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prodot t i  del  lavoro che le  a t tual i  leggi  sul la  

proprietà  sembrano t rascurare  del  tut to».  
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Introduzione  

 

 

Se  è  vero  che  i l  p rogresso  soc ia le  r ich iede  un  ind ispensabi le  

lavoro  educa t ivo  pre l iminare ,  l ’a t tendib i l i tà  d i  un  ta le  lavoro ,  oss ia  

l ’eventua l i tà  che  possa  fungere  da  or ien tamento  pra t ico ,  dent ro  o  

fuor i  un  formale  proge t to  po l i t ico ,  dovrebbe  poters i  desumere  da l la  

sua  capac i tà  d i  inquadrare  lo  s t re t to  legame in te rcor ren te  t ra  

l ’educaz ione  e  l ’economia ,  d i  in te rpre ta re  i  modi  e  le  forme d i  

o rganizzaz ione  economica in  rappor to  a l le  teor ie  e  a l le  pra t iche  

educa t ive .  Per  d i  p iù ,  dovrebbe  essere  in  grado  d i  ver i f icare  se  e  in  

qua le  misura  l ’ in iz ia t iva  educa t iva  e  l ’ in iz ia t iva  economica  s iano  

davvero  co l locabi l i  –  e  sopra t tu t to  conci l iab i l i  –  su l lo  s tesso  p iano  

d i  f ina l i tà  e  b isogni ,  se  possano  o  no  ident i f icars i  con  que l le  

es igenze  sos tanz ia l i  i l  cu i  mancato  o  scarso  soddis fac imento  

ra l len ta  la  poss ib i l i tà  d i  una  p iù  e f f icace  az ione  d i  mig l ioramento  

de l la  soc ie tà  de te rmina ta  che  s i  vuol  fa r  progredi re .  In  a l t re  paro le ,  

dovrebbe  saper  a t ten tamente  sc ru ta re  i l  rappor to  t ra  le  p iù  

progredi te  forme d i  governo ,  que l le  democra t iche ,  con  tu t te  le  lo ro  

cont raddiz ioni ,  e  i  p iù  progredi t i  model l i  economic i :  i l  cap i ta l i smo 
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in  pr imo luogo,  ma anche  tu t te  que l le  p iccole  e  medie  economie  –  a  

ben  vedere ,  non  poche  –  su  cu i  esso  sembra  aver  s tor icamente  

preva lso .   

A par t i re  da  ques t i  p resuppos t i ,  l a  tes i  p r inc ipa lmente  sos tenuta  

ne l le  pagine  che  seguono pot rebbe  formulars i  p ressappoco  ne l  modo 

seguente :  un  p iano  pre l iminare  d i  p romozione  de l  progresso  soc ia le  

che  in tendesse  rea lmente  uni f icare  la  «mass ima l iber tà  personale»  

con  una  «gius ta  ed  equa  d is t r ibuz ione  de i  p rodot t i  de l  lavoro»,  

dovrebbe  segui re  una  s t ra teg ia  ta le  per  cu i  i l  b i sogno d i  educaz ione  

e  i l  b i sogno  d i  in iz ia t iva  economica  s iano r iconosc iu t i  come 

b isogni  cor re la t i  fondamenta l i ,  come l eve  cen t ra l i  de l  p rogresso ,  

agendo su l le  qua l i ,  tu t t i  g l i  a l t r i  b i sogni  sa rebbero  p iù  fac i lmente  

appagabi l i .  Ta le  tes i  non  è  fac i lmente  d imost rab i le ,  anche  

volendos i  a iu tare  con  l ’ord inar io  senso  comune .  È  tu t tav ia  

ampiamente  a rgomentabi le .  Lo  è  su l  p iano  s tor ico ,  po iché  è  

s tor icamente  documentabi le  l ’essenz ia l i tà  de l  rappor to  t ra  

l ’educaz ione  e  l ’economia ;  e  su  que l lo  teor ico ,  po iché  la  

preoccupaz ione  re la t iva  a l l ’e f f icac ia  d i  un’educaz ione  che  tenga  

conto  de l le  a t t iv i tà  economiche  è ,  come vedremo,  un  tema 

fondamenta le  ne l le  teor ie  educa t ive  moderne ;  ed  ino l t re  con  

r iguardo  a l le  a t tua l i  po l i t iche  soc ia l i  europee  sv i luppates i  a  par t i re  

da l le  d i re t t ive  de l  Tra t ta to  d i  L isbona ,  t ra  i  cu i  p r inc ipa l i  ob ie t t iv i  

un  pos to  d i  r i l i evo  è  da to  propr io  a l  t ema de l lo  sv i luppo economico  

per  mezzo  de l le  conoscenze ,  e  de l le  conoscenze  ne l  senso  p iù  ampio  

de l  te rmine ,  comprendente  dunque  a t t iv i tà  e  pra t iche  educa t ive  d i  

ogni  genere 1.  Un pr imo es temporaneo  coro l la r io  de l la  nos t ra  tes i ,  

                                                
1 Il Lifelong Learning Programme è forse la misura più nota di tale esigenza europea di mobilitare 
le forze dell’educazione nell’aspettativa di ricavarne, in tutti i sensi, dei benefici per lo sviluppo 
economico. In esso le conoscenze diventano il motore di una mobilità individuale e collettiva 
finalizzata all’acquisizione di competenze ed esperienze che serviranno a loro volta da impulso per 
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o l t re tu t to ,  asser i rebbe  che  se  mai  un  ta le  proge t to  s i  avverasse ,  ne l  

peggiore  de i  cas i ,  avrebbe  la  forma d i  una  d i t ta tura  economica ,  ne l  

mig l iore ,  d i  una  soc ie tà  rea lmente  democra t ica  che  ha  

def in i t ivamente  in te r ior izza to  i  p r inc ip i  e t ic i  anche  ne l la  sua  

organizzaz ione  economica .  I l  p r imo caso ,  s i  darebbe  ne l la  misura  in  

cu i  un  unico  model lo  d i  o rganizzaz ione  economica  preva lesse  su  

tu t t i  g l i  a l t r i ,  es igendo perc iò  un  unico  model lo  d i  o rganizzaz ione  

educa t iva .  I l  secondo,  sa rebbe  invece  i l  r i su l ta to  d i  una  

comprens ione  pol i t ica  de l le  f ina l i tà  de l l ’economia  e  

de l l ’educaz ione ,  le  qua l i ,  in  u l t ima ana l i s i ,  t roverebbero  comune 

in te resse  ne l lo  sv i luppo de l la  democraz ia  o ,  per  lo  meno,  d i  a lcune  

de l le  sue  pecul ia r i tà :  ad  esempio ,  la  l ibera  in iz ia t iva ,  la  

cooperaz ione ,  lo  scambio ,  la  f iduc ia ,  l ’equi tà ,  l a  to l le ranza ,  la  

nonvio lenza ,  e  cos ì  v ia .   

 Ma vediamo su  qua l i  a l t r i  e lement i  poggiano  le  nos t re  

a f fe rmazioni .  In  pr imo luogo,  su l l ’ev idenza  che  la  s icurezza  

economica ,  o  quanto  meno le  oppor tuni tà  che  favor iscono la  

capac i tà  d i  in iz ia t iva  economica ,  fac i l i tano  anche  la  poss ib i l i tà  d i  

una  c resc i ta  degl i  a l t r i  aspe t t i  essenz ia l i  de l la  v i ta  d i  un  ind iv iduo;  

fa t to  tan to  p iù  probabi le  quanto  maggior i  sono  g l i  ind ic i  d i  

democra t ic i tà  de l la  sua  soc ie tà  d i  r i fe r imento .  In  secondo luogo,  

su l la  cons ideraz ione  che  in  una  condiz ione  d i  penur ia  e  d i  scarse  

oppor tuni tà  occupaz iona l i ,  l ’ ind iv iduo  non  sarebbe  mai  s favor i to  da  

un  decente  l ive l lo  d i  educaz ione  e  d i  formazione e  i l  suo  bagagl io  

d i  conoscenze  in te l le t tua l i  e  p ra t iche  non  smet te rebbe  d i  

rappresentare  un  prerequis i to  ind ispensabi le  per  r imet te rs i  in  

marc ia ;  ment re ,  a l  cont ra r io ,  un  ind iv iduo  con  scars i  l ive l l i  

educa t iv i ,  sa rebbe  enormemente  pena l izza to  ne l le  sue  capac i tà  
                                                                                                                                                            
la capacità di iniziativa economica, in un orizzonte in questo modo più eticamente e 
democraticamente pianificato.  
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economiche  anche  in  un  e leva to  reg ime occupaz iona le  e  prosper i tà  

economica .  Ne  consegue  che ,  se  in  condiz ioni  d i  abbondanza  

economica  sono  tendenzia lmente  favor i te  le  a l t re  oppor tuni tà  

soc ia l i ,  l ’educaz ione  saprebbe  ra f forzare  la  capac i tà  d i  in iz ia t iva  

au tonoma de l le  persone  anche  ne l le  peggior i  condiz ioni  

economiche 2. .  

Toccherà  dunque  conf rontars i  con  a lmeno t re  ord in i  d i  p roblemi :  

1 )  i l  p r imo è  rappresenta to  da l la  ques t ione ,  sor ta  in  epoca  moderna ,  

de l la  funz ione  de l l ’a t t iv i tà  economica  ne l l ’educaz ione ,  ques t ione  

che  in  l inea  d i  mass ima s i  è  t radot ta  ne l  tema de l l ’ impor tanza  de l  

« lavoro»  per  i  p rocess i  educa t iv i ,  s ia  ne l le  teor ie  de i  pedagogis t i ,  

s ia  ne l le  po l i t iche  educa t ive  de i  govern i  e  de l le  organizzaz ioni  d i  

se t tore ;  2 )  i l  secondo è  rappresenta to  da l la  ques t ione  

de l l ’educaz ione  dent ro  la  soc ie tà  democra t ica  a t tua le  la  qua le ,  f ra  

le  sue  tan te  cara t te r i s t iche  contempla  espress ioni  paradossa l i ,  se  

non  de i  ver i  e  p ropr i  oss imor i ,  ad  esempio  la  noz ione  d i  democraz ia  

i l l ibera le  d i  Buchanan  e  que l la  d i  educaz ione  democrat ica  che ,  

tendenzia lmente ,  a lmeno ne i  parad igmi  pedagogic i  occ identa l i ,  s i  fa  

r i sa l i re  a  Dewey;  ta l i  espress ioni ,  combina te  t ra  lo ro ,  sa rebbero  

capac i  d i  dare  v i ta  a  pos tu la t i  de l  t ipo :  se  la  democraz ia  in  cu i  

v iv iamo non è  l ibera le ,  la  sua  educaz ione  non  sarà  democrat ica ,  e  

v iceversa ;  3 )  i l  t e rzo  ord ine  d i  p roblemi  r iguarda  i l  ruo lo ,  ne l le  

soc ie tà  democra t iche ,  d i  que l  model lo  d i  o rganizzaz ione  economica  

che  s i  è  so l i t i  ch iamare  capi ta l i smo  e  ident i f icare  mater ia lmente  

con  la  s tor ia  de l lo  sv i luppo indus tr ia le .   

