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1. ORIGINI DELLA PAURAE DELLANGOSCIA

II fenamena della paura & intrínseco all’uoma da milíerani come possxa-
mo dedurre dalle antiche ¡labe di magia. Come sappiama da V.J. Propp que-
ste raccontano le sequenze di iiti iniziatici ira cui gli adolescenti dovevano
superare certe prove, un processo simile a una marte temporanea. Questa
marte temporanea daveva inforadere una grande paura e 1’ iraiziando doveva
cercare di dominaría. Giovannin senza paura supera le prove dell’iniziazione
dimostrando proprio di non averepaura della marte. Un giorno tuttavia “vide
la sua ombra e se ne spaventé tanto che mañ” (Calvino, Italo, Fiabe italiane,

Milano, Moradadori, 1993, n.1).
La marte castituisce una delle principali fonti della paura. Sappiama che

siamo tutti mortali. Tuttavia non sappiamo quando e come verrá n& che cosa
ci aspetta nell’aldilá. Piú che la marte la fonte principale della paura & allara
piuttosto un’iracertezza, il non sapere e/o non pater capíre che cosa accadrá
precisamente. Per questo esiste un’altra fonte fondamentale concreta della
paura: l’Altra. Sappiamo che l’Altra esiste, ma la nostra percezione
dell’Altro & sempre approssimativa. La paura ripetuta, presente a interniit-
tenza, é all’origine della stato esistenziale dell’angoscia.

Cuadernos de Filología Italiana, 2, 25-44. Servicio de Publicaciones UCM. Madrid, 1995
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Passiamo dire ira modo piú generale che luomo prova paura o angoscia
ira situaziorai ira cui & difficile capire e trovare delle soluzioni. La paura é la-
spetta attualizzato dell’angoscia, i lora antonimá sano la speranza e la sicu-
rezza.

L’angoscia ela paura possano avere anche ura’origirae saciale: la paura di
sbagliare, di trasgredire delle regale. La societá si dimostra come sistema di
prove e concarrenze ira cui l’uoma deve assumere il rischio di poter fallire
socialmente.

L’angoscia e la paura sarao pure condizionate dalle siragole culture.
Secando un sondaggia effettuato da ARTE nel mese di dicembre del 94 a Los
Angeles si ha paura della violeraza, dei terremoti edegli incendi, a Hollywood
invece si ha paura di “non riuscire”.

Studiare jI fenomeno dell’angoscia ci sembra interessante proprio perché
da un lato la disponibilitá per questa emozione cosi forte é intrinseca all’es-
sere umano, ma dall’altro esiste una componente imprevedibile di come rea-
gisce l’uamo a questa emozione (aggressivitá, frustrazione, furia, collera).

2. COME DEFINIRE LAPAURAE L’ANGOSCIA

Un fenomena pué venire descritto da differenti puntí di vista e con diffe-
renti scopi. Della paura e dell’angoscia ci si pué occupare, per esempia, sotta
ura’angolaziane linguistica, medicale, psicalagica e filasafica. Le singole
angolaziani possono sorgere ira epache diverse, a seconda delle preoccupa-
zioni dominanti e delle rispettive scoperte scientifiche, e passona condizio-
narsi a vicerada.

Di ura fenomena passiamo prendere cascienza e conascenza attraverso la
sua rappresentaziane linguistica. Ci si pué chiedere, per esempio, se la sua
realizzazione linguistica protatipica prende la forma di un sastantivo, di un
aggettiva o di un verba. Se questi hanno molti derivati, se il concetto in que-
stíone & rappresentato da moltí sinonimi, se possiede antanimi, se viene spes-
so metaforizzato, fino a che punto pué costituire il tema di un intero testo.

In malte lingue si pué constatare la presenza di due sostantivi del tipa
angoscia - paura, angoisse - peur Angst - Furcht, anxiety - Jear che indica-
no due fenamerai piú o meno strettamente cannessi, il che spiega la vicinan-
za sinonimica delle loro designazioni. Nell’uso con-ente, in presenta di sino-
nimi concon-enti uno tende ad imporsi come termine principale. Ira italiano
questa termine & la paura, in tedesca invece é die Angst, l’angoscia. L’im-
portanza dei fenamení dellangascia e della paura & confermata liraguisti-
camente dalia richezza dei relativi campi derivazionali (angoscia: angosce-
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vote, angosciamento, angosciante, angosciare, angosciato, ango-
sciosarnente, angosciositá, angoscioso; paura: impaurire, paumsamente,

pauroso, paurositá).
La paura e 1’ aragoscia costituiscano invece raramente u tema di tutto un

racconta (Oraciliana Ramas, Angustia, 1936, romanzo; Dina Buzzati, Paura
a/la scala, 1949, raccanto). Esse sarao responsabili per l’evoluzione passia-
nale dei protagoraisti e sana, quindi, strettamente legate all’attenziorae e alía
descrizione dei caratteri degli attanti che veragono date dalí’ autore. Perché un
personaggio prova angoscia o paura cede case avveragono nel pragranna
narrativa di un testo. Ira altre parole: l’angoscia e la paura sano spesso la
causa delle strutture isosemiche che fanno sorgere un cedo tema ma non lo
costituiscano.

La situaziarae sembra simile nelle arti figurative. E’ vera che l’aratichitá
classica conasceva la Paura come diviraitá cui erana dedicati dei templi e
delle statue. Tendenzialmente si rappreserata attraverso i suoi effetti fisicí:

Medaglie antiche rappresentano la Paura con i capegli ini, it volta attonito,
ta boccaaperta, ed uno sguardo che indicalo spaventa, effetto di un pericota non
preveduto. (Millin, L.M., Supplimento al dizionario del/e jávole, Piacenza, del
Majno, 1807, s.v.)

Non sembra peré che lapaura dopo 1’antichitá classica sia stata un tema che
abbiapreoccupato gli artisti. Nora appare, per esempio, nelie opere di Gerolama
Bosch, pur casi dedita alíe rappresentazioni allegariche. Salo nel ‘700 ritro-
viania l’interesse per questa fenameno nel Museo Pictórico y Escala Óptica

(17 15-1724) di Antonio Palomino, che ci propone la descrizione di un
Hombre tímido. Farse non per caso u tema della paura diverata centrale ira un
quadracome il Skrik (grido) di Edvard Munch del 1893, ira un’epoca ira cui sor-
gana anche le nuove concezioni freudiane. 11 quadra rappresenta in primo
piano una figura umana ira atta di gridare e con cié si insceraa l’angoscia, con-
notata non salo dalla bocca aperta ma anche dalle linee ondulate del sottofan-
do, come se il persoraaggio stesse perdenda la sua stabilitá.

