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1 

 

 

Emozioni e sentimenti in generale,  

soggettività debole, individualismo, società flessibile 

 

 

 

 
1.1. INTRODUCTION  
 

 

1.1.1. Purpose  

 

This introduction briefly summarizes some of the main concepts expressed in the 

relevant lectures, and in the reading passages of chapter 1 of this handout. Its purpose is to 

help you to read the Italian passages and to provide a mental itinerary on the essential 

topics on which you will do further individual reading and reflection. 

 

 

1.1.2. Main concepts 

 

In this group of classes we are concerned with four main aspects: i. how to define 

emotions and sentiments; ii. catharsis, Romanticism and melodrama seen as ways of 

expressing emotions in literature; iii. the crisis of the individual in early 20th-century 

modernity; and iv. in what ways emotions are perceived in western late modern globalized 

societies.  

In section 1.2 you will find a number of passages which define emotions and 

sentiments. By and large one might say, as Ballabio and Simeoni suggest in their article 

(1.2.1), that emotions precede sentiments - the former are reactions to stimuli and the latter 

elaborations. There are several emotions but they can be brought down to eight basic ones 

according to Guarino (1.2.2), whereas all other emotions are combinations of more 

elementary feelings. Psychoanalist Facchinelli (1.2.3) insists on the fact that emotions are 

external manifestations of internal drives. Carotenuto, another psychoanalist (1.2.4), 

theorizes on the language of sentiments, he sees them as intimately linked to our lives in 

relations to those of others, and he suggests that reason can understand emotions since 

these too aspects are not too distant from each other. This group of articles shows that 

emotions are both an individual and a social field. 

Section 1.3 focuses on some of the literary ways to express emotions from antiquity to 

the 19th century. First the concept of catharsis, by the Greek philosopher Aristotle, is 

briefly explained. Catharsis means purification. According to Aristotle readers and 

spectators of high drama, or tragedy, becomes free from the passions they witness in a text 

or a performance precisely because, by reading or watching, they have experienced the 

imitation of real life emotions. The purpose of art, in brief, would seem to be the 

experience of and liberation from passionate emotions. 19th century Romanticism, which 

can be seen as one of the pivotal points of development of modernity, insists on 

subjectivity as well as on emotions and sentiments as appropriate subject matter for fiction 
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and poetry. Melodrama and especially the opera also adopt highly emotional plots and 

characters. In all these cases, emotions play an essential role in aesthetic appreciation and 

creative writing. 

The first three decades of the 20th century were characterized by a variety of attitudes 

towards emotions and sentiments. The specific aspects briefly expressed in section 1.4 are 

the crisis of the individual vis-à-vis the sense of relativity perceived by modern physics and 

philosophy, availability of multiple interpretations of reality, and the crisis of moral norms 

and social values. Some writers (e.g. Joyce, Proust and Musil) expressed this emotional 

crisis in their fiction. Meanwhile opposite answers to such a crisis were provided by strong 

ideologies charged with high emotional content, and in particular Fascism (which 

supported the concept of  the superman and suppressed doubt as a manifestation of 

weakness) and Marxism (which accounted for individual emotional crisis by suggesting 

the utopia of a collective society where personal difficulties should be overcome by social 

solidarity). Important in this period were also Freud’s and Jung’s versions of 

psychoanalisis. Both of them brought to light the importance of emotional life and the 

unconscious in order to understand human behavior.  

One of the prominent social aspects of our age, called late modernity in this handout, is 

the emergence of individualism in relation to flexibility and globalization. These are 

features of developed late modern societies, as the essays mentioned in section 1.5 show. 

Moïsi (1.5.1) argues that the insecurity deriving from globalization has resulted in an 

anxious search for new varieties of social identity, and such a sense of insecurity about 

oneself, but also social fears linked to wars, lack of jobs, terrorism and other causes, would 

appear to characterize the 21st century. Elliot and Lemert (still in 1.5.1) see individualism 

as the basis for contemporary definitions of sentiments and identity. Bauman (1.5.2) 

defines the late modern period as “liquid modernity”, a metaphor which indicates loss of 

solid values and decrease in community links, thus providing a credible background to an 

analysis of contemporary social emotions. In 1.5.3 psychoanalyst Cladio Risé defines 

narcissism as a difficulty to integrate with others, a variety of isolation which prevents 

those pathologically affected from enjoying emotional exchanges with fellow human 

beings. Narcissists may be prone by depression due to the fact that they can rarely put into 

practice their grandeur phantasies. According to Risé, narcissim does not grant happiness, 

and narcissists often take pleasure in hurting others. Is this, one might wonder, one of the 

prominent emotional features of contemporary societies?   

 

1.1.3. Reading 

 

Read the passages below. Your lecturer will base his talks on these and other texts. 

Some of the material, if time allows, will be used as the basis for either collective or small 

group discussion.  

 

 

1.1.4. Activities 

 

Do the activities listed in section 1.6 in order to summarize and organize the main points 

studied. 
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1.2. EMOZIONI E SENTIMENTI: DEFINIZIONI E CONSIDERAZIONI 

GENERALI   

 

1.2.1. LUCIANO BALLABIO E RITA SIMEONI, EMOZIONI E SENTIMENTI 

 

Che cosa sono le emozioni e i sentimenti?  

Le emozioni sono modificazioni del nostro corpo, misurabili in termini di temperatura 

corporea, frequenza del battito cardiaco, valori della pressione arteriosa e così via. 

I sentimenti sono percezioni, immagini mentali e pensieri relativi a quelle modificazioni 

del corpo. I sentimenti sono elaborati dalla mente in un’ampia gamma di sfumature 

comprese tra il benessere e la sofferenza.  

In altre parole, come spiega Damasio, “l’emozione e le reazioni affini sono schierate sul 

versante del corpo, mentre i sentimenti si trovano su quello della mente”.1 

Di solito siamo portati a utilizzare indifferentemente le parole emozione e sentimento 

così da fonderne e confonderne i significati. Ciò avviene per due ragioni:  come scrive 

Damasio, “emozioni e sentimenti sono intimamente legati”; inoltre le emozioni nascono 

con rapidità e poi lasciano il passo ai sentimenti. 

Le emozioni precedono i sentimenti. È in nostro potere contrastare le emozioni negative 

con altre positive. Ciò significa per esempio che, se succede qualcosa che ci urta, possiamo 

arrabbiarci, infuriarci, disperarci e cadere in depressione, oppure, dopo esserci dispiaciuti 

dell’accaduto, possiamo cogliere l’occasione per imparare dall’esperienza.   
È evidente quanto sia importante l’apprendimento di una competenza sentimentale 

capace di generare sensazioni e sentimenti positivi nelle persone. La positività può 

contribuire, oltre che al miglioramento della salute e del benessere personale, alla 

produzione di benessere e di eccellenza nelle organizzazioni pubbliche e private.  

 

[Adattato da http://webmagazine.urp.it/] 

 

 

1.2.2. EUGENIO GUARINO, QUANTE SONO LE EMOZIONI? 

 

Robert Plutchik e Nico Frijda, basandosi, oltre alle espressioni del volto, anche su azioni 

più ampie e segnali del corpo arrivarono a identificare otto emozioni fondamentali:  

 

Approvazione 

Sorpresa 

Paura 

Dispiacere 

Disgusto 

Aspettativa 

Rabbia 

Gioia 

 

Cosa accade se ci si muove sopra o sotto l’emozione fondamentale? Troviamo delle 

etichette che identificano delle emozioni simili a quella fondamentale di partenza ma 

                                                 
1 Antonio Damasio è un neurologo comportamentale che ha svolto studi importanti sul rapporto tra 

emozioni e sentimenti. Tra i suoi libri, cfr. in particolare Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human 

Brain (1994), Londra, Penguin, 2005 (Traduzione italiana L’errore di Cartesio, Emozione, ragione e cervello 

umano, Milano, Adelphi, 1995). 

 

http://webmagazine.urp.it/
http://emozioni.piuchepuoi.it/
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caratterizzate da una intensità minore o maggiore. Ad esempio, togliendo intensità alla 

tristezza, si arriva alla malinconia, mentre aggiungendone quello che si prova è angoscia.  

Mischiando emozioni diverse se ne producono delle altre. Ad esempio, cosa ottieni 

mischiano gioia e sorpresa? Un’emozione che potremmo definire delizia. E miscelando 

aspettativa e paura si arriva all’ansia. Da tutte le combinazioni possibili derivano le diverse 

sfumature degli stati d’animo che conosciamo. 

 

[Adattato da http://emozioni.piuchepuoi.it/] 

 

 

1.2.3. OLIVIERO FACCHINELLI, EMOZIONI E BENESSERE 

 

Le emozioni rappresentano una risposta dell’organismo agli stimoli ambientali, sono un 

segno importante dell’integrazione tra mente e corpo e rivestono un ruolo centrale nella 

qualità della vita: la loro repressione, dovuta a fattori di diversa origine, spesso causa 

disagi e malattie, mentre la loro adeguata espressione favorisce il benessere e la crescita 

della persona.   

Il termine emozione deriva dal latino “ex-moveo”, che significa “muovere-fuori, uscire, 

sgorgare”: l’etimologia della parola richiama quindi un movimento che da “dentro” va 

verso il “fuori”.  

Possiamo distinguere alcune emozioni di base, quali piacere, dispiacere, rabbia, paura, 

gioia, tenerezza, che si evolvono in affetti, sentimenti più complessi, sfumano l’una 

nell’altra e a volte si intrecciano formando dei grovigli.  

L’emozione nasce nella relazione, nel rapporto con l’esterno o con le nostre immagini, 

ed è la componente principale della nostra reazione agli stimoli ambientali, siano essi 

provenienti da oggetti, animali, persone o altro.   

Non ci sono emozioni buone o cattive, ma emozioni congruenti con gli eventi oppure 

no, adeguate alla situazione oppure inadeguate e che possono pertanto avere conseguenze 

non gradevoli.   

Benessere non significa assenza di emozioni dolorose, ma vivere le emozioni congrue 

alle situazioni di vita, siano esse rabbia, aggressività, tenerezza, paura, abbandono. Le 

emozioni possono essere un fattore facilitante, o causa di disagio, malessere, disturbi di 

vario tipo o patologie.  

  

[Adattato da http://www.farmasalute.it/] 

      

 

1.2.4. ALDO CAROTENUTO, I SENTIMENTI SECONDO LA PSICOANALISI 

 

1. Abbiamo imparato dalla psicoanalisi che il bambino vive un mondo di amore e di 

odio indescrivibile, sin dai primi attimi della nascita. Ed è probabile che questo amore, 

quest’odio, diciamo tutta la gamma dei sentimenti che noi conosciamo, derivi proprio da 

quella esperienza. Non è un caso che il bambino abbia dei tratti somatici che spingono alla 

tenerezza, e probabilmente questa dimensione somatica del bambino depotenzia una 

possibile aggressività che gli adulti potrebbero avere nei suoi riguardi. È in questa fase così 

importante, nella quale il bambino cerca la relazione con i grandi e, naturalmente, i grandi 

cercano la relazione col bambino, che si sviluppano i sentimenti, nei quali poi noi tutti 

siamo inseriti. Io ho scritto molti libri su questo argomento, anche perché in fondo il nostro 

lavoro si basa soprattutto sui sentimenti. Io sono giunto alla conclusione che la sofferenza 

umana si lega soprattutto al nostro mondo di relazioni. Noi possiamo essere felici, contenti, 

http://emozioni.piuchepuoi.it/
http://emozioni.piuchepuoi.it/
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se sappiamo che in questo momento qualcuno pensa a noi, se sappiamo che in questo 

momento noi abbiamo un rapporto, una relazione con una persona che ci piace, con una 

persona a cui noi piacciamo. E questo ci rende felici. Ma pensate la disperazione che ci 

prende nel momento in cui siamo in situazioni in cui, per esempio, ci sentiamo soli. Ed è 

una situazione molto dura. Tra l’altro questa situazione, io penso, è quella che 

contraddistingue, un pochino, la vita della persona anziana. La vita della persona anziana è 

dura, è faticosa, perché ha sempre minori possibilità di intessere dei rapporti. Ma noi siamo 

fatti di rapporti, e nei rapporti c’è la nostra gioia e la nostra infelicità. 

  

2. Esiste tutta una letteratura intorno al linguaggio dei sentimenti. E noi a quale 

linguaggio vogliamo far riferimento? In genere quello più comune, quello a cui ci si 

riferisce, quando si parla di sentimenti, è il linguaggio emotivo, che si genera fra due 

persone che si vogliono bene. È un fatto misterioso questo, perché che cosa accade, qual è 

l’esperienza? L’esperienza, a un certo punto, fa sì che noi diventiamo necessari per una 

persona e un’altra persona diventa necessaria a noi. Allora sono quelle braccia che noi 

vogliamo, e quelle braccia non sono intercambiabili con altre braccia. Questo perché c’è un 

processo attraverso il quale noi diamo un significato. E allora la persona che ci interessa, in 

tanto ci interessa, in quanto è significativa, cioè è carica di un processo, è carica di una 

serie di dimensioni, che sono tutte nostre, che noi adattiamo a questa persona, e allora 

diventa come se fosse un nostro organo. Questo è talmente vero che quando, come 

fatalmente spesso avviene, c’è una frattura fra me e la persona che io amo, che desidero, io 

ho l’impressione che mi venga strappato qualcosa. E le canzoni melodiche, le canzoni che 

hanno a che fare col sentimento, parlano: “tu che mi hai portato via il cuore, mi hai 

strappato l’anima”. Ora queste, cioè tutte queste dimensioni, che sembrano dimensioni, 

così, piuttosto spicciole, di poco conto, in realtà alludono a delle esperienze psicologiche 

molto importanti. La vita emotiva è legata a un linguaggio, che è poi significatività. Allora 

quel colore di occhi, quell’espressione del viso, quel colore della pelle, quel modo di 

muovere i capelli così, diventa per me un linguaggio che va letto e interpretato. 

  

3. Durante l’analisi, per esempio, è interessante notare come alcune persone, quelle che 

noi comunemente definiamo “sfortunate in amore”, siano persone che non conoscono la 

grammatica del linguaggio. E allora che cosa succede? Che non sanno interpretare le 

parole, non sanno interpretare i segni. E sbagliano sempre. Naturalmente questa mancanza 

di capacità interpretativa ha delle ragioni psicologiche ben profonde. Ed è su queste ragioni 

psicologiche che fa leva il lavoro dell’analista. Io penso comunque che quest’area della 

nostra vita è sicuramente l’area della nostra maggiore sofferenza, perché questi sentimenti, 

che sono nati e che si sono, via via, elaborati dall’infanzia fino ai tempi nostri, di quando 

noi siamo adulti, incontrano poi delle difficoltà, perché da parte nostra, nel momento in cui 

noi diamo vita a questi sentimenti, questo è il momento in cui noi, per esempio, scopriamo 

che cos’è l’eternità. Uno pensa, ad esempio, di amare in eterno. Naturalmente il senso 

dell’eternità si ha in quel momento. Ma poi noi sappiamo, per esperienza, che molte volte, 

più volte di quanto si pensi, molte volte i sentimenti perdono quella significatività di cui 

stiamo parlando, perdono quella forza interpretativa della realtà rispetto all’altra persona. E 

allora, il venir meno di questo non è soltanto un venir meno di questo sentimento, ma è un 

venir meno della vita che si è costruita intorno a questo sentimento. E sono episodi molto 

dolorosi, che le persone risolvono o in modo molto violento oppure possono risolvere 

accettando la fine di questo sentimento, vivendo quella che si dice una “vita falsa”. Sono 

momenti dolorosi. Sono momenti dolorosi anche per un altro motivo: che il sentimento, in 

fondo, permette a noi di avere quella che si chiama una “trasparenza del mondo”. Se noi 

vogliamo capire qualcosa, se vogliamo renderci conto di quello che succede nella nostra 
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esistenza, sarà solo il sentimento a farcelo capire, sarà solo un amore violento, una 

passione, magari una gelosia, ma che ci apre degli enormi squarci sulla realtà. 

Io posso dire che, quando una persona vive i propri sentimenti, uno se ne può anche 

accorgere, perché dal mio punto di vista è anche una persona più buona, perché ha 

conosciuto delle cose, ha conosciuto quelle che si chiamano le “contraddizioni”. E l’uomo 

vive nelle contraddizioni. Ma lui le ha conosciute e la sua forza sta nel saperle accettare, 

nel saperle, diciamo, in un certo senso amministrare, nel saperle confrontare, nel saperle 

anche accettare. 

  

4. L’uomo viene gettato nel mondo e deve accettare di vivere con angoscia la sua 

esistenza. Ora qualcuno mi potrà dire: ma perché alcuni sono presi dall’angoscia e altri no? 

Non è facile rispondere. Certo si può dire che forse c’è un problema di sensibilità, per il 

quale, per esempio, alcune persone non si fanno mai delle domande. Vivono 

tranquillamente una vita all’esterno, si accontentano di quello che succede, e la loro vita 

scorre. Nessuno può biasimare questa modalità. Ma ci sono invece poi delle persone che si 

fanno delle domande. E siccome a queste domande non si può mai rispondere, proprio la 

mancanza di risposta può generare l’angoscia. E allora l’angoscia diventa uno strumento 

significativo. Io punto molto su questi aspetti, perché la persona sofferente crede di essere 

la persona più disgraziata del mondo: in realtà quella sofferenza diventa quella spina che è 

nel fianco, oppure che è dietro la nuca, ci impedisce di dormire e quindi ci spinge verso la 

conoscenza, ci spinge a capire cose, che altrimenti non avremmo mai capito. Una persona 

angosciata, secondo il mio punto di vista, ha un tipo di nobiltà che la persona che non 

conosce angoscia, non ha mai avuto né potrà mai avere. Naturalmente è un tipo di nobiltà 

che la persona angosciata ha: questo tipo di nobiltà ha un prezzo molto alto. Io non potrei 

dire se vale la pena o non vale la pena di pagarlo, però so che bisogna pagare questo 

prezzo. Anche perché poi, in fondo, le cose veramente importanti nella vita non vengono 

mai date con uno sconto, hanno sempre un prezzo. 