Tenendo conto  d i  ta l i  p remesse ,  t en te remo d i  def in i re  i  

l ineament i  de l  rappor to  t ra  educaz ione  ed  economia  in  t re  par t i  
                                                
2 Nel saggio Sulla democrazia Robert Dahl dichiarò che i problemi dell’«ordine economico» e 
dell’«educazione dei cittadini», insieme al problema più generale della «globalizzazione» e quello 
particolare della «diversità culturale», rappresentano le quattro sfide fondamentali che attendono le 
attuali società democratiche. R. Dahl, Sulla democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 189.   
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separa te .  Nel la  pr ima proveremo a  inquadrare  s tor icamente  g l i  

e lement i  essenz ia l i  d i  t a le  rappor to  che ,  ne l la  seconda  par te ,  c i  

permet te ranno d i  ind iv iduare  i  t ra t t i  d i  que l l ’educaz ione  

presumibi lmente  p iù  conc i l iab i le  con  la  capac i tà  d i  in iz ia t iva  

economica  en t ro  una  soc ie tà  democra t ica .  La  te rza  par te ,  a l  

cont ra r io ,  ver te rà  su  que l la  forma d i  organizzaz ione  economica  che  

megl io  s i  conforma a l le  cara t te r i s t iche  de l l ’educaz ione  

precedentemente  esamina te .   

  

 

Element i  s tor ic i  de l la  re laz ione  tra  educazione  ed  economia 

 

 

La t rad iz ione  pedagogica  moderna  ha  dedica to  ampi  capi to l i  a l  

t ema de l l ’ in iz ia t iva  economica  in  rappor to  a l l ’educaz ione .  

Genera lmente  i  manual i  c lass ic i  d i  pedagogia  raccogl ievano 

l ’a rgomento  so t to  i l  cap i to lo  «Educaz ione  e  lavoro» ,  i l  qua le  

po teva  fac i lmente  t rovars i  inser i to  in  que l lo  p iù  ampio  in t i to la to  

«Educaz ione  e  soc ie tà» .  Ciò  perché ,  a  par t i re  da l lo  sv i luppo de l la  

soc ie tà  indus t r ia le ,  l a  ques t ione  de l  lavoro  è  d iventa ta  

fondamenta le  per  le  sor t i  de l le  nuove  soc ie tà  che  da  esso  sarebbero  

venute  fuor i ,  ed  ha  f in i to  per  d iventare  i l  p roblema fondamenta le  

su l  p iano  de l le  necess i tà  e  de i  b isogni  fondamenta l i  de l l ’ ind iv iduo 3.  

Inconcepib i le  ne l le  c iv i l tà  c lass iche ,  non  fondate  su l le  leggi  de l  

merca to  come le  in tenderemmo oggi ,  l ’ idea  de l la  funz ione  

educa t iva  de l  lavoro  comincia  ad  a t tes ta rs i  ne l  secolo  de i  lumi;  

ment re  poss iamo far  r i sa l i re  a l  XIX secolo  l ’esp los ione  d i  po l i t iche  
                                                
3 Vedremo, nella seconda parte, come la nozione di lavoro dipende da un immaginario simbolico 
proveniente dal sistema economico industriale, che ha tentato di soffocare economie diverse in cui 
la nozione di lavoro non c’era, se non confusa con quella di industria umana, a indicare la capacità 
umana di procacciarsi i mezzi di sostentamento. 
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educa t ive  naz iona l i  che  hanno  per  ogget to  le  problemat iche  

educa t ive  genera te  da l lo  sv i luppo economico 4.     

Tal i  po l i t iche ,  ne l la  maggior  par te  de i  cas i ,  sono  g iunte  a  

rea l izzare  po l i t iche  d i  «educaz ione  a l  l avoro» ,  f ino  a  generare  i  

p resuppos t i  per  la  nasc i ta  d i  una  «scuola  de l  lavoro» ,  d i  una  

«scuola  a t t iva»  e  d i  una  «pedagogia  economica» .  Da  ques t ’u l t ima,  

c r i s ta l l izza tas i  formalmente  ne l  p r imo dopoguerra ,  avente  per  

ogget to  s ia  un’educaz ione  «per  mezzo» de l l ’economia ,  s ia  

un’educaz ione  «a l l ’economia»,  sono  sor te  le  pedagogie  cos idde t te  

«profess iona l i» ,  comprese  que l le  des t ina te  a l la  formazione  

manager ia le .  Ma gl i  esempi  p iù  loquac i ,  d i  un  des t ino  comune 

de l l ’educaz ione  e  de l l ’economia ,  c i  sono  of fe r t i  da l l ’ in iz ia t iva  

s incronica ,  sovente  in  concorrenza ,  de i  govern i ,  de i  p r iva t i  e  de l le  

grandi  assoc iaz ioni  de i  lavora tor i ,  naz iona l i  e  in te rnaz iona l i ,  vo l te  

a  educare  le  popolaz ion i  a l lo  sv i luppo economico  in  corso .  A uno 

sguardo  d i  ins ieme,  s i  d i rebbe  che  ogni  s ta to ,  da l  p iù  democra t ico  

a l  p iù  d ispot ico ,  ha  dovuto  ada t ta re  a  un  s i s tema economico  uno  

spec i f ico  s i s tema d i  educaz ione ,  p rocedendo  secondo propr i  

cara t te r i s t ic i  o r ien tament i 5.    

                                                
4 Le nostre riflessioni prendono spunto da uno studio classico di educazione comparata di Friedrich 
Schneider riguardante i fattori che influiscono sull’educazione dei popoli: Pedagogia dei popoli, 
Edizioni Paoline, 1967 (tit. originale Triebkräfte der Pädagogik der Völker). In particolare facciamo 
riferimento al capitolo «Influenza dell’economia sulla pedagogia», nel quale l’autore discute il 
nostro problema in una dettagliata sintesi storica, ricostruendo la genealogia degli innumerevoli 
momenti che hanno caratterizzato la storia dei rapporti dell’educazione e dell’economia, dagli 
esperimenti di singoli educatori alle politiche ufficiali dei governi e delle varie associazioni 
politiche. Rimandiamo a tale opera per una più accurata analisi storiografica.     
5 Schneider rappresenta quella posizione che ritiene l’economia solo «uno dei fattori formativi» dei 
popoli, non il principale. Per cui, è vero che a «ogni sistema economico corrisponderebbe un 
determinato sistema educativo», ma siccome «ogni processo economico avrebbe bisogno di lasciare 
qualcosa in eredità alla generazione successiva», e proprio perché la pedagogia diventa «tanto più 
complessa quanto più si complicano le forme della produzione economica», quelle specializzazioni, 
di cui lo sviluppo economico ha bisogno per progredire, non sarebbero possibili «senza forme 
proprie di educazione». Per altri versi, tale considerazione favorirebbe la comprensione della 
sincronia tra i diversi ritmi dei singoli paesi nella costruzione del progresso sociale, nel quale 
avrebbe sì una determinante influenza il modo di organizzazione economica predominante, ma in 
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Sebbene  non  mol te  e  tu t te  s tor icamente  p laus ib i l i ,  sono  var ie  le  

mot ivaz ioni  che  «hanno fa t to  s ì  che  l ’or ien tamento  

de l l ’organizzaz ione  sco las t ica  verso  le  es igenze  economiche  s i  s ia  

rea l izza to  ne i  s ingol i  paes i  in  tempi  e  modi  d ivers i» ,  de te rminando 

la  d ivers i tà  ne l  concepi re  la  re laz ione  de l l ’educaz ione  e  

de l l ’economia ,  e  dunque  la  concre ta  appl icaz ione  de l le  po l i t iche  

educa t ive  dent ro  un  s ingolo  paese  in  rappor to  a l  suo  sv i luppo 

economico .  Ma se  lo  sv i luppo economico  è  senza  dubbio  un  fa t tore  

fondamenta le ,  un’ana l i s i  p iù  a t ten ta  sugger i rebbe  cer tamente  d i  

cercare  a l t r i  fa t to r i  de te rminant i  ne i  p rocess i  po l i t ic i ,  che  tendono 

a  conservare  o  a  modif icare  le  leggi  de l l ’economia  secondo g l i  

in te ress i  de l  momento 6.   

