
L'INTERVISTA. Tobie Nathan presenta il suo libro sulla etnopsicoanalisi RITRATTI 

• TORINO .Tantisalutiall'ideadellacrescitaco
me lento e complicate processo di separazione 
dalla simbiosi originaria madre-bambino. Addio 
al complesso di Edipo. Addio, in sostanza, ati uni
versality dell'idea d'uomo e del funzionamento 
psichico. Tobie Nathan, professore di psicologia 
clinica e psicopatologia all'Universita Paris VIII, 
dove dirige il Centra Georges Devereux per laiuto 
psk.ologico alle famiglie immigrate, e in Italia per 
una serie di seminari e per presentare due dei suoi 
libri (Principi di etnopsicoanalisi e, con Isabelle 
Stengers, Medici e stregoni, entrambi da Bollati 
Boringhieri). Di origine egiziana, allievo di 
Georges Devereux che come lui e un migrante, 
un uomo che ha attraversato molte vite, mold 
paesi, molte lingue, Nathan ha cominciato stu-
diando gli effetti dell'ideologia sessuale comu-
nitaria delta generazione del Maggio francese. 
Psicoanalista e psichiatra, ha messo a punto un 
metodo di lavoro per la terapia di pazienti pro-
venienti da «altri mondi». L'etnopsicoanalisi, 
come scrive Salvatore Inglese che ha magistral-
mente curato e tradotto questi nuovi libri, si oc-
cupa infatti delle «pertubazioni generate dal 
contatto interculturale». 

Ma andiamo con ordine. La cultura non e un 
abito n6 un colore, essa struttura I'attivita della 
psiche, scrive Nathan. Al punto che senza strut
tura culturale non c'e funzionamento psichico. 
Vuol dire che la cultura contiene la psiche? Na
than fomisce una risposta molto piu radicate. 
«Per me - dice - cultura e psiche sono la stessa 
cosa. Se ci si riferisce a una lingua o a un siste-
ma di parentela si suppone un pensiero. Que-
stc significa che comprendere il funzionamen
to speclfico di un gruppo e indispensabile per 
entrare in relazione diretta con la persona che 
ne fa parte. Ma il rapporto che si stabilisce non 
e con la psiche come ipotesi teorica, ma con 
una specificity locale e di gruppo. La formula-
zione del concetto di psiche fatta da Freud a 
suo tempo e invece di tipo teorico, dunque ge
nerate e universale. Non tiene conto ne delle 
dlfferenze di linguaggio ne della particolarita 
delle culture, che pu
re esistono. lo mi so
no messo di fronte a 
questo problema da 
una prospettiva com-
pletamente diversa, di 
tipo tecnico: e se la 
teorla comporta ne-
cessariamente un' 
idea universale, I'ana-
lisi delle tecniche co-
stringe ad esamlnare 
le dlfferenze. Allora 
clascun malato, nella 
sua diversita, diventa 
estremamente inte-

UnafamiglladilmmlgratlaParlgl DinoFracchia/Contrasto 

Quando Edipo e africano 
Gli emigranti si ammalano perche non posso-
no portare con se il mondo dei loro antenati. 
Le nostre terapie sono a loro totalment&ina-

Kesl im̂ ara..6 * d a t t e -" funzionamento della psiche non e uni-
ln questo con.esto, y ^ . g d j c e T o b j e N a t h a n 

l'etnopsicoanalisi e 
innanzltutto sconvol-
gimento del setting. 
La relazione a due - il 
paziente e I'analista • 
non pud essere il tramite di rapporto privilegia-
to per chi viene da civilta dove I'individualita e 
un'altra cosa, dove la vita e scandita dalla cora-
llta di famiglie complesse, di strutture di clan, 
di villaggio, di tribu. E dove il rapporto a due ha 
Impllcazioni >magiche» addirittura pericolose. 
•La prima categoria di emigranti con i quali ho 
lavorato • racconta Nathan -venivano soprattut-
tq dai Maghreb. Quando glichiedevo di parlar-
ml dei loro problemi, rispondevano di non aver 
nulla da raccontare. Come era possibile? II fat-
to e che nessun maghrebino parlerebbe a 
quattr'occhi dl faccende che riguardano la sua 
interiorita. Da noi c'e il modello della confes-
slone cattohca, che ha normalizzato e reso 
consueto questa forma di comunicazione, ma 
In quel mondo non esiste nulla del genere. LI, 
se uno sta male , si rivolge a un guaritore. Ma 
non ci va mai da solo: si presenta con sua ma-
dre, suo fratello, suo cugino o suo zio. II guari
tore stessa e circondato dalla sua famiglia. 
Quella che assiste al colloquio e una piccola 
assemblea, E questo ha una funzione di con-
trollo: la medicina infatti e un'arte pericolosa. E 

