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1. Vi ve re la discorsività: cosa si gni fi ca fare fi lo so fia

Mi chel de Mon tai gne di stin gue va sot til men te tra due tipi di fi lo so fie. Par lan do della so li tu di ne e dei con si gli su que‐
sta espres si da Epi cu ro e Se ne ca, come con trap po sti a quel li di Pli nio e Ci ce ro ne, con fes sa che si trat ta di una
«vera e schiet ta (vraie et naïve) fi lo so fia, non di una fi lo so fia osten ta tri ce e chiac chie ro na (osten ta tri ce et
parlière)1». I primi in fat ti aiu te reb be ro ad am met te re i pro pri di fet ti e fragilità, per cui an dreb be ro te nu ti a mente
come te sti mo nian ze per un mi glio ra men to, men tre gli ul ti mi due pro pon go no ta ci ta men te la glo ria e l’am bi zio ne che
osta co la no il ri ti ro e la semplicità. Al di là del l’e lo gio della sana so li tu di ne che per Mon tai gne non è espe ri bi le at‐
tra ver so il solo iso la men to, quan to piut to sto nello scar di na men to della lo gi ca del l’am bi zio ne e del l’e goi smo, ciò
che ri sul ta in te res san te è un pun tua le dif fe ren zia men to della fi lo so fia.

María Zam bra no si chie de va, in un’a na li si che poco si è ri tro va ta al di là di que st’e spe rien za di un pen sie ro spa‐
gno lo, fra gi le e crea to re, che cosa si gni fi cas se scri ve re: perché l’uo mo che parla ne ces si ta della scrit tu ra. «Scri ve re
è di fen de re la so li tu di ne in cui ci si trova; è un’a zio ne che sca tu ri sce sol tan to da un iso la men to ef fet ti vo, ma co mu‐
ni ca bi le, nel quale, pro prio per la lon ta nan za da tutte le cose con cre te, si rende pos si bi le una sco per ta di rap por ti
tra esse».2 Data la po ten za della pa ro la spon ta nea, della pa ro la par la ta, detta senza trop pa esi ta zio ne, l’es se re
umano ne ces si ta della scrit tu ra, della pausa ri- fles si va, poiché «nello scri ve re, in ve ce, si trova li be ra zio ne e du re vo‐
lez za – si trova li be ra zio ne sol tan to quan do ap pro dia mo a qual co sa di du re vo le»,3 ov ve ro «[s]i scri ve per ri far si
dalla scon fit ta su bi ta ogni qual vol ta ab bia mo par la to a lungo».4 Lungi dal l’es se re un dia lo go con sé stes si o una
copia dell’oralità, per Zam bra no la scrit tu ra è un bi so gno di ri pren de re spa zio dopo i tra sci na men ti e le velocità
della pa ro la par la ta. At tra ver so la scrit tu ra, però, si placa una certa qual sete, che è una sete di qual co sa di pro‐
fon do che «si ri ve la non del tutto, ma in una di ve ni re pro gres si vo»,5 e che nel rac co gli men to può emer ge re «poiché
solo nella so li tu di ne si sente la sete di verità che colma la vita umana».6 Que sto ri sul te reb be con tra stan te con l’a na‐
li si di una certa fi lo so fia an ti ca, che la stes sa Zam bra no non evita di ri chia ma re. Per que sta, lo si vedrà, fi lo so fa re
si gni fi ca va una di men sio ne re ci pro ca e dia lo gi ca che non si ipo sta tiz za va nel testo scrit to, anche quan do pre sen te,
ma ver te va sem pre verso l’at tua liz za zio ne orale e inter- per so na le, di cui anche il pen sie ro non espres so ver bal men‐
te ne era af fet to.7

La base co mu ne, al lo ra, è rin trac cia bi le nella ri cer ca della verità, una fame e una sete che at ta na glia no l’uo mo sia
nello scri ve re che nel dia lo ga re. Chi scri ve, in fat ti, deve ri spet ta re l’al tro tanto quan to chi de ci de di en tra re in dia- 
logo con qual cu no. Deve af fi dar si ad uno svol ger si me to di co e co stan te del per cor so verso il sa pe re, un di ve ni re
che è svuo ta to della vanità. Chi scri ve, in fat ti, «deve far ta ce re le pro prie pas sio ni e, so prat tut to, la sua vanità. La
vanità è una gon fia tu ra di qual co sa che non è riu sci ta a es se re e si gon fia per co pri re il suo vuoto in te rio re».8
Quan do così at tua ta la fi lo so fia, la scrit tu ra, la pra ti ca fi lo so fi ca, sarà vera e non chiac chie ro na. Sarà una fi lo so fia
che rap pre sen ta l’uo mo ve ra men te af fa ma to di co no scen za. Que st’e spres sio ne do vreb be es se re na tu ra le e spon‐
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ta nea, e non una mera me ta fo ra, poiché «anima e sto ma co, co no sce re e man gia re, sono fatti della stes sa pasta e
sono figli della stes sa madre: la fame. La fame di cibo, certo, ma anche la fame o l’ap pe ti to di co no scen za».9

La di stin zio ne tra ciò che do vreb be for ma re la fi lo so fia e ciò che si li mi ta, con l’e spres sio ne di Mon tai gne, a es se re
chiac chie ro na, è por ta ta agli estre mi da Pier re Hadot. Oc cor re, per Hadot, di stin gue re tra di scor so sulla fi lo so fia e
di scor so fi lo so fi co o, me glio, tra sem pli ce di scor so fi lo so fi co (di scours phi lo so phi que) e la fi lo so fia stes sa (phi lo‐
so phie elle- même).10 La fi lo so fia se di scor sa sarà una teo ria su qual co sa, ad esem pio sulla lo gi ca, la fi si ca e l’e ti‐
ca; men tre se at tua ta sarà un vi ve re la lo gi ca, la fi si ca e l’e ti ca. Poiché la fi lo so fia, «il modo di vi ve re fi lo so fi co,
non è più una teo ria di vi sa in parti, ma un atto unico che con si ste nel vi ve re […]. Al lo ra non si fa più la teo ria della
lo gi ca, ossia del ben par la re e del ben pen sa re, ma si pensa e si parla bene, non si fa più la teo ria del mondo fi si co,
ma si con tem pla il cosmo, non si fa più la teo ria del l’a zio ne mo ra le, ma si agi sce in ma nie ra retta e giu sta».11 La di‐
men sio ne pra ti ca, per for ma ti va, con trad di stin gue la fi lo so fia vera. «Il di scor so sulla fi lo so fia non è la fi lo so fia»,12

poiché que sta è «un modo di vi ve re, come un’ar te della vita, come una ma nie ra di es se re».13 Per Hadot si ha una
vera e pro pria spac ca tu ra della fi lo so fia mo der na con la fi lo so fia an ti ca si tua bi le pro prio nel «fatto che, nella fi lo so‐
fia an ti ca, non siano sol tan to Cri sip po o Epi cu ro, a es se re con si de ra ti fi lo so fi, perché hanno svi lup pa to un di scor so
fi lo so fi co, sia in ve ce con si de ra to tale ogni uomo che viva se con do i pre cet ti di Cri sip po o di Epi cu ro»14 men tre
per «la fi lo so fia uni ver si ta ria mo der na, evi den te men te la fi lo so fia non è più una ma nie ra di vi ve re, un ge ne re di vita,
a meno che non sia il ge ne re di vita del pro fes so re di fi lo so fia».15

In un altro testo Hadot sot to li nea che si ha «da un lato, l’e si sten za di una vita fi lo so fi ca, più esat ta men te di un
modo di vita, che può es se re ca rat te riz za to come fi lo so fi co e che si op po ne ra di cal men te al modo di vita non- fi lo‐
so fi co, dal l’al tro lato, l’e si sten za di un di scor so fi lo so fi co che giu sti fi ca e in fluen za que sta scel ta di vita».16 Fi lo so fia
e di scor so fi lo so fi co si pre sen ta no, «al tempo stes so, come in com men su ra bi li e in se pa ra bi li»,17 in com men su ra bi li
perché si è fi lo so fi non in virtù dell’originalità o della di men sio ne del di scor so fi lo so fi co crea to ma «in fun zio ne del
modo in cui si vive»,18 ma anche in se pa ra bi li poiché non vi è «di scor so che me ri ti di es se re chia ma to fi lo so fi co se
è se pa ra to dalla vita fi lo so fi ca, non esi ste vita fi lo so fi ca se non è stret ta men te le ga ta al di scor so fi lo so fi co».19 In
que ste righe Hadot pare ri bal ta re la netta di stin zio ne tra pra ti ca fi lo so fi ca e fi lo so fia da una parte e di scor so fi lo so‐
fi co dal l’al tra a van tag gio di un’a na li si degli in trec ci tra le due. Tut ta via è sem pre pre sen te il pe ri co lo ine ren te a
que sto in trec cio che con si ste nell’ambiguità pro pria al di scor so fi lo so fi co,20 ov ve ro quan do il fi lo so fo «im ma gi na
che il suo di scor so fi lo so fi co possa ba sta re a se stes so senza es se re in ac cor do con la vita fi lo so fi ca».21 Il punto è
che non ci siano con trad di zio ni per for ma ti ve.22 In di ca re dei pre cet ti e agire di ver sa men te ri sul ta quan to di più di‐
stan te dalla vera fi lo so fia, dalla fi lo so fia stes sa, che è pra ti ca e vita fi lo so fi ca.

Que sto com por ta il chie der si cosa sia real men te la fi lo so fia, sia per il pen sie ro an ti co, che per noi ine vi ta bi li eredi
di que sto. Ri bal tan do l’or di ne sto ri co – sca van do in que sto dopo una coe ren tiz za zio ne delle pro ble ma ti che – e in‐
cen tran do si sulle que stio ni pro prie della fi lo so fia pos sia mo in di vi dua re, con Zam bra no, al cu ni punti saldi. La fi lo so‐
fia ha una necessità di in di pen den za, di ri cer ca che la de fi ni sce. «La Fi lo so fia non ac cet ta i princìpi in di vi dua ti da
altre Scien ze»,23 no no stan te sia in re la zio ne e dia lo go con que ste. La fi lo so fia cerca co stan te men te i pro pri fon da‐
men ti senza re le gar li ad altre scien ze e «il fatto che la Fi lo so fia cer chi i pro pri fon da men ti in ces san te men te ap par‐
tie ne al l’es sen za stes sa della sua con di zio ne. Da qui lo stu po re fino al l’ir ri ta zio ne di tanti uo mi ni di scien za per quel
suo co min cia re e ri co min cia re senza tre gua. Ma la Fi lo so fia segue il pro prio corso come la vita, con una continuità
fatta di rin no va te ri na sci te, non di mere ag gre ga zio ni».24 La fi lo so fia è vi ta le, af fa ma ta, e co stan te men te in pro cin to
di ri na sce re di tras- for mar si, poiché «[l]a Fi lo so fia, in realtà, è stata sem pre vi ta le, com pi men to e rea liz za zio ne, nei
suoi mo men ti mi glio ri, di quel la necessità che la vita su bi sce, di quel l’a spi ra zio ne alla tra spa ren za che, se trovò la
sua espres sio ne più pura nella Fi lo so fia e in certe Fi lo so fie, è ri co no sci bi le in tutte le tor men te della sto ria».25 Es se‐
re fi lo so fi, fi lo so fa re, si gni fi ca vi ve re se con do la fi lo so fia e non li mi tar si a par la re di fi lo so fia. Que sto es se re fi lo so fi
«si gni fi ca, sen z’al tro, un modo di es se re del l’uo mo – non sap pia mo se il più es sen zia le di tutti i modi pos si bi li –; e
un fi lo so fo par ti co la re è, a sua volta, un modo di esi sten za del l’es se re fi lo so fo».26 La fi lo so fia è modus vi ven di
non qual co sa che fi ni sce – ed ini zia – nella stan za, nel luogo degli in con tri fi lo so fi ci co stel la ti di di scor si, ma un
basso con ti nuo che si ode nella com ple tez za della vita. Da qui la difficoltà al l’i ni zia zio ne fi lo so fi ca, al l’e du ca zio ne
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alla fi lo so fia, «perché qual cu no inizi a fi lo so fa re, il pro ble ma è nel for zar ne, con ir re si sti bi le e dolce vio len za, più
che la mente, la vita non fi lo so fi ca».27 Oc cor re, con dolce vio len za, di strug ge re, spo sta re e scar di na re ciò che
osta co la la fi lo so fia, ov ve ro la vita non fi lo so fi ca. Ma cos’è che osta co la, che è non- fi lo so fia? La fi lo so fia è mo vi‐
men to, è una tra sfor ma zio ne co stan te in un di ve ni re con stu po re del l’u ma no senza osta co li. Un flui re leg gia dro e
umile. Ci vuole umiltà (hu mil dad) e au da cia (au da cia)28 per un’a zio ne che è esclu si va men te umana, che non trae
so ste gno da nes su na divinità.29 Umiltà perché il flui re ne ces si ta della tra spa ren za: la fi lo so fia «nac que dalla
necessità che la vita umana (perché non ogni vita?) ha di tra spa ren za e di visibilità»30 e la vita che si ma ni fe sta, che
si fa in tel li gi bi le e per ce pi bi le, «non ha altra di mo ra se non la tra spa ren za».31 E l’au da cia perché deve vo le re, deve
sen ti re con po ten za la fame di com ple ta men to, quan do qual cu no «rie sce dav ve ro a con dur re qual cun altro alla Fi‐
lo so fia, si può ben dire che lo ha ri ge ne ra to, tra sfor man do lo non da uomo in sag gio, ma da un uomo in un altro
uomo».32

Fi lo so fia si gni fi ca «amore per la chia rez za e per la tra spa ren za del pen sie ro, che è la virtù for ma le di ogni fi lo so fia,
e l’a mo re per la chia rez za men ta le del l’in tel let to reale, con cre to, che è la virtù ma te ria le del fi lo so fo».33 È un cam‐
mi no di povertà, di dub bio, di stu po re: è povertà fe con da (po bre za fe cun da).34 Dob bia mo così sot to li nea re che
la que stio ne del sa pe re fi lo so fi co, so prat tut to nella forma del l’in se gna men to, sol le va la que stio ne del suo sta tu to
coe ren te e si ste ma ti co. Ov ve ro in che modo la fi lo so fia debba coin ci de re con que sto. «A parte il primo er ro re, in
cui tanti in cor ro no quan do con fon do no il si ste ma ti co con il “rac con ta re” un si ste ma […] Ci si rende conto im me‐
dia ta men te che si trat ta di una perplessità estra nea alla Fi lo so fia»,35 qual co sa che ha ori gi ne fuori di essa e che
«de ri va dal fatto di con si de ra re il si ste ma fi lo so fi co in modo estre mo, come qual co sa di ben de fi ni to, si cu ro, chiu so
e quasi blin da to; pro vie ne in som ma da un’incapacità di vi ve re il farsi della Fi lo so fia, il fare fi lo so fi co».36 Men tre,
ca so mai, il si ste ma pro prio alla fi lo so fia, lungi dal l’es se re un or di ne ester no in cui si col lo che reb be ro con cet ti, è il
suo «farsi flui do e vi ven te; la sua stes sa sistematicità in un mo vi men to ge ne ra to re».37 È il di scor so sulla fi lo so fia di
cui ab bia mo par la to che «è si ste ma ti co, non già per il de si de rio di pro cu ra re una spie ga zio ne to ta le e si ste ma ti ca
del l’in te ra realtà, ma per for ni re allo spi ri to un pic co lo grup po di prin ci pi for te men te le ga ti tra loro».38 Men tre, sot‐
to li nea Hadot, il fi lo so fa re come azio ne vi ven te (ac tion vi van te) com por ta in de ro ga bil men te un «tra sfor ma re se
stes si».39 Il si ste ma è stato sen z’al tro la forma pri vi le gia ta della fi lo so fia ma non è l’u ni ca forma pos si bi le. E, per
quan to lo si neghi e con tra sti, la sistematicità lo as si mi la alla strin gen te esi gen za let te ra ria rap pre sen ta ta dal poema.
«Il Si ste ma, la forma chiu sa del si ste ma, è le ga to al poema molto più di quan to i poeti ran co ro si e i fi lo so fi sprez‐
zan ti han vo lu to dar a in ten de re»40 ov ve ro «è stato la forma pura della Fi lo so fia nella cul tu ra oc ci den ta le mo der na;
ma è anche poe sia».41

È sen z’al tro ap pu ra to che la fi lo so fia non possa, sem pre e co mun que, coin ci de re con il si ste ma fi lo so fi co. Vi sono
altri ge ne ri della fi lo so fia che le sono pro pri e ne mo stra no l’ef fi ca cia della pra ti ca, come le con fes sio ni, le guide, le
me di ta zio ni, i dia lo ghi e le epi sto le.42 Ad esem pio il «Ri na sci men to, po ve ro di si ste mi fi lo so fi ci, fu in ve ce ricco di
Dia lo ghi, Me di ta zio ni, Epi sto le scam bia te tra uma ni sti».43 Il si ste ma fi lo so fi co nella sua pre ci sio ne re la zio nan te le
parti e for man te un tutto or ga ni co è sen z’al tro la forma più pura della fi lo so fia ma lo è stata, in un certo senso, a
sca pi to delle altre. Se la «forma si ste ma ti ca ha pre val so sulle altre, su cui ha get ta to una spe cie di ombra di di‐
sprez zo»44 si do vreb be ades so «far ri cor so ad altre più umili, meno am bi zio se della dia let ti ca, però por ta tri ci di
un’a zio ne spe ci fi ca e ne ces sa ria»,45 que sto perché le forme trion fan ti del si ste ma non esau ri sco no le pro fon de
necessità del pen sie ro e della vita del l’uo mo.46 Manca, in fat ti, la com po nen te at ti va del pen sie ro che quel le forme
mi no ri in ve ce hanno, ov ve ro che «tra sfor ma no ciò che è stato in da ga to e sco per to».47 Que sta esi gen za della con‐
ver sio ne, della tra sfor ma zio ne, que sta pe ria go ge48 de fi ni sce l’attività fi lo so fi ca. La fi lo so fia è sem pre stata vi ta le,
ov ve ro un com pi men to e una rea liz za zio ne di quel la necessità della vita, quel l’a spi ra zio ne alla tra spa ren za,49 la cui
esi gen za è quan to l’attività fi lo so fi ca at tua le deve ri sco pri re, quan do, in fat ti, già per la fi lo so fia an ti ca «la pre oc cu‐
pa zio ne della coe ren za si ste ma ti ca era messa al ser vi zio del l’ef fi ca cia spi ri tua le».50
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2. Espe rien za tra sfor ma ti va: la ri- na sci ta

La que stio ne dell’attività tra sfor ma ti va della fi lo so fia, la me ta mor fo si di sé, por reb be al cu ne apo rie sen z’al tro ri‐
con du ci bi li alle pro ble ma ti che del l’in va rian te e della va ria zio ne, della so stan za e degli ac ci den ti che la so stan za ri‐
ce ve. Tut ta via il de li nea re la fi lo so fia come espe rien za – il che in di ca la sua ine vi ta bi le pre sen za co stan te e la sua
po ten za co gen te – tra sfor ma ti va porta al l’e li mi na zio ne delle apo rie gra zie alla de fi ni zio ne del l’uo mo in ter mi ni di na‐
mi ci. Que sta dinamicità a cui siamo, spes so, di sa bi tua ti a van tag gio della staticità ras si cu ran te è quan to si mo stra
nelle crisi del l’u ma no. È at tra ver so la crisi che sco pria mo «an zi tut to che l’uo mo è una crea tu ra non for ma ta una
volta per tutte (no hecha de una vez) e non ter mi na ta, ma nep pu re in com ple ta e con un li mi te sta bi li to. Non siamo
stati ter mi na ti (aca ba dos de hacer) e non ci è chia ro che cosa dob bia mo fare per com ple tar ci (que te ne mos que
hacer para aca bar nos)».51 La capacità di tra scen den za, di tra scen de re i pro pri li mi ti, nelle epo che di crisi si ma‐
ni fe sta al con tem po come ne ces sa ria e, tut ta via, im pos si bi li ta ta a rea liz zar si, e da que sto emer ge la crisi.52 La tra‐
scen den za (tra scen den cia) «non è altro che la capacità che hanno gli es se ri di usci re da sé ol tre pas san do i pro pri
stes si li mi ti, la scian do l’im pron ta di un altro es se re, pro du cen do un ef fet to, agen do oltre se stes si, come se l’es se re
di ogni cosa ter mi nas se in un’al tra».53 Però men tre «[l]’a ni ma le […] [è] nato una volta per tutte con la sua anima e
il suo corpo»54 l’uo mo non è sod di sfat to.55 L’a ni ma le «è una crea tu ra per fet ta men te adat ta ta»56 perché «è in te ra‐
men te ciò che è e non pre ten de né ha bi so gno di altro»57 l’uo mo, in ve ce, «deve crear si il pro prio es se re, che non
ha ri ce vu to già com piu to».58 Ed è pro prio la spe ran za (espe ran za) ciò che smuo ve e co sti tui sce il do ver si crea re
il pro prio es se re.59 Ov ve ro l’«ani ma le nasce una volta per tutte (nace de una vez), l’uo mo in ve ce non è mai nato
del tutto (nunca ha na ci do del todo)».60 Per tan to la «spe ran za è fame di na sce re del tutto (espe ran za es ham bre
de nacer del todo)».61 Il ruolo della fi lo so fia si situa pro prio in que sto punto. Es sen do che l’uo mo pre sen ta una
na sci ta in com ple ta (na ci mien to in com ple to) «per que sto non si è mai adat ta to a vi ve re na tu ral men te e ha avuto
bi so gno di qual co sa di più: re li gio ne, fi lo so fia, arte o scien za».62 L’uo mo deve in ces san te men te par to ri re se stes so
(estar in ce san te men te de parto). Ma que sto fi ni re di na sce re e par to ri re se stes so non è at tua bi le nella di men sio‐
ne pri va ti sti ca ed egoi ca dell’individualità. Così l’es se re umano si trova di fron te ad un bivio, da una parte la via
del Budda, il dis- na sce re (de sna cer) ov ve ro «can cel la re la na sci ta e an nul lar la»,63 dal l’al tra l’e si ste re e na sce re di
nuovo (nacer de nuevo).