  

5. Ecco, io penso proprio che la vita del sentimento e la vita della ragione non sono mai 

così l’una contro l’altro, e mi meraviglio che, proprio in questo periodo di tempo, ci 

vengono ogni tanto dei libri che parlano di intelligenza emotiva oppure che vogliono 

rivalutare i sentimenti rispetto all’intelligenza, ad altre cose. A me sembrano, non voglio 

dire delle sciocchezze, ma poco ci manca: perché la presenza del sentimento e la forza del 

sentimento è proprio la ragione della psicoanalisi. Cioè la violenza che noi subiamo, è quel 

tipo di contraddizione che noi sperimentiamo continuamente nella nostra vita: e questa 

attiva, fa pullulare il nostro cuore di odio, di risentimento, di emozioni violentissime. E noi 

dobbiamo, attraverso le emozioni, cercare di comprendere e quindi dare anche un senso a 

queste cose. La ragione cerca il senso delle cose, ma il sentimento è quello che colora le 

cose. Quindi per me è veramente strano che si possano contrapporre le due cose e, se io mi 

dovessi incontrare nella vita con persone per le quali solo la ragione è predominante, avrei 

paura, perché molte volte queste persone sono cattive. Se si vanno a leggere tanti resoconti 

di stragi, di fatti disonesti, questi sono proprio impostati su un certo tipo di ragione. Il 

sentimento non c’entra niente. Ma lì dove c’è il sentimento, io mi sento molto più sicuro, 

perché la persona che giudica con i sentimenti è probabilmente molto più vicina alla verità 

e alla dimensione umana di quanto sia la persona che giudica soltanto con la sua ragione. 

  

6. C’è un autore junghiano molto importante, si chiama Neumann, il quale ha dedicato 

molti dei suoi studi alla creatività, alla storia psicologica della coscienza, al fenomeno del 

femminile nella cultura mondiale, il quale diceva che probabilmente le persone nevrotiche 

sono persone che, in maniera sensibile, hanno capito, magari con dieci, venti, cento anni di 
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anticipo, le contraddizioni del mondo. E allora loro sono sole, e allora reagiscono 

attraverso la nevrosi a queste contraddizioni. E queste persone, se potessero essere inserite 

in mondi dove le contraddizioni sono state risolte, forse non sarebbero così tormentate e 

così malate psicologicamente. Io non so se questo però è utopistico. Noi dobbiamo 

riconoscere il mondo delle contraddizioni, nel quale noi siamo inseriti. Generalmente poi il 

discorso psicoanalitico tende a dare a te, singolo, la forza per resistere, mentre diciamo che 

un discorso rivoluzionario è un discorso appunto che attiene alla sociologia, attiene alla 

politica, e allora tende, diciamo, a cambiare in forme più o meno violente una situazione 

che di per sé è negativa. Si pensi a tutte le violenze che noi abbiamo subito durante il 

Medioevo; si pensi a tante contraddizioni che l’umanità ha dovuto subire, prima di liberarsi 

da certi dei; si pensi che prima il potere era un potere che derivava direttamente da Dio, 

che c’erano diritti ereditari che non potevano essere mai messi in discussione. È chiaro che 

tutte queste cose fanno male. È chiaro che una persona sensibile, naturalmente più 

sensibile delle altre, ne risente molto e risentendone molto, attraverso il sintomo nevrotico, 

rivela la sua disperazione e nello stesso tempo rivela una necessità importante, quella di 

cambiare le cose. Io, personalmente, ho sempre in mente una definizione della saggezza 

della vita: capire se le cose possono essere cambiate, e allora vanno cambiate; se le cose 

non possono essere cambiate, allora bisogna piegarsi a questa realtà. Soltanto che io penso 

che invece è difficile capire quando una cosa può essere cambiata. Però la speranza di tutti 

noi dovrebbe essere proprio questa, cioè che le cose possono essere cambiate. 

  

7. Ci sono persone che vivono un’esistenza intera senza mai rivelare a nessuno la 

tempesta dei sentimenti di cui loro sono vittime. Ci sono situazioni familiari, dove lei o 

dove lui non fanno mai trapelare, ma neanche minimamente, quello che è il loro mondo 

interno, quello che amano, quello che odiano. E il silenzio dei sentimenti è più vasto di 

quello che si possa pensare. Noi anzi, diciamo, purtroppo siamo abituati a qualcosa di 

diverso, siamo abituati, per esempio, a persone che si innamorano e lo devono dire su tutti i 

giornali, lo devono dire anche in televisione. Ma chi crede a queste persone? Chi crede a 

quelle parole? Io credo molto di più al silenzio dei sentimenti. Ed allora mi vengono in 

mente quelle situazioni analitiche molto profonde, molto intense, così ricche di significato 

che non possono neanche essere descritte, e che nascondono - uso questa parola, perché è 

proprio l’esatta parola che si dovrebbe usare - questa dimensione del sentimento che non si 

manifesta, ma che pure comunica. Cioè, poi il punto è questo: non c’è bisogno di dire una 

sola parola, ma quel sentimento ha già detto tutto. In genere io direi che queste situazioni 

sono sempre situazioni che si possono vivere in due. Situazioni nelle quali già, se per un 

attimo, io do un significato alla dimensione che vivo, già io deturpo quella situazione. E 

allora il silenzio dei sentimenti, il silenzio di una situazione emotiva che non viene mai 

fuori, diventa, in un certo senso, la matrice di una ricchezza incredibile, una ricchezza che 

non va comunicata verbalmente, ma va comunicata da cuore a cuore. E in quella 

comunicazione ci sono i misteri della vita più profondi che io conosca. 

 

 

 

 

 

 

1.3. ESPRESSIONE DEI SENTIMENTI IN LETTERATURA: CATARSI, 

ROMANTICISMO, MELODRAMMA 
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Le emozioni e i sentimenti hanno sempre costituito un aspetto importante 

dell’espressione letteraria.  

In uno dei trattati più importanti dell’antichità occidentale, la Poetica di Aristotele, il 

genere che secondo l’autore è il più raffinato, la tragedia, ha lo scopo di suscitare emozioni 

di compassione e timore nel pubblico. Gli spettatori, rivivendo queste emozioni nate 

dall’imitazione delle azioni e situazioni della vita e dei miti, hanno un’esperienza di 

catarsi, cioè di liberazione dalle passioni. Più precisamente, citando dalla Poetica, la 

tragedia “dev’essere imitazione di casi che destano terrore e pietà” e “per mezzo della pietà 

e del terrore finisce coll’effettuare la purificazione delle passioni”.2  

Secondo Aristotele, altri generi letterari imitano e suscitano emozioni diverse: la 

commedia per esempio si focalizza su azioni non nobili, oggi diremmo popolari. 

Il dibattito su questi problemi è cresciuto attraverso i secoli. Non è nostro scopo 

riproporlo in queste lezioni, anche perché non ne avremmo il tempo e la possibilità. Preme 

però notare quanto il rapporto con le emozioni abbia caratterizzzato l’interpretazione della 

letteratura e dell’arte.  

Uno dei periodi più consoni all’espressione emotiva è stato il Romanticismo, che 

nell’Ottocento pose l’accento su due aspetti che ci riguardano: l’individuo e i sentimenti. 

Nella letteratura romantica, le passioni personali, gli amori, la devozione filiale, la lealtà 

verso la nazione, la sofferenza per gli ideali, il dilatarsi della vitalità e dell’entusiasmo, la 

malinconia e la tristezza, la felicità e l’infelicità sono in primo piano nelle opere letterarie. 

In breve, l’individuo è al centro dell’attenzione e i suoi rapporti col mondo sono mediati 

dalle emozioni che sente e che esprime.  

Per fare qualche esempio, si veda, nelle arti figurative, il quadro del 1818 Viandante su 

un mare di nebbia, di Caspar David Friedrich, che esprime vari moti dell’animo, tra cui la 

solitudine, la contemplazione della natura, il senso di disagio della natura aspra e nebbiosa, 

la malinconia. Tra i rappresentanti letterari si pensi a poeti come Byron, Coleridge, Keats, 

Shelley, Wordsworth (ma sulla poesia torneremo nell’ultima serie di lezioni). Per la 

narrativa si potranno citare il romanzo francese Les miserables di Victor Hugo; e, in Italia i 

Promessi sposi di Alessandro Manzoni, in cui la vicenda sentimentale di due popolani, 

Renzo e Lucia, è ostacolata da un signore, Don Rodrigo, sullo sfondo patriottico 

dell’avversione per l’occupazione straniera da parte degli spagnoli: tema questo, assieme 

all’idea di romanzo storico, proprio anch’esso del Romanticismo. 

Per citare ancora qualche esempio storico di rappresentazione delle emozioni e della 

sollecitazione nei confronti del pubblico a viverle con partecipazione intensa, si pensi al 

melodramma, ovvero alle opere liriche con storie compassionevoli e dai forti tratti 

drammatici, come gli amori destinati a risolversi in tragedia, provocando appunto i 

sentimenti aristotelici della pietà e del terrore, nella Traviata di Giuseppe Verdi, o nella 

Madama Butterfly di Giacomo Puccini.3 

In tutti questi casi, le vicende commiserevoli o felici dei personaggi, il lirismo delle 

emozioni, i sentimenti espressi apertamente sono motivi di valore delle opere per autori, 

pubblico e critici dell’epoca. 

 

 

 

 

                                                 
2 Aristotele, Poetica, http://www.filosofico.net/poeticaristotele.htm. 
3 Le tramae sono a http://www.liricamente.it/trama-opera.asp?opera=la-traviata e 

http://www.liricamente.it/trama-opera.asp?opera=madama-butterfly. 
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1.4. MODERNITÀ PRIMONOVECENTESCA: INDIVIDUO E SOCIETÀ, 

INDEBOLIMENTO DEL SOGGETTO 

   

Per quanto riguarda l’espressione delle emozioni in letteratura, rispetto all’Ottocento le 

cose nel Novecento cambiano.  

Molto in generale, tra la varietà e complessità di argomenti di cui si dovrebbe parlare, 

scegliamo solo tre punti: la crisi del soggetto rispetto alle norme sociali, la psicoanalisi e 

l’espressione indiretta del sentimento.  

Questi tre temi, che vediamo ora brevemente un po’ più da vicino, fanno parte di alcuni 

dei testi di cui ci occuperemo a lezione, sebbene occorra ribadire che non sono certo gli 

unici elementi emotivi del Novecento, al contrario anche i valori e gli elementi opposti 

convivono con quelli appena citati.  

Il primo aspetto è la crisi del soggetto, o crisi dell’io.  

Diciamo subito che nel primo Novecento il modello sociale proposto dalle istituzioni 

ufficiali è quello di una soggettività organica, forte, ben integrata socialmente, fondata sul 

rispetto dei valori tradizionali e soprattutto di quelli legati a famiglia, religione e stato. La 

crisi personale, la fuga dalla realtà, la fragilità di carattere, l’infrazione delle norme sociali 

sono considerate disprezzabili dalle istituzioni ufficiali, questo in particolare durante il 

periodo mussoliniano a partire dal 1922.  

Le ideologie di massa mettono in movimento modelli emotivi forti. Il fascismo 

promuove l’identificazione con la patria, la virilità, la giovinezza, il dominio sugli altri 

individui e popoli, la violenza, la guerra. In letteratura, alcuni autori vicini a questa 

tendenza politicca, esprimono in maniera amplificata le emozioni individuali, ispirati dal 

pensiero di Nietzsche e di altri pensatori. Si ricorda in particolare D’Annunzio coi suoi 

romanzi carichi di imprese sentimentali e di azioni avventurose. Il marxismo propone 

l’utopia di una società di uguali, la soppressione delle disuguaglianze, la differenza tra le 

classi. Si tratta di ideologie opposte, ma entrambe con forti cariche emotive, che sarebbe 

interessante studiare, ma che, per economia del corso, ci limitiamo ad accennare in questo 

capoverso, rivolgendoci piuttosto, più in esteso, alle risposte letterarie improntate non alla 

certezza ma alla fluidità riguardo i sentimenti e le emozioni. 

Gli scrittori che, come Luigi Pirandello e Italo Svevo, mettono in evidenza una 

soggettività dubitante, incerta su come agire nella società, insicura su ciò in cui credere, 

perplessi di fronte alle norme sociali, rappresentano voci oggettivamente di dissenso 

rispetto al conformismo: è per questo che abbiamo deciso di occuparci di questo versante 

dell’individuo debole anziché di quello dell’individuo forte. 

L’indebolimento dell’io ha varie connotazioni, una delle quali è il nostro secondo 

aspetto, cioè la psicoanalisi. L’interpretazione dei sogni di Sigmund Freud è del 1899 ed è 

con tale testo che si data di solito l’inizio di questa disciplina. Freud mise l’accento sullo 

scollamento tra vita conscia e razionale da un lato e desideri inconsci, diversi da quelli che 

la rispettabilità borghese di allora consentiva, soprattutto le pulsioni di origine sessuale. 

Poco dopo un allievo di Freud che si distaccò dal maestro, Carl Gustav Jung, evidenziò 

l’inconscio collettivo e gli archetipi, o simboli universali, su cui esso si fonda. Entrambi, 

privilegiando l’inconscio rispetto al conscio, assegnarono alla vita emotiva un ruolo 

essenziale, produttore di una conoscenza più approfondita di sé della razionalità cosciente. 

La nevrosi, con la sua instabilità, mise in crisi la coesione del soggetto.  

I temi della psicologia del profondo, direttamente o indirettamente, furono assorbiti da 

parecchi autori dell’epoca, tra gli altri da James Joyce, Marcel Proust e Robert Musil, per 

citare tre autori europei di nazionalità diverse. Il flusso di coscienza joyciano, la memoria 

analitica proustiana del passato individuale e collettivo, la sensazione musiliana che la 
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verità sia molteplice e relativa sono in sintonia con la destabilizzazzione del soggetto,  

collegata con la psicanalisi e con le crisi sociali dei primi tre decenni del Novecento. 

Questo tipo di letteratura introspettiva e fluida si oppone alla magniloquenza 

dannunziana. Una delle modalità adottate da alcuni degli scrittori di questa corrente 

modernista è il nostro terzo aspetto, cioè l’espressione indiretta, anziché invadente e 

romantica, di emozioni e sentimenti, per mezzo dell’eufemismo, dell’ironia, della 

minimizzazione, dell’identificazione non coi modelli ideali del superuomo ma con quelli 

della gente qualunque, come in Svevo, i cui personaggi sono impiegati qualsiasi, con 

passioni sommesse, che possono anche conddurre alla tragedia, come nei primi romanzi, 

ma sono anche autoironici come nel testo scelto per l’analisi nella seconda serie di lezioni 

di questo corso, La coscienza di Zeno. 

 

 

 

 

1.5. TARDA MODERNITÀ: GLOBALIZZAZIONE E INDIVIDUALISMO 

 

1.5.1. DOMINIQUE MOÏSI, GEOPOLITICA DELLE EMOZIONI 

 

La ricerca sociologica e storica recente sempre più spesso dà spazio all’analisi emotiva 

e psicologica.  

Nel libro di Dominique Moïsi, The geopolitics of emotions,4 di cui ci si occupa in queste 

note, in ambito storico-sociale e spaziando su una scala planetaria, mentre da un lato si 

individua un’importanza da sempre delle emozioni, senza le quali “è semplicemente 

impossibile comprendere il corso della storia” (p. 5), si enuclea l’agglomerato di tre 

aspetti: globalizzazione, identità, emozioni. La globalizzazione provoca insicurezza, da qui 

l’emergenza della questione dell’identità  (p. 12) con le sue proiezioni emotive.  

La ricerca di identità pare aver sostituito la presenza forte delle ideologie a partire dalla 

fine della guerra fredda, con la conseguenza che “le emozioni hanno più importanza che 

mai in un mondo in cui i media svolgono il ruolo di cassa di risonanza e di lente di 

ingrandimento” (p. 4) sul piano religioso, nazionale, ideologico, personale. 

Le emozioni principali di cui Moïsi si occupa, fondandosi su una “mappatura” collegata 

a indicatori quali inchieste, dichiarazioni di dirigenti politici e prodotti culturali, sono tre: 

la paura, l’umiliazione e la speranza.  

 

Del rapporto tra individualismo e globalizzazione si occupano anche Anthony Elliot e 

Charles Lemert in The new individualism: The emotional cost of globalization.5 

L’aggiornamento del 2009 di questo saggio sull’individualismo contemporaneo è relativo 

alla possibilità che qualcosa possa essersi trasformato in seguito alla recente crisi 

economica, tanto da modificare anche le reazioni personali, ma senza far perdere di vista il 

mutamento, ormai da ritenersi epocale, dalle forme della collettività a quella 

dell’individuo, articolate su: “reinvenzione di sé; un’infinita voracità di cambiamenti 

istantanei; l’assillo dei tempi abbreviati e dell’episodicità; e il fascino nei confronti del 

dinamismo” (p. XI). 

Tali connotazioni sono appunto quelle proprie della nostra epoca che, se recupera la 

storia del concetto dai secoli passati, lo spinge poi a evolversi in direzioni motivate dalla 

                                                 
4 D. Moïsi, The geopolitics of emotions, Londra, Bodley Head, 2009. 
5 A. Elliot e C. Lemert, The new individualism: The emotional cost of globalization, 2006, edizione 

aggiornata Londra, Routledge, 2009. 



 

 

 

14 

globalizzazione e dal narcisismo. Secondo gli autori, entro questo contesto, si sono date 

possibilità dell’individualismo che si possono ritenere nuove: “lo scalzarsi delle 

tradizioni”, l’allentarsi dei “legami di comunità” dovuto soprattutto alla privatizzazione 

dell’economia e della vita (p. 8). Analisi, questa simile a quelle di Bauman. 

Come già notava Beck, anche qui si ribadisce che le conseguenze sono state di ansia 

sociale nata dalla globalizzazione nel senso di perdita rischiosa degli ambiti collettivi in cui 

agire. 

Gli strumenti tecnologici contribuiscono a formare abiti individualizzati; gli autori si 

riferiscono soprattutto alle tecnologie computerizzate che “alterano e trasformano il senso 

dell’identità” oltre a produrre comportamenti personalizzati e isolati dal rapporto concreto 

con gli altri, al posto del quale si pongono relazioni virtuali (p. 25). 

Tramontata l’idea weberiana di un individualismo etico, al contempo si assiste, come 

sosteneva Giddens, al “ridirezionamento dei vissuti personali” (p. 53). La cornice di tale 

feonomeno è quella adorniana della manipolazione sociale e dell’alienazione, come pure 

quella della “privatizzazione nell’isolamento” (p. 60) che si ripercuote su vari 

comportamenti, compresi quelli più intimi, finanche la sessualità trasformata in elemento 

discorsivo e autoreferenziale (p. 114). 

