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Riviste 
 

Journals 
 

Segnalazioni di sommari di riviste italiane e straniere 
 

a cura di Jutta Beltz, Andrea Castiello d’Antonio, Marco Conci,  
Mauro Fornaro, Paolo Migone, Paola Raja, Francesca Tondi 

 
 
 

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 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 Psychoanaly-
sis (a cura di Francesca Tondi); sul n. 2 la rivista bimestrale Journal of the American Psychoa-
nalytic Association (a cura di Jutta Beltz e Paola Raja) e la rivista trimestrale The Psychoana-
lytic Quarterly (a cura di Andrea Castiello d’Antonio); sul n. 3 le riviste trimestrali Contempo-
rary Psychoanalysis (a cura di Paolo Migone) e Revue Française de Psychanalyse (a cura di 
Mauro Fornaro); sul n. 4 la rivista mensile Psyche (a cura di Marco Conci). Dopo gli indici e 
un sintetico riassunto di alcuni articoli ritenuti interessanti, viene pubblicato anche un commento 
sulla linea espressa dalla rivista considerata.  
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2023, Volume 104, Parte 1 (febbraio) (pp. 1-196) 
 
Francis Grier, Editorial: «The World in Conflict» 
Francis Grier, «IJP Open Relaunch» 
Psychoanalytic Theory and Technique 

Thomas H. Ogden, «Like the Belly of a Bird Breathing: On Winnicott’s “Mind and Its Relation 
to the Psyche-Soma”» (1) 

Child and Adolescent Psychoanalysis 
Nahir Bonifacino, «Psychoanalysis of Young Children with Autism Spectrum Disorders. An 

Adaptation of Technique in the Approach to Three Cases» 
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Psychoanalytic Psychotherapy 
Antònia Llairó, Marta Gomà & Nathalie Nanzer, «The Exploration of Maternal Representa-

tions During a Parenthood-Centered Psychotherapy from Pregnancy to One Year Post-
partum» 

Research 
Andrea Rodríguez Quiroga, Santiago Juan, Sherwood Waldrom, Laura Bongiardino, Saskia 

Aufenacker, Alan Crawley, Camila Botero & Laura Borensztein, «Qualitative Multi-Cen-
tered Study: Trustworthiness of the Three-Level Model (3-LM). Part 1» 

Andrea Rodríguez Quiroga, Saskia Aufenacker, Alan Crawley, Sherwood Waldron, Laura 
Borensztein, Camila Botero, Santiago Juan & Laura Bongiardino, «A Multicentre Study: 
Comparison of 3-LM Group Output and Therapeutic Outcome Measures. Adding to the 
Trustworthiness of the 3-LM? Part 2» 

Interdisciplinary Studies 
Nelson Ernesto Coelho Junior, Eugênio Canesin Dal Molin & Renata Udler Cromberg, «On 

Brutal Gestures: Trauma, Destruction, and Forms of Mental Illness» 
Education Section 

Laurent Danon-Boileau, «Christian David» 
Psychoanalytic Controversies 

Elizabeth Allison, «Debating Well: Why Don’t We, and How Can We?» 
Alan Sugarman, «The Deleterious Impact of Idealization and Fanaticism and Their Underlying 

Causes in Psychoanalytic Education» 
Rachel B. Blass, «Why Analysts Do Not Debate Well and What Can Be Done about It» 
Paul Denis, «Psychoanalysis, Model or Truth» 
Bernard Reith, «Debating with Colleagues – and with Ourselves» 
Luisa Pérez Suquilvide, «Debates in Psychoanalysis: A Latin American Perspective» 
David Tuckett, «Debating Well and its Obstacles» 

Book Reviews 
Andrea Sabbadini, Opera on the Couch: Music, Emotional Life, and Unconscious Aspects of 

Music, edited by Steven H. Goldberg & Lee Rather. New York: Routledge, 2022 
Richard M. Waugaman, The Role of the Patient-Analyst Match in the Process and Outcome of 

Psychoanalysis, by Judy Kantrowitz. London: Routledge, 2020 
Anthony Bram, Psychoanalytic Perspectives on Intense Involvement in Sports, edited by Irwin 

Hirsch, Philip Blumberg & and Robert I. Watson Jr. New York: Routledge, 2021 
Bjorn Sahlberg, Passions of Our Time, by Julia Kristeva. New York: Columbia University 

Press, 2019 
 

(1) Questo articolo continua la serie, iniziata da Ogden con un articolo nel n. 2/2001 di Psy-
choanalytic Quarterly, di letture – dall’autore definite creative – di importanti contributi psicoa-
nalitici. Questa volta si tratta di un articolo di Winnicott del 1954, “L’intelletto e il suo rapporto 
con lo psiche-soma” (in: Dalla psichiatria alla psicoanalisi. Martinelli: Firenze, 1975, cap. XIX, 
pp. 291-304), in cui Winnicott revisiona il concetto di psiche-soma considerandolo come un in-
sieme di esperienze che non si localizzano né nel corpo né nel cervello, di fatto da nessuna parte. 
La psiche, in condizioni di salute, è intesa come il funzionamento “immaginativo” dei processi 
mentali, e il soma è inteso come l’esperienza della realtà fisica e della vitalità. Winnicott offre 
un esempio clinico del lavoro con una paziente che si sente irreale, e descrive un aspetto dell’ana-
lisi in cui il funzionamento somatico della paziente è tutto, mentre Winnicott, sentendo il proprio 
respiro e guardando la paziente respirare, sa che essa è viva. Questo è l’inizio della capacità della 
paziente di sperimentare il proprio respiro (soma) e la propria immaginazione (psiche) come reali, 
vivi e suoi. Ogden sviluppa in particolare due concetti cui Winnicott allude: 1) l’idea che nel suo 
lavoro clinico Winnicott non solo vive un’esperienza con la paziente, ma apporta anche una strut-
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tura di significato inespressa all’esperienza, e le due cose sono inseparabili; 2) l’idea che Winni-
cott introduca un insieme di termini e un modo di pensare nuovi e indipendenti dalla differenzia-
zione tra mente conscia e inconscia proposta da Freud nel suo modello topografico. Questi con-
cetti includono quelli di vitalità e morte, realtà e irrealtà, essere e interruzione dell’essere. 
 
 

2023, Volume 104, Parte 2 (aprile) (pp. 197-423) 
 

Psychoanalytic Theory and Technique 
Giuseppe Civitarese, «Invisible-Visual Hallucinations in Bion’s “Attacks on Linking”» 
Violet Pietrantonio, «Raw Reveries, Polaroid Reveries: Some Hypotheses About Possible 

Functions and Technical Uses of Reveries in the Session» 
Denny Panitz & Fotis Bobos, «Hypochondriacal Fear of Breast Cancer – A Failure of the Dual 

Maternal Functions: “Mother-of-the-Infant” and “Censorship of the Lover”» 
Child and Adolescent Psychoanalysis 

Luca Quagelli, «Continuities, Discontinuities and Transformations in the Psychotherapy of a 
Psychotic Adolescent During the Time of Coronavirus» 

Psychoanalysis in the Community 
Ayelet R. Barkai, Anonymous, Neil Altman, Carol Rubin & Ruth Drasin, «Taking Outside in, 

Turning Inside Out: Exploring Social Dimensions and Psychotherapeutic Process in the 
Play Therapy of a Young Girl in Foster Care» 

Research 
Christian Roesler, «Dream Interpretation and Empirical Dream Research – An Overview of 

Research Findings and their Connections with Psychoanalytic Dream Theories» 
Interdisciplinary Studies 

Michael T. Michael, «Psychoanalytic Proof: Revisiting Freud’s Tally Argument» 
Paulo Duarte Guimarães Filho, «The Use of Elements of Peirce’s Philosophy by Four Well-

Known Psychoanalytic Authors» 
Film Essay 

Bella Habip, «Trivializing a Traumatic Memory of the Holocaust: The Documentary The Pag-
eant» 

Letter to the Editors 
Igor Romanov, «A Response to David Bell’s Paper “Psychoanalytic Reflections on the Con-

ditions of Possibility of Human Destructiveness”» 
David Bell, «Response to Igor Romanov» 

Book Reviews 
Giuseppe Di Chiara, Ascoltare con tutti i sensi (estensioni del paradigma dell’ascolto psicoa-

nalitico), by Tiziana Bastianini, Anna Ferruta & Benedetta Guerrini Degl’Innocenti. 
Roma: Fioriti, 2021 

Dany Nobus, The Seminar. Book IV: The Object Relation (1956-57), by Jacques Lacan, edited 
by Jacques-Alain Miller, translated by A.R. Price. Cambridge, MA: Polity Press, 2020 

Jayne Hankinson, Freud’s Patients: A Book of Lives (English Translation), by Mikkel Borch-
Jacobsen. London: Reaktion Books, 2021 

Eike Hinze, Psychoanalysis My Way, by Anders Zachrisson. Oslo: Kolofon Forlag, 2021 
Nancy de Holl, Three Characters: Narcissist, Borderline, Manic Depressive, by Christopher 

Bollas. Bicester, UK: Phoenix, 2021 
Juliet Mitchell, Psychoanalysis, the Body, and the Oedipal Plot: A Critical Re-Imaging of the 

Body in Psychoanalysis (First Edition), by Fernanda Magallanes. New York: Routledge, 
2019 

Book Review Essay 
Michael Parsons, Coming to Life in the Consulting Room: Toward a New Analytic Sensibility, 

by Thomas H. Ogden. London: Routledge, 2022 
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2023, Volume 104, Parte 3 (giugno) (pp. 425-604) 
 
Letter from 

Johanna Velt, «Letter from the French Riviera» 
Psychoanalytic Theory and Technique 

Rachel B. Blass, «Remembering, Repeating and Working-Through as a Step in Freud’s Ongo-
ing Struggle with the “What”, “Why” and “How” of Analytic Knowing in the Curative 
Process» 