È nel sa pe re fi lo so fi co, che nel l’in se gna men to ne forza le di na mi che pro prie, il quale com pie un’«azio ne su di un
es se re che non si è reso conto della sua tra ge dia, del suo es se re e non- es se re, del suo de sti no e della sua libertà,
della sua pos si bi le per fe zio ne»,64 il luogo in cui si può tro va re un aiuto a com ple tar si. «Na sci ta e morte, au ro ra e
tra mon to, sono i mo men ti del pro ces so vi ta le più ca ri chi di pro mes se»,65 mo men ti in cui si dà la possibilità di ro ve‐
scia re la pro pria esi sten za poiché nella vita c’è una sorta di chiu su ra for ma le men tre «na sci ta e morte sono di stru‐
zio ne di una forma, pas sag gi».66 Que sti pas sag gi sono lo spa zio pro prio del l’au to- tra scen di men to ne ces sa rio per
com ple tar si. Per Zam bra no vi è una di men sio ne pre ce den te l’i dea che si strut tu ra in un’i dea in car na ta, fat ta si di‐
men sio ne pra ti ca. Vi è una di men sio ne af fet ti va, pul sio na le che de fi ni sce l’e si gen za del cam bia men to pro prio del‐
l’uo mo. La ra gio ne da sola coordinerà e vaglierà le scel te, ma mancherà della po ten za vi sce ra le ne ces sa ria al cam‐
bia men to; la pas sio ne da sola in ve ce potrà es se re cieca alle sfu ma tu re della co no scen za. Al lo ra solo «pas sio ne e
ra gio ne unite, o me glio, la ra gio ne ap pas sio na ta che si slan cia con im pe to ma sa poi trat te ner si al mo men to giu sto,
rie sco no a cat tu ra re senza danno la nuda verità».67 Quel le che Or te ga y Gas set chia ma va «idee vi gen ti» (ideas vi‐
gen tes) ov ve ro «idee vin ci tri ci e co nia te in mo ne ta cor ren te, idee chia re e di stin te che si sono an co ra te nel cuore
delle genti in forma di con vin zio ni»68 si an co ra no nel pro fon do del l’u ma no in ne scan do mec ca ni smi, se gui da ti
bene, di auto- su pe ra men to e auto- tra scen den za, su pe ra men to e tra scen den za dell’individualità. Le «cre den ze
sono quel le che co sti tui sco no il no stro fondo in ti mo»,69 l’in car na zio ne delle idee (encarnación de las ideas) com‐
por ta tra sfor ma zio ni poiché la «co no scen za, quan do è as si mi la ta, non la scia la vita umana nel me de si mo stato in
cui l’ha tro va ta»70 non «basta in fat ti na sce re una volta e muo ver si in un mondo di stru men ti utili»,71 si ne ces si ta di
tra sfor ma zio ni (tran sfor ma cio nes) e, al lo ra, «[s]aran no sem pre ne ces sa rie con ti nue ri na sci te».72
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L’es se re umano ha sete di tra scen den za, di tra scen de re (sed de tra scen der), una sete pog gian te sulla fi du cia ori gi‐
na ria, una sorta di spe ran za che è «nata con noi, come se fosse il so stra to pri mi ge nio del no stro es se re».73 Ora il
punto no da le ri sie de nel fatto che que st’at ti tu di ne (disposición) della vita «che de no mi nia mo fi du cia rap pre sen ta il
luogo in cui la realtà ap pa re. Tanto più ampia è la fi du cia, quan to più gran de la realtà di cui go dia mo».74 Al lo ra ci
vuole aper tu ra, at ten zio ne spe ran zo sa nei con fron ti del cir co stan te e della re la zio ne det ta ta dal l’in con tro, per poter
vol ge re la vita verso il mi glio ra men to. «Sem bra che dover ri na sce re sia con di zio ne della vita umana; dover mo ri re
e ri su sci ta re senza usci re da que sto mondo».75 Ri na sce re, na sce re del tutto, e, so prat tut to co- na sce re con il
mondo, perché noi co- na scia mo (co- nais sons) con il mondo.76 Ed è pro prio con que ste ca rat te ri sti che pro prie
del l’es se re umano che emer ge il punto do len te della cul tu ra con tem po ra nea, se con do Zam bra no: la «man can za di
tra sfor ma zio ne della co no scen za pura in co no scen za at ti va, che possa ali men ta re la vita del l’uo mo che di ciò ne‐
ces si ta».77 Vi sono, in fat ti, «ge ne ri let te ra ri il cui si gni fi ca to con si ste nel far ade ri re il pen sie ro ai bi so gni della
vita»,78 in cui vi è una forma par ti co la re di pen sie ro quel la che ha «subìto una tra sfor ma zio ne in ter na per mu ta re a
sua volta la vita in cui s’in tro du ce».79

3. Fi lo so fia an ti ca e tra sfor ma zio ne di sé negli eser ci zi

Que sto bivio tra dis- na sce re ri- na sce re è in certo qual modo ciò che si pre sen ta con gli stoi ci. La «fi lo so fia stoi ca
era il pro dot to di una re gres sio ne e di una sem pli fi ca zio ne; quel la neo pla to ni ca di un avan za men to».80 Lo stoi ci‐
smo «era e con ti nua a es se re la fi lo so fia della ras se gna zio ne. Ras se gna zio ne che trova il pro prio so ste gno ri tor nan‐
do alla fonte ori gi na ria, alla fede fon da men ta le della Fi lo so fia greca: il “logos”».81 Ciò che of fri va, al lo ra, era ri nun‐
cia, una re si sten za di fron te al pe rio do.82 Con lo stoi ci smo si «trat ta va in fat ti di una Fi lo so fia il cui nerbo era la
mo ra le, un’e ste ti ca, un’at ti tu di ne pro pria per mo ri re con una forma».83 In realtà lo stoi ci smo era de fi ni to da un’e si‐
gen za at ti va e tutta la fi lo so fia an ti ca, nel modo in cui la si in ten de va al lo ra, è stato «uno dei fe no me ni ti pi ci e si gni fi‐
ca ti vi del mondo greco- ro ma no»,84 in cui la ti no e greco si tro va no in trec cia ti e an no da ti, e tutta la ri cer ca di Hadot
si situa nello scio glie re, o sem pli ce men te ri co no sce re, i fili di en tram bi, «da un lato si trat ta di spie ga re il pen sie ro
la ti no col suo sfon do greco, dal l’al tro di ri tro va re, at tra ver so gli scrit to ri la ti ni, il pen sie ro greco».85

Le tra di zio ni fi lo so fi che che so prav vi vo no dal III sec. a.C. al III sec. d.C. sono sei e ri col le ga bi li alla scuo la di Pla‐
to ne, Ari sto te le e Teo fra sto, Epi cu ro, Ze no ne e Cri sip po, e le cor ren ti spi ri tua li del scet ti ci smo e ci ni smo.86 Il neo‐
pla to ni smo dal I sec. assorbirà nu me ro se tra di zio ni e diverrà, come è noto fin negli echi ri na sci men ta li, uno dei
prin ci pa li mo vi men ti di pen sie ro. Ma l’in ten to di Hadot, lungi dal trat ta re una sto ria della fi lo so fia as so da ta, è quel‐
lo di «de scri ve re l’es sen za stes sa del fe no me no della phi lo so phia, e di enu clea re le ca rat te ri sti che co mu ni del “fi‐
lo so fo” o del “fi lo so fa re” nell’antichità».87 La stra nez za del fe no me no ri sie de nel l’a bis so che se pa ra le ten den ze
che si li mi ta no ad «ador na re uno svol gi men to let te ra rio, e il “fi lo so fa re” au ten ti co».88 Que sto fi lo so fa re au ten ti co si
in ne sta nella fi gu ra del sag gio in cui ad esem pio «per gli stoi ci, il pen sie ro e la volontà del loro sag gio coin ci do no
to tal men te con il pen sie ro, la volontà e il di ve ni re della Ra gio ne che è im ma nen te al di ve ni re del Cosmo»,89 men tre
il «sag gio epi cu reo, come gli dei vede na sce re, a par ti re dagli atomi, nel vuoto in fi ni to, l’infinità dei mondi; la na tu ra
basta a sod di sfa re i suoi bi so gni, e non c’è nulla che possa mi ni ma men te tur ba re la pace della sua anima».90 La fi‐
gu ra del sag gio lungi dal l’es se re espli ca bi le in un’esteriorità è qual co sa re la ti va ad un ha bi tus, che è abito e di spo‐
si zio ne d’a ni mo e non un’a bi tu di ne (ha bi tu do) – dove si crede di avere (ha be re) af fer ra to il mondo. Il sag gio
deve ten de re, at tra ver so la vita quo ti dia na, ad un modo di vi ve re com ple ta men te estra neo alla vita quo ti dia na.91

La vita fi lo so fi ca è que sto, un ten de re verso uno stato tra scen den te,92 «vi ve re e pen sa re se con do la norma della
sag gez za».93 Si parla, al lo ra, di una vera e pro pria forma di vita (forme de vie). Egli, il sag gio, «[h]a il sen ti men to
di ap par te ne re a un tutto che ec ce de i li mi ti dell’individualità».94 Gli at teg gia men ti in te rio ri fon da men ta li che ne
sono esem pio sono «la ten sio ne per gli stoi ci, la di sten sio ne per gli epi cu rei»,95 «vi gi lan za tesa nello stoi ci smo, ri‐
nun cia ai de si de ri su per flui nel l’e pi cu rei smo».96
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Per gli stoi ci, al lo ra, fi lo so fa re è «eser ci tar si a “vi ve re”».97 Un vi ve re con co scien za, su pe ran do i li mi ti
dell’individualità. Ma anche «l’e pi cu rei smo, con si de ra to abi tual men te come una fi lo so fia del pia ce re, fa posto non
meno dello stoi ci smo a pra ti che pre ci se che non sono altro che eser ci zi spi ri tua li […] la fi lo so fia è una te ra pia».98

Se per gli stoi ci dob bia mo pre pa rar ci a ri ce ve re i mali del mondo ed eser ci tar si – aven do sot to ma no i ri me di con‐
si sten ti in mas si me, in se gna men ti ed eser ci zi – a far fron te ad essi, per gli epi cu rei do vrem mo con cen trar ci sui pia‐
ce ri, fis sa re lo sguar do su que sti.99 Ma la co mu nan za tra i due ri sie de nella di men sio ne del l’e ser ci zio, del l’al le na‐
men to. Così Hadot, come ab bia mo visto, parla di eser ci zi spi ri tua li. Eser ci zio e spi ri tua le sono due am bi ti se man‐
ti ci po ten ti quan to con fu si e fuor vian ti. Quel lo che Fried man nel ‘900 chia ma va «usci re dalla du ra ta (sor tir de la
durée)», uno «spo gliar si (dépouiller) delle pro prie pas sio ni, delle vanità, del de si de rio di ru mo re in tor no al pro‐
prio nome»,100 in di ca bene la ca rat te ri sti ca degli eser ci zi e il suo la sci to nella contemporaneità. Gli altri ag get ti vi
pos si bi li come «”psi chi co”, “mo ra le”, “etico”, “in tel let tua le”, “di pen sie ro”, “del l’a ni ma” – non co pro no tutti gli
aspet ti della realtà»101 poiché gli eser ci zi a cui Fried man si ri fe ri sce «cor ri spon do no a una tra sfor ma zio ne della vi‐
sio ne del mondo e a una me ta mor fo si della personalità».102 Non vi è solo un’o pe ra del pen sie ro, un suo agire, ma
in gioco vi è la com ple tez za del l’u ma no, mo ti vo per cui spi ri tua le ri sul ta il ter mi ne ade gua to.103

Eser ci zio, l’aske sis, ugual men te non deve «es se re in te sa nel senso di asce ti smo, bensì come pra ti ca di eser ci zi spi‐
ri tua li»,104 ov ve ro qual co sa che parla e de scri ve la tra di zio ne fi lo so fi ca dell’antichità come un’ar te di vi ve re (art de
vivre), una con ver sio ne che cam bia la vita e «l’es se re di colui che la com pie»,105 che è in cen tra ta verso l’im pa ra re
a vi ve re. Gli «eser ci zi spi ri tua li avran no pre ci sa men te lo scopo di rea liz za re tale tra sfor ma zio ne»,106 in di ca no, per‐
tan to, «un’attività in te rio re del pen sie ro e della volontà».107 La que stio ne degli eser ci zi spi ri tua li an ti chi sol le va al‐
cu ne pro ble ma ti che sto rio gra fi che, e pret ta men te de fi ni bi li al l’in ter no di una sto ria del pen sie ro fi lo so fi co, per
quan to ri guar da il rap por to con il cri stia ne si mo. No no stan te Paul Rab bow sot to li nei che l’il lu stre tra di zio ne delle
me di ta zio ni che Igna zio da Loyo la con gli Exer ci tia spi ri tua lia apre al l’Oc ci den te af fon di le sue ra di ci nelle pra ti‐
che fi lo so fi che della fi lo so fia an ti ca,108 se con do Hadot, la sua ana li si è in cen tra ta nella di stin zio ne tra mo ra le e spi‐
ri tua le dove que st’ul ti mo spet te reb be so la men te al l’av ven to cri stia no. Men tre, è vero che «[è] la fi lo so fia stes sa
che gli an ti chi hanno con ce pi to come un eser ci zio spi ri tua le»,109 poiché que sti eser ci zi «in ten do no rea liz za re una
tra sfor ma zio ne della vi sio ne del mondo e una me ta mor fo si del l’es se re»110 per tan to hanno, oltre che un va lo re mo‐
ra le, un va lo re esi sten zia le (va leur exi sten tiel le). Sono, per l’ap pun to, «eser ci zi che im pe gna no tutto lo spi ri‐
to»,111 ma, men tre nel cri stia ne si mo ciò prenderà una stra da le ga ta alla corporeità e alla possibilità del l’a sce ti smo,
per i fi lo so fi an ti chi è una po stu ra112 ov ve ro vi è «nel fatto di ri pe te re atti, di com pie re un trai ning per mo di fi ca re
e tra sfor ma re se stes si, una ri fles sio ne, una di stan za, che è molto di ver sa dalla spontaneità evan ge li ca».113 Tut ta via,
pre sen tan do il cri stia ne si mo come stile di vita nuovo, come «un at teg gia men to spi ri tua le», Hadot ne parla come
«erede, cer ta men te con sa pe vo le, di una cor ren te che esi ste va già nella tra di zio ne ebrai ca».114 L’at teg gia men to fi‐
lo so fi co con si sten te nel l’u sci ta dall’individualità per ac con sen ti re con gioia alla ra gio ne e alla cor ret tez za «co smi ci e
uni ver sa li» è «anche l’at teg gia men to del fi lo so fo cri stia no».115 L’at ten zio ne al mo men to pre sen te, l’a na li si per so na‐
le at tua ta at tra ver so l’e sa me di co scien za strut tu ra no l’os sa tu ra co mu ne degli eser ci zi spi ri tua li.

