
PSICOANALISI E DIVULGAZIONE 

Indipendenti e chiari 
Molte delle novtta edrtoriall 
attinenti argomerrU di pelcologfa, 
ptlcoanallsl, pslchlatrfa e loro 
applicazioni nutrono I ambtztoso 
proponlmento dl adempfera a un 
non facile comprto genericamente 
deflnltocomedlvulgattvo Sulla 
qualttik a sugll effettl dl tutto 

•VA CAHTARKLLA 

I
I mito Cosa significa per i 
greci? Che funzione aveva 
nella loro societa7 Problemi 
antichi portati ancora una 

volta alia nostra attenzione dalla 
pubblicazionc pressoche con 
temporanea dl due libri diversis 
simi Ira loro le Pitiched\ Ptndaro 
(con la splendida Iraduzione e 
I Introduzione di Bruno Gentili e 
con importanti e ncchi comment) 
di Paola Angeh Bernardmi Ettore 
Cingano e Pietro Giannim) e la 
Biblioteea attnbuila ad Apollodo 
ro oscuro grammatico vissuto in 
un mornento imprecisato dell an 
tichita pubbltcata a cura e con 
un bellissimo saggio di Giulio 
Guidonzzi insieme al commento 
di James Frazer 

Cominciamo da Pindaro Nato 
attorno al 520 a C da nobile fa 
miglia tcssala Pindaro fu tra I al 
tro il poeta dell epimcjo il canto 
trionfale per I atleta vincitore nel 
caso delle Pitiche il vincitore di 
uno del giochi sportivi collegati 
nella leggenda alia celebrazione 
del serptnte sacro Pitone che si 
tenevano a Delfi ogni quattro an 
m (ilter7odiogniOlimpiade) 

Come tLtti git auton di epinici 
Pindaro affida la celebrazione del 
vincitore a un canto diviso in tre 
part) una delle quail (di soli to la 
seconda chiusa tra i versi iniziali 
e quell) finali che celebrano il 
vincitore e spesso la sua citta) 
tonsiste in una narrazione miti 
t \ collegita all attualita della ga 
ra E poco importa che a volte il 
collogamento sia convenzlonale 
0 seinbn mesistente (il famoso 
volo pmdanco) Quel che conta 
e che il mito consente a Pindaro 
di espnmere la sua visione della 
vita nella sua ottica anstocratica 
il valore del vincitore 6 legato al 
1 appartenenza a una nobile stir 
pe (quella appunto celebrata 
dal mito) 

Apriamo una parentesi to 
sport come mezzo perconquista 
re la glona era cosa per pochi 
per anstocratici o a volte per re 
e tiranni (comunque personaggi 
politici di pnmo piano) Ed era 
un attivita che si affrontava ton la 
ferrea determmazione di vincere 
b etica dei greci infath era stm 
pre stata competitiva fin da 
quando nell Ittade il centauro 
Chirone aveva insegnato ad 
Achille che un eroe deve «essere 
sempre il migliore superare tutti 
gti aitnw Un greco non avrebbe 
mat detto che «1 importante non e 
vincere 6 partecipare» Fu De 
Coubertm a mventare quest etica 
che - attribuita ai greci - nobilita 
va un ideologia nata nelle univer 
sita inglest inetavittoriana 

Ne a fare pensare che per i gre 
ci non fosse importante vincere 
pud valere il fatto che il prcmio 
fosse solo una corona di ulivo I 
fringe benefits infatti erano molti 
I epmicio in pnmo luogo grazie 
al quale dice Pindaro il vmcito 
re cosi fome chi lo canta «vive 
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questo si potrebbe dlscutere a 
lungo condMdendo la 
praoccupazlone del brttannlcl che 
per tale fenomeno, esploso 
soprattutto sotto forma dl manual! 
manualettl, fstruzkini per I uso, 
hanno conlato II termlne dl 
•cheaper psychoanalysis 