In  genera le  s i  può  d i re  che ,  per  quanto  s ia  fondamenta le  

comprendere  la  re laz ione  t ra  i  fa t to r i  essenz ia lmente  economic i  e  

que l l i  meramente  educa t iv i ,  non s i  dovrebbe  mai  a r r ivare  a l  punto  

d i  r idur re  i l  tu t to  a  una  mera  ques t ione  tecn ica .  « Indicare  i  mot iv i  

economic i  de l lo  sv i luppo de l le  scuole  è  ta lvo l ta  d i f f ic i le ,  perché  

possono essere  coper t i  da  a l t r i  mot iv i» 7,  e  serv i rebbe  a  poco  

cons ta ta r lo ,  po iché  non  è  i l  mot ivo  economico  in  sé  a  generare  

problemi ,  bens ì  i  modi  d i  concepi r lo  ne l l ’ambi to  de l l ’educaz ione ,  a 
                                                                                                                                                            
ciascun paese in modo diverso. «L’economia di ogni paese ha il suo aspetto particolare», osserva 
Schenider, e il «grado di adattamento dell’organizzazione scolastica allo sviluppo economico è 
diverso nei diversi paesi». Op.cit, p 133 
6 «Anche il fattore politico», scrive Schneider, «ha potuto avere la sua importanza per 
l’organizzazione scolastica con la sua considerazione delle esigenze economiche, per esempio nel 
modo con cui lo Stato o i partiti dominanti e più influenti l’hanno ostacolata o resa impossibile, o 
non assicurando i finanziamenti necessari, come facevano spesso i circoli conservatori attaccati alla 
proprietà terriera, oppure rendendoli difficili attraverso una straordinaria, ed in questo caso 
inopportuna, economia, come è accaduto in Francia. Ma è storicamente accertabile anche l’inverso, 
e cioè che la forza dello Stato o meglio della politica si è interessata all’adattamento 
dell’organizzazione scolastica all’economia, come avvenne ad esempio ai tempi dei mercantilisti 
negli Stati assoluti e come è vero per la Russia rivoluzionaria dopo la prima guerra mondiale. Qui 
infatti l’idea della formazione “politecnica” e poi di quella “professionale” faceva parte 
dell’ideologia dominante e queste idee furono poi ampiamente realizzate con mezzi politici».  Op. 
cit., p. 134. 
7 Ibid., p. 139 
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for t ior i  ne l l ’ambi to  d i  un  vas to  proge t to  d i  p rogresso  soc ia le .  Gl i  

es i t i  concre t i  de l l ’evoluz ione  de l l ’economia  nel  suo  rappor to  con  

l ’educaz ione  r i se rvano cer tamente  aspe t t i  raccapr icc ian t i ,  come 

l ’aver  vo lu to  in t rodurre  l ’ in te resse  economico  ne l l ’organizzaz ione  

genera le  de l la  v i ta  educa t iva ;  ma non  meno sconfor tan te  è  no tare  

che  l ’aper tura  verso  lo  sv i luppo economico ,  da  par te  degl i  i s t i tu t i  

sco las t ic i ,  ha  sovente  s ign i f ica to  l ’ampl iamento  de l la  separaz ione  

t ra  teor ia  e  pra t ica ,  a  favore  d i  de te rmina te  teor ie  e  pra t iche  e  a  

scapi to  d i  a l t re .  In  genere ,  que l le  r i forme scolas t iche  « in t raprese  

so t to  la  sp in ta  d i  mot iv i  economic i»  hanno incoraggia to  la  

separaz ione  t ra  le  mater ie  umanis t iche  e  que l le  tecn iche  –  o ,  se  s i  

p re fer i sce ,  sc ienze  de l lo  sp i r i to  e  sc ienze  de l la  na tura  – ,  e  

« indebol i to  quas i  dovunque  la  formazione  che  f inora  e ra  s ta ta  

umanis t ica» ,  c reando i l  mi to  de l l ’a t t iv i tà ,  de l  p ragmat i smo,  e  

facendo de l le  mater ie  non  propr iamente  pra t iche  un  fa l so  oppos to 8.   

S iamo qui  d i  f ron te  a  una  ques t ione  c ruc ia le .  La  tendenza  a  

sopravvalu ta re  le  a r t i  p ra t iche  e  tecn iche  e  a  cont rappor le  a  que l le  

teor iche  è  i l  p r imo r i sch io  che  s i  incont ra  una  vol ta  pos ta  

l ’ impor tanza  de l la  funz ione  educa t iva  de l  lavoro  o  de l le  a t t iv i tà  

pra t iche  in  genera le .  Sebbene  s i  s ia  a f fe rmato  con  cer ta  r i levanza  

so lo  in  epoca  moderna ,  ta le  problema non  è  nuovo.  Genera lmente  lo  

s i  fa  r i sa l i re  a l l ’an t ica  separaz ione  de l le  ab i l i tà  f i s iche  e  

in te l le t tua l i  opera ta  da i  due  maggior i  f i losof i  g rec i ,  P la tone  ed  

Ar is to te le .  Ess i  essenz ia lmente  def in i rono  indegne  le  ab i l i tà  

                                                
8 «Ne furono così particolarmente colpite le materie che sembravano di poca o minor importanza a 
chi si occupava di economia e per la futura vita professionale dello scolaro: per esempio la filosofia 
e le lingue “morte”. In questo atteggiamento influiva anche il fatto, che il filosofo pedagogista 
spagnolo Vaz Ferreira esamina nella sua Logica viva sotto il nome di “false opposizioni”. Questo 
errore, che si sarebbe avuto specialmente nel campo dell’educazione, consiste nel considerare “ciò 
che completa come ciò che contrasta”. Secondo Vaz Ferreira, la storia dei sistemi pedagogici, della 
loro popolarità, della loro caduta e delle loro lotte, è in ogni caso una storia di questa conclusione 
errata». F. Schneider, op. cit., p. 140              
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manual i  e  ind iv iduarono ne l la  v i ta  teore t ica  e  contempla t iva  i l  

mass imo esempio  d i  educaz ione  umana .  Le  a r t i  de l l ’ in te l le t to ,  un i te  

a l le  v i r tù  mora l i  e  a l la  buona  capac i tà  ora tor ia ,  cos t i tu i scono i l  

mass imo esempio  d i  educaz ione  ne l l ’an t ich i tà  greca .  Ta le  idea le  d i  

educaz ione  a t t raversò  in ta t to  l ’epoca  romana  e  i l  Medioevo,  e  

cominciò  a  sgre to la rs i  so lo  quando i  merca t i  s i  apr i rono  verso  i l  

nuovo  mondo  e  sopra t tu t to  so t to  l ’ in f lusso  de l la  r i forma 

pro tes tan te .  «Nei  paes i  p ro tes tan t i  s i  mani fes ta rono  pres to  

condiz ioni  p iù  favorevol i  ad  una  va lu taz ione  pos i t iva  de l le  

occupaz ioni  a t t ive» ,  ebbe  a  sc r ivere  Lamber to  Borghi  ne  

L’educaz ione  e  i  suoi  problemi ,  s t imola to  da l le  ana l i s i  soc io logiche  

d i  Weber  su l  p ro tes tan tes imo e  i l  cap i ta l i smo.  Ai  pr imordi  de l  XVI  

secolo ,  que l l ’ idea le  c lass ico ,  che  addi tava  ne l la  «formazione  

de l l ’ora tore  i l  cu lmine  de l lo  sv i luppo de l la  persona l i tà»9,  non  è  p iù  

i l  model lo  dominante .  S i  è  fa t to  oramai  s t rada  un  conce t to  p iù  

pres t ig ioso  de l l ’a t t iv i tà  produt t iva ,  de l l ’operos i tà ,  que l lo  sp i r i to  d i  

in iz ia t iva  economica  che  Erasmo chiamò Fol l ia ,  f ig l ia  appunto  d i  

Pluto ,  i l  d io  c ieco  de l la  r icchezza 10.  Nel  se icento ,  que l  model lo  

c lass ico  e ra  s ta to  def in i t ivamente  soppian ta to ,  e  re lega to  a l la  s fe ra  

esc lus iva  de l la  re tor ica .  I  reg imi  economic i  de i  s ingol i  paes i  

es igono  oramai  model l i  educa t iv i  p iù  pra t ic i  r i spe t to  a ,  poniamo,  

due  secol i  p r ima.  Una  sc ienza  economica s i  s tava  formando,  una  

cu l tura ,  underground  per  l ’epoca ,  aveva  g ià  prodot to  innumerevol i  

manoscr i t t i  che  t ra t tavano ques t ion i  economiche  da  manuale ,  dando 

cos ì  v i ta ,  a lmeno per  g l i  adde t t i  a i  l avor i ,  a  un’educaz ione  

                                                
9 Lamberto Borghi, L’educazione e i suoi problemi, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1953, p. 81. 
10 A ben considerare le cose, il mercante di Venezia non è l’unica figura a incarnare l’homo 
oeconomicus del XVI secolo. Molteplici sfumature caratterizzano il mercante del Mediterraneo, ma 
anche quello orientale e quello dei Mari del Nord. 
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economica  che  pot rebbe  rappresentare  l ’a rche t ipo  d i  que l la  de l  XX 

secolo 11.  

 Ma,  come è  s ta to  g ià  osserva to ,  è  so lo  ne l  secolo  de i  Lumi  che  

s i  comincia  ad  avere  una  ch iara  v is ione  de l le  funz ioni  educa t ive  de l  

lavoro .  Mentre  g l i  economis t i  s i  c imentano  ne l  cercare  d i  sp iegare  

i l  suo  va lore  su l  p iano  meramente  economico ,  i  f i losof i  s i  dedicano  

ad  e l ic i ta re  i l  suo  s ign i f ica to  ne l l ’educaz ione .  Nasce  perc iò  i l  

d iba t t i to  su l  senso  da  dare  a  un’ idea  d i  educaz ione  a l  l avoro ,  ma 

r inasce  a l  contempo que l lo  su l la  d i f fe renza  t ra  ab i l i tà  in te l le t tua l i  e  

f i s iche .  Borghi  r i fe r i sce  l ’esempio  di  Rousseau ,  che  a l  lavoro  

manuale  confer iva  un’ impor tanza  cos ì  r i levante  per  lo  «sv i luppo 

de l la  mente» ,  a l  punto  da  fan tas t icare  che  un  bambino  educa to  a l  

lavoro ,  ment re  « immagina  d i  essere  un  opera io ,  s ta  d iventando un  

f i losofo»;  e  d i  Froebel  che ,  in f luenza to  contemporaneamente  da  

Rousseau  e  da  Hegel ,  cons idera  i l  l avoro  fondamenta le  ne l la  

cos t ruz ione  de l la  personal i tà ,  l a  cu i  essenza  s ta  ne l la  

«rea l izzaz ione  d i  sé» ,  ne l le  na tura l i  inc l inaz ioni  de l l ’ ind iv iduo  a l  

fa re ,  in  que l la  a t t iv i tà  che  s i  mani fes ta  «pr ima come g ioco  e  po i  

come lavoro»  e  che  dovrebbe  condurre  l ’ ind iv iduo  a l la  sua  

au tonomia 12.  Ma i l  se t tecento  è  anche  i l  seco lo  d i  Pes ta lozz i ,  i  cu i  

cos tan t i  t en ta t iv i  d i  sv i luppare  un’educaz ione  che  guardasse  a l  

lavoro  come forza  reddi t iz ia ,  o l t re  che  educa t iva ,  sono  i l  segno 

ev idente  d i  una  ormai  consol ida ta  cosc ienza  de i  p roblemi  

de l l ’economia  per  l ’educaz ione .  È  sopra t tu t to  ta le  t rad iz ione  

educa t iva ,  in  rappor to  a l la  ques t ione  de l la  funz ione  de l  lavoro  ne l le  

                                                
11 Il caso italiano nella formazione di un ethos oltre che di un ethikos economico non è da 
trascurare. Per una cronologia essenziale dei trattati e degli scritti italiani di economia fino ai 
barlumi del XIX secolo si consulti la raccolta di Scrittori classici italiani di economia politica, in 
cinquanta volumi, curata ed edita da Pietro Custodi nel 1803; un’opera ben  nota a Marx, che ne fa 
scrupoloso uso proprio nel Capitale.  
12 Lamberto Borghi, op. cit, p. 82. 
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p ra t iche  educa t ive ,  che  forn isce  i l  parad igma d i  r i fe r imento  

c lass ico  per  la  maggior  par te  de l le  pedagogie  occ identa l i  de l  XX 

secolo .  Le  teor ie  educa t ive  d i  Rousseau  e  d i  Froebel  rappresentano  

anche  un  punto  d i  r i fe r imento  ne l la  r i f less ione  d i  Dewey,  la  cu i  

f i losof ia  r i su l ta  fondamenta le  sopra t tu t to  perché  inaugura  i l  

d iba t t i to  su l  rappor to  t ra  educaz ione  e  democraz ia .   

