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Psicologia e sociologia nelle mani dell'impresa capitalistica 

Come far ballare Torso 
Tecnici e operai non danno interamente se stessi all'azienda: nuove ricette sul 
modo di « motivorli til lavoro » deflate da un « manager» dell'IBM - II ruolo degli 
incentivi material! e morali - Tentativi di meftere un'ipoteca sul ruolo dei sindacati 

La nascita del« sapere moderno » in un'ipotesi di Hiram Haydn 

Perche un operaio o un tec-
nico danno. o non danno, tut-
to se stessi nel lavoro? E' una 
domanda antica quanto I'isti-
tuzione del lavoro salariato. 
La ricerca di una risposta 
tende ad avvalersi, ora, di 
nuovi mezzi e in special mo
do dell'indagine psicologica. 
L'impiego della psicologia in 
azienda si va diffondendo ne-
gli USA, ora compare anche 
in Italia un tentativo di inter-
pretazione del comportamento 
del lavnratore dipendente ba-
sato su tali esperienze (1). 

Si parte dalla osservazione 
che t permane ancora tra mol-
ti lavoratori americani un osti-
nato atteggiamento proletario 
che mette in dubbio la sin
cerity con cui ogni beneficio 
viene concesso e che sostiene 
che dall'imprenditore non e 
mai venuto alcun miglioramen-
to che non sia stato estorto ». 

L'« errore » 
dei lavoratori 

Questo « errore > dei lavorato
ri dipendenti ha delle c<nse-
guenze serie. Infatti « il perso 
nale in possesso di una parti-
cola re (|unliflcazione — e pro-
babilmente anche quello non 
altrettanto qualificato — ha 
un suo modo di lirnitare il 
rendimento non facilmente re 
gistrabile dalle statistiehe o 
dai calcoli degli esperti Hella 
organiz/azione. Non e tanto la 
quantitn del lavoro che viene 
limitata, quanto I'mgegno e la 
abilitn ». L'indifferenza verso 
il lavoro, o addirittura un at
teggiamento di freno. sono as-
sai (lifdisi neH'industria. ed 
anche in qualunque altra a-
zienda impostata sul lavoro su-
bordinato. Si sono scoperti i 
c gruppi freddi ». ossia la ten-
denza spiccata degli operai a 
unirsi sui luoghi di lavoro in 
pnsizione di difesa passiva ver
so le iniziative della direzio-
ne aziendale, il boicottaggio de
gli zelanti. le moderate reazio-
ni agli incentivi materiali. 

A questo punto sono aperte 
due vie: la prima — e sem-
brerebbe la piu ovvia — e 
quella di esaminare con qua-
li motivazioni, metodi e stru-
menti opera 1'impresa. Ci6 por
ta a vedere il comportamen
to dei dipendenti come una 
ripercussione del comportamen
to dell'impresa. L'Autore del 
libra, nato e vissuto (anche 
intellettualmente) in quel tipo 
d'impresa (e un capo ufficio 
personale dell'IBM). ci vieta 
tuttavia qualsiasi discussione 
sulla natura dell'impresa di 
cui parla. Egli non e un 
conservatore; anzi e un pole-
mico innovatore. Ritiene che 
tutto possa cambiare: ma non 
la natura dell'impresa (capi
talistica). ne. ovviamente, il 
rapporto di vendita della for-
za - lavoro su cui si fonda. 

La seconda scelta, quindi, 
di viene obbligata e consiste 

nel chiamare al capezzale del
l'impresa Psicologia e Sociolo
gia. Stabilito che il lavorato-
re e un imput della produ-
zione (o un « fattore della pro-
duzione >, come anche si dice), 
lo si studi a dovere su cid 
che lo moliva al lavoro e la 
direzione dell'impresa sapra 
poi come addomesticarlo, come 
fargli sputare il maggior ren
dimento compatibile con le sue 
capacita e la sua salute e a 
vedere nell'impresa uno stru-
mento della Provvidenza. Ba-
sta con il sabotaggio. L'Au
tore d perfettamente d'accordo 
con Marx sul valore creativo 
che e esclusivo del lavoro e 
punta diritto a una situazio-
ne nella quale 1'impresa non 
perda nemmeno una briciola 
di tale uso; «1'uso effettivo 
delle risorse dell'uomo e il pro-
blema precipuo del dirigere >, 
conclude lapidariamente il 
libro. 