Bernd Nissen, «Kairos and Chronos: Clinical-Psychoanalytic Reflections on Time» 
Joona Taipale, «Winnicott and the (Un)integrated Self» 

Psychoanalysis in the Community 
Ricardo Readi, «Work Discussion for Community Mental Health» 

Research 
José A. Castillo-Garayoa & Ramón Echevarría, «Reflections on the Reception of Attachment 

Theory by Psychoanalysts. A Review of Publications» (1) 
Interdisciplinary Studies 

Anat Tzur Mahalel, «The Visual Image and the Denkbild: Sigmund Freud and Walter Benja-
min on History and Remembrance» 

International Psychoanalytic association (IPA) Congress 2023, Keynote Papers 
Jhuma Basak, «The Dynamics of Violence in Everyday Living: An Indian Context» 
Jorge Bruce, «Untimely Observations» 
Steven Marans, «Understanding and Responding Early to Childhood Trauma» 
Sverre Varvin, «Psychoanalysis and the Third Position: Social Upheavals and Atrocity» 

Book Reviews 
Rodrigo Rojas Jerez, The Body in the Psychoanalytic Experience. Between Freud, Lacan and 

Winnicott, by Noemí Lustgarten de Canteros. Santiago de Chile: Pólvora, 2020 (First Re-
print) 

Massimo Vigna-Taglianti, Rotture evolutive. Psicoanalisi dei breakdown e delle soluzioni di-
fensive, by Anna Maria Nicolò. Milano: Raffaello Cortina, 2021 (2) 

Tuba Tokgoz, Hating, Abhorring and Wishing to Destroy: Psychoanalytic Essays on the Con-
temporary Moment, edited by Donald Moss & Lynne Zeavin. New York: Routledge, 2022 

Anne Tirilly, Le schizophrène en mal d’objet, by Vassilis Kapsambelis. Paris: PUF, 2020 
Gilbert Diatkine, Désir, douleur, pensée. Masochisme originaire et théorie psychanalytique, 

by Marilia Aisenstein. Paris: Éditions d’Ithaque, 2020 
 

(1) Questo articolo descrive una ricerca che indaga su come la comunità psicoanalitica si 
rapporta con la teoria dell’attaccamento. Sono stati passati in rassegna tutti gli articoli pubblicati 
fino al mese di dicembre 2020 nelle sette riviste psicoanalitiche di lingua inglese con maggior 
impact factor nell’ISI Web of Knowledge, nei quali il termine “attaccamento” figura tra le parole 
chiave. Sono state poi utilizzate categorie per classificare gli articoli che soddisfacevano i criteri 
di inclusione. Emerge che a partire dal 1996 vi è stato un significativo aumento degli articoli che 
confrontano teoria dell’attaccamento e psicoanalisi, esplorano modi per integrarle o utilizzano 
ecletticamente concetti appartenenti all’uno o all’altro dei due modelli. Nel complesso, sulle ri-
viste prese in esame è stato pubblicato un numero ridotto di articoli che fanno riferimento all’at-
taccamento (246 articoli, pari all’1,8% del campione) – molti dei quali, peraltro, incentrati esclu-
sivamente sull’attaccamento, menzionano appena la psicoanalisi. I contributi del pioniere della 
teoria dell’attaccamento, John Bowlby, hanno avuto origine dalla pratica psicoanalitica, e nel 
corso dei decenni la teoria dell’attaccamento ha rappresentato un valido supporto per gli approcci 
di marca maggiormente relazionale all’interno della psicoanalisi; questo studio porta tuttavia a 
concludere che attaccamento e psicoanalisi seguono oggi percorsi paralleli, se non divergenti. 

(2) Questo libro è stato segnalato a p. 687 del n. 4/2021 di Psicoterapia e Scienze Umane.  
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2023, Volume 104, Parte 4 (agosto) (pp. 605-807) 
 
Letter from 

Martha Isabel Jordán-Quintero, «Letter from Cartagena» 
Psychoanalytic Theory and Technique 

Sebastian Leikert, «Falling, Primitive Separation and Encapsulated Body Engrams: Working 
Through a Bodily Encoded Unconscious Syndrome» 

Psychoanalysis in the Community 
Jo O’Reilly, «Fear, Loss and Disconnection: The Emotional Impact of the COVID-19 Pan-

demic upon Staff Working in Mental Health Services and How the Organization Can Help: 
A Psychoanalytic Perspective» 

Research 
Maximiliano Azcona, Felipe Muller, Celeste Labaronnie, Lic. Julia Zurita, Esp. Maite 

Lardizábal & Lic. Diego Tolini, «Agreements and Differences between Psychoanalysts 
with Regard to Changes Observed During a Treatment. A Quantitative Exploration Using 
the Three-Level Model (3-LM)» 

Education Section 
Heinz Weiss, «The Enigma of Transference. Freud’s Discovery and its Repercussions» 
Dominique Bourdin, «On the Analytic Transference» 
Rachel B. Blass, «On the Nature of Transference Interpretation and Why Only It Can Bring 

about Analytic Change» 
Gilbert Diatkine, «Lacan and the Transference» 
Beatriz de León de Bernardi, «Field Theory: The Transference-Countertransference Relation-

ship and Second Look» 
Steven Ellman & Lissa Weinstein, «Transference» 

Letter to the Editor 
Richard Rusbridger, «Letter to the Editor» 
Emma Lunbeck, «Letter to the Editor» 

Film Essay 
Michael Shoshani & Batya Shoshani, «“No One Can Hate You More Than I Do”: The Perverse 

Interplay of Life and Death Drives in Roman Polanski’s Film Bitter Moon [Luna di fiele]» 
Book Reviews 

Denys Ribas, Au bout du rouleau. Récits cliniques, by Gérard Szwec. Paris: PUF, 2021 
Riccardo Lombardi, Psychoanalysis Meets Psychosis. Attachment, Separation, and the Undif-

ferentiated Mind, by Michael Robbins, London: Routledge, 2019 
Anne Tirilly, “Dépasser les bornes”: Le paradoxe du sexuel, by Jean-Louis Baldacci. Paris: 

PUF, 2018 
Matthew Steinfeld, Masculinity and its Discontents: The Male Psyche and the Inherent Ten-

sions of Maturing Manhood, by Michael J. Diamond. London: Routledge, 2021 
Endre Koritar, Affect, Representation and Language. Between the Silence and the Cry, by 

Howard B. Levine. London: Routledge, 2022 
 
 
2023, Volume 104, Parte 5 (ottobre) (pp. 809-979) 
 
Child and Adolescent Psychoanalysis 

Alessandra Lemma, «The Missing: Exploring the Use of Photographs in “Working Through” 
the Natal Body with Transgender Youth» 

Psychoanalytic Controversies 
Elizabeth Allison, «What Constitutes a Psychoanalytic Identity?» 
Ricardo Bernardi, «Psychoanalytic Identity in vivo: Permanence and Change» 
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Alessandra Lemma, «Who Do You Think You are? Some Reflections on Analytic Identity» 
Kenneth Eisold, «The Intolerance of Controversy in Psychoanalytic Organizations» 
Lionel Bailly, «A Lacanian Perspective on Identity» 
Sharon Numa, «How Psychoanalysis Can Contribute to Understanding Racism» 
Louise Gyler, «Threads of Identity» 

Education Section 
Catherine Humble, «On Passivity» 
Heinz Weiss, «Receptivity is Not Passivity: A Comparison between Psychoanalysis and Phe-

nomenology Concerning Experience, Judgement and the Analytic Attitude» 
Ursula Ostendorf, «Passivity as a Defence and Disguised Destructiveness» 
Lisa Baraitser, «Passivity and Gender: Psychical Inertia and Maternal Stillness» 

Panel Reports, 53rd International Psychoanalytic Association (IPA) Congress, Cartagena 2023 
Gretchen A. Schmutz, «Adolescents in the Line of Fire Today: Ideals-Identifications-Trans-

formations» 
Eike Hinze, «Interpretation: The Interface between Internal Reality and External Reality» 
Johanna Velt, «Terrorism: The Impact on the Fabric of Our Communities and in Our Consult-

ing Rooms» 
Karen Dougherty, «Mind in the Line of Fire» 
Noëlle McAfee, «Terror at the Gates: On Psychoanalysis and Fascism Amnesia» 
Carla Rentrop, «Paranoia, Claustrophobia and Musical Sublimation in the Time of War» 
Carolyn Curcio, «When the Fire Engulfs Us: Mind, Society, and Trauma» 
Maria Cristina Perletti, «Concrete Patients: A Challenge for the Psychoanalyst’s Mind» 
Debra Gill, «Community Model – Challenging Times in Mind – with Communities Around 

the World in Mind» 
Rogelio Sosnik, «Enactment of the Mind in the Line of Fire» 
Simone Hazan, «Asistencia Psicoanalítica en Crisis Humanitarias: En la línea de Fuego 

(Psychoanalytic Assistence in Humanitarian Crises: In the Line of Fire)» 
Book Reviews 

David Morgan, Psychoanalysis in the Age of Totalitarianism, edited by Matt Ffytche & Daniel 
Pick. London: Routledge, 2016 

Henry F. Smith, Toward a Unified Theory of Psychoanalysis: Foundation in a Revised and 
Expanded Ego Psychology, by Morris N. Eagle. London: Routledge, 2022 

Steven Groarke, Playing and Becoming in Psychoanalysis, by Steven H. Cooper. New York: 
Routledge, 2022 

 
 
2023, Volume 104, Parte 6 (dicembre) (pp. 981-1150) 
 
Francis Grier, Editorial: «Anonymisation» 
Psychoanalytic Theory and Technique 

Francis Grier, «Illusion, Musicality, and Evanescence» 
Steven Groarke, «Blank Pain and Pathological Mourning in the Analytic Situation» 

