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Toma il pensiero d John Dewey 
Ma cosa insegnano alia sinistra 
il suo pragmatismo 
e r«individualismo sociale»? 

• •L'essenza dello strumentali-
snwpragmaticoequelladiconce-
pire sia la conoscenza sia la prali-
ca come mezzi per rendere sfcairi 
nell'esisteroa sperimetWale i benl, 
cloe le cose eccellenti di qualstasi 
specie-. Cosine! 1929 John Demy, 
all'epoca docente alia Columbia 
University, deflntva il suo "pragma
tismo Mosofico. Quel tennine, 
•pragmatismon, eta state inventaio 
da Ch. S Pierce rtel 1878, e rilancla-
ip piu tardl da W. James. Ma ad es-
so, rlbatlezzato •strumentalbmo 
pragmatlco», Dewey aveva confer^ 
(o un slgnlficaio tutto paittcolare. 
Ne spaHuallstico, ne puramente lo-
gk»-Knguisuco.lnDeweysigriifica: 

vascelt*, cosftuzionedivatori co-
muni, rlsposta Intersoggetliua e sto
ries alte slide dell*ambJente. E, in 
una sola parota, •democrazla-. Era 
un grande pragetto pedagogico 
quello deweyano, che infertettava 
Ie attese del New Deal Usa. Eche 
radicalizzava II liberalismo classico 
In direzione di un rifoimlsnio con-
seguente, Un progetto figlio del 
•sogno americano", a cui Dewey 
chiedevacoerenza. Ed erededel-
remplrismo anglosassone, owero 
•del suo naturalismo scientifico-, 
come rlleva oggi Eugenio Lecalda-
no, 55 anni, Ira 1 massimi studiosi 
dl etica nel nosiro paese, ordinario 
a Roma di Storia delle dottrine mo-
tali, membra del "Comitate nazio-
naie di btoeUca*, dimessosi dopo 
I'eccesso dl nomine confeaslonali 
nel Comltalo ad opeia del govemo 
Berlusconi. Con Lecaldano - anti-
co discepoto dl Atdo VtsaBjerghi, e 
aulore Ira I'altro de L'illuminamo 
Inglese (Loescher). di Hume e la 
nascilo detfetka conlemponmea 
(Laterza). e dl Qfco (Utet, immi-
nettle) - parllamo dell'aUualUa di 
Dewey. Per ceicare di capire se da 
Dewey la sinistra |ia ancora quai-
cosada imparare, 

PiafMaor taaaWana, prim* dal-
is Atfrra.Jfim Daww » stata 
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Solo con la fine dell'egemonia 
rdeallsliea Dewey entro dl prepo-
tenza nella nostra cultura. Awen-
rie negll anni cinquanta. E non so
lo grazle ai pedagoglstl, ma anche 
grazie all'eslslenzlalisino di Abba-
gnano e al razlonalismo di Preti. 
Fu un ingresso all'insegna del 
•neoilluminismo, mirante a unlfi-
carecultura.scienzesocialle me
iodo scientifico. Sulla labariga 
delle concezioni stesse dl Dewey, 

Ha Daway cha Maa avava dal 
iMtodaieiMiWco-r 

Dewey ailua una revisione dell'i-
dea di scienza. Non solo dilala 
1'atnbilo del la scienza alle que-
slioni clvill e soclati, ma investe la 
questione stessa del "rtietodo». La 
sclentificilti. nel quadra del prag-
mallsmo, vlene cosl ricondoBa, e 
per Inliero, alle sue tadid umane. 
Dewey, contro la rigid ita neoposl-

