
LE ASPETTATIVE SOCIALI DI DURATA
Intervisia a Robert K. Merton
a cura di ANNA D1 LELLIO
Nel settembre 1982, invitato a presentare i risallati pill re-
centi del suo lavoro scientifico alla Conferenza annuale dell’Anre~
riean Sociological Association, Robert K. Merton xcehe di trattare
piuttoszfo eke la ma auto-biografia intelleituale, la biografia ali una
idea sociologica ala tempo al centro delle sue rijlessioni; le aspet-
tative rsociali di durata (socially ‘expected dumtion~s). A qnella rela-
zione xono segulti due saggi, uno xolo dei quali é stato recenlernen-
ie pubblicato come capitolo in an libro edito da W. W. Powell e
R. Robbins, Conflict and Consensus: a Festschrift for Lewis A.
(loser (New York, Free Prexs, 1984).
Le aspettative sociali di durata xono aspettatiue xociali 0
gollettive salle durate tenzparali di vari aspetti della struttura so-
ciale; per esenrpio, la durata cli an certo status, di una cariea in
una organlzzazione 0 islituzione pubbliea, della parteclpazione in
an gruppo; le duraze presunle di tipi dioersi di relazioni sociali,
quali an rapporto di arnicizia 0 la relazione paziente-nredieo; le
anticipazioni xulla longevita alegli individui, dei gruppl e delle
organizzazioni.
Le aspettative sociali di durata sono eonsialerale come di-
rtlnte dalle durate effeltive. Infattl gran parte alella problenzatica
alelle aspettative sociali ha a che fare eon le dinarnicbe cornpm-ta
rnentali e strulturali e le conseguenze clell’interazione delle durate
effettive con quelle previste.
Per esempio, le aspettative salla durata della residenza in
zma comnnita hanno conséguenze sociali, qnali il grade di coinz2ol-
gimento nella vita organizzaia della eomunita, che sono z'ndz'pen—
alenti dalla durata effettiva della resialenza.
M€?i0n ritiene eke le axpettatlve xociali all durata svolgano
an ruolo molto inrportante nella vita eollettiva delle societa cone-
plesse in quanta proprieta alelle strutture sociali e nello stesso
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tempo proprieia anc/be delle relazioni interpersonali. Essa costi-
luiscvno nna classe di aspeltative sociali clue influiseono significati-
vamente sul comportarnento corrente di gruppi ed individui, dal
momenta che le anticipazioni snlla dnrata di status, organizzazioni
e ruoli giocano nna parte determinants nell’azione sociale. Le
aspettative sociali di dnrala in qnesto mode collegano le strnttnre
sociali e l’azione inalioidnale.
Nel sottolineare il rnolo alelle aspettative sociali di durata
come cornponente temporale cruciale della siruttiira sociale, Mer-
ton non ripete sempliceinente il luogo comnne sociologico else int-
fi i tipi di struilure sociali hanno i loro conlesti teniporali; ili so~



lito con queslo si nnol sottolineare come cliuersi contesti (passati 0
presenti) facilitino o limitino lo suiluppo della struitnra sociale
verso eerie ilirezioni pintmsto clae altre. Una tale prospettiva sto-
rica si coneentra siillo studio del cambiamento sociale, clae not0ria—
mente implica il passaggio del tempo. Ma per quanta il conlesto
storieo sia importante per‘ capire il cambiamento sociale, esso non
esaiirisce latte le problematic/Be relative agli aspetti temporali del-
la struttnra sociale. Al contrario, la qnestione delle forme, dei pa-
rametri e delle fimzioni ilelle aspettative sociali di durata sono
time rilevanti per la comprensione rlelle variazioni nel comparin-
mento delle organizzazioni e degli lfltllilldili,
Tra i tipi specifici di aspettative sociali all diirata analizzati
da Merton, nno dei piir interessanti e il concerto di scadenza, eon
il qnale si indica di solito il termine entro il qnale un compito deve
considerarsi soolto, pena nna sanzione pnnitioa. Meglia di ogni al-
tra, la parola inglese per scadenza, deadline, eviilenzia il carattere
ilel concetto; la sua etimologia infatti risale al gergo militare del
secolo scorso, quando con deadline si significana la linea tracciata
intorno alla prigione militare, oltre la quale i prigionieri non po-
tevano passare pena la fucilazione. Oggi, la nozione rli deadline e
piiz ampia, spesso parte integrante m diversi tipi di negoziazione
strirttnralmente ricorrenti, quali le conferenze diplomaticlae 0 le
negoziazioni collettioe nelle relazioni indnstriali. In termini sociolo-
gici puo essere iitilizzata per interpretare i coinportamenti antici-
patori c/ye in/lniscono sul prodotto eke deve essere assolutainenle
complezfato entro ana data preeisa,
Uesempio specifico alella scadenza ricorda clue sebbene nna
teoria della struttnra sociale incliida il concetto ili controllo sociale,
occorre riflettere anche siille proprieta alella stessa struttura nel
silo normale funzionainento per individnare forrne di controllo clue
appaiono some 8l€7’}1@fltl wiaiurali» alella vita sociale.

Le aspezlative sociali di darata 5
Nonostante la ricc/aezza e la rilenanza di qaesto concetlo per
la teoria sociologica, poc/ai fino ad oggi si sono interesxati allo
studio delle aspettative sociali di durata; sporadic/as znonografie ne
banno messo in lace qualc/we aspetto particolare, ma la comunita
mciologica ha prestato solo un’atlenzz'0ne alterna a qnesto concei-
to fondanzentale della struttara sociale. Il lavoro pin recente di
Merton tenta di colnaare questo vuoto e di aprire la szrada ad ulte-
riori analisi e ricerc/ac empiricbe snll’arg0mento. Gran parle di quex“
to sforzo é dedicata alla storia del concetto nel sno percorso dalla
condizione di calegoria particolare e non esplicativa a conceito
pienamente rnatnro. Nel tmcciare questo interessanle sviluppo
concettuale Merton segnala le storie individnali e colletlive clue
costituiscono la dinamica della cmnnnita scientifica sociologica can
particolare riferirnento a qaella Americana, rnentre al tempo SIEYSO



conferisce prospettiva storica e profondita analitica al concerto delle
¢1Sp6iz‘aiive sociali della dnraia, andandone a ricercare antecedenti
ed antivipazioni.
ANNA D1 LELLIO: I1 concetto di aspottativc sociali di durata
(socially expected duration) é gié state formulate da lungo tempo,
zmche so ha conosciuto fasi alterne e un uso discontinue: come
mai si arriva solo oggi a una sua piena esplicitazione e util.izzazio~
ne? Per quali monivi la teoria sociologica sembra essere oggi me-
glio preparata di una volta a considerare le regolaritix temporali
come una proprieté importante dolla struttura sociale?
ROBERT K. MERTON: Non credo che i1 mio rirorno alla nozione
di aspettative sociali di durata abbia nu=11a a che vedere con ii
problema an una maggiore maturiti della disciplina sociologica: si
cratta piuttosto di una questions biografica personals. Come si
puo rilevare no] testo che 110 pubblicato nel libro di W. W. Po-
well e R. Robbins (1984), ho flirtato con 1’idea di aspettative
sociali di durata, almeno in una sua prima formulazione, per molti
amni. Circa otto anni fa ho cenuto una mezza dozzina di conferen-
ze su questo argomento. (Dovrei controllare la data esatta, tango
21112 precisionc storica e credo fermamente che i documenti deb-
bano corroborarc la memoria). A quel tempo avrei certo potuto
lavorare pit approfonditamenne sul concetto, ma ero occupato dz
mltri temi. Questo é un esempio di quello che amo chiamare i1
<<teorema di Burke», secondo ll quale <<Un modo di vedcre é
anche un modo dl non vedere: 1’attenzione su‘1l’oggetto A com-
porta che si trascuri Yoggetto B». I1 ritardo nello sviluppo del

