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Riviste 
 

Segnalazioni di sommari di riviste italiane e straniere 
 

a cura di Luigi Antonello Armando, Jutta Beltz, Luisella Canepa,  
Andrea Castiello d’Antonio, Silvano Massa, Paolo Migone, Pietro Pascarelli 

 
 
 
 
 

Questo servizio risponde alla domanda di informazione bibliografica e consente di individuare, 
seguire e col tempo confrontare il percorso culturale e scientifico che si esprime attraverso il 
gruppo di riviste considerato. Possono venire segnalate anche riviste che non vengono seguite 
regolarmente (alla pagina Internet http://www.psicoterapiaescienzeumane.it/riviste.htm vi è 
l’elenco di tutte le riviste segnalate dal 1984). Vengono segnalate regolarmente le seguenti sei 
riviste con questa cadenza annuale: sul n. 1 la rivista bimestrale The International Journal of 
Psychoanalysis (a cura di Pietro Pascarelli); sul n. 2 la rivista bimestrale Journal of the Ame-
rican Psychoanalytic Association (a cura di Jutta Beltz e Luisella Canepa) e la rivista trime-
strale The Psychoanalytic Quarterly (a cura di Andrea Castiello d’Antonio); sul n. 3 le riviste 
trimestrali Contemporary Psychoanalysis (a cura di Paolo Migone) e Revue Française de 
Psychanalyse (a cura di Luigi Antonello Armando); sul n. 4 la rivista mensile Psyche (a cura di 
Silvano Massa). Dopo gli indici e un sintetico riassunto di alcuni articoli ritenuti interessanti, 
viene pubblicato anche un commento sulla linea espressa dalla rivista considerata.  

 
 
 
Journal of the American Psychoanalytic Association 
(Bimestrale) 
Mental Health Resources, 44 West Bridge Street, Catskill, NY 12414-1620, USA 
http://apa.sagepub.com 
 

2017, Volume 65, n. 1 (febbraio) (pp. 5-NP23) 
 

JAPA New Author Prize 
Invited Readers 2016 
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Rosemary H. Balsam, «Freud, the Birthing Body, and Modern Life» 
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Book Essay: More Courtship Letters of Freud and Martha Bernays 
Gerhard Fichtner, Ilse Grubrich-Simitis, Albrecht Hirschmüller & Wolfgang Kloft, editors, 

Warten in Ruhe und Ergebung, Warten in Kampf und Erregung. Band 3. Frankfurt a.M.: 
S. Fischer Verlag, 2015 (Reviewed by Rita K. Teusch) 

Book Reviews 
Disciplinary and Interdisciplinary 

Elizabeth L. Auchincloss, The Psychoanalytic Model of the Mind. Washington DC: 
American Psychiatric Publishing, 2015 (Reviewed by Christopher Christian) 

Lynn Chancer & John Andrews, editors, The Unhappy Divorce of Sociology and Psycho-
analysis: Diverse Perspectives on the Psychosocial. New York: Palgrave Macmillan, 
2014 (Reviewed by Robert A. Paul) 

Psychoanalytic Purviews 
Robbie Duschinsky & Susan Walker, Juliet Mitchell and the Lateral Axis: Twenty-First-

Century Psychoanalysis and Feminism. New York: Palgrave Macmillan, 2015 (Re-
viewed by Linda H. Robinson) 

Joan Raphael-Leff, The Dark Side of the Womb: Pregnancy, Parenting, and Persecutory 
Anxieties. London: The Anna Freud Center, 2015 (Reviewed by Rosemary H. Balsam) 

Salman Akhtar, Shame: Developmental, Cultural, and Clinical Realms. London: Karnac, 
2016 (Reviewed by Marcia Cavell) 

Eugene J. Mahon, A Psychoanalytic Odyssey: Painted Guinea Pigs, Dreams, and Other 
Realities. London: Karnac, 2014 (Reviewed by Paul Schwaber) 

Book Reviewers 
ON THE WEB SITE: 

Letters to the Editor 
Nathan Kravis, «Nathan Kravis on Shulman’s “The Analyst’s Pleasure”» (JAPA, 4/2016) 
Michael Shulman, «Reply to Kravis» 

Korean Translation: Jonathan Lear, «The Fundamental Rule and Fundamental Value of Psy-
choanalysis» 

 
 
2017, Volume 65, n. 2 (aprile) (pp. 173-385) 
 
Research Articles 

Annie Atura, «Unpleasant Business: Rat, Jew, Payment, and Covenant in Freud’s Rat Man» 
Anne Erreich, «Unconscious Fantasy and The Priming Phenomenon» 
Britt-Marie Schiller, «The Primitive Edge of Creativity: Destruction and Reparation in 

Louise Bourgeois’s Art» 
Pumla Gobodo-Madikizela, «Response to Commentaries» [of the article «Psychological Re-

pair: The Intersubjective Dialogue of Remorse and Forgiveness in the Aftermath of Gross 
Human Rights Violations», JAPA, 2015, 63, 6] 

Plenary Address 
Salman Akhtar, «Open-mouthed and Wide-eyed: Psychoanalytic Reflections on Curiosity» 

Essay: Richard M. Gottlieb, «Reconstruction in A Two-Person World May Be More About The 
Present Than The Past: Freud and The Wolf Man, an Illustration» 

Panel Report: Irene Cairo, «It’s About Time: Temporality in Analysis» 
Book Reviews 

Past and Present 
Daniel Benveniste, The Interwoven Lives of Sigmund, Anna and W. Ernest Freud: Three 

Generations of Psychoanalysis. New York: International Psychoanalytic Books, 2015 
(Reviewed by Anne J. Adelman) 

Ernst Falzeder, Psychoanalytic Filiations: Mapping the Psychoanalytic Movement. Lon-
don: Karnac, 2015 (Reviewed by Michael Shulman) 

Nellie L. Thompson, editor, Play, Gender, Therapy: Selected Papers of Eleanor Galenson. 
London: Karnac, 2015 (Reviewed by Susan Kolod) 
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Julio Moreno, How We Became Human: A Challenge to Psychoanalysis. Lanham, MD: 
Rowman & Littlefield, 2014 (Reviewed by Julia A. Matthews-Bellinger) 