(psfcoanahslabassoprezzo) Cost 
l*Edipo edlventatounamalattia 
esantematica come II mortalllo e 
I -angoscia- se saplentemente 
sommlnlstrata, un sostituto delle 
benzodiazepine Eppurenonslpud 
plu mettere in dubbto che la 
pslcoanallsl sia entrata 
profondamente a far parte della 
cultura In questo sensosarebbe 
allora utile poterdlsporre dl test) 
che consentJssero I espllcitarsl dl 
un valid© progetto dtvulgattvo 
attraverao una dlsamlna e una 

nitfda messa a f uoco dei varl 
orientamenti e modelll f loro 
rlferlmenti eplstemologici oltre 
alio aree dl Interesse teorico e 
clinico nello speclflco affrontate 
Un piano dl lavoro non certo 
Imposslbile e al quale corrisponde 
appleno il libro di Eric Rayner 
(attentamentecuratonell edlzlone 
Italiana da Franco Borgogno) In 
grado dl raccontare, con un 
perlodare asciutto e sintetlco, 
quasi 70 annl del movlmento 
psicoanalltlco dall angolatura dl 

penslero degll "Indipendenti 
britannlci pslcoanalisti che, 
durante le Controversle londlnesl 
(annl Quaranta), dettero luogo al 
«middle group", senza per questo 
formalizzarei mal In una WB e 
propria scuola Volutamente 
sostenuto in ogni sua parte da una 
prospettfva storica, II libra 
pluttosto che lllustrare o 
slntetizzare il lavoro del plu notJ 
-Indipendenti- (Wlnnlcott, Bowtby, 
Kahn, Ballnt, Matte Blanco, ecc ) 
mostra || contrfbuto di ogni slngolo 
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CLASSici. Pindaro, Apollodoro e il racconto di leggende ed eroi 

Sull'Acropoli 
risuona 
la Marsigliese 
•Contra I nostrl dleclmila/emuli 
dei Greci/1 suol ottantamlla/ sono 
sotto scacco ovunque*, cost si 
cantava a Parigl alia festa rhe 
commemorava II sesto 
annhwsario dall esecwdone dl 
LulgiXVI Atone, la democrazia ta 
loro storia ma anche la loro 
memoria, la loro permanenza nel 
sognl a negll Ideal) degll uomlnl 
modeml II canto del rtvoluzlonarl 
pariglnl e citato da Pierre VWal 
Naquet, professore dl storia antica 
aH'Ecote das Hautes Etudes nel 
suo volume *La democrazla greca 
neNlmmagtnarfo dei modern!-(II 
Sagglatore.p 349, lire 40 000) II 
Nbro raccoglle saggl dedlcatl, in 
tempi anche assal lontani tra dl 
loro, a teml motto varl ma orientati 
su due precis! versanti Daunlato 
ranallsl dl stngoli aspettl del 
mondo greco (rillade, la societa 
platonlca,schlav)eclttadlnl ), 
dall altro to immaglnl e le 
suggestion! che questo mondo ha 
suacltato tra I modeml, soprattutto 
Hi Francla (che cosa e stata la 
Grecla adesempio peri 
•phlloftophes> e per gll uomlnl della 
Rtvoluztone) Una delle chlavidl 
lettura del llbro e la ricerca 
deir*attrove» rlspettoalla 
democrazla atenlese un-altrovex 
sociale che paria dl quant! (gll 
schlavl, le donne, gll adolescent!, 
gti stranierl) furono esclusl dalla 
cttta greca, e un «aitrove» 
temporafe che ci paria dell eredita 
greca nel mondo occWentale, dal 
cristtaneslmo alio dispute nel 
mondo marxlsta aul modi di 
produzlone nel mondo antico 

Glnnastl.1932 AleksandrRodcenko 

Miti per la vittoria 
I classici 
secondo Valla 
Sia le «Pttiche» dl Pindaro che la 
«Gulda» dl Pausania sono usclte 
nella collana della Fondazlone 
Valla (Mondadori edltore), che 
propone soprattutto test! della 
tradizlone classica In edizloni 
accuransslme, con i! testu 
orlglnale a fronte, apparato 
fllologlcoe ample note -Le 
Pttlche» dl Pindaro (p CXX 712, lire 
48 000) sono state tradotte da 
Bruno Gentili, mentre il quinto libra 
della "Gulda della Grecla* (che 
riguarda I Elide e Olimpia) dl 
Pausania (p 714, lire48 000)e 
stata tradotta da Gianfranco 
Maddoli La-Biblioteea* dl 
Apollodoro con II commento del 
Frazer e pubbllcata Invece da 
AdelphKp XLVI 745, lire 60 000) 

piu longevo delle sue azioni Per 
che nulla per Pindaro sono da 
naro e potenza se il poeta non 
da al vincitore la vera glona che 
trascende i hmiti della breve vi 
cenda umana E poi le statue il 
potere politico tesori e oggetti 
preziosi il dintto di sedere nelle 
prime file a teatro 