a i C'ciaunavoKaDeweyniosolo-
deirimperialismo americano. Era-
no gll anni del la guerra Iredda e sui 
tllosolo stalunilense. reo di un in
transigent antislalinisTno, si ab-
baltevano gli sdali di Lukacs e di 
tonti aKii inlellettuaii. marxisti o an
che geneifcamente di sinistra. 
(Can Ie dovule eccezloni' in Italia. 
Pretl e Geymonat su tuti). Poco 
contava h sioria di Dewey, II suo 
impegno democratico, il suo esse-
reslalocrilicodi Roosevelt «da sini
stra". I'avere appoggialo, nelle ele-
zioni presidential i degll anni Tren-
ta, il candidate del Socialist Patty, 
Norman Thomas. In quegli anni «di 
lerro e di luoco» si poteva stare da 
una sola pane delta barricata. E 
Dewey, indiscutibilmente, non sta-
Vii dalla pane di Stalin Laqualco-
sa baslava per far passare del tutlo 
in secondo piano la sua crilica al 
sislema uolllico e sociaio ametita-
no. ilsuocssqreinlelleniialedi sini
stra, nei modi c nelle forme in cui 
potevii csscilo un ntnsatore pro-
iortdamente radicato nella iradi-
zionc L u llura Ie stalunilense. 

Da allora mnila at'fliB e [Bssala 
«j[!n i pond i; uniidei meriti prin-
ci|iali dct (.'onvcfiiKi nriicinizznto il 
ni'i fjkimi M'orsi u Cosimza dal Di-
p.ifliiiiculi) di Kikviohii dall'Llnivcr-
illfl dit'dkihrin su John Deweyog-
^ i " ^ stall/ proprio quello di festi-
tuiiri unimmJiRiiic ni'l lilohofo 

Mall*MDlnaRaJtWOai*q 

livista, tenia di assicurare alia 
scienza la sua qualita umana. II 
suo era un naturalismo umanlsti-
co, anlilormalisla, antitecnicista. 
Enlro il quale la scienza costituiva 
una rtsposta alte sfide stoiiche 
dell'ambiente- Le funzioni cono-
scitive cessavano quindi di cosli-
tuite un •aprionV Oppure una for
ma meratnente «ratf)gurativa» del-
la realta. II problems di Dewey era 
appunto quello dl storicizzare cri-
tlcamenle le nozioni scientific he. 
Vaforizzando in esse il carattere di 
rtcelfa": un'insiemedirispostede-
terminale e universal! ai problemi 
dell'evoluzione umana. Perdiplii il 
suo era uno slorzo teso a superare 
I'esistenza di diversi livelli di -veri-
ta». Di verita "Sintattrche», «seman-
tiche» o "pragmatic lie«, come ac-
cadeva di in Ch. Mom's. Per Dewey 
la verita era sempre "Qtagmatica«. 
funzionale ai bisogni socialmente 
determinati. 

Non c'ara In quett* vtstona ep»-
atamoloKlca un carto tasso dl 

•NHNO « M V « M i a O M 
raMKKiM, dl acaptl atchHMI-
ca? 

Dewey consldetava non fertile un 
idea statica e >ialligurativa> del ve
ra. La sua era una visionedlnami-
ca, fluida, altlvamente pattecipa-
ta. II cui •ancoraggio" di senso ri-
siedeva nella validilii univetsale e 
intetsoggetuVa della conoscenza. 
L'obieltivo tutt'altro nichilistico di 
Dewey era quellodi darvita ad un 
progetto educativo. Critico verso 
la societa americana del tempo. 
Awerso alia divtslone in classi e a 
quel la lis lavoro manuale e intel-
lettuale. La scuola, alveo pedago
gico della democrazia, doveva 
servile a creare «un nuovo indivl-
duo». 

UnindMdwnttMMduaM*? 
Gia, ed e un discorso ancora vali-
do In -Individualismo vecchio e 
nuovo» Dewey distingueva tra vec
chio individuo possessive*, tipico 
del «laissez (aire-, e individuo so-
ci^le, consapevole del valore pra-

tico e intemmano della scienza. 
Questo tipo di individuo, attraver-
so il sapeie, tende, pur atoavetso 
confrasti, ad una integrazione 
cooperativa con i simili, Fondafa 
su flni comuni. da identificare so
cialmente. Un compito mai con-
cluso. Privo di compartlmenti sta-
eni tra gli ambiti del conoscere. 
Privo di fraiture Ira -mezzii e "tintV 
Che includeva anche la funzlone 
sociale, ma •grafuita>, dell'arte. 