La que stio ne, al lo ra, ri sie de nel pas sag gio da di men sio ne umana a di men sio ne na tu ra le, ov ve ro da va lo ri che di‐
pen do no dalle pas sio ni «a una vi sio ne “na tu ra le” delle cose che col lo ca ogni even to nella pro spet ti va della na tu ra
uni ver sa le»116 pro prio per que sto, perché è dif fi ci le, si trat ta di un per cor so lento e gra dua le e, anche se non vi è
«nes sun trat ta to si ste ma ti co che co di fi chi un in se gna men to e una tec ni ca degli eser ci zi spi ri tua li»,117 le al lu sio ni nei
testi an ti chi sono tante, la pre sen za con fer ma ta e ciò porta a con clu de re per una co stan za e un uso quo ti dia no di
tali pra ti che. Ad esem pio l’at ten zio ne è l’at teg gia men to fon da men ta le dello stoi co,118 una «co scien za di sé sem‐
pre desta, una co stan te ten sio ne dello spi ri to».119 L’at ten zio ne al pre sen te «è in qual che modo il se gre to degli
eser ci zi spi ri tua li»,120 un «con cen trar si su ogni istan te della vita»121 e «pren de re co scien za del va lo re in fi ni to di
ogni mo men to pre sen te».122 Gli al le na men ti del l’a ni ma sono «ana lo ghi al l’al le na men to del l’a tle ta o alle cure di una
te ra pia me di ca»,123 sono al le na men ti in cui la me di ta zio ne, lungi dal l’es se re le ga ta al corpo, è «un eser ci zio pu ra‐
men te ra zio na le o im ma gi na ti vo o in tui ti vo»,124 gra zie a que sti eser ci zi la vi sio ne del mondo (vi sion du monde)
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«sarà in te ra men te tra sfor ma ta».125 Il pa ral le li smo con l’a tle ta pog gia sul fatto che «come, con eser ci zi fi si ci ri pe tu ti,
l’a tle ta dà al suo corpo una forma e una forza nuove, così, con gli eser ci zi spi ri tua li, il fi lo so fo svi lup pa la sua forza
d’a ni mo, tra sfor ma la sua at mo sfe ra in te rio re».126

In que sto ten ta ti vo asin to ti co di rag giun ge re una co no scen za, di per sé ir rag giun gi bi le, ciò che ne ri sul ta è la me ta‐
mor fo si del l’Io, di me stes so (métamorphose du moi). Il noc cio lo del l’e ser ci zio, per quan to possa non es se re
espli ci ta to, ri sie de in «uno sfor zo di tra sfor ma re l’uo mo».127 Stoi ci smo ed epi cu rei smo sono come due «poli op‐
po sti ma in se pa ra bi li della no stra vita in te rio re, la ten sio ne e la di sten sio ne, il do ve re e la serenità, la co scien za mo‐
ra le e la gioia d’e si ste re»,128 in am be due il «fi lo so fa re è un atto con ti nuo, un atto per ma nen te, che s’i den ti fi ca con
la vita, un atto che oc cor re rin no va re a ogni istan te».129 Que sti eser ci zi non sono sem pli ce sa pe re ma ciò che com‐
por ta «una tra sfor ma zio ne della personalità»,130 una di men sio ne psi ca go gi ca (psy cha go gi que). La fi lo so fia, al me‐
no, lo si ri pe ta, nel l’e po ca el le ni sti ca e ro ma na, è «una ma nie ra di vi ve re […] una ma nie ra di esi ste re nel mondo,
che deve es se re pra ti ca ta ogni istan te, che deve tra sfor ma re tutta la vita»131 poiché «la sa pien za non fa solo co no‐
sce re, fa “es se re” di ver sa men te».132

4. La fi gu ra del sag gio e la di men sio ne dia lo gi ca

Come ri cor da Zam bra no «Se ne ca so stie ne che il sag gio si vede co stret to all’inattività perché la sua pre sen za è già
una forma d’a zio ne sui suoi con cit ta di ni».133 La fi gu ra del sag gio già per gli an ti chi era quel la di una po ten za pre‐
sen te, e una pre sen za po ten te, anche quan do im mo bi le, come i nu me ro si casi di stu po re e im mo bi li smo so cra ti ci. Il
sag gio emana una certa potenzialità at ti va nei din tor ni perché ha già at tua liz za to ciò che de fi ni sce la fi lo so fia come
eser ci zio e come modo di vita, e per que sto può tra sfor ma re gli altri. Il si gni fi ca to pro prio del l’a pa tia è «que sta
piena attualità, que sta vita senza possibilità; è l’impassibilità nel senso più pro fon do: ciò che non pa ti sce perché è
sem pre at ti vo».134 I saggi, non sono le fi gu re so li ta rie, le quali po treb be ro es se re rin trac cia te nei sa pien ti. Per es se‐
re sa pien ti non è ne ces sa ria una gran de espe rien za, spes so i sa pien ti sono tali in virtù di ca rat te ri sti che loro pro‐
prie, hanno ri ce vu to la co no scen za, l’il lu mi na zio ne; men tre il sag gio deve aver com piu to certe tappe e un cam mi no
in te rio re che si espli ca, poi, nel l’am bi to co mu ni ta rio. Se in fat ti con Pla to ne pos sia mo dire che la sag gez za è «con‐
dot ta ra zio na le della vita umana»,135 è con Ari sto te le che si as si ste ad una di stin zio ne tra sa pien te e sag gio. La
sag gez za ri guar da le fac cen de umane, il mi glior modo di con dur le è de fi ni to come com por ta men to sag gio. La sa‐
pien za, in ve ce, ha come og get to ele men ti alti e su bli mi cose re mo te dalla co mu ne umanità. «Cosicché in ge ne ra le
chi de li be ra bene è anche sag gio»,136 ov ve ro il sag gio è de fi ni to da una di spo si zio ne pra ti ca, men tre la sa pien za ha
altre mete, altri scopi.137

La moralità per l’e si sten za non basta, non basta avere dei di vie ti d’a zio ne nella vita: que sta ne ces si ta la sag gez‐
za.138 Il sag gio, per Mon tai gne, deve stare se pa ra to dalle per so ne, dal grup po; ma, poi, senza que ste e senza la
società non ha ra gio ne d’e si sten za. Pare «che il sag gio debba nel l’in ti mo se pa rar la sua anima dalla folla e man te‐
ner la li be ra e ca pa ce di giu di ca re li be ra men te le cose»,139 ma poi vada dalla folla poiché «[l]a società non sa che
far se ne dei no stri pen sie ri; ma quel lo che resta, cioè le no stre azio ni, il no stro la vo ro, i no stri beni e la no stra pro‐
pria vita, bi so gna pre star lo e ab ban do nar lo al suo ser vi zio e alle opi nio ni co mu ni».140 La sag gez za an co ra, per
dirla con Scho pe n hauer, è «in te sa come arte di tra scor re re la vita nel modo più gra de vo le pos si bi le e più fe li‐
ce».141

I saggi, co lo ro che hanno com piu to il cam mi no, sono senza pu do re (pudor), vi vo no al l’a per to, «li sen tia mo vi ve re
nella luce, ba gna ti in te ra men te da essa, privi di spazi pri va ti, di ri fu gi in cui ri ti rar si lon ta no dal no stro sguar do»142

ov ve ro «[l]a man can za di spazi pri va ti non è che il segno della vita con tem pla ti va».143 Ciò può sem bra re pa ra dos‐
sa le ma la paradossalità si scio glie di fron te alla vi sio ne pra ti ca della fi gu ra del sag gio. Il sag gio è qual co sa di so cia‐
le, non solo perché la sua identità è data dal ri co no sci men to al trui, ma pro prio perché la sua effettualità si ha sol‐
tan to in una coralità nelle cui ri ca du te pra ti che e pre gnan ti si ri co no sce l’a zio ne e il ruolo del sag gio. Il che, spes so,
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porta a nu tri re stra ni sen ti men ti verso que ste fi gu re. Con So cra te,144 ad esem pio, in par ti co la re nei dia lo ghi so cra‐
ti ci, i logoi so kra ti koi, l’in ter lo cu to re non im pa ra nulla se non un con ti nuo esa mi na re la pro pria co scien za e una
pre oc cu pa zio ne per i pro pri pro gres si in te rio ri;145 per cui il «dia lo go so cra ti co ap pa re dun que come un eser ci zio
spi ri tua le pra ti ca to in co mu ne che in vi ta al l’e ser ci zio spi ri tua le in te rio re».146 È con il dia lo go, la di men sio ne dia lo gi‐
ca del rap por to con l’al tro, che si trova uno stru men to pri vi le gia to dello scam bio tra i par te ci pan ti e dell’attività di
con ver sio ne della fi lo so fia. Il dia lo go si co sti tui sce nella pre sen za di sé e degli altri cosicché «ogni eser ci zio spi ri‐
tua le è dia lo gi co, nella mi su ra in cui è eser ci zio di pre sen za au ten ti co, a sé e agli altri».147 Il dia lo go, i dia lo ghi pla‐
to ni ci, sono eser ci zi- mo del li (exer ci ces modèles), che non si ipo sta tiz za no nella tra scri zio ne o nella materialità
degli snodi teo re ti ci che via via pos so no pre sen ta re, quan to piut to sto ri crea no la con di zio ne tra sfor ma ti va del dia‐
lo go par la to, un «eser ci zio con cre to e pra ti co»148 che porta ad un vero e pro prio «at teg gia men to men ta le».149 Se
per Zam bra no la scrit tu ra si po ne va come ri vin ci ta sul l’in cu ran za del par la to, at tra ver so la dialogicità si ha uno
stru men to ma ieu ti co ed edu ca ti vo. Poiché «seb be ne ogni scrit to sia un mo no lo go, l’o pe ra fi lo so fi ca è sem pre im‐
pli ci ta men te un dia lo go; vi è sem pre pre sen te la di men sio ne del l’in ter lo cu to re even tua le».150 L’as sun to di base di
que sta po si zio ne pog gia sul fatto che l’e si gen za tra sfor ma ti va si abbia in pre sen za di un in ter lo cu to re, di un al lo cu‐
to re. È con So cra te che si è por ta ti al mi glio ra men to di sé, al l’e ser ci zio.

Si deve tener conto al lo ra di come «le opere scrit te […] non siano mai eman ci pa te del tutto dalle co stri zio ni le ga te
all’oralità»,151 le opere scrit te re sta no le ga te a «com por ta men ti orali»,152 que sto perché «la stes sa fi lo so fia an ti ca
è, an zi tut to, orale».153 Per tan to ciò che emer ge è che «la fi lo so fia an ti ca è sem pre una fi lo so fia che si pra ti ca in
grup po, che si trat ti delle comunità pi ta go ri che, del l’a mo re pla to ni co, del l’a mi ci zia epi cu rea, della di re zio ne spi ri‐
tua le stoi ca»,154 ov ve ro «la vita fi lo so fi ca com por ta nor mal men te un im pe gno co mu ni ta rio».155 Que ste pro du zio ni
fi lo so fi che, anche le opere più si ste ma ti che del pe rio do, «non si ri vol go no, di ver sa men te dalle opere mo der ne, a
tutti gli uo mi ni, a un pub bli co uni ver sa le, ma in primo luogo al grup po for ma to dai mem bri della scuo la».156 Ciò è
spie ga to al l’in ter no del l’e si gen za tra sfor ma ti va della fi lo so fia come pra ti ca che con trad di stin gue il pen sie ro an ti co.
In de fi ni ti va que sta è «la le zio ne della fi lo so fia an ti ca: un in vi to per ogni uomo a tra sfor ma re se stes so. La fi lo so fia è
con ver sio ne, tra sfor ma zio ne della ma nie ra di es se re e del modo di vi ve re».157

Di men sio ne dia lo gi ca e pra ti ca della fi lo so fia com por ta no che il sag gio sia qual cu no che fa parte del mondo, che è
co smi co. Il pia ce re par ti co la re del sag gio con si ste «nel guar da re il mondo dalla sua con di zio ne di pace e serenità,
come gli dèi che non pren do no parte allo svol ger si delle vi cen de del mondo»,158 ma che ne sono ine vi ta bil men te
parte at ti va. Sono in se ri ti in un or di ne del mondo perché la «di men sio ne co smi ca è parte in te gran te della fi gu ra del
sag gio an ti co […], il sag gio an ti co non trova il pia ce re nel suo io in di vi dua le»159 ma, al con tra rio, va «al di là del
suo io per col lo car si a un li vel lo uni ver sa le, per pren de re posto nella Totalità del mondo di cui è una parte, ra zio na‐
le o ma te ria le».160 La ri ca du ta pra ti ca, e la con se guen za lo gi ca di que sta po si zio ne, ri sie de nel fatto che «que sto
eser ci zio della sag gez za possa e debba mi ra re a rea liz za re un rein se ri men to del l’io nel mondo e nel l’u ni ver sa le».161

Così, lungi dal l’es se re una tor sio ne ra di ca ta nel sé in di vi dua le ed egoi co, «l’in te rio riz za zio ne è su pe ra men to di sé e
uni ver sa liz za zio ne».162 Si trat ta di un mo vi men to spi ri tua le,163 uno sco pri re nella parzialità ciò che la tra scen de, ov‐
ve ro «an da re al di là, verso la rap pre sen ta zio ne di una totalità che su pe ra qual sia si og get to vi si bi le».164 È at tra ver‐
so una «con ver sio ne to ta le che ci si può apri re al mondo e alla sag gez za».165 Con l’a per tu ra alla sag gez za che tra‐
scen de l’individualità si è aper ti al mondo, alla totalità degli ac ca di men ti e al mi glio ra men to della re la zio ne con que‐
sti. Que sta ope ra zio ne tut ta via non è com pi bi le nel l’i so la men to me to do lo gi co, nel l’au to di dat ti ca, ma necessità del‐
l’e sem pio – di ret to o in di ret to che sia.

5. La guida e il sa pe re del l’e spe rien za

La guida è colui, o colei, il quale si trova a svol ge re il com pi to di mo stra re la via, di gui da re. Il Führer deve
führen (gui da re), tut ta via il tipo di guida che si in car na nella fi gu ra del sag gio, ma che non è a que sta ri du ci bi le es‐
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sen do qual co sa di di la ta bi le ad altre te sti mo nian ze – ma ieu ti che –,166 è qual cu no e qual co sa che dà l’e sem pio, non
che forza verso. È Vor bild, ov ve ro esem pio, mo del lo, pre cur so re e te sti mo nian za.167 È con la guida che emer ge
la fun zio ne me di ci na le (me di ci nal) del pen sie ro, di un’e stre ma mi se ri cor dia, ov ve ro estre ma men te mi se ri cor dio sa
(ex tre ma mi se ri cor dio sa).168 La di men sio ne au ro ra le da cui si può ri na sce re – ab bia mo detto che au ro re e tra‐
mon ti sono i mo men ti più ca ri chi di pro mes se –,169 per Zam bra no si lega con leg gia dria alla possibilità e alla
necessità della fi gu ra della guida. L’e sem pio più so li do resta Mai mo ni de e La guida dei per ples si.170 La guida è
si mi le ad un trat ta to fi lo so fi co, ma, men tre i si ste mi e i ge ne ri fi lo so fi ci forti non hanno un de sti na ta rio, le guide sono
de fi ni te dal l’es se re in di riz za te a.171 Sono la ten sio ne che va verso una que stio ne, un pro ble ma, che chie de di es‐
se re af fron ta to e che va verso chi que sto pro ble ma vuole ri sol ver lo.172 Fi lo so fia tout court e guida si ac co mu na no
nel l’es se re cam mi no di vita;173 la fi lo so fia e le altre pra ti che «hanno in fat ti un’a spi ra zio ne co mu ne: sal var si
dall’individualità, tra scen de re la pri gio ne in di vi dua liz zan te»,174 che ab bia mo visto es se re l’e si gen za pro pria della fi‐
gu ra del sag gio.

La guida si fonda nel l’e spe rien za viva175 e quo ti dia na, ov ve ro in quell’«ir ri nun cia bi le de si de rio di tro va re il logos
del quo ti dia no».176 L’e spe rien za viva parla di una verità in cui si «nasce e ri vi ve, che è ca pa ce di ri na sce re tante
volte quan te ne ha bi so gno».177 Sono verità, quel le del l’e spe rien za, che smuo vo no la vita nella sua di men sio ne
quo ti dia na, aper ta a tutti; verità «che, pe ne tran do in essa, la fanno muo ve re or di na ta men te; quel le che l’ac cen do no
e la trag go no fuori da sé, tra scen den do la e met ten do la in ten sio ne».178 Que ste verità, se con do Zam bra no, ap par‐
ten go no a un altro per cor so del pen sie ro, ad un ri co no sce re che «la verità non si possa rag giun ge re in te ra men te at‐
tra ver so il pen sie ro fi lo so fi co, o che non si possa rag giun ge re in te ra men te at tra ver so il pen sie ro fi lo so fi co si ste ma ti‐
co».179 La guida ha me to do, è si mi le al me to do;180 è un sa pe re del l’e spe rien za che smuo ve e tra sfor ma, un sa pe re
quo ti dia no lento e gra dua le e in quan to «sa pe re del l’e spe rien za essa co mu ni ca at ti va men te e tra sfor ma».181 Se
l’«espe rien za è sem pre fram men ta ria, in caso con tra rio ces se reb be di es se re espe rien za»,182 da que sta con sa pe‐
vo lez za nasce «un ge ne re, la Guida, che pre ten de si ste ma tiz za re tale sa pe re del l’e spe rien za senza per que sto ele‐
var lo al rango di scien za».183 Per tan to l’unità, la sua unità, è data dall’unità d’a zio ne,184 del l’a zio ne cui si ri vol ge
e dal suo ri fe rir si alla vita, al l’es se re un sa pe re della vita.185 La guida forma un tutto com ples so con cui ci av vi ci‐
nia mo ad al cu ne peculiarità della vita,186 pro prio in virtù della si ste ma tiz za zio ne del l’e spe rien za. Con la guida ci si
ri vol ge al con cre to, al quo ti dia no, alla di men sio ne degli af fet ti che co stel la no la no stra espe rien za del mondo. «La
vita in fat ti, oltre a es se re luce, ve glia, è anche di men ti can za, man can za di cura: ab ban do no»187 è lì che, come ri‐
cor da Ja spers,188 si tro va no ap pog gi per tra scen de re la si tua zio ne. È lì che sen tia mo il bi so gno di auto- su pe ra‐
men to.

Al lo ra es se re «fi lo so fo vuol dire por ta re, sem pre vi gen te, un im pe ra ti vo di chia rez za, non ac con ten tar si di at tra ver‐
sa re edo ni sti ca men te – chiu si nell’oscurità ve ge ta le del pia ce re o del do lo re – il tun nel della vita»,189 ov ve ro il fi lo‐
so fo è esi gen te «non si ac con ten ta del l’of fer ta spon ta nea della vita, ma in fondo non pre ten de se non da se stes‐
so».190 E nel fare que sto si ri vol ge alla vita con stu po re ma ri go re, con tra spa ren za; di ret to a ciò che l’e spe rien za
stes sa porta a tra scen de re, ai modi in cui si dà un’e spe rien za di un’al tra espe rien za. Poiché «ci sono certe ca rat te‐
ri sti che umane che forse pos so no rag giun ge re la tra scen den za at tra ver so una spe cie di mar ti rio raf fi na to […] dif fi‐
ci le da ve de re e che dif fi cil men te si ma ni fe sta, perché non cul mi na nello spar gi men to di san gue ma si ve ri fi ca len ta‐
men te, gior no dopo gior no, senza san gue o do lo re fi si co, in un pa ti re con ti nuo che è un agire».191 La que stio ne da
porsi, al lo ra, è il come. Di fron te al bivio tra di scor so fi lo so fi co e fi lo so fia, tra mero si ste ma e pra ti ca mi nu zio sa,
sen tia mo che ciò che «le se pa ra è il come (cómo), la modalità con cui ac col go no la spe ran za e pro met to no di por‐
tar la a com pi men to».192 Af fi dar si ad una guida si gni fi ca vi ve re una con di zio ne d’umiltà, «la pro fon da umiltà di sen‐
ti re che il pro prio es se re non è com piu to, e di af fi dar lo in te ra men te al fu tu ro».193 Un’umiltà che si af fi da alla guida
come ciò che ine ri sce e fa parte «non della scien za ma della vita nella sua tra sfor ma zio ne ne ces sa ria».194 Af fi dar si
ad una guida spi ri tua le (guide spi ri tuel) per un pro gres so spi ri tua le (progrès spi ri tuel).
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6. Ri fles sio ni sulla cura di sé