Anche in medicina l’interesse per la paura si riranova nel ‘700. II famoso
medico svizzera Simon André Tissot descrive rael suo Tratado de las enfer-
niedades más frequentes de las gentes del campo (traduzione spagnala, 6.
ed., Madrid, 1795) gli effetti fisici che produce la paura (§522 “De las resul-
tas del miedo”). La prospettivadicotomica della paura e dell’angoscia riceve
un nueva speciale saprattutto a partire dagli inizí del ‘800. Ira un grande
dizionario delle scienze della medicina (Adelon et alil, Dictionaire des

Sciences Médicales, par une Société de médeciras et de chirurgieras, Paris,
Editeur Panckoucke, 1812) il franceseLerminier sostiene che: “L”inquiétude,
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l”anxiété, l”angoisse, sant les trais degrés du méme état pathologique.” (tome
II, s.v. anxiété).

Nella sua defiraizione dell’angoscia si vede che ha una visione precisa di
come la psiche e il carpo potevano essere dipenderati luna dall’altro in ura
sentimento come quello dell’angascia: ‘état pénible, d’oppressian doulau-
reuse, de constriction accablante vers le centre épigastrique et taute la région
précordiale, suivi de suifocatioras, de palpitatioras, d’un sentiment de tristes-
se, de découragement, de la crainte de la mart; en un mot, état extreme et
dernier degré de l’anxiété.”

Le conoscenze della medicina confluiscono con altri aspetti psicolagici
nelle teorie freudiane. Freud si & occupato a piú riprese del fenomeno dell’an-
goscia-paura. In uno studio del 1894 distingue la nevrosi d’angoscia
(Angstneurose) dalla nevrastenia (Neurastitenie), comegiá si deduce dal tito-
lo malta esplicito del saggio (Legittimitá di separare da/la nevrastenia un
preciso complesso di sintomi come “nevrosi d”angoscia”, ira: Sigmund Freud,
Opere, vol. 2, Progetto di una psicologia e altri scritti 1892-1899, Tormo,
Bollad Baringhieri, 19802). Piú tardi Freud art-iva alía caraclusiane che l’ori-
gine della “Angst” & connessa can il trauma della nascita:

L angascia (Angsí) é uno stata affettivo, ossia una combinazione tra deter-
minate sensazioní della serie piacere-dispiacere e le corrispandenti iunervazioni
di scarica e la lora percezione; ma che probabilmente é anche u sedimentodi un
evento particularmente importante, assirnilata per ereditá, e quindí paragonabile
ah’ attacco isterico che ci calpisce individulamente. Come evento che ha hasciata
una simile traccia affettiva abhiama chiamato in causa u processo della nascita,
durante il quale campaiano quegil effetti suII’attivitácardiaca e sulla respirazio-
ne che sana carauerisíici dell’ angoscia. La pÑnissima angoscia sarebbe dunque
stata unangoscia statica (ibid., vallí, L’uomo More? e la religione monoteistica
e altri sorirtí 1930-1938, Lezione 32: Angascia e vita pulsionale, p.
191-192).

Freud descrive cosi scientificamente il trauma fondamentale della nostra
vita giá tematizzato ripetutamente dai poeti, carne per esempio dal Leopardi
nel suo Canto notturno di un pasto re errante dell’Asia (V39-44):

Nasce luoma afatica! Ed é rischio di marte u nascimerito,!Provapena e tor-
mento! Perprima cosa; 1 in sul principia stesso/ La madre e il genitare/ 11 prende
a consolar dell’esser nato.

1 poeti tuttavia non avevano messo ira rapporto esplicito questo trauma
con l’angoscia.

La cancettualizzaziorae dicotomica del fenomeno si ritrova pai in Freud
nella distinziane tra angoscia reale (Realangst): una reaziane, che ci sem-
bra camprensibile, al pericolo, assia a un danno atteso dall’esterna” (ibid.,
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p. 192) e angoscia nevmtica (Neurotiscite Angst) che assumerebbe a sua
volta tre forme diverse:

La prima, quella di ansietá generale tiberamente ftuttuante, ~acosiddetta
angoscia d’attesa’, pronta ad agganciarsi transitoriamente aquatsiasi nuova pos-

sibilitá si presenti, come avviene per ese¡npio netta tipica nevrosi dangoscia. La
seconda forma équella dell’ angoscia síreltamente legata a determinad contenutí
rappresentativi caratteristica delle cosiddette ‘fabie’ (...) e infine, iii terza luoga,
troviama langoscia nellisteria e in altre forme di nevrosi gravi, la quale o
accompagna certí sintomi o campare indipendenteniente satta forma di attacco a
di staío piñ persistente: eomunque essanon ha mai un fandamento evidente in un
pericato esterno (ibid., p. 192).

A questi due tipi d’angoscia Freud aggiunge piú tardi una terza dimen-
siane, l’angoscia morale (Gewissensangst), indotto a questa integrazione
dalla sua concezione triadica della psiche umana castituita dallía, dall’Es e
dal Super-io. Al primo carrispanderebhe l’angascia reale, al secando Van-
gascia nevrotica e al tena l’angoscia morale.

Piñ recentemente si occupó dell’ angascia da un punto di vista psicoana-
litico Jacques Lacan (Le Séminaire X del 1962-63 sull’angoisse). Egli callo-
ca l’angoscia tra “lirascibilis” e il “concupiscibilis”, rifereradosi can questi
due termini a San Tommaso dAquino (Sunima Theologica, la, q. LXXXI,
a.2) e can cié tra l’oggetto necessario alía conservazione dell’essere umano
e l’oggetto sola desiderabile. Questo ‘punto” dove Lacan situa l’angascia,
inteso come localizzazione dell’affetto, viene descritto dal lacaniano Antonio
di Caccia nel modo seguente:

Langoscia é questa passione dellanima che conceme l’oggetto necessario,
in quanto, stmtturatmente, é mancante. Ed é lA, per velare questa oggetto, per
coprire questa faglia mediana, che, secando Lacan, viene a collacarsi il fanta-
sma (Di Caecía, Antonio: De passionibus anbnae in: La Psicoanalisi. Studi
internazionail del campo Freudiano, n. 8, Roma, Casa Editrice Astrotabio,
1990, p. 106).

Si vede, duraque, che Lacan si é ispirato alla teoria di Freud (“l’oggetta
mancante”) per stabilire una teoria psicoanalitica che si serve fortemente
delle scopede linguistiche sulla stmtturaziorae del pensiero e del linguaggio.

Nonostante alcuni dubbi gli psicalogi tendono a vedere contemporanea-
mente due faccie del fenomeno. Ipatizzanda, per esempio, che l’angoscia sia
cranica e la paura episodica. Ira un manuale moderna di psicalogia si nca-
nasce che 1’ angascia & una delle nastre emozioni foradamentali e si constata
che:

Anxiety is avague, unpleasant feeling accompagnied by a premonition that
so¡nething undesirable is about to happen. Anxiety is closely relatad to te ema-
tian of fear; ira fact it is verydifficutt to drawany sharp dividing ¡inc between the
twa. Generally speaking, fear appears to be a reaction ta specific stimutus and
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ta have a ‘right now’ quality about it. Wc see a snake and feel afraid; we know
what we are afraid of and recognize tbat we are afraid rigbt bese and now.
Anxiety is more vague; its cause is not always apparent. Mareaver, as the defl-
nition states, anxiety is aceompanied by a premonition of samething that is about
to happen - it is not concemed so much with te here and now as with the futu-
re (Kagan, Jerome! Haveman, Emest, Psychology: An Intmduction, New York,
Harcourt BraceJovanovich [nc., l976~, p. 95).