Experiential Knowing 
Bruce Fink, Lacan on Love: An Exploration of Lacan’s Seminar VIII, Transference. Mal-

den, MA: Polity Press, 2016 (Reviewed by Lewis A. Kirshner) 
Michel De M’Uzan, L’inquiétude permanente [Enduring Concern]. Paris: Gallimard, 2015 

(Reviewed by Dominique Scarfone) 
Cecilio Paniagua, Técnica psicoanalítica: Aportaciones de la psicología del yo [Psycho-

analytic Technique: Contributions of Ego Psychology]. Madrid: Tébar Flores, 2014 
(Reviewed by Mina Levinsky-Wohl) 

Rebecca Alpha Johnston Hurst, Surface Imaginations: Cosmetic Surgery, Photography, 
and Skin. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2015 (Reviewed by Rosemary 
H. Balsam) 

Marilyn Charles, Psychoanalysis and Literature: The Stories We Live. Lanham, MD: 
Rowman & Littlefield, 2015 (Reviewed by Murray M. Schwartz) 

Book Reviewers 
 
 
2017, Volume 65, n. 3 (giugno) (pp. 393-601) 
 
JAPA Prizes for 2016 
Barbara Reichenthal, «The Broken Self: Injured States in The Transference-Countertransfer-

ence Matrix» 
Robin Gordon Brown, «On Psychic Determinism» 

Linda A.W. Brakel, «Commentary On Brown» 
Golan Shahar & Linda C. Mayes, «Sidney Blatt’s Psychoanalytic Legacy: An Introduction» 

Golan Shahar & Linda C. Mayes, «Cognitive-Humanistic Psychodynamics: Sidney Blatt’s 
Theoretical-Philosophical Legacy» 

Patrick Luyten, «Personality, Psychopathology, and Health Through the Lens of Interper-
sonal Relatedness and Self-Definition» 

Beatrice Beebe & Frank Lachmann, «Maternal Self-Critical and Dependent Personality 
Styles and Mother-Infant Communication» 

John S. Auerbach & Diana Diamond, «Mental Representation in The Thought of Sidney 
Blatt: Developmental Processes» 

Emanuel Berman, «An Inclusive Psychoanalyst: Sidney Blatt’s Contribution in Perspective» 
Book Essay: Our Uneasy Relationship with The Natural World 

Sally Weintrobe, editor, Engaging with Climate Change: Psychoanalytic and Interdiscipli-
nary Perspectives. New York: Routledge, 2013; Pope Francis, Laudato Si’: On Care for 
Our Common Home. Huntington, IN: Our Sunday Visitor Publishing, 2015 (Reviewed 
by Lindsay L. Clarkson) 

Book Reviews 
Field Theory 

S. Montana Katz, editor, Metaphor and Fields: Common Ground, Common Language, and 
the Future of Psychoanalysis. New York: Routledge, 2013 (Reviewed by Matthew F. 
Shaw) 

Mauro Manica, Intercettare il sogno: Sviluppi traumatici e progressione onirica nel di-
scorso psicoanalitico. Roma: Borla, 2014 (Reviewed by Daria Colombo) 

Sex, Gender, Development 
Leticia Glocer Fiorini, Sexual Difference in Debate: Bodies, Desires, and Fictions. Lon-

don: Karnac, 2017 (Reviewed by Margarita Cereijido) 
Clotilde Leguil, L’être et le genre: homme/femme après Lacan [Being and Gender, 

Man/Woman after Lacan]. Paris: PUF, 2015 (Reviewed by Rachel Boué Widawsky) 
H. Spencer Bloch, Treating the Other Third: Vicissitudes of Adolescent Development and 

Therapy. London: Karnac, 2015 (Reviewed by Eileen Becker-Dunn) 
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Chinese Culture and Analysis 
Teresa Yuan, China: Un Nuevo comienzo para el Psicoanálisis [China: A New Beginning 

for Psychoanalysis]. Buenos Aires: Biebel, 2013 (Reviewed by Marco Posadas) 
Religion and Culture: Youval Rotman, Insanity and Sanctity in Byzantium: The Ambiguity of 

Religious Experience. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016 (Reviewed by 
Arnold D. Richards 

The Analyst’s Solitude and Search for Truth 
Daniel Gil, Errancias: Freud y Lacan en los pagos de San José de Mayo [Wanderings: 

Freud and Lacan in the Region of San José de Mayo]. Montevideo: Ediciones Trilce, 
2011 (Reviewed by Marie-Ange Pongis-Khandjian) 

 
 
2017, Volume 65, n. 4 (agosto) (pp. 609-NP23) 
 
Joachim Cauwe, «Stijn Vanheule & Mattias Desmet, The Presence of the Analyst in Lacanian 

Treatment» 
Robert Ehrlich, «Bion’s Agony in the Long Week-End» 
Essays 

Peter Loewenberg, «Freud as an Existential Humanistic Psychotherapist: The Case of Marga-
rethe» 

Judy L. Kantrowitz, «Reflections On Mortality: A Patient Faces Death» 
University Forum: Gabriel Ruiz, «Revitalizing The South Side of Chicago» 
Panel Report 

Carol W. Coutu, «Patients’ Illnesses: How They Affect Analysts and the Analytic Work» 
Book Essays 

Three Early Pioneers in The Psychoanalytic Study of Fairy Tales 
Géza Ròheim, Fire in the Dragon and Other Psychoanalytic Essays on Folkore. Princeton, 

NJ: Princeton University Press, 1992; Marie-Luise von Franz, An Introduction to the 
Psychology of Fairy Tales. Zürich, CH: Spring Publication, 1973; Bruno Bettelheim, 
The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales. New York: 
Knopf, 1976 (Reviewed by Robert S. White) 

Three Books on The Grounding Principles and Techniques of Contemporary Psychoanalysis 
Robin S. Brown, Psychoanalysis beyond the End of Metaphysics: Thinking towards the 