DALLA NOSTRA INVIATA 

stato cosl che mi e venuto in mente di introdur-
re un'altro terapeuta, della stessa lingua madre 
del paziente, e successivamente altri due. Mi 
sonc reso conto che piu il gruppo si allargava e 
meglio funzionava la terapia. Piu tardi ho an-
che scoperto che questo modello di comunica
zione si presta meglio alia parola indiretta, che 
consente di parlare per interposta persona 
Cioe di riferirsi indirettamente a quanta il pa
ziente ha appena detto, rivolgendosi a qualcu-
n'altro, ma in sua presenza. Si tratta insomma 
di un modello di cumunicazione multipla, piu 
complicate da mettere in pratica ma molto piO 
adatto a chi proviene da quelle culture. Quanta 
all'aspetto magico della faccenda, bisogna 
considerare che in quei mondi la malattia e 
sempre magica, ma non nel senso che noi attri-
buiamo a questa parola. Infatti, in genere ci si 
ammala per complesse ragioni, legate all'attivi-
14 di altre persone. Per esempio alia fabbrica-
zione di una fattura. Questo significa che biso
gna trovare 1'oggetto in questione o fabbricare 
un contro-oggetto, un antidoto. Equeste opera-
zioni coinvolgono molte persone: la malattia e 

apparentemente un fatto magico, ma in realta 
e di natura relazionale. Cioe lega Percio, per 
guarire, bisogna ristabilire il gruppo, evocando 
la storia dell'oggetto». 

Ma a mettere profondamente in questione la 
psicoanalisi e la storia Sella nascita* delle«pji» 
me relaziom che ciascuno di noi stabilisce col 
mondo. Con la pazienza di un etnologo Na
than ha scoperto che cid che per noi e separa-
zione, per loro e al contrario unione. E che 
ogni bambino, in un certo senso, arriva nella 
sua famiglia come se fosse virtualmente adotti-
vo. «Anche nelle altre culture la gente pensa _ 
spiega ironicamente Nathan _ formula teorie 
su come un bambino viene al mondo, su come 
deve essere accolto e cosl via. In Africa, una 
donna incinta comincia col chiedersi chi sia 
suo figlio e da dooe venga. Lo stesso accade 
per il nome: i genitori non possono imporlo, 
devono scoprire quale sia il piu adatto, cercan-
do di capire chi e quel bambino. Un figlio con 
un nome appropriate cresce bene, ma se non 
e stato riconosciuto e gli e stato dato un nome 
sbagliato, si ammala. Allora va rinominato, al-
trimenti potrebbe anche decidere di andarse-
ne, cioe morire. Ogni bambino, infatti, e gia 
qualcuno ancora prima di nascere. E arriva 
nella famiglia come uno slraniem che viene dal 
mondo degli antenati, degli dei o degli spiriti 
portando un messaggio La conseguenza e che 
mentre noi pensiamo le malattie infantili in ter
mini di difficolta di separazione, loro le leggo-
no come problemi di integrazione. E tutto cid 
comporta anche una separazione molto netta 
tra il mondo dei bambini e quello degli adulti; 
solo un rita di passaggio, infatti, consente di 
andare dall'uno all'altro. Nessun adulto parle
rebbe mai di sessualita con un bambino, ma i 

bambini tra loro ne parlano continuamente e 
le relazioni sessuali sono molto, molto preco-
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Quali 
Da qui a mettere in discussione I' Edipo il . * ~ ^ - i u 