6 Anna Di Lellio
concetto di aspettative sociali cli clurata non E: dunque nlovuto al
grade di maturité raggiunto dalla teoria sociologica, ma a una
scelta personals. Volevo scrivere un articolo sul problema nella
prima mcté clegli anni settanta per un Festsc/wift che stavamo
preparanclo in onore di Paul Lazzussfeld. Purtroppo il Fextsclorift
arrivb in ritardo: James Goleman, Peter Rossi ed io, in quanta
curatori del volume, potemmo solo mostrare a Lazarsfelcl Yindice
dellbpera due giomi prirna che morisse. La sua morte fu per me
un trauma, un vero e proprio shock. Per sei mesi 0 pih non ho
lavorato affatto, salvo le lezioni. Furono queste specifiche circa-
stanze clqe mi trattennero allora clallo sviluppare la nozione cli
aspettative sociali di durata. Per il F€SlSChI'll/L‘ mi limitai a scrivere
poche pagine cli ricordi. Poi per un altm lungo periodo non feci piix
nulla. Quando avrei potuto sorivere l’articolo 0, per quello clue
importa, una breve monografia sulle aspettative sociali di durata?
In quralsiasi momento dopo la seoonda eclizione di Teoria e strut-
tum sociale nel 1957, quando l’ld=ea essenziale fu introclotta in for»
ma eccessivamente sintetica, in pochi paragrafi che apparentemente
erano comprensibili 0 interessanti solo per me. In ogni mode nes-



sun alrro, nel quarto di secolo suoessivo, ha preso l‘irmizimiva di
rornare su questo concctto.
ADL: Se non si tratta cli un problema cli maturité della teoria,
potremmo allora dire che oggi la comunité scientifica e piil prepa-
rata Cl'1B per il passato ad accogliere il ooncetto di aspettative so~
ciali cli clurata e a promuoverne il consolidamento?
RKM: Si, l’iclea E: collegata 21 diversi filoni emergenti cli rimrca.
U110 di questi e il ra-pido sviluppo, sia in sociologia che in psico-
logia, degli. studi sulle diverse fasi della vita, come quelli svolti da
Matilda White Riley, Ann Poner e Marilyn johnson, da Glen
Elder a Cornell e cla un certo numero (ll altri studiosi. La mia
conferenza sulle zspettanive sociali di clurata al convegno dell’A-
merican Sociological Association nel 1982 ha suscitato immediate
reazioni cla pane di quegli scienziati che erano impegnati in quel
tipo oli ricerche. Un altro filone é rappresentato dagli studi sulle
forms di <<negoziazione>> nella dinamica clelle interazioni sociali.
Nel mio articolo si dice infatti clue le aspettative social-i di durata
influenzano i contenuti e i processi di negoziazione, come ad e-
sempio nel caso cli negoziazioni tra forza lavoro e management, 0
nel camps della cliplomazia. Ma naturalmente la connessione pit
owia con il tema delle aspettative sociali cli clurata e quella che
riguarda 10 sviluppo clegli studi sul tempo socialez i lavori clel mio
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collega Eviatar Zerubave] sono forse Yesempio pill importantc
del1’att@r1zi0ne ch: lui ed altri stuciiosi vanno dedicando ali’analisi
ciel tempo.
Si ricordi quanta ho detto sul fatto Che i fenomeni iegati aiie
aspettative sociali di dumta sono in prime Iuogo univerxali (si
trovano in tutte is societé); in secondo luogo sono onnipresenti
(si trovano in tutt-e le sfere della vita sociale e culturale di una
detcrminata societi); in terzo Iuogo sono comeguenziali, nel dop-
pio senso sia Iogico sia iempirico deila parola, in quanto danno
spiegazione di fenomeni precedentemente Qscuri. I1 concetto di
aspettative sociaii di durata implica infatti che le durate influen-
zano ii comportamento, ma anchc che i1 concetto fornisce una
diretriva per Poss-ervazione di specifiici adattamenti anticipatori 0
effetti delle aspettative sociali (ii durata. S/one convinto Che in un
periodo di tempo relativamente breve, almeno per quello che ri-
guarda la conoscenza scciale — diciamo nei prossimi 10 0 20 anni
-- si dirk: <<E owio, is a-spettative s-ociaii (ii durata e le Ioro
conseguenze si trovano ovunquie nella societé umana. Tutti do-
vrebbero saperlo».
Ho gié detto che is aspettative sociali di durata sono un
fenomeno o una serie cii fenomeni universali, onnipresenti e con-
scguenti. Dovrei aggiungene che perfino ie mspettative individuali
di ciurata», che possono non essere sociaimente condivisez sono



nondimeno sempre sociaimente cierivate, anche se possono essiere
intcrpretate nei termini pifi astratti della psicologia. Ma non é il
iuogo qui per sviluppare quests punto, Forse ho detto abbastanza
per spiegare perché credo che le aspettative sociaii di duram si
riferiscono a un vasto raggio di fenomeni sociali e siano suscettibi-
1i di ampie analisi ed interpretazioni socioiogiche.
ADL: Esiste oggi, secondo te, una maggiore influenza del‘1a socie-
té sulla teoria in senso favorevole allo sviluppo del concetto di
aspettative socia-li di durata? Si potrebbe argomentare che neile
societé attuali, di tipo complesso, le regolarité temporali, collegate
con i processi di mzionaiizzazione e burocratizzazione de/11a vita
sociaie, abbiano un alto grado (ii visibilité e Che percib stimolino
la teoria sociale a cercare migiiori strumenti concettuali per in-
terpretare il fenomeno.
RKM: Certi tipi di aspettative scciaii ch durata, neiie societfi
altamente industrializzate, risultano moiviplicati e intensificati. (lib
pub essere compreso tenendo presents il concetto di tempo socia-
ie, cosi come viene spiegato n@11’2.rtico10 che Sorokin ed io scri-
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vemmo nel 1937. Sebbene aflora non avessimo alcuna idea di che
cosa fossero le aspettative sociaii di durata, in quello scritto, so-
stenevamo, nella migliore traclizione dutkheimiana, che pi\‘1 si dif-
fonde il bisogno sociale di coordinamento e collegamenti tempora-
li, piil si sviluppano i modelli di tempo sociale, in quanta dimen-
sinne distinta dal tempo astronomico e dai calendario. Apylicando
la stessa analisi 21 fenomeno defle aspettative sociali di durata,
maggiore é il coordinamento tempcrale nelle societfi complesse,
piil numerose ed esplicitamente iclentificabili saranno certe aspet~
tative sociali di durata, come ad esempio quelle che troviamo nei
contratti. I contratti infatti comportano aspettative sociali di clu-
rata che hanno tipicamente delle durate fisse, legate ad altre a-
spettative precisamente definite riguardo a cib che deve accadere
entro la durata preiissata, a cib che saré. ottenuto 0 prodotto, ecc.
Ma quando si considera ii fenomeno delie aspettative sociali di
durata in senso pm generaie, in modo quindi distinto dai tipi
speciali piil frequenti nelle societit industriztli complesse, con le
loro esigenze di un maggior coordinamento temporale e spaziale,
allora non c’e alcuna ragione teorica per supporre che le aspettati-
ve sociali cii ciurata siano solo peculiari di tali societfi. Si pensi per
esempio a telazioni sociali quali Pamicizia: le amicizie hanno i
10:0 propri tipi cli aspettative sociali di durata. Non appena i
parametri delle aspettative sociali (ii durata saranno f0rmulati>
dovremmo essere capaci di mostrare, in via di principio, come si
combinano quei parametri per dare luogo a tipi definiti di aspen
tative sociali di durata. Si consideri la questione teorica: perché
dovrebbe essete assurdo specificare una durata fissa per una ami-