La  ques t ione  de l  rappor to  t ra  educaz ione  ed  economia ,  come 

l ’abbiamo cons idera ta  f inora ,  è  una  cos tan te  invar iab i le  de l la  s tor ia  

de l  p rogresso  soc ia le  moderno,  che  ha  cer tamente  le  sue  

cara t te r i s t iche  a  seconda  de l  paese  en t ro  cu i  la  s i  cons idera ,  ma non  

muta  d i  impor tanza  co l  mutare  de l le  forme d i  governo .  I l  t ema de l  

lavoro  ne l l ’educaz ione ,  o  de l le  a t t iv i tà  pra t iche ,  o  ancora  de l le  

«occupaz ioni» ,  come prefer iva  ch iamar le  Dewey,  con  tu t to  c iò  che  

ha  concre tamente  compor ta to  per  la  s t ru t turaz ione  de i  s i s temi  

educa t iv i  ne i  d ivers i  paes i ,  pare  g iunga  ne l  XX secolo  con  la  

medes ima pregnanza  con  cu i  e ra  sor to  c i rca  mezzo  mi l lennio  pr ima;  

so lo ,  non  p iù  inquadra to  in  rappor to  a l le  es igenze  de l le  monarchie ,  

degl i  s ta t i -naz ione  e ,  ne l  mig l iore  de i  cas i ,  de l le  p iccole  

repubbl iche ,  bens ì  con  que l le  de l la  democraz ia .  L’educaz ione  

moderna ,  con  i l  suo  d i lemma de l  lavoro  e  de l l ’economia ,  deve  fa re  

i  cont i ,  ne l  XX secolo  e  sopra t tu t to  a  par t i re  da l  secondo 

dopoguerra ,  con  i l  t ema de l la  democraz ia ,  in tesa  come la  forma d i  

governo  p iù  compat ib i le  s ia  con  le  d inamiche  de l lo  sv i luppo 

economico  capi ta l i s t ico ,  s ia  con  i l  p rogresso  ne l  campo 

de l l ’educaz ione 13.   
                                                
13 È  notoriamente condivisa l’opinione che gli stati nazionalisti, le dittature ed in genere le forme 
dispotiche di governo, non favoriscono ed anzi minacciano lo sviluppo capitalista dell’economia, al 
quale si addice meglio la democrazia che, sebbene comporti delle enormi contraddizioni, garantisce 
superiori livelli di libertà e opportunità. Se ne desume che le società democratiche garantiscono più 
elevati livelli di istruzione, e al contempo li richiedono per potersi perfezionare e mantenere il passo 
con la «crescita» economica. Robert Dahl ha riempito non poche pagine sull’argomento, oltre che 
nell’opera già citata, in Democrazia economica, il Mulino, Bologna, 1989.  



15 
 

 

 

 

 

Caratter is t iche  d i  un’educazione  aperta  a l l ’ in iz iat iva  economica  

 

 

Lentamente ,  ne l  g raduale  sv i luppars i  de l la  soc ie tà  indus t r ia le ,  s i  

è  formato  un  paradigma pedagogico  che  ha  cent ra to  l ’a t tenz ione  

su l la  funz ione  de l  lavoro  ne l le  pra t iche  educa t ive .  L’ana l i s i  d i  t a le  

ques t ione  presuppone  un’osservaz ione  de l la  soc ie tà  ne l  suo  

ins ieme,  de l le  sue  forme d i  o rganizzaz ione  pol i t ica  ed  economica ,  

de l  lavoro  cons idera to  ne l la  sua  funz iona l i tà  soc ia le ,  o l t re  che  per  

le  ab i l i tà  f i s iche  e  in te l le t tua l i  che  sarebbe  in  grado  d i  eserc i tare .  

In  genera le ,  po t remmo di re  con  Dewey che  un’ idea  d i  «educaz ione  

come processo  e  funz ione  soc ia le  non  ha  un  s ign i f ica to  prec iso  

f inché  non  def in iamo i l  t ipo  d i  soc ie tà  che  abbiamo in  mente» 14.  

Una  cosa  è ,  in fa t t i ,  una  soc ie tà  governa ta  da  una  d i t ta tura ,  a l t ro  è  

una  soc ie tà  governa ta  democra t icamente .  Ogni  t ipo  d i  assoc iaz ione  

umana ,  s i  t ra t tasse  anche  d i  una  banda  d i  c r imina l i ,  ha  b isogno d i  

regole  condiv ise  e  s i  fonda  essenz ia lmente  sugl i  « in te ress i  comuni»  

de i  lo ro  membr i .  Tut tav ia ,  ne l le  soc ie tà  d ispot iche i  s ingol i  membr i  

e  i  g ruppi ,  poco  inc l in i  a l  cambiamento ,  tendono a  conservars i  

c iascuno ne i  p ropr i  conf in i ,  a  pro teggers i  e  ad  i so la rs i  da l l ’es te rno ,  

a  raccogl ie rs i  in torno  a  pochi  esc lus iv i  in te ress i ,  r i fuggendo  i l  

l ibero  scambio  de l le  esper ienze  e  c reando cos ì  que l le  condiz ioni  d i  

«s ta t ic i tà»  che  favor iscono  i  r ig id i  s i s temi  educa t iv i  basa t i  su l la  

mera  «disc ip l ina» .  Nel le  soc ie tà  democra t iche ,  a l  cont ra r io ,  s i  

                                                
14 John Dewey, Democrazia ed educazione,….  p. 104 



16 
 

sv i luppano «punt i  p iù  numeros i  e  p iù  var ia t i  d i  in te resse  comune»,  

una  p iù  cons is ten te  «f iduc ia  ne l  r iconosc imento  d i  in te ress i  comuni  

come fa t tore  d i  cont ro l lo  soc ia le»  e  a l  contempo ne l la  « l ibera  

in te raz ione  f ra  i  g ruppi  soc ia l i» .  Esse  sono  aper te  a l  cambiamento  e  

tendono a  un  «cont inuo  r iada t ta rs i  man mano che  vengono 

af f ronta te  nuove  s i tuaz ioni  prodot te  da  svar ia te  re laz ioni» 15.  In  esse  

l ’educaz ione  d iventa  appunto  lo  s t rumento  fondamenta le  de l  

cambiamento .   

Una  ta le  prospe t t iva ,  per  la  funz ione  che  confer i sce  

a l l ’educaz ione  d i  cambiare  la  soc ie tà ,  r ien t ra  in  un’ idea  p iù  vas ta  

d i  educaz ione  soc ia le ,  in  cu i  « la  formazione  ind iv idua le  de l la  

persona  è  insc indib i lmente  congiunta  a l la  sua  formazione  

soc ia le» 16,  ogni  cur r ico lo  e  un i tà  d i  apprendimento ,  ogni  programma 

o  ges to  educa t ivo  dent ro  e  fuor i  la  scuola ,  hanno  un  f ina l i tà  

soc ia le .  In  ques to  parad igma educa t ivo ,  le  occupaz ioni  pra t iche ,  

come ogni  a l t ra  occupaz ione ,  dovrebbero  svolgers i  en t ro  una  

d imens ione  in  cu i  s ia  sempre  poss ib i le ,  per  l ’educando ,  sen t i r s i  

par te  a t t iva  d i  una  co l le t t iv i tà ,  agente  c rea t ivo  e  au tonomo de l  

p rogresso .  I l  l avoro ,  in  ambiente  educa t ivo ,  dovrebbe  essere  svol to  

per  favor i re  la  cooperaz ione  e  la  soc ia l izzaz ione ,  la  «capac i tà  d i  

co l laborare  a l la  c reaz ione  d i  regole  d i  convivenza  comune» 17.   

Cos ì  pos ta ,  l a  ques t ione  c i  pone  d i  f ron te  a  uno  spec i f ico  

in te r roga t ivo :  che  t ipo  d i  educaz ione  è  que l la  che  garan t i sce  la  

poss ib i l i tà  d i  cooperaz ione  e  soc ia l izzaz ione ,  in  cu i  s ia  poss ib i le  

sv i luppare  la  personal i tà  ind iv idua le  e  a l  contempo soc ia le?  È  

ancora  Borghi  a  forn i rc i  una  ch iar i f icaz ione  in  mer i to :  

 

                                                
15 John Dewey, ibid., p. 95 
16 Lamberto Borghi, op. cit., 59 
17 Lamberto Borghi, ibid., 61 
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L ’educaz ione  che  un i s ce  s t r e t t amen te  l a  f o rmaz ione  i nd iv idua l e  a  que l l a  

s o c i a l e  è  que l l a  che  s i  adegua  a l  s u o  conce t t o ,  che  è  a t t a  a  consegu i r e  i l  s uo  

f i ne ,  c i oè  a  da r  v i t a  a  deg l i  uomin i ,  a  de l l e  pe r s one  f o rn i t e  d i  au tonomia  e  

d i  soc i a l i t à ,  i n  un  ne s so  i n sepa rab i l e .  Es sa  è  l a  ve r a  educaz ione  s enza  

agge t t i v i .  Comunemen te ,  a  d i s t i ngue r l a  da  a l t r e  f o rme  d i  educaz ione  che  

meg l io  s i  ch i amerebbe ro  d i  d i s educaz ione ,  e s s a  v i ene  i n t i t o l a t a  “ educaz ione  

democ ra t i c a” 18.  