Interdisciplinary Studies 
John Steiner, «Mourning in Hamlet: Turning Ancestral Ghosts into Ancestors» 
Rosemary Claire Davies, «Effi Briest: The Uncanny, Sexuality, and Trauma» 

Education Section 
Howard B. Levine, «On Looking into The Ego and the Id 100 Years after its Publication» 
Elizabeth Allison, «The Ego and the Id: How and Why Freud Transformed His Model of the 

Mind» 
Fred Busch, «The Significance of the Ego in The Ego and the Id and Its Unfulfilled Promise» 
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Franco De Masi, «The Ego and the Id: Concepts and Developments» 
Dominique Scarfone, «Desexualization: An Interesting Problem in The Ego and the Id» 
John Steiner, «A Kleinian Appreciation of the Ego and the Id (1923-2023)» 
Heinz Weiss, «Introduction to Jacques Lacan’s “Some Reflections on the Ego”» 
Jacques Lacan, «Some Reflections on the Ego (1953)» 

Book Reviews 
Reyna Cowan, The Importance of Play in Early Childhood Education: Psychoanalytic, At-

tachment and Development Perspectives, edited by Marilyn Charles & Jill Bellinson. New 
York: Routledge, 2019 

Sverre Varvin, Traveling Through Time: How Trauma Plays Itself Out in Families, Organiza-
tions and Society, by M. Gerard Fromm. Bicester, UK: Phoenix Publishing House, 2022 

Alan Colam, Gender Dysphoria: A Therapeutic Model for Working with Children, Adolescents 
and Young Adults, by Susan Evans & Marcus Evans. Bicester, UK: Phoenix Publishing 
House, 2021 

John Rosegrant, The Cambridge Companion to Literature and Psychoanalysis, edited by Vera 
J. Camden. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2022 

Grace Yan, The Analyst’s Torment: Unbearable Mental States in Countertransference, by 
Dhwani Shah. Bicester, UK: Phoenix Publishing House, 2023 

 
 
Commento sull’International Journal of Psychoanalysis 
 
Francesca Tondi* 

 
I sei numeri che costituiscono l’annata del 2023 dell’International Journal of Psychoanalysis 

sono come al solito ricchi e con diversi contributi, e oltre agli articoli brevemente evidenziati 
negli indici segnaliamo alcuni articoli dalle rubriche “Psychoanalytic Controversies” ed “Educa-
tion Section”. Nell’editoriale del n. 1/2023 il direttore Francis Gier annuncia infatti che la sezione 
“Controversie psicoanalitiche”, che si occupa di dare spazio a discussioni e disaccordi nel mondo 
analitico, ha una nuova curatrice. Dopo 15 anni Rachel Blass si ritira dall’incarico per lasciare il 
posto a Liz Allison (conosciuta ai lettori di Psicoterapia e Scienze Umane per l’articolo scritto 
con Peter Fonagy nel n. 1/2020). La Allison fa parte della British Psychoanalytical Society e 
dirige la “Unità di psicoanalisi” dell’University College London (UCL). Grier condivide con il 
lettore la dichiarazione di intenti della Allison: «Vorrei che la rubrica “Controversie psicoanali-
tiche” fosse un forum per un dibattito serio, costruttivo e collegiale. Storicamente nella nostra 
disciplina vi è stata la tendenza a dividersi in contenitori teorici e culturali a tenuta stagna all’in-
terno dei quali le discussioni avvengono solo sulla base di una dichiarata comprensione condi-
visa; tuttavia, anche all’interno di questi gruppi chiusi, l’apparente consenso può mascherare sia 
una confusione concettuale sia profonde divergenze che non vengono riconosciute. Spero che gli 
articoli di questa rubrica possano avviare una serie di discussioni tra gruppi che altrimenti non si 
impegnerebbero reciprocamente in grandi dibattiti, e questo non per stabilire un consenso ma per 
comprendere meglio in che cosa e per quale motivo siamo diversi: questo tipo di comprensione 
può aiutarci sia a perfezionare e sviluppare le nostre idee sia a sostenere i nostri colleghi a fare 
lo stesso. L’obiettivo finale sarebbe quello di creare opportunità per riflettere su quali siano i 
nostri valori. Quali qualità apprezziamo nella pratica analitica e nella supervisione, come pos-
siamo riconoscere queste qualità quando le vediamo, come possiamo facilitare al meglio il loro 

 
* Via Trento 49, 43122 Parma, e-mail <franxtondi69@gmail.com>. 
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sviluppo e valutarle in modo equo e trasparente? Non è facile rispondere a nessuna di queste 
domande, ma spero che i lettori concorderanno sul fatto che valga la pena porsele» (n. 1/2023, p. 
2). Infatti, fedele a questo intento, il titolo del primo intervento della rubrica “Controversie psi-
coanalitiche” del n. 1/2023 si intitola “Discutere bene: perché non lo facciamo, e come potremmo 
farlo?”, ed è scritto dalla stessa Allison che presenta gli altri contributi e introduce il tutto con un 
interessante sguardo “storico” sulle famose controversial discussions della British Psychoanaly-
tical Society (Pearl King & Riccardo Steiner, editors, The Freud-Klein Controversies 1941-45. 
London: Tavistock, 1991). Queste ebbero luogo nella prima metà degli anni 1940 tra Melanie 
Klein e Anna Freud per definire se le innovazioni proposte dalla Klein erano integrabili nella 
psicoanalisi classica o se la Klein e i suoi seguaci fossero da espellere. Mediava tra le due fazioni 
un gruppetto guidato da Ernest Jones che poi venne definito “gli indipendenti”. Per la portata del 
dibattito e della posta in gioco, sono considerate oggi una delle discussioni più importanti della 
storia della psicoanalisi. Interessante è che la Allison citi l’intervento di Adrian Stephen (psicoa-
nalista che era anche il fratello di Virgina Woolf e membro del rinomato Bloomsbury Group), il 
quale afferma che «suggerire di discutere le nostre differenze prima di creare le condizioni ne-
cessarie per qualsiasi discussione scientifica significa chiudere un occhio sui fatti» (n. 1/2023, p. 
147). Stephen era uno dei tanti psicoanalisti che riteneva che limitare la responsabilità del training 
a un gruppo ristretto fosse pericoloso e non promuovesse un dibattito aperto e fruttuoso (sui pro-
blemi del training si veda anche il resoconto dell’infuocato dibattito avvenuto all’interno 
dell’American Psychoanalytic Association, raccontato da Fredric Perlman nel n. 3/2021 di Psi-
coterapia e Scienze Umane): le British controversies – come le controversie tra Freud, Adler e 
Jung, e quelle sull’opera di Lacan e di Kohut – secondo la Allison sono indicative di alcune 
difficoltà che ancora affliggono un dialogo aperto nella psicoanalisi, tra cui un eccessivo affidarsi 
all’autorità e alla tradizione, una mancanza di curiosità reciproca che si traduce in gruppi chiusi 
arroccati a una teoria, la percezione di una minaccia all’identità quando si richiedono dei cam-
biamenti di posizione e, last but not least, la mancanza di una metodologia per comprendere e/o 
risolvere le differenze. La Allison cita Helmut Thomä, che ha affermato: «Oggi né gli scienziati 
né altri gruppi professionali considerano i cambiamenti metodologici o teorici una minaccia alla 
propria identità comune, cosa che accade invece tra gli psicoanalisti» (n. 1/2023, p. 149).  

Vediamo gli altri interventi presenti nella rubrica “Controversie psicoanalitiche” di questo n. 
1/2023. Alan Sugarman esamina il ruolo dell’idealizzazione come difesa dall’incertezza nella 
formazione psicoanalitica, suggerendo che l’analisi didattica può essere un sintomo di questo 
problema piuttosto che la sua causa, e propone l’educazione al pensiero costruttivamente critico 
come possibile rimedio. Rachel Blass invoca la necessità di un moderatore per facilitare uno 
scambio genuino sulle diverse ipotesi sottostanti e offre un’analisi del problema in termini di 
visioni del mondo incompatibili (idee diverse sia su cosa sia la psicoanalisi, sia sulla natura 
umana) la cui esistenza (per non parlare del significato) spesso non viene riconosciuta e, quando 
lo è, stimola reazioni emotive negative come quelle che insorgono verso ciò che si sente estraneo 
e minaccioso. Paul Denis sottolinea anche le difficoltà che incontriamo nell’affrontare l’incer-
tezza inevitabilmente generata dal dover fare affidamento su modelli imperfetti che possono es-
sere testati e verificati solo molto lentamente da un ulteriore lavoro clinico, incertezza che può 
indurre ad abbracciare prematuramente le idee di coloro che affermano con sicurezza di essere 
portatori di verità. Bernard Reith sottolinea il ruolo giocato dalle turbolenze emotive di questa 
professione, che possono portare i terapeuti ad allontanarsi dalla messa in discussione di modelli 
teorici rassicuranti. Luisa Pérez Suquilvide sostiene che un pluralismo disciplinato potrebbe por-
tare a scambi significativi, anche quando gli orientamenti teorici sembrano divergere ampia-
mente, a condizione che la discussione sia adeguatamente strutturata. Infine, David Tuckett iden-
tifica sei fattori interconnessi che avrebbero portato a un atteggiamento di “va bene tutto”: l’in-
capacità di pensare chiaramente a ciò che costituirebbe la prova di una particolare posizione; la 
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mancata presa in considerazione del contesto in cui un termine teorico viene definito o ridefinito, 
che produce l’illusione del consenso; il ruolo non riconosciuto del controtransfert nel rafforzare 
l’adesione a una particolare teoria; la saturazione dei materiali clinici con presupposti teorici non 
riconosciuti che rendono tali materiali difficili da discutere e confrontare; la disponibilità ad ab-
bandonare la logica della ricerca scientifica sulla base dell’affermazione che la psicoanalisi è 
fuori dal quadro della scienza; e il fallimento della formazione psicoanalitica nel fornire ai can-
didati la capacità di discutere, che secondo l’autore necessita di una facilitazione istituzionale. 
Sembra dunque che vari autori ritengano importante, per una discussione fertile, la presenza di 
un facilitatore delle dinamiche comunicative, avvicinandosi così a considerare l’importanza di 
una persona che lavori come “terzo”, troppo spesso poco considerata tra i gruppi di lavoro.  