Ma tomiamo al mito grazie al 
quale Pindaro facendo nsalire la 
lode agli antenati del vincitore 
espnme la sua ideologia e quella 
dell anstocrazia che gli ha com 
missionato I epinicio Come sem 
pre il mito svolge la sua funzione 
sociale di repertono di costumi 
comportamenti e valori ai quali il 
poeta attinge (e che contnbuisce 
a crcare) al fine di trasmettere 
agli uditon e ai posteri il suo inse 
gnamento morale rehgioso e po 
littco Grazie all Introduzione di 
Bruno Gentili e ai preziosi com 

menti che accompagnano il testo 
la poesta di Pindaro (quasi su 
perfluo dire della bellezza delle 
traduziom) e restituita alia storia 
e diventa strumento di compren 
sione della cultura greca Non e 
da tutti nuscire in una simile im 
presa 

E veniamo alia Biblioteea di 
nuovo il protagonista e il mito 
Ma quesla volta crista!Iizzato fis 
sato per sempre nel tempo in fun 
zione ormai esclustvamcnte eru 
dita La Biblioteea infatti e un en 
ciclopedia del mito in cui lo sco 
nosciuto compilatore ha nunito 
racconti di dei e di eroi tratti dai 
grandi auton del passato Anche 
se ai suoi tempi i miti circolavano 
ancora per via orale infatti Apol 
lodoro si dismteressd di questa 
tradizione con le sue variant! po 
polan e locali 11 mito di Apollo 
doro e solo quello colto Ma a 

questa versione «norma!izzata 
del mito e quasi a compensarla 
Giulio Guidonzzi ha affiancato il 
commento di James Frazer I an 
tropologo scozzese che nel 1908 
ottenne la prima cattedra mon 
diale di Antropologia sociale Ma 
dal quale successivamente vi e 
stata una sorta di presa di distan 
za collettiva da parte deli accade 
mia indiscutibilmente influenza 
ta anche dalle /Votedi Wittgestein 
al Ramo d oro 1 opera alia quale 
Frazer deve soprattutto la sua fa 
ma 

Trazer sostenne infatti Wittge 
stein «non e in grado di immagi 
narsi un sacerdote che in fondo 
non sia un pastore inglese del 
suo tempo e "le sue spiegazioni 
delle usanze primitive sono assai 
piu rozze del senso di quelle 
usanze stesse Ma accanto al 
Frazer ingenuo e pnvo di un coe 

autore ad alcune linee di penslero 
scelte dallo stesso Rayner Una 
mappa di temi e di punti di vista 
che, al fondo, ruotano attorno 
all Importanzaaccordatadagli 
«lndipendenti» al necessario 
fncroclo fra intrap&chlco e 
Intersoggetttvo (-oggetti real! e 
ambiente) nel determlnare la 
cresclta a la salute mentale 
dell Indlviduo Rayner getta ponti 
crea coKegamenti concettuali 
Insolltieinedftiinnestidildee II 

rente impianto metodologico csi 
ste un altro Frazer alia cui lettura 
traspaiono i smtomi di una visio 
ne onginale e diversa delle nostre 
ongini e - appunto - il Fra?er 
che commenta Apollodoro (cosi 
come quello che commenta Pau 
samaeOvidio) Grazie alia forma 
commento a! testo che non n 

chiedendo una trattazione orga 
nica della materia lo mette al n 
paro dalle sue tipiche pecche 
metodologiche Frazer in queste 
opere contnbuisce a ridisegnare i 
contorni delle civilta classiche e a 
indicare una via d indagine tutto 
ra ben lontana dall essere esauri 
ta Ecosi grazie al suo commen 
to il mito normalizzato di Apollo 
doro viene amcchito dal recupe 
ro del terreno primitivo e selvag 
gio in cui secondo Frazer i miti 
greci erano nati e che ancora 
operava nella civilta greca 