In effetti, sociologia e psico
logia chiariscono passo a pas-
so che l'uomo - lavoratore e 
un c prodotto > complesso. Ma 
e un prodotto e, come tale. 
percettibile e usabile in sva-
riati modi: 1'ahilita di chi lo 
usa conta moltissimo. Ovvia 
la polemica contro i managers 
autoritari, le direzioni azien-
dali che trasmettono direttive 
esatte al millimetro, 1 «ca-
pi > che concentrano la pro
pria pressione sulla produzio-
ne quando invece otterrebbero 
assai di piu agendo sul fat-
tore umano. Non sanno che 
gli individui. per differenzia-
zioni che maturano fin dalla 
infanzia. possono puntare al
ia c autorealizzazione ». cioe al
ia valorizzazione della propria 
persona, e talvolta per un po' 
di considerazione e di presti-
gio sono disposti a lavorare 
di piu e meglio? 

r 
Sabato a Firenze 

«Tavola rofonda» • 
sul palrimonio . 

artistico • 
Una c tavola rotonda > per 

dlscutere gli atti e I docu- I 
menti della Commisslone di ' 
Indaglne per la tutela e la i 
valorizzazione del palrimonio | 
storlco, archeologlco, artistico 
e del paesagglo e stata in- I 
delta a Firenze, a Palazzo I 
Medlcl-Rlccardl (ore 9 30), • 
ad inlziallva della Provincla I 
di Firenze e dell'Unione Re-
gionale delle Province To- I 
scane. I 

Aprira I lavorl II preslden- . 
te della Provincla di Firenze I 
e dell'URPT Elio Gabbug- ' 
glanl e parteciperanno alia I 
• tavola rotonda > gli onore- | 
voll Francesco Franceschlnl 
e Adriano Seroni, la sena- I 
trice Tullia CareHonI, I pro- • 
fessori Massimo Severo Clan- • 
nini, Massimo Pallottino e | 
Carlo Ludovlco Ragghlanll. 
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STORM DEL 
VIETNAM 
Traduzione di Mario Damiotti 
Biblioteca di storia. pp. 380. L 3.000 

La piu completa e fedele ricostruzione sto-
rica dalla nascita della nazione vietnamita 
fino ad oggi, ampiamer.te arricchita in que-
sta seconda edizione. 

Notevole, per uno statuni-
tense, e l'impegno a smantel-
lare il mito che « il danaro 
6 tutto >. Con certi tipi pu6 
essere vero; con altri una pro-
mozione pu6 essere assai piu 
stimolante, anche se solo for-
male. E soprattutto attenti a 
non Tare un uso brutale del 
denaro: se ne dovete dare, co-
munque, non lo date diretta-
mente a) singolo (lo mettere-
ste in contrasto col gruppo): 
oppure datelo sotto forma di 
promozione. 

L'iniziativa 
nell'azienda 

E inoltre: si crei per il di
pendente una piccola area di 
libera iniziativa nellazienda. 
Gli si dia I'impressione di ave-
re giurisdizione su quell'area, 
quindi un vero potere, in quel 
piccolo ambito Lavorera di piu 
e chiedera di meno; non sfug-
gira certo al controllo. II sa-
lario in piu viene chiesto, spes-
so. per farsi npagare il gri-
giore dell'ambiente a/iendale 
con « la magra soddisfa/.io;ie 
di far condividere aii'impren-
ditore il peso della esisteaza 
del dipendente non reahzzata 
e senza soddisfazioni >. Vam-
biente motivante e quindi us-
senziale nella strategia della 
direzione aziendale; date al la
voratore un « vantaggio ^svo-
logico » e avrete da lui il mas-
simo. Cosi, a un giovane bi-
sogna dare la speranza della 
camera, se d questo che lesi-
dera ed ai posti senza pro 
spettive bisogtia metiers !e 
dunne (le quali pensano con-
tinuamente a tornare alle 
occupazioni famihari) e gli an-
ziani. La sicurezza sociale non 
deve generalizzarsi. perche 
questo induce 1'individuo a ri-
posare sugli allori: invece le 
aziende possono dosare le pro-
prie c garanzie > al dipenden
te per farlo lavorare conten-
to. Persino il sindacato, visto 
come « canale di sfogo >. pud 
servire egregiamente alio sco
p e L'immagine complessiva e 
quella di un'impresa dove la 
direzione. usando le nuove 
scienze. puo fare a meno del 
bastone e usare solo la caro-
ta o qualche altro saporito ve-
getale. II Iavoratore-orso non 
solo si sentira venire 1'acquo-
Iina in bocca. ma danzera e 
ballera alia musica di Sua 
Maesta la Direzione Aziendale. 