 

 

1.5.2. ZYGMUNT BAUMAN, MODERNITÀ LIQUIDA 

 

Zygmunt Bauman esamina la situazione sociale della società flessibile tardomoderna.6  

La prefazione, intitolata “On being light and liquid”, applica questi due concetti alla 

società tardomoderna, “late modern or postmodern society, Ulrick Beck’s society of 

‘second modernity’ or, as I prefer to call it, the ‘society of fluid modernity’” (p. 23). Se è 

vero che, come si dichiarava nel Manifesto Comunista, già dall’Ottocento, con la frase nota 

di Marx, “all that is solid melts into air”, è però anche vero, secondo Bauman, che le 

istituzioni sociali e politiche divennero a loro volta, col passare del tempo, solide nel senso 

di stantie e rigide, ingabbiandosi in una serie di abitudini familiari e personali statiche, 

classi sociali stabili, atteggiamenti economici e convenzioni sociali fondate sul peso e sulla 

solidità piuttosto che sulla leggerezza e sulla liquidità che invece caratterizzano la fase più 

recente della società globalizzata, dagli anni Ottanta in poi. Si tratta di una modernità 

computerizzata, sottratta alla localizzazione in un unico luogo, impersonale nelle strutture 

di potere. Pertanto, scrive Bauman, “there are reasons to consider ‘fluidity’ or ‘liquidity’ as 

fitting metaphors when we wish to grasp the nature of the present, in many ways novel, 

phase in the history of modernity” (p. 2). 

“The liquidizing powers have moved from the ‘system’ to ‘society’, from ‘politics’ to 

‘life policies’ - or have descended from the ‘macro’ to the ‘micro’ level of social 

cohabitation. 

Ours is, as a result, an individualized, privatized version of  modernity, with the burden 

of pattern-weaving and the responsibility for failure falling primarily on the individual’s 

shoulders” (p. 8).  

Il potere è diventato “extraterritorial” e controlla non più, come nel Panopticon di 

Bentham ripreso da Foucault, tramite la presenza continua e costante, bensì per mezzo 

dell’essere “beyond reach”, secondo le leggi di una “sheer inaccessibility” (p. 11). Secondo 

Bauman si è passati dal Panopticon a una situazione in cui, come osserva Mathiesen, “it is 

now the many who watch the few” e “obedience to standards […] tends to be achieved 

nowadays through enticement and seduction rather than by coercion” (p. 86). Questa, però, 

                                                 
6 Z. Bauman, Liquid modernity, Oxford, Polity, 2000. 
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pare la parte più debole dell’argomentazione di Bauman, perché la nuova destra, se si serve 

delle strategie della “seduzione”, è al contempo decisa a controllare la società in modo 

autoritario, mentre le gerarchie delle istituzioni hanno ridotto la democrazia; su questi piani 

sono più d’accordo con chi parla di postdemocrazia e involuzione autoritaria della 

democrazia. Tuttavia sul piano del privato, della flessibilità in generale, delle mode 

culturali e dell’individualismo e del nomadismo, l’analisi di Bauman sembra ancora 

attuale.  

Contemporaneamente, è prevalso il “nomadism” rispetto al “sedentarism” e ai principi 

di “territoriality and settlement” (p. 13). Proprio la mobilità è utile al potere per dominare 

nella nuova società (p. 14). 

Sul piano del tessuto sociale si è assistito alla “disintegration of the social network” e a 

un “falling apart of effective agencies of collective action” (p. 14). 

Per mettere in evidenza queste problematiche, il volume esamina cinque aspetti: 

“emancipation, individuality, time/space, work and community” (p. 8). 

 

Emancipation. Uno degli elementi di questo capitolo è il rapporto tra desideri e libertà, 

il cui equilibrio può essere creato o “by cutting down the desires and/or imagination”, o 

“by expanding one’s ability to act” (p. 17). Esistono una libertà soggettiva e una libertà 

oggettiva con la loro dinamica reciproca per cui anche in condizioni di libertà oggettiva ci 

si può sentire non liberi e viceversa.  

Ci sono riferimenti a Marcuse e in generale alla teoria critica della scuola di 

Francoforte, ma l’idea chiave di questi pensatori, cioè la schiavitù dell’individuo al sistema 

sociale, è “outdated”, in quanto l’individuo ha ormai la libertà personale, anzi “social 

institutions are only too willing to cede the worries of definitions and identities to the 

individual initiative, while universal principles to rebel against are hard to find” (p. 22). La 

teoria critica si orientava contro una “totalitarian tendency” (p. 26) della società e 

difendeva l’autonomia, la libertà di scelta e l’autodeterminazione dell’individuo, ma i 

modelli di società del tipo di Orwell e Huxley sono superati dalle nuove forme della 

modernità, e principalmente la crisi dell’idea di progresso, “of the belief that there is an 

end to the road along which we proceed, an attainable telos of historical change”; e la 

“deregulation and privatization of the modernizing tasks and duties” (p. 29). 

Quanto alle norme sociali in relazione alla libertà, esse “enable as they disable”, o, 

citando Giddens: “to imagine a life of momentary impulses, of short-term action, devoid of 

sustainable routines, a life without habits, is to imagine indeed a mindless existence”. 

Secondo Bauman le regole sono diminuite in certi casi proprio al punto di una “mindless 

existence” (p. 21). 

Riguardo alle identità, “human beings are no longer ‘born into’ their identities” (p. 32), 

ma le formano in narrative di vita molteplici. 

L’individualizzazione è fondata sulla corrosione dell’idea di cittadinanza; le comunità 

sono fragili e di breve durata; “individualization is here to stay” (p. 37). “The task is now 

to defend the vanished public realm” (p. 39). “The job with which human beings are 

charged today remains much the same as it has been since the beginning of modern times: 

the self-constitution of individual life and the weaving as well as the servicing of the 

networks of bonds with other self-constituting individuals” (p. 49). 

 

Individuality. Enuncia due prefigurazioni della società contemporanea: Brave New 

World di Huxley, che mette in rilievo una società integrata, dimentica dei problemi politici, 

“carefree and playful”; e 1984 di Orwell, la società controllata e totalitaria “of individual 

freedom not just reduced to a sham or naught, but keenly resented by people drilled to 

obey commands and to follow set routines” (p. 53). Ciò che hanno in comune è la 
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convinzione che “the future held in store less freedom, more control, supervision and 

oppression” (p. 54), mentre il mondo odierno si è alleggerito sebbene esistano le strutture 

del potere. 

Il modello fordista di produzione e integrazione è stato superato. La predizione 

weberiana dello sviluppo della burocrazia a livelli esagerati non si è verificato (Weber è 

discusso alle pp. 59-60). Si è assistito al “passage from heavy to light capitalism” con la 

“dissipation of invisible ‘politburos’” (p. 60). In una frase, “everything, so to speak, is now 

down to the individual” (p. 62). 

“Authorities no longer command; they ingratiate themselves with the chooser; they 

tempt and seduce” (p. 64). La politica con la P maiuscola è stata sostituita dal modello 

proposto dalle figure pubbliche. “The life conditions in question prompt men and women 

to seek examples, not leaders” (p. 71). 

Ciò che secondo Bauman ha sostituito le autorità tradizionali (“law-giver, norm-setter, 

preacher or teacher”, p. 67) nel mondo consumista e liquido è l’esempio fornito da 

individui specifici; così per esempio nei chat-show e questo spiega anche perché sono tanto 

seguiti, inoltre si collega alla pubblicizzazione del privato: “Chat-shows legitimize public 

discourse about private affairs. They render the unspeakable speakable, the shameful 

decent, and transform the ugly secret into a matter of pride”, il pubblico si riconosce nei 

problemi presentati dai partecipanti ai chat-shows: “they are reconfirmed as private and 

will emerge from their public exposure reinforced in their privacy” (p. 69). 

L’attività dell’acquisto (“shopping”), basata sullo “scanning the assortment of 

possibilities” (p. 73) è una delle metafore della società liquida e caratterizza il nostro 

atteggiamento in tutte le fasi della vita, anche quando non facciamo acquisti propriamente 

detti: “shopping is not just about food, shoes, cars or furniture items. The avid, never-

ending search for new and improved examples and recipes for life is also a variety of 

shopping” (p. 74), come pure gli atteggiamenti con cui ci accostiamo al fare amicizie, 

cercare lavoro, migliorare l’immagine personale, ecc.  

Somiglia ai procedimenti dell’acquisto anche l’identità: “given the intrinsic volatility 

and unfixity of all or most identities, it is the ability to ‘shop around’ in the supermarket of 

identities, the degree of genuine or putative consumer freedom to select one’s identity and 

to hold to it as long as desired, that becomes the royal road to the fulfillment of identity 

fantasies” (p. 83). “The mobility and flexibility of identification which characterize the 

‘shopping around’ type of life are not so much vehicles of emancipation as the instruments 

of the redistribution of freedoms” (p. 90). 

Il consumismo attuale è basato non tanto sul bisogno (“need”) quanto sul desiderio 

(“desire”) (p. 74) e sulla scelta vasta dei prodotti, con un risvolto anche psicologico della 

differenza tra abbienti e meno abbienti: “the more choices the rich seem to have, the less 

bearable to all is a life without choosing” (p. 88). 

 

Time/Space. La riduzione del tempo e dello spazio favorita dalle comunicazioni veloci e 

dagli strumenti elettronici ha ridotto i fenomeni di permanenza, producendo quello che 

Bauman definisce “instant living” (p. 123); e ha influito sul senso di comunità, provocando 

“separation in lieu of the negotiation of life in common” (p. 94).  

L’incontro con gli altri è spesso un “event without a past” e molte volte anche “without 

a future” (p. 95). Similmente liquidificati sono i rapporti interpersonali come il 

matrimonio, trasformato in coabitazione, spesso anche solo temporanea. Anche i rapporti 

personali vengono rapidamente consumati e dispersi (p. 163). 

Lo spazio pubblico è raramente anche “civil space” (p. 105) e si è trasformato con 

frequenza nel non luogo (“non-place”, p. 102), fondato sul consumo.  
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Tempo e spazio mutati, oltre ai meccanismi economici contemporanei, hanno provocato 

spostamenti di popolazione; e la presenza degli stranieri ha a sua volta creato sentimenti di 

insicurezza, la paura dell’altro, la reinvenzione dell’identità etnica (p. 107). 

 

Work. L’insicurezza domina i rapporti di lavoro con la precarietà (“precariousness”, p. 

161) e l’impermanenza dei contratti, la facilità con cui la forza lavoro viene espulsa dal 

posto fisso o temporaneo, il mutamento delle aspettative e delle possibilità in assenza di 

“long-term security” (p. 162). 

 

Community. Come in altre parti del volume, anche in questo capitolo si mette in 

evidenza quanto sostiene Eric Hobsbawn: “Never was the word ‘community’ used more 

indiscriminately and emptily than in the decades when communities in sociological sense 

became hard to find in real life” (p. 171). 

In questa parte del libro si esaminano anche il rapporto tra stato-nazione e altre forme di 

comunità emerse. 

 

 

1.5.3. EGOCENTRISMO. INTERVISTA DI A.M. BATTISTINI CON LO PSICOANALISTA C. RISÉ 

 

BATTISTINI: In una società dominata dalla “cultura del narcisismo”, stiamo diventando 

tutti un po’ Narcisi. Qual è la manifestazione più evidente? 

 

RISÉ: “Oggi l’Ego diventa specchio del mondo e il tono affettivo si muove 

perennemente fra euforia e depressione. Questo si riscontra anche dal punto di vista 

clinico. Il narcisista passa da momenti di esaltazione a momenti di depressione, non più 

improntata al senso di colpa edipico come avveniva nelle nevrosi classiche, ma 

all’angoscia di disgregazione: un sentimento legato alle prime fasi dello sviluppo psichico 

e al legame con la madre, non percepita ancora come essere separato ma come parte di sé. 

Di qui la tendenza all’‘incorporamento’, alla fusione con l’altro che si alterna all’aureo 

isolamento narcisistico e alla distanza invalicabile posta fra sé e gli altri. Ma in entrambi i 

casi la relazione è assente: perché non esiste quello scambio emotivo che dà valore al 

rapporto con gli altri”. 

 

BATTISTINI: Che cosa fa precipitare il narcisista nella depressione? 

 

RISÉ: “Il senso di delusione rispetto alle fantasie di grandezza, un ideale destinato a 

crollare di fronte a un fallimento. Ma la depressione non risparmia neppure chi ha 

successo. Se non si accompagna ad un’esperienza di comunicazione autentica, il successo 

non soddisfa. Per questo anche l’ammirazione degli altri lascia indifferenti: non è un dono 

prezioso da conservare, ma qualcosa di effimero di cui ci si compiace e poi svanisce. 

Chiuso nella sua torre d’avorio, il narcisista non può contemplare sé stesso senza 

accorgersi di essere prigioniero di un mondo asfittico in cui le sue energie si esauriscono, 

pietrificate dall’assenza di quella linfa vitale che è un autentico scambio con il mondo”. 

Anche la tendenza a erotizzare tutto, dalla pubblicità al modo seduttivo di rapportarsi 

agli altri, fa parte della “cultura del narcisismo”. E come vivono l’Eros i nuovi Narcisi? 

“L’Eros si perde nella contemplazione di sé. Una forma di autoerotismo estesa anche al 

rapporto con gli altri: si tende a erotizzare anche le esperienze più banali, attingendo alle 

proprie capacità seduttive. Ma rimanendo chiusi nella propria corazza, ben difesi dalle 

frecce di Eros. E di quella sessualità che Freud chiamava “genitale”. Il passaggio dalla fase 

pre-edipica (caratterizzata da pulsioni orali e genitali) alla fase genitale corrisponde al 
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passaggio ala capacità di donare, in un rapporto che si apre all’altro. L’Eros narcisista si 

muove invece entro gli orizzonti di quella sessualità infantile definita ‘perversa polimorfa. 

Centrata su se stessa”. 

 

BATTISTINI: Nel mito di Narciso la pulsione di morte trionfa su quella della vita. 

 

RISÉ: “Privo della sua gratuità, l’Eros non viene vissuto come una pulsione verso la 

felicità. E acquista spesso un volto mortifero. L’altro è visto come un “oggetto parziale” da 

sedurre e incorporare. E da cui trarre soddisfazioni parziali. Proprio il mancato 

riconoscimento dell’altro apre la strada a comportamenti perversi, che simulano la morte 

attraverso piccole crudeltà, traendo piacere dalla sofferenza altrui. Una simulazione che a 

volte si trasforma in tragica realtà, come nei casi di pratiche sadomaso, pedofilia o stupro”. 

 

BATTISTINI: Che cosa rende così difficile per il narcisista uscire dalla sua gabbia 

dorata? 

 

RISÉ: “La viltà. Il Narciso postmoderno ha paura di confrontarsi con l’altro. Lo si vede 

anche in analisi, dalle resistenze che oppone a qualsiasi forma di transfert: solo molto 

parzialmente si apre alla relazione. Non importa se è una persona audace, che non arretra 

di fronte a comportamenti autodistruttivi: anche droga, promiscuità sessuale a rischio, 

giochi estremi fanno parte della sfida narcisistica alla morte, all’insegna del senso di 

onnipotenza.  Quello che manca è il coraggio della relazione. Per essere audaci in questo 

campo è necessaria un’intenzionalità generosa che porta a mettere a rischio se stessi, le 

proprie energie, i sentimenti, a gettarsi nella relazione, pronti ad accogliere il dono 

dell’altro, ma anche il suo possibile rifiuto e la sofferenza che ne deriva”. 

 

BATTISTINI: Il coraggio non si inventa. 

 

RISÉ: “Però si può trovare. Magari attraverso uno di quegli incontri apparentemente 

casuali. Che creano una breccia nella corazza narcisistica, attraverso la capacità di donare. 

Quello che mi affascina nell’esperienza del dono, anche dal punto di vista terapeutico, è 

l’effetto liberatorio che può avere sul Narciso contemporaneo, inducendolo a uscire dalla 

sua prigione claustrofobica per andare verso l’altro. Non più con l’intenzione di 

omologarlo a sé, ma di amarlo nella sua diversità. Con l’audacia di chi va alla scoperta. 

Solo quando si abbassano le difese e ci si mette in gioco alla pari ci si accorge che l’altro 

esiste. E può colmarci incessantemente di doni che viene spontaneo ricambiare. Con 

gratitudine”. 

 

[Tratto da “Io Donna”, 29-5-2004] 

 

 

 

 

1.6. ATTIVITÀ DI ANALISI, RICAPITOLAZIONE E RIFLESSIONE 

 

1.6.1. Qual è la vostra definizione di emozioni e sentimenti? 

1.6.2. Quali sono i sentimenti espressi in testi letterari che conoscete e come vengono 

espressi? 

1.6.3. Che cosa significa crisi dell’io nel primo Novecento? 
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1.6.4. A vostro parere l’individualismo è caratteristico delle società contemporanee? 

Fornite esempi e prove per sostenere la vostra risposta. 

1.6.5. Scegliete una delle teorie studiate in questo capitolo e utilizzatela per interpretare 

un testo letterario di vostra scelta. 

1.6.6. In vista della preparazione dell’esame, oltre che per interesse personale, leggete 

saggi e altro materiale, in italiano o in inglese o in altre lingue, relativo agli argomenti 

studiati, tratto dalla bibliografia iniziale, o da altri libri e articoli che potrete concordare col 

docente. 
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2 

 

 

Psicoanalisi, coinvolgimento emotivo e distacco: 

La coscienza di Zeno di Italo Svevo 

 

 
 

 

2.1. INTRODUCTION  
 

 

2.1.1. Purpose  

 

This introduction briefly summarizes some of the main concepts expressed in the 

relevant lectures, and in the reading passages of chapter 2 of this handout. Its purpose is to 

help you to read the Italian passages and to provide a mental itinerary on the essential 

topics on which you will do further individual reading and reflection. 

 

 

2.1.2. Main concepts 

 

In this group of classes we are concerned with some aspects of Freud’s psychoanalysis, 

and with Svevo’s novel La coscienza di Zeno. 

In order to approach Coscienza with the aid of Freud’s theory, in section 2.2 some 

clarifications are given on the difference between conscious and unconscious life. The 

unconscious can be identified in Freud’s psychoanalysis by examining neurotic symptoms, 

dreams, and lapsuses. A number of unconscious contents are removed from conscious life, 

and the psychoanalist attempts to bring them up to consciousness through dialogue with 

the analysed. Therapy consists in reaching awareness of what was hidden in the depth of 

the psyche. 

In section 2.3 you find information on Svevo. Section 2.3.1 is a summary of his 

biography. A resume of his novels Una vita and Senilità is at 2.3.2. Section 2.3.3 is about 

La coscienza di Zeno, and includes a summary of the novel and some reflections on it. 

Coscienza’s novelty consists both in structural aspects (e.g. two first person narrators and a 

non-strictly chronological sequence of episodes) and themes. The main themes are 

psychological health and disease; space for women characters; the city of Trieste; self-

irony; ineptitude connected to achievement in work; and meditation on war and a self-

destructing humankind. The main approach is subjective, and several motives related to 

emotions and sentiments are prominent. Among these, we find interaction between rational 

detachment from emotions and actual expression of feeling; and representation of marriage 

and extra-marital relationships, and therefore of social hypocrisy, as well as difference 

between women’s and men’s attitudes towards affairs. In addition, still in the field of 

emotions and sentiments, we find a parody of psychoanalysis but at the same time adoption 

of some of its techniques and strategies. Neurotic symptoms, such as somatization, are 

described in this novel, and dreams are used in psychoanalytical terms to understand 

behavior and unconscious drives. Finally section 2.3.4 includes a number of passages from 

the novel with suggestion for commentary. 
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2.1.3. Reading 

 

Read the passages below. Your lecturer will base his talks on these and other texts. 