Post-Relational. New York: Routledge, 2017; Annie Reiner, Of Things Invisible to 
Mortal Sight: Celebrating the Work of James S. Grotstein. London: Karnac, 2017; 
Donnel B. Stern Relational Freedom: Emergent Properties of the Interpersonal Field. 
London: Routledge, 2015 (Reviewed by S. Montana Katz) 

Book Reviews 
History in Psychoanalysis  

George Makari, Soul Machine: The Invention of the Modern Mind. New York: Norton, 
2015 (Reviewed by Dale Boesky) 

Charlotte Berardt, The Third Reich of Dreams: The Nightmares of a Nation, 1933-1939. 
New York: Quadrangle Books, 1968 (Reviewed by Frances Lang) 

Volney Gay, On the Pleasures of Owning Persons: The Hidden Face of American Slavery. 
New York: International Psychoanalytic Books, 2016 (Reviewed by Joan D. Hedrick) 

Anna Bentinck van Schoonheten, Karl Abraham: Life and Work, a Biography. London: 
Karnac, 2016 (Reviewed by Anna Balas) 

Living Life: Thomas H. Ogden, Reclaiming Unlived Life: Experiences in Psychoanalysis. 
New York: Routledge, 2016 (Reviewed by Richard L. Munich) 

Book Reviewers 
Korean Translation: Steven H. Cooper, Reflections on the Analyst’s “Good Enough” Capacity 

to Bear Disappointment, with Special Attention to Repetition 
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2017, Volume 65, n. 5 (ottobre) (pp. 773-938) 
 

Jonathan House, «The Ongoing Rediscovery of Après-Coup as a Central Freudian Concept» 
Nathan Kravis, «The Googled and Googling Analyst» 
The Analyst’s Use of Multiple Models in Clinical Work 

Richard B. Zimmer, «Introduction» 
Lucy LaFarge, «From “Either/or” to “And”: The Analyst’s Use of Multiple Models in Clini-

cal Work» 
Rachel B. Blass, «Committed to a Single Model and Open to Reality» 
Steven H. Cooper, «The Analyst’s “Use” of Theory or Theories: The Play of Theory» 

Book Reviews 
Psychoanalysis and Society 

Susan S. Levine, Dignity Matters: Psychoanalytic and Psychosocial Perspectives. London: 
Karnac, 2016 (Reviewed by Marcia Cavell) 

Joseph J. Fins, Rights Come to Mind: Brain Injury, Ethics, and the Struggle for Con-
sciousness. New York: Cambridge University Press, 2015 (Reviewed by Robert M. 
Galatzer-Levy) 

Patricia R. Everett, Corresponding Lives: Mabel Dodge Luhan, A.A. Brill, and the Psy-
choanalytic Adventure in America. London: Karnac, 2016 (Reviewed by Sybil Hould-
ing) 

Hanni Mann-Shalvi, From Ultrasound to Army: The Unconscious Trajectories of Mascu-
linity in Israel. London: Karnac, 2016 (Reviewed by David E. Scharff & Jill Savege 
Scharff) 

Psychoanalytic Writing 
Eugene J. Mahon, Rensal the Redbit: A Psychoanalytic Fairy Tale. London: Karnac, 2015 

(Reviewed by Elena Balashova-Shamis) 
Arlene Heyman, Scary Old Sex. New York: Bloomsbury, 2016 (Reviewed by Fred Griffin) 

Psychoanalysis and Theory 
Sarah Nettleton, The Metapsychology of Christopher Bollas: An Introduction. New York: 

Routledge, 2017 (Reviewed by Marshal Mandelkern) 
Paul Schimmel, Sigmund Freud’s Discovery of Psychoanalysis: Conquistador and 

Thinker. New York: Routledge, 2014 (Reviewed by Humphrey Morris) 
Eduardo Issaharoff & Benziòn Winograd, Comunicación en sesión: Acerca de los aportes 

de David Liberman al psicoanálisis [Communication in Session: David Liberman’s 
Contributions to Psychoanalysis]. Buenos Aires: Biebel, 2016 (Reviewed by Rodrigo 
Barahona) 

Book Reviewers 
Erratum 
 
 

2017, Volume 65, n. 6 (dicembre) (pp. 945-1139) 
 

Gregory S. Rizzolo, «The Specter of the Primitive» 
Henry C. Markman, «Presence, Mourning, and Beauty: Elements of Analytic Process» 
Mitchell Wilson, «Body and Symbol: Introduction to Hansbury and Commentators» 

Griffin Hansbury, «The Masculine Vaginal: Working With Queer Men’s Embodiment at the 
Transgender Edge» 

Commentaries on Hansbury  
Avgi Saketopoulou, «Between Freud’s Second and Third Essays on Sexuality» 
Donald Moss, «Pussy Riot» 
Francisco J. González, «The Edge is a Horizon» 
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Book Essay: About Losing and Being Lost Without Anna Freud’s “Revolutionary Overhaul” 
Nick Midgley, Reading Anna Freud. London: Routledge, 2013; Daniel Benveniste, editor, 

Anna Freud in the Hampstead Clinic: Letters to Humberto Nagera. New York: Interna-
tional Psychoanalytic Books, 2015 (Reviewed by Justine Kalas Reeves) 

Book Reviews 
Dreaming, One Way or Another 

Andrea Marzi, editor, Psychoanalysis, Identity, and the Internet: Explorations into Cyber-
space. London: Karnac, 2016 (Reviewed by David Goldenberg) 

Sharon Sliwinski, Dreaming in Dark Times: Six Exercises in Political Thought. Minneapo-
lis, MN: University of Minnesota Press, 2017 (Reviewed by Frances Lang) 

French and English Masters 
André Green, The Work of the Negative. New York: Free Association Books, 1999 (Re-

viewed by Robert S. White) 
Florence Guignard, Quelle Psychanalyse Pour le XXIe Siècle? Tome 1. Concepts Psycha-

nalytiques en Mouvement [What Psychoanalysis for the Twenty-first Century? Vol. 1: 
Concepts of the Psychoanalytic Movement]. Montreuil sous Bois, F: Editions 
d’Ithaque, 2015 (Reviewed by Laura Kleinerman) 