passo e breve, all complesso d'Edipo e una tT9 FJIMICl 
macchina logicamolto.interessante,uPTOsegue,:!,:.g««|«g_|j|« 
Nathan _ £ servita a Freud per risolvere un pro- •* 
blema teorico importante. Ma ha degli effetti 
catastrofici se applicata agli emigranti. E oggi 
gli operatori sociali ne fanno uso come se si 
trattasse non di un'ipotesi teorica, ma di una 
legge di natura. Applicandola a contesti fami-
liari complessi e fluidi. Tra l'altro, siccome emi-
grare e difficile, spesso succede che per riusci-
re ottenere un visto I'immigrato dichiari come 
figli suoi anche suo nipote o la figlia di sua cu-
gina. Poi, giacche ha una famiglia poligamica, 
fa venire anche la sua seconda e la sua terza 
moglie; e per non essere accusato di bigamia, 
fa passare anche loro come figlie... La lettura di 
queste famiglie attraverso il modello del com
plesso di Edipo ha provocato vere e proprie 
tragedie finite in tribunale. II complesso d'Edi
po racconta il dramma della separazione del fi
glio dal corpo di sua madre. Ma chiedere a un 
africano se ha mai desiderata andare a letto 
con sua madre e una domanda priva di senso. 
Come perito del Tnbunale a Pangi mi sono tro-
vato davanti casi di incesto: emigranti che ave-
vano avuto relazioni sessuali con le figlie Ma 
bastava scavare dietro le motivazioni per sco
prire che il problema non era il desideno, ma 
per esempio I'uso della relazione con la figlia 
come mezzo per agire su qualcun altro Per 
vendetta o desiderio di potere o come strumen-
to per ottenere qualcosa. L'alto pu6 essere e lo 
stesso, e 1'interpretazione che e completamen-
te diversa» 

provocatorlamente 
«Mediciestregoni». 
Unariflessionea 
quatbomani sulla 
medidmocdrjerrlalee 
sulla sua efficacia 
rispettoaquei mondi 
dove la cultura 
ocddeirUle 
rappresentaun 
modello imposto. Nel 
mondo esiste 
unMiitadisistemi 
terapeutickl'analisi 
sdenUficadtHa 
psicopatologia 
dovrebbetener 
present* tuttele 
specHkitaculturalie 
terapeutkhedieli 
caratterizzano. 

MEMORIE 

II Clnai 
e la «resa» 
di Mussolini 
• Nuovi particoli sulla «resa» che 
Mussolini tratta nell'aprile del 1945 
con gli emissari del Clnai vengono 
dalla pubbllcazione su NuovaAn-
lologia di un'intervista a Giusep
pe Brusasca (leader democristia-
no morto un anno fa, e aH'epoca 
del latti vicepresidente del Cnlai) 
raccolta da Enrico Serra, ex capo 
dell'Archivio del minlstero degli 
Esteri. Secondo la testimonianza 
di Brusasca, Mussolini si rivolse al 
Clnai dopo II rlfuto di un accordo 
di transizione con il partita socia
list di unita proletarla. Con Bru
sasca, gli emissari di Mussolini si 
accordarono per la firma della 
sera la sera del 22 aprile del 1945 
nella Prefattura di Milano. A un'o-
ra dall'appuntamento, per, un 
messaggio urgente comunicd al 
Cnlal la rlnuncia (le cui cause 
ancora oggi sono sconociule) al-
I'accordo da parte di Mussolini. 

IL CASO. NelTautobiografia di Manfred Krug la testimonianza dei fortissimi dissensi 

Ddr e intellettuali nel 1976: diario di una guerra 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PAOLO SOLDINI 
20 novembre del e Dieter Schubert. Quattro giorni •a BERLINO 

1976: una Delia casa di Nieder-
schbnhausen, il quartiere della no
menklatura vicino a Pankow Un 
granc- • tavolo in tinello, e intomo 
al tavolo sedici persone. Da un 
lata gli uomini del potere: Werner 
Lamberz, membro del politburo e 
delfino quasi ufficiale di Erich 
Honecker, il dirigente piu liberal, 
si dice, nel ristretto gruppo al ver-
tice della Sed (morira dopo po-
chi mesi in un incidente in Li
bia), poi il direttore della televi-
sione Heinz Adamek e Eberhard 
Heinrich, capo della commissio-
ne cultura del comitate centrale. 
Dall'altro, la crema della inlelh-
gentija tedesco-orientale: gli attori 
Manfred Krug, Hilmar Thate, An-
gelika DomrOsc e Jutta Hof
fmann, il regista Frank Beyer, il 
drammaturgo Heiner Mflller, gli 
scriltori Christa e Gerhard Wolf, 
Stefan Heym, Jurek Becker, Ul-
rich Plenzdorf, Klaus Schlesinger 

prima le autorita della Rdt hanno 
tolto la cittadinanza a Wolfgang 
Biermann, il poeta che cantava il 
disagio di questa Germania (e 
anche un po' dell'altra). L'espul-
sione ha suscitato la protesta de
gli intellettuali e degli studenti. 
Anche nelle fabbriche ci sono 
manifestazioni di dissenso. E la 
prima volta dalla rivolta operaia 
del 17 giugno del '53 che il pote
re della Rdt deve fare i conti con 
un dissenso aperto e organizzalo. 
Honecker e gli uomini che gli so
no piu vicini non sentono ragioni, 
ma il «liberale» Lamberz e preoc-
cupato. la frattura rischia di dive-
nire insanabile, in qualche modo 
il dialogo va riallacciato. 