cizia? Solo scherzando possiamo dire <<saremo "amici per due set-
timane 0 quattro giorni». Cit‘) mostra che un tipo particulate di
aspettativa di durata, in questo caso indeterminata, é iondamentzh
le in tale relazione sociale. Resta da scoprire quali parametri me-
glio caratterizzano le aspettative sociali di durata e quali tipi di
aspettative sociali di durata sono integrati con i divetsi fenomeni
sociali.
Mettiamdla in un aitbo mocio. Le aspettative sociaii di durata
hanno parametri fondamentaii e le relazioni sociali o i gruppi 0 le
diverse pusizioni nella struttum sociaie hanno le loro proprie e
distinte aspettative sociaji di durata: determinate 0 indeterminate,
relativamente lunghe 0 brevi, (questo problema delia durata rela-
tiua e un punto analitico e metodologico importante, dal momenta
che le durate misurate semplicernente in modo astmnomico 0
seguendo i1 calendario non ci dicono nulla sul carattere relative
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delle aspettative sociali di durata nel loro rapporto con i fenomeni
sociali strutturali dei quali ease sono un aspetto).
U11 altro parametro importante delle aspettative sociali di
durata E: il <<1-itmo» della durata, il ritmo sccondo il quale eventi
socialmente rilevanti hanno luogo entro una determinam durata.
Vi possono cssere casi di interazione molto intensa ed altri in cui
invece il grado di interazione e lento, quasi letargico. Ma questo é
un parametro che sto esplorando solo om.
Ma, per toroare alla tua domanda, se credo o memo che le
trasformazioni della societé contemporanea abbiano influito sul
recente sviluppo dell’interesse per il concetto di aspetcative sociali
di durata, sarei propenso a rispondere che forse vi e stata una
influenza indiretta. Le relazioni tra societfi che si sviluppano rapi-
damente, come awiene ormai quasi ovunque nel mondo d’oggi,
hanno sicuramente ampliato e intensificaw Pesigenza di coordina-
mento temporale (come, tendo a ripecermi, era giia irnplicito nel-
Yarticolo del ’37 sul tempo sociale). Una rinnovata percezione di
quel processo di sviluppo pub certamente aver rafforzato il rnio
interesse per il fenomeno generico delle aspettative sociali di du-
rata, che E dopo tutto un aspetto del problema del coordinamem
to del tempo. In ogni caso considero il fenomeno delle aspettative
sociali di durata come universale e onnipresente e non lirnitato
affatto solo alle societé industriali moderne, '
ADL: Quando hai cominoiato per la puima volta a studiare il
tempo sociale, in che modo sei arrivato a individuare il problema,
delle aspettative sociali di durata in un momenta in cui il pensive-
ro della comunité sociologica americana non sembrava ancora
pronta per tale concetto?
RKM: Come ebbe inizio il rnio interesse per Yargornento? Non
fui il solo a essere attirato dal tema. Naturalmente avevo letto



Durkheim. Ma, come 110 gié detto nel primo articolo che ho
pubblicato sul-le aspettativo SOCi'9ili cli durata, la nozione di tempo
sociale di Durkheim e dei suoi predecessori non mi coinvolse
subito in inodo irresistibile. Certamente allora non vi era negli
Stati Unlti alcun interesse generale per il concetto di tempo socia-
le, perfino dopo la traduzi-one inglcse dc Le farme elemeniari
della vita religion: (che sia detto per inciso, apparve nel 1915,
solo tre mini dopo la sua pubblicazione in Francia), Per esempio,
nel suo capolavoro La struttura dell’azione sociale [I937], nel
quale E analizzato attentamente Yinsieme del pensiero di Dur-
kheim, Talcott Parsons non si soffermo, neppure brevemente, sul-
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Yidea di tempo socialc. Né, posso dirlo con certezza, egli ha mai
fatto menzione di tale nozione durante il suo corso di teoria
sociologica al1’Universit$1 di Harvard, nella seconda meté degli
anni trenta. (Sto solo ricordando un fatto, non faccio alcuna criti-
ca. Non E: mai facile cogliere quefle idee dei nostri predecessori
che potranno in seguito risultare pifi frurtuose o invece dimostran
si sterili). Parsons era soprattutto concentrate su altri problcmi e,
di nuovo, possiamo ricordare il teorema di Burke: rnetterc a
fuoco A, signmca trascurarc B. Perché poi uno abbia messo a
fuoco A piuttosto che B, questo E: un problema che qui non ci
riguarcla.
Si pub capirc abbastanza bane come Sorokin arrivo al].’idea di
tempo sociale. Egli infatti si era posto un problema molto impor-
tante: identificare ie correlazioni pm rilevanti del rapporto tra
societé globaii e cambiamento sociaie. Quests obiettivo lo porto a
pensare il tempo c lo spazio come catiegorie di b€iJSE, proprio come
aveva iatto Durkheim. Sorokin aveva gifi preso nota di questo
aspetto d»<:H’opera di Durkheim nella rassegna critica apparsa in
Contemporary Social Theories. Cosi awenne che 1c categorie cli
base messe in evidenza nel suo Social and Cultural Dynamics
furono formulate in termini di tempo sociale e di spazio sociale.
Questo mi sembra tutto per quanta riguarda Yinteresse di Sorokin
nella questione.
Per quanto mi riguarda, la nascita del mio inceressc puo
essene riassunta facilmente. Ero stato uno studioso delI’opera di
Durkheim, avidamente, sin dal1’inizio della rnia attivité. Forse
avrai notato che il mio prirno ramticolo fu Recent French Sociology,
pubblicato in <<Social Forces» nel 1934. E cosi naturalmente <<co»
noscevo» bene Ie opera di Durkheim, compress le sue poche pa-
gine sul tempo sociale. Ma i-1 termine conoscere una cosa pub
essere fuorviante. <<Conoscev0>> Durkheim e Mauss e Hubert sui
tempo sociale, nel senso che avevo lotto quello che avevano da
dire sul tema. Ma do non significa che io fossi concentrate su]l’i-
dea di tempo sociale, tanto da esserne assorbito. Era semp1ice-



mente qualcosa con cui avevo familiaritfi. <<Conoscev0>> solo nel
sense blando della parola. Forse ricordi la distinzione di William
Iames tra <<ffl1‘I1ili811'it5.>> e <<conosoenza di» come due tipi diversi di
oonoscenza, anche so ugualmante irnportanti. <<Farni1iarit5 con» é
riferito al conoscere tramite esperienza diretta (familiarité con fe-
nomeni), mantra <<oonoscenza di» é riferito alla conoscenza astrat-
ta (che non ha afiatto bisogno di somigliare al fenomeno). Vorrei
suggerire una ulteriore distinzione entro la categoria della con0~
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scenza tra: aconoseere passive» che rlrnane latente e non ancora
sviluppato, sebbene possa essere successivarnente attivato cla si-
tuazioni evocative, e aconoscere attivo», che, incorporando una
conoscenza prececlente, la matte \a fuoco, vi ritlette e risulta nel
suo sviluppo. Per anni ho conosciuto la nozione cli tempo sociale
in modo passive e fu solo quando Sorokin attire ‘la mia attenzione
sul tema, chiedendomi di scrivere la prima stesuna di un articolo
su all esso, che conobbi Ln senso attivo la nozione di tempo soda»
le. Non vi e dubbio che fu proprio Sorolcin a destare ll mio
interesse e clel resto, come si pub notare dalla sua ulbima mono-
gmfia Sociocultural Causality, Spams, Time [1943], continub egli
stesso a lavorarci sopm.
ADL: Fu clunque quell’artic0lo che determinb la prima presa di
cuscicnza del concetto (la parte tua? Fosti allora immediatamente
consapevole delfimportanza della nozione cli aspettative sociali di
durata?
RKM: Consapevole, certo. Owiamente, come dimostra la stessa
stesura <lell’articolo, ne divenni consapevole, perb non nel sense
di decidere di lavorarci sopra per un certo periodo. A quel tempo
avevo altri e piil profoncli interessi, soprattutto in quel camps che
per me sarebbe diventato di maggiore importanza, la sociologia
deltla scienza. Se mi avessi chiesto allora se corisideravo il <<tempo
soc:iale» come un problema generale particolarmente signiflcativo
per la sociologia, ti avrei cletto <<n.aturalmente sl». Anche ora non
riesco a spiegarml la mancanza generale cli intcresse da parte clella
comunitfi sociological per il tempo sociale. Basta dare utfocchiata
alla mia breve bibliografia sul tempo sociale per constatare quanta
grande E il vuoto su questo argomento. Non ea stato alcuno
sviluppo continuato e intense su cli esso che sia comparabile con
altri campi della sociologia. Dopo il nostro articolo clel 1937, Ci
fu Sorokin, poi un vuoto fiino ~a Gurvitch nel 1958, quindi di
nuovo un intervallo fine a Wilbert Moore e jiri Kolaja negli anni
sessanta e al recente soliclo studio di Zembavel e di pochi altti.
ADL: Come si intreccia la tua storia intellcttuale perscnale con
quella dell’insieme della comuniti scientifica clella sociologia ame-
nicana? La tua sociologia della scienza attribuisce all’istituzione
scientifica una grancle irnportanza per lo sviluppo dei concetti, ma