Some of the material, if time allows, will be used as the basis for either collective or small 

group discussion.  

 

 

2.1.4. Activities 

 

Do the activities listed in section 1.6 in order to summarize and organize the main points 

studied. 

 

 

 

 

2.2. ASPETTI DELLA PSICOANALISI FREUDIANA 7 

 

 

Freud giunse alla scoperta che la causa delle psiconevrosi è da ricercarsi in un conflitto 

tra forze psichiche inconsce, ossia operanti al di là della sfera della consapevolezza del 

soggetto.  

La scoperta dell’inconscio segna l’atto di nascita della psicoanalisi, che si configura 

infatti come psicologia abissale o del profondo. Le teorie di Freud cambiarono la visione 

della mente umana riguardo all’inconscio e al sesso.  

 

L’inconscio  

 

Freud scoprì che la vita mentale dell’uomo ha due livelli distinti:  

 

a) quello conscio o consapevole, costituito da contenuti mentali;  

b) quello inconscio, nel quale sono presenti anche contenuti mentali di cui non si ha 

coscienza.  

 

La parte dell’inconscio è la parte predominante poiché i contenuti mentali consci sono 

influenzati da quelli inconsci, dalla parte incontrollata dell’uomo; i contenuti mentali 

esprimono e riflettono i contenuti mentali inconsci attraverso una codificazione, poiché 

hanno, oltre a un significato manifesto, anche un significato latente; per giungere 

all’inconscio esistono tre vie:  

 

a) studio dei sintomi nevrotici, di sofferenza della psiche;  

b) studio dei sogni;  

c) analisi degli atti mancati, ovvero omissioni, lapsus e dimenticanze. 

 

L’inconscio è diviso in due zone:  

 

                                                 
7 Questa sezione su Freud è adattata da studenti.it. 
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a) il preconscio, cioè l’insieme dei ricordi che possono divenire consci in virtù di uno 

sforzo dell’attenzione;  

b) il rimosso, cioè l’insieme degli elementi psichici stabilmente inconsci, che sono 

mantenuti tali da una forza specifica che può venire superata solo in virtù di tecniche 

apposite.  

 

Sogni 

 

Nei fenomeni onirici il miglior metodo per giungere alla conoscenza dell’inconscio. 

Egli ritiene infatti che i sogni siano l’appagamento sostitutivo in forma di allucinazione di 

un impulso inappagato dell’inconscio e al loro interno distingue:  

 

a) un contenuto manifesto, cioè la scena onirica vissuta dal soggetto;  

b) un contenuto latente, ovvero l’insieme delle tendenze che danno luogo alla scena 

onirica.  

 

I sogni sono il soddisfacimento allucinatorio degli impulsi inappagati, ma mentre 

appaga le pulsioni rimosse, allo stesso tempo, censura l’appagamento con il dolore. Il 

contenuto manifesto dei sogni è la forma elaborata e “camuffata” dalla censura, in cui si 

presentano i desideri latenti. Quindi, se i sogni sono la manifestazione dei desideri, 

l’interpretazione psicoanalitica consiste nel ripercorrere a ritroso il processo di traslazione 

del contenuto latente in quello manifesto.  

Per distinguere tra il significato manifesto e quello latente, lo psicoanalista deve prestare 

attenzione:  

 

a) alle leggi di traduzione, che permettono una codifica universale dei sogni;  

b) ai residui di interesse, ovvero la riproposizione di interessi della vita cosciente che 

come un materiale viene utilizzato dall’inconscio.  

 

Atti mancati  

 

Freud analizzò inoltre gli atti mancati, ovvero lapsus, errori e dimenticanze, e 

applicando il principio del determinismo psichico  secondo cui, nella nostra mente, nulla 

avviene in modo fortuito, ma ogni evento è il prodotto necessario di determinate cause  

giunse alla conclusione dell’esistenza di una relazione tra l’intenzione cosciente del 

soggetto e determinati pensieri inconsci.  

 

Complesso di Edipo 

 

Il complesso di Edipo consiste in un attaccamento libidico verso il genitore del sesso 

opposto e un atteggiamento ambivalente (d’identificazione o ostilità) verso il genitore dello 

stesso sesso. 

 

Nevrosi 

 

La nevrosi risulta essere un modo per canalizzare le energie sessuali che vengono 

represse, ma anche una forma di sofferenza psichica.  

 

Terapia 
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La terapia analitica ha lo scopo di far prendere coscienza al paziente della pulsione che 

crea sofferenza e quindi nevrosi. Questa presa di coscienza non deve essere forzata e lo 

psicanalista ha il compito di essere una guida per il suo paziente nel capire il proprio 

inconscio. Nel momento esatto in cui il paziente prende coscienza delle proprie pulsioni 

inconsce che generano la nevrosi. 

 

 

 

 

2.3. ITALO SVEVO 

 

 

2.3.1. VITA DI ITALO SVEVO 
8 

 

 

Italo Svevo è lo pseudonimo di Aron Hector Schmitz.  

Svevo nasce a Trieste nel 1861, quando la città è ancora sotto il governo austro-

ungarico, da una famiglia benestante di origini ebraiche.  

Dopo aver compiuto gli studi in un collegio tedesco e all’Istituto Superiore di 

Commercio di Trieste, Svevo comincia a scrivere novelle e opere teatrali sotto lo 

pseudonimo di Ettore Samigli, senza successo.  

Nel 1880 l’attività commerciale del padre fallisce, e Svevo è costretto a cercare lavoro 

presso la Banca Union della città natale, dove lavorerà per diciannove anni.  

Nel 1896 sposa una cugina, Livia Veneziani. La famiglia della moglie è molto ricca, e 

ciò gli consente di lasciare il suo lavoro in banca per entrare nell’azienda dei suoceri.  

Ha così la possibilità di viaggiare all’estero e di riprendere la sua attività letteraria: 

pubblica due romanzi, Una vita e Senilità, che però vengono ignorati dalla critica. 

Addirittura, nel 1902, Svevo manifesterà, nelle pagine del suo diario, la volontà di lasciar 

perdere l’attività letteraria.  

A questo punto accadono però tre eventi fondamentali:  

 

1) l’incontro con James Joyce (Joyce è esule a Trieste e Svevo prende lezioni d’inglese 

da lui);  

2) l’incontro con la psicanalisi e la sfiducia nei confronti delle sue possibilità 

terapeutiche, pur apprezzando le teorie freudiane;  

3) lo scoppio della prima guerra mondiale (la ditta dei suoceri viene requisita dagli 

austriaci, e ciò gli dà modo di dedicarsi completamente all’attività letteraria).  

 

Nel 1923 viene pubblicato il nuovo romanzo La coscienza di Zeno, ma anch’esso 

inizialmente è un insuccesso: questo libro è troppo avanzato e complesso per la cultura 

italiana dell’epoca; e per questo non viene capito (lo stretto rapporto del libro con la 

psicanalisi non è ben visto); inoltre, i critici rimproverano Svevo di scrivere in un modo 

non tipico dei letterati, non avendo avuto una formazione classica.  

Esasperato da questo ennesimo insuccesso, Svevo manda una copia del libro a Joyce per 

avere un suo giudizio; Joyce apprezza moltissimo l’opera, e la fa pubblicare a Parigi. 

All’estero, La coscienza di Zeno riscuote grande successo, e solo allora in Italia si 

comincia da apprezzarla (famosa è una critica entusiastica scritta da Eugenio Montale).  

                                                 
8 I punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 (Intreccio, Novità e Temi principali) sono adattati da studenti.it. La parte 

Emozioni e sentimenti di 2.1.3 è di R. Bertoni. 
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Svevo conosce finalmente il successo in campo letterario, ma può apprezzarlo per poco 

tempo: infatti, muore in un incidente stradale nel 1928.  

 

 

2.3.2. INTRECCI DEI PRIMI DUE ROMANZI DI SVEVO 

 

Una vita  

 

Viene pubblicato nel 1892, e il titolo originale era Un inetto. 

Narra la vicenda di Alfonso Nitti, impiegato presso la ditta Maller, con una certa cultura 

umanistica e ambizioni di scrittore. Alfonso vive in una camera in affitto e soffre per la 

monotonia e lo squallore della propria esistenza.  

L’occasione di cambiare gli si offre quando Annetta, figlia del suo principale, 

consigliata dal cugino Macario, prima invita Alfonso a partecipare alle serate letterarie che 

tiene in casa propria, poi lo sceglie per scrivere un romanzo insieme.  

Alfonso riesce a sedurre Annetta, ma si accorge ben presto di non provare nella 

relazione quella gioia che lui immaginava. Così fugge al paese natale col pretesto di 

assistere la madre malata (che poi scoprirà davvero malata e che morirà).  

L’assenza gli è fatale: Annetta, stufa di aspettarlo, si fidanza con Macario. Al suo 

ritorno, Alfonso oscilla tra orgoglio (per aver rinunciato a un amore d’interesse), 

rassegnazione e delusione (perché viene di nuovo risucchiato nella vita di tutti i giorni). In 

ditta viene osteggiato e punito col trasferimento a un incarico meno redditizio.  

A questo punto, perde il controllo della situazione: affronta Maller con vaghe minacce, 

cerca di rivedere Annetta coll’unico risultato di vedersi respinto e sfidato a duello dal 

fratello di lei. Prima del duello si suicida.  

 

 

Senilità   

 

È il racconto dell’avventura amorosa del trentenne Emilio Brentani con Angiolina.  

Emilio è un impiegato che gode, nei circoli cittadini, di una piccola fama letterarie; e si 

duole di aver sprecato (e non aver goduto) tanta parte della vita. Vorrebbe vivere come fa 

lo scultore Balli, suo amico, che è indennizzato dell’insuccesso artistico da un grande 

successo personale, soprattutto con le donne.  

La sorella di Emilio, Amalia, è preoccupata di vedere il fratello così dedito al gioco 

pericoloso e proibito dell’amore, ma si convince, in seguito alle teorie del Balli e 

all’esempio del fratello, che l’amore dovrebbe essere diritto di tutti.  

Intanto, l’avventura con Angiolina diventa sempre più importante per Emilio e anzi, 

ogni bassezza e tradimento di lei non fanno altro che farlo affezionare di più alla ragazza. 

Non sapendo imitare il Balli, ne invoca l’aiuto.  

L’intervento del Balli si risolve in un disastro: sia Angiolina che Amalia si innamorano 

di lui. Emilio tenta di allontanare Angiolina e la sorella da lui, ma ci riesce solo nel 

secondo caso.  

Amalia però, invece che tornare alla primitiva inerzia, si procura l’oblio con l’etere 

profumato.  

Emilio si allontana ancora dalla sorella malata in seguito all’ennesimo tradimento di 

Angiolina, ma poi ritorna da lei e la assiste fino alla morte. 

 

 

2.3.3. LA COSCIENZA DI ZENO: INTRECCIO, NOVITÀ, TEMI, EMOZIONI E SENTIMENTI 
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Intreccio  
 

L’opera è composta da otto capitoli.  

Il primo capitolo è una prefazione dello psicanalista S., che dichiara i motivi per cui 

pubblica le memorie di Zeno Cosini, un suo paziente. 

Il secondo capitolo è un breve preambolo di Zeno alle proprie memorie. 

I capitoli dal terzo al settimo sono le sue memorie vere e proprie, che si fingono scritte 

tra il 1913 e il 1914, prima della terapia. 

Il capitolo ottavo è un diario, tenuto da Zeno dopo la terapia (datato maggio 1915  

marzo 1916), in cui sono esposte fra l’altro anche le ragioni della sua interruzione.  

Le memorie di Zeno (che coprono gli anni tra il 1870 e il 1914) e il diario (che copre gli 

anni tra il 1857 e il 1916) procedono per temi e non per rigida successione cronologica.  

Il capitolo 3 parla del vizio del fumo: Zeno narra di come abbia contratto il vizio e di 

come abbia cercato di liberarsene, ma soprattutto di come questo vizio sia divenuto per lui 

un alibi per crogiolarsi nella propria condizione di malattia.  

Il capitolo 4 narra la morte del padre; Zeno, dopo un conflitto col dottor Coprosich, che 

cerca a tutti i costi di tenere in vita il padre moribondo, augura al padre di morire in fretta 

senza riprendere coscienza; il padre, prima di morire, in un sussulto forse inconsapevole 

schiaffeggia Zeno, che ne prova vergogna e rimorso.  

Il capitolo 5 narra storia del matrimonio del protagonista. Zeno frequenta la casa di 

Giovanni Malfenti, che inconsciamente vede come un secondo padre, e conosce le sue 

quattro figlie, tra cui ammira la bella Ada. Quando scopre che sposandone una diverrebbe 

quasi un figlio del Malfenti (e ne deriverebbe la sicurezza materiale che cerca) decide di 

innamorarsi di Ada e le fa la corte. Ha una grave crisi, quando la signora Malfenti gli 

chiede di diradare le proprie visite; e comincia a zoppicare. Conosce anche Guido Speier, 

fidanzato di Ada, che gli appare un uomo dotato di perfetta salute e sicuro di sé (al 

contrario di lui). Dopo varie vicende, una sera chiede la mano di Ada, ma viene respinto; 

quindi in rapida successione chiede la mano di Alberta, con uguale risultato, e quella di 

Augusta, cui confessa le precedenti richieste: quest’ultima accetta.  

Il capitolo 6 narra le vicende di vari anni di matrimonio e il rapporto con Augusta, che 

Zeno ama anche perché rappresenta per lui la personificazione della salute; e la relazione 

con un’amante, Carla, alla quale si lega con un rapporto contraddittorio, oscillando tra il 

gusto e il peccato, il senso di colpa e i propositi di redenzione. Quando però Carla lo lascia, 

Zeno fa di tutto per impedirlo, finché è costretto a rassegnarsi al fatto che Carla sposi il suo 

maestro di canto.  

Il capitolo 7 narra la storia di un’associazione commerciale in collaborazione con 

Guido, divenuto nel frattempo marito di Ada: l’impresa è fallimentare, perché il “perfetto” 

Guido negli affari è un inetto, tanto da arrivare alla perdita del capitale. Guido inscena un 

primo finto suicidio per ottenere soldi dalla famiglia della moglie; e poi un secondo finto 

suicidio, che però diventa vero casualmente, trasformandosi in tragedia. Zeno, dopo la 

morte di Guido, giocando in borsa, riguadagna quasi tutto il capitale perso dal cognato. 

Paradossalmente, viene ora lodato da tutti e Ada interpreta la vincita di Zeno come un atto 

di ostilità verso la memoria del marito.  

 

Novità  
 

- Il narratore interno: Svevo adotta la tecnica del narratore interno, cioè di un narratore 

che narra in prima persona la propria storia. 
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- Una nuova struttura del romanzo: ogni capitolo ha un titolo, manca una successione 

cronologica degli eventi, è diviso per temi (il tempo di Svevo è un tempo soggettivo, e non 

oggettivo) 

- Nella prefazione non è il narratore a parlare, bensì il suo psicanalista, il dottor S., il 

quale ha dato a Zeno (nell’ambito di una terapia) il compito di scrivere un diario; siccome 

Zeno ha interrotto la terapia, per vendetta egli pubblica tale diario. Viene così meno la 

figura del narratore oggettivo: Zeno non è infatti un narratore attendibile, perché il suo io 

tende a giustificare i suoi comportamenti sbagliati; anche il dottor S. non è molto 

attendibile: il suo carattere vendicativo e ricattatore fanno prendere le distanze anche da 

lui. 

 

Temi principali  
 

- La salute e la malattia (non a livello fisico, ma della psiche).  

- Presenza di molti personaggi femminili.  

- Importanza della città (Trieste). 

- Ironia con la quale Zeno descrive sé stesso.  

- L’inettitudine (presentata espressamente come nevrosi) non è associata alla tragicità 

(come nei precedenti romanzi di Svevo): la vita di Zeno è solo relativamente fallimentare, 

anzi, alla fine Zeno è addirittura uomo di successo, un vincente. A Zeno, nonostante tutto, 

le cose vanno bene: teme il fumo, ma non ne ha conseguenze; sposa Augusta per ripiego, 

ma poi scopre di amarla; tradisce la moglie con Carla, ma il suo tradimento non viene mai 

scoperto; trae profitto dal commercio, e crede di trovare negli affari la soluzione ai suoi 

problemi psicologici.  

- La conclusione del narratore nella pagina conclusiva del romanzo, quindi il giudizio 

implicito dell’autore sulle vicende narrate, è che la malattia di Zeno, in fondo, non è una 

condizione eccezionale e anormale, ma è una condizione comune e inalienabile degli esseri 

umani. Il finale, pessimista, suggerisce che solo una catastrofe inaudita eliminerebbe il 

male se facesse scomparire gli esseri umani dall’universo. 

 

Emozioni e sentimenti 
 

La coscienza di Zeno è esemplare di alcune delle maniere in cui la modernità reagisce 

alla rappresentazione dei sentimenti. 

In primo luogo, come viene ribadito poco sopra, notiamo l’ironia, che è una modalità di 

distacco dall’invasione passionale dei sentimenti e delle emozioni ed è una cifra stilistica 

tipica di questo romanzo. 

Nondimeno i sentimenti vengono espressi, in particolare nel campo delle relazioni 

amorose. L’amore è rappresentato sia nella dimensione tradizionale del matrimonio che in 

quella dell’avventura sentimentale e quest’ultima costituisce l’infrazione della norma.  

Il matrimonio sembrerebbe un fatto d’interesse per Zeno, svuotato dunque delle 

emozioni passionali e dell’amore profondo, nondimeno si rivela un affetto vero col passare 

del tempo che coinvolge l’emotività del protagonista al punto che prova sensi di colpa e 

difficoltà nel gestire la storia con l’amante. 

I sentimenti sono fluidi e mutevoli nel tempo. Nei confronti dell’amante, Carla, Zeno 

comprende, scrivendo le memorie, di averne male interpretato i sentimenti di affetto che lei 

provava nei suoi confronti. Per la moglie Augusta, la freddezza iniziale si trasforma in 

affetto. 

Il tema del tradimento è piuttosto presente. Pare come una routine, che fa soffrire le 

mogli (Ada rispetto alla relazione di Guido con Carmen, non Augusta per Carla perché la 
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moglie non viene a sapere della relazione di Zeno con la cantante). Il tradimento 

sembrerebbe invece moralmente ammesso dai mariti.  