La seconda trance di articoli sulla identità della psicoanalisi è nel n. 5/2023. Nel suo contri-
buto introduttivo, intitolato “Che cosa costituisce una identità psicoanalitica”, la Allison si inter-
roga inizialmente sui vari costrutti che nel corso del tempo sono stati utilizzati come prove di un 
approccio autenticamente psicoanalitico: l’attenzione sospesa e le libere associazioni? Il trans-
fert? E, nel caso, quando un’interpretazione di transfert è appropriata o utile? Il controtransfert 
dell’analista? E, se è così, in che misura, e come utilizzarlo? L’interpretazione è ancora centrale 
nella tecnica psicoanalitica oppure è la relazione il motore del cambiamento terapeutico? Lo 
scopo dell’analisi è curare o semplicemente indagare? È ancora rilevante pensare in termini di 
inconscio intrapsichico o è meglio pensare in termini di campo relazionale o bipersonale? C’è 
differenza tra psicoanalisi e psicoterapia psicoanalitica? Vi sono poi minacce esterne, dovute al 
diffondersi di altre tecniche terapeutiche molte delle quali tra l’altro riprendono aspetti della teo-
ria psicoanalitica? Dove tracciare il confine disciplinare, e come giustificare le decisioni su cosa 
è o non è psicoanalisi? Inoltre la psicoanalisi ha ricevuto critiche per il suo fallimento nell’in-
staurare scambi produttivi con altre discipline, incluse (ma non solo) le altre scienze della mente, 
e per la riluttanza di molti analisti a impegnarsi seriamente a discutere su cosa costituirebbe una 
prova a favore dei modelli psicoanalitici della mente, dell’efficacia del trattamento e/o dei mec-
canismi di cambiamento. La psicoanalisi, afferma la Allison, è una disciplina che invecchia e 
fatica a rinnovarsi. Un altro punto sottolineato è il fallimento storico degli psicoanalisti nel dare 
adeguata considerazione alla specificità dei vissuti di coloro che non sono maschi, bianchi, ete-
rosessuali, cisgender, di origine occidentale e della classe media. La Allison sottolinea che queste 
sono discussioni ancora in corso e che finora c’è stato un dibattito molto acceso ma nessun con-
senso su come correggere queste omissioni, ammesso che vi siano state: alcuni sostengono infatti 
che la questione sia stata molto sopravvalutata e rischia di trasformare la psicoanalisi in un di-
scorso politico, mentre altri insistono sul fatto che la convinzione che la stanza d’analisi possa 
rimanere uno spazio neutrale scotomizza la pervasività delle questioni sociali nella sfera privata. 
Queste preoccupazioni dovrebbero essere prese sul serio e, se lo sono, quali sono le implicazioni 
per la teoria e la pratica della psicoanalisi? La Allison introduce poi la questione che è stata posta 
agli autori: “Che cosa costituisce un’identità psicoanalitica?”. Sono sei gli autori invitati a rispon-
dere. Ricardo Bernardi, membro della Società psicoanalitica uruguaiana, riflette sull’esperienza 
di diventare psicoanalista nel suo particolare contesto culturale e istituzionale; si concentra sul 
significato del processo psicoanalitico sull’esperienza vissuta della sua identità di clinico psicoa-
nalitico e sostiene che sia necessario essere flessibili nell’adottare e scartare ipotesi a seconda dei 
fatti clinici disponibili a scapito di un approccio top-down che guardi ai fatti clinici in termini di 
premesse teoriche; fornisce un esempio di approccio strutturato alla discussione clinica che crea 
un’opportunità per studiare l’identità psicoanalitica in vivo e sottolinea il valore del dialogo in-
terdisciplinare nel promuovere il pensiero critico. Il contributo di Alessandra Lemma discute 
l’identità psicoanalitica come una tipologia di identità professionale, e sostiene che la creazione 
di un’identità professionale è importante per permetterci di essere chiari sia con noi stessi sia con 
gli altri riguardo alla nostra pratica e ai valori che la permeano, anche se vi sono disaccordi interni 
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su alcuni aspetti di questi valori; sottolinea che una professione che fornisce un intervento psico-
logico ha l’obbligo etico di essere in grado di rappresentare la propria identità in modo coerente 
e trasparente agli altri, rimanendo allo stesso tempo impegnata in un continuo “lavoro di identità” 
individuale che richiede riflessione e messa in discussione di presupposti e ideali. Ken Eisold, 
ex-presidente dell’International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations e fonda-
tore dell’Organization Program del William Alanson White Institute di New York, sottolinea 
come la identità psicoanalitica si stia evolvendo nell’interazione con altre discipline e nell’adat-
tamento per applicazioni in contesti extra-clinici, e che questi sviluppi portano nuove sfide perché 
è necessario integrare una visione individuale ai contesti organizzativi; Eisold sottolinea la rile-
vanza di queste sfide per comprendere i conflitti che spesso affliggono le organizzazioni psicoa-
nalitiche, ed evidenzia quelli che chiama i “rischi professionali” del lavoro clinico che tende a 
escludere il contesto organizzativo più ampio, e ritiene che il futuro della psicoanalisi sarà pos-
sibile se si svilupperà al suo interno una migliore comprensione della complessità della vita or-
ganizzativa. Lionel Bailly, psicoanalista membro del Royal College of Psychiatrists, interroga il 
concetto di identità da una prospettiva lacaniana, e distingue l’identità analitica – caratterizzata 
dall’astinenza – dall’identità personale dell’analista che secondo lui è rilevante solo nella misura 
in cui alcuni aspetti di essa diventano parte delle fantasie del paziente. Sharon Numa considera 
il ruolo svolto dalle fantasie sul significato della razza nella costituzione dell’identità e il modo 
in cui ciò influisce in particolare sulle persone di colore; sostiene che la psicoanalisi deve fare di 
più per tenere conto di questo impatto, poiché chiudere un occhio sul problema limita la dispo-
nibilità emotiva del terapeuta nella situazione clinica; afferma che le preoccupazioni relative alla 
perdita della specificità della psicoanalisi sono fuori luogo poiché l’indagine clinica deve sempre 
occuparsi del rapporto tra realtà esterna, realtà psichica e fantasia, e sostiene che la psicoanalisi 
trae ricchezza e vitalità dal coraggio che tali conversazioni inevitabilmente richiederanno nel 
parlare di queste questioni. Infine, Louise Gyler, psicoanalista australiana che si occupa anche di 
gender studies, evidenzia il debole collegamento tra le teorie psicoanalitiche con cui ci identifi-
chiamo e la tecnica, e suggerisce, forse controintuitivamente, che una mappatura più stretta tra 
teoria e pratica potrebbe in realtà limitare lo sviluppo della comprensione nel lavoro clinico; 
descrive l’esperienza di essersi sentita turbata dall’invocazione casuale di un’identità psicoanali-
tica europea da parte di un collega e discute le complicazioni derivanti dal fatto di vivere in 
Australia, con le sue differenze etniche e culturali; ciò porta ad alcune riflessioni sul fil rouge 
dell’identità psicoanalitica, e ispirandosi a Bion, Julia Kristeva e Viviane Chetrit-Vatine, e sfi-
dando implicitamente una tendenza storica a identificare l’analista come appartenente al genere 
maschile individua nella capacità di sviluppare una passione materna un’abilità che crea uno 
spazio recettivo dove le proiezioni dell’analizzando trovino modo di stare ed essere trasformate. 

Come si può evincere anche da queste poche righe, il materiale è variegato e proveniente da 
diverse prospettive teoriche e geografiche; colpisce non solo il fatto che non vi sono squarci 
folgoranti all’interno dei contributi, ma anche il fatto che i temi dibattuti sono antichi, discussi 
infinite volte, al punto che si ha la sgradevole sensazione che vari autori li affrontino solo adesso; 
per questo si ha anche la impressione che all’Internatioanl Journal prema rivolgersi a lettori 
giovani che non hanno mai pensato prima a questi problemi. La Allison conclude che è forse 
quasi più interessante che i lettori contribuiscano alla discussione, con l’idea dunque che si tratti 
solo di un inizio (su alcuni dei problemi qui discussi, si veda anche il numero speciale 3/2016 di 
Psicoterapia e Scienze Umane, dedicato al Cinquantesimo Anniversario della rivista, in cui una 
sessantina di autori erano stati invitati a dire la loro su questioni chiave della psicoanalisi, rive-
lando in modo impietoso un pervasivo stato di confusione e di mancanza di idee comuni). 