Ecco lo scopo della riumone 
del 20 novembre. A prendere I'i-
niziativa e stato Manfred Krug, 
lattore piO famoso e piu amato 
della Rdt: ha invitato nella sua ca
sa alcuni di quelli che gli sono 

piu vicini tra i firmatari del docu-
mento. Non si tratta di "dissiden-
ti»: i tredici, a cominciare da lui, 
rappresentano la cultura ufficiale 
del •primo stato degli operai e dei 
contadini sul suoio tedesco». Al
cuni, come Christa Wolf o Heym, 
hanno avuto toni critici verso il 
regime e la sua politica culturale; 
per altri, come per lo stesso Krug, 
nelle seltimane successive si con-
sumera una rottura irreparabile e 
non restera che I'emigrazione al-
I'Ovest. Ma in complesso si tratta, 
come si diceva allora, di una "di
scussione tra compagni» Proprio 
questo ne rende interessante la 
rievocazione oggi, come prima e 
chiara testimonianza di quella la-
cerazione tra la cultura e il potere 
che caratterizzera, da allora, lo 
sviluppo e I'involuzione del «so-
cialismo reale» alia tedesca fino 
alia crisi e alia caduta. 

Ma al colpo di genio premoni-
tore con il quale il padrone di ca
sa pensb di piazzare nella sala un 
magnetofono e di registrare tutto, 

va riconosciuto a posteriori an
che un altro merito Quello di 
spazzar via anni di sospetti, insi-
nuazioni, ingiune aperte e veleni 
movimentati da certa stampa e 
da certi nient'affatto illibati lette-
rati dell'Ovest contro scritton e in
tellettuali che erano vissuti (e so-
prawissuti) all'Est fino alia fine. 
La trascrizione di quella memora
ble riumone, contenuta nell'au-
tobiografia che Krug ha presenta-
to in questi giorni alia fiera del li
bra di Lipsia (Manfred Krug, 
Abgehauen, Econ Verlag), rende 
I'onore a chi vi partecipO. Dalla 
parte del tavolo dov'erano gli «ar-
tisti» per quattro ore si parlO chia-
ro e lo fecero tutti, anche quelli 
che immaginavano gia quanto 
sarebbe costalo loro perdere l'«a-
micizia» del regime. 

Christa Wolf, per la quale co-
mincera proprio allora un lungo 
penodo di «osservazione» da par
te della Stasi, si rivolge a Lambei2 
con un tono lurtoso E racconta 
delle repression! continue, odio-

se, stupide, nelle scuole e nelie 
universita, delle espenenze che le 
raccontano gli uojnini e le donne 
che vengono ad ascoltare le sue 
letture pubbliche, del chma soffo-
cante che domina nelle case edi-
trici, nelle radio, alia tv Schlesin
ger a nome di tutti sottolinea indi-
gnato che «noi, proprio noi ci sia-
mo impegnati per questo paese, 
nel quale viviamo e vogliamo vi-
vere» 

Lamberz vorrebbe rispondere, 
non rompere il filo, ma la parola 
«protesta», dice, a nome della Sed 
«non pud accettarla». ne il potere 
pud raccogliere «il guanto di sfi-
da» lanciatogli dagli intellettuali 
Volano parole grosse, ma alia fi
ne I'uomo del politburo assicura 
la prosecuzione del dialogo. 
Non se ne parlera piu, invece Per 
il regime tedesco-orientale sta co-
minciando il periodo pid nero- lo 
scontro con gli m'gllettuali e la 
parabola d'una illusione che fra-
na, quella di uno stato che diven
ta nemico dei suoi cittadmi 

Abe Kobo 
Metamorfosi 

e incubi 
dal Giappone 

CRISTIANA CECI 

L A PRIMA TOURNEE teatrale 
e un nuovo libro l'italia 
guarda ad Abe Kobo, uno 

degli artisti piii onginali e anticon-
formisti del Giappone modemo, 
non solo grande scrittore (candi
date al Nobel per la letteratura nel 
1992, un anno prima della morte) 
ma anche drammaturgo e compo-
sitore, poeta e (otografo, intellettua-
ledaH'improntapersonalissima. 