La que stio ne della forma fi lo so fi ca vera sol le va an co ra l’in da gi ne sul modo in cui si possa de fi ni re la fi lo so fia elle- 
même. La pa ro la, che mo stra un po te re te ra peu ti co,195 deve es se re anche ri spet ta ta, cu ra ta. Essa com por ta delle
responsabilità, delle di men sio ni di senso e del per for ma ti vo a cui si deve ri spon de re. La pa ro la si fa por ta tri ce di
un senso, una co gen za vi bran te. «La pa ro la si volgerà verso ciò che sem bra es se re il suo con tra rio e per fi no il suo
ne mi co: il si len zio. Vorrà unir si a esso in ve ce di di strug ger lo: “mu si ca si len zio sa”, “so li tu di ne so no ra”, con nu bio di
pa ro la e si len zio. Ma in que sto re tro ce de re al si len zio deve però in tro dur si nel ritmo: as sor bi re in som ma tutto ciò
che la pa ro la nella sua forma lo gi ca sem bra es ser si la scia ta alle spal le. Poiché so la men te se è in sie me pen sie ro, im‐
ma gi ne, ritmo e si len zio, la pa ro la può re cu pe ra re l’in no cen za per du ta ed es se re quin di azio ne pura, pa ro la crea tri‐
ce».196 La pa ro la crea tri ce è te ra peu ti ca; è cura di sé e del l’al tro, è re la zio ne e con ver sio ne. La que stio ne della
cura sui, di sé, in fat ti, ha por ta to ad un esplo sio ne di scor si va sul tema, e si pone come prin ci pa le al l’in ter no del di‐
bat ti to sul pen sie ro an ti co nella pro spet ti va di una fi lo so fia pra ti ca. La cura è fragilità e affettività, re la zio ne e tra‐
scen di men to. Come sot to li nea Um ber to Curi, «potrà dirsi au ten ti co te ra peu ta colui che ma ni fe sti il suo pieno coin‐
vol gi men to (emo ti vo, af fet ti vo e in tel let tua le) nella con di zio ne di colui del quale si è posto al ser vi zio, anche senza
“fare” con cre ta men te nulla, e non chi si li mi ti ad ap pli ca re, con to ta le di stac co emo zio na le, le linee guida astrat ta‐
men te fis sa te dai cu sto di della scien za me di ca».197 La cura è data nel l’in con tro, come so stie ne Mor ta ri è la
relazionalità la di men sio ne in cui si espli ca la cura.198

Hadot sot to li nea come tra le ana li si dal lui pro po ste e quel le por ta te avan ti da Fou cault199 ci sia una dif fe ren za so‐
stan zia le. Par la re di «tec ni che di sé»200 se con do Hadot com por ta una no zio ne che «sia trop po in cen tra ta sul “sé”
o, quan to meno, su una certa con ce zio ne del sé».201 Ma il sé a cui si ri fe ri sco no gli stoi ci, ad esem pio, lungi dal‐
l’es se re de po si ta to in una con cen tra zio ne egoi ca, è coin ci den te con una Ra gio ne co smi ca è «un sé tra scen den‐
te».202 È in gioco una di men sio ne uni ver sa le che, co sti tuen do il vero sé del l’uo mo,203 «tra sfor ma in modo ra di ca le
il sen ti men to che si può avere di se stes si».204 Men tre per gli epi cu rei, sot to li nea Hadot, Fou cault ne parla ben
poco poiché, pro ba bil men te, «è piut to sto dif fi ci le far rien tra re l’e do ni smo epi cu reo nello sche ma ge ne ra le del l’u so
dei pia ce ri pro po sto da Fou cault»,205 si deve sot to li nea re, come è stato am pia men te sot to li nea to, che gli eser ci zi
spi ri tua li, come l’e sa me di co scien za, erano cer ta men te pre sen ti anche tra gli epi cu rei. E que sti si in se ri va no in una
di men sio ne co mu ni ta ria e con di vi sa al fine di in te la ia re gli af fet ti e co- at tua re l’e ser ci zio spi ri tua le. Per que sti, pro‐
prio in par ti co la re gli epi cu rei, «è ne ces sa rio fre quen ta re gli altri mem bri […] per tro va re la felicità nel l’af fet to re ci‐
pro co».206 E tale atto si gni fi ca va usci re dall’individualità per com pie re l’e ser ci zio nella reciprocità. Un eser ci zio
che si attua anche nella pra ti ca ap pa ren te men te più in di vi dua le di tutte: la scrit tu ra. In un certo qual modo nella
scrit tu ra e con la scrit tu ra si trat ta di «li be rar si della pro pria individualità per ele var si».207

7. La di men sio ne del vi ven te umano: l’affettività e l’ordo amo ris

La di men sio ne af fet ti va emer ge come fon da men to della pra ti ca di sé, del l’e ser ci zio spi ri tua le, poiché l’af fet to è
l’or di ne at tra ver so cui si strut tu ra la tra sfor ma zio ne in ne sca bi le nel l’in con tro. Per quan to ri guar da gli eser ci zi nella
fi lo so fia an ti ca, el le ni ca e ro ma na, si deve tener pre sen te come «le tonalità af fet ti ve e i con te nu ti con cet tua li di tali
eser ci zi fos se ro molto di ver si a se con da delle scuo le: mo bi li ta zio ne del l’e ner gia e con sen so al de sti no per gli stoi ci,
di sten sio ne e di stac co per gli epi cu rei, con cen tra zio ne men ta le e ri nun cia al sen si bi le per i pla to ni ci»208 ma il mi ni‐
mo co mu ne de no mi na to re resta «il mi glio ra men to, la rea liz za zio ne di sé».209 In que sto senso si può com pren de re
l’im por tan za e l’in si sten za della fi lo so fia an ti ca per il tema della morte.210 L’e ser ci tar si a mo ri re, l’im pa ra re a mo ri‐
re, «si gni fi ca eser ci tar si a mo ri re alla pro pria individualità, alle pro prie pas sio ni, per ve de re le cose nella pro spet ti‐
va dell’universalità e dell’oggettività».211 Per Pla to ne, sot to li nea Hadot, «l’e ser ci zio della morte è un eser ci zio spi‐
ri tua le che con si ste nel cam bia re di pro spet ti va».212 Il la vo ro del fi lo so fo con si ste pro prio nel mi ra re ad eter nar si,
su pe ran do si, e li be rar si dalle il lu sio ni dell’individualità213 e, così, si può dire che «si muore alla pro pria
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individualità».214 Li be ra ti dalle di men sio ni op pres si ve, non si è «più la no stra individualità egoi sta e pas sio na le»215

ma un’a per tu ra «all’universalità e all’oggettività».216 Al lo ra «[l]a vera fi lo so fia è dun que eser ci zio spi ri tua le,
nell’antichità»,217 per gli an ti chi gli eser ci zi spi ri tua li ave va no una «pro spet ti va con cre ta».218 E que sta con cre tez za,
di cui l’e ser ci zio ci parla, si espli ca nella di men sio ne af fet ti va. L’e ser ci zio trova la sua os sa tu ra negli af fet ti poiché
l’e ser ci zio prima che attività con cet tua le è ma nie ra di vi ve re, è pra ti ca, che si strut tu ra, trova la sua ener gia, e il suo
senso nella di men sio ne af fet ti va.

Come sot to li nea Zam bra no ci sono ap pun to di men sio ni che sfug go no alla ra gio ne, vi è «una realtà che la ra gio ne
non può com pren de re ma che può es se re cap ta ta in altro modo».219 Qual co sa che pre ce de la ra gio ne e che la di‐
re zio na, una «so prav vi ven za di qual co sa di an te rio re al pen sie ro».220 Per Max Sche ler, fi lo so fo ine vi ta bi le per la
com pren sio ne del pen sie ro di Zam bra no, vi è un li vel lo pre- ri fles si vo che di ri ge l’u ma no, il quale si isti tui sce in – ed
è for ma to da – una di men sio ne af fet ti va; si trat ta di un a prio ri af fet ti vo, del cuore e delle pas sio ni. La Wert neh‐
mung in Sche ler di ri ge la per ce zio ne nel modo in cui la per ce zio ne (Wahr neh mung) ha una presa sul tutto (udito,
vista, ol fat to, tatto e gusto) ma la com po nen te pre ce den te, pre- data, quel la che la or di na, è la per ce zio ne va lo ria le
(Wert neh mung), ov ve ro sono i va lo ri, l’unità di va lo re (Wer tein heit) e la forma (Ge stalt) ciò che è pri ma ria men te
dato poiché non pos sia mo strut tu ra re la per ce zio ne come sem pli ce somma di sti mo li (Reiz sum me), che in ve ce
cor ri spon de reb be ro alla somma delle sen sa zio ni (Em pin dungs sum men)221 – que sto pro ble ma resta, tut ta via, ab‐
ba stan za oscu ro.222 Men tre l’ordo amo ris strut tu ra la per so na e la de fi ni sce sia per quan to ri guar da il suo agire
che per una sua in di vi dua zio ne.223 «Per Sche ler la di men sio ne del l’a prio ri non ri guar da solo l’in tel let to; essa ap‐
par tie ne anche alla vita emo ti va, che ha in fat ti un pro prio con te nu to spe ci fi co del tutto in di pen den te e non de ri va bi‐
le a po ste rio ri dal l’e spe rien za em pi ri co- in dut ti va».224 Un a prio ri af fet ti vo che de fi ni sce la per so na perché «[c]hi
ha l’or do amo ris di un uomo ha l’uo mo stes so. Ha per l’uo mo in te so come sog get to mo ra le ciò che è la for mu‐
la di cri stal liz za zio ne per il cri stal lo».225

Bi so gna tener pre sen te, per de li nea re l’im por tan za delle ana li si di Sche ler, che l’u ma no si po si zio na nel mondo
come or ga ni smo (sche ma cor po reo e li vel lo uni pa ti co),226 come sé so cia le (senso co mu ne ed em pa tia) e come
singolarità per so na le (ordo amo ris e solidarietà).227 Per cui la stra ti fi ca zio ne è tri par ti ta: ab bia mo un ordo car nis,
un ordo so cia lis e un ordo amo ris (a cui cor ri spon do no ri spet ti va men te sche ma cor po reo, sé so cia le e cen tro
per so na le). La per so na è il suo ordo amo ris ov ve ro «l’ordo amo ris è il prin ci pium in di vi dua tio nis della per so‐
na»,228 poiché que sta «non è un ente di ra gio ne»229 è un ordo amo ris, il che è pro va to dal fatto che se vi sono di‐
stur bi dell’ordo amo ris si as si ste alla «de co stru zio ne e alla fram men ta zio ne della per so na».230 L’ordo amo ris, «in
de fi ni ti va, è ciò che con fe ri sce il tim bro in con fon di bi le alla singolarità».231 Que sto anche perché at tra ver so l’ordo
amo ris si in ne sca no ri po si zio na men ti della per so na, e dell’ordo amo ris stes so. «La ca rat te ri sti ca più straor di na ria
dell’ordo amo ris è quel la di fun zio na liz za re non solo l’e spe rien za e i po si zio na men ti ma anche sé stes so: è l’or ga no
che – di fron te a una crisi, a una scon fit ta grave, a un lutto e più in ge ne ra le a qual sia si tra sfor ma zio ne ri le van te del‐
l’e si sten za – me ta bo liz za una me ta mor fo si e ri na sce nello spa zio trans- sog get ti vo del l’in con tro con l’al tro».232 Al‐
lo ra quan do vi sono di stur bi dell’ordo amo ris que sti sono col le ga ti a di stur bi del l’am bi to dell’emo tio nal sha ring,
poiché «l’ordo amo ris non è l’or ga no di una cura ri pie ga ta su sé stes sa, ma l’or ga no di un’emo tio nal sha ring so‐
li da ri sti ca che si svol ge sul piano trans- sog get ti vo del l’in con tro con l’al tro nella co- at tua zio ne del l’at to».233 Que sti
di stur bi sono ad esem pio l’in fa tua zio ne che «in di ca una forma di amare cieco, in cui un umano viene ra pi to da un
bene fi ni to, fino a ri ma ne re in trap po la to in esso, in quan to crede il lu so ria men te “d’a ver rag giun to in un bene fi ni to il
de fi ni ti vo ap pa ga men to e il pieno sod di sfa ci men to della ri cer ca del pro prio amare”».234 L’in fa tua zio ne è le ga ta a,
ma si dif fe ren zia dalla de lu sion in quan to «l’im pres sio ne è che qui l’er ro re del giu di zio sia un pro ble ma se con da rio
e che in ve ce pri ma ria sia una di stor sio ne a li vel lo as sio lo gi co, che ri sul ta in con fu ta bi le. In altri ter mi ni, la de lu sion
non è qual co sa di ac ces so rio o di con tin gen te ri spet to al modo di es se re di quel l’in di vi duo, ma co sti tui sce il suo
prin ci pium in di vi dua tio nis».235 Il ri sen ti men to, che «trat ta di il lu sio ni che fal sa no il modo di com pren de re l’al tro,
por tan do a ipo tiz za re una superiorità del l’e vi den za della per ce zio ne in ter na ri spet to a quel la ester na».236 Que sti
com pro met to no la fun zio ne enat ti va e ne com por ta no stor tu re nella stes sa forma men tis. Il ri sen ti men to in fat ti è
un av ve le na men to, un au toav ve le na men to, in cui «una par ti co la re vio len za di que ste pas sio ni [odio, in vi dia] vada
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di pari passo con il sen ti men to dell’incapacità di tra dur le in atto, da cui de ri va il “morso av ve le na to” do vu to vuoi a
una de bo lez za di na tu ra cor po rea e spi ri tua le vuoi ad an go scia e ti mo re nei con fron ti di co lo ro ai quali tali af fet ti si
ri vol go no».237 Per tan to vi è un vero e pro prio ordre du cœur e una lo gi que du cœur a cui si deve ri vol ge re l’at‐
ten zio ne. Un li vel lo che se in qui na to può dar ori gi ne a tutta una gamma di di stur bi.

Vi è una vi sio ne del cuore238 in da gan do la quale si in con tra no or di ni di ra gio ne dif fe ren ti. «La ra gio ne, anche se
le ga ta a un or ga no fi sio lo gi co, il cer vel lo, non con si ste in esso. Non sap pia mo esat ta men te cosa fa il cuore nella
vita psi chi ca; se fa qual co sa, que sto qual co sa gli è tal men te con na tu ra to che non ri sul ta se pa ra to come il pen sie ro
dal cer vel lo»239 al lo ra, sot to li nea Zam bra no, piut to sto «[l]a ra gio ne è pura ma ni fe sta zio ne, è la co mu ni ca zio ne
stes sa».240 La ra gio ne si dà in una di men sio ne co mu ni ca ti va e l’interiorità, lungi dal l’es se re uno spa zio rin chiu so, è
aper tu ra, un of frir si che la esal ti. Essa «[s]i offre perché è interiorità e per con ti nua re a es ser lo; l’interiorità che si
offre per con ti nua re a es se re interiorità, senza an nul lar la, è la de fi ni zio ne dell’intimità».241 In que sto modo si parla
di una fi lo so fia del l’e spres sio ne, del venir fuori, o si va in di re zio ne di una «con si de ra zio ne della Fi lo so fia come
espres sio ne»242 in cui le ra di ci del fi lo so fa re, «come tutte le ra di ci, spro fon da no nella vita».243 La vita e la fi lo so fia
al lo ra si de li nea no come in trec cia te, come bi so gno se l’una del l’al tra. Una per com ple tar si, l’al tra per necessità. La
complessità della vita ri chie de al lo ra un li vel lo af fet ti vo, un li vel lo del l’a mo re, poiché l’a ma re apre ad una densità
esi sten zia le che non è ac cu mu la zio ne o con fron to di va lo re ma novità e crea zio ne, in con tro e tra sfor ma zio ne. Se
l’uo mo ne ces si ta di com ple tar si di na sce re del tutto, la fi lo so fia è lo stru men to adat to se in se ri to al l’in ter no di una
pro spet ti va do mi na ta e gui da ta dagli af fet ti. Que sto perché «l’a ma re non si li mi ta a com pa ra re va lo ri già esi sten ti,
ma apre un varco verso qual co sa che an co ra non esi ste: fa ve ni re alla luce la parte mi glio re […], crea le con di zio ni
per l’ap pa ri re di una novità on to lo gi ca».244 L’a mo re, so stie ne Sche ler, pro du ce, è «un mo vi men to crea to re e non
ri pro dut to re di va lo ri».245 Al lo ra se per gli an ti chi «[e]sser ci è un do ve re, non fosse che per un istan te»,246 e lo
spa zio pro prio della pra ti ca fi lo so fi ca era la comunità e il grup po come con den sa to re e di stri bu to re di af fet to re ci‐
pro co (af fec tion mu tuel le), anche la fi lo so fia che si ri pren de dalla vio len za della cecità a cui può es se re sot to po‐
sta, verso cui Zam bra no vuole vol ge re, si dà in rap por to ad un or di ne del cuore, che, come in ten de va Sche ler, «è
il cuore in fat ti che più del co no sce re e del vo le re me ri ta di es se re de fi ni to come nu cleo del l’uo mo in te so quale es‐
se re spi ri tua le».247

8. Un esem pio di «cibo af fet ti vo»: il rap por to madre- bam bi no in René
Spitz

In ogni epoca ci sono beni e mali, dice Zam bra no. Ca pi ta, però, che glo rie e mali si mo stri no me sco la ti (me z cla‐
dos). Uno di «que sti beni e mali della no stra epoca è an co ra la dot tri na (doc tri na) chia ma ta “freu di smo”248». Per
Zam bra no con il freu di smo si trat ta di una vera e pro pria re li gio ne della no stra epoca,249 il quale è qual co sa pro‐
prio della no stra cul tu ra, e della no stra epoca, nel cui cuore pog gia le sue ra di ci.250 La dot tri na si basa sul ri co no‐
sci men to di un’infermità (en fer me dad) da dover sa na re. Que sta «non è un’infermità che si ha, ma che, in un certo
modo, si è».251 La vita in te ra, tut ta via, e ab bia mo già avuto modo di sot to li near lo, è pro ble ma ti ca, gioia e di spia‐
ce re sono con su stan zia li, al lo ra, se si pro ble ma tiz za, «si gni fi ca che si è fatto pro ble ma qual co sa che non do ve va
es ser lo».252 Il male in di vi dua to, la na tu ra e la con di zio ne del male da cu ra re, ri sie de va nel l’a ni ma253 e Freud ebbe
il pre gio di ri cer ca re e ri schia re una cura, per cui «[i]l trat to ge nia le di Freud fu in dub bia men te il suo di stac car si
dalle dot tri ne cor ren ti».254

Gli as sun ti di base del freu di smo in trec cia no linee dif fe ren ti. La psi che umana avreb be «la ten den za a co prir si; l’an‐
sia di ve stir si, di ma sche rar si»,255 ma al con tem po sa reb be ca rat te riz za ta dal l’e spres sio ne, per la quale «[t]utto ciò
che è psi chi co si espri me».256 Una via pri vi le gia ta per que st’e spres sio ne è, se con do una po si zio ne al quan to an ti ca,
quel la dei sogni,257 oltre, ov via men te, quel la da rin trac cia re nei «pic co li equi vo ci della vita quo ti dia na».258 «I sogni
sono per Freud ri ve la zio ne (revelación)».259 Ma ciò che può es se re re pres so ap par tie ne anche al l’am bi to delle
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ma ni fe sta zio ni co scien ti dove «re pri mia mo la ma ni fe sta zio ne di molte cose […] Freud af fer ma che que ste cose
non si tac cio no sol tan to agli altri, ma anche a se stes si: la si mu la zio ne si tra sfor ma in ini bi zio ne».260 Il punto è che
«[s]fug gi re la verità con la men zo gna, o per igno ran za, ci sot to met te alla schiavitù più an go scio sa […] se non vi via‐
mo chia ren do ci a noi stes si, pos sia mo ca de re in schiavitù».261 Al lo ra oc cor re va cu rar si, pren der si cura di sé. E
nulla più del freu di smo ha dato vita a esplo sio ni di scor si ve e linee in ter pre ta ti vo- me to do lo gi che. Il co spet to però
era al quan to tra gi co, dice Zam bra no. L’uo mo eu ro peo, «“fatto a im ma gi ne e so mi glian za di Dio”, di un Dio crea‐
to re, viene ora de fi ni to come oscu ro, in for me fu ro re ses sua le, de mo ne in sa zia bi le per pe tua men te in sod di sfat to, di‐
vo ra to re di tutto».262

Per usci re da que sta tra ge dia l’a mo re e la carità erano e sono i mezzi ne ces sa ri.263 «L’a mo re è fame, furia, ma di
ge ne ra re… e nella bel lez za. Trova com pi men to quan do ge ne ra, fi si ca men te o in tel let tual men te, crean do un corpo
o una co no scen za».264 La que stio ne al lo ra resta quel la di sta bi li re in che modo si possa ge ne ra re nel l’a mo re e tro‐
va re l’ap pog gio ne ces sa rio per il com ple ta men to del l’e si sten za e della vita che per mezzo della fi lo so fia si può,
poi, strut tu ra re e de li nea re. Se con la lin gua in gle se di stin guia mo tra care e cure po trem mo dire che to care si gni fi‐
ca sen ti re in te res se e coin vol gi men to, senza però pre oc cu pa zio ne per le con se guen ze e le at tua zio ni di que sto
coin vol gi men to come nel l’e spres sio ne «I care», mi in te res sa, me ne curo, mi sta a cuore. Men tre to cure si ri col le‐
ga alla di men sio ne pra ti ca della cura.265

La cura nel suo fon da men to nella di men sio ne af fet ti va è quan to qual cu no vi ci no al bene e male del no stro tempo di
cui parla Zam bra no, il freu di smo, ha ana liz za to e in da ga to con la ri cer ca sul campo: René Spitz.266 Spitz attuò
un’o ri gi na le sin te si tra psi coa na li si in fan ti le e nuovi orien ta men ti det ta ti da una ri cer ca spe ri men ta le, tut ta via non
coin ci den te con la co sid det ta psi co lo gia spe ri men ta le tout court. Que sto perché il me to do di Spitz con si stet te nel‐
l’in trec cio tra ma tu ra zio ne neu ro bio lo gi ca del bam bi no e la re la zio ne di na mi ca madre- bam bi no. Que st’ul ti ma si
po ne va come una tran sa zio ne tra or ga ni smi vi ven ti do ta ti di un corpo. At tra ver so l’in da gi ne di casi pa to lo gi ci e
non, poté in di vi dua re la norma – trat to, que sto, ca rat te ri sti co del me to do freu dia no –,267 e di stin se tre stadi fon da‐
men ta li dello svi lup po psi chi co: lo sta dio pre og get tua le, fino ai tre mesi di vita del bam bi no; quel lo del l’og get to
pre cur so re, dai 3 agli 8; lo sta dio della re la zio ne con l’og get to li bi di co (8-15 mesi).