Segnaliamo inoltre che nel n. 4/2023 l’Education Section ospita alcuni contributi dedicati al 
transfert. Heinz Weiss, dal 2012 caporedattore della rubrica, traccia un profilo storico dello svi-
luppo del concetto di transfert nelle diverse tradizioni psicoanalitiche (“L’enigma del transfert. 
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La scoperta di Freud e le sue conseguenze”). La transizione da una comprensione prevalente-
mente intrapsichica del transfert come ripetizione a un approccio più bipersonale e intersogget-
tivo viene descritta esplorando i diversi significati di “intersoggettività”, le forze che operano 
all’interno del campo analitico, gli sviluppi nati da una nuova comprensione del ruolo del con-
trotransfert dell’analista e dall’individuazione dei tipi di transfert negli stati narcisistici, border-
line e psicotici. Inoltre si sottolinea come l’esplorazione di diverse forme di scissione e di iden-
tificazione proiettiva e introiettiva abbia permesso di approfondire la comprensione della comu-
nicazione analitica portando a concetti come acting in (gli agiti all’interno della seduta), riso-
nanza di ruolo, “attualizzazione” ed enactment. Heinz Weiss cerca di mostrare come, seppure 
tutti questi approcci possano trovare una legittimazione negli scritti originali di Freud, esistono 
tuttavia differenze importanti che riguardano la questione dell’interpretazione del transfert. Do-
minique Bourdin (“Sul transfert analitico”) presenta il concetto di transfert in psicoanalisi, e dice 
che nel pensiero di Freud, come è noto, i movimenti transferali sono nuove edizioni di tendenze 
o fantasie che ripetono prototipi infantili, rivissuti con un vivo sentimento di realtà; riporta la 
riflessione di Freud sull’argomento, presenta le principali forme di transfert e il modo con cui i 
diversi teorici della psicoanalisi hanno interpretato questo fenomeno. L’articolo di Rachel B. 
Blass (“Sulla natura dell’interpretazione di transfert e perché soltanto attraverso di essa si arriva 
al cambiamento analitico”) può risultare interessante per chi si trova alle prime armi e desidera 
approfondire il tema dell’interpretazione di transfert in psicoanalisi e soprattutto all’interno 
dell’approccio kleiniano classico: con l’uso di molti esempi si propone un confronto tra vari tipi 
di interventi che gli analisti offrono al paziente, alcuni dei quali riguardano il transfert o ne fanno 
uso ma di fatto non costituiscono di per sé un’interpretazione di transfert vera e propria. La Blass 
propone la tesi che solo quest’ultima può determinare un certo tipo cambiamento analitico, ov-
vero non solo un cambiamento positivo nella salute mentale della persona ma il tipo specifico di 
cambiamento che si produce attraverso il processo analitico. Secondo la Blass infatti, sebbene 
molte cose (ad esempio sviluppare relazioni, ricevere consigli, praticare sport) e diverse forme 
di terapia (che coinvolgono cure mediche, cognitive, interventi comportamentali e di supporto, 
etc.) possono apportare cambiamenti e consentire alla persona di sentirsi e funzionare meglio, lo 
specifico cambiamento prodotto dalla psicoanalisi ha che fare con l’integrazione della verità psi-
chica inconscia, e ciò si otterrebbe soltanto attraverso l’interpretazione di transfert.  

In ultimo segnaliamo che la Educational Section del n. 5/2023 è dedicata al tema della pas-
sività, introdotto da Catherine Humble e con contributi di Heinz Weiss, Ursula Orstendorf e Lisa 
Baraitser che guardano alla passività da diverse angolature psicoanalitiche – rispettivamente, una 
lettura fenomenologica, un focus sul masochismo, una riformulazione del concetto di passività 
rispetto al genere. Catherine Humble introduce la sezione a partire da una citazione del 1961 
dello psicoanalista americano Henry Harper Hart che sosteneva che, nonostante il termine passi-
vità fosse costantemente utilizzato in psicoanalisi, non era stato adeguatamente studiato. La Hum-
ble si propone di raccoglie la sfida e sottolinea come il concetto, molto presente nella letteratura 
psicoanalitica, è impiegato in modi tanto diversi che il suo significato può risultarne offuscato. 
La “passività” può denotare la dipendenza del bambino o lo scopo della pulsione; si usa in modo 
approssimativo per descrivere il comportamento osservabile (“è un uomo passivo e accomo-
dante”) senza un significato teorico, e in maniera più precisa rispetto alle strutture psichiche, per 
esempio riguardo l’impatto della castrazione. Può denotare sia una modalità di relazionarsi che 
esperienze di impotenza culturalmente determinate come la sottomissione, la “passivizzazione” 
delle donne o delle minoranze. La Humble rimarca trattarsi di diversi livelli di realtà, anche se 
possono intersecarsi. Una delle grandi controversie attorno al termine è la famosa sovrapposi-
zione della passività con la femminilità da parte di Freud, che ha dato origine a duraturi dibattiti 
in ambito femminista e psicoanalitico. Freud ha anche scritto che il termine scivola facilmente 
nel suo opposto: passività e attività si intrecciano. Insomma, anche questo argomento, giusta-
mente esplorato nella Education Section, cioè nella sezione dedicata alla formazione, può risul-
tare interessante per terapeuti più giovani.  
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Revista de Psicoanálisis 
(Trimestrale, anche on-line e open-access) 
Asociación Psicoanalítica Argentina, Rodríguez Peña 1674, Buenos Aires, Argentina 
https://revista-de-psicoanalisis.apa.org.ar 
 
2023, Volume LXXX, n. 3/4 
 
Sexualidad, erotismo, amor. Revisiones del psicoanálisis contemporáneo 
Alejandra Vertzner Marucco, «Editorial» 
Sobre la portada y el artista (Sección a cargo de Beatriz Agrest, Catalina Martino, Silvia Soriano 

& Margarita Szlak) 
Beatriz Agrest, Catalina Martino, Silvia Soriano, Margarita Szlak & Alejandra Vertzner 

Marucco por el Comité Editor, «Juan Becú: El arte como pulsión erótica y un artista “en 
ebullición”» 

Homenaje a los 80 años de la Revista de Psicoanálisis 
Stella Maris Cutain, Mariana Karol, Catalina Martino, Daniel Schmukler & Alejandra Vertzner 

Marucco por el Comité Editor, «Una historia que late hacia el futuro» 
Mesa redonda 

Alberto Cabral, Luis Martín Cabré & Hugo Lerner, «Sexualidad, erotismo, amor. Revisiones 
del psicoanálisis contemporáneo» 

Una historia de amor y desencuentro 
Gerard Haddad, «Otto Rank, el ángel caído» 

Acerca de la vida erótica 
Massimo Recalcati, «El uno y el otro: laberintos de la vida erótica» 

La sexualidad en el psicoanálisis y la formación psicoanalítica 
Rotraut De Clerck, «El lugar de la sexualidad en el tratamiento y la formación psicoanalítica 

actual: ¿Podemos observar una desaparición de la sexualidad en los informes de casos y 
supervisiones?» 

Alicia Killner, «Comentario al trabajo de Rotraut De Clerck» 
Beatriz Zelcer, «Comentario al trabajo de Rotraut De Clerck» 

Revisiones y puntualizaciones 
María Laura Trotta, «El orgasmo femenino: ¿un mito?» 
Alejandra Vertzner Marucco, «Dejarse interrogar. Psicosexualidad, cuerpos sexuados, 

diferencia y diversidad sexual» 
Mauricio Clavero Lerena, «Las infancias trans* y el psicoanálisis: desafíos y oportunidades» 

Sexualidad, erotismo, amor y la clínica contemporánea 
Susana Lustgarten de Gorodokin (Coordinadora), Alicia Mirta Ciancio de Montero, María 

Gloria Fernández, Tilsa Delia Lahitte, Liliana Singman de Vogelfanger & Viviana Srugo, 
«El sentimiento de sí. Teoría y clínica del amor propio» 

Alejandro Klein, «Acerca del terapeuta suficientemente malo. Notas sobre alcances, sentidos 
y límites de la clínica contemporánea» 

Juan Gennaro, «Escuchar la sexualidad a través de las palabras» 
Dmitry Olshansky, «¿Una “propina” para expresar el amor de transferencia? Caso clínico de 

un don secreto» 
Ana Teresa Vale, «Orgasmos y bebés: El deseo sexual en el embarazo» 

Otra mirada sobre Eros y la cultura 
Fernanda Magallanes, «De Eros a la trama edípica y el masoquismo erotopolítico» 
Marcelo Toyos, «Comentario al trabajo de Fernanda Magallanes» 
Alejandra Vertzner Marucco, «Comentario al trabajo de Fernanda Magallanes» 
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Joyas de la Biblioteca y Archivo Prof. Willy Baranger 
Liliana Alegre y Diego Baracat por la Comisión de Biblioteca, «5ª Edición de 1922 de Tres 

ensayos de teoría sexual en alemán original. Revista de estudios sexuales de 1914/1915 en 
alemán publicada por el órgano oficial de la Sociedad Medica de Sexología y Eugenesia 
de Berlín» 

Revista de libros (Sección a cargo de Mariana Karol) 
Alicia Killner, Declinaciones del padre, de Carlos Basch 
Hugo Lerner, Amor. Un enigma radical, de Hugo Lerner (Compilador) 
Teodoro Devoto, El cuerpo en el psicoanálisis de hoy, de Isabel Eckell 
Carlos Tewell, Jugar jugando. De niño a adulto, de Clara Benseñor 
Darío Arce, En la libertad de sus ojos, de Diego López de Gomara 
Abel Fainstein, Psychoanalysis, Culture and Contemporary Discontents A Time of Technol-

ogy, Fanaticism and Pandemics, de Ricardo Alejandro Rubinstein 
Revista de revistas (Sección a cargo de Stella Maris Cutain) 

Stella Maris Cutain, Rivista di Psicoanalisi (órgano de la Società Psicoanalitica Italiana 
[SPI]), 2023, LXIX, 1 

En memoria 
Teresa Popiloff, «Homenaje a Roberto Losso» 
María Cristina Martinez Cipolatti, «Homenaje a Alejandro Arbiser» 
Diego López de Gomara, «Homenaje a Jean Allouch» 