E tuHwta, par Daway. rtodMdoo 
nun a) rttalw mta camaMla. II 
Nknafe potaatei contio r-fca-
nw acoaonUewf a cwrlro rara> 
alclainaaoclaia.. 

Infatli. In un'opera del 1922, •Na
ture e condotta deH'uomo>, De
wey conlrapponeva una precisa 
altematno sia al liberalismo indi-
vidualistico. sia alle vlsioni bege-
hane, inclini ad annegare gH indi-
vidui nella sioria e nella societa. 
Per il (ilosofo Tesser parte della 
cultura non annulla nei singoli 
i'autonomia crilica. le differenze. 

Anzi, ogni individuo e tale proprio 
in quanta produttore di soluzioni 
origlnali, Soluzioni ai problemi del 
vivere associate. Ed ecco I'utopia 
di Dewey: lavorlre la genesi di 
queslo upo di individuo, owero di 
autentJci individui. 
. i fl«f»»fuHk«ania*Ofiiwycflfl 

ratmoataia ohUa M MDMWHI-
amof 

Dopo I'ondata di studi su Dewey. 
dovuti ad Abbagnano. Preti, Visal-
betgrii. Santucci, quel legame par-
ticolare e stato indagatoda studio-
si come Restaino, Alcaic, Grane-
se, I quali hanno grustamente insi-
slito sul liberalismo anliclassista e 
antistatalista di Dewey. It suo, per 
usare una defmizione di Dworkin, 
era un liberalismo, non cbssico, 
non •neutralizzantei-. basata sul-
leguaglianza. Che assegnava alio 
stato II compito dl liequilibrare le 
incguaglianze economiche, per 
moltiplicare le chances di ciascu-
no. In plena sintonia quindi con lo 
spirito anni trenta del •New Deal", 
scaturito dalla igiande depressio-
ne». E in questo affiorava un moti
ve humeano e smifhiano. sempre 
trascuratodat liberismo classico: il 
ruolo dell'etica pubblica, e delle 
regole pubbliche. In vista di una 
sempre maggiore eguaglianza. 
Era infatli I'ineguaglianza, per De
wey, a generare la scissione del-
I'uomo. La scissione etico-polilica 
tra mezzi e lini. Tra saperi. Tra la
voro manuale e intellettuale. 

AndwaCewe 

Punqaa, « w vtatoaa HWanrWi 
utopha, raalealmantoaMMha. 
Magad accmlnaaiaaH otttnt-
aUoa.. 

L'idea umanisltca deUa icienza 
deweyana, volta alia cooperazio-
ne.e'aiifl,iisoluzk>nedffliiociatica 
dei conHittii rimane attuaissima. 
Seromaijilimited! Deweyoapela 
nel tentatJvo di descrivere i Dni 
umani in termini bkilogistici. Co-
sicche 1'optimum delle Tinaliu so-
ciaB coincide con la realizazzione 
di un equilibria .biosociaie" tra 
natura e cultura. E questa e un'e-
redita deU'evoluiionismo di Dar
win. Un elementa che in ogni caso 
non pregiudica lapertura e la ri-
chezza delle analisi di Dewey. 

Meaa aagl Uaa D riacoaia John 
Daway. E tra f piotagMani dl 
quota dtctpwta «'* Msbard 
Rorty, fNotofa -MjaraW «dJbn-
dKtontata ad adaWeo. Cha na 
pama? 

La riptesa in chiave anllpositivista 
e uHrademocratica delle idee di 
Dewey, da parte di Rorty, 6 sen-
z'allro stimolante. Ma la tendenza 
rortyana a svahitare !a scienza 
non rende giustizia a Dewey, per il 
quale viceversa rirfipresasciaiittfi-
ca restava decislva. Mescolare De
wey con Heidegger e Wittgen
stein, come ia Rorty. genera una 
contaminazione -lesteoca-. Esfra-
nea alia lezione dei grande (iloso
fo. 