Ira filosafia, com’& nato, il problema della passione in questione viene
esposto ira modo esplicito per la prima volta da Aristotele rada sua Paetica a
praposito della tragedia, definita nel seguente modo:

Tragediaé dunque imitazionedi un’ azione seria e compiuta, avente unapro-
pida granderza, con parata omata, distintamente per ciascun elemento nelle sue
parti, di persone che agiscono e non tramite una narrazione, la quale per meno
di pietá e paura (phobos) porta a compimenta la depuraziane di siffatte emozio-
nl (Aristotele, Poetica, Milano, Rizzoti BUR, 1994, cap. 6).

Le suc idee verranna poi riprese e discusse estesamente dai letterati del
‘500, del ‘600 e del ‘700. La problematica si inceratra sull’essenza della tra-
gedia e viene riassunta in modo esemplare dall’enciclopedista francese
Marmonte] nel Dizionario di Reile Leltere composto ¿¡allí Signori
D”Alembert, Diderot, Marmontel, ed altri Letterati di Francia per
1 ‘Enciclopedia Metodica, tradotto e regolato ad Uso ¿¡‘Italia (Venezia,
seconda edizione, presso Foresti e Bettiraelli, 1816, s.v. tragedia).

11 concetto da cui parte Aristotele é quello di pitobos che il citato dizia-
naria traduce con terrore o timore. Che cosa si dovesse intendere esattamen-
te per pitobos & ancara aggi aggetto di discussione. Per esempia, i traduttari
tedeschi tradizianali di Aristotele la rendano con la parala Furcht mentre
traduttari piñ recenti proporagano come equilavente Schauder ‘brivido, arto-
re, fremito’.

Secando il citata dizianario questa passiane del terrore o timore é messa
ira opera sia dagli oratari che dai poeti, peré ira modo diverso: “l’oratare,
dic’egli, per imprimere il timare a suoi uditori, deve lar far vedere che essi
stessi sano ira periglio; e quindi metter satto i loro occhi l’esempio di quelli
che sano caduti nelle stesse disgrazie di cui sano essi minacciati. ji..] 11 fine
dell’oratore, rael sua senso, & di rendere gli uamini giusti e saggi cal mezzo
del timare, cd il fine del poeta & di liberarli dal timare avvezzandoli al disa-
stri” (ibid.).

Ancora per il Marmantel “1’ anima’ della tragedia sana il terrore e lacom-

passione: ‘Percié & d’essenza di questo spettacola, 1. presentare gli uomini
rael periglio e nella disgrazia; 2. presentargíl ira un periglio che ci spaventi, ed
ira una disgrazia che ci cammova; 3. date a questa imitazione un’ apparenza
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di veritá che ci seduca, ci persuada quanto basta per essere commossi come
desideriamo d’esserlo, sin quasi al dolare” (ibid.).

Tuttavia l’imitaziane non doveva essere troppo grande, lo spettacolo non
troppo orribile perché “1 anima vi ripugna, e non pué soifrirlo” (ibid.).

Mentre per gli antichi la tragicitá era causata dal destino, per i moderni,
ossia per i classici francesi le disgrazie dell’uomo derivano dalle sue passio-
ni. Non davrebbe essere un caso che al tempa ira cui vanno ira scena le gran-
di tragedie di Pierre Corneille, René Descartes pubblica il suo trattato Les
passions de l”áme (1649).

Per il filosofo francese tutte le passioni derivano dallo stupare (admira-
tion) che ci prende quando percepiamo per la prima volta un oggetta scona-
sciuto. II momento dello stupare sarebbe presente anche nella paura a spa-
venta che viene definita nel seguente modo: “la Peur ou l’Espouvante, qui est
coratraire á laHardiesse, n’est pas seulement une froideur, mais aussi un trau-
ble & un estonnement de l’ame, qui luy oste le pouvair de resister aux maux
qu’elle pense estre proches.” (adicle CLXXIV).

La paura (Peur) che si oppone all’arditezza (Hardiesse), sembra quindi
essere un fenomena iii actu, distinta dal timare (Crainte), il fenomeno itt

potentia, che costituisce una coppia antonimica con la speranza
(l’Esperance): “L’Esperance est une disposition de l’ame á se persuader que
ce qu’elle desir aviendra [...]laCrainte est une autre disposition de l’ame, qui
luy persuade qu’il n’aviendra pas.” (article CLXV).

Una nuova svolta prende la concezione del fenomeno della paura-ango-
scia can il filosofo danese S0ren Kierkegaard che nel 1844 pubblica un sag-
gio sul concetto dell’angoscia (Begrebet Angest). Ira questo scritto
Kierkegaard mette ira rapporta l’angoscia con u peccato originale, come
viene descritto nel terzo capitolo del Genesí. E’ l’innocenza ignorante di
Adamo che fa sargere l’angoscia nella coscieraza del genere umana, l’assera-
za del sapere quiradi crea nell’ignararaza dell’innocenza questa sensazione
dell’angascia. Adamo deve decidersi se ubbidire al divieto espresso da Dio
di non mangiare la mela o meno: “Ma del frutto dell’albero ch’& ira mezzo al
giardino Iddia ha detto: Non nc mangiate e non la toccate, che non abbiate a
morire.” (3). Ma proprio questo divieto richiama ira Adamo la possibilitá della
libertá, diremmo noi, della libertá di scelta: fare o non fare qualcosa. 11 fatta
di poter decidere crea langoscia. Ma l’angoscia & anche uno stato fonda-
mentale della spirito che istituisce il legame tra carpo e anima. Langoscia
sarebbe qualcosa di”piú sensuale” e per questa piú propria di Eva che di
Adamo. Tuttavia lo spirito rael momento erotica deve nascondersi e anche
questo nascondersi & visto da Kierkegaard come angascia, ira questa caso
accampagnata da vergogna. Nel citato capitala biblico la paura viene messa
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ira rapporta con la rauditá: “Ho udito la tua yace nel giardina, e ha anita
paura, perch’ero ignudo, e mi sano nascosta.”

Le idee di Kierkegaard sana riprese da Martin Heidegger rael sua Sein
und Zeit (1926) che differenzia la Furcht, riferita a cancreti stati di paura
(§30), dalla Angst, che sarebbe piuttosto uno stato generale provocata dalia
nastra esistenza ira questa mondo (§ 40). Heidegger considera variazioni della
paura: “Schtichternheit, Scheu, Baragigkeit, Stutzig-werden” (§ 30).