Si rivela così un elemento di rappresentazione sociale della famiglia borghese italiana 

del primo Novecento, priva di divorzio, di cui Svevo rivela da un lato la necessità, ma 

dall’altro anche l’ipocrisia.  

Viene evidenziata inoltre la prevalenza maschile di quest’epoca. A differenza degli 

uomini, le donne, non solo le mogli ma anche le amanti, sono piuttosto sincere nei 

sentimenti e si innamorano dei loro partner, è per questo che anche le non maritate 

accettano le relazioni nonostante gli uomini siano ammogliati. Carla, in particolare, rompe 

il legame con Zeno quando vede quella che ritiene la sposa (Zeno le ha fatto credere che 

sia Ada invece di Augusta): la bellezza e l’atteggiamento gradevole e compassionevole di 

Ada fanno sentire Carla in disaccordo con se stessa, dato che aveva sempre pensato che 

Zeno si fosse coinvolto con lei perché la moglie non era amabile e amata, ma riflette che le 

cose non posssano stare così se la consorte è Ada. Lo lascia per questo, quindi per onestà 

sentimentale, anche se la decisione di sposare il maestro di canto Lali, in questo contesto, è 

dovuta più alla volontà di dare un corso positivo alla propria vita che a una passione 

profonda: in questo caso è più innamorato Lali di Carla che lei di lui.  

Semmai in questa rottura stupisce la mancanza di rettifica dell’errore di Carla da parte 

di Zeno. Il protagonista mostra dispiacere per la fine della relazione con l’amante, ma non 

corregge la falsa idea che la moglie non sia Ada. Forse per non contraddirsi? Per 

preservare l’onore della moglie tramite il segreto sulla sua identità? Per più complessi 

intrighi dell’animo umano? 

C’è poi la psicoanalisi, tema essenziale del romanzo che, da una parte, indica quanto 

Svevo rifletta lo spostamento dell’attenzione, nell’era freudiana, sull’interiorità e 

sull’inconscio. Le reazioni coscienti spingono in certe direzioni, ma l’inconscio trascina in 

altre e rivela la verità su ciò che proviamo veramente.  

Si vedano le somatizzazioni di Zeno, cioè i dolori corporali legati non a disfunzioni 

fisiche, ma a disagio psicologico. 

L’ambivalenza è un’altra manifestazione di dinamiche legate alla psicoanalisi. Per 

esempio, è un equivoco, o una scoperta dei sentimenti profondi, negati razionalmente, 

l’idea di Ada, la moglie di Guido, che Zeno abbia sempre detestato Guido e il giorno del 

funerale non sia andato alle esequie per salvare la situazione finanziaria disastrosa in cui 

Guido aveva precipitato la ditta? Cioè Zeno si è completamente sacrificato per il bene 

comune e ha agito a favore di Guido, oppure ha evitato il funerale per un’avversità 

inconscia vero l’amico suicidatosi?  

Freudiano è anche il rapporto col padre, soprattutto la scena della morte del genitore, a 

sfondo edipico. Lo schiaffo del padre in punto di morte innesta in Zeno sensi di colpa e 

rimorsi. 

Se Svevo, dunque, si serve della tematica dell’inconscio, allo stesso tempo è critico 

della psicoanalisi. La finzione dello psicoanalista S. che chiederebbe a Zeno di scrivere un 

diario per vendicarsi della sua mancata fiducia nella cura è una parodia. La fiducia del 

narratore in prima persona verso la psicanalisi è alquanto limitata: “L’ho finita con la 

psico-analisi. Dopo di averla praticata assiduamente per sei mesi interi sto peggio di 

prima” (p. 496).9 Scetticismo nel metodo freudiano e riconoscimento della dimensione 

inconscia convivono in Svevo. 

Il personaggio Zeno è uno degli inetti di Svevo, in quanto anch’egli è dubitoso e 

perplesso di fronte alla vita e alla società. Le manifestazioni sono varie: allegorica di 

questa condizione è soprattutto la debolezza nei confronti del vizio del fumo, la difficoltà a 

                                                 
9 La citazione è dall’edizione Giunti (Firenze, 2012). 
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smettere che rivela una volontà fievole. Però, in contrasto con la sconfitta personale dei 

protagonisti dei romanzi precedenti, il personaggio chiave della Coscienza, forse anche per 

lo scarto del suo modo di essere rispetto al mondo della realtà comune, acquisisce una 

specie di immunità alle avversità che gli facilita il successo nelle attività commerciali e gli 

consente di godere di relativa serenità familiare, non esce dunque sconfitto socialmente. 

Alla fin fine, in questo romanzo, distacco razionale e partecipazione emotiva si 

equilibrano. 

 

 

2.3.4. BRANI DALLA COSCIENZA DI ZENO 
10 

 

 

1. Examine the passage (pp. 16-17), and in particular the meaning of “vizio del fumo” 

on a psychological and emotional level. 

 

Adesso che son qui, ad analizzarmi, sono colto da un dubbio: che io forse abbia amato 

tanto la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se 

cessando di fumare io sarei divenuto l'uomo ideale e forte che m'aspettavo? Forse fu tale 

dubbio che mi legò al mio vizio perché è un modo comodo di vivere quello di credersi 

grande di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza 

giovanile, ma senza una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige 

qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito, e da proposito a sigaretta. Che 

cosa significano oggi quei propositi? Come quell'igienista vecchio, descritto dal Goldoni, 

vorrei morire sano dopo di esser vissuto malato tutta la vita? 

 

 

2. Analyse Zeno’s contradictory feelings towards his father in this passage (pp. 40-42). 

 

“15. 4. 1890 ore 4 1/2. Muore mio padre. U.S.”. Per chi non lo sapesse quelle due ultime 

lettere non significano United States, ma ultima sigaretta. È l’annotazione che trovo su un 

volume di filosofia positiva dell’Ostwald sul quale pieno di speranza passai varie ore e che 

mai intesi. Nessuno lo crederebbe, ma ad onta di quella forma, quell’annotazione registra 

l’avvenimento più importante della mia vita.  

Mia madre era morta quand’io non avevo ancora quindici anni. Feci delle poesie per 

onorarla ciò che mai equivale a piangere e, nel dolore, fui sempre accompagnato dal 

sentimento che da quel momento doveva iniziarsi per me una vita seria e di lavoro. Il 

dolore stesso accennava ad una vita più intensa. Poi un sentimento religioso tuttavia vivo 

attenuò e addolcì la grave sciagura. Mia madre continuava a vivere sebbene distante da me 

e poteva anche compiacersi dei successi cui andavo preparandomi. Una bella comodità! 

Ricordo esattamente il mio stato di allora. Per la morte di mia madre e la salutare emozione 

ch’essa m’aveva procurata, tutto da me doveva migliorarsi.  

Invece la morte di mio padre fu una vera, grande catastrofe. Il paradiso non esisteva più 

ed io poi, a trent’anni, ero un uomo finito. Anch’io! M’accorsi per la prima volta che la 

parte più importante e decisiva della mia vita giaceva dietro di me, irrimediabilmente. Il 

mio dolore non era solo egoistico come potrebbe sembrare da queste parole. Tutt’altro! Io 

piangevo lui e me, e me solo perché era morto lui. Fino ad allora io ero passato di sigaretta 

in sigaretta e da una facoltà universitaria all’altra, con una fiducia indistruttibile nelle mie 

capacità. Ma io credo che quella fiducia che rendeva tanto dolce la vita, sarebbe continuata 

                                                 
10 Tutti i brani di questa sezione sono tratti dall’edizione citata. 
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magari fino ad oggi, se mio padre non fosse morto. Lui morto non c’era più una dimane 

ove collocare il proposito.  

Tante volte, quando ci penso, resto stupito della stranezza per cui questa disperazione di 

me e del mio avvenire si sia prodotta alla morte di mio padre e non prima. Sono in 

complesso cose recenti e per ricordare il mio enorme dolore e ogni particolare della 

sventura non ho certo bisogno di sognare come vogliono i signori dell’analisi. Ricordo 

tutto, ma non intendo niente. Fino alla sua morte io non vissi per mio padre. Non feci 

alcuno sforzo per avvicinarmi a lui e, quando si poté farlo senz’offenderlo, lo evitai. 

All’Università tutti lo conoscevano col nomignolo ch’io gli diedi di vecchio Silva manda 

denari. Ci volle la malattia per legarmi a lui; la malattia che fu subito la morte, perché 

brevissima e perché il medico lo diede subito per spacciato. Quand’ero a Trieste ci 

vedevamo sì e no per un’oretta al giorno, al massimo. Mai non fummo tanto e sì a lungo 

insieme, come nel mio pianto. Magari l’avessi assistito meglio e pianto meno! Sarei stato 

meno malato. 

 

 

3. Analyse Freudean motives in this passage, again on Zeno’s father’s death (pp. 74-

75). 

 

“Come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza!”  

Fino a quel momento io ero rimasto adagiato sul sofà. Mi levai e andai al letto ove, in 

quel momento, ansante più che mai, l’ammalato s’era coricato. Ero deciso: avrei costretto 

mio padre di restare almeno per mezz’ora nel riposo voluto dal medico. Non era questo il 

mio dovere?  

Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia 

pressione e levarsi. Con mano vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel’impedii mentre a 

voce alta e imperiosa gli comandavo di non moversi. Per un breve istante, terrorizzato, egli 

obbedì. Poi esclamò:  

“Muoio!” 

E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia 

mano. Perciò egli poté sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che 

allora la sua ira fu aumentata al trovarsi - sebbene per un momento solo - impedito nei 

movimenti e gli parve certo ch’io gli togliessi anche l’aria di cui aveva tanto bisogno, come 

gli toglievo la luce stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo arrivò a 

mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo ch’egli non poteva 

comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi 

scivolò sul letto e di là sul pavimento. Morto!  

 

 

4. Show how reason and sentiments are interrelated in this passage (p. 92). 

 

È difficile di scoprire le origini miti di un sentimento divenuto poi tanto violento, ma io 

sono certo che da me mancò il cosidetto coup de foudre per Ada. Quel colpo di fulmine, 

però, fu sostituito dalla convinzione ch’ebbi immediatamente che quella donna fosse quella 

di cui abbisognavo e che doveva addurmi alla salute morale e fisica per la santa 

monogamia. Quando vi ripenso resto sorpreso che sia mancato quel colpo di fulmine e che 

vi sia stata invece quella convinzione. È noto che noi uomini non cerchiamo nella moglie 

le qualità che adoriamo e disprezziamo nell’amante. Sembra dunque ch’io non abbia subito 

vista tutta la grazia e tutta la bellezza di Ada e che mi sia invece incantato ad ammirare 

altre qualità ch’io le attribuii di serietà e anche di energia, insomma, un po’ mitigate, le 
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qualità ch’io amavo nel padre suo. Visto che poi credetti (come credo ancora) di non 

essermi sbagliato e che tali qualità Ada da fanciulla avesse possedute, posso ritenermi un 

buon osservatore ma un buon osservatore alquanto cieco. Quella prima volta io guardai 

Ada con un solo desiderio: quello di innamorarmene perché bisognava passare per di là per 

sposarla. Mi vi accinsi con quell’energia ch’io sempre dedico alle mie pratiche igieniche. 

Non so dire quando vi riuscii; forse già nel tempo relativamente piccolo di quella prima 

visita.  

 

 

5. Illustrate the personal sentiments and social representation involved in this passage 

(pp. 168-70). 

 

“Io ora farò la stessa proposta ad Augusta e racconterò a tutti che la sposai perché le sue 

due sorelle mi rifiutarono!” 

Ridevo di un buon umore eccessivo che m’aveva colto in seguito alla stranezza del mio 

procedere. Non era nella parola che mettevo lo spirito di cui ero tanto orgoglioso, ma nelle 

azioni.  

Mi guardai d’intorno per trovare Augusta. Era uscita sul corridoio con un vassoio sul 

quale non v’era che un bicchiere semivuoto contenente un calmante per Anna. La seguii di 

corsa chiamandola per nome ed essa s’addossò alla parete per aspettarmi. Mi misi a lei di 

faccia e subito le dissi:  

“Sentite, Augusta, volete che noi due ci sposiamo?” 

La proposta era veramente rude. Io dovevo sposare lei e lei me, ed io non domandavo 

quello ch’essa pensasse né pensavo potrebbe toccarmi di essere io costretto di dare delle 

spiegazioni. Se non facevo altro che quello che tutti volevano!  

Essa alzò gli occhi dilatati dalla sorpresa. Così quello sbilenco era anche più differente 

del solito dall’altro. La sua faccia vellutata e bianca, dapprima impallidì di più, eppoi 

subito si congestionò. Con un filo di voce mi disse:  

“Voi scherzate e ciò è male”. 

Temetti si mettesse a piangere ed ebbi la curiosa idea di consolarla dicendole della mia 

tristezza.  

“Io non scherzo”, dissi serio e triste. “Domandai dapprima la sua mano ad Ada che me 

la rifiutò con ira, poi domandai ad Alberta di sposarmi ed essa, con belle parole, vi si 

rifiutò anch’essa. Non serbo rancore né all’una né all’altra. Solo mi sento molto, ma molto 

infelice”.  

Dinanzi al mio dolore essa si ricompose e si mise a guardarmi commossa, riflettendo 

intensamente. Il suo sguardo somigliava ad una carezza che non mi faceva piacere.  

“Io devo dunque sapere e ricordare che voi non mi amate?”, domandò.  

Che cosa significava questa frase sibillina? Preludiava ad un consenso? Voleva 

ricordare! Ricordare per tutta la vita da trascorrersi con me? Ebbi il sentimento di chi per 

ammazzarsi si sia messo in una posizione pericolosa ed ora sia costretto a faticare per 

salvarsi. Non sarebbe stato meglio che anche Augusta m’avesse rifiutato e che mi fosse 

stato concesso di ritornare sano e salvo nel mio studiolo nel quale neppure quel giorno 

stesso m’ero sentito troppo male? Le dissi:  

“Sì! Io non amo che Ada e sposerei ora voi...” 

Stavo per dirle che non potevo rassegnarmi di divenire un estraneo per Ada e che perciò 

mi contentavo di divenirle cognato. Sarebbe stato un eccesso, ed Augusta avrebbe di nuovo 

potuto credere che volessi dileggiarla. Perciò dissi soltanto:  

“Io non so più rassegnarmi di restar solo”. 
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Essa rimaneva tuttavia poggiata alla parete del cui sostegno forse sentiva il bisogno; 

però pareva più calma ed il vassoio era ora tenuto da una sola mano. Ero salvo e cioè 

dovevo abbandonare quel salotto, o potevo restarci e dovevo sposarmi? Dissi delle altre 

parole, solo perché impaziente di aspettare le sue che non volevano venire:  

“Io sono un buon diavolo e credo che con me si possa vivere facilmente anche senza che 

ci sia un grande amore”.  

Questa era una frase che nei lunghi giorni precedenti avevo preparata per Ada per 

indurla a dirmi di sì anche senza sentire per me un grande amore.  

Augusta ansava leggermente e taceva ancora. Quel silenzio poteva anche significare un 

rifiuto, il più delicato rifiuto che si potesse immaginare: io quasi sarei scappato in cerca del 

mio cappello, in tempo per porlo su una testa salva.  

Invece Augusta, decisa, con un movimento dignitoso che mai dimenticai, si rizzò e 

abbandonò il sostegno della parete. Nel corridoio non largo essa si avvicinò così ancora di 

più a me che le stavo di faccia. Mi disse:  

“Voi, Zeno, avete bisogno di una donna che voglia vivere per voi e vi assista. Io voglio 

essere quella donna”.  

Mi porse la mano paffutella ch’io quasi istintivamente baciai. Evidentemente non c’era 

più la possibilità di fare altrimenti. Devo poi confessare che in quel momento fui pervaso 

da una soddisfazione che m’allargò il petto. Non avevo più da risolvere niente, perché tutto 

era stato risolto. Questa era la vera chiarezza.  

Fu così che mi fidanzai.  

 

 

6. Examine Zeno’s and Guido’s attituted towards extra-marital affairs (pp. 363-64). 

 

La mia assenza dall’ufficio era stato provocato dall’abbandono di Carla. Non avevo più 

potuto assistere agli amori di Carmen e Guido. Essi si guardavano, si sorridevano, in mia 

presenza. Me ne andai sdegnosamente con una risoluzione che presi di sera al momento di 

chiudere l’ufficio e senza dirne nulla a nessuno. M’aspettavo che Guido m’avrebbe chiesta 

la ragione di tale abbandono e mi preparavo allora di dargli il fatto suo. Io potevo essere 

molto severo con lui visto ch’egli non sapeva assolutamente nulla delle mie gite al 

Giardino Pubblico.  

Era una specie di gelosia la mia, perché Carmen m’appariva quale la Carla di Guido, 

una Carla più mite e sottomessa. Anche con la seconda donna egli era stato più fortunato di 

me, come con la prima. Ma forse - e ciò mi forniva la ragione ad un nuovo rimprovero per 

lui - egli doveva anche tale fortuna a quelle sue qualità ch’io gl’invidiavo e che continuavo 

a considerare quali inferiori: parallelamente alla sua sicurezza sul violino, correva anche la 

sua disinvoltura nella vita. Io oramai sapevo con certezza di aver sacrificata Carla ad 

Augusta. Quando riandavo col pensiero a quei due anni di felicità che Carla m’aveva 

concessi, m’era difficile d’intendere come essa - essendo fatta nel modo che ora sapevo - 

avesse potuto sopportarmi per tanto tempo. Non l’avevo io offesa ogni giorno per amore ad 

Augusta? Di Guido invece sapevo con certezza ch’egli avrebbe saputo godersi Carmen 

senza neppur ricordarsi di Ada. Nel suo animo disinvolto due donne non erano di troppo. 

Confrontandomi con lui, a me pareva di essere addirittura innocente. Io avevo sposata 

Augusta senz’amore e tuttavia non sapevo tradirla senza soffrirne. Forse anche lui aveva 

sposata Ada senz’amarla, ma - per quanto ora di Ada non m’importasse affatto - ricordavo 

l’amore ch’essa mi aveva ispirato e mi pareva che poiché io l’avevo amata tanto, al suo 

posto sarei stato anche più delicato di quanto non lo fossi ora al mio.  
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2.4. ATTIVITÀ DI ANALISI, RICAPITOLAZIONE E RIFLESSIONE 

 

2.4.1. A giudicare dall’intreccio e dalle vostre letture, in che modo la soggettività e i 

sentimenti sono espressi nei romanzi Senilità e Una vita di Italo Svevo? 

2.4.2. Alla luce della vostra lettura del testo, in che modo il personaggio di Zeno Cosini 

rappresenta le tematiche di emozioni e sentimenti della prima modernità, esaminate nel 

primo capitolo di questa dispensa? 