Objetivos y requisitos de publicación en la Revista de Psicoanálisis 
 

Questa rivista, organo dell’Asociación Psicoanalítica Argentina (www.apa.org.ar), è la 
prima rivista pubblicata in spagnolo nella storia della psicoanalisi. Fu fondata nel 1943, ed è 
sempre uscita senza interruzione mantenendo un’apertura verso tutti gli approcci, non solo quello 
kleiniano che storicamente ha caratterizzato la psicoanalisi in America Latina e in altri Paesi 
neolatini. Tra coloro che hanno pubblicato articoli sulla Revista de Psicoanálisis vi sono noti 
analisti quali Ángel Garma, Enrique Pichón-Rivière, Marie Langer, Heinrich Racker, José Ble-
ger, David Liberman, Leon Grinberg, Madelaine e Willy Baranger, Jorge García Badaracco, etc. 
I direttori, negli anni, sono stati Celes Cárcamo (1943-1944), Enrique Pichón-Rivière (1944 e 
1952), Enrique Ferrari Hardoy (1945), Arnaldo Rascosvsky (1946-1948 e 1953-1954), Ángel 
Garma (1949-1950), León Grinberg (1955-1958), Mauricio Abadi (1959-1963), Jaime Tomas 
(1964-1965), Nora Rascovsky de Bisi (1966-1968 ), Carlos Mario Aslan (1969-1971), María 
Isabel Siquier de Failla (1972-1973), Mariano Dunayevich (1975-1976 e 1994-1995), Lucía Mar-
tinto de Paschero (1977-1978), Norberto Carlos Marucco (1979- 1982), David Saludjian (1983-
1984), Andrés Rascovsky (1985-1988 e 1997-1998), Leonardo Goijman (1989-1992), Eduardo 
Agejas (1993), José Luis Valls (1996), Marcos Guiter (1999), Gustavo Jarast (2001-2004), Ro-
berto Doria Medina (2005-2008), Claudia Borensztejn (2009-2012), Ana María Viñoly Beceiro 
(2013-2016), Susana Vinocur de Fischbein (2017-2020), e Alejandra Vertzner Marucco (dal 
2021). È inclusa nel PEP Web ma solo fino al 1970, e dal 2021 è on-line e open-access. Sul sito 
Internet della rivista, alla pagina https://revista-de-psicoanalisis.apa.org.ar/numeros-anteriores, 
vi sono gli indici di tutti i numeri a partire dal n. 1/2013, però solo dal n. 1/2 del 2021 vi sono 
anche i PDF con tutti gli articoli pubblicati on-line. Il n. 3/4 del 2022 è un numero speciale, di 
424 pagine, dedicato all’Ottantesimo Anniversario dell’Asociación Psicoanalítica Argentina, e 
si intitola “Ripensando la cura psicoanalitica”, con una trentina di articoli. L’indirizzo e-mail 
della redazione è <revista@apa.org.ar>. Il numero doppio 3/4 del 2023, qui segnalato, è dedicato 
ai vari modi con cui il tema “sessualità, erotismo e amore” è trattato nel panorama della psicoa-
nalisi contemporanea. [Paolo Migone] 
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Jahrbuch der Psychoanalyse 
(Semestrale) 
Psychosozial-Verlag, Walltorstraße 10, 35390 Gießen, e-mail <info@psychosozial-verlag.de> 
www.psychosozial-verlag.de/catalog/index.php/cPath/18000_18900 
 
2023, Anno 64, Parte 87, n. 2 (pp. 1-230) 
 
Editorial: Uta Karacaoğlan, Bernd Nissen, Uta Zeitzschel & Wolfgang Hegener 
Beiträge: Intuition [Contributi: Intuizione] 

Sebastian Kohon, «Ein Schmetterling, der seine Farben selbst wählt: Intuition, psychosomati-
sche Inszenierung und Visualisierung» [Una farfalla che sceglie i propri colori: intuizione, 
messa in scena psicosomatica e visualizzazione] 

Judy K. Eeckhoff, «Die Vorahnung: Hoffnung und Grauen in der analytischen Stunde» [La 
premonizione: speranza e orrore nella seduta analitica] 

David G. Power & Dolan Power, «Intuition und Einssein: Ein klinisches Beispiel» [Intuizione 
ed essere uno: un esempio clinico] 

Ofra Eshel, «Überlegungen zur Intuition: Vom Wissen und Träumen zum “In-tu-it”-Sein» 
[Riflessioni sull’intuizione: dal conoscere e sognare all’essere “In-tu-it”] 

Béatrice Ithier, «Die Passion der Spuren» [La passione delle tracce] 
Ulrich Moser, «Raumerleben und Affektivität» [Esperienza dello spazio e dell’affettività] 
Daru Huppert, «Traumbilder, autoerotische Zustände und die Fähigkeit, alleine zu sein» [Im-

magini oniriche, stati autoerotici e capacità di restare soli] 
Forum 

Bagatelle: Johannes Picht, «Intuition und Wahrheit» [Intuizione e verità] 
Jutta Gutwinski-Jeggle, «Kommentar» [Commento] 

Bagatelle: Ursula Reder-Mylius, «Zwitschern? Zwitschern!» [Cinguettio? Cinguettio!] 
Bagatelle: Andreas Sobottka, «“Wen die Jofie nicht mag, bei dem stimmt auch was nicht”. 

Die Beziehung zwischen Mensch und Hund: Über Einfühlung, Intuition und das gemein-
same Seelische» [“Se non piaci a Jofie, c’è qualcosa che non va in te”. Il rapporto tra esseri 
umani e cani: sull’empatia, l’intuizione e l’anima condivisa] 

Bagatelle: Albrecht Hirschmüller, «“Der aller Liebe und Achtung werth ist”: Der 13-jährige 
Robert über den Charakter seines Vaters Josef Breuer (1882)» [“Chi è degno di tanto amore 
e rispetto”: il tredicenne Robert sul carattere di suo padre Josef Breuer (1882)] 

Was fällt denn Ihnen ein – zu Sigmund Freud [Cosa ti viene in mente: Sigmund Freud] 
Matthias Wegehaupt, «Begegnung» [Incontro] 
Fabian Vogler, «Id & Ego» [Es & Io] 

 
Lo Jahrbuch der Psychoanalyse è una rivista che fa riferimento prevalentemente alla Deu-

tsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV), l’“Associazione psicoanalitica tedesca” (l’organo 
ufficiale della DPV è invece Psychoanalyse Aktuell, che è una rivista on-line). La DPV si formò 
dopo la guerra per iniziativa di Carl Müller-Braunschweig (1881-1958) e altri cinque psicoana-
listi tra cui Käthe Draeger, Ingeborg Kath e Gerhart Scheunert, una volta che l’International 
Psychoanalytic Association (IPA) al congresso di Zurigo del 1949 aveva rifiutato di riammettere 
la Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG), la “Società psicoanalitica tedesca”. La DPG 
aveva infatti lasciato l’IPA nel 1936, e i suoi membri erano rifluiti nel cosiddetto Istituto Göring 
(dal nome del direttore, psicoterapeuta e cugino del feldmaresciallo Hermann Göring). La ricerca 
storica più recente ha ripartito più equamente il “peso della storia” tra le due società tedesche, e 
– grazie anche alla determinazione di Kernberg – dal 2009 la DPG fa parte dell’IPA come Com-
ponent Society (dal 2001 come Provisional Society). Lo Jahrbuch der Psychoanalyse, fondato 
nel 1960 da Käte Dräger, Horst-Eberhard Richter, Gerhart Scheunert ed Edeltrud Seeger, fino al 
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2020 è stato pubblicato dalla casa editrice frommann-holzboog di Stoccarda, e dal 2021 è pub-
blicato dalla Psychosozial-Verlag di Giessen. È a cadenza semestrale e a carattere monografico, 
e gli attuali condirettori sono Wolfgang Hegener, Uta Karacaoğlan, Bernd Nissen & Uta 
Zeitzschel. Il n. 2/2023, qui segnalato, è dedicato al tema dell’intuizione, e il comune denomina-
tore di tutti gli articoli è rappresentato dal riferimento all’opera di Wilfred Bion, la cui recezione 
tedesca cominciò solo negli anni 1990. [Marco Conci] 

Journal of Personality 
(Bimestrale) 
Wiley, 111 River Street, Hoboken, NJ 07030-5774, USA 
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14676494 

2022, Volume 90, n. 1 (pp. 1-115) 

Special Issue: Personality and Psychopathology [open-access] 
Aidan G.C. Wright & Christopher J. Hopwood, «Integrating and distinguishing personality and 

psychopathology» 
Colin G. DeYoung, Michael Chmielewski, Lee Anna Clark, David M. Condon, Roman Kotov, 

Robert F. Krueger, Donald R. Lynam, Kristian E. Markon, Joshua D. Miller, Stephanie N. 
Mullins-Sweatt, Douglas B. Samuel, Martin Sellbom, Susan C. South, Katherine M. Thomas, 
David Watson, Ashley L. Watts, Thomas A. Widiger, Aidan G.C. Wright & the HiTOP Nor-
mal Personality Workgroup, «The distinction between symptoms and traits in the Hierar-
chical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP)» 

Leslie C. Morey, Evan W. Good & Christopher J. Hopwood, «Global personality dysfunction 
and the relationship of pathological and normal trait domains in the DSM-5 alternative model 
for personality disorders» 

Samantha Perlstein & Rebecca Waller, «Integrating the study of personality and psychopathol-
ogy in the context of gene-environment correlations across development» 

Jay C. Fournier, Nicole J. Roberts & Katy Lauren Ford, «Personality and psychopathology: In 
defense of a practical path toward integrating psychometric and biological approaches to ad-
vance a comprehensive model» 

Patrick Luyten & Peter Fonagy, «Integrating and differentiating personality and psychopathol-
ogy: A psychodynamic perspective» 

Shannon Sauer-Zavala, Matthew W. Southward & Stephen A. Semcho, «Integrating and differ-
entiating personality and psychopathology in cognitive behavioral therapy» 

Elizabeth A. Edershile, «Leveraging economic games to integrate and differentiate personality 
and psychopathology» 