II libro ha un po' spaven-
tato il presentatore italiano, 
Claudio Belli, che si e caute-
lato evocando un'immensa di-
stanza — a vantaggio delle 
imprese USA, natural mente — 
fra le condizioni europee e 
quelle del Nord America. Noi 
siamo portati. invece, a sotto-
lineare gli elementi di imme-
diato interesse italiano ed eu-
ropeo del libra. Anche qui. co
me negli USA, 1'impresa ca
pitalistica mira (e in parte 
gia realizza) sia ad una posi-
zione autocratica nei confron-
ti della societa politics, o ci
vile che dir si voglia, che ad 
una extraterritorialita sociale 
in base alia quale 1'individuo 
che varca la soglia del Iuogo 
di lavoro non e piu «lui > ma 
solo una forza-Iavoro in appli-
cazione da utilizzare a pro-
prio libito. 

E poiche il rendimento sul 
Iuogo di lavoro non e isola-
bile dalla consistenza sociale 
dell'individuo, ecco che la si-
tuazione si rovescia: il model-
Io d'impiego nel Iuogo di la
voro finisce col condizionare 
tutta la vita sociale. Un esem-
pio tipico e fornito dal Geller-
man laddove osserva come, or-
mai. nella sviluppatissima so
cieta USA c operai si nasce > 
(«revidenza dimostrava che 
gli studenti provenienti dalla 
classe operaia non erano ne 
affamati — nel senso della 
spinta alia autorealizzazione — 
ne motivati al denaro; erano 
semplicemente meno motivati 
alia autorealizzazione del grup
po proveniente dai ceto medio 
e quindi meno suscettibili ai 
richiami e alle pressioni sulla 
Ioro personalita »). 

II « diavoletto » 
ideologico 

Fa riflettere il discorso su
gli incentivi materiali. Ancne 
I'operaio-orso preso in conside
razione dall'Autore non reagi-
sce solo al danaro. D dana
ro gli viene dato, spesso, per
che accetti l'alienazione e non 
metta il naso nelle € motiva
zioni > dell'azienda. ed ancor 
piO perche non sollevi un pro
blems politico. E' il compenso 
di una menomazione della sua 
personalita. Porse da un di
scorso sugh incentivi pud pren 
dere le mosse d riesame cri-
tico del comportamento sinda 
cale in molti paesi. In fondo. 
U Gellerman sostiene semplice
mente 1'estensione degli incen 
tivi, facendo piu largo uso di 
quelli morali, ed un uso piu 
razionale di quelli monetari. 
ID tale uso razionale egli ve-

de anche Vesaurimento dei sin
dacati, la loro trasformazione 
in societa di mutuo SOCCOTSO 
mediante I'assegnazione ad es-
si della gestione di taluni com-
piti sociali in azienda (che 
qualche sindacalista contrab-
banda, invece, per c poteri »). 

A quella conclusione si ar-
riva attraverso la spoliticizza-
zione. attraverso 1'esorcizza-
zione del diavoletto dell'ideo-
logia (di quella della classe 
operaia soltanto, perd: I'ideolo-
gia dei padroni rimane U 
fondamento della societa), a 
favore di una concezione con-
trattualistica della societa nel
la quale i lavoratori si limi 
tano a prendere quello che 
essa pu6 offrire evitando ac 
curatamente di mettere in di
scussione la natura e 1 fini 
dell'impresa. Queste posizioni 
sono presenti nel sindacalismo 
italiano: che 6 un'altra. e va-
lida cosa. rispetto al movi-
mento sindacale di altri paesi. 
proprio perchd non prevalgono; 
perche il compito della gestio 
ne della forza lavoro e affron-
tato non isolatamente. ma in 
stretto lo^ame con le esigenze 
di trasformazione della strut-
tura sociale che l'esperienza di 
quella stessa gestione mette in 
primo piano: perche Vautono 
mia che il sindacato vuole e 
difende non e la formale in-
clipendenza contrattuale, ma 
l'autonomia politica che e poi 
la condizione stessa di una 
libera e piena espressione Ji 
tutti gli interessi della classe 
lavoratrice. 

Renzo Stefanelli 
(1) Saul Gellerman • Moti

vazioni e produttivita del la
voro - Etas/Kompass, L. 7500. 

La formaggiaia che 
ne sa quanto epiu 

diAristotele 
Come i contadini di Montaigne, il taglialegna di Rabelais e i «poveri 
di spirito» di Erasmo hanno contribuito alia sconfitta della Scolastica 
L'Umanesimo gioco intellettualistico? • Ad esso avrebbe reagito il 
« Controrinascimento» - Da Machiavelli e Newton attraverso Bacone 

Sir Walter Raleigh, nel ritratto dl un Ignoto piltore datalo 
1602 (Londra, National Portrait Gallery) 