Quando era «filosofo deirimperialismo» 
americano non solo come grande 
pedagogista o teorico delle meto-
dologie scfentiliche, ma anche co
me pensalore politico attuale. Una 
•riiettura", pero - e bene chiartno 
subito -, che poco tta a che lare 
con I'altuale ondala di riscoperla 
degli autori liberaklemocralici di 
ogni tempo edi ogni luogo, in spe
cial tnodo angloamericani. 

£ stata la relazione di Mario Al
caic ad affronlare il tenia piu poli
tico. "Deway e la democrazia-. II fi-
losofo americano e un critico della 
democrazia politica. Contra ppone 
alia democrazia politica una de-
mocrazia sociale e panecipativa 
Avanza, soprattutlo in Comumla c 
polae, nel 1927 (Dewey ha yia 68 
anni), una crilica serrala EII paiia-
menlarismo e ai suoi limm ncssu-
no Stale in cui igoveniati nonpos-
sano costanleniente inlormarc i 
gowmantl sui propri orienlamenti 
e le proprie esigenze t qualcosa di 
molto diverso da uno Stalo oiigar-
chico. -Solo chi calza la Scarpa sa 
st' 05sa calzii bent̂  o p"dle Anche 
se tocca al calzolaio migiiurarl<i». 
alferma Detuev. II cal^olaki owia-
ntente sono i |)olilk:i di prult'ssio-

aiuiBouawom 
ne- Ma e ai citladini. a chi <alza la 
sc jrpa", che spelta il giudizio con-
tinuo e attivo sul la politica in corso 

Mella societa americana sempie 
piii dominata dai grandi monopoli 
Dewey paventa la fine della «co-
munita dei vicini-. di Ogni toimadi 
vita associativa che oiganizzi la 
partedpazione ed eviii lalomizza-
zione dell'individuo. Dewey, che 
per sua slcssa ammissione non ha 
mai sludiato Marx (e cio nono-
statile lo crilica. un po'superficial-
menle), locca qui lemaliche prel-
tamente marxiara E politicamen-
te si pronuncta per la ripiesadi po-
lere da parte dellepiccolecomuni-
la local!, rilanciando una grande 
tradizione americana destinata a 
esscrc sconlllta. anche se non a 
scomparire, di Iranle ai prucessi di 
massilicaziont' della «ociel4. De
wey, comt si t gia cielto, e piu 
avanzalo dclrcspericnza del "new 
deal'. It' cntica da sinistra. Ma il 
sin i insegnainenlo (orma i quadn 
iiilelk'tluali del |iiu grande esperi-
menlo rilormisia della sioria siatu-

t 

nitense. 
(Miamente un aulore come De

wey, protagonists di primo piano 
della cultura americana e intema-
zionale dagli anni Ottanta del se-
colo scotso agii anni Quaranta del 
Novecenlo, non puO eisere ridotto 
alia sola dimensione del suo pur ri-
levanle penaero polilico. E il con-
vegno di Cosenza ne ha infatli in-
dagalo e dibattuto gli aspetti piu di
versi Aldo Visalberghi. decano de 
gli sludiosi ilaliani di Dewey, ne ha 
ricoidalo il concelto cenlrale dl 
«lransizione" (processo ira due 
entil^ che inessosi modiftcano vi-
cendevolmente! e gli scontri con 
Benrand Russell in tema di leoria 
della conoscenza: Dewey respinge 
la concezione della verity come 
corrlspondenza e come cerfezza, 
in lavore di una piu modema con-
cezione di "approssimazione alia 
veriia«. 