Questa antica rivista bimestrale – da non confondersi con la rivista mensile Journal of Per-
sonality and Social Psychology, fondata nel 1965 dall’American Psychological Association – fu 
fondata nel 1932 col nome di Character and Personality, e nel 1945 divenne Journal of Perso-
nality. È diretta da Howard Tennen dell’University of Connecticut, e ha un Impact Factor di 5.00. 
Pubblica articoli sulle dinamiche e sullo sviluppo della personalità, e sulle differenze individuali 
cognitive, affettive e interpersonali. Il n. 1/2022 qui segnalato – dedicato al rapporto tra persona-
lità e psicopatologia e interamente open-access – contiene l’articolo di Patrick Luyten e Peter 
Fonagy “Integrare e differenziare la personalità e la psicopatologia. Una prospettiva psicodina-
mica”, tradotto in questo n. 1/2024 di Psicoterapia e Scienze Umane. [Paolo Migone] 
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In Analysis 
(Quadrimestrale on-line) 
Elsevier, Radarweg 29, Amsterdam 1043 NX, Olanda 
www.sciencedirect.com/journal/in-analysis/issues 
 
2023, Volume 7, n. 2 
 
Éditorial 

Guénaël Visentini & Tamara Guénoun, «Œdipe en controverse» 
Entretien 

Guénaël Visentini, Hervé Mazurel & Florent Gabarron-Garcia, «Psychanalyse, histoire et po-
litique. Un entretien avec Hervé Mazurel et Florent Gabarron-Garcia» 

Robert K. Beshara & Murielle El Hajj, «Anti-Oedipus: Towards a social and economic un-
conscious. Interview: Robert K. Beshara, Murielle El Hajj» 

Débat 
Jerome C. Wakefield, «Anti-Oedipus from philosophy of science and Foucauldian knowledge-

power perspectives» – «L’anti-Œdipe du point de vue de la philosophie des sciences et des 
perspectives foucaldiennes du savoir-pouvoir» 

Discussions 
Samuel Lézé, «La formation des jugements psychanalytiques. À propos de l’article “L’anti-

Œdipe du point de vue de la philosophie des sciences et des perspectives foucaldiennes du 
savoir-pouvoir” de J.C. Wakefield» 

Helena Pedersen, «Freud’s menagerie revisited. About the article “Anti-Oedipus from philos-
ophy of science and Foucauldian knowledge-power perspectives” by J.C. Wakefield» 

Liviu Poenaru, «Complexe d’Œdipe ou de la Captivité ? À propos de l’article “L’anti-Œdipe 
du point de vue de la philosophie des sciences et des perspectives foucaldiennes du savoir-
pouvoir” de J.C. Wakefield» 

Jessica Benjamin, «Un autre regard sur l’énigme du sexe: l’excès et l’affect à la lumière de la 
complémentarité des sexes» 

Géraldine Bray, Pascale Molinier & Olivier Ouvry, «Arguments pour une psychanalyse si-
tuée» 

Victor M. Nobre Martins, «Le complexe d’Œdipe et les systèmes de parenté face aux transfor-
mations de la famille contemporaine: un débat entre anthropologie et psychanalyse» 

Pierre-Justin Chantepie, «Le complexe d’œdipe: un organisateur temporel toujours actuel» 
Fausta Romano, «La constellation œdipienne entre phylogenèse et ontogenèse» 
Lili Fevre, «Œdipe ou le savoir qui condamne» 
Alessandra Affortunati Martins, «Anthropophagy and the human flesh in psychoanalysis» 
Brent Adkins, «Anti-Oedipus: Metaphysics and method» 
Daniel Tutt, «Micro-politics: Anti-Oedipus and the wall of ultra-liberalism» 
Gary Genosko, «Daniel Paul Schreber as Anti-Oedipus: More lessons from the incipit» 
Anna-Livia Marchionni, «Autrement complexe: œdipes, sociétés, autismes» 
Renaud Evrard, «Fondements du complexe d’Œdipe au travers du Seigneur des anneaux: une 

illustration à visée pédagogique» 
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Varia 
Stephanie Hertzog & Laure Razon, «Psychanalyse et médecine: ce que l’écoute de l’incons-

cient permet. L’exemple de la résistance thérapeutique dans la fibromyalgie» 
État de recherche 

Catherine Fourques, «Narcissisme et relations d’objets dans l’expérience de la maladie d’Al-
zheimer. Éclairage des méthodes projectives» 

Idées de lecture 
 
La rivista francese In Analysis, fondata nel 2017 e da allora pubblicata senza interruzione, si 

propone di essere «un periodico transdisciplinare di psicoanalisi e scienza» che favorisce il dia-
logo scientifico con articoli sia clinici che accademici legati al campo psicoanalitico. Allo scopo 
di validare o mettere alla prova i vari concetti, viene promossa – come si legge sempre nella 
presentazione – «una triangolazione teorica utilizzando prospettive alternative fornite da un’am-
pia gamma di discipline come psicologia cognitiva e sperimentale, medicina, biologia, neuro-
scienze, discipline umanistiche, scienze sociali, studi critici, etc. (...), con un continuo impegno 
a mettere in discussione il contesto epistemologico della psicoanalisi e della scienza». La rivista 
è on-line ed è diretta da Liviu Poenaru, di Ginevra, con Raphael Minjard, di Lione, come Asso-
ciate Editor-in-Chief. Gli articoli sono in francese o in inglese (alcuni sono open-access), e ogni 
numero contiene un articolo-bersaglio seguìto da vari interventi di discussione. Il target-paper 
del n. 2/2023, qui segnalato, è una versione francese, con traduzione inglese, dell’articolo di Je-
rome C. Wakefield “L’anti-Edipo dalla prospettiva della filosofia della scienza e da quella fou-
caultiana del sapere-potere”, pubblicato nel n. 2/2023 di Psicoterapia e Scienze Umane (questo 
articolo di Jerry Wakefield sintetizza le argomentazioni contenute in due suoi libri pubblicati nel 
2023 come volumi 83 e 84 della collana Psychological Issues, dell’editore Routledge di Londra, 
rispettivamente Freud’s Argument for the Oedipus Complex: A Philosophy of Science Analysis 
of the Case of Little Hans, e Attachment, Sexuality, Power: Oedipal Theory as Regulator of Fa-
mily Affection in Freud’s Case of Little Hans. Jerry Wakefield è nella redazione della rivista 
Psicoterapia e Scienze Umane, su cui ha pubblicato numerosi articoli. [Paolo Migone] 
 
 
 
Free Associations: Psychoanalysis and Culture, Media, Groups, Politics 
(Quadrimestrale on-line open-access) 
Free Associations, 31 Adamson Road, London NW3 3HT, UK, e-mail <editorfa@gmail.com> 
https://freeassociations.org.uk/FA_New/OJS/index.php/fa 
 
2023, Anno 40, n. 89 (autunno) 
 
Editorial: Kurt Jacobsen & David Morgan, «Editors Lair 19» 
Chris Joannidis, «Evil be Thou my Good. Does the concept of evil have a place in psychoanalytic 

thinking?» 
Jay Joseph, «The 1990 “Minnesota Study of Twins Reared-Apart” IQ Study. Ripe for Retraction?» 
Forum on Social Justice and Psychoanalysis 

Daniel Burston & Cary Nelson, «Under Siege. Political Activism and Psychoanalysis» 
Responses to Daniel Burston and Cary Nelson:  

Martin Kemp, «Poisoning the Wells» 
Andrew B. Klafter, «The Future of the American Psychoanalytic Association» 
Carter J. Carter, «Response to Burston and Nelson» 
Douglas Kirsner, «Sentence First» 
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C. Jama Adams, «A Commentary: Uncertainty and Psychoanalysis» 
R.D. Hinshelwood, «A Brief Comment on Burston and Nelson» 

Daniel Burston & Cary Nelson, «Reply to Our Respondents» 
Kurt Jacobsen & David Morgan, «Editors’ Afterword» 

Letter to the Editors 
A letter from Gail Lewis (with a reply from the Editors) 

 
La rivista Free Associations, il cui primo “numero-pilota” si intitolava Radical Science Jour-

nal, originariamente era concepita come house organ della casa editrice Free Association Books 
(poi acquistata da Free Publishing Ltd). Fu fondata nel 1984 da Robert Maxwell Young (1935-
2019), che la diresse fino al 2005. Bob Young, originario del Texas poi emigrato in Inghilterra, 
è stato un editore, produttore di documentari televisivi, psicoanalista, organizzatore di convegni 
e attivista politico (al sito http://psychoanalysis-and-therapy.com/rmyoung/persinfo.html vi è una 
sua breve biografia, e si veda anche il Festschrift in suo onore curato da Kurt Jacobsen & Bob 
Hinshelwood dal titolo Psychoanalysis, Science and Power: Essays in Honour of Robert Maxwell 
Young. London: Routledge, 2022). La rivista Free Associations non uscì regolarmente fino al 
2011, anno in cui fu rilanciata come rivista peer-reviewed solo on-line e open-access diretta da 
Carolyn Bainbridge, poi Bob Young ne riprese la direzione nel 2017 assieme a Kurt Jacobsen, e 
dal 2019, dopo la morte di Bob Young, è diretta da Kurt Jacobsen e David Morgan.  