Erasmo da Rotterdam 

«La forma?giaia sa altret
tanto bene del filosofo come 
il caglio faccia rapprendere 
il suo latte ». II giudizio 6 di 
quel bizzarro e avventuroso 
personaggio che fit Walter Ra
leigh, precursore (per alcuni 
addirittura Jondatore) della 
potenza coloniale britannica. 
e autore. forse, di quel Gabi-
net Council in cui tanta parte 
hanno le massime del Machia
velli. L'escmpio della formag
giaia, che ne sa quanto e for
se piu di Aristntcle, ricorda 
da lontano quell'altro, engcl-
siano. del pudding. la prova 
della cui esistenza i data dal 
fatto che lo si mangia (the 
prove of the pudding is the 
eating); e, certo, entrambi 
trovano collocazione e com-
prensione storica in perindi di 
analoga reazione all'astrattn 
saper formale e. per cmwersn. 
di esaltazione del nesso fra 
teoria e pratica (esperienza) 
nel processo gnoaeologico. 

II giudizio del guerriero-
dandy, ma non per nulla ma-
chiavelliano. Italeigh. e citato 
da Hiram llajidn, uno dei 
maggiori specialist di lettera-
tura del periodo elisabettiano 
(H. Haydn. II Controrinasci-

II cloridrato di amantadina e gia in commercio negli USA 

Forse verra dal Maryland 
il nuovo antinfluenzale 
La strana « epidemia » nel penitenziario di Jes-

sup - Gli esperimenti sui volontari - II farmaco 
non e un anti-virus - Efficacia senza tossicita 

II fatto accadde un anno fa 
nel penitenizario americano di 
Jessup, e non si trattd di uno 
dei soliti ammutinamenti o ten
tativi di fuga in grande stile. 
ma. piu semplicemente. di una 
comune epidemia di influenza. 
Tuttavia. quello che non appa-
riva comune nellepisodio mor-
boso di Jessup. e gli conferiva, 
anzi. una singolare caratteri-
stica. fu lo slrano modo con cui 
i sopgetti ne venivano colpiti, ti 
diffondersi a dir poco inespli-
cahile del contagio. 

Se. per esempio. in un brac-
cio del grande slabilimento di 
pena si mani/esfacano fre o 
quattro ammalati, ci si sarebbe 
dovulo attendere che eventuali 
nuovi infermi comparissero con 
maggiore probability nel mede-
simo braccio piuttosto che al-
trove. E invece sembrava che 
la infezione si divertisse a sal-
tellare da un settore all'altro. 
da un piano aU'altro. senza aU 
cuna razionalitd epidemiologica, 
e malgrado il precocissima iso-
lamento dei colpiti. 

Diciamo subito, a svelare U 
mistero. che questo era tale 
unicamente per gli ignari. per 
coloro i quali non sapevano che 
vi si stara svolgendo (col con-
scnao delle autoritd carcerarie. 
e con Vadesione volontaria di 
1000 detenuti) una estesa prova 
clinica. volla a sperimenlare 
suU'uomo Vefficacia di un nuovo 
farmaco anti influenzale. 

11 prodotto era stato ottenuto 
in seavito agli studi di tre ri-
cercatori dell' Universitd del 
Maryland — Richard Hornick. 
Albert Dawkins. Yasushi Togo — 
i quali ne hanno poi riferito 
al CongressO di microbiologia 
di Los Angeles. Si tratta del 
cloridrato di amantadina. e ti 
fatto stesso che sia aid in com
mercio in USA svonerebbe con-
ferma dei suoi buoni risultati. 

Le esperienze su « volontari » 
di cut si e parlato furono con-
dotte per indagare sulla capa
cita del medicamento sia di 
prevenire che di curare fin-
fluenza. malattia che non dere 
essere sottovalutata. dtre che 
sul piano individuate per le sue 
possibili complicanze letali (spe
cie in persone anziane o per 
qualche loro minorazione parti-
colarmente vulnerabili). anche 
sul piano sociale per la grande 
perdita di giornate lavorative 
che essa determina. 

Ebbene. si e visto che som-
ministrando la amantadina la 
successive moculazione del vi
rus influenzale o non provoca 
la malattia o dd Iuogo ad una 
forma here; e inoltre. che nel-
Vinfluenza (spontanea oppure 
tnoculala senza previa tratta 
menlo profilaUico) Tamanlalina 
ne atlenua e ne abbrevia U de 
corso, agendo percid anche co
me curativo. 

Un dato da rilevare i che fl 
farmaco non risulta dotato di 
un potere antivirale Qenerico. 
poiche usato per la profUassi e 
la cura di altre affezioni ciroli 
mm ha dato alcun effetto. i 

che ne sottolineerebbe una sua 
azione antiinfluenzale specifica. 
Naturalmente si & indagato sul 
suo meccanismo. che risulta 
essere questo: il medicamento 
non distrugge U virus, ma ne 
impedisce la penelrazione nelle 
cellule, e quindi la sua succes-
siva moltiplicazione in esse. 