Come sot to li nea Anna Freud, un pre gio è cer ta men te che la «de scri zio ne det ta glia ta dei rap por ti af fet ti vi fra le
madri ed i loro lat tan ti è de sti na ta ad un pub bli co più ampio di quel lo a cui sono abi tual men te ri vol te le opere psi‐
coa na li ti che».268 In fat ti il testo si pone come ne ces sa rio per una pre ven zio ne delle pa to lo gie, per una te ra pia, mo‐
stran do così un in te res se so cio lo gi co ampio.269 L’e vo lu zio ne coe ren te e sana dei rap por ti og get tua li nel pe rio do
in fan ti le rap pre sen ta la pre mes sa ne ces sa ria, ma non suf fi cien te, per un sano svi lup po psi chi co.270 Le «ipo te si,
que ste con sta ta zio ni sug ge ri sco no i mezzi di pre ven zio ne; ci sug ge ri sco no anche al cu ne idee per la te ra pia»,271

con fer man do ne il «va lo re so cio lo gi co».272 La pre mes sa ge ne ra le è che ci sia «un punto di par ten za per com pren‐
de re le forze e le con di zio ni che fanno del l’uo mo un es se re so cia le».273 Se ci sono le crisi di cui par la va Zam bra‐
no, a cui ag giun ge re mo le de lin quen ze e il ma les se re con tem po ra neo, per Spitz di ven ta un «im pe ra ti vo ri sa li re al‐
l’o ri gi ne del male, per crea re una psi chia tria so cia le pre ven ti va, se vo glia mo pro teg ge re la no stra civiltà in te ra dal
pe ri co lo rap pre sen ta to dal de te rio ra men to ra pi do delle con di zio ni ne ces sa rie per lo svi lup po nor ma le dei primi
rap por ti og get tua li».274 La povertà dei primi rap por ti si tradurrà nella pe nu ria dei rap por ti so cia li,275 ov ve ro bam‐
bi ni «[p]ri va ti del cibo af fet ti vo che era loro do vu to, ri cor re ran no alla sola via che loro resta, la vio len za, la di stru‐
zio ne di un or di ne so cia le di cui sono vit ti me. Lat tan ti senza amore, di ven te ran no adul ti pieni di odio».276

Freud nei Tre saggi sulla teo ria ses sua le si era oc cu pa to delle re la zio ni re ci pro che fra madre e bam bi no, fra og‐
get to e sog get to,277 men tre nei testi suc ces si vi non si occuperà di re la zio ne og get tua le negli stes si ter mi ni. Tut ta‐
via quel le pa gi ne si gni fi ca no per Spitz una base me to do lo gi ca. Oc cor re pre ci sa re che la pre mes sa – e il ri sul ta to –
delle ana li si di Spitz con si ste nel fatto che il bam bi no, il quale alla na sci ta «è in uno stato in dif fe ren zia to»,278 ne ces‐
si ta delle cure che fa mi glia e am bien te gli pro cu ra no. In se gui to, gra zie alla ma tu ra zio ne – ov ve ro lo svol gi men to di
pro ces si fi lo ge ne ti ca men te sta bi li ti – e allo svi lup po – quan to re la ti vo al l’e mer ge re di forme di na mi che e di modi di
com por ta men to det ta ti dalla re la zio ne or ga ni smo- am bien te –, le sue fun zio ni, com pre si gli istin ti, si po tran no dif fe‐
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ren zia re..279 Non è pos si bi le par la re di un Io alla na sci ta, né di Super- io men tre, piut to sto, il bam bi no è strut tu ra to
da fat to ri con ge ni ti per cui cia scu no «è nato con una sua pro pria individualità. È nato mu ni to di ciò che io chia mo il
suo “cor re do con ge ni to”280» (sud di vi si bi le in ere di ta rio, de ter mi na to da in flus si in trau te ri ni e quel li le ga ti al
parto).281 Vi è inol tre il fat to re am bien ta le per cui nel rap por to madre- bam bi no si mo stra il germe dello «svi lup po
delle re la zio ni so cia li allo statu na scen di»,282 e co sti tui sce un aspet to com ples so gra zie al quale «nel corso del
primo anno il bam bi no passa at tra ver so uno sta dio di sim bio si con la madre».283 Per cui pos sia mo af fer ma re che
per il «neo na to l’am bien te è co sti tui to per così dire da un unico in di vi duo: la madre o il suo so sti tu to».284 Ini zial‐
men te que sta non è per ce pi ta come se pa ra ta da lui ma come «un in sie me di bi so gni di nu tri zio ne e sod di sfa zio‐
ne».285 Il bam bi no, in fat ti, passa il primo anno in un si ste ma chiu so, co sti tui to di due soli com po nen ti: la madre e il
bam bi no, i quali for ma no una diade.286 La madre, o chi la so sti tui sce, è un fil tro tra il bam bi no e il mondo. Cia scu‐
no dei lat tan ti se gui ti dalla ri cer ca fu os ser va to al me no quat tro ore set ti ma na li,287 e i test ef fet tua ti esa mi na va no lo
svi lup po e il do mi nio della per ce zio ne, del soma, dei rap por ti in ter per so na li, della me mo ria e del l’i mi ta zio ne, della
ma ni po la zio ne di og get ti e, in fi ne, quan to ine ren te allo svi lup po in tel let ti vo.288 Spitz eseguì inol tre ri pre se ci ne ma to‐
gra fi che a 24 fo to gram mi al se con do che con sen ti va no di ri pe te re l’os ser va zio ne e ral len ta re la ri pro du zio ne fino a
8 fo to gram mi al se con do.

Nel l’in da ga re lo svi lup po dei primi rap por ti og get tua li (li bi di ci) Spitz identificò il neo na to come sog get to, non- dif fe‐
ren zia to e privo di fun zio ni psi chi che, e l’og get to come com ple ta men to di un pro ces so di na mi co frut to di tappe de‐
li ca te. Per il neo na to, in fat ti, «non esi sto no re la zio ni og get tua li né og get ti. Que sti due ele men ti si svi lup pe ran no pro‐
gres si va men te du ran te il primo anno, verso la fine del quale si stabilirà de fi ni ti vo l’og get to li bi di co».289 In que sto
pro ces so Spitz di stin gue tra: sta dio pre og get tua le;290 sta dio del l’og get to pre cur so re;291 sta dio del l’og get to pro‐
pria men te detto. Il ter mi ne og get to si ri fe ri sce, freu dia na men te, a ciò in re la zio ne a cui e me dian te cui la pul sio ne
può rag giun ge re la sua meta.292 Men tre le cose re ste reb be ro iden ti che a se stes se nello spa zio e nel tempo, l’og‐
get to non può «es se re de fi ni to con coor di na te spa zio- tem po ra li, ad ec ce zio ne del pe rio do, lungo o breve, in cui il
sog get to non lo tra sfor ma».293 Per tan to, le coor di na te che lo de fi ni sco no sono coin ci den ti con le strut tu re pul sio‐
na li che lo in ve sto no.

Verso la fine del se con do mese Spitz notò che al bam bi no suc ce de qual co sa di par ti co la re so prat tut to nel suo rap‐
por tar si alla per so na umana che prima ve ni va, nel caso fi gu ra ma ter na, per ce pi ta come parte del pro prio corpo,
ov ve ro «as su me un ruolo del tutto sin go la re fra le “cose” che at tor nia no il lat tan te».294 Ades so per ce pi sce vi si va‐
men te la per so na che si av vi ci na, ri spon de ad uno sti mo lo ester no, sem pre sotto l’e gi da di una pul sio ne in ter na
(aver fame).295 Il punto chia ve per una cre sci ta delle re la zio ni del bam bi no si ha nel se con do sta dio, quel lo del‐
l’og get to pre cur so re,296 du ran te il quale il bam bi no per ce pi sce un se gna le in ter no al viso umano a cui ri spon de
sor ri den do. Il se gna le, che non coin ci de con la totalità del viso, è piut to sto una Ge stalt «co sti tui ta dal l’in sie me:
fron te, occhi e naso, il tutto in mo vi men to»,297 che non deve coin ci de re con una per so na par ti co la re ma deve ri‐
spet ta re que ste con di zio ni di fi gu ra e mo vi men to. Mo ti vo per cui Spitz parla di una con fi gu ra zio ne Ge stalt- se gna‐
le,298 come ele men to co sti tuen te un og get to pre cur so re. La ri spo sta al viso è quin di «re la zio ne pre- og get tua le ed
og get to pre cur so re il se gna le che viene ri co no sciu to».299

La madre nel primo anno di vita è «l’in ter me dia ria di ogni per ce zio ne, di ogni azio ne, di ogni co no scen za».300 La
Ge stalt- se gna le è ne ces sa ria per la tran si zio ne dello stato in cui il bam bi no «per ce pi sce solo af fet ti va men te allo
stato in cui per ce pi sce in modo di scri mi na ti vo».301 La di men sio ne af fet ti va della re la zio ne madre- bam bi no pog gia
sul l’e vi den za del l’im por tan za della madre per i pro ces si di ap pren di men to e di presa di co scien za del bam bi no,
ov ve ro su di un’«im por tan za pri mor dia le che in que sto pro ces so hanno i sen ti men ti della madre».302 L’at teg gia‐
men to af fet ti vo della madre è in di spen sa bi le per l’e spe rien za del bam bi no, è que sto che «de ter mi na la qualità delle
espe rien ze stes se».303 Oc cor re pre ci sa re che di fatto nei primi tre mesi di vita la totalità delle espe rien ze del bam‐
bi no ap par ten go no ad un or di ne af fet ti vo,304 per cui l’at teg gia men to af fet ti vo della madre serve da vero e pro prio
orien ta men to per il bam bi no. L’at teg gia men to della madre co sti tui sce lo sche ma af fet ti vo del bam bi no at tra ver so
cui ini zia a vi ve re il e nel mondo. L’in fan zia si mo stra come la fase te ra peu ti ca e pro fi lat ti ca in cui la diade si strut‐
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tu ra per mezzo: della madre «con la sua individualità già for ma ta, ed il bam bi no con un’individualità in via
di for ma zio ne».305 La psi che del bam bi no è nella fase di mas si ma plasticità,306 in cui «il bam bi no si trova in un
pro ces so di tran si zio ni con ti nue, di tra sfor ma zio ni ra pi de, vio len te, spes so tem pe sto se».307 Que sto pe rio do di evo‐
lu zio ne308 si scan di sce at tra ver so stadi evo lu ti vi che coin vol go no la pre sen za degli or ga niz za to ri. Gli or ga niz za to‐
ri, che agi sco no sullo sche ma com por ta men ta le del bam bi no mo di fi can do ne e strut tu ran do ne la forma, si ma ni fe‐
sta no at tra ver so in di ca to ri (ri spo sta del sor ri so di fron te ad un volto umano;309 rea zio ne d’an go scia di fron te ad un
estra neo;310 com par sa del «no» come primo segno se man ti co e con cet tua le)311 e si de fi ni sco no pro prio come
«strut tu re che si svi lup pa no ad un certo punto in cui con ver go no di ver se linee di svi lup po».312 Dopo la com par sa
del l’or ga niz za to re «co min cia un nuovo modo di es se re, fon da men tal men te di ver so dal pre ce den te».313 Se si con‐
so li da la pre sen za del l’or ga niz za to re il bam bi no si svilupperà in modo sano. L’Io «non nasce già co sti tui to in tutta
la sua pie nez za. Lo svi lup po della sua ef fi cien za, delle sue ri ser ve, della sua re si sten za si attua in ma nie ra lenta e
pro gres si va per mesi ed anni».314

Nel rap por to con la madre agi sco no delle forze for ma ti ve da cui l’unità «lat tan te» trae ener gia e vita. «Que sta
totalità at ti va, vi ven te, rea gen te e in evo lu zio ne, forma l’og get to delle forze for ma ti ve che pro ven go no dal l’am bien‐
te (più sem pli ce men te dalla madre)».315 Nella re la zio ne con la madre si in stau ra così una di men sio ne di na mi ca la
quale è do mi na ta dal pro ces so per «ten ta ti vo ed er ro re (trial and error)316». La que stio ne è che tutto ciò che la
madre sente e vive, il bam bi no lo espe ri sce senza fil tro, «gli at teg gia men ti in con sci della madre sono quel li che fa ci‐
li ta no mag gior men te le azio ni del bam bi no; si trat ta dei suoi de si de ri, dei suoi ti mo ri, delle sue ri spo ste in con sce,
dei suoi bloc chi af fet ti vi».317 Gli in flus si della madre «pla sma no e di ri go no la personalità del bam bi no».318 La
forma de li ca ta di que sti pro ces si di na mi ci trat ta di veri mo del la men ti come «serie di in te ra zio ni in un con te sto so‐
cia le»,319 per cui la diade si strut tu ra in un ri man do re ci pro co «in tes su to di le ga mi par ti co lar men te po ten ti».320 La
se mio ti ca di que sta re la zio ne d’intimità si co sti tui sce at tra ver so un co di ce al quan to par ti co la re. Il bam bi no, at tra‐
ver so una An la ge fi lo ge ne ti ca, «innesterà lo svi lup po on to ge ne ti co, pu ra men te umano, che con si ste nella co mu ni‐
ca zio ne di re zio na ta e tra smes sa con l’a iu to di segni se man ti ci e di se gna li»,321 il che in se ri sce il pe rio do in una fase
pre ce den te la fun zio ne sim bo li ca. Que sta forma pri mor dia le ha ca rat te re espres si vo, ov ve ro è de ri va ta da stati af‐
fet ti vi e non è di re zio na ta.322 Si trat ta, quin di, di una di men sio ne pros se mi ca e pro pria del corpo. Sono co mu ni ca‐
zio ni che avran no luogo nella diade «e sta bi li ran no nella diade stes sa un pro ces so cir co la re di ri so nan za».323

La se mio ti ca che Spitz de li nea è com po sta dal segno, che «è una per ce zio ne as so cia ta em pi ri ca men te al l’e spe‐
rien za di un og get to o di una si tua zio ne, su scet ti bi le a so sti tuir si al l’e spe rien za del l’og get to o della si tua zio ne stes‐
sa»;324 dal se gna le che «è una per ce zio ne as so cia ta ar ti fi cial men te ad un og get to o ad una si tua zio ne»;325 dal sim‐
bo lo che «è un segno che ha il com pi to di rap pre sen ta re un og get to, un atto, una si tua zio ne, una no zio ne, e di so‐
sti tuir li al l’oc ca sio ne».326 L’e le men to por tan te di que sto co di ce se mio ti co, e del mo ti vo per cui si di stin gue dalla
co mu ni ca zio ne tra adul ti, è la «disparità dei due mem bri. Men tre le co mu ni ca zio ni emes se dal bam bi no non sono
che segni, quel le emes se dal l’a dul to sono se gna li».327 Il bam bi no de co di fi ca to re quin di co no sce e in ter pre ta i se‐
gna li ma pro du ce solo segni. Se il segno è il ter mi ne ge ne ra le, il se gna le è l’uso spe ci fi co di un segno, un’as so cia‐
zio ne tra segno e av ve ni men to. Il li vel lo ar cai co in fan ti le per tan to è un li vel lo della so ma to- psi che, un li vel lo ce ne‐
ste si co che è per ce zio ne in ter na, una re ce zio ne che «si rea liz za nel mi lieu in ter no».328 Di fat ti ciò che il bam bi no è
ca pa ce di ri ce ve re si in se ri sce al l’in ter no del l’e qui li brio, ten sio ne (mu sco la re e non), po stu ra, tem pe ra tu ra, vi bra‐
zio ne, con tat to, ritmo, tempo, du ra ta, scala to na le, nuan ce dei toni, suono;329 di men sio ni di cui l’a dul to non si
rende conto, spazi altri che ap par ten go no ai mondi per cet ti vi dei «com po si to ri, i mu si ci sti, i bal le ri ni, gli equi li bri sti,
gli avia to ri […] ai quali è ri ma sta la facoltà di ser vir si di una o di di ver se di que ste sensibilità».330 Per Spitz al bam‐
bi no ap par ten go no ca te go rie d’e spe rien za che ci sono di ve nu te estra nee, le stes se che com pe to no alle po po la zio ni
pri mi ti ve. Que sto è quan to Sche ler espri me va in me ri to al l’u ni pa tia come espe rien za estra nea al l’uo mo oc ci den ta le
e al l’a dul to. Ov ve ro «l’uo mo ha quasi del tutto per du to la capacità di uni pa tia spe ci fi ca del l’a ni ma le […], il ci vi liz‐
za to la capacità di uni pa tia del pri mi ti vo e l’a dul to la capacità di uni pa tia del bam bi no».331
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Per il lat tan te il tono af fet ti vo della madre e i suoi se gna li co sti tui sco no la co mu ni ca zio ne in en tra ta. Tut ta via è sba‐
glia to sup por re una linearità delle vie co mu ni ca ti ve poiché si trat ta piut to sto di se mio sfe re af fet ti ve in cui vi sono
«ef fet ti cu mu la ti vi di espe rien ze, sti mo li, ri spo ste ri pe tu te al l’in fi ni to»,332 che por ta no in di re zio ne di un clima af fet‐
ti vo det ta to da un prin ci pio del l’ac cu mu lo.333 Il si ste ma di co mu ni ca zio ne per tan to «con si ste in scam bi af fet ti vi
re ci pro ci»334 che si in se ri sco no ad un li vel lo pre- ri fles si vo, il che ne strut tu ra e de ter mi na le ca rat te ri sti che pro prie.
Que sti pro ces si, in te ra zio ni, per ce zio ni af fet ti ve «pre ce do no ogni altra fun zio ne, che si svilupperà più tardi sulla
base crea ta da que sti scam bi».335 Ini zia così il pro ces so, che qui trova le sue basi, «che trasformerà il bam bi no in
es se re umano, in es se re so cia le, in zoon po li ti kon».336