John Forrester, Thinking in Cases. Malden, MA: Polity Press, 2017 (Reviewed by Paul 
Schimmel) 

Book Reviewers 
 
 

Commento sul Journal of the American Psychoanalytic Association 
 
Jutta Beltz*, Luisella Canepa** 
 

Notiamo che parecchi articoli del Journal of the American Psychoanalytic Association 
(JAPA) del 2017 si riferiscono al pensiero e alla biografia di Freud e di altri pionieri della psi-
coanalisi, come anche accennava Pietro Pascarelli nel suo commento sull’International Journal 
of Psychoanalysis di questa stessa annata, pubblicato a pp. 162-163 del n. 1/2018 di Psicotera-
pia e Scienze Umane. Questi riferimenti affiancano i contributi riguardanti i temi attuali come 
le nuove tecnologie, la femminilità, la fine della vita, oltre naturalmente ai temi teorico-tecnici. 
L’interesse per le radici della psicoanalisi rappresenta forse un tentativo di chiarificazione, da 
una parte, nell’attuale confusione nel mondo e, dall’altra, per quanto concerne la nostra disci-
plina in questo periodo di post-pluralismo, una ricerca di riferimenti necessari per ulteriori ap-
profondimenti e integrazioni. 

Un approccio alla realtà del post-pluralismo è presentato nel n. 5/2017 da Richard Zimmer 
che introduce una discussione sui vari modi di usare diversi modelli teorici della mente nel la-
voro clinico. La molteplicità degli approcci teorici disponibili permette all’analista di osservare 
i processi attivi nell’incontro analitico e di allargare i suoi strumenti d’intervento. Questa realtà 
costringe gli analisti a scegliere tra integrazione di due o più modelli, con difficoltà concettuali 
metapsicologiche, oppure di restare “fedeli” a una scuola di pensiero rischiando un’eccessiva 
chiusura sul piano clinico. Rachel B. Blass invece afferma che i modelli analitici siano modi 
per guardare il mondo e che l’adesione a un unico riferimento faciliti l’apertura verso la realtà. 
Lucy LaFarge argomenta che gli analisti cresciuti nell’era post-pluralista abbiano sviluppato 
una teoria personale centrale che integra nozioni teoriche e influenze esercitate da colleghi ca-
paci di aumentare la comprensione nella situazione analitica. Invece Steven H. Cooper, essendo 
scettico rispetto alla possibilità di  integrare  varie teorie,  favorisce comunque l’utilizzo di pro-
spettive multiple che rendano giustizia alla complessità del mondo interno del paziente. 

                                                 
* Via Arpesani 5, 20129 Milano, E-Mail <giubel1@virgilio.it>. 
** Via Eustachi 19, 20133 Milano, E-Mail <luisella.canepa@gmail.com>. 
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Tornando a Freud, vediamo come la sua personalità sia delineata da Peter Loewenberg (n. 
4/2017) tramite l’intervista rilasciata nel 2006 al giornalista Peter Roos da Margarethe Walter 
che esprime la sua riconoscenza per Freud che in una sola seduta risolse le sue difficoltà. Il re-
soconto dettagliato permette di riconoscere la fermezza e la naturalezza del suo approccio, la 
valorizzazione delle capacità, dell’autodeterminazione e della responsabilità in una relazione 
basata sulla mutualità e sull’etica. I resoconti delle terapie di Bruno Walter e di Marie Bonapar-
te condividono queste stesse caratteristiche. Abbiamo poi tre interventi di approfondimento cri-
tico, il primo dei quali si riferisce al caso dell’Uomo dei topi: Annie Atura (n. 2/2017) collega il 
conflitto tra ammirazione e disconoscimento del giudaismo dell’ateo Freud alla soppressione 
dal testo sopra citato di contenuti relativi a tale religione e cultura. Richard M. Gottlieb – che è 
stato Associate Editor del JAPA, recentemente scomparso – nel n. 2/2017 a sua volta affronta 
dal punto di vista della psicologia bi-personale il processo di ricostruzione in psicoanalisi con il 
caso dell’Uomo dei lupi: nel trattamento di Pankejeff la ricostruzione clinica proposta ripetiti-
vamente da Freud rappresenta la relazione nel presente della diade analitica. Sarah Ackerman 
(n. 1/2017) discute il concetto di “sentimento oceanico” verso il quale Freud manifestò la pro-
pria diffidenza in uno scambio con Romain Rolland nel 1927. Ackerman coglie nel romanzo 
del 1851 Moby Dick di Herman Melville la centralità di questo sentimento collegandolo 
all’istinto di morte. La resistenza di Freud è ricondotta alla dominanza del modello edipico, al 
possibile rischio insito nel rapporto duale infantile, e al suo prolungato evitamento della teoriz-
zazione dell’istinto di morte.  

Tra gli psicoanalisti del passato che vengono riproposti con attenzione alla loro teorizzazio-
ne o alla loro personalità, Joachim Clauwe, Stijn Vanheule e Mattias Desmet riprendono (n. 
4/2017) l’approccio di Lacan al transfert alla luce dei suoi concetti di base: il Simbolico, 
l’Immaginario e il Reale. Lacan riconosce il coinvolgimento nell’analista del Reale: in partico-
lare il paziente è “invitato” a esplorare quelle fasi in cui l’analista è realmente presente in 
un’esperienza eccessiva o senza senso. In questa situazione le libere associazioni sono sospese 
e sostituite dalla visione dell’analista come sconosciuto, configurando così “una traumatizza-
zione terapeutica” elaborabile nella nevrosi di transfert. Robert Ehrlich (n. 4/2017) a sua volta 
commenta il primo volume dell’autobiografia di Bion (1985) dal titolo La lunga attesa, che 
riguarda la sua infanzia e giovinezza fino alla sua esperienza come comandante di carri armati 
nella prima guerra mondiale. È evidenziata la sua tendenza a un’eccessiva autocritica, collega-
bile alla svalutazione da parte dei genitori nell’infanzia, poi nel periodo bellico alla sua codar-
dia. Bion offre le proprie esperienze emotive, in particolare di perdita, riferendosi più ai fatti 
che non al mondo interno. Il tema dell’inconoscibilità della verità sottende questo percorso, con 
l’incertezza relativa in particolare alla comprensione degli affetti.  