2.4.3. Come viene vissuto e interpretato il sentimento amoroso nella coscienza di Zeno? 

2.4.4. Analizzate sensi di colpa di Zeno e il suo rapporto col padre. In che modo questi 

aspetti psicologici s’inseriscono nel discorso psicologico e sociale della prima modernità? 

2.4.5. Riassumete quelle che secondo voi sono le idee principali di Freud e 

individuatene rapporti col testo della Coscienza di Zeno. 
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3 

 

 

La coppia tardomoderna 

 

 

 

 
3.1. INTRODUCTION  

 

 

3.1.1. Purpose  

 

This introduction briefly summarizes some of the main concepts expressed in the 

relevant lectures, and in the reading passages of chapter 3 of this handout. Its purpose is to 

help you to read the Italian passages and Doninelli’s novel La nuova era and to provide a 

mental itinerary on the essential topics on which you will do further individual reading and 

reflection. 

 

 

3.1.2. Main concepts  

 

In this group of classes we are concerned with the concept of love and relationship in 

the late modern age.  

According to Eva Illouz (3.2 below), approaches to intimacy have changed in the last 

few decades. She sees couples’ emotional interactions as characterized by a certain amount 

of coldness and calculation. Choices of new partners appear to be made on the basis of the 

range of possibilities available. She observes that the process of selecting a potential 

companion via Internet is in some ways comparable to consumerism. 

Sociologist Francesco Alberoni insists rather on the eternal than transitory features of 

love. In his analysis (a short abstract of which is at 3.3.1) he defines the couple as a 

collective entity that encourages a psychological rebirth of participating individuals. 

Philosopher Remo Bodei (whose work on passion and feelings is represented here by a 

short passage at 3.3.2) also points towards the concept of community between two persons 

who mutually complete each other, and yet total absorption into the couple, he suggests, 

would smother legitimate personal needs for identity and autonomy. Cohabitation of 

individual drives and communal tendencies seems to characterize contemporary love 

relationships. 

Gabriella Turnaturi (3.3.3) studied the problem of betrayal, and she came to the 

conclusion that disloyalty has become more frequent and less stigmatized than it used to be 

in the past. Statistics of conjugal infidelity in Italy (3.3.5) support her theory.  

Jealousy is one of the feelings associated with love, and it does not seem to have 

subsided too much in the life experience of the writer of passage 3.3.4, who appeals to 

fellow web surfers by asking questions on how to act in his predicament. Publicity of one’s 

intimate affairs, and the difficulties expressed in this message, are more in general 

symptomatic of the relationship between the private and public spheres in late modernity. 
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More Italian statistics (3.3.5) are about the faith of people in love at first sight, and the 

personal ethics which are now prevalent in relation to abortion and assisted procreation.  

Finally, in 3.4, some indications are provided on Luca Doninelli’s novel La nuova era, a 

story where solitude, an affair between an intellectual and a young woman, the character of 

a new age representative, and the theme of crime, are interrelated and imply a number of 

moral questions on what love is in extreme cases and marginal worlds. This novel also 

posits questions on what kind of emotional motivations could lead an apparently normal 

person to commit a murder. Doninelli, while commenting on society in his novel, is aware 

of the conventions of the detective novel and he attempts to revive modernist irrationality 

in the late modern period. 

 

 

3.1.3. Reading 

 

Read the passages below and Doninelli’s novel La nuova era. Lectures will be based on 

these and other texts. Some of the material, if time allows, will be used as the basis for 

either collective or small group discussion. 

 

 

3.1.4. Activities 

 

Do the activities listed in section 3.5 in order to summarize and organize the main points 

studied. 
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3.2. EVA ILLOUZ, INTIMITÀ FREDDE. LE EMOZIONI NELLA SOCIETÀ DEI CONSUMI
11 

 

Normalmente si ritiene che il capitalismo abbia provocato una distinzione netta tra il 

pubblico e il privato. Invece, soprattutto nella tarda modernità, le emozioni sembrano 

passare dalla sfera dell’interiorità a quella pubblica.  

Un aspetto messo in rilievo da Illouz, con riferimento particolare agli Stati Uniti, è il 

cosiddetto self help esibito in pubblico con “gruppi di sostegno, talk show, counselling, 

programmi di riabilitazione, seminari di avviamento al profitto, sessioni psicoterapeutiche, 

la rete” (p. 85). Secondo Illouz, in queste situazioni, “le autobiografie contemporanee […] 

raccontano l’estrema sofferenza della psiche, anche all’apice della ricchezza e della fama” 

(p. 90).  

L’ultimo capitolo è un’analisi dei siti di incontro romantico su Internet. All’inizio, nella 

corrispondenza e-mail tra le persone che frequentano questi siti, conoscersi di persona è 

poco importante. L’incontro ravvicinato c’è solo dopo la conoscenza psicologica per 

iscritto. Nelle testimonianze raccolte da Illouz, conoscersi nella realtà provoca spesso una 

delusione fondata sul contrasto tra l’esperienza concreta non soddisfacente, da un lato, e 

dall’altro l’immaginazione idealizzata promossa dal linguaggio virtuale della rete. Internet 

“scatena la fantasia, ma inibisce i sentimenti romantici” (p. 150).  

Le tecniche di selezione di partner potenziali nei siti sentimentali esaminati, avverte 

Illouz, sono simili a quelle del mercato, dato che la promozione dell’immagine e le 

tecniche di comunicazione tendono a “migliorare l’efficienza e valutare i costi e i 

vantaggi” (p. 128), mentre si creano concorrenza con i/le rivali e interscambiabilità delle 

persone con cui promuovere abbinamenti.  

In questi comportamenti di nuovo tipo, paiono in crisi le idee romantiche di attrazione 

dapprima fisica, incontro iniziale nella realtà concreta e unicità degli individui amati. La 

conseguenza è che, secondo Illouz, siamo divisi tra una razionalità eccessiva “che ha 

mercificato e razionalizzato l’io, e un mondo privato, sempre più dominato da fantasie 

autogenerate” (p. 162). 

 

 

3.3.  INNAMORAMENTO, AMORE, TRADIMENTO, GELOSIA 

 

3.3.1. FRANCESCO ALBERONI, CHE COS’È L’AMORE? 

 

Che cos’é l’amore? Due persone, in un certo momento della loro vita, incominciano un 

mutamento, si rendono disponibili a staccarsi dai precedenti oggetti d’amore, dai 

precedenti legami, per dare origine a una nuova comunità. Allora entrano in uno stato 

nascente, fluido e creativo, in cui si riconoscono reciprocamente e tendono alla fusione. In 

tal modo essi costituiscono un noi, una collettività ad altissima solidarietà e ad altissimo 

erotismo. L’amore è il risvolto emozionale interiore della nascita di una nuova collettività e 

di un nuovo me stesso. La persona amata è l’asse attorno a cui avviene questa 

ricostruzione. È l’esperienza del fondermi con lei formando una nuova entità che mi ricrea 

e ricrea il mondo in cui vivo. È l’esperienza di scoprirmi parte di un nuovo mondo, di un 

nuovo cielo e di una nuova terra. La persona amata è la porta per accedere a tutto questo. 

L’amore come emozione è quindi l’energia creativa per edificare un nuovo mondo e un 

nuovo me stesso.  

 

[Adattato da http://www.alberoni.it/amore.asp] 

                                                 
11 Milano, Feltrinelli, 2007. 



 

 

 

36 

 

   

3.3.2. REMO BODEI, AMORE E ALTERITÀ 

 

Ti innamori di una persona e all’improvviso scopri un fenomeno che sembra sfidare 

ogni logica: voi due - individui separati, che in precedenza non vi conoscevate o vi 

ignoravate - ora vi “riconoscete”, per combinazione e tra milioni di persone, come gli unici 

capaci di intendervi e di completarvi reciprocamente. È come se, senza saperlo, vi foste 

cercati da sempre. 

Vi sentite quasi rinascere e desiderate forse ardentemente fondervi e annullarvi l’uno 

nell’altro, completando così la vostra personalità specifica in un essere nuovo e strano, 

formato, secondo l’espressione popolare, da “due corpi e un’anima sola”. 

È questa una condizione felice ma piena di pericoli potenziali. Ti accorgi però ben 

presto che l’amore pone ciascuno dei due dinanzi a un paradosso vivente: esige che mi 

senta, nello stesso tempo, me stesso e l’altro, così che nel rapporto si conservino 

simultaneamente sia l’identità che l’alterità, sia l’“io” che il “tu”. Se, infatti, mi sottraggo 

troppo alla fusione con l’altro, se mi chiudo nella mia esclusiva e immodificabile identità 

(nei miei modi di pensare, nei miei gusti); se, peggio ancora, cerco di imporla all’altro, 

questi rischia di estraniarsi da me. Mi abbandona per “legittima difesa”, oppure mi si 

sottomette passivamente (in quest’ultimo caso, mi privo potenzialmente del piacere e 

dell’interesse stesso dell’amore, che deriva dal contributo di diversità, rispetto a quel che 

sono, che l’amato mi può dare, per arricchirmi così di quanto, mancandomi, avverto come 

prezioso. Se, al contrario, mi concedo totalmente all’altro, perdo la mia identità e 

autonomia, rischiando di venire strumentalizzato dai desideri, dall’arbitrio e dal capriccio 

dell’altro. 

 

[Tratto da http://www.emsf.rai.it/grillo/trasmissioni.asp?d=96] 

   

 

3.3.3. GABRIELLA TURNATURI, TRADIMENTI. L’IMPREVEDIBILITÀ NELLE RELAZIONI UMANE
12

 

    

Turnaturi definisce il tradimento “il luogo dell’asimmetria tra le nostre aspettative e la 

realtà” (p. 32). Spiega che “perché ci sia tradimento bisogna che esso sia percepito e 

definito come tale da chi è tradito o da chi tradisce” (p. 28). Secondo Turnaturi, nei 

rapporti d’amore e d’amicizia il tradimento può tendere al “mantenimento della relazione” 

(p. 24), invitando a una ridefinizione di questi rapporti. 

La necessità di lealtà totale dell’adolescenza fa sì che in questa fase della vita il 

tradimento sia percepito in casi anche minori come in quello di un segreto rivelato, ma a 

meno che non si siano sedimentati come traumi, questi aspetti risultano meno gravi nell’età 

adulta.  

Dopo l’adolescenza, Turnaturi fa riferimento all’idea di Hillman che bisogna imparare 

anche a non fidarsi. Il tradimento così diviene parte della crescita e del processo di 

socializzazione (pp. 35-36). 

Tra gli esempi di tradimento nella storia, l’autrice cita il tradimento di Gesù da parte di 

Giuda; e vede il passaggio teorico verso le concezioni moderne del tradimento in 

Machiavelli che difende la mancanza di scrupoli in politica. 

Nella tarda modernità, il tradimento è diventato più frequente ed è considerato poco 

grave, anzi non è sottoposto a vincoli etici. Turnaturi rileva che oggi c’è una possibilità di 

                                                 
12 Milano, Mondolibri, 2000. 
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tradire più frequente: “il tradimento diventa più diffuso, più accettato e socialmente 

sdrammatizzato” e “sembra non ricadere in alcun giudizio morale, perso nell’indifferenza 

[…], considerato uno fra i tanti modi di comportarsi” (p. 130); c’è una “perdita di rilevanza 

sociale del tradimento coniugale e del tradimento della fiducia” (p. 131).  

Ciò è accresciuto da nuove occasioni di tradimento tramite Internet, ma “già nel modo 

reale sembra che non ci sia più bisogno di nature leali?” (p. 137). 

 

 

3.3.4. DATI STATISTICI      

 

A) IL COLPO DI FULMINE   
 

In Italia l’84,2% crede al colpo di fulmine; e al 76% è già capitato. Tra questi, chi pensa 

che sia solo lo spunto per un’avventura dovrà ricredersi. Il colpo di fulmine può essere la 

partenza di una storia “per sempre”. Questo è quanto emerge dalle risposte al sondaggio 

Kijiji in cui sono state intervistate novecento persone. Il 58,6% degli intervistati sostiene 

che “qualcosa scatta nel momento in cui ci si sceglie tra tanti” e non può certo trattarsi di 

un abbaglio. 

Secondo il sondaggio, la percentuale maschile di coloro che credono nel colpo di 

fulmine è superiore alla percentuale femminile, a sottolineare l’affermarsi di una donna 

razionale e indipendente, poco soggetta a perdite di testa e debolezze.  

I romani credono più dei milanesi al colpo di fulmine: 87% contro il 78%.  
 

[Dati tratti da “Spazio Donna”, 1-10-2007] 
 
 

B) UNA MORALE PERSONALE 
 

Prevale nella società l’idea di una “morale personale”. Più del 78% degli italiani è 

favorevole all’utilizzo di cellule staminali per fini terapeutici, il 67% alla procreazione 

assistita, il 53% alla fecondazione eterologa, il 50% alla diagnosi preimpianto. Oltre il 59% 

è favorevole all’aborto e il 53% all’uso ospedaliero della pillola abortiva. 
 

[Dati tratti da “Quotidiano.net”, 28-6-2011] 
 

 

C) INFEDELTÀ 
 

Cresce il numero delle infedeltà coniugali tra gli italiani. La città dove si tradisce di più 

è Milano, seguita da Roma. Aumenta la percentuale di chi si serve, per tradire, dei social 

networks. Il 55% dei mariti ha tradito almeno una volta contro il 45% delle mogli. Il 60% 

delle infedeltà coniugali si svolge sul luogo di lavoro. Si è elevata l’età del traditore: la 

media tra uomini e donne è di 44 anni.  

Nel 50% dei casi, l’infedeltà viene scoperta curiosando sul cellulare del coniuge; nel 

20% entrando nella posta elettronica di quest’ultimo; nel 20% attraverso congegni che 

registrano le telefonate o spiano il coniuge (telecamere nascoste, cimici, ecc…); nel 

restante 10% la scoperta avviene attraverso lettere anonime, investigazioni e confessioni 

del traditore. 

Non sempre la legge prevede sanzioni per chi tradisce (addebito della separazione), in 

quanto incombe sul tradito l’onere di provare che l’infedeltà coniugale subita sia la causa e 

non la conseguenza della crisi matrimoniale.   
 

[Dati tratti da AMI - Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, 25-10-2010] 

javascript:;


 

 

 

38 

 

3.4.  LUCA DONINELLI, LA NUOVA ERA 

 

 

3.4.1. APPUNTI SULLA NUOVA ERA 

 

In questo romanzo di Luca Doninelli,13 sappiamo soltanto alla fine che si tratta di un 

memoriale scritto dal carcere. Un professore universitario, coinvolto sentimentalmente con 

la collega Marina, è intrigato da una studentessa, Chiara, che gli dà da leggere delle sue 

fiabe, appartiene alla sensibilità new age (parla dell’era dell’Acquario a p. 39), ha un 

fidanzato che la maltratta. Col pretesto di fargli leggere i racconti, Chiara intreccia una 

storia sentimentale col protagonista e decide di avere un figlio da lui, inizialmente senza 

dirglielo, poi però glielo fa sapere e ciò è legato morbosamente al suo fidanzato, che 

Chiara considera il vero padre del bambino che nascerà, in quanto egli aveva rifiutato di 

darle un figlio. Il fidanzato la fa soffrire, è figlio di Gastone, un poliziotto. Una sera il 

fidanzato la picchia e lei perde il bambino, mentre si procura da sé un aborto con un ferro 

da calza. Il protagonista decide di uccidere il ragazzo di Chiara per punirlo dei 

maltrattamenti nei confronti della ragazza. Lo fa. Viene arrestato, va in carcere, scrive 

questo romanzo.   

Si tratta di un discorso sul disamore e sulla superficialità delle relazioni sentimentali 

nella “nuova era”, espressione che da una parte, come si è detto, si ricollega al movimento 

new age, ma dall’altra è una metafora dell’epoca in cui viviamo, che l’autore pare vedere 

come caratterizzata da insensibilità maschile, dolore femminile, scarsezza etica.  

Il romanzo punta inoltre sulla criminalità, come se di ciò oggi una narrazione non 

potesse farne a meno, quasi la società fosse intrisa di delitto e malavita, per cui non 

rappresentarla fosse lasciar fuori del quadro sociale un tratto essenziale. Doninelli la 

ascrive all’archetipo della modernità, quello del Dostoevskij di Delitto e castigo, ma 

mettendone in questione proprio il concetto di pentimento e di castigo in una società in cui 

il bene e il male coincidono data l’indifferenza per i valori etici:  

 
“Delitti e castighi erano ormai una stessa cosa, non c’era più nessuna differenza tra gli uni e gli 

altri, e le buone azioni erano uguali alle cattive. Dostoevskij, il più grande romanziere della storia, 

non significava dunque più nulla, anche se io e tutti i letterati come me avevamo continuato a 

ritenerlo significativo: forse perché sapevamo che era stato pericoloso, anche se adesso non lo era 

più. 

Ma se delitti e castighi sono la stessa cosa, pensai, allora la storia degli uomini non avrà più un 

libro dove essere scritta, perché un libro vuole giustizia, vuole la legge, vuole torti e ragioni e 

pretende che i torti siano riparati; oppure è un libro efferato, starà dalla parte del torto, e godrà della 

sconfitta di tutte le ragioni  - ma anche per fare questo avrà bisogno della giustizia: per negarla, per 

soffocarla -” (p. 140). 

 

                                                 
13 Luca Doninelli, nato a Leno (in provincia di Brescia) nel 1956, ha studiato filosofia, scrive articoli di 

critica letteraria e di altro genere, è consigliere d’amministrazione dell’Ente Teatrale Italiano. Tra le opere di 

narrativa: I due fratelli (Milano, Rizzoli, 1990) comprende I due fratelli e Il luogotenente; Le avventure di 

Annibale Zumpapà (racconti per l’infanzia, Milano, Mondadori, 1994); e pubblicati da Garzanti (Milano): i 

racconti di Le decorose memorie (1994); e i romanzi La revoca (1992), La verità futile (1995), Talk Show 

(1996), La nuova era (1999), La mano (2001), Tornavamo dal mare (2004). Tra i saggi si ricordano Intorno 

a una lettera di Santa Caterina (Milano, Rizzoli, 1981) e Conversazioni con Testori (Milano, Guanda, 1993). 

Tra i testi teatrali si segnala Ite Missa Est (2002, regia di Claudio Longhi).  
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Nell’indifferenza per il male, il protagonista non prova rimorso per il delitto che ha 

commesso: “No, nessun rimorso” (p. 129). Sul piano emotivo, è qui rappresentata l’atonia, 

priva di sensi di colpa, che l’autore ascrive all’invadenza del cinismo contemporaneo. 