II regista teatrale Ida Kuniaki, al
lievo di Abe Kobo, ha portato in 
tournee per la prima volta in Euro-
pa tre atti unci riuniti sotto il titolo 
L'uomo che divenld un bastone 
(a Milano fino al 4 aprile al Tea-
tro Arsenate). Ida Kuniaki, che a 
Milano ha fondato un'associazio-
ne culturale e ha gia curato negli 
anni scorsi la regia di alcune ope-
re teatrali di Mishima, intende far 
conoscere in Italia Abe Kobo co
me drammaturgo. "Fu lo stesso 
Abe», ncorda, «che poco prima di 
morire mi confesso il sogno di ve
nire rappresentato nella patria di 
Pirandello, come a dire nelle pa
tria del teatro di prosa». 

Le tre piece {La oaligia. La ru-
pe del tempo, L 'uomo che diuento 
un bastone) presentano altrettan-
te situazioni di spaesamento al-
l'interno della metropoli, attraver
so un tema caro all'autore: la me
tamorfosi. Lo snaturamento del-
I'uomo contemporaneo, tema 
centrale della poetica di Abe, n-
corre anche nella raccolta di tre 
suoi racconti pubblicata da Mar-
silio e intitolata appunto Tre me
tamorfosi. Anche qui, come nei 
testi teatrali, i personaggi vivono 
una condizione di progressiva di-
sumanizzazione che si manifesta 
attraverso una lenta metamorfosi 
psicofisica in robot, in pianta, in 
un ibrido jjriirpalesco La narra-
zione pare talvolta toccare il ge
nere della fantascienza, comun-
que sempre surreale, imperniata 
su una poetica che potremmo 
chiamare «del mutantei' nell'e-
sporre corpi in continua trasfor-
mazione. tin tratto stilistico che 
gli e valso, da parte di molta criti-
ca letteraria, il paragone con Ka
fka. 

I N EUROPA, COSi come in Ita
lia, il nome di Abe Kobo e lega
to soprattutto al bellissimo ro-

manzo La donna di sabbia, la cui 
trasposizione cinematografica di 
Teshigahara Hiroshi, altrettanto 
bella, venne premiala a Cannes. 
La donna di sabbia, del 1962, 
consacro Abe Kobo a un succes-
so di respiro internazionale. La 
storia racconta dello smammen-
to, fisico, del protagonista a cac-
cia di insetti in una zona deserti-
ca, del suo perdersi, psicologico, 
quando una donna to cattura nel
la buca di sabbia in cui we ; me
tamorfosi della negazione della 
liberta e del senso di oppressione 
che ne deriva. II libro use! anche 
in Italia per Longanesi (e poi n-
stampato da Guanda) sebbene a 
dieci anni dalla pubblicazione in 
Giappone. Molto tradotto negli 
Stati Uniti, Abe ha avuto invece, 
fino a oggi, meno fortuna in Ita
lia' qualche traduzione di raccon
ti e poi due romanzi, L 'area cilie-
gio (Spirali, 1989) e L'uomo sea-
tola (Emaudi, 1992) 

Insieme all'amico Oe Kenzabu-
ro, premio Nobel per la letteratu
ra nel 1994, si e fatto mterprete 
dei disagi e del malessere psico
logico dei giapponesi nei decenni 
successivi alia fine del conflitto 
mondiale, quando il paese diede 
una brusca accelerata verso un 
boom economico che al feticcio 
di uno sviluppo capitalista avreb-
be sacnficato la propria identita 
Abe e Oe hanno dato voce a una 
critica della modernizzazione da 
posizioni progressiste, Mishima 
Yukio, stessa generazione, stessa 
insoddislazione esistenziale, stes
sa pressante necessita di darsi 
delle risposte, da posizioni rea-
zionane nell'idealizzazione della 
tradizione e del passalo Se I'ispi-
razione e analoga a quella di Oe, 
la tecnica letteraria di Abe e tutta-
via molto diversa, al crudo reali-
smo dai tratti autobiografici del 
primo, o ai vortuosismi linguistici 
di Mishima, contrappone la forza 
di una fantasia visionana, di uno 
stile asciutto che sfida la sintassi, 
ragioni non ultime del suo cre-
scente successo. 

I 