 

Un’educaz ione  che  contempl i  lo  sv i luppo de l la  capac i tà  d i  

cooperaz ione  e  soc ia l izzaz ione  de l la  persona ,  che  concepisce  le  

a t t iv i tà  pra t iche  come moment i  de l la  sua  formazione  ind iv idua le  e  

soc ia le ,  è  dunque  un’educaz ione  democra t ica .  Sebbene  i l  parad igma 

pedagogico  che  pone  la  p iù  in t ima conness ione  t ra  l ’educaz ione  e  la  

democraz ia ,  e  che  s i  è  maggiormente  a f fe rmato  ne l  XX secolo ,  deve  

mol to  a l l ’opera  d i  Dewey,  so t to  l ’espress ione  «educaz ione  

democra t ica»  s i  po t rebbero  oggi  raccogl ie re  innumerevol i  nomi  e  

in iz ia t ive ,  fuor i  e  dent ro  le  formal i  i s t i tuz ioni  educa t ive ,  e  non  

ra ramente  anche  cont ro  d i  esse .  I  germi  d i  un’educaz ione  

democra t ica  s i  t rovano  g ià  ne l  pens ie ro  pedagogico  c lass ico ,  ne l le  

f i losof ie  de i  r i formator i  e  in  tu t te  que l le  in iz ia t ive  co l le t t ive  che  in  

qua lche  modo hanno auspica to  un  progresso  soc ia le  mediante  

un’educaz ione  cent ra ta  su l  l ibero  sv i luppo de l la  persona l i tà 19.  

Non è  de t to ,  d ’a l t ra  par te ,  che  una  democraz ia  de  jure  garan t i sca  

a l  contempo un’educaz ione  democra t ica  de  fac to ;  ev identemente  

per  la  s tessa  rag ione  per  cu i ,  una  democraz ia ,  pur  favorendo 
                                                
18  Lamberto Borghi, op.cit., p.  61 
19 Gandhi, Tolstoj, Freinet, Paulo Freire, gli italiani Danilo Dolci, Aldo Capitini, Ernesto 
Codignola, Calogero e lo stesso Borghi sono solo alcuni dei nomi che rappresentano la vasta 
esperienza democratica dell’educazione. Per una ricognizione delle scuole democratiche 
disseminate nel mondo, è possibile visionare un elenco completo in Wikipedia, alla voce «List of 
democratic schools». Segnaliamo, inoltre, l’esperienza americana che si raccoglie intorno alla 
struttura di IDEA, Institut of Democratic Education in America, www.democraticeducation.com e la 
rete europea delle scuole democratiche europee  EUDEC, European Democratic Education 
Community, www.eudec.com.   
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l ’uguagl ianza  pol i t ica ,  non  garan t i sce  le  uguagl ianze  economiche .  È  

tu t tav ia  dent ro  una  soc ie tà  democra t icamente  organizza ta  che  s i  

danno,  log icamente ,  le  condiz ioni  mig l ior i  per  un’educaz ione  

democra t ica ,  po iché  so lo  dent ro  una  soc ie tà  democra t ica  è  poss ib i le  

r iconoscere  e  pra t icare  l ’educaz ione  in  genera le  ne l le  sue  p iù  

cara t te r i s t iche  funz ioni  soc ia l i .  C iò  essenz ia lmente  in  v i r tù  d i  que i  

suoi  t ra t t i  d i  mobi l i tà  e  a t t i tud ine  a l  cambiamento ,  d i  in te rscambio  

d i  esper ienze  e  in te ress i ,  che  la  rendono aper ta  a l  p rogresso ,  come 

s i  ev ince  a l l ’ inc i rca  da l la  l inea  d i  pens ie ro  d i  Dewey.  

 
S u l  p i a n o  e d u c a t i v o  n o t i a m o  p r i m a  d i  t u t t o  c h e  l a  r e a l i z z a z i o n e  d i  u n a  

f o rma  d i  v i t a  s oc i a l e  ne l l a  qua l e  g l i  i n t e r e s s i  s i  compene t r ano  a  v i cenda ,  e  

i n  cu i  v ivo  è  i l  s enso  de l  p rog re s so  d i  r i ada t t amen to ,  r ende  una  comun i t à  

democ ra t i c a  p iù  i n t e r e s sa t a  d i  quan to  non  abb i ano  r ag ione  d i  e s s e r l o  l e  a l t r e  

comun i t à  i n  un ’educaz ione  de l i be r a t a  e  s i s t ema t i ca .  La  devoz ione  de l l a  

democ raz i a  a l l ’ educaz ione  è  ben  no t a  […]  v i  è  una  sp i egaz ione  […]  U n a  

democ raz i a  è  qua l cosa  d i  p iù  d i  una  f o rma  d i  gove rno .  È  p r ima  d i  t u t t o  un  

t i po  d i  v i t a  a s soc i a t a ,  d i  e spe r i enza  con t i nuamen te  comun ican t e .  

L ’e s t ens ione  ne l l o  spaz io  d i  i nd iv idu i  c he  pa r t e c ipano  a  un  i n t e r e s se  i n  t a l  

gu i s a  che  ognuno  deve  r i f e r i r e  l a  sua  az ione  a  que l l a  deg l i  a l t r i  e  

cons ide r a r e  que l l a  deg l i  a l t r i  p e r  da r e  un  mo t ivo  e  una  d i r ez ione  a l l a  

p rop r i a ,  equ iva l e  a l l ’ abba t t imen to  d i  que l l e  ba r r i e r e  d i  r a zza  e  d i  t e r r i t o r i o  

naz iona l e  che  imped ivano  ag l i  uomin i  d i  cog l i e r e  i l  p i eno  s i gn i f i c a to  de l l e  

l o ro  a t t i v i t à 20.  

 

Dewey aveva  in  mente  la  soc ie tà  amer icana  degl i  anni  ’20 ,  che  

poteva  vantare  quas i  un  secolo  e  mezzo  d i  democraz ia  e  la  cu i  

s tor ia  democra t ica  co inc ide  con  la  s tor ia  de l  p iù  rap ido  e  

produt t ivo  sv i luppo indus t r ia le  de l  mondo.  Come abbiamo g ià  

so t to l inea to ,  è  op in ione  la rgamente  condiv isa  che  la  democraz ia  

                                                
20 John Dewey, op. cit., p.  95 
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favor isca  i l  s i s tema de l  cap i ta l i smo,  po iché  g l i  s ta t i  democra t ic i  s i  

sv i luppano in  v i r tù  de l l ’aper tura  ag l i  scambi  su  d ivers i  l ive l l i ,  s i  

a l imentano  de l le  re laz ioni  in te rnaz iona l i ,  d i  cu i  i l  cap i ta l i smo pure  

ha  b isogno per  sv i luppars i .  Diventa  dunque  necessar io ,  in  

educaz ione ,  conf rontars i  con  le  innumerevol i  poss ib i l i tà  e  

cont raddiz ioni  d i  una  ta le  democra t ica  soc ie tà  cap i ta l i s ta ;  d iventa  

impor tan te  provvedere  a  un  s i s tema educa t ivo  e  format ivo  capace  d i  

forn i re  a i  c i t tad in i ,  ne l le  var ie  fas i  de l  lo ro  processo  educa t ivo ,  

tu t to  i l  necessar io ,  teor ico  e  pra t ico ,  perché  possano  soddis fa re  

contemporaneamente  i l  b i sogno d i  sos ten tamento  e  que l lo  d i  

i s t ruz ione  su  tu t t i  i  p ian i .  Secondo Dewey,  so lo  quando 

l ’educaz ione  avrà  def in i t ivamente  in t ro ie t ta to  una  ta le  es igenza ,  s i  

darà  anche  la  concre ta  e f f ic ienza  soc ia le  tendenzia lmente  

auspicabi le  in  un  reg ime democra t ico .   

 
T rado t t a  i n  s cop i  spec i f i c i ,  l ’ e f f i c i enza  soc i a l e  imp l i ca  i l  po s se s so  d i  una  

«co s c i en za»  de i  f r u t t i  d e l l ’ i ndus t r i a  umana  e  ne  denunc i a  l ’ impor t anza .  La  

gen t e  non  può  v ive r e  s enza  i  mezz i  d i  su s s i s t enza ;  i  mod i  i n  cu i  ques t i  sono  

imp iega t i  e  consuma t i  hanno  una  p ro f onda  i n f l uenza  su l l e  r e l a z ion i  de l l e  

pe r sone  f r a  l o ro  [ …]  N e s s u n  p i a n o  d i  e d u c a z i o n e  p u ò  t r a s c u r a r e  q u es t e  

cons ide r az ion i  f ondamen ta l i  […]  Co l  t r a smu ta r s i  de l l a  soc i e t à  da  

o l i ga r ch i ca  i n  democ ra t i c a  appa re  na tu r a l e  che  r i su l t a t o  va l i do  

de l l ’ educaz ione  debba  e s se r e  cons ide r a t a  l a  c ap ac i t à  d i  f a r s i  

e conomicamen te  s t r ada  ne l  mondo  e  d i  ammin i s t r a r e  u t i lmen t e  l e  r i so r s e  

e conomiche  i nvece  che  adope ra r l e  so lo  pe r  s f a r zo  e  l u s so 21.  