Yistituzione e fatta <li uomini e di vioencle storiche . . .
RKM: Questa cliventa una vera e ro ria domanda di ti 0 bio-
. P . P . . . P
grailco. Quando stave completando 1 H1161 stud1 nel College, a
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Temple University, Philadelphia, clovevo essere un giovane abba-
stanza arrogante. Oggi descriverei infatti il mio atteggiamento di
allora come <<arroganza di un intelletto giovanile». Quando co~
minciai i miei studi, nella seconda meré degli anni venti, la socio-
logia americana consisteva soprattutto nella Scuola di Chicago e,
solo in secondo luogo, nell’opera di Franklin Giddings e del suo
gruppo a Columbia. ‘Chicago era chiaramente al centro. I1 mio
principals insegnante a Temple era un giovane poco pm che ven“
tenne: George Eaton Simpson (da non confondersi con un altro
George Simpson che traclusse in inglese La divisions xociale del
Zauoro di Durkheim. Ricordo che il secondo articolo che pubblicai
si riferiva 2 quella tnaduzione, accusaodola di essere <<pedestre e,
per oerti aspetti infelice»). I1 mio George Simpson invece era
stato educato in sociologia e antropologia e conosceva molto bane
la Scuola di Chicago. Cosi fu dunante quei tre zmni cla studerite
che lessi praticamente tutto quello che c’era cla leggere di sociolo-
gia iarnericana. E non ‘si trattava poi cli una letteratura cosi estesa.
Per esempio lessi parole per parola tutto The Polixb Peasant in
Europe and America di Thomas e Znaniocki, incluso le centinaia
di pagine di lettere. Posseggo ancora la mia copia di quell’epoca.
Davo allora per scontato che si dovessero studiare bene tutte le
monografie che uscivano in quegli anni. Oggi sarebbe una follia:
la pletora di pubblicazioni renderebbe questo proposito un pazzia.
Ma in quei giorni lontani uno poteva farlo e io lo feci. Arrivai 2.
pensare di sapere tutto quello che c’_era da szmpere sulla sociologia
americana. Questo e quello Che inrenclevo dire quando ho clescrit-
to i’atteggi.amento che avevo da istudente come <<arroganza cii un
intelletto giov»ani'le>>.
Arrivato alI’ultimo anno di College non ero pm inreressato
nella sociologia americana. Non tutto mi era piaciuto, sebbene
qualcosa mi avesse impressionato. Avevo bisogno di un altro t-ipo
cli stimoli sociologici, cio era owio. Avevo in realté letto solo
parte della sociologia arnericana e naturalrnente avrei potuto leg~
gere molto di pifi delle opere sociologiche apparse in Europa, ma,
per qualche ragione che ora non saprci ricostruire, non lo Eeci. Ma
la mia conoscenza cli alcuni (ii quegli scritti -- Durkheim, Weber,
Tarde (uno stuciioso oggi quasi dimenticato), ecc. — mi aveva
stimolato Yappetito. Per un certo perioclo di tempo accarczzai
Yidea di andare a studiare in Francia, ma c’era il mio problema
con le lingue straniere, soprattutto ‘la pronuncia —- un problema
che mi ha sempre dato fastidio —- ero convinto infatti che non



avrei mai parlato tale lingua con chiarezza e precisione e tanto
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meno con gmzia. E cosi decisi che sarei arrivato a una pit com-
pieta cornprensione delie idee sociologiche sviluppatesi in Europa
in un qualche posto ciegli Stati Uniti. Cominciai pertanto a guar-
darmi attomo, cercando sari studiosi dol pensiero socioiogico eu-
ropeo.
Durante gii anni del College, avevo letto paroia per parola
Contemporary Sociological Theories di ‘Sorokin, quando apparve
nel 1928. Non mi sembro uno dei tanti aridi libri di testo. Presi
delle note, feci delle corrczioni. Potrci tirar gié la rnia copia do
queilo scaffale ~e mostrarti is mic note sui margini ci-oi libro. Mi
irritava soprattutto il modo in cui Sorokin attribuiva. praticamente
tutto il pensiero sociologico conternporaneo agli antichi: B-udda,
Confucio, Lao-use, Ippocrate e, naturalmente, Piatone c Aristoteie,
per non parlare di Vitruvio, Vegezio e Paolo Diacono per certi
aspetti particolari. Questa pratica cli <<adombrazionismo>>, come
dovevo chiamarla 40 anni dopo, considera perfino la pifi pamda
ombra di somiglianza tm ides iontane e recenti, come una identit/21
virtuaie. Nel legg-ere La spiegazione (ii Sorokin deH’opera di Dur-
kheim, parte della quaie conosocvo di prima mano, porevo consta-
tare che egli ne stava dando una parafrasi parziale e, sempre
secondo Ia mia arrogante opinione, non corretta. Ma resta il fatto
che fa Sorokin, pifi di ogni altro socioiogo americano, a conoscere
ii pensiero socioiogico non americano. Dope tutto Contemporary
Soclologiml Theories si riferiva a_ quaicosa come 1200 <<soci01o-
gi». Sorokin 2: stato owiamente il canals privilegiato di questa
diffusione della conoscenza sociologica.
Sorokin insegnava aliora nel1’UniversitZ1 del Minnesota, che
gli aveva dato occasions di sviiuppare Ia sua sociologia ruralc.
Egli aveva infatti scelto cii iavorare in quel campo — ricorda ii
suo Source Book in Systematic Rural Sociology in tre voiumi (con
Zimmerman e Galpin) ed ii suo Principles of Rural-Urban Socio-
logy — in parts perché si trovavo nel cuore: delia zona agricoia
americana ed in parte perché, come gli piaceva ripetermi quando
oi conoscemmo, egli stesso proveniva da una famiglia cii contadini.
Egli avcva r-adici nelia term. Dal memento Luvece che io ero un
giovane nzxto e cresciuto in citté, a Philadelphia, la sociologist
rumie carzamenta non mi attirava. Cora un certo snobismo da
parts mia, perché si dava ii caso che le ricerche phi interessonti (ii
quei tempo in sociologia erano proprio lo ricerche nei compo do-11a
sociologia ruraie. Molto iavoro veniva svoito dai socioiogi nelle
stazioni sperimentali di agricoltura che esistevano in ogni state dd
paese. Naturalmente non ero ii solo a snobbare la sociologia rura-
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le: quelle ricerche sociologiche erano infatti largamente ignorate
fuori clel campo particolare clella sociologia rurale.
Ad ogni modo, quando dovetti scegliere l’Universita nella
quale frequentare i corsi della graduate School, ero ben deciso a
studiare la sociologia europea in modo intensive e personals. Cio
significava che non volevo andare in un grande dipartimento come
quello, ad esernpio, dell’Université di Chicago. Venni a sapere che
Louis Wirth eta andato da Chicago alla Toulane University di
New Orleans. Cos} gli scrissi e gli chiesi di accettarmi come stu~
dente. Avevo pensato che dal memento che lui conosceva berrie-
simo la sociologia tedesca, avrei potuto introdurmi in un campo
che conoscevo assai parzialmenre. Ma non ricevetti mai alcuna
risposta da Wirth. Solo dopo tnolto tempo scoprii che era state a
Toulane soltanto come visiting proferror e ricordo clue poi ave-
va intrapreso un viaggio intorno al mondo. In ogni modo non
ebbi da lui nessuna risposta.
Feci domanda aoche ad Harvard, dove seppi che Sorokin
doveva iniziare a lavorare nel 1931 (‘l’armo del mio bachelor de-
gree). Con mia grande sorpresa, Harvard mi offri una borsa di
studio (la Robert Treat Paine fellowship con il suo munifico
stipendio di 1000 dollari artivo solo l’anno dopo). Fui sorpreso
perché a quel tempo Temple, éhe era stata fondata solo nel 1884
(proprio quest’anno ricorre il suo centenario), era una piccola
universitfi privata, che era stata ufficialmente accreditata dal pun»
to di vista accademico solo nel periodo che io arrival li. Mi hanno
chiesto spesso perché sono andato in quella universita e non alla
prestigiosa University of Pennsylvania che era anche a Philadel-
phia. La risposta E: semplice: ero povero. Temple ebbe la genero-
sita e la <<saggezza>> di offrirmi una borsa di studio. Non avrei
neanche potuto immaginare di studiare a pieno tempo e di poter
ugualmeme pagare le tasse allora astronomiche clella University of
Pennsylvania.
Comunque sia, fui il primo students di Temple clue si iscrisse
a soeiologia a Harvard -—— il 1931 fa anche l’anno in mi fu
fonclato il Dipartimento di Sociologia. Credo cli essere stato anche
il prirno laureato di Temple a Harvard in senso assoluto. Questo
solo per dire quanto fosse nuova per me, giovane studente, l’espe~
rienza che stavo per iniziare. Non potevo neanehe immaginare
quanto sarebbe stato importante per me arrivare a quel diparti-
memo in quegli annii Tanro per cominciare, c’era un numero
molto piccolo di studenti, forse 10 0 1.2. Era proprio quello che
volevo. C’era anche un piccolo numero di sociologi in facolta. Gli
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studenti erano venuti a Harvard solo per due ragioni: studiare