Ma veniamo piu specificamen 
te ad Apollodoro Senza com 
mentare e senza operare scelte 
come si nchiede all autore di un 
manuale - Apollodoro accumula 
e ordina il suo matenale che e 
ncchissimo Limitiamoci a un 
esempio Come fini la storia d 
Ulisse e Penelope? Ce h immagi 
niamo forse finalmente felici e 
content! a Itaca con 1 unico figlio 
Telemaco? Errore Subito dopo 
aver ucciso I Proci Ulisse si reed 
presso i Tesproti ove si uni alia 
regina Caflidice da cui ebbe un 
figlio chiamato Polipete E solo 
dopo la morte di Callidice tornd a 
Itaca dove nel fratternpo Penelo 
pe gli aveva generate il figlio Pol 
porte Cosi dice una delle tante 
versioni della storia che comun 
que si complied ultenormente 
quando a Itaca giunse Telegono 
(figliodi Ulisse edi Circe) Senza 
saperechi fosse infatti Telegono 
uccise il padre e quando lo sco 
pn dopo aver innalzato alti la 
menti trasportd il cadavere pres 
so Circe e li sposo Penelope 

Ma alcuni aggiunge Apollodo 
ro dicono che Penelope fusedot 
ta da Antinoo (uno del Proci) e 
per questo Ulisse la nmandd dal 
padre Icano Trasfentasi quindi a 
Mantinea Penelope si uni a Er 
mes e generd Pan Secondo altn 
ancora Penelope venne uccisa 
da Ulisse che aveva saputo che 
ella aveva ceduto ad Anfmorno E 
per finire alcuni raccontano che 
Ulisse condannato all esilio per 
aver ucciso Proci si sarebbe reca 
to in Etolia presso Toante avreb 
be sposato sua figlia e avrebbe 
avuto da lei un figlio di nome 
Leontofono Ma attenzione non 
illudetevi di sapere tutto Frazer 
nel suo commento complica ul 
tenormente le cose dopo che Te 
legono ebbe ucciso Ulisse ven 
nero celebrati due matrimom 
quello di Telegono (figlio di I lis 
se e di Circe) con Penelope e 
quello di Telemaco (figlio di Ulis 
se e di Penelope) con Circe Chi 
pensava di conoscere la mitolo 
gia greca si accorgera di avere 
moltodaimparare 

Due o tre cose che so di Olimpia 
FOLCO POHTIN ARI 

P
ausania greco dell Asia 
Minore fu uno dei grandi 
geografi dell antichita 
Visse nel II secolo dopo 

Cnsto al tempo di Marco Aurelio 
e ci lascid un opera in dieci libn 
la Pene^st che vuol dire guida» 
e cht in effetti e una guida della 
Grecia Adesso per la Fondazione 
Valla e uscito il pnmo dei due to 
mi del libro quinto che tratta del 
1 Elide e di Olimpia a cura di 
Gianfranco Maddoli (che ne e 
pure il traduttore) e di Vmcenzo 
Saladino Poiche 10 non sono un 
filologo classico la mia lettura 
carre appresso a un testo ai lettu 
ra e magan persino alia sua fun 
zionalita attuale Insisto sulla leg 
gibilila e ptrcio sulla fruibihta e 
godibilita del testo Geografico 

d accordo Ma Pausania f4 un 
geografo che cammina usando la 
testa ctoe la sua cultura almeno 
quanto i piedi offrendoci un bel 
I "sempio d intelligenza di viag 
g 

Come si pone il lettore d oggi 
che non sia lo specialista di cui 
sopra di fronte a queste pagine7 

Innanzitutto credo appellandosi 
al gusto della lettura abbandona 
ta percogliere quelle che sono le 
prerogative di uno stile (sempre 
molto piano per altro) gustan 
doselo Quella di Pausania e una 
scnltura come dire espansiva 
ne! senso cht si espande progrcs 
sivamente anche se non linear 
mente sulla materia occupando 
la ma senza seguire uno ngido e 
ordinate bensi muovendosi per 

digression! continue Quasi per 
seguire puittosto 1 urgenza della 
memoria o della cunosita 