B* ovvio che se il virus & 
cosi bloccato fuori dell'ambiente 
cellulare. non potendo per cid 
stesso riprodursi. nel maggior 
numero dei cosi non dd la ma
lattia. ad indurre la quale 
occorre sempre un certo nu
mero di agenti virali. Un tale 
comportamento del farmaco po-
teva far sospettare che I'infer-
mo. una volla guarilo. non acqui-
sisse alcuna immunitd. e po-
tesse al prossimo contagio am-
malarsi di nuovo. 

Cera da supporre. in altri 
termini, che U virus bloccato 
dalla azione profUattico-terapeu-
tica dell'amantadina non stimo-
lasse Vorganismo. come acviene 
di sdlito. a produrre quegli anti-
corpi che costituiscono la sua 
ulteriore difesa immunitaria. co-
pace di proteggerlo per un certo 
tempo da un nuovo contagio. 

Ma le ricerche eseguite hanno 
dimostrato che. sebbene in mi
nor misura del normale. anche 
con Vuso dell'amantadina gli an-
ticorpi si producono; Vorganismo 
dunque. sia pure a un livelto 
piu basso, non viene defraudato 
di questa difesa anlicorpale pro-
tettiva. Q che equivale a dire 
che Vuso del nuovo farmaco non 
csclude che si acquisti un certo 
grado di immunitd antiinfluen
zale. 

Come non esclude. ed anche 
questo ha la sua importanza, 
Veventuale uso di cltri farmaci 
laddove risultino necessari. sali-
cHici. antibiotici. sulfamidici, vi-
taminici ecc. Rimane inline da 
notare quel che si i asso-
dato sulla sua tollerahilitd e los-
sicitd. le cui prove sono stale 
eseguite su oltre 5000 indiridvi 
di ogni etd e condizione dsica. 
dai bambini agli anziani. dai 
sani aoli affettt da malattie cro-
niche o da psicopatie. Ora. pic-
ccii disturbi transitori non sono 
mancati qua e Id. ma in nessvn 
caso i apparsa la minima alte-
razione del sanave. del fegato, 
del rene. 

Siamo insomnia di frxmte ad 
un rimedto dimostratosi finora: 
1) efficace come preventivo e 
come curativo; 2) ropido ad 
agire perchi riesce a frenare 
il virus in sole 24 ore daUa som-
ministrazione; 3) in grado di 
consentire una residua immu
nitd: 4) innocuo per gli organi 
ritali: 5) di ladle u«o in quanto 
o lo si da per bocca o per 
spray svlle muco*e nato farm 
gee. Ci sarebbe da concludere 
che con tali carattenstiche si 
tratti di un farmaco ideale. ma 
sard bene attendere per an giu
dizio definitivo Vapplicazione piu 
estesa che se ne sta facendo 
in USA, 

Gafttano Lfsi 

Un convegno a Roma 

Le ACLI discutono 

su scuola e famiglia 

nell'Italia di oggi 
a Jinche avrete it coltello dalla parte del manico 1 genl-

tori staranno zitti. E allora o levarvi di mano ogni coltello 
(voti. pagelle. esami) o organizzare i geniton. Un bel sindacato 
di babbi e mamme capace di ricordarvi che vi paghiamo noi 
e vi paghiamo per servirci. non per buttarci fuori». 

Con queste parole dei ragazzi di Barbiana si apnya 1 in
vito ad una tavola rotonda organizzata dall'ACLI sul tema 
« Scuola e famiglia: collaborazione o contestazione? ». a Roma 
il 16 febbraio. . , , 

Del «bel sindacato di babbi e mamme» se ne e parlato 
poco o niente. Solo U pror. Giovanni Gozzer ha affacciato la 
ipotesi che «gruppi di genitori organizzati occupino le sedi 
scolastiche. come fanno gli studenti delle Universita <»; conte; 
stazione fino in fondo vi deve essere. perche « i l processo di 
sfaldamento, per burocratizzazione paralizzante, delle nostre 
strutture educative e ormai giunto a un punto-Iimite ». 