co? Sorokin e studiare a Harvard. Io  andai1,1con1c ho giit detto,
so 0 per la prima ragione. Nessuno stu cnte a era sarebbe venuto
solo per studiare con Parsons, e questo per Ia ragione owia che
Parsons come sociologo ancora non esisteva, non aveva ancora
una identité pubblica. Parsons infatti era state docente ne], Dipar-
timento di Economia per cinque anni ed aveva scritto solo due
articoli basati sulla sua dissertazione aH’Universit'Pz di Heidelhorg,
coo erano stati pubbmcati nel <<%0urnald of Pollitical Econ<;lmy>>_,
r1v1sta non ropno atta a stu entl 1 SOClOOg1£\ 0 anc e al
sociologi in generale. Se é vcro che egli aveva appena pubblicato
Ia sga splendicla traduzione inglese de:H’Etz'ca protsxtanti di Max
We er [I930], é anche vem che quel suo utile contri uto non
gli aveva dato molta celebriti. Sottolineo questo contesto storico
per evitare di cad/are in un facile tipo di anacronismo e cioé la
presunzione netroattiva che nel 1931, primo anno del Dipartimen-
to di Sociologia di Haward, gli studenti sarebbero venuti in facel-
té soprattutto per studiare con Parsons. Ma una Volta Ié, alcuni di
noi lo <<scoprirono>>. Questa scoperta fu soprattutto la conseguezr
za del suo primo corso, intitolato semplicemente The Sociological
Theories of H'0b/rouse, Durkheim, Simmel, TO6l17li€S and Max We-
ber. Hobhouse, Simmel e molto dcllbpera dd Toennies furono mes-
sti da lui da parte non appena egli trasfoi-1116 questo corso nel mate-
riale di base per i1 suo magistxale Iavoro La struttura dell'azz'0ne ro-
ciale di sci anni dope. Noi scoprimmo lui e, reciprocamente, Iui
scopri /102'. Avevzmmo in comune motivi ed occasioni per considerate
seriamenue lo studio della sooiologia toorica e, non mono importan-
tc, per prendere sul serio i nostro stesso lavoro. Parsons, che
costituiva per noi una figura di riferimento, ci accordo il suo
rispetto intellettuale e ci press sul serio e questo face si che anche
noi, proprio come nelia teoria di George Mead, cominciassimo a
prenderci sul serio. Avevamo molto da lavorare. Ben presto alcuni
di noi diventarono piiz dei colieghi che degli studenti, giovani
colleghi, certol, gm psrl sempne CO%i€g1’1i*. Conservo ancora regiiglioso
meme a sua ta ioa\ e 29 novern re 1937 sul frontespizio e suo
libro La struttum dell’azi0/le sociale, che cito qui per la prima vol-
ta; <<a Bob Merton, con sincera gratitudline per id soo grande aiuto,
diretto e indiretbo, anticipando il suo proprio importante contribu-
to alla teoria sooiale analitica. T. P.». Cos} awenne cho alcuni di
noi che erano venuti per studiare con Pitirim Sorokin, rimasem
per studiare con Parsons. (Come vedi mi sono fatto trascinare in
una lunghissima dfigressione, Ina dal memento che la storia di que-
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gli anni nel Dipartimento di Harvard non e moi stata taccontata
<2 dal moments che solo pocbi di noi, cbe errano 11 in quel periodo,
sono rimasti per testimoniare di, quelle vicende, forse non 2: del
tutto inutile).



Detto per inciso, il modo in cui in tondato i1 Dipartimento
di Sociologia di Harvard appare quasi incredibile. Ijallora presi-
dente di Harvard, Abbott Lawrence Lowell, decise di sostituire
un Cabot (Richard Clarke Cabot) con un emigrato russo di origini
contadine, Pitirim Sorokin. L/intenzione era di trasformare un
venerabile e aristocratico Dipartimento di Etica Socials in un Di»
partimento di Sociologia intemmente nuovo e di tipo <<plebeo>>.
Per comprendere come questo events fosse poco in linea con le
tradizioni dellistituzione, bisogna ricordare quel vecchio detto
popolare sul1’é1ite bmmina di Boston:
E questa la buona e vecchia Boston,
Casa del fagiolo e del merluzzo,
dove i Lowells pariano con i (labors
ed i Cabots parlano solo con Dio.
Un evento improbabile dunque, se si pensa che il Cabot che
fu sostituito era‘ sposato con una ‘Lowefi.
Riferisco quesm storia pcrché essa ebbe una serie di conse-
guenze del tutto impreviste, she produssero una breve eté del1’oro
per noi sociologi del periodo iniziale, eté che non poteva ripetersi
e che infatti non si e ripetuta. Tutto derivi) dal fatto cbe Lowell,
dopo aver preso quella decisione radicale ed irnprevedibile, co-
mincib a ripensarci. Forse era stato troppo awentato. Per salva-
guardare 1’UniversitE>1 e la sua fauna, decise di assegnare i migliori
studiosi, i pifi famosi su] piano internazionale, al nuovo Diparti-
mento di Sociologia. Per alcuni di noi studenti fortunati che era-
vamo 11 a quel tempo, questo significb un periods magico, una
breve eté deH’oro di quattro 0 cinque anni - una durata del
tutto inaspettata —- che non si ripete phi. Senza quelle circostar»
ze casuali come avremmo altrimenti potuto avere quelle stars di
primo piano che si ‘interessavano a semplici studenti, sia pur seri,
di sociologia?
In breve, anche se essi mi sono ancora molto vicino, avendo
avuto molta importanza sulla mia formazione e sul mio lavoro,
questo era i1 gruppo dei miei professori. Pet cominciare c’era
Edwin F. Gay di storia economica. Non molto noto per le sue
pubblicazioni, ma ebbe tuna enorme influenza su di me. Mi ha
portato infatti indirettamente a lavorare sulla storia della scienza
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e quindi a svilluppare una sociologia della scienza. Gay era un
uomo straordinario, clue aveva studiato con il <<socialista della
cattedra» Adolf Wagner e con Gustav Schmoller: clurante i suoi
studi in Europa soggiorno e studio anche in Italia. Diresse la
Business School di Harvard, lavoro con il Presidents Woodrow
Wilson, divenne editor del New York Evening Post, che era
allora un grande giornale. Non pubblicb Imolto, ma la sua grande
esperienza di vita faceva di ilui un grands maestro, e, mimlaile