Nel n. 3/2017 ampio spazio è dedicato a Sidney Blatt, costruttore di ponti tra varie discipli-
ne e prospettive, capace di integrare teoria, ricerca empirica e pratica clinica, basandosi sui tre 
pilastri cognitivi, umanistici e psicodinamici (per una sintesi della sua linea di ricerca, si riman-
da all’articolo dello stesso Blatt a pp. 747-764 del n. 4/2006 di Psicoterapia e Scienze Umane, e 
alla recensione a pp. 405-407 del n. 3/2007). La sua opera è ricordata in cinque articoli: Golan 
Shahar e Linda C. Mayes descrivono come le fasi della vita di Blatt abbiano determinato lo svi-
luppo della sua teorizzazione; le rappresentazioni mentali, che costituivano il centro del suo 
interesse, sono state studiate prima dal punto di vista cognitivo, in seguito è stato integrato 
l’approccio rogersiano nel modello a due configurazioni basato sulla “relazionalità” e la “defi-
nizione del Sé” (cioè “dipendenza” e “autonomia”, a partire dalla polarità anaclitico/introiettivo 
di cui parlò Freud), rimanendo fermamente legato all’inconscio psicodinamico freudiano. Pa-
trick Luyten approfondisce la teoria sullo sviluppo della personalità nell’interazione dialettica e 
sinergica di queste due dimensioni. Beatrice Beebe e Frank Lachmann presentano uno studio 
sull’influenza reciproca nella comunicazione madre-bambino che conferma la teorizzazione di 
Blatt sulla personalità adulta. John S. Auerbach e Diana Diamond ripercorrono lo sviluppo del-
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la sua concettualizzazione delle rappresentazioni mentali partendo da un approccio cognitivo-
evolutivo e dalla Psicologia dell’Io verso un modo sempre più relazionale. Emanuel Berman, 
infine, sottolinea la caratteristica inclusiva del contributo di Blatt alla teoria psicoanalitica, frut-
to dell’integrazione di pratica clinica e ricerca empirica sistematica. 

Venendo ora a temi attuali abbiamo gli scritti teorici che puntualizzano e approfondiscono 
concetti psicoanalitici. Jonathan House (n. 5/2017) considera il concetto di Nachträglichkeit (o 
après-coup) fondamentale per quattro processi mentali alla base della teorizzazione freudiana: 
il trauma psichico, la rimozione, lo sviluppo dell’inconscio e la sessualità infantile. Ripercor-
rendo l’evoluzione del concetto nella storia della psicoanalisi, in particolare negli scritti di La-
planche, House conclude che l’après-coup, essendo all’origine dei processi mentali, determina 
il soggetto umano come creatura sessuale che ha desideri e che crea significati. Robin Gordon 
Brown (n. 3/2017) indaga la confusione teorica e terminologica intorno al determinismo psichi-
co, concetto introdotto da Freud, e considerato da Charles Brenner (1955) un’ipotesi fondamen-
tale della psicoanalisi; ne presenta una versione ristretta e ne discute le ripercussioni sulla teoria 
e pratica clinica attuali. Abbiamo nel n. 2/2017 un aggiornamento di Anne Erreich sul concetto 
di fantasia inconscia in una visione pluralistica con il cognitivismo e la psicologia dello svilup-
po; ridefinisce le fantasie inconsce come «intersezione tra desideri endogeni, percezione veri-
tiera di eventi esogeni e ingenue interpretazioni» (p. 198), sottolineando come la psicologia del-
lo sviluppo abbia confermato la capacità del bambino di codificare fin dalla nascita le esperien-
ze fisiche e sociali (si veda l’articolo di Susan Coates nel n. 4/2016). Particolarmente nel trau-
ma si innesca il trasferimento di esperienze del passato nel presente con possibile produzione di 
distorsioni e annullamenti. Nello stesso n. 2/2017 Salman Akhtar presenta un’ampia visione 
sulla curiosità, interrogandosi sulla sua origine, autonoma o istintuale, sugli scopi, la psicopato-
logia e i risvolti clinici; ne valorizza l’impatto socioculturale e segnala l’attuale rapidità 
all’adattamento, che può portare a un “sonnambulismo cognitivo”. Nell’ambito psicoanalitico, 
purtroppo, è frequente il rifiuto di modelli alternativi a danno del dialogo; nulla comunque su-
pera la curiosità per la fine dell’esistenza, cui Akhtar dedica un’ironica poesia. Un contributo di 
Henry C. Markman (n. 6/2017) concerne i momenti trasformativi che richiedono il lavoro 
dell’analista riguardo alla sua presenza e disponibilità tramite l’apertura del proprio spazio 
all’altro, che necessita dell’elaborazione della perdita dell’oggetto interno gratificante; la rottu-
ra dei confini Sé-altro può permettere un’esperienza estetica condivisa, la bellezza, esperienza 
cruciale nel trattamento, e comune anche nella vita di tutti i giorni. 