3. PRIMI SVILUPPI LET~ERARI DELLAPAURAE DELL’ANGOSCIA

La paura & un elemento psicologico importante della conceziane stilno-
vistica dell’Amore. Per u Cavalcanti lAmore prende la forma di un perasie-
ro che impaur-isce la mente: “sento nel cor un pensero/ che fa tremar lamente
di paura” (Enciclopedia Dantesca, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
fondata da Giovanni Treccani, 1970 s.v. paura). Nel Fiore appare il persa-
naggia allegorica della Paura che “persanifica la stata verginale di esita-
ziane timarosa dianrazi all’amare” (ibid.). 11 lessema paura é malta frequen-
te ira Dante. Se ci caracentriamo sul primo Canto dell’Inftrno vediamo che la
paura & ura turbamento, una mamentaneaperdita di coscienza pravacata dalla
visione di qualcosa di minacciosa - comela selva oscura a certi animali fera-
ci:

Ab quanto a dir qual era é cosa dura/ Questa selva selvaggia cd aspra e
forte/ Che nel pensier rinnova la paura! (mf, 1, 4-6); Manon si che paura non mi
desse/ La vista, che mi apparve, dun leone. (mf, 1, ~-45); Questa (la lupa) mi
porse tanto di gravezza/ Con la paura che uscfadi sua vista! chio perdei la spe-
ranza dell’altezza (mf, 1, 52-54).

Dante usa raramente il termine timore (timore ¿¡‘infamia, timore di Dio>,
e ignora il sinanima terrore

Nell’intraduzione della Prima Giornata del Decameron, il Boccaccio,
descrive la “pestifera mortalitá” scoppiata a Firenze nel 1348 e afferma che
da questa “raacquera diverse paure e immagiraazioni in quegli che rirnaneva-
no vivi, e tutti quasi ad un fine tiravana assai crudele, cié era di schifare e di
fuggire gli’infermi e le lar cose.”

Anche il lessema angoscia appare malta presto nella letteratura italiana.
Tuttavia per secoli copre piuttosta i coracetti di ‘sensa di soifocamenta’, ‘sof-
ferenza, fisica o morale’. Vediamo la stesso Dante: “e quell’angoscia/ che
m’avacciava un poca ancor la lena,/ non m’impedi l’andare a lui.” (Purg, IV,
115-117). Ma giá rael XIII secolo si pué forse scoprire una vicinaraza seman-
tica tra angoscia e paura in collocaziarai come la seguente: “Saccorrimi,
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Signar mio, imperé che... sanza te agnella mansuetissima, i’ sto ira angasce
e in pena e ira paura.” (Fioretti di s. Francesco, ira: Salvatore Battaglia, CDLI,

s.v.)
Ira Leopardi 1’angoscia sembra acquistare u significato di un penoso stata

d’animo:
“É giA nel primo giovanil tumulto/ di contenti, d’ angosce e di desio,! marte

chiamai piñ volte”; “AIIuoma non sia lecito di por fine a’ suol patimenti, ai dolo-
ti, alíe angosce, vincendo lonore della mofle” (GDLI, s.v.).

Con questi esempi si preannuncia chiaramerate 1’ interpretaziorae esisten-
zialistica che vede nell’angascia una “stato di turbamenta metafisico che
deriva all’uoma dalia riflessione sulla prapria esistenza nel mando”
(Vocabolario della lingua italiana, Roma, Istituto della Enciclopedia italia-
na, 1986, s.v. angoscia).

Anche se i campi semantici incentrati sulla paura - fenomeno piuttasto
psichico, e sull’angascia - fenomeno piuttosto somatica, presentano fin dagli
inizi della letteratura italiana una certa afflnitá, essi vengono tuttavia perce-
piti come entitá ben distinte e non sinonimiche come si deduce dai dizionari
dei sinonimi del ‘700 e dell’ ‘800.

4. LA SISTEMAZIONE LESSICOLOGICA DEL CAMPO SEMANTICO
DELLA PAURA E DELL’ANGOSCIAIN ITALIANO NEI DIZIONARI
SINONIMICI

Tra i dizionari sinonimici piú rappresentativi del ‘700 e dell’ ‘800 pos-
siamo citare:

Carta Costanzo Rabbi, Trattato dei sinonimi, degli aggiunti e de/le simi-
litudini? Sinonimi cd aggiunti itaiiani raccaiti da (prima ediziane 1732; citia-
mo secando ledizione pubblicata a Bergamo, Stamperfa di Giov. Santini,
1744).

Niccolé Tommasea, Dizionario dei sinonimi della lingua italiana (prima
edizione 1830; citiamo secando la settima edizione milanese, pubblicata da
Vallardi, s.d.).

Sia ji Rabbi che it Tonmaseo attribuiscono l’angoscia e la paura a due
campi semantici distinti che non si intersecana. Analizzando solo le vaci so-
stantivali ne vi sulta il seguente confronto:

II Rabbi rinianda sotto la yace angoscia alía yace affanno, alía quale dá
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le equivalenze farica e afflizione. Segue una lunga lista di sinanimi di affan-
no che carateragono tutti il sema ‘preaccupaziane’ o ‘soifereraza’:

tormento. dalore. doglia. tribulazione. pensiero. noja. amarezza: amarare, amaro
Sust. cordoglio. pena. coltello. rammarica. cantristamento. struggimento. scan-
tentamento. passione. Cansumamento. scontentezza. sconsalazione. martire.
schianto, e stianto. sconfarta. seantenta. disgusto. dispiacere. sollecitudine. fra-
vaglia, battaglia; tempesta di passiani triste, amare. strettezza. assalutamente e
strettezza di cuore. angore V.L., sfinimento di arare. trafittura: trafitta. puntura.
ansietá. angustia. angoscia. ambascia. cruccio. crepacuore.

Per u Rabbi, dunque, il termine centrale di questa campo sembra essere
la parola affanno. Le definiziani che dá dei sinonimi sana spesso tautologie
oppure rimandano alíe parole dolore a affanno. Che si tratti di una soiferen-
za fisica passiamo dedurlo dalia definizione di dolore: “passiorae deil’anima-
le per la dissaluzione delle parti del carpo fatta can violenza; e si trasferisce
anche ali’animo per le sue passiani.”

Come sinonimi del dolore u Rabbi individua:

di dolor del carpo. tormento, pena. passiane. daglia. martirio. martorio, e marti-
re. spasimo. mate, fina: traf¡tta; che é dolar pungente.

La paura & definita came “immagiraaziorae di mal soprastante e ha come
sinanrnu:

timare. tremore. ribrezza. spavento. sbigattimento danima. smarrimento. spa-
ventaziane. finimondo, che val gran paura. batticuore. terrore. tema. temenza.
sballardimento. viltá. (...) datta (...) dottanza.

Tipiche similitudini della paura sarebbero:

Come Geta, che aghiaccia il sangue: fine, che lega (gli Spiriti). Peso, che
apprime. Velena della Torpedine, che istupidisce. Volta di Medusa che rende
immobite.