La madre oltre che in ter me dia ria è il primo og get to li bi di co di cui l’es se re umano fa espe rien za. In essa il bam bi no
sca ri ca le pul sio ni di ag gres sio ne e quel le ses sua li che si de vo no fon de re e sca ri ca re sul part ner.337 Le re la zio ni og‐
get tua li pos so no però ri ce ve re delle de for ma zio ni e delle de via zio ni.338 Se la madre dà si cu rez za as so lu ta al bam‐
bi no at tra ver so la di men sio ne af fet ti va nel primo se me stre di vita ciò «si tradurrà in uno svi lup po ra pi do nel se con‐
do se me stre».339 La que stio ne è de li ca ta e si ri fe ri sce al fatto che i se gna li af fet ti vi della madre sono de ter mi na ti da
un at teg gia men to af fet ti vo in con scio, «cioè il com por ta men to della madre si ma ni fe sta in forme di cui essa stes sa
non si rende ne ces sa ria men te conto».340 La madre, nella tas so no mia pro po sta da Spitz, può iper com pen sa re la
pro pria ostilità o ren der la ma ni fe sta, l’at teg gia men to di ven ta can gian te e con trad dit to rio e il «bam bi no risponderà a
que sti se gna li va ria bi li, in sta bi li, che non gli of fro no al cu na si cu rez za, for man do dei rap por ti og get tua li im pro pri o
in suf fi cien ti o ine si sten ti».341 La madre può es se re sod di sfat ta di avere un fi glio che fino a poco tempo prima «co‐
sti tui va una parte del suo corpo»,342 men tre il bam bi no sarà sod di sfat to se i suoi bi so gni ven go no ap pa ga ti, te nen‐
do pre sen te che «la na tu ra stes sa delle sue sod di sfa zio ni sarà sog get ta a tra sfor ma zio ni ra pi de».343 Le in te ra zio ni
che si ven go no a for ma re sono cir co la ri, come ab bia mo detto, ed è «dif fi ci le, se non im pos si bi le, tro va re una for‐
mu la che espri ma la marea mul ti for me ed in vi si bi le, i flus si e ri flus si si len zio si, po ten ti e allo stes so tempo sot ti li, che
si at tua no in que ste re la zio ni».344 La madre è il mem bro do mi nan te e at ti vo della re la zio ne,345 se essa di stur ba e
in qui na la re la zio ne pos so no sor ge re di stur bi gravi nel bam bi no. In fat ti «gli in flus si psi chi ci no ci vi sor go no in se gui to
a re la zio ni non sod di sfa cen ti fra madre e bam bi no»,346 e le re la zio ni dan no se pos so no es se re ina de gua te347 o in‐
suf fi cien ti.348 Le de for ma zio ni delle re la zio ni sono di or di ne qua li ta ti vo nella prima ca te go ria e quan ti ta ti vo nella se‐
con da.

Gli in flus si psi chi ci hanno un ef fet to sul soma o pos so no «ab bas sa re le re si sten ze del bam bi no alle varie ma lat‐
tie».349 Nel primo caso quin di la madre offre re la zio ni im pro prie, i cui com por ta men ti agi sco no come una «tos si na
psi chi ca».350 Ciò che ne de ri va sono di stur bi psi co tos si ci del l’in fan zia che si pos so no di stin gue re in al me no sei
grup pi: ri fiu to pri ma rio – at ti vo351 e pas si vo;352 pre oc cu pa zio ne pri ma ria an sio sa men te esa ge ra ta;353 ostilità sotto
forma di pre oc cu pa zio ne an sio sa;354 oscil la zio ni ra pi de fra in dul gen za e ostilità ag gres si va;355 sbal zi d’u mo re ci cli ci
ad onde lun ghe della madre;356 ostilità co scien te men te com pen sa ta.357 I rap por ti in suf fi cien ti in ve ce sono ca rat te‐
riz za ti dal l’es se re «pri va ti di qual co sa di in di spen sa bi le al loro svi lup po com ple to, di un ele men to es sen zia le alla
vita»,358 si trat ta di di stur bi da ca ren za af fet ti va, in cui que sta «si ri fe ri sce solo al l’ap por to li bi di co; il bam bi no ha a
di spo si zio ne un mi ni mo di nu tri men to, di igie ne, di ca lo re ecc., senza il quale mo ri reb be».359 Qui la ca ren za può
es se re par zia le,360 casi in cui i bam bi ni dopo sei mesi di buon rap por to con la madre ne fu ro no pri va ti e la «per so‐
na che so sti tui va la madre non sod di sfa ce va il bam bi no»,361 in cui sor ge va in son nia, per di ta di peso, con tra zio ne di
ma lat tie, ri tar do mo to rio fino al le tar go; op pu re to ta le,362 in cui vi erano «con se guen ze fu ne ste».363 I bam bi ni, al‐
lat ta ti al seno della madre si svi lup pa va no bene, ma es sen do dopo il terzo mese svez za ti e af fi da ti alle cure di un in‐
fer mie ra che si oc cu pa va di dieci o più bam bi ni, que sti ri ce ve va no tutto il ne ces sa rio dal punto di vista fi si co, di
cibo, igie ne, tut ta via tro van do si in rap por to uno a dieci «essi ri ce ve va no solo la de ci ma parte delle cure af fet ti ve
ma ter ne».364 Ne con se gui va ma ra sma e morte. Di 91 bam bi ni se gui ti il 37 % morì,365 men tre dove i bam bi ni vi ve‐
va no in pre sen za della madre non si registrò alcun de ces so.366 L’e zio lo gia pro po sta da Spitz pog gia sul l’e vi den za
che «quan do la ca ren za di rap por ti og get tua li rende im pos si bi le la sca ri ca delle pul sio ni di ag gres sio ne, il lat tan te ri‐
vol ge l’ag gres sio ne su di sé, cioè sul solo og get to che gli ri ma ne».367 Il bam bi no di ven ta in ca pa ce di as si mi la re
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cibo, di dor mi re, di ven ta au to le sio ni sta. L’impossibilità della fu sio ne della pul sio ne ses sua le e di ag gres sio ne spo sta
la direzionalità da verso l’e ster no a verso il bam bi no stes so.368 Così de li nea ti i di stur bi psi co ge ni sud di vi si in psi co‐
tos si ci e in ca ren ze af fet ti ve mo stra no il lato oscu ro ed estre mo del l’im por tan za del rap por to af fet ti vo con la fi gu ra
ma ter na: la sua as sen za o il suo di stur bo. Quan to esa mi na to re gi stra la necessità della di men sio ne af fet ti va per la
co sti tu zio ne del l’es se re umano.

9. Con clu sio ni

Ab bia mo de li nea to, con que st’ul ti ma tappa, la di men sio ne prima da cui tutti siamo pas sa ti: l’e sem pio af fet ti vo e
pre- ver ba le che co sti tui sce la base del l’in ter re la zio ne che si ma ni fe sta nel rap por to della madre con il bam bi no.
Una di men sio ne re la zio na le che, poi, nel l’e ser ci zio fi lo so fi co e nella pra ti ca fi lo so fi ca del dia lo go, dalle sue ori gi ni
an ti che fino al l’e si gen za con tem po ra nea di re- isti tui re que sto spa zio pro prio della fi lo so fia, si ri- so li di fi ca. Come in
Sin fo nia d’au tun no, film del 1978 di Berg man, in cui la pre sen za della madre pre giu di ca com ple ta men te l’e si sten‐
za di He le na e Eva, anzi la ma lat tia e l’ag gra var si di He le na sono pro prio do vu ti alla per pe tua zio ne del l’as sen za di
amore della madre, così ab bia mo trac cia to un per cor so che strut tu ra l’im por tan za della re la zio ne madre- bam bi no
ma che poi riverserà la fame di co no scen za e di svi lup po verso l’as so lu tiz za zio ne, il su pe ra men to della con di zio ne
egoi ca e in di vi dua le, per mezzo di altre modalità e in altri luo ghi come la di men sio ne co mu ni ta ria, di con di vi sio ne,
di scam bio, di esemplarità, che la fi lo so fia strut tu ra e svi lup pa, e che solo at tra ver so l’af fet to e l’a mo re trova le sue
con di zio ni d’at tua zio ne e di possibilità. Come con Hadot si è par la to di «me ta mor fo si della personalità» che l’e ser‐
ci zio fi lo so fi co attua, con Zam bra no di una fi lo so fia che tra sfor ma ed è af fa ma ta di un com ple ta men to, con Sche ler
di un li vel lo af fet ti vo che ri po si zio na l’u ma no, con Spitz si sono de li nea te le tappe pri mor dia li dello svi lup po umano
in cui, in par ti co la re, per mezzo degli or ga niz za to ri si as si ste alla «for ma zio ne di entità com ple ta men te nuove, che
gui da no la me ta mor fo si della personalità, con du cen do la a un li vel lo su pe rio re, fino ad ora ine si sten te, e or ga niz za to
in modo di ver so dal pre ce den te».369

1. Mi chel de Mon tai gne, Es sais. Présentation, établissement du texte, ap pa rat cri ti que et notes par André Tour non,
Im pri me rie Na tio na le, Paris 1998; tr. it. di Fau sta Ga ra vi ni, Saggi, Bom pia ni, Mi la no 2012, Libro I, Ca pi to lo
XXXIX, p. 447. ↩ 

2. María Zam bra no, Hacia un saber sobre el alma, Fundación María Zam bra no 1991 (Alian za Edi to rial, Ma drid
2000); tr. it. di Elia na No bi li, Verso un sa pe re del l’a ni ma, Raf fael lo Cor ti na, Mi la no 1996, p. 23. ↩ 

3. Ivi, p. 25. ↩ 

4. Ivi, p. 24. ↩ 

5. Ivi, p. 26. ↩ 

6. Ivi, p. 30. ↩ 

7. I fon da men ti dia lo gi ci del pen sie ro sono esem plar men te espres si da Pla to ne, ad esem pio, nel Tee te to dove, alla do‐
man da su come si de fi ni sca il pen sa re, So cra te ri spon de che è un «di scor so che l’a ni ma ar ti co la da se stes sa in‐
tor no alle cose che in da ga» (Pla to ne, Tee te to, 189 E7-E8), «[c]osicché io de fi ni sco l’o pi na re di scor re re e l’o pi nio‐
ne di scor so pro fe ri to, tut ta via non ri vol to ad altri ed espres so a voce, ma in si len zio a se stes so» (Ivi, 190 A4-A7).
Il di scor so con se stes si rap pre sen te reb be e de scri ve reb be l’at to del pen sa re. Nel So fi sta sem pre con Tee te to pre‐
sen te ma, al posto di So cra te, lo Stra nie ro di Elea, la que stio ne con ti nua così: «STRA NIE RO: Pen sie ro e di scor so
non sono forse la stes sa cosa, salvo che il primo, un dia lo go in ter no del l’a ni ma con s[e] stes sa che ha luogo senza
voce, pro prio que sto è stato da noi de no mi na to “pen sie ro”? TEE TE TO: Cer ta men te. STRA NIE RO: Men tre il flus‐
so che dal l’a ni ma esce at tra ver so la bocca, ac com pa gna to da emis sio ne di suono, è stato chia ma to “di scor so”.
TEE TE TO: È vero». (Pla to ne, So fi sta, 263 E3-11). Nei due brani si mo stra forte l’a na lo gia tra il dia lo ga re e il pen‐
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sa re, dove que st’ul ti mo si de fi ni sce come «dia lo go in ter no del l’a ni ma con se stes sa che ha luogo senza voce». Vi
è una stret ta con nes sio ne tra i due che, in de fi ni ti va, pog gia le sue basi nel logos. Il pen sie ro (diànoia) e il di scor‐
so (logos) ap pog gia no in quel «le ga re in sie me» co mu ne ad en tram bi, di fat ti del pen sie ro (diànoia) o pen sa re
(dianoèisthai) si deve ri cor da re che suo «trat to ti pi co è la dinamicità o discorsività poiché lega in for ma zio ni de ri‐
van ti dai sensi in se quen ze e nessi» (Linda M. Na po li ta no Val di ta ra, Il dia lo go so cra ti co. Fra tra di zio ne sto ri ca e
pra ti ca fi lo so fi ca per la cura di sé, Mi me sis, Mi la no- Udine 2018, p. 293). ↩ 

8. María Zam bra no, Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., p. 28. ↩ 

9. Fran ce sca Ri got ti, Nuova fi lo so fia delle pic co le cose, In ter li nea, No va ra 2013, p. 34. ↩ 

10. Cfr. Pier re Hadot, Exer ci ces spi ri tuels et phi lo so phie an ti que, Edi tions Albin Mi chel, Paris 2002; tr. it. di Anna
Maria Ma riet ti, Eser ci zi spi ri tua li e fi lo so fia an ti ca, Ei nau di, To ri no 2005, p. 157. ↩ 

11. Ivi, p. 158. ↩ 

12. Ibi dem. ↩ 

13. Ivi, p. 160. ↩ 

14. Ivi, p. 163. ↩ 

15. Ivi, p. 162, non più arte della vita ma lin guag gio tec ni co per spe cia li sti, cfr. Ivi, p. 164. ↩ 

16. Pier re Hadot, Qu’e st- ce que la phi lo so phie an ti que?, Éditions Gal li mard, Paris 1995; tr. it. di Elena Gio va nel li, Che
cos’è la fi lo so fia an ti ca?, Ei nau di, To ri no 1998, p. 167. ↩ 

17. Ibi dem. ↩ 

18. Ibi dem. ↩ 

19. Ivi, p. 169. ↩ 

20. Cfr. Ibi dem. ↩ 

21. Ibi dem. ↩ 

22. Per un esem pio di con fu ta zio ne nel dia lo go pla to ni co il So fi sta si veda l’a na li si di Linda M. Na po li ta no Val di ta ra, Il
dia lo go so cra ti co, cit., pp. 281-292. ↩ 

23. María Zam bra no, Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., p. 134. ↩ 

24. Ibi dem. ↩ 

25. Ivi, p. 140. ↩ 

26. Ivi, p. 161. ↩ 

27. Ivi, p. 167. ↩ 

28. Cfr. Ivi, p. 185. ↩ 

29. Cfr. Ivi, p. 168. ↩ 

30. Ivi, p. 42. ↩ 

31. Ibi dem. ↩ 

32. Ivi, pp. 167-168. ↩ 

33. Ivi, p. 183. ↩ 

34. Cfr. Ivi, p. 187. ↩ 
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35. Ivi, p. 179. ↩ 

36. Ibi dem. ↩ 

37. Ibi dem. ↩ 

38. Pier re Hadot, Eser ci zi spi ri tua li e fi lo so fia an ti ca, cit., p. 158. ↩ 

39. Ivi, p. 159. ↩ 

40. María Zam bra no, Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., p. 39. ↩ 

41. Ivi, p. 40. L’in trec cio tra poe sia e fi lo so fia per Zam bra no è un fer ti le con nu bio e nel l’in da gi ne fi lo so fi ca fi lo so fia e
poe sia si mo stra no le ga te, ac co mu na te da una in di scer ni bi le vi ci nan za. L’in trec cio in Zam bra no si fa luogo di «pe‐
nom bra del l’es se re e del non es se re, del sa pe re e del non sa pe re, nel luogo in cui si nasce e si dis- nasce, che è il
più ap pro pria to, il più pro prio al pen sie ro fi lo so fi co» (Ivi, p. 7). «Fi lo so fia e Poe sia hanno cer ca to da sem pre la
pa ro la che crea l’es se re» (Ivi, p. 135). «Ge ne ra tri ce di musicalità e di abis si di si len zio, la pa ro la che non è con‐
cet to perché è lei che fa con ce pi re, la fonte del con ce pi re, che pro pria men te si col lo ca oltre ciò che si chia ma
pen sa re» (Id., Cla ros del bo sque, Fundación María Zam bra no, 1977; tr. it. di Carlo Fer ruc ci, Chia ri del bosco,
Mon da do ri, Mi la no 2004, p. 105). Poe sia e fi lo so fia, fi glie en tram be della po ie sis, si se pa ra no, una nelle sue dif fe‐
ren ti ti po lo gie e l’al tra nelle sue ca rat te ri sti che (cfr. Id., Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., p. 39). L’unità delle due
però emer ge nel si ste ma, dove la fi lo so fia si mo stra pur sem pre fi glia della poe sia, ov ve ro «la poe sia nac que come
slan cio dall’oscurità verso la chia rez za e per que sto pre ce de la Fi lo so fia, lin guag gio me ra men te in tel li gi bi le, e l’a iu‐
ta a na sce re» (Ivi, p. 137). Tra fi lo so fia e poe sia c’è «un’unità in ti ma, es sen zia le e viva, unità che è identità, una
spe cie di identità tra la per so na vi ven te e la sua crea zio ne» (Ivi, p. 41). Sia il poeta che il fi lo so fo «hanno rea liz za to
una tra sfor ma zio ne o una me ta mor fo si in cui l’a ni ma si è unità allo spi ri to o al l’in tel let to, sia che l’a ni ma as si mi li
l’in tel let to – nella poe sia – sia che l’in tel li gen za ac col ga den tro di sé l’a ni ma» (Ibi dem). ↩ 

42. Cfr. Ivi, pp. 53 sgg. ↩ 

43. Ivi, p. 54. ↩ 

44. Ibi dem. ↩ 

45. Ivi, p. 55. ↩ 

46. Cfr. Ibi dem. ↩ 

47. Ibi dem. Se la dot tri na è ri con du ci bi le ad una sto ria del pen sie ro, non sem pre ri du ci bi le a si ste ma, la forma è ciò di
pro prio alla fi lo so fia che, però, non è una forma ri con du ci bi le esclu si va men te al pen sie ro si ste ma ti co pro prio del
si ste ma fi lo so fi co, ma si ri fe ri sce a tutta la gamma di espres sio ni della fi lo so fia. ↩ 

48. Se con ver sio ne (περιαγωγή) vi deve es se re, il «vol ge re» o «gi ra re» (περιάγειν) di que sta con ver sio ne (τῆς
περιαγωγῆς) deve es se re per ciò che di più pro fon do vi è in gioco. Que ste le espres sio ni che Pla to ne usa nel VII
libro della Re pub bli ca, nel co sid det to Mito della ca ver na, 514 A – 520 A. Ov ve ro: περιάγειν (514 B) e τῆς
περιαγωγῆς (518 D). ↩ 

49. Cfr. María Zam bra no, Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., p. 140. ↩ 

50. Pier re Hadot, Eser ci zi spi ri tua li e fi lo so fia an ti ca, cit., p. 16. ↩ 

51. María Zam bra no, Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., p. 84. ↩ 

52. Cfr. Ibi dem. ↩ 

53. Ivi, p. 85. ↩ 

54. Ivi, p. 89. ↩ 

55. Cfr. Ibi dem. ↩ 

56. Ivi, p. 90. ↩ 
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57. Ibi dem. ↩ 

58. Ibi dem. ↩ 

59. Cfr. Ibi dem. ↩ 

60. Ibi dem. ↩ 

61. Ibi dem. ↩ 

62. Ivi, p. 91. ↩ 

63. Ibi dem. ↩ 

64. Ivi, p. 168. ↩ 

65. Ivi, p. 133. Si veda inol tre Id., De la au ro ra, 1986; tr. it. di Elena Lau ren zi, Del l’au ro ra, Ma riet ti, Ge no va
2020. ↩ 