Le motivazioni stesse del delitto sono strane. L’assassino dice di non aver conosciuto in 

profondità e di non voler approfondire informazioni sulla sua vittima, che, spiega, non era 

“un personaggio negativo della mia vita, era fuori del romanzo, non era un personaggio” 

(p. 119). Uccide per liberarsi di quel figlio nato morto, forse: “ora che avevo ucciso, non 

ero più padre di nessun bambino morto” (p. 129). Abbiamo qui una patologia: compiere un 

atto estremo e moralmente riprovevole, un delitto, per soddisfare una pulsione egoista, 

negando inoltre uno dei sentimenti che in una fase storica precedente sarebbero stati 

essenziali, cioè il desiderio di paternità. 

Un altro aspetto della presenza del delitto e della morte è allegorica: “mi resi conto [...] 

dell’immenso desiderio di morte che ardeva dietro la nuova era” (p. 153). Il sentimento 

dominante assegnato alla contemporaneità è, pessimisticamente, la tendenza verso la morte 

invece che verso la vita. 

Sul piano estetico, Doninelli rileva che “la ‘scrittura’ e la ‘letteratura’ sono due realtà 

non soltanto diverse tra loro, ma opposte” e “la ‘letteratura’ è il sangue marcio della 

‘scrittura’, una pretesa fedifraga di purezza, una patetica reintegrazione nella verginità, il 

paradiso dei frigidi, degli impotenti, dei pervertiti” (p. 82). Sembra che la vera letteratura 

sia, come dice per Foscolo, “l’arte di scrivere sul proprio corpo” (p. 83) (metafora che usa 

anche in una figurazione del suo romanzo, dato che Chiara ha l’intero corpo tatuato da 

cima a fondo per strano desiderio del fidanzato e quella scrittura costituisce forse 

un’allusione alla corporeità della vita da cui nasce la narrazione). 

Alla scrittura secca del docente protagonista e alla sua repulsione conclamata per la 

verbosità si contrappone lo stile retorico dei racconti che Chiara gli sottopone in lettura: 

“Povera Chiara! Aveva voglia di parlare a quel modo: gioventù ferita, destino luminoso...” 

(p. 51). 

La reazione del docente è questa: 

 
“Forse l’origine del mio malessere stava proprio qui: quei racconti mi rendevano nota 

l’esistenza, sempre dimenticata, di persone incapaci di affrontare il mondo, e delle quali il mondo 

sapeva approfittare in modo odioso. I loro banali sentimenti, che erano tuttavia il loro unico bene, 

venivano derisi da qualcuno - forse tutti noi - che se ne stava appostato a spiare dietro alberi, scogli, 

cime di montagna, nuvole” (p. 35). 

 

Il rifiuto da parte del protagonista dei racconti di Sara è, parrebbe, in malafede, forse 

determinato da una superiorità intellettuale; mentre il dolore autentico del personaggio di 

Sara, anche la sua ingenuità di scrittura, sono il sottofondo autentico che si nasconde dietro 

la superficie del cinismo e della violenza da lei subite: la tenerezza che, nonostante tutto,  

emerge anche in una “nuova era” tanto connotata da negatività e malessere esistenziale. 

Due facce del sentimento contemporaneo che coesistono, in definitiva, con l’insinuazione 

che le crisi e le lacerazioni degli individui tardomoderni nascano da questa convivenza 

difficile. 
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3.4.2. BRANI DALLA NUOVA ERA 

 

1. Examine the emotions in this passage from Doninelli’s La nuova era (p. 39). 

 
 

  



 

 

 

41 

2. Examine the contrast between the type of emotions felt by the narrator and Chiara in 

this passage from Doninelli’s La nuova era (p. 41). 
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3. Examine this passage (from Doninelli’s La nuova era, p. 57) in the light of theory on 

late-modern individualism and cynicism. 
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4. What does this passage (from Doninelli’s La nuova era, p. 107) say on relationships 

in late modernity? Does it correspond to reality? 
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5. What emotional reactions does the passage (from Doninelli’s La nuova era, p. 144) 

express towards death and crime in late modernity? Are these emotions common and 

realistic? 

 

 



 

 

 

45 

 

 

 

3.5. ATTIVITÀ DI ANALISI, RICAPITOLAZIONE E RIFLESSIONE 

 

3.5.1. Valutate le idee di Eva Illouz e applicatele alla situazione del vostro paese. 

3.5.2. Riassumete e date un parere sulle definizioni di amore di Alberoni e Bodei. 

3.5.3. È vero o falso quanto sostiene Turnaturi, cioè che il tradimento nelle sue varie 

forme è diventato più accettabile e scatena minore indignazione? 

3.5.4. Confrontate i dati statistici elencati a 3.3.4 con la situazione del vostro paese. 

3.5.5. Riassumete e commentate il romanzo La nuova era; estraetene inoltre le 

dimensioni sociali contemporanee che esso rappresenta e i valori che propone. Infine 

valutate come sono rappresentati emozioni e sentimenti in questo romanzo. 

3.5.6. In vista della preparazione dell’esame, oltre che per interesse personale, leggete 

saggi, inchieste e altro materiale, in italiano o in inglese o in altre lingue, relativo agli 

argomenti studiati, tratto dalla bibliografia iniziale, o da altri libri, articoli, testi creativi che 

potrete concordare col docente. 
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4 

 

 

Emozioni e poesia 

 

 

 

 
4.1. INTRODUCTION  

 

4.1.1. Purpose  

 

This introduction briefly summarizes some of the main concepts expressed in the 

relevant lectures, and in the reading passages of chapter 4 of this handout. Its purpose is to 

help you to read the Italian passages and to provide a mental itinerary on the essential 

topics on which you will do further individual reading and reflection. 

 

4.1.2. Main concepts  

 

In this group of classes we are concerned with the expression of emotions in recent 

Italian poetry.  

Italian poets in modernity since the 19th century have held a variety of views on this 

topic.  

Even though it might be agreed in general that poetry expresses emotions as well as 

intellectual content, it is clear that the ways of voicing one’s own messages differ 

according to stylistic choice and philosophical and literary persuasions.  

At 4.2 below, a series of contrasting opinions on this matter is given, starting with 

Romanticism (Schiller and Leopardi) and moving on to some representatives of early 20th-

century modernity (Montale) and contemporaneity (various authors).  

Contemporary myth-modernist poets revive Romantic expression of feelings, whereas 

differently oriented neo-modernist authors are reticent on emotions.  

Some poets express emotions through irony and in light minimalist fashion. One of 

these is Vivian Lamarque. A number of her poems are copied at 4.3.  

It might be interesting to examine these poems not only from the angle of language but 

also from the perspective of the emotions they express and the manner in which this is 

done.  

In reading Lamarque’s poems one might also attempt to find specific and personal 

interpretation of a number of ideas studied so far in this course, for instance individualism, 

and flexible behavior. 
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4.1.3. Reading 

 

Read the passages and poems below. Lectures will be based on these and other texts. 

Some of the material, if time allows, will be used as the basis for either collective or small 

group discussion. 

 

 

4.1.4. Activities 

 

Do the activities listed in section 4.4 in order to summarize and organize the main points 

studied. 

 
 

 

4.2. PUNTI DI VISTA SUL RAPPORTO TRA POESIA ED EMOZIONI 

 

4.2.1. LA POESIA INGENUA E SENTIMENTALE SECONDO FRIEDRICH SCHILLER 

 

Il rapporto tra sensibilità e ragione fu riformulato da Schiller nella sua ultima opera 

esplicitamente filosofica, Della poesia ingenua e sentimentale (1795-1796).  

L’ingenuo e il sentimentale non sono per Schiller solamente due forme di espressione 

artistica, ma anche due condizioni indispensabili dell’umanità: il primo esprime l’unità 

spontanea tra l’elemento passivo della sensibilità e quello attivo della ragione e 

dell’intelletto; il secondo, invece, indica la divisione dei due elementi quando la riflessione 

si distingue e si rende autonoma dall’ambito sensibile ed emotivo.  

L’ingenuo rappresenta il momento della natura, il sentimentale quello della cultura. 

Oltre ad esprimere due differenti tipi di umanità, l’ingenuo e il sentimentale indicano 

anche due diverse fasi dello sviluppo storico-artistico. L’ingenuo esprime il carattere della 

poesia antica e, più in generale, la condizione originaria dell’umanità; il sentimentale si 

riferisce più che altro alla poesia moderna e alla condizione dell’uomo storicamente 

avanzato.  

Schiller elabora così una filosofia della storia in cui l’umanità, perduta la propria 

ingenuità originaria per via del progresso culturale, deve riproporsi la restaurazione 

dell’unità fra sensibilità e ragione come un compito infinito, in cui si esprime una finalità 

storica mai completamente conseguibile e, però, indispensabile all’ulteriore progresso 

dell’umanità. 

 

[Tratto da http://www.filosofico.net/schiller.htm] 

 

 

4.2.2. POESIA MALINCONICA E SENTIMENTALE SECONDO GIACOMO LEOPARDI 

 

1. Una dichiarazione di Leopardi 

 

“Unicamente ed esclusivamente propria di questo secolo è la poesia sentimentale, cioè 

quella dei moderni, la quale non si nutre di favole, immaginazioni e sogni, e fanciullesche 

e ingenue fantasie, ma di idee, di riflessioni filosofiche, della cognizione (cioè del 

sentimento) del vero, della condizione drammatica dell’uomo esiliato dall’Assoluto, cui 

peraltro sempre tende; poesia non fondata sulla felice ignoranza, ma sulla dolorosa 

consapevolezza del reale” [Tratto da Giacomo Leopardi, Zibaldone]. 
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2. Individuate come sono espresse la coscienza e le emozioni in questa poesia di 

Leopardi (composta probabilmente tra il 1819 e il 1821). 

 

ALLA LUNA 

 

O graziosa luna, io mi rammento    1 

che, or volge l’anno, sovra questo colle 

io venia pien d’angoscia a rimirarti: 

e tu pendevi allor su quella selva 

siccome or fai, che tutta la rischiari.   5  

Ma nebuloso e tremulo dal pianto  

che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci 

il tuo volto apparia, che travagliosa 

era mia vita: ed è, né cangia stile, 

o mia diletta luna. E pur mi giova     10                         

la ricordanza, e il noverar l’etate 

del mio dolore. Oh come grato occorre 

nel tempo giovanil, quando ancor lungo 

la speme e breve ha la memoria il corso, 

il rimembrar delle passate cose,     15 

ancor che triste, e che l’affanno duri! 

 

 

4.2.3. ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI E DISTACCO DA PARTE DI MONTALE  

 

 

1. Dichiarazioni di Montale 

 

Montale esprime le emozioni indirettamente, di solito, per mezzo di un meccanismo 

mutuato da T.S. Eliot, cioè il correlativo oggettivo. 

In The Sacred Wood (1920) 

 

“The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an ‘objective 

correlative’; in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be 

the formula for that particular emotion; such that, when the external facts, which must 

terminate in sensory experience, are given, the emotion is immediately evoked”.14 

  

Nella poesia di Montale, un quadro di natura, o un oggetto simbolico, o una situazione 

sono il tema di un testo, ma rappresentano un sentimento o una riflessione, non 

semplicemente una descrizione. 

Montale in ogni caso dichiara di credere “in alcuni alti potenziali del sentimento e della 

fantasia”;15 e sostiene: “l’argomento della mia poesia (e credo di ogni possibile poesia) è la 

condizione umana in sé considerata”.16 

 

 

                                                 
14 britannica.com. 
15 Nell’articolo “Della poesia d’oggi” (1931), in Sulla poesia, Milano, Mondadori, 1976, p. 557. 
16 Confessioni di scrittori: interviste ccon se stessi (1951), ibidem, p. 569. 
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2. Individuate come sono espresse le emozioni in questa poesia di Montale, tratta da 

Ossi di seppia (1925). 

 

PORTAMI IL GIRASOLE 

 

Portami il girasole ch’io lo trapianti 

nel mio terreno bruciato dal salino, 

e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti 

del cielo l’ansietà del suo volto giallino. 

 

Tendono alla chiarità le cose oscure, 

si esauriscono i corpi in un fluire 

di tinte: queste in musiche. Svanire 

è dunque la ventura delle venture. 

 

Portami tu la pianta che conduce 

dove sorgono bionde trasparenze 

e vapora la vita quale essenza; 

portami il girasole impazzito di luce. 

 

 

4.2.4. OPINIONE DI FRANCESCO DI GIORNO 

 

Credo che la poesia nell’epoca attuale sia uno strumento per evocare immagini e per 

dare voce all’anima di chi scrive e di chi ascolta.  

Ogni epoca ha le sue crudeltà e i suoi orrori, ma la nostra si ritrova a dover fare i conti 

con un mostro: l’indifferenza.  

L’autore di poesie cerca di far breccia nel cuore del lettore che, a causa di una vita 

troppo aggressiva, o solo per noia, si sia allontanato da sentimenti umani, diventando di 

ghiaccio.  

La poesia oggi parla non solo di bellezza e amori, ma anche del buio dei valori che ci 

circonda.  

Essere poeti oggi significa esprimere un bisogno di umanità.  

La poesia restituisce le emozioni e il senso vivo dell’esistere che la vita ha reso 

soffocante. 

 La poesia è sempre la parola dell’uomo: del cuore e della testa.  

 

[Adattato da http://www.baedizioni.it/archives/3708] 

 

 

4.2.5. OPINIONE DI PIERLUIGI PIAZZA 

 

Indubbia è la transizione da un linguaggio tradizionale, aulico, bucolico, epico e 

descrittivo, a quello novecentesco e contemporaneo più personale, individuale e 

intimistico, quasi ci fosse stato un passaggio, nel percorso creativo, da una posizione 

descrittiva di osservazione verso l’esterno a un’altra rivolta verso l’interno.  È come se 

fosse stata superata la fase della contemplazione delle emozioni racchiuse nelle cose, nella 

http://www.baedizioni.it/archives/3708
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natura, nei personaggi e ora ci fosse l’esigenza di gettare uno sguardo sull’interiorità e 

rappresentarla come testimoni di noi stessi.17 

 

 

4.2.6. COMMENTO SULL’EMOTIVITÀ NELLA POESIA DI VIVIAN LAMARQUE 

 

La poesia di Vivian Lamarque colpisce per l’uso di un linguaggio infantile che suona 

simile talvolta a una filastrocca, talvolta a una favola.  

L’autrice rende così stilisticamente lievi temi di profondo dolore, come la separazione 

dal marito e la ferita precoce di un’identità difficile da radunare.  

Traspare dai versi di Lamarque una solitudine profonda, un bisogno intimo d’amore, 

d’accoglienza, di ascolto, di comprensione, per quanto questi sentimenti siano mascherati 

sempre da un incedere favolistico: come se, attraverso la favola, si potesse infine fuggire 

dal mondo. 

 

[Adattato da http://viadellebelledonne.wordpress.com/2009/06/20/vivian-lamarque-

poesie/] 

 
 

4.3. ALCUNE POESIE DI VIVIAN LAMARQUE 

 

 

4.3.1. A NOVE MESI 

  

A nove mesi la frattura 

la sostituzione il cambio di madre. 

Oggi ogni volto ogni affetto 

le sembrano copie. Cerca l’originale 

in ogni cassetto affannosamente. 

 

 

4.3.2. CERCASI CASA 

  

Cercasi casa 

cercasi casa con sole 

con sole fin dal mattino 

casa con dentro un bambino 

con madre con padre 

secondo te a chi assomiglia 

cercasi casa 

 

 

4.3.3. IL SIGNORE DI FRONTE 

  

Era un signore seduto di fronte a una signora seduta di fronte a lui. 

Alla loro destra/sinistra c’era una finestra, alla loro sinistra/destra c’era una porta. 

Non c’erano specchi, eppure in quella stanza, profondamente, ci si specchiava. 

 

                                                 
17 Adattato da: http://www.riflessioni.it/esperienze/creativita-poesia-percorso-olistico.htm. 

http://www.riflessioni.it/esperienze/creativita-poesia-percorso-olistico.htm
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4.3.4. IL SIGNORE SOGNATO 

  

Splendidissima era la vita accanto a lui sognata. 

Nel sogno tra tutte prediletta la chiamava. 

E nella realtà? 

La realtà non c’era, era abdicata. 

Splendidissima regnava la vita immaginata. 

 

 

4.3.5. IL SIGNORE ANDATO VIA 

  

Era un signore andato via. 

A lei qui rimasta tantissimo mancava. 

La traccia da lui lasciata segnava ovunque 

intorno a lei l’aria. 

Come un quadro spostato 

per sempre segna la parete. 

 

 

 

4.3.6. IL SIGNORE NELL’ARIA 

  

Alle ore venti ognuno tornava alla sua casa 

Non avevano una stessa casa? 

No, ma nell’aria sì. 

Nell’aria? 

Sì, a destra e a sinistra nel mezzo dell’aria avevano una stessa casa.  

Con le porte e le finestre gli uccelli le cene le voci e il riposo. 

Non i colori? 

Sì, colori splendenti erano appesi nei quadri nell’aria della casa. 

 
 

 

4.3.7. A TAVOLA 

  

A tavola 

per non parlare da sola 

ha parlato con le sue posate 

per tutta l’infanzia 

per tutta l’adolescenza 

con la signora forchetta 

e suo marito il coltello 

per tutti i pranzi 

e tutte le cene 

poi è diventata grande 

non ha più parlato all’acciaio inossidabile. 

Quasi più è tornata nel cassetto 

dei feroci bambini 

cucchiaini. 
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4.3.8. CONDOMINIO 

  

Cammino piano, qua sotto 

al terzo piano dorme un condomino 

morto. È tornato morto stasera 

dall’ospedale, gli hanno salito 

le scale, gli hanno aperto la porta 

anche senza suonare, ha usato 

per l’ultima volta il verbo 

entrare. Ha dormito con noialtri condomini 

essendo notte sembrava a noi uguale 

ha dormito otto ore ma poi ancora 

e ancora e ancora oltre la tromba 

mattutina dei soldati, oltre il sole 

alto nel cielo, ora che noi ci muoviamo 

non è più a noi uguale. È un condomino 

morto. Scenderà senza piedi le scale. 

Era gentile, stava alla finestra 

aveva un canarino, aveva i suoi millesimi 

condominiali, guarda gli stanno spuntando 

le ali. 

 

 

4.3.9. A VACANZA CONCLUSA 

  

A vacanza conclusa dal treno vedere 

chi ancora sulla spiaggia gioca si bagna 

la loro vacanza non è ancora finita: 

sarà così sarà così lasciare la vita? 

 

 

4.3.10. SOLDATI 

  

Problema:  

se ne morirono congelati seimila 

solo tra Natale e l’Epifania 

quanti ne morirono  

in tutto? 