 

Ta l i  cons ideraz ioni ,  a  ben  vedere ,  ra f forzano in  d iscre ta  

proporz ione  la  nos t ra  tes i  p r inc ipa le ,  che  ora  r i formuleremmo ne l  

modo seguente .  Tanto  una  soc ie tà  sempl ice  quanto  una  soc ie tà  

complessa  è  s t ru t tura ta  su l la  base  d i  un  ord ine  na tura le  de i  b isogni  
                                                
21 John Dewey, ibid., p. 129 
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e  uno  s imbol ico ,  soc ia le  o ,  se  s i  p refer i sce ,  cu l tura le ;  l ’ord ine  

na tura le  segue  d inamiche  b io logiche  cont inue  che ,  per  quan to  

modif icabi l i  ne l  corso  de l la  v i ta  de l l ’ ind iv iduo ,  res tano  immutabi l i  

per  l ’evoluz ione  de l la  spec ie .  Ta l i  d inamiche  a t tes tano  ch iaramente  

che  i l  regno an imale ,  in  un  regolare  reg ime b io logico ,  senza  avere  

pre l iminarmente  soddis fa t to  a lcuni  b isogni  fondamenta l i  non  è  in  

grado  d i  soddis fa rne  a l t r i .  Ne  der iva  che ,  immedia tamente  p iù  

coessenz ia le  a i  b i sogni  e lementar i ,  sa rà  que l  b i sogno i l  cu i  

soddis fac imento  favor i rà  in  sens ib i le  proporz ione  i l  lo ro  

soddis fac imento .  In  paro le  povere ,  per  soddis fa re  i l  b i sogno d i  

nu t r i r s i  occorre  procurars i  i  mezz i  d i  sos ten tamento ;  per  procuras i  i  

mezz i  d i  sos ten tamento  b isogna  dars i  da  fa re .  Scopr iamo cos ì  i l  

l a to  a t t ivo  de l  b isogno ,  d i  so l i to  concepi to  so lo  come mancanza,  

scopr iamo c ioè  l ’ i s t in to .  Le  a t t iv i tà  e  le  in iz ia t ive  in t raprese  per  

soddis fa re  un  b isogno fondamenta le  sono  i l  r iempimento  d i  una  

mancanza ,  ma rappresentano  anche  la  r i spos ta  a t t iva  

de l l ’organismo,  e  qu indi  sono esse  s tesse  fondamenta l i ,  da  

annoverars i  t ra  g l i  spontane i  «f ru t t i  de l l ’ indus t r ia  umana» .  Ora ,  in  

un  model lo  d i  soc ie tà  complessa ,  qua le  que l lo  che  è  venuto  fuor i  

con  lo  sv i luppo capi ta l i s ta  de l l ’economia ,  i l  b i sogno d i  p rocurars i  i  

mezz i  d i  sos ten tamento  t rova  i l  suo  coronamento  ne l  b i sogno 

a l t re t tan to  essenz ia le  d i  educaz ione  e  ne l  suo  i s t in to  cor re la t ivo .  

L’ i s t ruz ione  e  la  cu l tura  non  sarebbero  punto  so lo  c ibo  per  la  

mente ,  ma s t rument i  e  ab i l i tà  che  favor iscono e  potenz iano  que l le  

misure  necessar ie  a  procurars i  i  mezz i  d i  suss i s tenza .  Esse  

potenz iano  le  capac i tà  d i  sos ten tamento  ne l la  misura  in  cu i  sono  

or ien ta te  verso  i l  lo ro  sv i luppo.   

Per  a l t r i  vers i ,  una  s incronia  t ra  es igenze  economiche  e  b isogni  

educa t iv i  ne l la  prospe t t iva  d i  un  un’educaz ione  democra t ica  
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c reerebbe  anche  le  condiz ioni  o t t imal i  per  «e l iminare  d i  fa t to  e  non  

so lamente  a  paro le  le  ineguagl ianze  economiche» 22.  È  dent ro  un  ta le  

nesso  s i s temico  t ra  educaz ione  ed  economia  che  un  progresso  

soc ia le  r i su l te rà ,  dunque ,  a l tamente  a t tendib i le .  Ma su  ques to  

l ive l lo  d i  r i f less ione ,  le  cons ideraz ioni  d i  Dewey presentano  

ev ident i  l imi t i .  Se  da  una  par te ,  in fa t t i ,  Dewey r iconosce  

l ’ impor tanza  de l l ’economia  ne l l ’educaz ione  e  dunque  d i  

un’educaz ione  a l l ’economia ,  da l l ’a l t ra  non  esamina  i l  t ipo  d i  

economia  che  megl io  s i  p res ta  a l l ’educaz ione  (par la  so lo  in  te rmini  

gener ic i  d i  « indus t r ia») ,  né  accenna  a l la  min ima poss ib i l i tà  d i  una  

educaz ione  che  sv i luppi ,  ad  esempio ,  un’e t ica  economica ,  t ema a  

no i  cos ì  caro  oggig iorno 23.  Nel la  nos t ra  prospe t t iva ,  se  le  

d isuguagl ianze  economiche  sono  essenz ia lmente  e f fe t t i  de l  

cap i ta l i smo,  un’educaz ione  democra t ica  dovrebbe  provvedere  a  

c reare  le  condiz ioni  d i  un’economia  p iù  compat ib i le  con  la  

democraz ia ;  in  a l t re  paro le ,  dovrebbe  provvedere  a  favor i re  que i  

p rocess i  economic i  che  a  lo ro  vol ta  favor i rebbero  i l  p rogresso  

verso  una  democraz ia  de  fac to .  Se  la  democraz ia  s i  è  sv i luppata  con  

i l  cap i ta l i smo,  t i rando l ’economia  fuor i  da i  l imi t i  impos t i  negl i  

s ta t i -naz ione ,  l ’educaz ione  democra t ica ,  ins i s tendo  su l l ’ impor tanza  

de l l ’economia  per  la  c resc i ta  e  i  p rocess i  d i  formazione  

de l l ’ ind iv iduo ,  rag ionando su l le  forme al t re  d i  economia  per  la  

formazione  s tessa  de l la  soc ie tà ,  po t rebbe  anche  t i ra r  fuor i  

l ’economia  da l  p redominante  model lo  capi ta l i s ta ,  o  a lmeno da  

que l le  sue  fa l le  indes idera te .  È  su  ta l i  punt i  che  occorrerà  

sof fe rmars i  ne l le  pagine  res tan t i .     

 
                                                
22 John Dewy, op.cit., p. 107 
23 Sotto questo aspetto, la filosofia dell’educazione di Dewey si presterebbe molto facilmente 
all’accusa di conformarsi al sistema della democrazia americana senza metterne concretamente in 
discussione le contraddizioni derivanti dall’impianto capitalistico su cui è fondato.   
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Caratter is t iche  d i  un’economia aperta  a  una educazione  

democrat ica  

 

 

In iz iamo con  un  pa io  d i  cons ideraz ioni  pre l iminar i :  1 )  lo  

sv i luppo indus t r ia le  ha  s ign i f ica to  un  modo d i  organizzaz ione  

economica  def in i to  capi ta l i smo che ,  ne l l ’ immaginar io  comune,  

appare  ed  è  apparso  come i l  model lo  preva len te  ed  i l  so lo  poss ib i le ,  

ma non  sempre  come i l  p iù  fe l ice  e  vantaggioso  per  i l  p rogresso  de  

fac to  del la  democraz ia ;  2 )  tendenzia lmente  la  democraz ia  è  

cons idera ta  la  mig l iore  forma d i  governo  e  la  p iù  compat ib i le  con  

le  es igenze  de l  model lo  d i  sv i luppo economico  capi ta l i s ta ,  

nonos tan te  s ia  p iena  d i  que l le  cont raddiz ioni  che  esso  

inevi tab i lmente  produce ,  le  cos idde t te  «d isuguagl ianze  

economiche» .  Da  ques te  due  cons ideraz ioni  ne  der iva  in  maniera  

de l  tu t to  consequenzia le  una  te rza :  se  la  democraz ia  è  la  forma 

migl iore  d i  governo ,  i l  capi ta l i smo non è  necessar iamente  la  forma 

migl iore  d i  organizzaz ione  economica  de l la  democraz ia  e ,  a  

for t io r i ,  non  lo  sarebbe  per  un’educaz ione  democrat ica .  E  s iamo 

a l la  nos t ra  ques t ione  pr inc ipa le :  che  t ipo  d i  o rganizzaz ione  

economica  sarebbe ,  dunque ,  p iù  per t inente  a  un’educaz ione  

democra t ica?  

Pr ima d i  r i spondere  a  ta le  domanda ,  conviene  sof fe rmars i  

b revemente  su l  s ign i f ica to  d i  te rmini  come capi ta l i smo  e  sv i luppo 

indus tr ia le  da  un  punto  d i  v i s ta  s tor ico .   
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In  Civ i l tà  mater ia le ,  economia  e  capi ta l i smo,  XV-XVII I  secolo 24,  

Fernand Braudel  osservò  che  l ’uso  de l la  paro la  capi ta l i smo  è  

«mol to  recente»  r i spe t to  a l l ’evoluz ione  rea le  d i  c iò  che  per  essa  s i  

in tende .  È  so lo  ne l  XX secolo  che  en t ra  in  scena  «come l ’an tonimo 

na tura le  d i  soc ia l i smo»,  in t rodot ta  «negl i  ambient i  sc ien t i f ic i  con  i l  

l ib ro  ec la tan te  d i  W.  Sombar t ,  Capi ta l i smo moderno  (p r ima 

ed iz ione ,  1902)» .  Pr ima d i  a l lo ra ,  s i  t rovano ra r i  cas i  de l l ’uso  d i  

ta le  espress ione .  Proudhon ne  fa  un  uso  sa l tuar io  e  Marx ,  che  lo  

ignora  a lmeno f ino  a l  «1867»,  non  la  usa  a f fa t to  ne l le  sue  ana l i s i  

de l  Capi ta le .  Sarà  la  le t te ra tura  marxis ta  a  def in i re  capi ta l i smo  c iò  

che  Marx  aveva  ch iamato  «era  capi ta l i s ta» 25.  P iù  remoto  r i su l ta  

l ’uso  de l la  paro la  capi ta le .  Di  der ivaz ione  la t ina ,  «caput ,  l a  tes ta» ,  

t ra  i l  XII  e  i l  XII I  secolo  è  g ià  cor ren temente  u t i l izza ta  ne l  suo  

pol iva len te  s ign i f ica to  moderno ,  «matura» ,  a lmeno in  I ta l ia ,  «ne l  

senso  de l  cap i ta le  d i  una  soc ie tà  commerc ia le  [marchande]» 26.  Ciò  

t roverebbe  conferma anche  ne l la  v is ione  d i  Marx ,  i l  qua le  ind iv idua  

ne l  XVI  secolo  g l i  « in iz i»  de l l ’e ra  cap i ta l i s ta  in  genera le ,  ma i  suoi  

pr imiss imi  bagl ior i  ne l le  «c i t tà  i ta l iane  de l  Medioevo» 27.  Ma non  

meno s igni f ica t ivo  è  i l  des t ino  de l la  paro la  indus tr ia .  Ta le  paro la ,  

sc r ive  Braudel ,  «s i  sbrogl ia  d i f f ic i lmente  da l  suo  senso  an t ico :  

lavoro ,  a t t iv i tà ,  ab i l i tà»  e  c i  impiegherà  a lcuni  secol i  p r ima d i  

a r r ivare  ad  assumere  i l  s ign i f ica to  che  le  s i  confer i sce  oggi .  Come 

s inonimo d i  «ar te ,  mani fa t tura ,  fabbr ica»  comincia  ad  a f facc ia rs i  

ne l  XVIII  secolo ,  e  non  ovunque .  Sol tan to  ne l  XIX secolo  fa rà  i l  

suo  debut to  uf f ic ia le  con  un  s ign i f ica to  de l  tu t to  t rasmuta to ,  o ramai  