Che bisogna guardare a « genitori di avanguardia », e d o e 
non alia tradizionale famiglia italiana autontaria ma ad una 
famiglia che pub essere sociologicamente repenta nell'ambiente 
urbano operaio (cosi la prof. Lidia Menapace, dellTJniversita 
Cattolica di Milano), e un altro aspetto che e uscito dal 
dibattito. . . » . . • „ ^ 

La scuola e frutto ed e creatrice di disfunzioni social! che, 
favorite da grette pressioni corporative, sono pero coerenti 
con l'equilibno voluto dalle classi dominant! (G. Gozzer); 
come dicono i ragazzi di Barbiana. e « come un ospedale che 
cura i sani e rigetta i malati ». che mai assume il rapazzo nel 
suo sforzo creativo di sviluppo individuale e sociahzzato, 
che «non risulta capace di fomire una solida autonomia ai 
ragazzi a (dott. Giampaolo Meucci. Presidente del Tnbunale 
minorile toscano); questi sono alcuni altri aspetti sottohneati 
nel corso della tavola rotonda. 

Quando Ton. Rampa (D.C.), nel suo pistolotto sedativo In 
appoggio alTirresponsabilita governativa, ha affermato. cre-
dendo di avere trovato la battutina di spirito adatta, che 
« quando si avra la scuola statale per 1'infanzia (a proposito, 
quando si avra? - n.d.r.), anche i pupi si agiteranno», ha 
anche lui colto nel segno: nella scuola statale di marca buro-
cratica «non ci si pud stare», ci si agita. si viene sbattuti 
fuori, viene operata una continua selezione e discnminazione, 
un continuo spreco di risorse umane; ai van Iivelli e'e il 
dietro-la lavagna, la sospensione. l'umihazione. i voti. le pa 
gelle, gli esami. i retton. i queston. Tutto questo si puO 
difendere soltanto se si ha la funzione di difendere un ben 
preciso sistema di potere. una ben precisa gerarchia di valon 
che vede in testa il profitto dei padroni ed il consenso dei 
lavoratori. 

Ma il fine del sistema sociale. come ha notato il presi
dente dell'ACH Livio Labor, non e dennito una volta per 
tutte: nel quadro di una redinnizione dei valon e di una 
ridistribuzione dei poteri, il sistema scolastico pu6 diventare 
uno strumento democratico nelle mani delle classi popolari. 
Giovanni Gozzer ha continuato e precisato questa indicazione: 
« portare la costituzione nella scuola », « rimuovere gli ostacoli 
di online economico e sociale che. limitando di fatto la liber-
ta e l'uguaglianza dei dttadini. impediscano 11 pieno sviluppo 
della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all 'organizzazione politica. economica e sociale 
dello Stato (art. 3 )» . compiere anche per la scuola una pre
cisa «scelta di civilta», giungere responsabilmente ad • una 
protests di potere, una rivendicazione di potere. una conte
stazione di potere ». 

Infatti. «esprimere tnsoddisfazione o dissenso non basta 
piu; bisogna arrivare ad organizzare il dissenso. ia famiglia 
italiana ha diritto di chiedersi "perche" il sistema scolastico 
sia cosi vischioso. cosi tnefneiente, desolatamente plumneo » 
Questo « perche » e restato neU'aria senza essere npreso dagii 
altri intervenuti, ad esclusione di alcuni studenti del «movi 
mento dl occupazione» (Bassetti, Trulli) che hanno portato 
una testimonianza di chiarezza politica e di volonta di lotta, 
di cosdenza vissuta sulle forze da battere e sulle prospettive 
da aprire. 

I. d. c. 

mento. Bologna, Societa Edi-
trice « 11 Mulino ». 1967. tra
duzione di Arrign BnHarim*. 
presentazinne di Bruno Basile, 
pang. XV-1025. L. WOOD), co
me una delle implicazioni tdc-
mncratiche» della fede nel-
Vespprienza alia quale posso
no parteciparp anche i non 
dntti. fede nata nella Intta al 
vuntn e vrcsimUtnso « rano 
taper? » della S'-nlastica. ben 
rnnprpsputatn in quel filosofi 
che gia il Petrnrra riferira 
vnrlnrp t trmorarinmonte del
la natura > e disquiiire sui 
•tuni mitteri * come se fossero 
vomiti dnl Ciolo o fn^prn stnti 
n.irtocipi del Con<;iglio dj Dio 
Onnipntenfp * (De Remodiis 
Utriusqup Fortunae) e che il 
* magn-aslrnlono » Paraceho 
riteupvn dicpstero * di Dio pin 
cose di quanto Rcli ahhia loro 
rivelato». nretpndrndn « di 
comnrondorlo cosi in'oramon 
te rnmo ô fo^soro <;tnM pro-
^onti ai simi ron=?iirli t (Do Li-
horo Arhitrio) 