Esaminanda piú da vicino le definiziarai che u Rabbi dá dei sinonimi
della paura possiamo notare che i tratti semantici rilevanti di questo feno-
meno sano u sua aspetta immagiraativo e la sua intensitá:

Timare. perturbazion danimo cagionata da immaginazione di mal futuro.
Terrore. paura grande.
Spaventa. pauraonibile.
Orrare. paura eccessiva natada male quasi presente.

Nel Tammaseo, satto u lemma affanno che, come per u Rabbi, sembra
essere la parola pit¡ importante del campo semantico dell’angoscia, travia-
ma:
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195 Ansia, Ansietá.
196 Affanno, Ansia, Ambascia, Angoscia.

Satto u iemma angustia, che tuttavia non viene messo ira rapporto con
1’ ansia a can 1’affanno traviama come nuova dimensione quella della mise-
na:

2314 Miseria, Angustia.

La yace principale del campo semantico della paura é, di nuova come per
u Rabbi, il timore. Ii Tomnasea presenta una lunga lista di sínanuni:

3315 Tema Timare, Temenza, Timiditá, Timiderza, Trepidazione, Trepidanza,
Trepidezza. Trepidante, Trepido. Temere, Timidarsi, Peritarsi.
3321 Timare, Paura. Impaurire, Impaurirsi, Impaurare, Spaurare, Spaurire.
hupaurito, Spaurito, Spaventato, Sbigattito, Sgomentato, Sgomento.
3322 Timare, Paura, Terrore.
3323 Timare Paura, Orrore. Onibile, Orrido, Orrendo, Terribile, Tremendo,
Spaventevole.
3324 Timare, Apprensiane, Paura, Terrore, Orrore, Spavento.

Sotto u lennna opinione si aggiunge ancora u contenuto dell’ubbia (2536
Ubbia, Paura. Pregiudizio can paura.) che ricorda la dimensiane imniagina-
tiva che u Rahbi aveva giá nonúnata s.v. paura. Satto fI iemma oscuro tro-
viamo infine coranotaziani che riguardano piuttosto u contesto ira cui la paura
viene vissuta:

2562 Oscuritá, Bujo Tenebre, Orrore, Tenebrore, Tenebría...

Paragonando il Tamniaseo can u Rabbi non si possana individuare diffe-
renze foradamentali. Per l’angoscia si pué dire che viene interpretata nel ‘700
e neil’ ‘800 come ‘difficoltá di respiro’, appoggiandasi alía parola latina
angustia che significa ‘passaggia stretto’ e ira moda figurato ‘difflcoitá, stret-
tezza’. L’angoscia indicava un fenameno aun sintamo che accampagna una
certa malattia, come viene descritta nel citata Dictionaire des Sciences
Médicales dei 1812 s.v. angoisse:

Les maladies oil 1’angoisse est plus fréquente, sant, aprés les fiévres, les
maladies aigues et cbraniques de la poitrine et du cocur, l’angine, les maladies
exantbématiques avant t’émption; le soda, la passion iliaque, et la goutte lors-
quelle rétrocéde brusquement des extrémités paur se fixer á I’épigastre: l’an-
goisse est atroce dans les empaisonernens par les substances minérales.

Sia per u Rabbi che per il Tammaseo u lemnia piú produttiva & iapaura.
E’ la yace a cui si aggiungono tanti sinonimi in coilocazioni simboliche
(“finimando”), allegoriche (“Volta di Medusa che rende immobile”) o assa-
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ciative (“come Gelo che aghiaccia il sangue”). Ognitanta u campo deli’an-
goscia invade quello della paura per via degii effetti (“batticuore”). La mag-
giore ricchezza del campo semantico della paura troya la sua spiegazione se
si considera la voce peur (Virey) del Dictionaire des Sciences Médica/es:

(La peur) c’est l’une des passians les plus vives, et dont les effets soudains
sur l’économie animale sont les plus remarquables. Elle trauble sur-le-champ la
ralson, carume un sait: lien pavorsapientiam omnes mihil Ex animo expectorat.

Come questa passiane & intensamente viva, altrettanto viva & anche u sua
campo semantica, soprattutta perché abbiamo a che fare non sala con u
carpo ma anche con la psiche. Questa distinziane psica-samatica & pié ela-
borata nel Tammasea, che attribuisce alía dimensionepsicoiogica della paura
malti pié ienimi. II Rabbi, invece, aveva trovato circa tanti sinonimi per l’an-
goscia o l’affarana che per la paura a u timare. Questa fatto potrebbe essere
davuto alía pié searsa sistematicitá deli’indagirae empirica del Rabbi, che
tende a ripetersi, mentre u Tammasea evita definiziani tautalagiche e ripeti-
zjani.

Nel trapasso dal ‘700 alí’ ‘800, da un punto di vista lessicologico, la novitá
& quindi la migliore sistemaziane dei lemmi, i’ingrandimento del campo
semantico della paura rispetto a quelladell’ angascia e con questa una pié gran-
de attenziane alía dimensiane psicoiagica e 1’aggiunta della nozione dell’ascu-
ritá nel campo sinonimica della paura. Can quest’ascuritá ci avviciniama a cié
che Freud, quasi centknni pié tardi, nel 1919 aveva chiarnato “II perturbante” o
“l’estraneitá” (“das Unheimliche”) come origine deli’angoscia.

5. LA DESCRIZIONE DELL’ANGOSCIA E DELLA PAURA IN UN
GRANDE DIZIONARIO MODERNO

II pié importante dizionario moderna della lingua italiana & u Grande
Dizionario de/la Lingua Italiana di Salvatore Battaglia, pubblicato
daii’Uniane Tipografico-Editrice (UTET) a Tormo a partire dal 1961.

L’ angoscia intesa come “senso di soifacamenta, oppressiane che genera
agitaziane, affanno”, che carrispande al primo denatato nella definiziane del
Battaglia, & esemplificata can una serie di frasi verbaii in cui l’angoscia appa-
re come parte del predicata, cia&, dove fa parte di un’azione ovvera fa parti-
re un’ azione:

— essere iasso di angoscia (Dante)
— essere smarrita dell’angoscia (Dante)
— essere liberata da un’angoscia (D’Annunzio)
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Ira questi tre casi abbiamo a che fare con un coratenuta negativa un con-
tenuta da evitare, qualcosa da non volere avere appresso.

In questa definizione si inserisce bene anche l’interpretazione psicalagi-
ca che vede nell’angascia, come abbiama detta nel secando capitala, l’a-
spettativa di un pericalo e la dispanibilitá latente per un cantenuto che pué
causare paura. Secando il Battagiia l’angascia si prava “quanda l’essere si
senteminacciata nelia sua esistenza senza saperne bene le cause e senza poter
provvedere ai rimedi”.