                                                
24 Traduco i brani citati di questa opera traendoli direttamente dalla sua versione originale francese, 
Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, Librairie Armand Colin 1979, 
con riferimento al secondo volume, Les jeux de l’échange.   
25 Fernand Braudel, ibid., p. 202 
26 Ibid., p. 269 
27 Ibid., p. 278 
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t endente  a  ind icare  la  «grande  indus t r ia» . 28 È  sopra t tu t to  la  

metamorfos i  s tor ica  d i  ques ta  paro la  a  in te ressare  qui ,  po iché  essa  

s i  confonde  con  la  s tor ia  de l  conce t to  d i  lavoro .  I l  s ign i f ica to  

a rca ico  d i  indus t r ia ,  des ignante  le  capac i tà  umane  d i  indus t r ia rs i ,  i l  

p iù  de l le  vo l te  un’a t t iv i tà  ind ipendente ,  cede  i l  pos to  a l  s ign i f ica to  

moderno  des ignante  la  grande  indus t r ia ,  en t ro  cu i  nasce  i l  l avoro  

dipendente ,  l a  sua  noz ione  e  i l  suo  cor re la t ivo  empir ico .  Ma 

andiamo per  grad i .  

Le  d isuguagl ianze  economiche ,  inevi tab i lmente  prodot te  

da l l ’economia  capi ta l i s ta  s in  da l le  sue  or ig in i ,  non  sono  scomparse  

ne l le  soc ie tà  democra t iche  de l  XX secolo .  Anzi ,  esse  s i  sono  

r iprodot te  in  modo tan to  preoccupante  da  des ta re  l ’a t tenz ione  degl i  

economis t i ,  sopra t tu t to  ne l l ’u l t imo t ren tennio ,  su i  suoi  aspe t t i  e t ic i  

e  mora l i 29.  Per  a l t r i  vers i ,  esse  hanno s t imola to  forze  ed  energ ie  

co l le t t ive  verso  la  sper imentaz ione  d i  forme al t re  di  economia  che  

sembrano  recuperare  i l  s ign i f ica to  or ig inar io  de l la  noz ione  d i  

indus t r ia  ed  assumere  concre tamente  le  regole  democra t iche  

ne l l ’organizzaz ione  in te rna  de l le  r i sorse  umane.  Ci  r i fe r iamo qui  

a l l ’economia  coopera t iva  in  genera le ,  ma sopra t tu t to  a  que l la  che  s i  

usa  ormai  ch iamare  «economia  e t ica» .  Ta le  economia  ha  

conquis ta to  i l  mondo de l la  f inanza  con  la  log ica  de l  «microcredi to  

su l la  f iduc ia» ,  tan to  che  s i  è  a r r iva t i  a  par la re  d i  «r ivo luz ione  de l  

microcredi to» .  Essa  comprende  una  svar ia ta  gamma d i  in iz ia t ive  

economiche  accomunate  da  a lcuni  requis i t i  che  sembrano 

co inc idere  con  que l l i  ausp icabi l i  in  una  educaz ione  democra t ica ,  e  

rappresenta  la  cont inu i tà  s tor ica  con  que l le  forme d i  organizzaz ione  

economica  su l le  qua l i  l e  ca tegor ie  economiche  precedentemente  
                                                
28 Ibid., p. 348 
29 Pensiamo soprattutto alle analisi di Amartya K. Sen raccolte nel testo Etica ed economia, Laterza, 
Roma-Bari, 2006;  e a quelle di Barrington Moore jr. confluite nel testo Gli aspetti morali 
dell’economia, Edizioni di Comunità, Torino, 1999. 
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esamina te  hanno appunto  preva lso  ne l l ’ immaginar io  comune.  Ta l i  

forme d i  organizzaz ione  economica ,  ind iv idua l i  e  co l le t t ive ,  d i  

mutuo  scambio  d i  lavoro  e  d i  idee ,  cor r i spondono a  que l le  che ,  

p recedent i  l ’espans ione  indus t r ia le ,  da  essa  inevi tab i lmente  

cont ras ta te  e  da  a lcuni  grandi  nomi  r i so lu tamente  d isprezza te  

(Engels  le  def in iva  «soc ia l i smo u topico») ,  non  smisero  d i  

sv i luppars i  para l le lamente ,  quas i  su  un’a l t ra  l inea  de l  tempo,  

g iungendo f ino  a i  nos t r i  g iorn i  in  forme p iù  evolu te  e  progredi te 30.  

La  loro  s tor ia ,  anz i ,  met te rebbe ,  in  d iscuss ione  i l  mi to  de l la  grande  

indus t r ia ,  l a  v is ione  comunemente  condiv isa  che  i l  mondo s ia  in  

preva lenza  cara t te r izza to  da  una  macro-organizzaz ione  economica  

fondata  su l  « lavoro  sa la r ia to» .  Ta le  i l  punto  d i  v is ta  d i  Mar ia  

Nowak,  secondo cu i  l ’ immagine  d i  una  supremazia  de l la  grande  

indus t r ia  è  so lo  un’« i l lus ione»  f ra  le  tan te .  La  rea l tà  de i  fa t t i  r ive la  

invece  che  « l ’economia  de i  paes i  sv i luppat i  non  è  mai  s ta ta  a  

preva lenza  indus t r ia le ,  e  lo  è  ancor  meno oggi» 31.  La  maggior  par te  

de i  g randi  p less i  indus t r ia l i  che  hanno cara t te r izza to  lo  sv i luppo 

capi ta l i s ta  sono  s ta t i  smante l la t i ,  « l ’ indus t r ia  è  ind ie t reggia ta  a  

favore  de i  se rv iz i»  e  l ’economia  s i  a f f ida  ormai  a  merca t i  

«maggiormente  d ivers i f ica t i»  che  de l imi tano  funz ioni  d i f fe ren t i  

de l l ’ ind iv iduo  ne i  p rocess i  p rodut t iv i  e  d i  scambio32.  I l  d i scorso  

non  va le  meno ne i  paes i  in  v ia  d i  sv i luppo,  dove  l ’ indus t r ia ,  f io r i ta  

da l la  «de loca l izzaz ione»  d i  que l la  de i  paes i  occ identa l i ,  non  ha  

                                                
30 La bibliografia sull’argomento è naturalmente molto vasta. In questo contesto abbiamo presente 
le ricerche di Karl Polanyi sulle economie di mutuo soccorso in La grande trasformazione, Einaudi, 
Torino, 2000, le osservazioni di Robert Dahl sulle imprese cooperative democraticamente 
autogovernate nel già citato Democrazia economica, ma soprattutto quelle di Maria Nowak 
incentrate sulle attuali esperienze di economia cooperativa nei paesi in via di sviluppo a partire 
dall’esperienza del microcredito etico promossa da Yunus Mohammed nella regione bengalese di 
Chittagong e raccolte nel testo Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito. 
Einaudi, Torino, 2002.        
31 Maria Nowak, op. cit., p. 5 
32 Maria Nowak, ibid., p. 6 
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impedi to  che  i l  l avoro  ind ipendente ,  sebbene  non  uf f ic ia lmente  

r iconosc iu to ,  cont inuasse  a  «res ta re  la  forma dominante  d i  

o rganizzaz ione  economica» .  Un esempio  per  tu t t i  è  da to  da l la  

s i tuaz ione  de l la  popolosa  Cina ,  dove  la  «s t ragrande  maggioranza  

de l la  popolaz ione ,  […] s ia  rura le  che  urbana ,  v ive  d i  lavoro  

ind ipendente» .  In  genera le ,  secondo Nowak,  la  cos t ruz ione  de l  mi to  

de l la  grande  indus t r ia  e  de l  lavoro  sa la r ia to  d ipende  da «pr inc ip i  

asso lu tamente  e tnocent r ic i»  e labora t i  da  persone ,  «pera l t ro  d i  

g rande  cara tura» ,  in f luenza t i  da l  «sogno pos tbe l l ico  de l  wel fare  

s ta te»,  che  hanno «sempl icemente  occul ta to  la  s i tuaz ione  de l la  

grande  maggioranza  de l la  popolaz ione  mondia le ,  c ioè  degl i  uomini  

e  de l le  donne  che  v ivono d i  lavoro  ind ipendente» 33.  Ma s iamo ormai  

usc i t i  da  ta le  incantes imo,  da l  «cuore  de l la  Rivoluz ione  

indus t r ia le»  e  non  res ta  che  a f f idarc i  a  «model l i  a l te rna t iv i  in  

grado  d i  combinare  la  conoscenza ,  la  c rea t iv i tà  e  l ’au tonomia»34.  

Come s i  vede ,  l ’a l te rna t iva  che  pone  r imedio  a l le  d iseguagl ianze  

economiche  guarda  a l la  conoscenza  come a  un  da to  ormai  acquis i to .  

Non c i  d i lungheremo u l te r iormente  su l la  ques t ione .  Ci  res ta  ora  

so lo  da  t ra t teggiare ,  sommar iamente ,  alcuni  deg l i  aspe t t i  d i s t in t iv i  

d i  un’organizzaz ione  economica  p iù  compat ib i le  con  un’educaz ione  

democra t ica  e  qu indi  con  una  soc ie tà  governa ta  da  una  democraz ia  

de  fac to .   