Ancora: Romeo Bufalo si d sol-
lemialo sul funzionalismo Dewey. 
•nostra ndo io spessore anlidogma-
lico. anlimetalisicooantisostanzia-
lisla del suo inscgnamenlo. Giu

seppe Semerari & intervenuto sul 
meiodo della filosolia di Dewey e 
sulta sua opzktne empirista. Nell'e-
sperienza Dewey comprende lulto 
cio che £ •vita-. Comprende dun-
que non solo loggelto della cono
scenza. ma anche il soggelto e la 
prassi del soggelto. II metodo em-
pirico per lui e I'unico che puO ren-
dete giusbzia a questa centralis 
deH'esperienza piesa nella sua in
tegrity. Ed esso apre la porta alia 
collaborazkinetragliuomini. Cioe, 
di nuovo, alia democrazia. 

Giuseppe Spadalora ha alfronta-
lo il tema importantissimo dell'ap-
porto innovativo di Dewey nel 
campo della scienza dell'educa-
zione e la sua recezione in Italia, in 
unambienle in gran parte domjna-
lo dallinsegnamento di Giovanni 
Gentile. Alia presenza di Dewey 
nella storia culturale del nosiro 
paese £ stata dedicata anche ia re-
lazione di Mario Quaranta. che ha 
rievocalo lo scontro, all'inizio del 
secolo. Ira pragmalismo e neoi-
deatismo. i giudizi slroncalon sulla 
cultura americana da un parte e la 
riscoperla deli America negli anni 
Trenta ad opera della generazione 

di Soldali, Vittorini e Cecchi, non-
che la grande intuizfone (a lungo 
restata nascosla) del Gramsci di 
Amerkanisnio e fordismo. Per con
cludes la sua ricogniztone negli 
anni Cinquanta, mostratic'o la pro-
ficutla che dall'incontio con De
wey seppero trarre tilosofi pure co-
si diversi come Abbagnano e Gey
monat. 

Infine, una pagina di giande vi
vacity e stala quella oHerla a I con-
vegno da Sebastiano Mafleltone. 
che ha discusso le posizioni del 
rappresentante oggi piu in voga 
della tradizione pragmatista. Ri
chard Rorly. Per Maffenone, con-
trariamenle a Dewey. I'opera di 
Rorty non ha grande signilicato 
teoretico e deve il suo successo al-
lesile leutalivo dl coniugare il 
pragmalismo, ia filosofia america
na per ecceilenza. e il pesrmoder-
nismodi Foucaull le Detlida, i filo-
soli piu in moda o^ i in America. 
Impresa assurda. per Maflellone, 
perche le due scuole filosoiiche si 
dividono su tutli i giandi lemi: i pri-
mi pirvilegiano il meiodo scientiii-
co. i secondi lo rigetlano; gli uni so
no democrat ici, gli altri antidemo-
cratici. ipragmalistisonoevoglio-
no essere chari. i postmodemisfi 
oscun Ecosivia lltenlatirodiRor
ly e dunque destinalo all'insucces-
so e Rorty stesso resla tin pragmali-
sla jounlikisofo?) dimezzato. 

Pt>|{iiMrtl>*iio 11 it i 

Una filosofia 
nata in America 
D pragmatismo nasce negli Stat 
Units. Llnventore del lermine *, nei 
1878. Charles Pe*i». Ma lapopote-
rita arriva con Wiiam James nel 
primo decenida del '909. Cos* 
conit^rstmgu^queflomovmen-
to che, nelle inMnzioni di James. 
doveva rappresentare una cesura 
nella sioria del pensiero? Soprattut-
to un oteg^omento Hosofco che 
constoenetospostatel'Mtenziooe 
dal princlpi e dalle categooe •airi-
sultatL i hunt, leconseguenM, j lat-
ih: Per cui un'idea eyera se htnzkh 
no. se produce conseguenae prati-
che sorMsiacenti.. In iimes tale 
inipOstazione assunse cstorilure ir-
raaonalisocbe, dovute arl'esalta-
0one del valore ptalico della fade, 
delle -ragioni dei cuore*. ddb «o-
tohta';dl credere.. Peitce si dissoc W 
esplfcitamente. Dewey prefeil bat-
(erealfrestiade. 