dictu, fu norninato professors di sociologia da Lowell con grande
loeneficio di tutti.
C’era anche il grande fisiologo e biocliimico L. ], Henderson,
un’autorité mondiale ‘sul sangue, che era affascinato dal Pareto
sociologo. Egli diresse infatti Yancora famoso seminario su Pareto,
che doveva esercitare una cosigrande influenza su ‘Parsons e su
alcuni di noi studenti. C’era l’entom0l0g0 William Morton
\X/healer, che aveva scritto un libro pionieristico: <<For1niche: la
loro struttura, sviluppo, comportamento» e Paltra opera perfino
pin important: <<Vita_ sociale degli insetti» [I923]. Non avrei mai
conosciuto né lui, né la sua opera, -— perfino il lettore onnivoro
che era Sorolcin non fece mai uso dei suoi scritti -~ se non avessi
seguito il suo corso nel 1932, coraggiosarnente intitolato \<<Socio-
logia animals». Ogni settimana si discuteva di una nuova specie,
clalle societa collulari al comportamento sociale delle scimmie an»
tropoidi. Quel corso non fu mai pin ripetuto: fu proprio quindi
un colpo di fortuna essersi trovati a Harvard in quel tempo.
Il pantheon (lei sociologi comprendeva molti altri studiosi e
scienziati come, ad esempio, Edwin B. Wilson, che insegnava stati-
stica, sebbene egli fosse in realta, oltre Che uno statistico, un mate-
matic-o e on fisioo, che <all’etZ1 di ventidue anni decifro le lezioni del
grands fisico Willlard Gibbs sull’analisi dei vettori. (Yerano poi
anche Arthur Schlesinger senior, Yantropologo Earnest Hooton e
Alfred Tozzer, Yesigente e colto economista Schumpeter, il cui
corso seguivarno con piacere, e inoltre seguivarno anche altri corsi
{uori della facolta, come i coirsi cli studi sliakespeaniani di George
Lyman Kittredge, quelli cli iilosofia di A. N. Whitehead, settanta-
cinquenne ormai prossirno alla pensions, ma ancora disponibile
per gli studenti nel suo ufficio di Emerson Hall. Ma terse il pix‘;
irnportante per me fu, pm di Sorokin e Parsons, George Sarton,
allora noto come Ll fondatore della inoderna storia della scienza,
editore e Eonclatore di <<Isis>>, la rivista internazionale consacrata
alla storia della scienza, cl're comprendeva tta Yaltro Durkheim
come uno clei suoi patroni. Come risultato di un primo articolo
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che avevo scritto suH’analisi sociologica della tecnologia e di un
altro su‘1 tema, allora esoterico, clella sociologia della conoscenza,
Sarton mi concesse di lavorare nel suo iarnoso w0rksh0p-cmn-
-study, Widener 189, dove passai molto tempo per circa are an~
ni.
Ma basta con quests. digrcssione. La questions é che Facti-
dente stotico della scelta di Lnwell, relative afla costituzione Ciel
Dipartimento di Sociologia di Haward, mi portb a contatto con
un mggio di istudi e di insegnamenti, che non avrci rnai potuto
immaginarc fosse disponibile a Harvard quando dccisi di iscriver-
mi in quclla iacoltfi.



ADL: La tua esperienza a Harvard sembra molto ricca e certa-
mente cornplessa. N21 testo del tuo articolo sulle aspctmtive sociaii
di durata, tu ricordi il tuo lavoro con Sorokin usando ll termine
curioso di dogsbody, chc in italiano potremmo tradurre forse con
<<portab0rse», anche se non so se questo termine posse renders
Yidea di quel rapporto. Come ricordi quel1’esperienza? Se non
avessi lavorato con Sorokin, avresti ugualmente <<~scoperto>> il
tempo come una proprieté Eondamentale della struttura sociale?
Sembrerebbe che ci fosse un notevole rapporto di daraavere tra il
maestro e Pallievo.
RKM: Divenni ricercatore ed insegnante-assistente di Sorokin 21»
Yinizio del mio secondo anno. Anche cié non in senza <:onseguen-
ze. Mi ritrovai a scrivere moita parts di quanto appare in Social
and Cultural Dynamics sulla scienza c sulla tecnologia. Allora da
professors anziano e specialmente da professors con origini euro-
pee, Sorokin dominava i suoi studenti come una specie di Herr
Geheimrat. Questo non era dd tutto negative: contribui a stabili-
re un tipo di relazione ‘cm me e Sorokin che pit tardi ebbe come
risultato i1 nostro articolo su‘1 tempo sociale. Ricordo che questo
rapporto mi portb a scrivere quel prime articclo Recent French
Sociology. Sorokin aveva acconsentito a preparare un articolo su
questo argomento per 11 prime meeting -— o il secondo, ore non
ricordo bane -~ di quella che allora si chiamava la Eastern Socio-
logical Conference (om Society}. Ma qualcosa accadde ‘p611 cui egli
mi chiamb ncl suo ufficio un giomo per dirmi che non avrebbe
potuto mantenere quel1’impegno, suggerendo che in stesso scrives-
si quelfarticolo in sua vece. Accettai e moilai praticamente tutto
ii resto per due mesi circa, passando ogni giorno tutco il mio
tempo nella biblioteca Widener. Lessi innumerevoli libri ed arti-
coli. Dovetti fare un grande lavoro di sintesi per Eornire un qua-
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dro dello stato e dei comenuti sostanziali della sociologia francese
nello spazio di una dozzina di pagine. La vicinanza della scadenza
del termine di consegna conto molto in questo lavoro (non vi e
dubbio che parte del mio costante e ora coerente interesse per
quello clue sarebbe divenmto i1 concetto di aspettative sociali di
durata, derivo dalla mia esperienza personale con le scadenze, in
quanto caso istruttivo su tale fenomeno nel lavoro).
I1 ‘pezzo sul tempo sociale, qualche anno dopo che em diven-
taro insegnante, continuo quel tipo di collaborazione con Sorokin.
Egli mi pal-lo del suo inceresse per i1 tempo sociale e mi chiese di
stendere una prima bozza di articolo sul tema. Ascoltai le sue idee
sulkargomento e poi procedetti alla stesura. Sorokin fu evidence-
mente soddisfatto ole} mio lavoro, dal memento che, come era
awenuzo per i capitoli su scienza e tecnologia, non cambio molto
del testo da me scritto, Se tu mi chi-edi cosa penso di questa



vicendla, direi che queflhrticolo sul tempo sociale non avrebbe
potuto essere scritto aiiora da nessun altro sociologo americano.
Non era stato espresso alcun autentico interesse verso que]l’argo-
mento da nessuno dei sociologi americani, sebbene esso avrebbe
potuto emergere dal pensiero post-Durkheim (come Fleck 10 a-
vrebbe chiamato). Dubito che qualche studio sul tempo sociale
fosse del resto suato condotto in quel tempo in altre comunité
sociologiche, sicuramente no, almeno credo, in Germania.
ADL: I1 tempo come aregolaritii» e in questo senso come fonda-
mento del1’ordine sociale e morale, avente caratteristiche stru‘ctu-
ralli, é un tema strettamente durkheimiano.
RKM: Non so se stiamo usando il terrnine <<ordine sociale» esat»
tamente nel-lo stesso modo. In base alle prospettive della soci01o~
gia della conoscenza, credo che Hnteresse di Durkheim per le
categorie di tempo e spazio socieh fosse rafforzato, se non addirit-
‘aura originate, dalla posizione ancora esile e vulnerabile occupata
in quel tempo dalla sociologia come disciplina. Sai naturalmente
che Durkheim lotto per srabilire la legittimité di essa. La stessa
cosa stava succedendo altrove: con Simmel e Max Weber in
Germania, e cosi pure negli Stati Uniti. Nel mio articolo sulla
sociologia francese trattavo di quefia sorta di guerra che aveva
avuto luogo allinizio tra psicologi e sociologi in Prancia, con
questi ultimi ancora impegnati ad ottenere un pieno riconoscimen-
‘[0.
Ma come si shabilisce la legitnimité intellettuale di una disci~
plina? Appunto dimostrando che essa ha sviluppato un modo di
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pensare e delle analrsi che mettono in luce aspetti del monclo
reale, naturale e sociale, ehe sono stati trascurati sistematicamente
da altre discipline, o quanta rneno che sono stati inadeguatamente
riclotti in altri livelli di analisi. Nell’intraprendere il coraggioso
sforzor di interpretare le categorie fondamentali del tempo e dello
spazio in termini sociologici, Durkheim era probabilmente impe-
gnato nel tentative di rarforzare la posizione cognitiva e intellct~
tuale della nuova drsciplina. Non dico che ll suo interesse abbia
avuto solo questo motlvo, ma certo anche questa preoccupazione
doveva essere alla base cli esso.
ADL: La tradizione intellettuale euro ea sembra aver contato
. .P . .
molto nell’1nfluenzare la tua concettualrzzazlone del tem 0 soc1ale:
_ _ P
penso ora a Lazarsfelcl e al suo studro su Marrenthal.
RKM: Cernarnente, ma la cosa e pin) cornplessaz la vita trova il
mode cli essere sempre pill cornplioata di quanto ci pl‘flC€Y€l)l3€ di
credere. Dobbiamo sernplificare le cese allo scopo di capire, ma
qualcl-re volta consideriamo quelle semplfilcazioni come l’equiva-