Entrando in campi più specifici, un approfondimento teorico della femminilità è proposto 
da Dianne Elise (n. 1/2017), che utilizza la concettualizzazione di erotismo materno di Julia 
Kristeva come base per la comprensione della vitalità psichica e somatica propria della relazio-
ne analitica. L’erotismo materno, desiderio della madre e per la madre, teso al legame e al suo 
rilasciarsi in una conflittualità di impulsi, coinvolge entrambi con eccitazione di tutte le parti 
del corpo, delineandone la vita emotiva. Rosemary H. Balsam, sempre nel n. 1/2017, ripercorre 
la storia della sessualità corporea femminile che comprende anche il parto. È un tema finora 
trascurato dall’approccio freudiano, che da un iniziale apprezzamento della femminilità passò 
alla visione fallocentrica che persistette nei suoi seguaci. Sono segnalati gli apporti che sfidano 
concetti quali la centralità edipica e propongono l’approfondimento del piacere sessuale, della 
gravidanza e del parto. Leon Hoffman commenta proponendo il dibattito tra Alfred Adler 
sull’universalità della masculine protest (la “protesta virile”) e Freud, che ricorda come i bam-
bini credano nel possesso per tutti dell’organo genitale maschile, non conoscendo quindi la sva-
lutazione della donna. Nel sesto numero Mitchell Wilson introduce una posizione del tutto di-
versa sulla tematica corpo-mente presentata dallo psicoanalista trans-sessuale Griffin Hansbury; 
nel suo interessante articolo “The Masculine Vaginal: Working with Queer Men’s Embodiment 
at the Transgender Edge” mette in discussione il collegamento tra forma anatomica e funzione 
e con questo il legame tra corpo e rappresentazione. L’illustrazione del caso di un paziente o-
mosessuale serve per teorizzare il “vaginale mascolino” come controparte accogliente simboli-
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ca del fallico, toccando uno dei pilastri della teoria della mente nonché le concettualizzazioni su 
genere e sessualità. Le questioni fondamentali sollevate da questa esposizione coerente con lo 
Zeitgeist sono approfondite da Francisco González, Donald Moss e Avgi Saketopoulou. 

Altro tema riguardante il percorso della vita è quello del tempo e della morte. Irene Cairo 
introduce il panel del n. 2/2017 confrontando l’approccio della filosofia e della fisica sulla rela-
tività con quello psicoanalitico di passato, presente e futuro, con l’atemporalità dell’inconscio e 
il perpetuo presente intrapsichico del trauma. Tra gli interlocutori Donnel B. Stern prospetta 
una mente in continuo rinnovamento di passato e presente, collegata al suo concetto clinico di 
“esperienza non formulata”. Haydée Faimberg propone una temporalità psichica basandosi sui 
concetti di as yet e di Nachträglichkeit, mentre a sua volta Warren Poland riflette sull’imper-
manenza come principio organizzatore principale della nostra mente riproponendo il suo artico-
lo “Slouching towards mortality: Thoughts on time and death” (n. 4/2016). Questo articolo è 
citato, assieme allo scritto di Freud del 1915 Caducità, da Judy L. Kantrowitz (n. 4/2017) che 
affronta il tema difficile e poco discusso della morte dei pazienti seguendone le varie fasi; evi-
denzia la difficoltà di accettare la perdita quando il futuro si annulla, ma anche, con Freud, la 
capacità di tollerare la propria impotenza e di vivere le risorse del presente. Questo tema, tra-
scurato dalle istituzioni, è riproposto da Carol W. Coutu in un panel nel n. 4/2017. La modera-
trice Caryle Perlman rileva nei terapeuti il sovrapporsi continuo di ricordi riattivati di perdite 
personali rispetto a dubbi professionali, e il ricorso all’autoanalisi. Il discussant Theodore Ja-
cobs riconosce la difficoltà della terapia per la mancanza di uno specifico riferimento teorico, di 
esperienza personale, e per la paura della propria morte che si accentua; oltre 
all’interpretazione, il terapeuta manterrà la costanza della propria presenza con comprensione e 
accompagnamento. 

Da segnalare infine l’illuminante articolo di Nathan Kravis “The Goggled and Googling 
analyst” (n. 5/2017), che getta luce su un aspetto di cambiamento della realtà, analitica e non 
solo, dovuto all’influenza crescente e imprevedibile delle nuove tecnologie con la loro stupefa-
cente potenzialità. Esse favoriscono la trasparenza che spinge da un lato verso il controllo onni-
potente, e dall’altro verso l’omogeneizzazione dell’esperienza risultando in un egalitarismo e 
livellamento volti a minimizzare l’invidia. Inoltre alimentano l’odio per il pensiero e per la di-
stinzione, e in questo modo rappresentano un attacco all’interiorità in generale e all’identità 
analitica in particolare. Il principio di realtà digitale, secondo il quale il livellamento è deside-
rabile e fattibile, può essere contrastato dall’antidoto della situazione “privata” analitica. 
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Andrea Castiello d’Antonio* 
 

Con il 2017 il Quarterly è giunto al suo ottantaseiesimo anno di vita, e al settimo anno della 
nuova direzione che fa capo a Jay Greenberg – nato a Brooklyn, New York, il 3 ottobre 1942 – 
il quale ha assunto la direzione della rivista tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011. 

Scorrendo i titoli di questa annata, al clinico salteranno subito agli occhi i contributi che 
trattano in modo esplicito e immediato alcune delle situazioni topiche della relazione analista-
analizzando. Tra gli articoli di questo genere se ne possono segnalare alcuni, iniziando da quel-
lo di Richard Tuch sulle Freie Einfälle, le associazioni libere, a cui fa riscontro l’attenzione 
ugualmente sospesa del terapeuta, come sintetizzata da Freud in una pagina del lavoro del 1912 
Consigli al medico nel trattamento psicoanalitico: «Si stia ad ascoltare e non ci si preoccupi di 
tenere a mente alcunché» (Opere, 6, p. 533. Torino: Boringhieri, 1974). Nell’articolo di Tuch, 
«Shifting between alternative modes of cognition: Can free association, in and of itself, prove 
therapeutic?» (n. 2/2017), risalta il “potere terapeutico” dell’associare liberamente che, in que-
sto caso, è visto soprattutto come una potente spinta nell’aiutare il paziente a distinguere tra una 
riflessione-cognizione attiva e una passiva. Recuperando in tal modo un aspetto qualitativamen-
te rilevante della classica regola fondamentale, che è considerata come una condizione necessa-
ria ma non sufficiente per essere di assistenza al paziente nel prendere contatto con porzioni 
sempre più ampie del suo mondo interiore. 

Thomas Ogden, in «Dreaming the analytic session: A clinical essay» (n. 1/2017), richia-
mandosi a Bion e a Grotstein, propone una singolare esperienza finalizzata ad aiutare il pazien-
te a sognare i propri sogni non sognati o interrotti, un’esperienza – quella di sognare le sedute 
di analisi – che si pone nello spazio terzo, tra il paziente e l’analista: si tratta di ciò che l’autore 
chiama the unconscious analytic third, creato dalla coppia analitica e sperimentato separata-
mente dai due attori del processo analitico. In questo articolo Ogden riporta tre casi illustrativi e 
avverte il lettore che non vi è necessità di utilizzare alcuna “tecnica”, pena rendere la seduta di 
analisi generica e impersonale: pertanto ogni analista dovrebbe trovare la propria strada perso-
nale per sognare ogni sessione con ciascun paziente. 