66. Ibi dem. ↩ 

67. Ivi, p. 12. ↩ 

68. Ivi, p. 56. ↩ 

69. Ivi, p. 83. ↩ 

70. Ivi, p. 58. ↩ 

71. Ibi dem. ↩ 

72. Ivi, p. 59. ↩ 

73. Ivi, p. 86. ↩ 

74. Ivi, p. 87. ↩ 

75. Ivi, p. 10. ↩ 

76. Cfr. Pier re Hadot, Eser ci zi spi ri tua li e fi lo so fia an ti ca, cit., p. 191. ↩ 

77. María Zam bra no, Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., p. 56. ↩ 

78. Ivi, p. 57. ↩ 

79. Ivi, p. 58. ↩ 

80. Ivi, p. 142. ↩ 

81. Ibi dem. ↩ 

82. Cfr. Ibi dem. ↩ 

83. Ibi dem. ↩ 

84. Pier re Hadot, Eser ci zi spi ri tua li e fi lo so fia an ti ca, cit., p. 7. ↩ 

85. Ivi, p. 9. ↩ 

86. Cfr. Ivi, p. 11. ↩ 

87. Ibi dem. ↩ 

88. Ivi, p. 12. ↩ 
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89. Ivi, p. 13. ↩ 

90. Ivi, pp. 13-14. ↩ 

91. Cfr. Ivi, p. 14. Ov ve ro «deve stac car si dal mondo in quan to mondo per poter vi ve re la sua vita quo ti dia na, e deve
al lon ta nar si dal mondo “quo ti dia no” per ri tro va re il mondo in quan to mondo» (Ivi, p. 189). ↩ 

92. Cfr. Ivi, p. 14. ↩ 

93. Ibi dem. ↩ 

94. Ivi, p. 165. ↩ 

95. Ivi, p. 14. ↩ 

96. Ivi, p. 15. ↩ 

97. Ivi, p. 39. ↩ 

98. Ibi dem. ↩ 

99. Cfr. Ivi, p. 41. ↩ 

100. G. Fried man, La Puis san ce et la Sa ges se, Paris 1970, p. 359, cit. in Pier re Hadot, Eser ci zi spi ri tua li e fi lo so fia
an ti ca, cit., p. 29. ↩ 

101. Ivi, p. 30. ↩ 

102. Ibi dem. ↩ 

103. Cfr. Ibi dem. ↩ 

104. Ivi, pp. 30-31. ↩ 

105. Ivi, p. 32. ↩ 

106. Ibi dem. ↩ 

107. Ivi, p. 71. ↩ 

108. Cfr. Paul Rab bow, Seelenführung. Me tho dik der Exer zi tien in der An ti ke, cit. in Pier re Hadot, Eser ci zi spi ri tua li e
fi lo so fia an ti ca, cit., p. 69. ↩ 

109. Ibi dem. ↩ 

110. Ivi, p. 70. ↩ 

111. Ibi dem. ↩ 

112. Cfr. Ivi, p. 71. ↩ 

113. Ivi, p. 81. ↩ 

114. Ivi, p. 72. ↩ 

115. Ivi, p. 74. ↩ 

116. Ivi, p. 33. Que sto ri vol ger si verso la Na tu ra è la di men sio ne fi si ca della con ver sio ne, «la “fi si ca” come eser ci zio
spi ri tua le» (Ivi, p. 175). ↩ 

117. Ibi dem. ↩ 

118. Cfr. Ivi, p. 34. ↩ 
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119. Ibi dem. ↩ 

120. Ivi, p. 35. ↩ 

121. Ivi, p. 164. ↩ 

122. Ivi, pp. 164-165. ↩ 

123. Ivi, p. 15. ↩ 

124. Ibi dem. ↩ 

125. Ibi dem. ↩ 

126. Ivi, p. 59. ↩ 

127. Ivi, p. 66. ↩ 

128. Ivi, pp. 67-68. ↩ 

129. Ivi, p. 159. ↩ 

130. Ivi, p. 35. ↩ 

131. Ivi, p. 156. ↩ 

132. Ibi dem. ↩ 

133. María Zam bra no, Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., p. 148. ↩ 

134. Ibi dem. ↩ 

135. Pla to ne, Re pub bli ca, IV, 428 B. ↩ 

136. Ari sto te le, Etica Ni co ma chea, VI, 5, 1140 A 31. ↩ 

137. Cfr. Ivi, 1140 A 30 – 1140 B 5. ↩ 

138. André Comte- Spon vil le, Preséntations de la phi lo so phie, Éditions Albin Mi chel, Paris 2000; tr. in gle se di Frank
Wynne, The Lit tle Book of Phi lo so phy, Vin ta ge Books, Lon don 2005, p. 142. ↩ 

139. Mi chel de Mon tai gne, Saggi, cit., Libro I, Ca pi to lo XXIII, p. 211. ↩ 

140. Ibi dem. ↩ 

141. Ar thur Scho pe n hauer, Apho ri smen zur Le ben swei sheit, hrsg. von Georg Sch wi kar, Marix Ver lag Wie sba den 2012
(1851); tr. it. di Bet ti no Betti, Afo ri smi per una vita sag gia, BUR, Mi la no 1996, p. 41. ↩ 

142. María Zam bra no, Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., p. 149. ↩ 

143. Ibi dem. ↩ 

144. Per la fi gu ra di So cra te cfr. Pier re Hadot, Eser ci zi spi ri tua li e fi lo so fia an ti ca, cit., pp. 87 sgg. Si veda inol tre Id.,
Che cos’è la fi lo so fia an ti ca?, cit., pp. 25 sgg. ↩ 

145. Cfr. Pier re Hadot, Eser ci zi spi ri tua li e fi lo so fia an ti ca, cit., pp. 43-44. ↩ 

146. Ivi, p. 44. ↩ 

147. Ivi, p. 46. ↩ 

148. Ivi, p. 47. ↩ 

149. Ibi dem. ↩ 
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150. Ivi, p. 63. ↩ 

151. Pier re Hadot, Eser ci zi spi ri tua li e fi lo so fia an ti ca, cit., p. 18. ↩ 

152. Ibi dem. ↩ 

153. Ibi dem. ↩ 

154. Ivi, p. 166. ↩ 

155. Ibi dem. ↩ 

156. Ivi, p. 20. ↩ 

157. Ivi, p. 166. ↩ 

158. Ivi, p. 180. ↩ 

159. Ibi dem. ↩ 

160. Ibi dem. ↩ 

161. Ivi, p. 181. ↩ 

162. Ivi, p. 175. ↩ 

163. Cfr. Ivi, p. 192. ↩ 

164. Ibi dem. ↩ 

165. Ibi dem. ↩ 

166. «La te sti mo nian za ma ieu ti ca è la forza ca pa ce d’o rien ta re e di ri- sin to niz za re l’ordo amo ris» (Guido Cu si na to, Bio‐
se mio ti ca e psi co pa to lo gia del l’or do amo ris. In dia lo go con Max Sche ler, Fran co An ge li, Mi la no 2018, p. 205),
tor ne re mo sul con cet to di ordo amo ris, in tan to è im por tan te sot to li nea re che la te sti mo nian za può es se re rap pre‐
sen ta ta da «un par ti co la re modo di vi ve re, da un gesto, da un’e spres sio ne o da un’o pe ra d’ar te» (Ibi dem). ↩ 

167. A cui Sche ler ha de di ca to Vor bil der und Führer, in GW X, Schrif ten aus dem Na chlass. Bd. I: Zur Ethik und Er‐
kennt ni sleh re, hrsg. von Maria Sche ler, Franc ke Ver lag, Bern und München 1957, pp. 255-319, tr. it. a cura di
Ema nue le Ca mi na da, Mo del li e capi. Per un per so na li smo etico in so cio lo gia e fi lo so fia della sto ria, Fran co An‐
ge li, Mi la no 2011. Per un’a na li si dell’esemplarità si veda Guido Cu si na to, Sull’esemplarità au ro ra le in Ivi, pp. 7-
28. In par ti co la re si po treb be di stin gue re tra un si gni fi ca to di esemplarità per il Vor bild per cui si noti che «[n]el
suo senso più puro il Vor bild è una forza che pro muo ve nel se gua ce una tra sfor ma zio ne dell’identità per so na le,
anche se al l’in ter no di un de ter mi na to stile in con fon di bi le o di una re go la» (Ivi, pp. 7-8) e mo del lo per cui «nel si‐
gni fi ca to più ampio in clu de pure un’esemplarità “ti pi ca” che agi sce at tra ver so forme d’i mi ta zio ne ri pro dut ti va, rin‐
trac cia bi li ad es. nella forza della tra di zio ne e della con sue tu di ne» (Ivi, p. 8). ↩ 

168. Cfr. María Zam bra no, Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., pp. 59 sgg. ↩ 

169. Cfr. Ivi, p. 133. ↩ 

170. Mosè Mai mo ni de, La guida dei per ples si, a cura di Mauro Zonta, UTET, To ri no 2005 (edi zio ne del testo ori gi na le
arabo: Le Guide des égarés. Traité de théologie et de phi lo so phie par Moïse ben Mai moun dit Maïmonide, a cura
di Sa lo mon Munk, 3 vo lu mi, Pa ri gi 1856-1866). ↩ 

171. Cfr. María Zam bra no, Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., pp. 59-60. ↩ 

172. Que sto non è in con tra sto con il me to do ze te ti co pro prio della fi lo so fia dia lo gi ca an ti ca. Lungi dal l’es se re si ste ma
la fi lo so fia si fa ri cer ca di un pro ble ma dato, delle so lu zio ni ad esso re la ti ve, e il me to do di ri cer ca, ze te ti co, com‐
por ta la possibilità di un’as sen za di coe ren za che la strut tu ra si ste ma ti ca do vreb be, in ve ce, ri por ta re. In ogni opera
i det ta gli del l’ar go men ta zio ne sa ran no re la ti alla que stio ne posta (cfr. Pier re Hadot, Eser ci zi spi ri tua li e fi lo so fia
an ti ca, cit., p. 20) e non po tran no es se re messi in re la zio ne con altri det ta gli di altre que stio ni, pena l’as sen za di
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coe ren za e la messa in evi den za della sua dif fe ren za dal si ste ma. Non vi è «la necessità pura e as sol ta di un or di ne
si ste ma ti co, ma deve te ne re conto del li vel lo del l’in ter lo cu to re, del tempo del logos con cre to in cui si espri me»
(Ivi, p. 63). Un logos con cre to che, sem mai, è si ste ma vi ven te. Per cui po trem mo così dire piut to sto che «[o]gni
logos è un “si ste ma”, ma l’in sie me […] non forma un si ste ma» (Ibi dem). È un me to do che «non con si ste nel l’e‐
spor re un si ste ma, ma nel dare ri spo ste pre ci se a do man de pre ci se» (Ivi, p. 64). ↩ 

173. Cfr. María Zam bra no, Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., p. 61. ↩ 

174. Ivi, p. 63. ↩ 

175. Cfr. Ivi, pp. 65 sgg. ↩ 

176. Ivi, p. 62. ↩ 

177. Ivi, p. 66. ↩ 

178. Ivi, p. 70. ↩ 

179. Ivi, p. 144. ↩ 

180. Cfr. Ivi, p. 68. ↩ 

181. Ibi dem. ↩ 

182. Ivi, p. 67. ↩ 

183. Ibi dem. ↩ 

184. Cfr. Ivi, p. 68. ↩ 

185. Cfr. Ibi dem. ↩ 

186. Cfr. Ivi, p. 70. ↩ 

187. Ivi, p. 82. ↩ 

188. I punti d’ap pog gio si rin trac cia no nel l’in fi ni to, Karl Ja spers, Psy cho lo gie der Welt an schauun gen, Ver lag von Ju lius
Sprin ger, Ber lin 1925 (1919); tr. it. di Vin cen zo Lo ri ga, Psi co lo gia delle vi sio ni del mondo, Astro la bio, Roma
1950, pp. 378 sgg. Anche nelle si tua zio ni ne ga ti ve si può scor ge re una di men sio ne di senso e di ele va zio ne (cfr.
Ivi, p. 287), in fat ti la «ma lin co nia ri ma ne sem pre: se essa si di le gua del tutto, è segno che la vita dello spi ri to è
ces sa ta» (Ivi, p. 490). ↩ 

189. María Zam bra no, Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., p. 164. ↩ 

190. Ibi dem. ↩ 

191. Ivi, p. 143. ↩ 

192. Ivi, p. 97. ↩ 

193. Ivi, pp. 125-126. ↩ 

194. Ivi, p. 64. ↩ 

195. Cfr. Pier re Hadot, Eser ci zi spi ri tua li e fi lo so fia an ti ca, cit., p. 37. ↩ 

196. María Zam bra no, Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., p. 36. ↩ 

197. Um ber to Curi, Le pa ro le della cura. Me di ci na fi lo so fia, Raf fael lo Cor ti na Edi to re, Mi la no 2017, p. 57. ↩ 

198. Si veda Lui gi na Mor ta ri, La pra ti ca del l’a ver cura, cit., pp. 93 sgg. ↩ 
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199. Si veda Mi chel Fou cault, Hi stoi re de la sexualité, III. Le souci de soi, Éditions Gal li mard, Paris 1984; tr. it. di
Laura Gua ri no, La cura si sé. Sto ria della sessualità, III, Fel tri nel li, Mi la no 1984 (SE, Mi la no 2015) e Mo ra le e
pra ti ca di sé in Id., L’u sa ge des plai sirs, Éditions Gal li mard, Paris 1984 ; tr. it. di Laura Gua ri no, L’uso dei pia ce‐
ri. Sto ria della sessualità 2, Fel tri nel li, Mi la no 1984, pp. 30 sgg. ↩ 

200. A cui è de di ca to un testo di Lu ther H. Mar tin, Huck Gut man, Pa trick H. Hut ton (ed.), Tech no lo gies of the Self: A
Se mi nar with Mi chel Fou cault, The Uni ver si ty of Mas sa chu setts Press, Am herts 1988; tr. it. di Sa ve rio Mar chi‐
gno li, Un se mi na rio con Mi chel Fou cault. Tec no lo gie del sé, Bol la ti Bo rin ghie ri, To ri no 1992. ↩ 

201. Pier re Hadot, Eser ci zi spi ri tua li e fi lo so fia an ti ca, cit., p. 170. ↩ 

202. Ivi, p. 171. ↩ 

203. Cfr. Ibi dem. ↩ 

204. Ibi dem. ↩ 

205. Ivi, p. 172. ↩ 

206. Ibi dem. ↩ 

207. Ivi, p. 175. ↩ 

208. Ivi, p. 59. ↩ 

209. Ibi dem. ↩ 

210. Cfr. Ivi, pp. 49 sgg. e pp. 195-196. ↩ 

211. Ivi, p. 51. ↩ 

212. Ivi, p. 52. ↩ 

213. Cfr. Ivi, p. 54. ↩ 

214. Ivi, p. 56. ↩ 

215. Ivi, p. 61. ↩ 

216. Ibi dem. ↩ 

217. Ivi, p. 62. ↩ 

218. Ibi dem. ↩ 

219. María Zam bra no, Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., p. 44. ↩ 

220. Ibi dem. ↩ 

221. Cfr. Max Sche ler, Wesen und For men der Sym pa thie, Ver lag von Frie drich Cohen, Bonn 1923; tr. it. di Laura Boel‐
la, Es sen za e Forme della Sim pa tia, Fran co An ge li, Mi la no 2010, p. 61. ↩ 

222. Cfr. Guido Cu si na to, Bio se mio ti ca e psi co pa to lo gia del l’or do amo ris, cit., pp. 83 e 118 in cui af fron ta il pro ble ma
dello sti mo lo nel rap por to con la rea zio ne del l’or ga ni smo e del va lo re come ap par te nen te alla sfera del sen ti re
(Fühlen) e non del l’in ten zio ne. In te res san te met te re in re la zio ne le ana li si di Sche ler con le po si zio ni di Jakob von
Uexküll. Per Uexküll «un co spi cuo nu me ro di og get ti pos sie de la “tonalità di se du ta”: casse, scaf fa li, ad di rit tu ra
uno sga bel lo ro ve scia to» (Jakob von Uexküll, Streifzüge durch die Um wel ten von Tie ren und Men schen: Ein Bil‐
der buch un si cht ba rer Welt en, Ver stand li che Wis sen schaft, Ei nun d z wan zig ster Band, Ver lag von Ju lius Sprin ger,
Ber lin 1934; tr. it. di Marco Maz zeo, Am bien ti ani ma li e am bien ti umani. Una pas seg gia ta in mondi sco no sciu ti e
in vi si bi li, Quod li bet, Ma ce ra ta 2010, p. 105). Bi so gna in fat ti tener pre sen te che «non sem pre cer chia mo un og‐
get to solo per mezzo di un’im ma gi ne per cet ti va: molto spes so ci ser via mo anche di un’im ma gi ne ope ra ti va. Di so‐
li to non cer chia mo una sedia in par ti co la re, ma qual co sa su cui se der ci, cioè un og get to con una de ter mi na ta
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tonalità d’uso. In que sto caso, non si può par la re di im ma gi ne, bensì di tonalità di ri cer ca» (Ivi, p. 138). Qui
Uexküll, in tro du cen do la tonalità di ri cer ca (Su ch ton), in se ri sce un ele men to «in grado di di sat ti va re l’im ma gi ne
per cet ti va» (Ivi, p. 135) che ri sul ta di estre ma im por tan za per una de li nea zio ne del rap por to or ga ni smo- am bien‐
te. ↩ 

223. Cfr. inol tre Guido Cu si na to, Mi emo zio no, dun que esi sto. Un’i po te si an tro po ge ne ti ca nella pro spet ti va di Max
Sche ler, in Linda M. Na po li ta no Val di ta ra, Cu ra re le emo zio ni, cu ra re con le emo zio ni, Mi me sis, Mi la no- Udine
2020, pp. 167-191, par ti co la re pp. 171 sgg. ↩ 

224. Edoar do Si mo not ti, In tro du zio ne, in Max Sche ler, Ordo amo ris in GW X, cit., pp. 345-376; tr. it. di Edoar do Si‐
mo not ti, Ordo amo ris, Mor cel lia na, Bre scia 2008, p. 19. ↩ 

225. Ivi, p. 52. ↩ 

226. L’uni pa tia (Einsfühlung) è la com po nen te pri mor dia le che con sen te la co mu ni ca zio ne tra gli es se ri vi ven ti. Cfr.
Max Sche ler, Es sen za e Forme della Sim pa tia, cit. ↩ 

227. Cfr. Guido Cu si na to, Bio se mio ti ca e psi co pa to lo gia del l’or do amo ris, cit., p. 219. ↩ 

228. Ivi, p. 192. ↩ 

229. Ivi, p. 199. ↩ 

230. Ivi, p. 225. ↩ 

231. Ivi, p. 259. ↩ 

232. Ibi dem. ↩ 

233. Ivi, p. 194. ↩ 

234. Ivi, p. 195. ↩ 

235. Ivi, p. 220. ↩ 

236. Ivi, p. 196. Sche ler in Es sen za e Forme della Sim pa tia parla di ordo amo ris – nel testo e non nelle note – espli ci ta‐
men te per ben due volte. A p. 38, nella Pre mes sa alla se con da edi zio ne (scrit ta nel 1922), par lan do di «“cor ret to
ordo amo ris”, cioè della cor ret ta “coo pe ra zio ne delle fun zio ni sim pa te ti che” nella psi che umana, cui at tri bui sco
anche un si gni fi ca to cul tu ra le e pe da go gi co» (Max Sche ler, Es sen za e Forme della Sim pa tia, cit., p. 38), pre sen‐
tan do quan to scrit to nel ca pi to lo A VII. A p. 122. dopo aver par la to delle leggi di fon da zio ne ci dice che «è dun que
pos si bi le, co no scen do ormai le leggi di fon da zio ne ap pe na for mu la te, de li nea re un qua dro nor ma ti vo del “retto”
ordo amo ris, che si fondi sul l’or di ne ge rar chi co dei va lo ri di quel le» (Ivi, p. 122). ↩ 