Qupsli t rnnsialirri di Din » 
O t <;rarrtnTi dplln \ntura » 
(rn<ti li ch'mnorn Erntmn) so
no in nrimn h/ono Ariftn'ple. 
Tommnw D'^auinn. Tnlnmpn 
p Cnlenn, p r>ni anche Plinin. 
Inporrafp. Duns Scntn p Al
berto Magna, srhicra tutta 
vrpta (VPT In Haudn) dnl ten-
tativn di att'manre la vpritd 
cnl snln n'ntto della svcculazio-
np. dpll'arqnmpntazinnp. dplla 
Inpica. E' enntro QMPS/O sa-
vcrp. rann perchd astraltn e 
fnrmalp, che viene psaltata 
I'psverienza degli umili. in un 
ppr'wdo in cui questi romin-
c'mnn ad imporsi anche nel 
rtieno della lotta politica con 
la guprra dei contadini (« sur-
gunt indocti »). E' I'ignnranza 
« abhpcpdaria •» che. contrap-
posta alia sanienza chimerica 
e visinnar'm di caloro che c te-
merariamonte fabbricano elo-
bi» (Aarinpa di Nettcsheim. 
De incortitudine ct vanitate 
scirntiatum). vrevara la dotta 
ignnr,in7a del vero savipnte 
chp ha raqgiuntn la spmrtlicitd 
p la cancrptezza del sanprp at
traverso lo studio e Vapplica-
zinrje. 

Cost, accanlo alia fnrmaq-
aiaia di Walter Raleigh, lo 
Haydn ricorda i contadini di 
Montaigne («poveri. doboli. 
umili. sciocchi della terra » 
che pur non sapendo n$ Ari-
slntele ne Platone offrono alia 
< Natura ogni giorno degli ef
fetti dj costan7a e di pazirn-
za piu pun e piti seven che 
non sono quelli che noi stu-
diamo cosi curiosamonte nolle 
scuole >. Saqgi. 1. L1V). il ta-
gliatpqna di Rahplais (Gar-
gantua e Pantagruol) la cui 
rnzza e semrilice onesln $ pa
sta in voluto contrasto con 
Vavidila e I'ingnrdiqia dei sa-
pienti. e. inline, i poreri di 
snhifo di Erasmo (che. per 
quanto * cervelli balzani pos-
segtrono una particolarita tut-
t'altro che spregevole. che 
cioe essi solo sono sempliri e 
veritieri >. Elogio della Paz-
zia). Gid tutto questo. credia-
rrto. basta a dare il senso di 
aupsto lihro dpljn Haudn chp. 
lo rilerara qia Delia Cantimn-
ri recensendn I'pdizinnp ori-
ainalp chp #* dpi 19V). nifre im 
rt'iadrn ncnprnlp rnstn, r alia 
P.'irrlhnrrlt *. dr]ln ri*n intpl-
Ipitual" pi/Town dnl Ppfrnrm 
(r-hp hrn rwhi hnnnn ennsi-
deraln poefn medioerale) a 
Francesco Rncnne (chp porni 
hanno neantn essere il f'mlio 
dpi Rinatcimenln) E' insom
nia il periodo dplla Riforma. 
del Rinasrimento e della Con-
troriforma. 

Da dorp dunque U tilolo del-
Vopera TI Controrinascimento? 
7>i formula (che tale ci fm-
hra) si rirnnneltp alle inter-
minnhili disru.stinni erudite. 
stOTtnarnfirhe. rulturali e an 
che volitirhp si;F rwrf/vfo; ma 
*e il quadro chp Vnutnrp otfre 
e" darrern « alia Rurrkhardt ». 
il sev.sn dpll'opera e* rxv con 
verso direrqenle daU'imrtosta-
zione dell'autnre delli e Ciril-
td del Rinnseimento in Ita
lia* Lo Haydn, infatti. postu-
la una xcissinve fra Umanesi-
mo e Rrnascimento che aoli 
occhi del Burcl'hardt e dei 
suoi seguaci formarano in
vece una sola cosa. una scis-
sinne che se in Italia $ stafa 
snslenuta dal Toffanin. lo 
Haudn semhrn sonratlulto ri-
carare delle inert di L. 01-
schki (comp Machiavelli. the 
scientist larqampnlp utilizzn 
to) altrarprso Vipnfpsi di un 
Vmane*ima gioco di pochi stu-
diost e di un Rinascimento ri 
voluzione intellettuale-popola-
re, or>era di maestri-artigiani 
e artisti.. 