È una rivista radicale, interessata soprattutto agli aspetti non clinici della psicoanalisi e agli 
approcci psicodinamici alla terapia, alla politica, ai media e alla cultura. In collaborazione con la 
University of East London e a volte con il Freud Museum di Londra, dal 1987 ha organizzato i 
convegni annuali “Psychoanalysis and the Public Sphere”, molto frequentati. Tra coloro che 
hanno scritto su Free Associations si possono menzionare Christopher Bollas, Janine Chasseguet-
Smirgel, André Green, Robert D. Hinshelwood, Douglas Kirsner, Joel Kovel, Paul Roazen, An-
drew Samuels, etc., e sono uscite interviste a Mikkel Borch-Jacobsen, John Bowlby, Cornelius 
Castoriadis, Jean Laplanche, Harold Searles, e Vlamik Volkan. Nel gruppo redazionale vi sono 
o vi sono stati, tra gli altri, Karl Figlio, Stephen Frosh, Bob Hinshelwood, Adam Phillips, Janine 
Chasseguet-Smirgel, Helmut Dahmer, André Green, James Grotstein, Russell Jacoby, Joel Ko-
vel, Jean Laplanche, Emilio Modena, Andrea Sabbadini, Harold Searles, Robert Wallerstein, Eli 
Zaretsky, etc. Gli indici completi dei primi 60 numeri, cioè fino al 2004, sono alla pagina Internet 
www.psychoanalysis-and-therapy.com/human_nature/free-associations, mentre gli indici com-
pleti a partire dal 2011, con tutti gli articoli open-access, sono sul sito della rivista. Inoltre alla 
pagina Internet www.freeassociations.org.uk/FA_New/OJS/index.php/fa/article/view/29 vi è un 
articolo di Bob Young del 2011 in cui racconta la nascita e la storia della rivista, con gli indici 
dal 1984 al 2004, e menziona gli articoli da lui ritenuti più importanti. 

Nel n. 89/2023, qui segnalato, vi è una sezione in cui un articolo di Daniel Burston & Cary 
Nelson – discusso da sei interventi, una risposta degli autori e un commento degli editors – rias-
sume e discute la grave crisi che sta attraversando l’American Psychoanalytic Association, che 
tra le altre cose ha portato alle dimissioni del presidente Kerry Sulkowicz (già vi era stata una 
crisi per lo spinoso problema dell’analisi didattica, il cui dibattito è riassunto da Fredric Perlman 
a pp. 387-424 del n. 3/2021 di Psicoterapia e Scienze Umane). Vi sono inoltre articoli di due 
autori conosciuti ai lettori di Psicoterapia e Scienze Umane: uno è Douglas Kirsner che nel n. 
2/2003 parlò del “futuro degli istituti psicoanalitici” e nel n. 3/2021 intervenne anche nel dibattito 
critico sull’analisi didattica all’interno dell’American Psychoanalytic Association, l’altro è Bob 
Hinshelwood che nel n. 3/1988 pubblicò un articolo dal titolo “Il possesso sociale dell'individuo”, 
inoltre intervenne nel numero speciale 3/2016 per il Cinquantesimo Anniversario di Psicoterapia 
e Scienze Umane e fu invitato all’incontro “Dove sta andando l'assistenza psichiatrica oggi?”, 
organizzato da Psicoterapia e Scienze Umane a Bologna il 16 febbraio 2019 (il video è linkato 
alla pagina web www.psicoterapiaescienzeumane.it/Hinshelwood_6-2-19.htm). [Paolo Migone] 
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Behavior Therapy 
(Bimestrale) 
Elsevier, Radarweg 29, Amsterdam 1043 NX, Olanda 
www.sciencedirect.com/journal/behavior-therapy 
 
2023, Volume 54, n. 6 (pp. 529-1064) 
 
Special Issue: A Critical Appraisal of Acceptance and Commitment Therapy (Special Issue Edi-

tors: Dean McKay & William O’Donohue) 
Dean McKay & William O’Donohue, «Conceptual, Psychometric, Methodological and Value 

Problems in Acceptance and Commitment Therapy: Introduction to the Special Section, “A 
Critical Appraisal of Acceptance and Commitment Therapy”» 

Shane McLoughlin & Bryan T. Roche, «ACT: A Process-Based Therapy in Search of a Process» 
William O’Donohue, «The Scientific Status of Acceptance and Commitment Therapy: An Anal-

ysis from the Philosophy of Science» 
Joanna J. Arch, Joel N. Fishbein, Lauren B. Finkelstein & Jason B. Luoma, «Acceptance and 

Commitment Therapy Processes and Mediation: Challenges and How to Address Them» 
Alexander J. Williams, Yevgeny Botanov, Annaleis K. Giovanetti, Victoria L. Perko, Carrie L. 

Sutherland, Westley Youngren & John K. Sakaluk, «A Metascientific Review of the Eviden-
tial Value of Acceptance and Commitment Therapy for Depression» 

Kelsey J. Evey & Shari A. Steinman, «A Systematic Review of the Use of Acceptance and Com-
mitment Therapy to Treat Adult Obsessive-Compulsive Disorder» 

Daniel A. Assaz, Ian Tyndall, Claudia K.B. Oshiro & Bryan Roche, «A Process-Based Analysis 
of Cognitive Defusion in Acceptance and Commitment Therapy» 

Steven C. Hayes, Stefan G. Hofmann & Joseph Ciarrochi, «The Idionomic Future of Cognitive 
Behavioral Therapy: What Stands Out from Criticisms of ACT Development» 

 
La rivista bimestrale Behavior Therapy, fondata nel 1970 e da allora pubblicata senza inter-

ruzione, è una rivista dell’Association for Behavioral and Cognitive Therapies (ABCT), che pub-
blica anche altre due riviste, Cognitive and Behavioral Practice (la cui pagina Internet è 
www.sciencedirect.com/journal/cognitive-and-behavioral-practice) e the Behavior Therapist (la 
cui pagina è www.abct.org/journals/the-behavior-therapist-journal). La ABCT fu fondata nel 
1966 col nome di Association for Advancement of Behavioral Therapies (AABT) da dieci com-
portamentisti (John Paul Brady, Joseph Cautela, Edward Dengrove, Cyril Franks, Martin Gittel-
man, Leonard Krasner, Arnold Lazarus, Andrew Salter, Dorothy Susskind e Joseph Wolpe) che 
erano insoddisfatti del modello psicoanalitico allora prevalente. La sua storia comunque era ini-
ziata ai primi del Novecento con la nascita del movimento comportamentista guidato da Ivan 
Pavlov, John Watson, Burrhus F. Skinner, Edward Lee Thorndike, Clark L. Hull, Orval Hobart 
Mowrer e altri. Behavior Therapy è attualmente diretta da Jonathan Comer della Florida Inter-
national University, e ha un Impact Factor di 3.7. Alcuni articoli sono open-access. Questo n. 
6/2023 è dedicato all’ACT, cioè alla Acceptance and Commitment Therapy, una tecnica fondata 
nei primi anni 1980 da Steven C. Hayes, Professore Emerito di Psicologia alla University of Ne-
vada, che sta suscitando sempre più interesse anche in Italia (Hayes ha anche fondato la Relatio-
nal Frame Theory e, assieme ad alcuni collaboratori, la Process-Based Therapy, che è un ap-
proccio, sempre all’interno della terapia cognitivo-comportamentale, che vuole essere “proces-
suale” e maggiormente “personalizzato”). L’ACT è insegnata in molte scuole cognitivo-compor-
tamentali  e  cognitiviste  italiane,  e  vi  è  anche  una  associazione nazionale  (www.act-italia.org,  
e-mail <info@act-italia.org). [Paolo Migone]  
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“Seminari Internazionali di Psicoterapia e Scienze Umane” 
Programma dell’anno 2024 

 
20 gennaio, Piero Porcelli (Bari), “Psicosomatica: possibili istruzioni per l’uso” 
17 febbraio, Silvio Lenzi (Bologna), “La terapia cognitiva come metodo esplorativo: il contributo del 

cognitivismo clinico italiano alla tecnica del dialogo terapeutico” 
20 aprile, Camillo Loriedo (Roma), “L’evoluzione della terapia ipnotica: dall’induzione all’evocazione” 
18 maggio, Roberto Beneduce (Torino), “Dove psiche, politico, storia e cultura s'incontrano” 
21 settembre, Luigi Zoja (Milano), “Il declino del desiderio” 
19 ottobre, Daniele Giglioli (Trento), “Chi ha bisogno di traumi e di vittime. L’immaginario luttuoso 

come forma di governo assoluto” 
16 novembre, Francesco Conrotto (Napoli), “Psicoanalisi tra neuroscienze e metapsicologia” 
 

I seminari si tengono al sabato alle ore 14.30 all’Hotel NH De La Gare di Bologna (di fronte alla stazione, 
sulla sinistra) e sempre anche in videoconferenza (cioè in modalità ibrida). Organizzazione: “Associazione 
culturale Psicoterapia e Scienze Umane” (Presidente: Alberto Merini; Segreteria: cell. 348-5622627, e-mail 
<info@psuformazione.it>). Per i dettagli si vedano le pp. 283-288 del n. 2/2010 di Psicoterapia e Scienze 
Umane (che sono anche open-access alla pagina web www.francoangeli.it/rivista/getArticoloFree/39332/It) 
e anche i siti Internet www.psicoterapiaescienzeumane.it/presentaz.htm#seminari e www.psuformazione.it. 
 

Informazioni per gli abbonati e i lettori 
I video degli incontri riservati agli abbonati sono disponibili sul canale YouTube di Psicoterapia 

e Scienze Umane alla pagina www.youtube.com/user/PsicoterScienzeUmane/playlists: i 4 video 
dell’incontro con Otto Kernberg “Formare psicoterapeuti, oggi”, tenuto per il 45° Anniversario di 
Psicoterapia e Scienze Umane (Bologna, 20-9-2011), i cui Atti sono nel n. 4/2011; i video dei due 
incontri con Allen Frances, capo della task force del DSM-IV (“Psichiatria tra diagnosi e diagnosti-
cismo. Il dibattito critico sulla preparazione del DSM-5” [Bologna, 22-10-2011], e “Perché l’assi-
stenza psichiatrica in Italia è migliore di quella negli Stati Uniti” [Parma, 21-12-2015]); i 3 video 
dell’incontro con Morris Eagle (“Teoria psicoanalitica contemporanea: un bilancio complessivo”, 
Bologna, 13-4-2012), la cui relazione è sul n. 2/2012; i 17 video del convegno “Identità del male. La 
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