Cid e in contraddizione col 
geografo descntore? Senza sco 
modare il Leopardi del Saggio so 
pro gli enon popolan degll anti 
chi scienza e poesia erano allora 
molto meno distanti fra loro fino 
adiventarcomplementan in una 
forse piu complessa nozione di 
realta Perd la guida ha da esse 
re didattico didascalica se vuol 
servire al suo scopo penegetico 
E Pausania ci da subito una lezio 
ne di metodo buona eccome 
ancoroggt per le modeme guide 
dedicate al tunsmo di massa se 
insegna come si debba viaggiare 
quando si voglia dare un senso al 
fenomeno Egli procede offrendo 
innanzitutto le notizie stone he 
del luogo dove perd le notizie 

stonche tomcidono fatalmente 
con quelle mitologiche oweros 
sia poetiche immaginative di 
una tradizione popolare radicata 
ma al limite della fede inassenza 
di document! che non siano poe 
tici appunto 

Olimpia si sa significa Zeus e 
assieme Eracle Ercole per 
esempio con ascendenti discen 
denti e collateral! Da perdercisi 
E pure Era Giunone E sufficiente 
per mettere in moto un congegno 
intricatissimo di nmandi e di in 
trecci in cui si incrociano storia 
leggenda ntualita attorno a un 
luogo sacro ncco di temph tern 
pietti stadi terme Al centro il 
tempio di Zeus con la statua in 
oro e avono del dio opera di Fi 
dia e frontoni e statue ornamen 
tali e metope a lllustrare le glorie 
di Eracle opcre in gran parte per 

dute come le pitture che I orna 
vano Ecco alle assenze soppen 
see la minuta descrt7ione che ne 
fa Pausania che diventa il testi 
mone oculare d un pezzo di sto 
na che non c e piu Come se rovi 
ne e relitti tornassero nelle loro 
forme antiche 

Olimpia pero vuol dire Olim 
piadi e le Olimpiadi valserocome 
punto di nfenmento per formula 
re una cronologia Sono le cifre 
concrete della storia greca che si 
perde lassu nella mitologia dove 
appunto stona e mitologia si con 
fondono D altra parte Pausania 
non e un antropologo ma un geo 
grafo non azzarda ipotesi sul 
senso del corporale gioco atleti 
co e sulla sua centralita in un ter 
ntorio di filosofi Descnve npeto 
e come sempre la descnzione fi 
msce col dover fare i conti con 

1 immaginazione Seconda o ter 
za luna dopo il solstizio d estate 
in ogni quinto anno un ongina 
no rito di fertilita mteso a celcbra 
re il raccolto e a propiziarc il nuo 
vo ciclo secondo una delle pos 
sibili interpreta?ioni m certo mo 
do dei giochi Si incomincia con 
la sola corsa a piedi ncllo stadio 
e di volta in volta nei secoli si ar 
ncchiscono di nuove gart dalla 
corsa doppia alia corsa su I jnga 
distanza al pentathlon alia lotta i l 
pugilato alle vane corse di cavalli 
alle gare per ragazzi E naturale 
che nel racconto di Pausania i 
document! si mescolino con la 
memoria aneddotica Quel che 
conta e che alia fine il lettore si 
trova coinvolto e pronto a un sue 
viaggio intelligente a Olimpia 
condotto per mano da \\n auten 
tico greco antico 

tutto in tono dialogante, aperto 
(nsaturo quasi giocoso tanto da 
fare esctamare al lettore, voltata 
I ultima paglna I Ingenuo e 
inesauribile ancora 