Daria Colombo tratta un’esperienza speciale e sicuramente poco discussa che può coinvol-
gere la coppia analitica, vale a dire il trasferimento dell’analista da un luogo a un altro («The 
analyst’s relocation: Analysis terminable, interminable, and dislocated», n. 1/2017). Si tratta di 
un evento che sottolinea l’importanza del contratto analitico ma che, a ben vedere, ha caratte-
rizzato molte storie di analisti, soprattutto degli analisti europei costretti dal nazismo a ricollo-
carsi in altre nazioni. I pochi contributi scritti sul trasferimento dell’analista puntano l’atten-
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zione sul come gestire gli aspetti di realtà della vicenda che intrudono nella relazione transfera-
le. L’autrice utilizza invece il vertice della teoria delle relazioni oggettuali per discutere lo 
scompiglio che può creare il trasferimento, includendo una sorta di annichilimento temporaneo 
della capacità di pensare dell’analista. Tra le poche fonti utilizzabili per ampliare l’orizzonte su 
tale tema si possono citare le due seguenti, risalenti agli anni 1970: Z.A. Aarons, «The analyst’s 
relocation: Its effects on the transference – parameter or catalyst» (International Journal of 
Psychoanalysis, 1975, 56, 3: 303-319), e S.S. Weiss, «Some thoughts and clinical vignettes on 
translocation on an analyst practice» (International Journal of Psychoanalysis, 1972, 53, 4: 
505-513).  

Alcuni contributi si pongono sulla linea del recupero di aspetti classici e noti della clinica 
analitica, rivitalizzandone le dimensioni e unendo a essi delle riflessioni di genere teorico. Un 
esempio di tale modo di procedere è dato dal contributo sull’ipocondria da parte di Georgios 
Stathopoulos che propone una ricerca sul tema attraverso la letteratura di lingua inglese e fran-
cese («Hypochondria: A review of its place in psychoanalytic theory», n. 2/2017). 

Di particolare spessore se visti nell’ottica della originalità risultano essere i seguenti contri-
buti. Nel contesto di un trend che vede da tempo la psicoanalisi orientata sulla china ferenczia-
na dell’offrire maggiore risalto all’aspetto, per così dire, “materno” della relazione terapeutica 
(e forse anche della femminilizzazione delle professioni di aiuto in senso generale, e della psi-
coanalisi in specie), Michael Diamond (n. 2/2017) sottolinea il ruolo e il significato del “terzo”, 
cioè del padre. Recuperando la figura paterna e la funzione paterna, in certo senso “contro” il 
baricentrismo posizionato sulla madre – e andando contro ciò che è descritto come un vero e 
proprio bias rispetto alla visione della “diade” madre-figlio/a – sono poste dall’autore in rilievo 
le funzioni simboliche e reali-concrete della figura paterna, indispensabili per schiudere lo spa-
zio simbolico della terzietà nel mondo psicologico dei figli.  

I lavori di Donald Winnicott e di Wilfred Bion costituiscono la base di partenza per Ofra 
Eshel, analista della Israel Psychoanalytic Society and Institute, al fine di proporre nel suo con-
tributo dal titolo «From extension to revolutionary change in clinical psychoanalysis: The radi-
cal influence of Bion and Winnicott» (n. 4/2017) una visione integrativa. Infatti, partendo dalla 
constatazione che i lavori di Winnicott e dell’ultimo Bion si distanziano notevolmente dalla 
psicoanalisi “tradizionale” (ad esempio il concetto bioniano di “trasformazione in O”, ma anche 
l’intera revisione del lavoro clinico che caratterizza il Winnicott impegnato sul concetto di re-
gressione), l’autrice propone una connessione tra queste innovazioni radicali e la teoria classi-
ca. Definendo tale possibile area di integrazione Quantum Psychoanalysis, Ofra Eshel si ri-
chiama alla coesistenza, in fisica, della teoria classica con la fisica quantistica. 

Dominique Scarfone (n. 1/2017) parte da un riesame globale delle opinioni di Freud sul 
trauma al fine di vedere se e come sia possibile riconciliare la teoria pulsionale della psicopato-
logia con la nozione di trauma. È richiamato soprattutto il contributo di Freud sulle nevrosi di 
guerra – Introduzione al libro “Psicoanalisi delle nevrosi di guerra” (1919). Opere, 9: 71-75 
Torino: Boringhieri, 1977 – ma anche il lavoro di Jean Laplanche sul significato della teoria 
della seduzione per la psicoanalisi di oggi. Curiosamente non sono presi in esame altri contribu-
ti classici sulle nevrosi di guerra, quelli che derivarono dalle esperienze sul campo elaborate da 
Ferenczi, Simmel e Jones, presentate nel settembre del 1918 al Quinto Congresso Internaziona-
le di Psicoanalisi svoltosi a Budapest (vedi S. Ferenczi, K. Abraham, E. Simmel & E. Jones, 
Psychoanalysis and the War Neuroses. London: International Psychoanalytic Press, 1921). Sul 
tema del trauma va anche segnalata, nel n. 1/2017, la recensione di Ira Brenner del libro di John 
Fletcher Freud and the Scene of Trauma (New York: Fordham University Press, 2013). 

Nell’annata 2017 sono presenti alcuni contributi di analisti italiani, iniziando con l’articolo 
di Elena Molinari, di Pavia, centrato su un tema originale com’è quello del concetto di comfort 
applicato alla situazione analitica (n. 2/2017). La dimensione dell’“essere insieme” analista e 
paziente, nel corso delle sedute, ha sempre attratto l’attenzione dei clinici e, in questo caso, il 
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divano e la sedia divengono elementi di indicazione e di studio sul processo di trasformazione 
analitica del paziente (da notare che tale riflessione si applica anche alle terapie cosiddette “a 
bassa frequenza”). 