 

 

4.3.11. ALLA LUNA 

  

Oh essere anche noi la luna di qualcuno! 

Noi che guardiamo 

essere guardati, luccicare 

sembrare da lontano 

la candida luna 

che non siamo. 
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4.3.12. PRECIPIZIO 

  

Come in un film da ridere 

mi stai facendo la fotografia 

e mi dici di fare un passo indietro 

ancora uno ancora uno uno 

mentre mi spingi verso il precipizio 

ti sorrido fiduciosamente 

(forse hai agito innocentemente). 

 

 

4.3.13. QUESTA QUIETA POLVERE 

  

 

I 

 

Che fa il mio bimbo? 

Che fa il mio capriolo? 

Verrà tre volte ancora 

E poi non verrà più. 

 

Disse al figurinaio: fammi una statua di cera 

che si muova come un uomo vero 

 

i morti se li tocchi sono freddi 

invece i vivi sono tutta un’altra cosa 

 

l’amore mio quando lo toccavo 

ero felice 

 

In un certo reame in un certo stato 

vivevano un tempo un re e una regina 

 

ieri ho avuto una visione 

l’amore mio era in giardino 

metà era vecchio 

metà era bambino 

 

l’ultima volta mi aveva detto 

se mi ammalo tu mi curi? 

e io avevo detto sì 

sai smacchiare le giacche? 

e io avevo detto un po’ 

 

l’amore mio manca così tanto 

che non vedo l’ora che sia buio 

buio nero per non vederci più 

 

al buio certe volte  

l’amore mio col suo profilo appare 
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non mi dice parole 

né si lascia toccare 

comunque al buio certe volte 

l’amore mio col suo profilo appare 

 

 

II 

 

io mi ricordo la prima volta che lo vidi 

erano le ore del 16 del giorno sabato di giugno 

lui arrivava da un corridoio lungo 

 

dove si ritira l’Amore 

avanza la Morte Giardiniera 

 

io non voglio la Morte Giardiniera 

io voglio un giardino 

con dentro l’amore mio a zappare 

 

se un giorno l’amore mio ritornerà 

io sarò felice 

 

come le piantine di riso che in autunno 

si reclinano tutte d’un verso 

a coi a voi vorrei piegarmi 

 

adesso basta non esserci 

adesso voglio che l’amore mio ci sia 

voglio che l’amore mio sia lì 

anzi qui 

 

Disse al figurinaio: fammi una statua 

che si muova come un uomo vero 

 

i morti se li tocchi sono freddi 

invece i vivi sono tutta un’altra cosa 

 

l’amore mio quando lo toccavo  

ero felice 

 

Questa Quieta Polvere 

fu Signori e Signore 

 

io non voglio essere quieta 

io non voglio essere polvere 

 

nelle vite quando mettono la data di nascita 

io vado subito a vedere la data di morte 

poi faccio la sottrazione 
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e metto il risultato 

 

io non sono morta io sono nata, 

il 19 aprile 1946 

 

sono viva credo 

i rami sulla mia mano 

sono pieni di convolvolo 

 

 

III 

 

un due un due un soldato avanza marciando per la strada 

maestra. Aveva lo zaino sulla schiena e una sciabola al fianco 

perché era stato in guerra e ora tornava a casa 

 

se l’amore mio a me manca 

perché anch’io non mancare all’amore mio? 

 

se all’amore tuo mancassi 

l’amore tuo si farebbe vivo 

 

l’amore mio non si fa vivo 

trovandosi in un tunnel 

ma quando il tunnel finirà 

ecco l’amore mio che bello come un treno appare 

 

ma quanto è lungo questo tunnel? 

 

questo tunnel è lungo come quello 

di gran lunga più lungo di tutti 

in una serie di lunghi tunnel 

lungo come quello che la gente in treno dice 

questo è quello lungo 

 

tornò a casa e comperò la bara vi si stese dentro e subito morì 

 

io alla memoria chiedo  

di dimenticare l’amore mio  

e mi dimentico le altre cose 

 

la morte è stata nella casa di fronte 

 

quando muoiono gli altri  

non è come morire noi in persona 

 

io li ho visti i morti 

è impossibile guardarli tanto 

per questo li mettono sotto terra 
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il mondo sa di polvere 

quando ci fermiamo a morire 

 

quando moriamo noi 

non è come quando muoiono gli altri 

 

si vede l’ultimo oggetto della nostra vita 

poi si viene messi sotto terra 

e nient’altro, nemmeno un movimento impercettibile 

 

il mattino dopo che si è morti 

non ci si può svegliare 

la vita è finita 

è incominciata la morte 

 

(l’anno era diviso in giorni 

i giorni erano 365 

sembravano tanti) 

 

io al mattino voglio svegliarmi e alzarmi 

non starmene lì sotto terra 

 

sono viva credo 

i rami sulla mia mano 

 

il mattino dopo che si è morti 

non ci si può svegliare 

la vita è finita 

è incominciata la morte 

 

 

IV 

 

Ci fermammo a una Casa 

che sembrava un Rigonfio della Terra 

il Tetto si vedeva appena 

il Cornicione era sotto terra 

 

la notte della tosse quasi al mattino 

l’amore mio mi venne vicino piano piano 

(veramente ero già lì) 

io capii al volo 

 

io mi ricordo  

che ero completamente felice 

 

tagliategli la testa! ordinò la regina 

 

arrivava da un corridoio lungo 

lui era il più bello di tutti 
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tagliategli la testa! ordinò la regina 

 

non si può sempre restare 

un po’ starò e un po’ andrò 

 

(cento anni di desiderio erano passati) 

 

io lo so dove andare 

conosco certi luoghi 

dove l’amore mio col suo profilo va 

 

supponiamo che mi aspetti, ansioso di non trovarmi 

dall’altra parte del mondo 

 

non si può sempre restare 

un po’ starò  un po’ andrò 

 

 

V 

 

conosco certi luoghi 

dove l’amore mio col suo profilo va 

 

certe volte io penso  

va bene ci sono tante altre cose al mondo 

però non c’è l’amore mio 

 

e certe volte io penso 

va bene non c’è l’amore mio 

però ci sono tante altre cose al mondo 

 

per esempio ci sono le visioni 

con le visioni si può vedere tutto 

 

si può vedere la visione del profilo delle montagne 

con lo sfondo del profilo dell’amore mio 

 

oppure la visione di un fiume impetuoso 

con dentro l’amore mio che guada 

 

oppure la visione del lago di Brais 

tutto circondato dall’amore mio 

 

oppure la visione della Valle di Neve 

cosiddetta perché la sua terra 

è del colore della neve 

 

la notte della tosse quasi al mattino 

l’amore mio mi venne vicino piano piano 

(veramente ero già lì) 
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io capii al volo 

 

attento se hanno gli occhi aperti dormono 

se li hanno chiusi sono svegli 

 

ieri ho avuto una visione 

l’amore mio era in giardino 

metà era vecchio metà era bambino 

 

tra la forma della vita e la vita 

grande è la differenza 

 

l’amore mio non venendo 

mi sta mangiando un mostro 

 

tagliategli la testa! ordinò la regina 

 

adesso sotto la mia pelle 

si vedono le mie ossa 

prima non le avevo viste mai 

le mie ossa sono molto belle 

 

cominciò a passeggiare per gli stradini, a giocare con i 

bambini, prendeva uno per uno la manina e gliela staccava, 

prendeva un altro per la gambina gliela spezzava 

 

forse l’amore mio si è un po’ disamorato di me 

però potrebbe rinnamorarsi di nuovo 

 

il piccolo Claus prese la vecchia morta e se la mise nel 

proprio letto ancora caldo per vedere se risuscitava 

 

io mi ricordo per la prima volta che lo vidi 

erano le ore 16 del giorno sabato di giugno 

lui arrivava da un corridoio lungo 

 

le teste sono state tagliate? 

 

 

VI 

 

Poiché non potevo fermarmi per la Morte 

lei gentilmente si fermò per me 

 

quando moriamo noi 

non è come quando muoiono gli altri 

si vede l’ultimo oggetto della nostra vita 

e nient’altro 

 

Questa Quieta Polvere 
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fu Signori e Signore 

 

io non sono morta io sono nata, 

il 19 aprile 1946 

 

sono viva credo  

i rami sulla mia mano 

sono pieni di convolvolo 

 

io non vorrei essere così affezionata 

un poco meno 

 

Hai il coraggio di seguirmi? - chiese - sono la Morte 

 

la prima volta egli mi chiese 

posso togliermi la giacca? 

io gli dissi naturalmente 

 

prendeva uno per la manina gliela staccava, prendeva un altro 

per la gambina gliela spezzava 

 

che l’amore mio essendo bellissimo 

l’abbiano rapito degli Dèi invidiosi? 

 

attento se hanno gli occhi aperti i draghi dormono 

se li hanno chiusi sono svegli 

 

un giorno l’amore mio ritornerà 

io sarò felice 

 

oh i sagrati - disse il vento - 

è quasi sempre lì che rapisco i miei prediletti 

 

io li ho visti i morti 

è impossibile guardarli tanto 

per questo li mettono sotto terra 

 

io non voglio essere messa sotto terra 

là manca l’aria anche se si è morti 

 

oh i sagrati - disse il vento  

è quasi sempre da lì che rapisco i miei prediletti 

 

quando moriamo noi 

non è come quando muoiono gli altri 

 

si vede l’ultimo oggetto della nostra vita 

poi si viene messi sotto terra 

e nient’altro, nemmeno un movimento impercettibile 

 



 

 

 

60 

il mattino dopo che si è morti 

non ci si può svegliare 

la vita è finita 

è incominciata la morte 

 

perché non potevo fermarmi per la morte 

lei gentilmente si fermò per me 

 

anche da morta mi ricorderò i ricordi 

mi ricorderò sempre di quando ero viva 

 

l’amore mio quando lo toccavo 

ero felice 

 

 

VII 

 

La tristissima storia degli zolfanelli 

 

suvvia finiscila con questo gioco 

che c’è pericolo di prender fuoco 

 

ieri ho avuto una visione 

l’amore mio era in giardino 

 

io gli dicevo mangia 

lui mi diceva prima tu 

 

dopo un giorno Gasparino 

s’era fatto magrolino 

Gasparino il dì seguente 

diventato è trasparente 

 

perché piuttosto non essere vivi e felici? 

io certe volte l’ho provato 

 

dimmi: adesso dov’è l’amore tuo? 

 

adesso l’amore mio 

è nel suo bosco nella Valle di Neve 

cosiddetta perché la sua terra 

è del color della neve 

 

e cosa fa l’amore tuo? 

 

l’amore mio non fa che pensare a me 

è disperato 

perché l’amore mio  

senza vedermi  

non può stare 



 

 

 

61 

 

e allora perché l’amore tuo non torna a te? 

 

l’amore mio non torna a me 

trovandosi in un tunnel 

 

fa la ninna fa la nanna 

tesoruccio della mamma 

della mamma e del papà 

che stasera tornerà 

tornerà per lo stradello 

del vicino campicello 

 

l’amore-mio-marito sì era speciale 

il mio cognome è suo 

 

 

VIII 

 

passarono da lì tre streghe: una gobba, l’altra guercia, 

la terza con una lisca in gola 

 

telefonò una voce che aveva sbagliato numero 

io capii al volo e anch’io sbagliai numero 

 

eravamo le innamorate dell’amore mio 

che volevamo sentire le nostre voci 

 

tagliategli la testa! ordinò la regina 

 

il mattino dopo che si è morti 

non ci si può svegliare 

la vita è finita 

è incominciata la morte 

 

se l’amore non tornasse 

farei l’Allegra 

la Guarita 

 

oh i sagrati - disse il vento - 

è quasi sempre da lì che rapisco i miei prediletti 

 

(il 2 novembre era il giorno dei morti e i morti erano gli altri) 

 

non si può sempre restare 

un po’ starò 

e un po’ andrò 

io lo so dove andare 

 

conosco certi luoghi 
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dove l’amore mio col suo profilo va 

 

supponiamo che mi aspetti, ansioso di non trovarmi, 

dall’altra parte del mondo 

 

camminerò e camminerò 

non si può sempre restare 

 

un po’ starò 

e un po’ andrò 

 

Hai il coraggio di seguirmi? - mi chiese - sono la Morte 

 

camminerò e camminerò 

impossibile che mi stanchi 

 

conosco certi luoghi 

dove l’amore mio col suo profilo va 

 

Ma dove vuoi andare? Voglio tornare da mamma e papà sul  

ponte. Non ci sono più sul ponte. E dove sono? In una buca. In 

una buca? Sì 

 

Quando sto per vedere un fiume 

io chiudo gli occhi in fretta 

sperando di non vederlo 

 

ma purtroppo non faccio in tempo a non vederlo 

e lo vedo 

 

quando il pensiero viene meno, il peso del corpo resta il medesimo 

 

(ci perseguitarono tanto ci misero al rogo) 

 

certe volte io penso 

va bene ci sono tante altre cose al mondo 

però non c’è l’amore mio 

 

(sul monte Albergian i nostri bambini furono uccisi dal freddo) 

 

e certe volte penso  

va bene non c’è l’amore mio 

però ci sono tante altre cose al mondo 

 

(cari tre fratelli uno qui e uno lì e uno lì) 

 

per esempio ci sono le visioni  

con le visioni si può vedere tutto 

si può vedere la visione del profilo delle montagne 

con lo sfondo del profilo dell’amore mio 
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oppure la visione di un fiume impetuoso 

con dentro l’amore mio che guada 

 

oppure la visione del lago di Brais 

tutto circondato dall’amore mio 

 

 

 

 

IX 

 

questa notte io ho sognato 

che l’amore mio era tornato 

io facevo carezze alla sua mano 

ma la sua mano non faceva carezze a me: 

l’amore mio aveva una mano di marmo 

 

storture non si raddrizzano 

privazioni restano prive 

 

in casa si vede subito 

che l’amore mio non c’è  

ma fuori c’è tanto spazio 

dove l’amore mio potrebbe essere 

allora con gli occhi  

dappertutto lo cerco 

 

tagliategli la testa! ordinò la regina 

 

perché dall’amore mio 

non essere certe volte pedinata? 

 

io mi guardo alle spalle 

ma non lo sono 

 

le teste sono state tagliate? 

lo sono state Vostra Maestà 

 

ieri ho avuto una visione 

dimmi: cosa ti ha detto l’amore tuo? 

 

l’amore mio mi ha detto 

mi fermerò presto 

 

dove si fermerà presto l’amore tuo? 

 

l’amore mio si fermerà presto da me 

nella mia casa 
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quanto tempo si fermerà l’amore tuo? 

 

l’amore mio si fermerà per sempre 

e anche di più 

 

e adesso dov’è l’amore tuo? 

 

l’amore mio è nella Valle di Neve 

cosiddetta perché la sua terra  

è del color della neve 

 

Cha fa il mio bimbo? 

Che fa il mio capriolo? 

Verrà tre volte ancora 

E poi non verrà più 

 

In un certo reame in un certo stato 

vivevano un tempo un re e una regina 

 

il mattino che si è morti 

non ci si può svegliare 

la vita è finita 

è incominciata la morte 

 

non si può sempre restare 

un po’ starò  

un po’ andrò 

 

io lo so dove andare 

conosco certi luoghi 

dove l’amore mio col suo profilo va 

 

le acqua di una stessa rapida vanno fra mille ostacoli 

poi si riuniscono, anche se non  subito 

 

dimmi: tu e l’amore siete di una stessa rapida? 

sì se no non saremmo una volta confluiti 

 

e quando sarebbe non subito? 

 

fra mille e ottomila generazioni finché questo ciottolo 

diventi masso 

 

certe volte io credo di assomigliare a qualcuno 

certe volte io credo di non assomigliare a nessuno 

io assomiglio a me stesa 

innamorata dell’amore mio 

 

Che fa il mio bimbo? 

Che fa il mio capriolo? 
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Verrà tre volte ancora 

E poi non verrà più 

 

con questa luce forte 

si vede a prima vista che l’amore mio non c’è18 

 

 

4.4. ATTIVITÀ DI ANALISI, RICAPITOLAZIONE E RIFLESSIONE 

 

4.4.1. Riassumere e commentate le definizioni del rapporto tra poesia ed emozioni e le 

poesie di Leopardi e Montale a 4.2. Trovatene anche altre, nella vostra cultura o in quella 

italiana. Infine esprimete il vostro punto di vista su come e quanto la poesia contemporanea 

debba esprimere le emozioni. Fornite degli esempi in positivo di poeti che rispondono ai 

vostri criteri da quast’angolazione. 

4.4.2. Fornite un quadro generale della maniera in cui Lamarque, nelle poesie citate a 

4.3, rappresenta le emozioni. 

4.4.3. Scendendo più nei particolari, esaminate in che modo Lamarque esprime il 

trauma in A nove mesi (4.3.1); reagisce alla morte in Soldati (4.3.20) e in Condominio 

(4.3.8); all’amore in Questa quieta polvere (4.3.13). 

4.4.4. Com’è il linguaggio di Lamarque? E in che modo si rapporta alla presa emotiva 

sul lettore? 

4.4.5. In vista della preparazione dell’esame, oltre che per interesse personale, leggete 

saggi e altro materiale, in italiano o in inglese o in altre lingue, relativo agli argomenti 

studiati, tratto dalla bibliografia iniziale, o da altri libri, articoli, testi creativi che potrete 

concordare col docente. 
 

 

                                                 
18 Nota di Vivian Lamarque a Questa quieta polvere. “Titolo originario: Questa quieta polvere (‘This 

quiet dust’ di Emily Dickinson). Le cinquantatré citazioni che qui nel testo figurano in corsivo sono state 

tratte, nell’ordine, da: J. e W Grimm, Fiabe piemontesi, A.N. Afanasev, Poesie giapponesi, Poesie 

giapponesi, J. e W Grimm, M. Cvetaeva, Poesie giapponesi, Fiabe piemontesi, E. Dickinson, E. Dickinson, 

H.C. Andersen, A.N. Afanasev, E. Dickinson, L. Carroll, L. Carroll, L. Klobas, Fiabe piemontesi, E. 

Dickinson, L. Carroll, A.N. Afanasev, H.C. Andersen, L. Carroll, E. Dickinson, E. Dickinson, E. Dickinson, 

H.C. Andersen, A.N. Afanasev, Fiabe piemontesi, L. Candiani, L. Candiani, E. Dickinson, H. Hoffmann, H. 

Hoffmann, Anonimo, Fiabe piemontesi, L. Carroll, L. Candiani, L. Klobas, H.C. Andersen, Giochi proibiti, 

L. Klobas, E. Comba, Storie dei valdesi, E. Comba, Storie dei valdesi, Ecclesiaste, L. Carroll, L. Carroll, J. e 

W Grimm”.    