Cosi lo Haydn distingue tre 
fast. L'Umanesimo o Rinasci-

mento clnssico (la prima) 
« non rappresentd una decisa 
frattura con il pension) del 
Medio Evo »: gli umanisti fu
rono per la maggior parte dei 
sinceri cristiaui che, come 
Tommaso D'Aqitino. t accetta-
rono e sottoscrissoro il connu-
bio fra ragionp e fede. fra 
filosofia o scicwa e religio-
no » // mufnmrmo. rispetto al 
Medio Evo. p tutto nel t fon-
damentale interesse etico» 
dcnli umanisti chp impedi loro 
t di curarsi eccessivamente 
della s[>eciila7ione circa la na
tura deH'tiniverso p dollp log-
gi universali » tenendoli cosi. 
ma solo parzialmpntp. loutani 
dalla mptafisica e dalla teleo-
logia Tuttavia questo Rina-
scimento clnssico & ancora un 
compromp.sso: lungi dal pre-
spntarsi come « un'aperta ri-
volta al ponsioro modiopv.ilo » 
si riveln nient'altro che una 
sua enntinuazinne t ma con un 
trasferirsi su nltrp zone dpi 
suoi piu prnfondi interessi » 

// Controrinascimontn <sp-
enndn fasp) p rosi una rrazin-
vp sin al Medio Evn che al 
Rina^pimpnto rlnssiro (Vma-
npsirnn) L'intetlettualismo sco-
la.slicn p la * rrtta rauinnp » 
degli umanisti sono attaccati 
da piu parti: dai pensatort re-
ligiosj della Riforma (Lute-
TO. Calvinn) chp si rivnlgnno 
con entusiasmo esclusivo alia 
fede; dai maghi P dagli astro-
logi. come Paracclso (empiri-
sti magici). e dagli empiristi 
puri (Machiavelli. Cuicciardi-
ni. Bodin. Montaigne, Bacone. 
Le Rot/) t i quali perseguono 
le verita materiali che posso
no scoprire attraverso Posser-
vazione e la spprimentazione*. 
mentre in politica c rifiutano 
i tradi7i'onali concetti di les«ge 
nafurale e di giustizia innata » 
alfidanda « un nuovo e presso-
che esclusivo valore alia pro
va del fatto e deU'esoerienza 
pragmatica ». 

Mnnvendn all'allaccn del Me
dio Evo. dei suoi ideali di ar
maria e di limite. il Controri
nascimento si prpsenla cosi 
come € una soln. grande rivo 
hi7inno Ideologies » n cui por-
tano H loro contrihuto. nel 
quadro del movimenlo anlin-
tellettualistico e antiuniversa-
listico. perfino il misticismo di 
Santa Teresa e la t intossica-
zione erotica » di Marqherita 
Nararra. nonchd i t fraticelli 
di Assisi >. 

Alia fine (terza fase) un 
equilibria nuovo viene rag-
giunto. Con la Riforma scien-
tifica (Galiiea-Neirton) si ri-
torna (attraverso la matema-
tica) alia fiducia nel b'momio 
natura-ragione. ma senza che 
si possa parlare di cnnciliazio-
ne fra teologia e scienza. 

Ts) spazio non ci consente di 
offrire al let tore un quadro 
put vasto dell'ampio e stimo
lante panorama culturale for
nito dallo Haydn (basli dire 
che. accanto ai nomi gid ci-
tati. Vopera esamina anche 
il pensiero di Telesio. Pompo-
nazzi. Vives. Bruno. John 
Donne. Hooker, fino a ded't-
carp un intero capilolo a Sha
kespeare e vasti paraprafi a 
tutto il movimenlo elisabei-
liano). 

Certo la tpmalica t srariala 
e svagpslirn. le forU anlilesi 
attraverso cui essa si dispie-
gn nascondono o aiutano a di-
menlicare una certa tendenra 
al genericismo sociologies. 
L'opera. quindi. non $ solo uti
le. ma impnrtante. anche se 
di una importanza non decisi-
ra. Le riserve riqunrdano so-
praltulto Vaccoslamento trop-
po semplicislico di temi e fi
gure nello sforzo di rendere 
comnatta Vipolesi del t Con
trorinascimento » Difficile, ad 
esempio. accettare Vafferma* 
zione * chp la concezone del
la natura e deH'uomo tenuta 
da Calvino e quella tenuta da 
Machiavelli siano identiche. 
salvo che per il fatto che 
quesfultimo non accetta la 
premessa teologica del pecca-
to or ig ina lo . se non altro 
percht la non accettazione 
della premessa teologica (una 
bagaltella!) segna fra i due 
la presenza di una frattura in-
sanabile. 

Cosi com'i difficile porre 
sullo Hesso piano I'esaltazinne 
baenniana dell espenenza e il 
ripudio dei rtformati della ra-
qione come * rufliana del dia-
colo». II € racconto > dello 
Haydn inoltre soltovaluJa Vap 
porta al processo di formazio-
ne della coscienza moderna 
degli umanisti-filologi iiaXiani 

Gianfranco Berardi 
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