Da un punto di vista psicalogico i’angascia dunque non dispone di un
aggetta irnmaginaria a reale mentre la paura lo dá per scontata. Per la paura
i’oggetto esiste e quindi & presente anche u pericalo. Langascia come con-
tenuto psicoiagica si definisce invece come momento temporaneo poca
prima di “un avvenimento possibilmente pericoloso”.

La prossima damanda che si pone, esaminando u Battaglia, di nuovo a livel-
lo sintattico, & quella di “che cosa se ne fa un soggetto di questa sensazione a di
quel senso di soifocamenta” o, in altre parale, come pué gestire questa fase di
aspettativa o di un pericola latente. L’uomo rae pué soifrire, pué accettarla
(“avere paura”), pué combatterla, insomma, pué reagire ira diversi modi.

Ecco in questa sensa anche u secando denatata dell’angoscia secando u
Battaglia: “safferenza, fisica o morale, acuta, tormentosa, in cui i’uomo teme
di saccambere; preaccupazione assillante che non dá respiro; inquietudine,
ansia assessiva.” Le frasi verbali che esprimona questa soiferenza sano:

— sastenere l’angascia (Latini)
— avere aragascia (Tesoro volgar; Dante)
— sagnare angascia (Passavanti)

dare angoscia (Petrarca)
— pon-e fine ali’angascia (Boccaccia)
— vivere e stare in angoscia (Egidia Romana volgar)
— seratire l’angoscia (Cantari, Ariosto)
— partorire l’angoscia (Marsilio Ficino)
— essere pieno dangoscia (Machiavelli, Tasso)

cadere in angoscia (Marino)
— provare angoscia (Tommasea)
— essere vinto dall’angascia (deilamore) (DAnnunzio) passivo
— essere turbato da angascie (D’Annunzio) passivo
— sopportare l’angoscia (Panzini)
— rendere (1’ inquietudine) angascia (Deledda)
— aspettare 1’ angoscia (Cardareili)
— passare (u giorno) in angoscia (Piovene)
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Dal punto di vista attanziale ci siama limitati ai casi ira cui qualcuno, cioé,
i’uomo “manavra” ira una certa maniera questa sensazione o questa saiferen-
za. Nora abbiamo preso ira cansiderazione gli esempi ira cui l’angascia & stata
usata come soggetto.

II prossimo punto che ci sembra importante per capire meglia il campo
semantico dell’aragoscia sana i contenuti viciral ah’ angoscia, dunque da un
lato i sostantivi usati come sinonimi oppure usat¡ stilisticamente ira una enu-
meratio insieme all’angascia e d’aitra lato i sostantivi che “regge” langascia
stessa, cio& i contenuti che dipendono dall’angascia ira una frase nominale. II
B attaglia ci dá i seguenti esempi:

— can fatica e con angoscia (Dante)
— l’angascia e le pene
— u tuo dolare, e u tua pianto, i tuoi sospiri, i tuai singhiozzi, le tue

strida, e la tua angoscia (Cavaica)
— di pianto, d’angascia e di saspiri (Cavalca)
— angoscia di stomaco (Boccaccia)
— angoscia del planto (Boccaccia)
— angascia delle genti (Dante)
— angascia del disfatto cuore (Aifani)

Mentre per l’angoscia nel Battagiia si troyana sola due deraotati impar-
tanti (1.-2.) accanta ad una locuzione fuori uso (3.) e i significati psicologici
e fiiasofici (4.-5.), la situaziane del lemma paura & malta pié compiessa,
come era da aspettarsi dopo ayer visto i diziaraari del ‘700 e dell’ ‘800.

Vengono individuati sei deraotati impartanti (1-6.) della paura che ripren-
diamo come segue.

1. Emozione che si determinain relazionecon situazioni o nei confrontidi
persone avvertite come minacciose, pericolose o tali, camunque, da compromet-
tere piñ o meno gravemente la sicurezza o la vita stessa, indipendentemente dalia
realtá aggettiva a dall’effettiva gravitá della minaccia; vi conconono stati da-
nima di turbamenta, apprensione, inquietudine, smarrimento, ansia che insor-
gano repentinamente o pragressivamente nellanimo in relazione con le cir-
castanze secando cul si determina o é avvertita la minaccia

2. Angoscia profonda, costantemente presente all’animo; inquietudine,
turbamento.

3. Timarereverenziale che luomo prova nei confronti della divinitá; limar
di Dio; attesa angosciosa del giudizio divino, in particolare del giudizio finate
(anchenelle espressioni Paura celestiale, di Dio, del Signore).

4. Aspettativa. accompagnata da un senso d’inquietudine e di preoccupa-
zione, del verificarsi di un evento adi una situazione spiacevole, dolorosa; tima-
redi unaconseguenza spiacevole o funesta del proprio operata.
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5. Ipatesi piñ a meno fondata o, anche, canvinziane che qualcasa si sia
detenninata o si determinerA in futuro in modo diverso apeggiore da quanta ci
si aspetta.

6. Cansideraziane negativa e rifiuto intellettuale di determinate cancezia-
ni teoriche, ccc., a, anche, di determinati camportamenti a atteggiamenti can
quali si teme di atterare la caerenza del proprio pensiero o la validitá delle pro-
pJle seelte.

Abbiama detto giá diverse volte che paura e angoscia si dividana ira una
dicatomia in cui la paura & episodica, cia&, dispone di un oggetta reale o
immagiraario (cf. capitola 2). Sembra peré, che u linguaggio tenda sempre di
pié a negare questa distinziane dicotamica, cosicché nella produzione raatu-
míe della iingua la paura e i’aragascia sano malta pié vicine che, per esem-
pio, nelia descriziane psicalagica o filasafica.

Le sei definiziani che abbiamo citato testimoniana da un lato la presenza
di un aggetto di paura che pué essere una persona niinacciosa, una situazia-
ne spiacevoie a dolorosa, la presenza di una divinitá, una coraceziane teorica
non candivisa, ma d’altro lato pravano anche che la paura invade costante-
mente u campo semantico dell’angoscia come vediamo nelle seguenti callo-
cazioni: “cancon-ano stati d’anima di turbamento, apprensione, inquietudine,
smammento, ansia”; “angascia prafanda, costantemerate presente ail’anima”,
ecc.

A questi sei denotati principali che camprendano un uso morfosintattico
talmente ampio da non potería trattare pié nell’ambita del nastro articolo, si
aggiungona nel Battaglia ancora altri significati: un uso regionale ira toscano
(7) per indicare un essere immaginario creato dalla fantasia e quindi la per-
sonificazione di un oggetto immaginario della paura, come viene descritta
nel Fanfani:

‘Le paure’ si chiasnano certi esseri immaginari, credutí ven dalIa supersti-
zíane e dalIa esaltazione di mente dei fanciulli, a’ quali si dá ad intendere che
stiana in certi dati luoghi. Es.: ‘Non ci andare, sai, cé le paure

Storicamente si intende per “La grande paura” (8) la “difusa inquie-
tudine saciale provacata raella provincia francese, ira seguito alía presa
della Bastiglia (14 luglio 1789), dalia canvinziane geraeralizzata che l’a-
ristocrazia preparasse una violenta reazione contra i ceti popolari (...)“.