237. Max Sche ler, Über Res sen ti ment und mo ra li sches Wer tur teil. Ein Be trag zur Pa tho lo gie der Kul tur, in GW III,
Vom Um sturz der Werte. Ab hand lun gen und Aufsätze, hrsg. von Maria Sche ler, Franc ke Ver lag, Bern- München
1955, pp. 33-147 (or. in «Zei tschrift für pa tho lo gi sche Psy cho lo gie», I, 2-3, En gel mann Ver lag, Leip zig 1912); tr.
it. di An ge lo Pupi ri vi sta da Laura Boel la, Il ri sen ti men to, Chia re let te re, Mi la no 2019, p. 8. ↩ 

238. Cfr. María Zam bra no, Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., pp. 44 sgg. ↩ 

239. Ivi, pp. 45-46. ↩ 

240. Ivi, p. 48. ↩ 

241. Ivi, p. 49. ↩ 

242. Ivi, p. 39. ↩ 

243. Ibi dem. Per cui emer ge «la necessità an co ra in dif fe ren zia ta che l’uo mo ha di espri mer si crean do, ren den do la sua
espres sio ne crea zio ne og get ti va» (Ibi dem). ↩ 

244. Guido Cu si na to, Bio se mio ti ca e psi co pa to lo gia del l’or do amo ris, cit., p. 190. ↩ 
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245. Max Sche ler, Es sen za e Forme della Sim pa tia, cit., p. 130. ↩ 

246. Pier re Hadot, Eser ci zi spi ri tua li e fi lo so fia an ti ca, cit., p. 27. ↩ 

247. Max Sche ler, Ordo amo ris, cit., p. 52. ↩ 

248. María Zam bra no, Verso un sa pe re del l’a ni ma, cit., p. 101. ↩ 

249. Cfr. Ivi, p. 102. ↩ 

250. Cfr. Ivi, p. 103. ↩ 

251. Ibi dem. ↩ 

252. Ibi dem. ↩ 

253. Cfr. Ivi, p. 104. ↩ 

254. Ivi, p. 106. ↩ 

255. Ivi, p. 107. ↩ 

256. Ibi dem. ↩ 

257. Cfr. Ivi, pp. 109-110. ↩ 

258. Ivi, p. 110. ↩ 

259. Ivi, p. 109. ↩ 

260. Ibi dem. ↩ 

261. Ivi, p. 110. ↩ 

262. Ivi, p. 111. «Freud ci porge uno spec chio in cui ve dia mo solo la scim mie sca im ma gi ne di un de mo ne: il de mo ne
im pe tuo so del sesso» (Ivi, p. 113). ↩ 

263. Cfr. Ivi, p. 116. ↩ 

264. Ibi dem. ↩ 

265. Cfr. Um ber to Curi, Le pa ro le della cura, cit., p. 56. ↩ 

266. René A. Spitz, La première année de la vie de l’en fant, Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce, Paris 1958; tr. it. di Giu‐
sep pe Galli e Anna Ar fel li- Galli, Il primo anno di vita del bam bi no, Giun ti, Fi ren ze 2009 (1962). ↩ 

267. Cfr. Ivi, pp. 131 sgg. Inol tre è «lo stu dio esat to e con ti nuo dei pro ces si ri sul tan ti dal l’in te ra zio ne re ci pro ca fra
aspet ti ge ne ti ci e di na mi ci che con trad di stin gue il me to do psi coa na li ti co da ogni altra psi co lo gia» (Ivi, p. 72). Per il
me to do in sé Spitz si av val se di cri te ri dif fe ren ti da quel lo psi coa na li ti co tout court visto che du ran te il pe rio do
pre ver ba le non può es se re ap pli ca to. Così at tra ver so l’os ser va zio ne di ret ta, e nella modalità della psi co lo gia spe ri‐
men ta le, applicò: il cri te rio della validità, con si sten te nel l’u so «dei test e dei me to di di os ser va zio ne pre ce den te‐
men te stan dar diz za ti su di un nu me ro suf fi cien te di bam bi ni» (Ivi, p. 11); il cri te rio della fedeltà, ov ve ro le «ri cer‐
che sono state ese gui te al ter na ti va men te da un os ser va to re ma schi le e da un os ser va to re fem mi ni le» (Ibi dem); il
me to do lon gi tu di na le, con si sten te nel l’a ver «se gui to i no stri sog get ti per un pe rio do re la ti va men te pro trat to, fino
anche ai due anni» (Ibi dem); e il cor re la to me to do tra sver sa le per cui «[a]vendo os ser va to un nu me ro di bam bi ni
suf fi cien te men te ele va to, ab bia mo po tu to trar re con clu sio ni sta ti sti ca men te si gni fi ca ti ve» (Ibi dem). ↩ 

268. Anna Freud, Pre fa zio ne a René A. Spitz, Il primo anno di vita del bam bi no, cit., pp. XI- XII. ↩ 

269. Cfr. Ivi, pp. 136 sgg. ↩ 

270. Cfr. Ivi, p. 136. ↩ 
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271. Ivi, p. 137. ↩ 

272. Ibi dem. ↩ 

273. Ivi, pp. 137-138. ↩ 

274. Ivi, p. 140. ↩ 

275. Cfr. Ivi, p. 142. ↩ 

276. Ibi dem. ↩ 

277. Cfr. Ivi, p. 5. ↩ 

278. Ivi, p. 6. ↩ 

279. Cfr. Ibi dem. ↩ 

280. Ivi, p. 8. ↩ 

281. Cfr. Ibi dem. ↩ 

282. Ivi, p. 9. ↩ 

283. Ibi dem. ↩ 

284. Ivi, p. 10. ↩ 

285. Ibi dem. ↩ 

286. Cfr. Ibi dem. ↩ 

287. Cfr. Ivi, p. 12. ↩ 

288. Cfr. Ibi dem. ↩ 

289. Ivi, p. 15. ↩ 

290. Lo sta dio pre og get tua le coin ci de con la fase del nar ci si smo pri ma rio in cui il neo na to «è in ca pa ce di di stin gue re un
og get to dal l’al tro, il suo pro prio corpo dal l’am bien te. Ne ri sul ta che in que sto pe rio do il lat tan te non è in grado di
dif fe ren ziar si dal suo am bien te, anzi per ce pi sce il seno ma ter no come una parte del suo corpo» (Ivi, p. 16). Si
trat ta ov via men te di fun zio ni pret ta men te fi sio lo gi che poiché quel le psi chi che si svi lup pe ran no in se gui to (cfr. Ivi,
p. 18). ↩ 

291. Dal se con do mese il lat tan te ma ni fe sta in te res se per il viso umano, nel terzo l’in te res se «si cristallizzerà […] in una
rea zio ne di forma par ti co la re e spe ci fi ca. […] Risponderà così pron ta men te col sor ri so al viso del l’a dul to» (Ivi,
p. 22). Si trat ta di una prima ma ni fe sta zio ne in ten zio na le e at ti va, un «de bo le segno del pas sag gio dalla passività
com ple ta ad un com por ta men to at ti vo, che va pro gres si va men te au men tan do» (Ivi, p. 23). Ades so egli rea gi sce
sor ri den do al volto che gli si pre sen ta di fron te, ben vi si bi le e in mo vi men to (cfr. Ibi dem). Dopo aver ri co no sciu to
il viso il bam bi no riconoscerà «il bi be ron, que sta “cosa” che gli viene pre sen ta ta più volte al gior no, che ma ni po la
gior nal men te» (Ivi, p. 50), per quan to ri guar da la data di com par sa «par lia mo di va lo ri medi che pos so no oscil la re
entro li mi ti ampi» (Ibi dem). ↩ 

292. Cfr. Ivi, p. 15. ↩ 

293. Ivi, p. 16. ↩ 

294. Ivi, p. 20. ↩ 

295. Cfr. Ibi dem. ↩ 

296. Cfr. Ivi, pp. 22 sgg. ↩ 
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297. Ivi, p. 24. ↩ 

298. Cfr. Ivi, p. 25. ↩ 

299. Ivi, p. 27. ↩ 

300. Ibi dem. ↩ 

301. Ivi, p. 28. ↩ 

302. Ivi, p. 29. ↩ 

303. Ibi dem. ↩ 

304. Cfr. Ibi dem. ↩ 

305. Ivi, p. 30 (cor si vo ori gi na le). ↩ 

306. Cfr. Ivi, pp. 34 sgg. ↩ 

307. Ivi, p. 35. ↩ 

308. Cfr. Ivi, p. 37. ↩ 

309. Cfr. Ivi, pp. 22 sgg. ↩ 

310. Cfr. Ivi, pp. 52 sgg. Se nel sor ri so il viso viene ri co no sciu to nel con fron to con le trac ce mne sti che del volto pre‐
ce den te men te visto e ac cet ta to in quan to omo lo go, nel «caso del l’an go scia degli 8 mesi, la per ce zio ne del viso del‐
l’e stra neo in quan to viso, viene con fron ta ta con le trac ce mne sti che del viso della madre. Viene ri scon tra to di ver so
da que sto e ri fiu ta to» (Ivi, p. 57). Le con se guen ze det ta te dal sor ge re del se con do or ga niz za to re sono nu me ro se.
Com pa io no nuove facoltà come la com pren sio ne dei gesti, le sfu ma tu re negli at teg gia men ti af fet ti vi, la possibilità
di par te ci pa re al gioco, la com pren sio ne delle proi bi zio ni e la com par sa dei mec ca ni smi di iden ti fi ca zio ne (cfr. Ivi,
pp. 67 sgg.). Si deve con si de ra re che «l’an go scia degli 8 mesi non è un sin to mo pa to lo gi co; al con tra rio è un sin‐
to mo di pro gres so nel l’e vo lu zio ne della personalità, un sin to mo che il bam bi no ha ac qui si to la capacità di di stin‐
gue re fra amico ed estra neo» (Ivi, p. 110). ↩ 

311. Cfr. Ivi, pp. 72 sgg., in cui «l’og get to li bi di co in flig ge una fru stra zio ne al bam bi no, pro vo can do il suo di spia ce re.
Il gesto di di nie go e il “no” pro nun cia to dal l’og get to li bi di co sono in cor po ra ti nel l’Io del bam bi no sotto forma di
trac ce mne sti che. La ca ri ca af fet ti va spia ce vo le, se pa ra ta da que sta rap pre sen ta zio ne, pro vo ca nel l’Es una ca ri ca
ag gres si va che verrà as so cia ta alla trac cia mne sti ca, nel l’Io» (Ivi, p. 78). Il «no» come terzo or ga niz za to re pog gia
le basi dello svi lup po so cia le del bam bi no che si uma niz za, si fa zoon po li ti kon. Gra zie ad una ri mo zio ne del l’e ner‐
gia ag gres si va il bam bi no «se pa ra da quan to per ce pi sce al cu ni ele men ti e forma con que sti una sin te si, che servirà
da sim bo lo o da con cet to; il primo di que sti con cet ti astrat ti nella vita del bam bi no è la ne ga zio ne» (Ivi, p. 80). ↩ 

312. Ivi, p. 37. ↩ 

313. Ivi, p. 38. ↩ 

314. Ivi, p. 39. ↩ 

315. Ivi, p. 40. ↩ 

316. Cfr. Ivi, p. 41. ↩ 

317. Ibi dem. ↩ 

318. Ibi dem. ↩ 

319. Ibi dem. ↩ 

320. Ivi, p. 42. ↩ 
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321. Ivi, p. 44. ↩ 

322. Cfr. Ibi dem. ↩ 

323. Ibi dem. ↩ 

324. Ibi dem. ↩ 

325. Ivi, p. 45. ↩ 

326. Ibi dem. ↩ 

327. Ibi dem. ↩ 

328. Ivi, p. 46. ↩ 

329. Cfr. Ivi, p. 47. ↩ 

330. Ibi dem. ↩ 

331. Max Sche ler, Es sen za e forme della sim pa tia, cit., p. 62. ↩ 

332. René A. Spitz, Il primo anno di vita del bam bi no, cit., p. 49. ↩ 

333. Cfr. Ibi dem. ↩ 

334. Ibi dem. ↩ 

335. Ibi dem. ↩ 

336. Ivi, p. 50. ↩ 

337. Cfr. Ivi, p. 66. ↩ 

338. Cfr. Ivi, pp. 87 sgg. ↩ 

339. Ivi, p. 87. ↩ 

340. Ibi dem. ↩ 

341. Ibi dem. ↩ 

342. Ivi, p. 89. ↩ 

343. Ibi dem. ↩ 

344. Ivi, p. 90. ↩ 

345. Cfr. Ibi dem. ↩ 

346. Ibi dem. ↩ 

347. Cfr. Ivi, pp. 91-92. ↩ 

348. Cfr. Ivi, p. 93. ↩ 

349. Ivi, p. 92. ↩ 

350. Ibi dem. ↩ 

351. Cfr. Ivi, p. 95, in que sto caso si parla di ri fiu to della maternità, pro ba bil men te anche del l’at to ses sua le com piu‐
to. ↩ 
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352. Cfr. Ivi, pp. 95 sgg., qui il neo na to «va in con tro al coma, con dis pnea […] pal lo re estre mo e sensibilità ri dot ta»
(Ivi, p. 95). In que sti casi la madre trat ta il bam bi no come fosse un estra neo, come una cosa, con at teg gia men to
di ri fiu to e di rigidità. Tut ta via, ov via men te, il ri fiu to non è verso il sin go lo neo na to «ma verso il fatto di avere un
bam bi no» (Ivi, p. 97). ↩ 

353. Cfr. Ivi, pp. 98 sgg. Si trat ta di una ma ter nal over pro tec tion. ↩ 

354. Cfr. Ivi, pp. 107 sgg., qui «l’at teg gia men to ma ter no con si ste in ma ni fe sta zio ni di an go scia che si estrin se ca no
pre va len te men te, ma non esclu si va men te, nei con fron ti di tutto ciò che ri guar da il pro prio bam bi no. È su bi to evi‐
den te che que st’an go scia ma ni fe sta cor ri spon de ad un’ostilità re pres sa, par ti co lar men te in ten sa» (Ivi, p. 107). In
que sto caso al bam bi no può sor ge re una der ma ti te ato pi ca. Spitz nelle sue ri cer che notò che si trat ta va di un fat to‐
re psi co lo gi co le ga to al rap por to madre- fi glio, «dato che tutte le altre va ria bi li del l’am bien te erano con trol la te e
iden ti che per tutti i bam bi ni» (Ivi, p. 109). Quan to ac ca de va si in se ri va al l’in ter no di un «in ve sti men to au men ta to
dei re cet to ri cu ta nei» (Ivi, p. 110). Men tre le madri ave va no un at teg gia men to che «espri me un’ostilità in con scia»
(Ivi, p. 111). Per tan to da un lato si ha l’ostilità e la personalità in fan ti le della madre che si ma ni fe sta «sotto forma
di pre oc cu pa zio ne an go scio sa verso il suo bam bi no, che non ama toc car lo o pren der lo in cura, pri van do lo così si‐
ste ma ti ca men te di con tat ti cu ta nei» (Ivi, p. 112); dal l’al tro si ha un «bam bi no con ge ni ta men te do ta to di un au men‐
ta to in ve sti men to delle rea zio ni cu ta nee, pro prio quel le che la madre ri fiu ta di pro vo ca re» (Ibi dem). Inol tre, alla
der ma ti te si ag giun ge va un ri tar do del l’ap pren di men to e della capacità di ac cet ta re rap por ti so cia li (cfr. Ibi dem). In
con clu sio ne i bam bi ni che ne ces si ta va no le sca ri che di pul sio ne non tro va va no sfogo, aven do madri che li pri va va‐
no di rap por ti fi si ci, sfo gan do si, così, at tra ver so rea zio ni cu ta nee e der ma ti ti (cfr. Ivi, p. 113), ov ve ro «i se gna li
am bi gui ai quali erano espo sti fin dalla na sci ta, in modo co stan te, sem bra no es ser si “so ma tiz za ti”» (Ivi, p. 115). ↩ 

355. Cfr. Ivi, pp. 117-118. L’«at teg gia men to ma ter no che oscil la “ra pi da men te” fra te ne rez za e ostilità ma ni fe sta, pare
con du ca fre quen te men te a di stur bi della motricità in fan ti le» (Ivi, p. 117), i quali pos so no es se re di vi si in
ipermotricità e ipomotricità. Que sti bam bi ni, an co ra, ave va no pro ble mi nel l’am bi to so cia le e nel rap por tar si con gli
og get ti. Per tan to si trat ta di bam bi ni che «non sono riu sci ti a for ma re rap por ti og get tua li sta bi li» (Ivi, p. 118), le
cui madri, pre sen tan do umori con fre quen ti alti e bassi, por ta va no i bam bi ni ad es se re pri va ti di un og get to li bi di co
con con se guen te iden ti fi ca zio ne nel mo vi men to co stan te di «un’attività senza og get to, o piut to sto un og get to so‐
sti tu ti vo, co sti tui to dalle pul sio ni nar ci si sti che pri ma rie, cioè dal pro prio corpo» (Ibi dem). ↩ 

356. Cfr. Ivi, pp, 118-120. Qui l’at teg gia men to delle madri «resta co stan te per di ver si mesi. Im prov vi sa men te di ven ta
l’op po sto, ri ma nen do anche que sta volta tale per un lungo pe rio do» (Ivi, p. 118). Il fe no me no par ti co la re con si‐
ste va nella co pro fi lia e co pro fa gia. I cam bia men ti delle madri erano co stan ti per set ti ma ne e mesi, da qui il ter mi ne
ad «onde lun ghe». ↩ 

357. Cfr. Ivi, p. 120. Le madri qui vi vo no un con flit to co scien te. Per loro il bam bi no non è un og get to d’a mo re, «esse
si ren do no conto co scien te men te che il loro at teg gia men to verso il fi glio è im pro prio e lo com pen sa no ar ti fi cial‐
men te con un at teg gia men to assai ti pi co: è un mi scu glio di dol cez za an ge li ca, un tuo sa e nello stes so tempo quasi
acida, agro dol ce» (Ibi dem). ↩ 

358. Ivi, p. 93. ↩ 

359. Ibi dem. ↩ 

360. Cfr. Ivi, pp. 121-123. ↩ 

361. Ivi, p. 122. ↩ 

362. Cfr. Ivi, pp. 123 sgg. ↩ 

363. Ivi, p. 123. ↩ 

364. Ivi, p. 124. ↩ 

365. Cfr. Ivi, p. 125. ↩ 

366. Cfr. Ivi, p. 126. ↩ 

367. Ivi, p. 127. ↩ 
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368. Cfr. Ivi, p. 128. ↩ 

369. Ivi, p. 134. ↩ 

Copyright © Dialegesthai 1999-2020 · ISSN 1128-5478 · dialegesthai@mondodomani.org · Informazioni

  

mailto:dialegesthai@mondodomani.org
https://mondodomani.org/dialegesthai/informazioni/
https://mondodomani.org/filosofiatorvergata/
https://www.facebook.com/dialegesthairivistafilosofia
https://www.twitter.com/MDdialegesthai