Inltalto 
DaVailatl 
a Gramsci 
Da noi il pragmausmo non ebbe 
grande fortuna, VaBatj e CaWeroni 
si riallacciaiDno alle riceithe di 
Peace (lungo S Rhone segulto an
che da Dewey). GiovanniPaptai fu 
attratto soprattuBo dall'elabCTazio-
ne dl James, cui confertra toni 
sempre piu trrazionalistici; dopo 1 
grovanili trascorsi di avanguadisB 
iconoclasta, diveittera scrinore e 
pensalore caltollca - Antonio 
Gramsci, nei Quodemi, toma a piu 
riprese sul pragmaasmo. Di quefio 
ilaBano si interessa neH'ambito 
delle rfflessioni su llnguaggioesen-
sd comune. Di James 4 ca pensa 
che siano poliliti in senso motto 
piu immediate del filosofl tradizkv 
nalt essi giudlcano •dalla realta 
imrriediala, spesso votgaie>. Men
us i Wosofi tradizionali mirano piu 
in alto e quindi spesso eJevano 
dawero a IrveHo culturale del loro 
tempo. Col rtsuKalo che -Hegel 
pu6 essere conce|rito come il pre-
cursore teorico delle rivoluaoni li-
beralldelltWocento. I * 
tUffaTpiu' KaihtrgiovaWati^ire i l 
movimenb del Rotaiycair*; -'l 

•mandMno 
11 duro giudizio 
01 Lukacs 
Lufcscs aveva pochi dubbi. Nel po-
scrittodel 1953 (lannodellamor-
te di Stalin) al suo ia dtsmakme 
deltimgtone, lo •sviluppodel prag
mausmo ad opera di Dewey e de-
(InKo come parte della -filosolia 
imperialistJca dommante di questo 
dopoguena>. II pragmalismo era 
stato, per il ntosoto di Budapest 
•fin da princlpio e coscienlemente 
un'ideotegla degli agenti delcapi-
talismo, dei costruttori e dei soste-
nltorl della -iorma di vMa america
na-, die tespingeva I'indagine og-
gettnia della realta conskierata es> 
senzialmente immutebifc. 

Pragmattamo 
•niiWfcrxlyiBo/2 
Giullo Pretl 
e la praxis 
Per Giulio Preti (ftnris erf empiri-
smo, 195?) matxismoepragmati-
smo sono invece, entrambe, filoso-
fre della praxis, Preli per mandsmo 
intendeva soprattutlo la filosoila 
del - îovane Mara»; e per pragmati-
smo aveva presente raplicitamente 
il ipragmaHsmo di J. Dewey.. En
trambe sono (llosofie della praxis 
se con questa paicla si intende 
una filosofia che sia -un orienta-
mentij atthn. latHvo e wrontaristi-
co veiso il mondo, che pretMida 
non di interpretare il mondo, bensl 
di modUkorio; Dove, cioe, I'inter-
pietare sia gia concepito come un 
modilrcare, e (I modiheare come 
I'unico valido interprelare. In cui la 
conoscenza del «vero> richieda un 
atteggiamento athvo verso il teale. 
sia il risultafo di operazioni com-
piute «nel leale e sul reale». 

Praijm»UstiogC| 
Da Rorty 
a Cornel West 
Al ptagmatismo continuano a far 
riferimento inlellettuaii di punta 
delta sinislra americana. In primo 
luogo Richard Rorty. che recente-
mmle ha dichiarato: 'Marx, De
wey. io, Habermas abbiamo loise 
una medesima Utopia; divetsa e la 
strada per giungervi. Meno noto in 
Italia, ma inlluente negli Stall Unlti 
(e professore ad Hanard e interlo-
culore prestigioso di Jassie Jacli-
son), lintelletuale afroamericano 
Cornel West si autodeiinisce «un 
pragmatista neogramsciano». 