lente cli as che veramente accade. Confondiamo le nostre perce~
zioni con la realté tout court. Diventiamo totalmente soggettivi-
sti.
Nel case di Lazarsfeld, la storia della nostra relazione e
quanto mar imprevedibile. Tanto per cominciare, Paul non cano-
sceva quasi niente di sociologia nel perioclo clella sua formazione a
Vienna. Aveva un PHD in matematica applicata. Aveva srucliato
con lo psicologo Karl Buhler, lavoranclo con lui e con Charlotte
Buhler nel loro Istituto di Psicologia. Ma non era stato educate
come sociologo, sebbene avesse pienamente assimilate i valori e i
precetti del socialismo. Egli fu sempre un giovane leader, sia nel
suo lavoro di ricerca che nelle sue attivité politiche di quel tempo.
Accadcle cos} che, in collaborazione con Marie jahoda e Hans
Zeisel, phi giovane di lui, egli intraprenclesse lo studio di Marlen-
thal, un villaggio di clisoccupati clurante la Grande Ctisi, Insieme
con i suoi collaboratori, Lazarsfeld, come si pub comprentlere, era
interessato sopratrutto agli aspetti psicologici della clisoccupazione
nella societir capitalism, dal memento che la dottrina socialista
sosteneva Che la clisoccupazione non poteva aver luogo in una
societé veramente socialists. Quests implicazioni erano molto im-
portanti: Lazarsfelcl infatti riteneva che le ricerche empiriche do»
vessero essere pertinenti alla societé in cui venivano svelte e
quindi il caso di Marienthal era per lui partieolarmente rilevante.
Ma fu solo quando Paul ed io diventammo collegbi a Co-
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lumbia nel 1914, che lessi Maricnthal per la prima volta. Fui
profondamente irnpressionato da quel lavoro. Non da ultimo per-
ché mi sembrava molto pifi sociologico nei suoi orienta-menti di
quanto non fosso psicologico, secondo lo intenzioni dei suoi auto-
ri. Non voglio citare qui quel passo di Le Bourgeois Genzil/oomme
sulia prosa e i versi, ma credo che Paul abbia pariato, o piuttosto
scritto, una prosa sociologica senza -esscrsene reso conto. Dopo
tutto quelio era u-no studio, come lo indica i1 sottotitolo, su un
willaggio disoccupato», non su un semplice aggregate di disoccu-
pati. Ma dal momento che egli e i suoi coll-aboratori Iahoda e
Zeisel non avevano mai nemmeno sentito ‘parlare di Durkheim,
per non dire di Halbwachs, Mauss o Hubert, Ia decisione presa
allora, negli anni trenta, di dedicare on capitolo della monografia
a <<Dz'e Zeit» non fu affatto influenzata dalla quasi-tradizione dur-
kheimiana del tempo sociale. I1 capitolo derivava direttamente
dalle osservazioni, una in-tuizione, so vuoi‘, induttiva.
So che, secondo la pifi recente dottrina, (s non vogiio citare
Popper a questo riguardo), niente puo essere veramcnte appreso
in inodo serio attraverso i1 pure ragionamento inciuttivo. Non
voglio soffermarmi su questo. Voglio solo dire che il capitolo di
Marientha-1 sul tempo non derivo da una concezionc strutturale



del tempo sociale, ma da osservazioni empiricamente raccolte su
tipi diffcrenziati e mutevoii del-Tuso e del1’orientalnent0 del vam-
po. Quando sono arrivato a riflettere scriamente e sistel'natica-
mente sul concetto di aspett-ative sociaii di durata, trovai, come
ho indioato (lei rosto nei mio articolo, so non la nozione stessa,
almeno i‘1 contesto concettuale in Marienthal.
ADL: E interessante notare come le relazioni personali n-ella co-
munité scientifica possano influenzare lo sviluppo teorico d-ella
disciplina. N61 tuo artioolo citi i1 tuo studio suila propaganda.
Nonostante la tua <<difesa deli’induzione>>, il tuo interesse e coin-
volgimento negli studi empirici resta marginale rispetto alla ‘cue.
pin vasta produzione teorica. Qua]. é la V/3Y3. storia dd tuo coin-
volgimcnto nefla ricerca sulla propaganda?
RKM: Esso si spiega con la mia associazions con Paul Lazarsfeld
a Columbia. ‘Se ti interessa saperocome accadde, preparati ad
ascoltare una lunga storia: la storia di come arrivammo a Colum-
bia e di come inizio la nostra collaborazione. Qu-esta storia comin-
cia con la profonda divisions verificatasi nel Dipartimento di So-
ciologia, verso la fine degii anni trenta, tra ii Professor Robert
Lynd, co-autore dd famoso Middletown, e ii Professors Robert
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Maclver, ii teorico politico e socioiogo. Le cose evidentemente si
misero cosi male che Nicholas Murray Butler, Presidente deii’U-
niversita e figura di primo piano nei rnondo accademico america-
no, dovette intervenire. Durante i suoi quarant’anni di presidenza,
egli si impegno molto per fare della Columbia University uno dei
maggiori centri di ricerca. Di fronte al conflitto presente nel Di-
partimento, confiitto che minacciava di paraiizzare i1 iavoro di
tutti, egii, aila maniera di Saiomone, decreto Che ognuna deiie
fazioni in campo creasse un nuovo incarico. Lazarsfeld, che era
allora gia arrivato negii Staci Uniti e lavorava con la Fondazione
Roclcfeiier, aveva impressionato favorevoimente Lynd con le sue
ulteriori ricerche sugli effetti psicoiogici deila disoccupazione. Cos”!
Lynd sceise Lazarsielci. Io avevo lasciato Harvard ed ero diventa~
to professore e direttore nelia Tulane University, neila cieliziosa
ma provinciale New Orleans. Maclver conosceva i1 mio lavoro
suifla sociologia deila conoscenza ed anche alcuni dei miei articoli
teorici sui*1’anomia e sugli effetti non previsri, e sceise me.
Prima (ii arrivare alia Columbia neli’autunno (‘lei 1914, Paul
ed io non ci eravarno mai incontrati e nessuno di noi due sapeva
nulla deile circostanze che avevano condotto ai nostro arrivo a
Columbia nello stesso periodo. Subito dopo, Paul, che era ii pm
anziano dei due, invito a cena me e mia moglie. ‘La serata era
appena cominciata quando egli ricevette una chiamata di emergen-
za dai1’agenzia governativa allora nova, credo come Office of Facts
and Figures. Gli chiedevano di andare agli studios del Columbia