Maim iu Tmu i 

ERIC RAYNER 
GLI INDIPENDENTI 
NELLA PSICOANALISI 
BRITANNICA 

CORTINA 
P 371 LIRE 55 000 

SEGNALAZIONI 

Olocausto 
Un ebreo 
dall altra parte 
Caiel Perechodnik e un agronomo 
pc latco che quando si chiede 
nel maggio del 43 se pud essere 
ntenuto un assassino ha soltanto 
27anni Nato ebreo perlui come 
per milioni di altn non c e scam 
po nti ternbili annichecommcia 
nodalsettembredel 39 InPolona 
I antisemiusmo non era cosa nuo 
va c il nostro Calel I aveva gia spen 
mentato sulla propria pelle Ma 
con I arrivo dei nazisti si accendo 
noifornicrematon Dal ghetto do 
ve gli ebrei sono ammassati come 
bestie partono i treni per Ausch 
witzeperTrebiinka Poliziotti ebrei 
aiutano i boia in questo compito 
cnminale e il giovane Calel c uno 
di quest! Che perd si riscatta par 
tecipando all insurrezione di Var 
savia ma soprattutto senvendo la 
propria autodifesa Sono un as
sassino? Feltnnelli p 262 lire 
25 000) che si trasforma in un ac 
cusa spietata e sconvolgente per i 
camefici dell olocausto 

Schliemann 
Scopnre Troia 
leggendo Omero 
Nella sua bara Heinnch Schlte 
mann volte I lliade e I Odissea i 
due poemi a cui dedicd la vita In 
attesa che dopo piu di mezzo se 
colo lorni vtsibile in una mostia a 
Mosca il Tesoro di Pnamo I awen 
tura dell uomo che scopn Troia n 
toma oggi d attualita Pnmo in que 
sta nscoperta e Philipp Vapden 
berg e la sua Alia scoperta del te 
aoro di Priamo (Piemme p 406 
lire 42 000) Schliemann un uo 
mo che spobto le montagne e che 
era ossessionato da un idea trova 
re llio leggendo Omero E con 
qualsiasi mezzo lecito o illecito E 
nusci a reahzzare il suo sogno de 
stino fchce che tocca solo chi agli 
dei e caro 

Marco Deagllo 
Liberal! 
nel Duemila 
Bush e Goibaciov pensionati dalla 
ston I Andreotti sotto processo per 
mafia e Craxi latitante tutte le forze 
politiche italiane hanno cambiato 
simbolo nome e cap! In poco piu 
di sci anni e fmita un epoca e ag 
giunge Mario Dcaglio ia scorn 
parsa di parametn certi ha genera 
to un senso di insicurezza che in 
tutti i paesi avanzati si traduce in 
confusione dei programmi politici 
nella difficotta di mdividui ceti so 
ciah e nazioni a definire i propn fini 
e persino la propna identita Na 
see da questo vuoto il saggio di 
Deaglio Uberista? Liberate 
(Donzclli p 141 lire 18 000) un 
progetto per 1 ltalia del Duemila 
che parte da un esigenza pnmor 
diale dobbiamo tutti ritrovareil co 
raggio di porci domande fonda 
mentali magan interrogativi inge 
nui come chi siamo che cosa vo 
g!iamo? Lobiettivo i quello di 
mettere in campo un insieme di 

idee chr si coagulmo in un abboz 
zo di progetto liberate per I Italn 
del Duemila Con que! pizzico di 
distatcato pessismismo propno di 
ogni intellettuale che non commi 
sura le sue interpretazioni e idee 
aiic loro prubabilila di successo 
nnmednto 

J. Edgar Hoover 
Un poliztotto 
per Dilltnger 
Nell antic imeri del propno ufficu 
teneva ben in vista come un trofeo 
la mdsdiira mc rtuana dt John Dil 
linger il pcritolo pubblico numero 
uno uctiso i Chi ago nel 1934 in 
una spanton i dagli agenti dtll Fbi 
E nei suoi cassctti bchedan e dos 
sicrsu ivversaneamtci D 1 Edgar 
Hoover il e ipo dell Fbi dal 1 c)24 al 
1972 on ibbnmo il ntratto dise 
qnak d i Curt Untry in II primo 
polteiotto d America (Mondado 
n p 5o9 lire 12 000) II ntratto di 
un uomo cht seppe raccoglierc 
nelle sup mam (e spesso con me 
todi illegaii) un potere enomie 
condizondc ncattd president! ap 
poggid il mactartismo ma tennc 
anche un dossier particolatmente 
compromettente su McCarthj e 
nor sopporto mai die Bob Kenne 
dv lavorasse in maniche di cami 