Inaltre si conasce ira veterinaria (9) una malattia della paura (isterisma
canina).

Accanta al valore interiettivo (10) che & piuttasta raro in italiana (“non
avere paura; niente paura”) segue una lunga lista di lacuziani (11) e di pro-
verbi (12). Questi uitinii ci sembrano interessanti perché dimostrano bene la
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ricchezza semantica e la capacitá di produzione simbalica e figurata del ter-
mine ira questione:

— L’uamo ch’& temuto da molti forza & che di maiti abbia paura
(Ulloa)

— Chi ha paura non mangia (Tommasea)
— Chi ha coda di paglia, ha sempre paura che gli pigli fuaca (Proverbio

toscana)
— Chi fa bene per paura, niente vale e poco dura (ibid.)
— La paura & stata maggiore del male (ibid.)
— 1 carai..., scottati dall’acqua caída, hanno paura della fredda

(Castigliane)
— Chi & inciampato nelle serpi, ha paura delle lucertole; al tempo delle

serpi, le lucertole fanno paura (Proverbio toscano)
— Chi ha paura d’ogni figura, spessa inciampa neil’ombra (ibid.)
— La paura é fatta di niente (ibid.)
— La paura fa navanta (ibid.)
— La paura scema la memoria (ibid.)
— La valpe ha paura della sua cada (ibid.)
— Male non fare, paura non avere (ibid.)
— Nessuna cosa fa trottare come lapaura, la paura fa trattare la vecchia

(ibid.)
— Non tutte le valte che si veggono i denil, s’ha panra de’ rnarsi

(ibid.)
— Tal minaccia che vive ira a con paura, la paura lo fa cantare (ibid.)

Nell’uitimo punto (13.) u Battaglia riporta i diminutivi “pauretta, pauric-
cia, paurina, pauruccia” e ira seraso peggiorativa “pauraccia”.

Considerando tutti questi denatati, le collocaziani e i sinonimi deil’an-
goscia e della paura che u Battagiia raccoglie diacronicamente si evidenzia
che a pat-tire dalia svolta della psicoanalisi e della possibilitá per tutti di
iraformarsi sui yari aspetti deli’angoscia, u campo semantico dell’angoscia =
stato “rimessa ira libertá”. Questa libertá ha fatto si che aggi neil’uso can-en-
te della iiragua italiana la parola angoscia e i suoi derivati angosciante o
angoscioso sano diventati malta frequenti come, per esempio, viene dimo-
strato dall’espressione qualcosa mi angoscia del gergo giovanile.

Per uno studia piú precisa sarebbe utile esaniinare pure i concetti vicini
a quelii dell’angoscia e della paura, dunque da un lato i sostantivi usad come
sinonimi appure usati stilisticamente in una enumeratio insieme allangoscia
e alía paura e d’altra lato i sastantivi “retti” dall’angascia o dalia paura stes-
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sa, cio&, i coratenuti che dipendona dailangoscia e dalia paura ira una frase
nominale.

6. UN ITINERARIO VERISTA DELLA PAURA

Come abbiama giá visto nel secando capitala la paura pué essere uno dei
moverati dell’evoluzione passionaie di ura personaggio. E’ quelio che, per
esempio, avviene nel romanzo Profiemo del verista Luigi Capuana del 1890.

L’ agente fiscale Patrizia si spasa contra la volontá della madre vedova,
darana Geltrude, can la giavane e bella Eugenia. La suacera & gelosa della
nuora e viceversa. Patrizio, timido, soggiogato dalia madre non riesce a con-
cedersi totalmente a Eugenia. Anche dopo la marte della madre questa la
frena ancara raelia sua sporataneitá. Eugenia, che non si sente con-ispasta fisi-
camente saccombe un momento alíe insistenze del giovane Ruggiero, figlio
del sindaca. Le sue saifereraze spirituali per u mancato amare di Patrizio e per
l’attraziane esercitata da Ruggiera si esprimano in una strana malattia fisica
per cui dalle sue dita esala un adore di zagara. II medico amica di casa riesce
a sciogliere il nodo passionale facendo capire a Patrizia che il vero malata &
lui, che deve vivere con i vivi e riflettere sul fatta che Eugenia potrebbe darsi
ad un’altra passione. Ricanosciuto il suo torta Patrizio e Eugenia ritrovano il
loro amare.

La paura e l’angascia sarao rappresentate ira questo romanzo da differen-
ti iessemi (paura, terrore, ormre, atterrito, angustiato, ansietá, angoscia,
ambascia, spavento, cuore ansante ecc.). 1 fenomeni invasano soprattutto i
persanaggi di Patrizio e di Eugenia.

Patrizio ha fin dalia suagioventú unapaura assilante della sua cattiva sorte:
Patrizio Moro-Lanza si sentiva da tre mesi cosí pienamente felice, che giá

cominciava a provare una superstiziosa paura, quasi presentisse che la sua catti-
va sorte stusse ‘u agguato a tramargliqualehe crudele sorpresa (frase iniziale del
romanzo).

La conseguenza di questa paura é la sua timiditá:
Sana timido invece. E’ un difetto, lo comprendo. Nc saffro, vedenda a quali

canseguenze la mia timiditá mi lascia esposto; edivento piú timida! (p. 196).

La paura di Patrizio si cancretizza in due forme. Da unaparte teme il cara-
tatta con lamoglie:

Aveva asservata che la giovinetta timida e pudibanda, stretta fra le braccia
con pasi timidezza e pudore nei prirul giomi del matrimonio, veniva di mese in
mese inattesamente trasfarmandosi; e la inesperienza di lui, vissuta casta per
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natura, per educazianee per le circostanze duna vila agitata e piena di tristezza,
gli faceva guardare con un misto di stupore e di terrorequello che ad altri sareb-
be parso una cosaovvia e naturale (p. 16).

D’altra parte la paura originale di Patrizio gli vieneinfondata daila madre
come Super-ia:

fl tuo cuore é invasato da una preoccupazione che non intendo...Oh! Tu hai
paura di lei...Non negarla! Hai paura!

— Paura di mía madre?
— Si! Si! Si! (p. 44).

11 risuitato & che per Patrizia la vita diverata un sogno pauroso:
Tutta la triste e solitaria sua vita gli era sfilata rapidarnente dinnanzi, come

in un sagno paurosa, come una fantasmagoria straziante. Nel terrena del suo
cuore, sconvalto da tante sventure, era germogliato un ideale purissimo, natural
prodotto dell’isalameto e della timidezza, diventata la caratteristica della sua
indale míte, e quest’ideale lo aveva illuso, anzi ingannato! Lo avevafatto saffri-
re, lo faceva soffrire tuttavia! (p. 297).