Vincenzo Bonaminio, di Roma, interviene con due saggi, il primo sull’anima “analitica” 
del Winnicott pediatra, e il secondo su un particolare fenomeno clinico definito dall’autore 
transference before transference (n. 3/2017), costituito dall’influenza che una situazione tran-
sferale con un paziente può determinare in un secondo paziente, che è contemporaneamente in 
analisi con il primo, presso il medesimo analista (n. 4/2017). 

Anche nelle recensioni il Quarterly conferma la sua identità di rivista indipendente, presen-
tando volumi che spaziano in un range assai ampio di tematiche; ad esempio, nel n. 2/2017 è 
discusso un recente libro sulla tecnica proiettiva di Hermann Rorschach (un testo che è stato 
appena tradotto in italiano: Damion Searls, Macchie di inchiostro. Traduzione di B. Alessandro 
D’Onofrio. Milano: Il Saggiatore, 2018), e nel n. 3/2017 trova posto la segnalazione di un libro 
del 2015 su Shakespeare e la psicoanalisi (Carolyn E. Brown, Shakespeare and Psychoanalytic 
Theory, pubblicato da una casa editrice poco nota ma molto interessante come è Bloomsbury di 
Londra, che ha appena proposto, a firma di John Steen, Affect, Psychoanalysis, and American 
Poetry. This Feeling of Exaltation, 2018). 

Sempre nell’ambito delle recensioni sono da segnalare due testi che si occupano della sem-
pre viva questione della formazione psicoanalitica. Nel n. 3/2017 è recensito Psychoanalytic 
Education at the Crossroads: Reformation, Change, and the Future of Psychoanalytic Train-
ing, il recente libro di Otto F. Kernberg pubblicato nel 2016 da Routledge. E nel n. 4/2017 Jo-
seph Reppen commenta The Future of Psychoanalysis: The Debate About the Training Analyst 
System, un bel libro curato da Peter Zagermann, pubblicato da Karnac nel 2017 e segnalato a 
pp. 647-648 del n. 4/2017 di Psicoterapia e Scienze Umane. 

Nello spazio dedicato alle recensioni-saggio trova posto un commento assai ampio di Mar-
tin A. Silverman – uno dei quattro associate editors, facente parte del board of directors del 
Quarterly – dal titolo «On the Birth and Development of Psychoanalytic Field Theory» che è 
proposto suddiviso in due parti pubblicate sugli ultimi due numeri del 2017. In questo commen-
to sono presi in esame diversi testi con l’intento di mostrare una linea di sviluppo della psicoa-
nalisi, partendo dalle sue origini freudiane “neuropsicologiche”, basate sulla “cura” e sul rap-
porto uno-a-uno, fino ad arrivare al campo bipersonale e all’ottica intersoggettiva. Al proposito, 
è da notare che nelle pagine del Quarterly è sempre presente una forte attenzione verso le ri-
flessioni che si basano sulla teoria delle relazioni oggettuali e sulla tradizione interpersonale. 

Nel n. 4/2017 del Quarterly Gina Atkinson, nella sezione degli Abstracts delle riviste stra-
niere, recensisce questa volta Psicoterapia e Scienze Umane (questa recensione è disponibile 
alla pagina Internet www.psicoterapiaescienzeumane.it/RassStampa.htm, dove vi è la Rassegna 
stampa di Psicoterapia e Scienze Umane); nel n. 1/2017 è recensita da Rita K. Teusch la rivista 
tedesca Psyche. Zeitschrift Für Psychoanalyse Und Ihre Anwendungen. 

In sintesi, l’annata 2017 si presenta composta da ventiquattro articoli originali, una comuni-
cazione breve, cinque recensioni-saggio, ventiquattro recensioni, due segnalazioni di riviste 
straniere e un commento sul film di Nicholas Ray del 1955 Gioventù bruciata (Rebel without a 
Cause). Alla fine del n. 4/2017 compaiono, come sempre, le due sezioni dell’indice generale 
del volume, ordinato per sezioni, e l’indice dei nomi.  

Come in altre annate, gli autori dei contributi pubblicati in questi quattro numeri della rivi-
sta sono perlopiù analisti didatti e supervisori degli istituti e dei centri di psicoanalisi, ma è dato 
spazio anche a psichiatri e ad accademici della psichiatria. Tra i recensori, un contributo note-
vole continuano a darlo persone come Aaron H. Esman, di New York, che firma tre recensioni 
nell’annata 2017. Nel complesso, è dunque molto ampio lo spazio dell’annata 2017 che è dedi-
cato ai confronti tra tematiche cliniche e teoriche, mentre la dimensione della storia della psico-
analisi appare meno presente (anche nelle bibliografie che corredano gli articoli) rispetto ad 
anni precedenti. 
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La rivista Sestante, col sottotitolo “Rivista scientifica di valutazione nella salute mentale, 
dipendenze patologiche e salute nelle carceri”, è diretta da Paolo Ugolini. Il n. 1 è del settembre 
1994 ed era dei Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) di Cesena e Forlì, poi dal n. 3/1996 
fino al 2007 solo del SerT di Cesena, e con il n. 27 divenne una rivista a carattere divulgativo di 
sei SerT e sette Comunità Terapeutiche dell’Area Vasta Romagna. Dal maggio 2015 è la Rivi-
sta dell’“Osservatorio Epidemiologico del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e 
Salute nelle Carceri” della Regione Emilia-Romagna. Nella redazione vi è un “Comitato Scien-
tifico e di Redazione” di 10 membri e un “Comitato consultivo” con tutti i Direttori dei DSM 
regionali. I contatti della redazione sono i seguenti: tel. 051-5277072, cell. 334-6205675, E-
Mail <paolo.ugolini@auslromagna.it>. Questo n. 5/2018 è dedicato ai quarant’anni della Legge 
180/1978, e contiene articoli di professionisti dei Servizi pubblici e non profit, dei DSM di va-
rie città dell’Emilia-Romagna e dell’Università degli Studi di Bologna. [Paolo Migone] 
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