P r ima d i  tu t to  è  da  so t to l ineare  i l  va lore  de l l ’ in i z ia t iva  

economica  ind ipendente  in  luogo de l  lavoro  sa la r ia to .  Essa  impl ica  

la  cen t ra l i tà  de l l ’ ind iv iduo ,  de l la  sua  c rea t iv i tà  e  au tonomia  ne i  

p rocess i  d i  p roduzione  necessar i  a l  sos ten tamento,  fa t tor i  cos ì  

a l tamente  r ich ies t i  anche  ne i  p rocess i  educa t iv i .  Per tan to  

def in i remmo in iz ia t iva  economica  que l l ’ ins ieme de l le  capac i tà  
                                                
33 Maria Nowak, ibid., p. 8  
34 Maria Nowak, ibid., p. 9 
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umane  d i  e laborare  e  implementare  un  proget to  d i  na tura  

produt t iva ,  l ’au tonomia  ne l  p rocurars i  i  mezz i  d i  sos ten tamento  e  

ne l l ’organizzare  teor icamente  e  pra t icamente  la  propr ia  condiz ione  

d i  suss i s tenza  dent ro  una  soc ie tà  complessa ,  senza  che  c iò  impl ich i  

necessar iamente  l ’essere  padrone  o  d ipendente  in  una  spec i f ica  

a t t iv i tà  economica .  Essa  può  t rovare  p ieno  soddis fac imento  dent ro  

un  model lo  educa t ivo  che  r iponga  ne l l ’au tonomia  de l la  persona ,  

ne l le  sue  ab i l i tà  teore t iche  e  pra t iche,  i l  suo  scopo pr inc ipa le ,  e  s ia  

capace  d i  r i tag l ia re  le  g ius te  a t t iv i tà  per  adempier lo .   

In  secondo luogo,  è  da  ev idenz iare  la  base  cooperat iva ,  

fondamento  de l l ’equi tà  ne l la  d is t r ibuz ione  de l le  r i sorse  e  ne l la  

par tec ipaz ione  a l le  dec is ion i ,  nonché de l le  ind ispensabi l i  p ra t iche  

d i  soc ia l izzaz ione  tan to  ne l la  produzione  d i  beni  quanto  

ne l l ’e rogaz ione  d i  se rv iz i .  S tor ica  concorren te  de l la  concorrenza ,  

ne l  suo  rea le  s ign i f ica to ,  la  cooperaz ione  supera  i l  model lo  

de l l ’organizzaz ione  in te rna  ver t ica le  e  de l la  leadersh ip ,  

va lor izzando lo  sv i luppo de l le  persona l i tà ,  s t imolando i  cara t te r i  

meno a t t iv i  e  moderando g l i  egoismi  e  g l i  egocent r i smi  t roppo 

accentua t i .  Niente  d i  d iverso  da  c iò  che  s i  des idererebbe  in  ogni  

buona  educaz ione  democra t ica .    

Ino l t re ,  l ’organizzaz ione  e t ica  de l l ’economia  è  l ’es i to  

de l l ’assunz ione  e  de l  r i spe t to  d i  que l  p r inc ip io  che  p iù  la  d is t ingue  

da l l ’economia  c lass ica :  i l  p r inc ip io  de l la  f iduc ia ,  in  v i r tù  de l  qua le  

i l  fa t to re  de l la  r icchezza  mater ia le  è  soppian ta to  da  que l lo  de l la  

r icchezza  mora le .  Benin teso ,  l ’economia  e t ica  non  r inuncia  a  

un’economia  d i  merca to  e  f inanz iar ia .  In  essa ,  tu t tav ia ,  non  è  la  

propr ie tà  pr iva ta ,  o  i l  cap i ta le ,  o  ancora  i l  denaro  de l la  persona  a  

garant i re  i l  buon es i to  de i  t ras fe r iment i  d i  r i sorse  f inanz iare  da  

a lcuni  sogget t i  ad  a l t r i :  i l  c r i te r io  fondamenta le  non  è  p iù  la  
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condiz ione  economica ,  bens ì  la  d ispos iz ione  e t ica  e  mora le ,  ovvero  

la  d isponib i l i tà  a  r i spe t ta re  un  pa t to  basa to  su l la  f iduc ia .  Ta l i  i  

p r inc ip i  degl i  s ta tu t i  de l le  banche  e t iche  sparse  ne l  mondo.  E  non  è  

forse  l ’accordare  f iduc ia  un  a t to  ind ispensabi le ,  spec ie  su l  p iano  

de l le  mot ivaz ioni ,  in  ogni  processo  educa t ivo? Non è  forse  su l la  

f iduc ia  che  s i  fondano i  p rocess i  d i  rappresentanza  dent ro  un  

s i s tema democra t ico?  La  f iduc ia ,  invero ,  è  a l la  base  d i  ogni  s i s tema 

soc ia le ,  po iché  senza  un  cer to  grado  d i  f iduc ia  rec iproca  

d i f f ic i lmente  g l i  ind iv idui  sa rebbero  in  grado  di  dars i  una  

qua lunque  forma d i  o rganizzaz ione .  Ta le  c r i te r io  de l la  f iduc ia  è  

ino l t re  ra f forza to  da  una  idea  d i  base  d i  condiv is ione  d i  r i sorse  e  

s t rument i ,  f ino  a l la  cos t ruz ione  d i  fondi  co l le t t iv i  d i  sos tegno .  S i  

tenga  conto  che  la  maggior  par te  de i  p roge t t i  d i  economia  e t ica  s i  

sono  rea l izza t i  in  te r r i to r i  con  enormi  tass i  d i  pover tà .  Ma propr io  

in  ques t i  t e r r i to r i  s i  è  t rova ta  p iù  sa lda  la  mot ivaz ione  ne l le  

persone  d i  par tec ipare  con  le  propr ie  capac i tà  e  le  propr ie  r i sorse  a  

un’ impresa  comune.  Ciò  ha  c rea to  una  d imens ione  d i  f iduc ia  e  d i  

r i spe t to  rec iproco  t ra  i  par tec ipant i ,  nonché  un  senso  genera le  d i  

s icurezza  soc ia le .  Non sarebbe  a l tamente  auspicabi le  che  anche  

dent ro  le  scuole  s i  formasse  ta le  d imens ione  par tec ipa t iva  fondata  

su l la  f iduc ia  rec iproca?  Non sarebbe  appunto  auspicabi le  che  

l ’educaz ione  soc ia le  o  i l  p rogresso  in  genera le  s i  fondasse  su l la  

f iduc ia  e  la  par tec ipaz ione ,  e  non  su l la  d i f f idenza  e  la  separaz ione?    

Un u l te r iore  e lemento  fondamenta le  da  so t to l ineare  è  l ’ev idenza  

che  ta l i  forme d i  organizzaz ione  economica  producono 

inevi tab i lmente  a t t i tud in i  ind iv idua l i  e  co l le t t ive  nonvio len te ,  

mot ivano  le  persone  a  ges t i re  e  mediare  i  conf l i t t i  con  i  metodi  

de l la  nonvio lenza ,  c iò  che  megl io  s i  addice  a  una  educaz ione  



29 
 

democra t ica  se ,  come sos teneva  Bobbio ,  la  nonvio lenza  è  «un  

a l la rgamento  e  approfondimento  de l la  democraz ia» 35.   

Un e lemento ,  in f ine ,  che  non  s i  può  t rascurare  d i  por re  in  r i l ievo  

r iguarda  i l  ruo lo  de l la  donna .  In  economia  e t ica  s i  è  rag iona to  

pressappoco  ne l  modo seguente :  in  una  condiz ione  d i  es t rema 

pover tà ,  a l  d i  so t to  de l la  sogl ia  de l la  sopravvivenza ,  un  uomo 

sarebbe  capace  d i  d ivorare  un  suo  f ig l io  pur  d i  soddis fa re  i l  suo  

pr inc ipa le  b isogno d i  fame;  una  donna  invece  penserebbe  sempre  

pr ima a  s famare  i l  suo  bambino pr ima d i  pensare  a  se  s tessa 36.  Ciò  

ad  ind icare  i l  va lore  fondante  de l la  donna  dent ro  la  soc ie tà  e  in  

spec ie  in  que i  te r r i to r i  in  cu i  c ’è  urgenza  d i  mig l iorare  le  

condiz ioni  bas i la r i  d i  sos ten tamento .  Cos ì ,  sa rebbe  de l  tu t to  

improbabi le  la  r iusc i ta  d i  un  processo  educa t ivo  che  non  tenesse  

conto  de l la  donna  come pr ima i s t i tuz ione  educa t r ice .  Per  quanto ,  

in fa t t i ,  i l  ruo lo  de l la  donna  abbia  subì to  var iaz ioni  ne l  corso  de l la  

s tor ia ,  i l  b i sogno ne l  neonato  de l la  f igura  de l la  madre  res ta  

immuta to  e ,  a  cont i  fa t t i ,  l a  donna ,  ne l  suo  ruolo  d i  madre ,  res ta  

ancora  oggi  la  pr ima fondamenta le  i s t i tuz ione  educa t r ice  

de l l ’uomo 37.  Di remmo dunque  che ,  se  l ’educaz ione  cominc ia  ne l  

g rembo materno ,  l ’economia  comincia  ne l  g rembo de l la  comuni tà .  

Per  concludere ,  d i remmo che  i l  p rogresso  soc ia le  s i  g ioca  su l la  

fa l sar iga  d i  paradossa l i  oss imor i  en t ro  cu i ,  dopo  tu t to ,  non  

facc iamo che  a l ienare  le  nos t re  p iù  genuine  preoccupaz ioni  e  

aspe t ta t ive .  Se  dobbiamo ab i tuarc i  ad  usare  l ’espress ione  

«educaz ione  democra t ica» ,  dovremmo a l lora  anche  ab i tuarc i  

a l l ’espress ione  «economia  e t ica» ,  con  la  speranza  che  un  g iorno  

                                                
35 Norberto Bobbio, AA.VV, Nonviolenza e marxismo, Libreria Feltrinelli, Milano, 1981 
36 L’esempio è di Mohammed Yunus che lo usa per descrivere l’importanza della donna 
nell’implementazione di progetti di economia etica in territori particolarmente toccati dalla fame;  
vedi dello stesso Il banchiere dei poveri, Feltrinelli, Milano, 2007. 
37 Lamberto Borghi, op. cit., p. 19 
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non  avremo p iù  b isogno d i  usare  agge t t iv i  qua l i f ica t iv i  o  

qua l i f ican t i .   

Quel  g iorno ,  a  d i re  i l  vero ,  c i  sa remmo emancipa t i  da  ogni  

re i f icaz ione  non  necessar ia .   

 