Eugenia, dal canto sua, cade in stati angosciosi perché non riesce a spie-
garsi l’odia della suacera:

quei fieñ sguardi di Eugenia, quelle labbra cantratte con un’angoscia ineffabile,
quellemani nervosamente agitateche brancicavano il vuoto, quello strazio scop-
piata nel grido: Dimmela! Diremelo!... (“dimmelo” si riferisce alía domanda:
“che ha mai fallo da meritarmi lodio di tun madre?”) (p. 40-41).

Quest’adio la fa saifrire anche fisicamente, si ammala e cosi nasce una
nuova fante dell’angoscia:

Non le pareva d’esser sempre sul punta di cadere in un accesso nervosa
s,mile aquello di giomi fa? Si sentiva portata via, via, via verso un ignoto abis-
so; il ten-aredel prossima sfacelo le dava u capogiro, le faceva can-ere un brivi-
do diaccio da capo a piedi. (...) E teneva nnscosti i fenomeni interni: J’ansia u
ten-ore, la sovraeccitaziane. Se fosse stato possibile, avrebbe nascosto lo stesso
profumo (p. 85-86).

La vita di Eugenia & un crescendo di angoscie che culminana nei suoi ten-
tativi di respingere le proposte “iminarali” dello studente Ruggiero:

Gli sguardi di Ruggiero la inseguivana fin 11, la molestavano la in-itavana
can la loro insistenza (...) di manoin manoche ricordava tutti i minuti particola-
n prima sembratile senza nessun significato, si sentiva invadere da un senso di
stupore, di paura, di rimorso (p. 228-229).

Tuttoquesto iratreccio pauroso alía fine si risolve con i’amore ritravato di
Patrizio e Eugenia. Verso la fine del romanzo Patrizio si rivalge ad Eugenia
esclamando:

— Non ayer paura! Staró can te! (p. 305).
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7. PAURAE ANGOSCIAIN UNA TESTIMONIANZAATTUALE

Nelle campagne anti-AIDS si passona distinguere tre mamenti valariz-
zati a seconda della societá e la cultura ira cui veragona distribuid: l’infar-
maziane (cronologicamerate prima “deil’avvenimenta”), la preveraziane
(cronalagicamente durante “l’avvenimenta”), la salidarietá (cronolagica-
mente dopo “l’avvenimento”). Per “avvenimento” si iraterade la possibilitá
di contaminaziane con il virus MIV. Per analizzare ji concetto delle cam-
pagne anti-AIDS bisagna ben distinguere la paura di qualcasa e la paura del
momento in cui questa qualcosa accadrá (cf. il virus HIV che un giomo
rivelerá una maiattia legata all’AIDS). Anche qui si rivela fandamentale u
fattare dell’insicurezza che avevama giá individuato rael secando capitolo
come sema di base per sviluppare un sentimento come l’angoscia a la
paura.

Neil’ ambita dei díscorsi intorno all’AIDS ira cul si tratta di evitare e di
dífendersi da diverse paure, fra cui la piú forte sembra essere lapaura di mari-
re, esistona numerase testimanianze spesso autabiagrafiche di persone siero-
pasitive o giá malate di AIDS. Questa tipo di letteratura & stato inaugurata da
Hervé Guibert (A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Paris, Galiimard, 1990
eJ altre opere), lo scrittore francese che ira diversi racconti paría della sua
malattia e dello sviluppa emozianale che si svolge ira ini. Accanta a diversi
altri autori francesi di letteratura e di film (per esempia Cyril Coilard, Les

nuitsfauves, Paris, Flanimarion, 1989 - versione filmica del 1992) che sem-
brano essere il madello per questa “letteratura sierapositiva” abbiamo notato
come particalare la testimanianza autobiograflica di Enrica Mazzaia, che rael
sua Ho giocato con l’AIDS, (Milano, Edizioni Sonda, 1992) raccorata il per-
corso della sua maiattia e come terapia sviiuppa un gioco che chiama, appun-
ta, “gioco della vita e della marte”. Per Mazzala giocare significa vivere
(“che mi tornasse la voglia di vivere e di giocare”, p.73) e per vivere meglio
bisogna liberará da questo “nemico” che & II tempa:

Lunico modo per non essere nemici del propria tempo érendersi canta che
essaprocede sempre can la stesso ritmo: non é il tempo ad adattarsi a noi, ma noi
ad essa (p. 65).

Lo scapo di questo gioco & perdere i’angascia e lansia:

Uobiettivo non ~ infatti sconfiggere la murta, raggiungere un’impossibile
immartalitá, ma arrivare alía fine del gioco can una cefla ricchezza di contenuti
nella propriavita, la niinor ansia possibile, non un senso di frustrazione, ma una
cefla soddisfaziane (p. 59).
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Labilitá consiste nel riuscire ad entrare nella nuova dimensione osservare,
irnparare, organizzarsi, senza sentirsi continuamentecatapultad da una situazia-
nc all’altra, il che produce unangoscia incontenibile (p. 65).

II giaca che viene descritta dall’autrice sieropositiva & la vita stessa. La
vittoria del gioco & una vittoria che viene yissuta esternamente al gioco che
pué essere interpretato quindi come metafara per una terapia:

La vittoria al gioco della vita e della marte consiste nell’essere soddisfatti
della propria esistenza (p. 66).

Ritornando alía tematica dell’ angascia-paura si pué constatare che l’au-
trice ricorre soprattutta alía parola paura. Le castruzioni in cui iraserisce la
parola dimostrano malta bene le preoccupazioni fondamentali della societ~
attuale:

l’incapacitá e la paura di vivere con se stessi é il vero grande astacolo alía
relazione con gli altri (p. 18).

Pensava delle case ed esternavo salo emozioni; p¡ú che parole, le mie erano
urla di dolare pura, impotenza, canfusione, paura cd ansia (p. 28).

ji mio interesse saciale traeva origine unicamente da) mio bisogno di reía-
z¡oni, dalla paura di esseresola (p. 30).

Amio parere, le persone sano belle; quel che le frega é la paura del futura e
la rimazione (p. 33).

Credo che la paura irrazionale nei confranti delle malattie incurabili sia
soprattutto davuta all”effetto specchio’ (ibid.).

La paura di essere respinti, umiliati, gioca un molo mallo importante nel
campo sessuale (p. 42-43).

Probabilmente, la fuga dal tenipo il legata alía paura di non farcela, di non
reggere l’attesa, di non riuscire a sostenere per lungo tempa l’immagine che ci
siamo costniita per gli altri (p. 46).

Aliro problema che si pone nel rapporto tra persone diverse tra lora, il quel-
lo della paura (p. 47).

Come abbiama giá visto nel caso del Capuana e adesso nelí ultimo esem-
pio citata, uno dei grandi prablemi della paura e dell’angascia sana dunque
le rappresentaziorai che ci facciama dell’Altra. Rifare gil itinerari delle messe
ira scena della paura e deii’angoscia contribuisce a far capire meglio sia
l’Altro sia come possiamo superare la barriera della paura che ci separa
dalí’ Altra.