Broadcasting System per provare Yefficacia di certi programmi
radio sponsorizzati dal governo ed egli mi invite a seguirio. Dv-
viamente accettai. La, per la prima volta, ebbi mode di osservare
le procedure adottate da Paul e dal suo coilaboratore Frank Stan-
ton, ii direttore delie ricerche deiia cos e suo presidente per un
quarto di secolo. Un gruppo di circa vemi individui era stato
raccolto in uno studio delia radio per ascoitare ii prograimna
registrato che doveva essere verificato daila riceroa (allora i pro-
grammi non venivano registrzvti su nastro, ma su un disco). Ogni
ascoltatore sedeva su una sedia che aveva due pulsanti, uno su
ogni Iato, uno rosso e uno verde. Questo faceva parte deiia teena-
logia primitiva di program-testing iinventata dai due e percio nota
come Lazarsfeld~St¢mion Program Analyzer. I1 gruppo veniva i-
struito in modo che ciascuno, ogni qualvoita ascoltava quaicosa
che, per una qualsiasi ragione, gii piaceva, premesse i1 puisante
verde, mentre in caso contrario doveva premere ii pulsante 1-osso.
Se erano indifferenti non ciovevano premere nesisuno dei due pul-
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santi. Questi puisanti attivavano un tandem cii penne stiiografiche
~— una forma primitiva di poiigrafia -— che registravano ii flusso
deile risposte individuaii e di gruppo durante ii programma, co1le<
gando le risposte ails rispettive parti deiia trasmissione stessa.
Cosi si registravano 1:: punte massime e minime ciel gradimento e
le zone di indifferenza. Quando ii programma era terminate, gli
ascoitatori vcnivano intervistati su motivi che avevano prodotto
quelie risposte. Em posisibile riatnivare la loro memoria, ritrasmev
tendo ie parti clei programma alie quali avevano risposto in cursu.
Cos} 1’intervista consentiva di raccogiiere dati qualitativi che po-
tevano essere pm tardi analizzati per interpretare i dati quantitw
tivi dei diagrammi.
Tutto cio accadeva rnentre Paui ad io scdevamo da una par-
ts, osservanrio Yintero processo. Quando ii nest in compietato,
egli mi chiese che cosa no pensassi. Io ero affascinato, ma prose»
guii diccndo che mi sembrava che Hntervistatore non iavesse espio-
rato sufficientemente Pintero raggio dei dati imerpretativi. Paul
non csito un memento. In un modo che poi avrei scoperto essere
tipico della sua personaiité —— egli fu seinpre un uomo d’azionc
oltre che on pensanore, era uno ‘che creava awenimenti »- Paul
osservo: <<Questo é interessantc. Credo Che tu abbia quaicosa da
dire. Sta per arrivare un i8£i*;YO gruppo cii ascoltatori per sostenere
i1 test. Vuoi provare a dirigerio tu?>>. Non porevo che accettare la
proposta e cosi feci.
Ecco come tutto ebbe inizio. Dopo la sessione dei test —~
era almeno mezzanotte ~— entrambi riconoscemmo che quei1’in~
contro era stato un inaspettato scambio inteiiettuaie. Entrambi,
ciascuno a suo modo, eravamo profondamente interessati al1’intcr-



rclazione dei dati quantitativi e quaiitativi. Avavamo sperimentato
una sorta di empatia reciproca, rnalgrado vi fossero differenze nei
nostri principali interessi e nei modo di iavorare. Cosi celebram-
mo quoifincontro andancio alia Russian Tea Room, cho non era
lontana dagli studios deiia radio e bevemmo champagne. Queilo
fu 1’inizio di um iunga coiiaborazione. Paul, di nuovo in modo
per lui tipico, disse che si doveva scrivere i1 mpporto basato
sull’anaiisi dei graiici e dei risultati delie imewiste e mi chiese so
voievo parteciparvi. Queila, come ricoi-do, era una notte cii sabato
ed ii napporto cioveva esserc pronto per ia meta deila settimana
successiva. Fu quelia ia mia prima esperienza di redazione cii un
rapporto di ricerca con um scadenza cosi pressante, anche so non
fu Pulnima. Ero cosi venuto a cena per rimanere poi per circa
trent’anni, prima al1’Of£ice of Radio Research e quincii nei suo
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successors allargato, i1 Bureau of Applied Social Research de‘da
Columbia. Ci sarebbe molto da dire su questo, ma non om.
ADL: Da quegli anni di guerna fino agli anni sessanta sembra ci
sia un vuoto rispctto al1’elab0razione del tema del tempo sociale,
ma negli anni sessanta c’é un nuovo rifiorixe deH’interesse per
questo aspetto. Quali sooo, secondo te, Xe ragioni di questa ripre~
sa?
RKM: Ho poco da aggiungere alla lista bibliografica che ho pub-
blicato nel mio recente articolo sulle aspettative socisli di durata.
I1 punto essenziale E ad ogni modo che nessuna continuitix di
lavoro vi é stats sul terns. del tempo sociale, nonoscante una serie
di monografie e arnicoli che si riforiscono in modo diverse ad
alcuni aspetti di tale problerna. Non si Ea cristallizzato un compo
specifico di ricerca intorno ad esso né negli anni sessanta, né negli
anni settanta. La monografia di Durkheim e Mauss del 1901 in
tradotw in inglese col titolo Primitive Classification dal1’antropo-
logo Rodney Needham nel 1963, ma non dette luogo a un fiorire
degli studi sul tempo sociale. Non ho controflato di recente, ma
dubito chc tale opera fosse menzionata in qualche lavoro sul, tem~
po sociale degli anni sessanna. Moore pubblico il suo Man, Time
and Society in quello stesso anno, ma la sua impostazione era tale
che egli non nomino nernmeno 11 lavoro di Durkheim {anche se ha
citato Particolo di Sorokin e Merton). Lewis e Rose Coser pubblt
carono un articolo sul tempo nel 1963, nel libro curato da Alvin
Gouldner. Dal momento che essi erano entrambi miei studenti,
essi erano naturalmente del tutto a loro agio nel tratcare del
tempo sociale. Tuttavia non si E: costituito alcun campo specifico
di ricerca su quel tema. La monografia di Gurvitch, The Spectrum
of Social Time, originariarnente apparsa nel 1958, ricornparve nel
1964, ma, di nuovo, non suscito grands entusiasmo. Tutto cio
non E: risultato in una continuité di lavoro fino al pin immediate



presents, in cui sono comparse ls monografie di Evianar Zeruba~
val: Patterns of Time in Hospital Life e Hidden Ryihms: Sche-
dules and Calendars in Social Life, e aicuni lavori di Barry Sch-
warts. E troppo presto per paxlare oggi di un carnpo co1npleta~
rnente affernmto. Ho fiducia che lo saré e questo condurré a un
ulteriore sviluppo del concetto di aspettative sociali di durata.
ADL: In un’epoca in cui, in diverse discipline, la ricerca sui
fondamenti del <<contratto» sembra essere una preoccupazione di
molti studiosi, come pensi che si inseriscano nel dibattito le aspen
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tative sociali di durata? Durkheim in Le forms elementari clella
vita religiosa parla di un czmformisme logjque che dcve accom-
pagnare il conformisme moral perché una societé possa vivere,
owero deila necessité sociale di una base comune di comprensione
cielie categorie fondamentali, quali ii tempo, 10 spazio, ecc.
RKM: L’ordine normative o morale E: uno dei ccstituenti defibr-
dine sociaie. Senza ordine morale, nessun ordine sociale. Neila
struttura sociale, insieme con il confiitto —~ e ho sostenuto a
lungs che parte de’1 conflitto deriva dalla struttura sociale stessa,
in quanto risultato della differenziazione sociaic e della stratifica-
zione -— e presente sempre aimeno un certo grade di consenso su
determinate norme tacite 0 esplicite, dietro le quali vi sono siste-
mi di premimpunizione. Quelle convinzioni e quei valori morali
comuni, variamente tmdotti in norme e serie di norme, costitui~
scono parte integrale dellbrdine sociale. Qualcuna di quelle nor-
me, non tutte, sono formulate in codici iegali, in prescrizioni e
proscrizioni legali; ii resto di queue norme e distribuito variamen—
te nelia struttura sociale e variamente sostenuto da sanzioni. Con
questa immagine di ordine sociaie in meme, posso cominciare a
rispondere alla tua domanda.
Per me le aspettative sociaii di dvunata some un-a parte t€1’I1pO1ffl~
le determinata deH’ondin»e sociale e {ammo anche larga-mente parte
dellbrdine morale. Tacitamente 0 esplicitamente, esse some durate
previste normativamente delle relazioni, come delle posizioni e
defle organizzazioni sociali. Le aspettative sociali di durata sono
infatti sostenute da sanzioni, come nel caso in cui ad esempio,
uno nun rispetta una scadenza in un contratto formale 0 fondato
suH’intesa ccmune. Le aspettative sociali di durata articoiano le
relazioni nel tempo sociale, come molte altre aspettative normati~
ve 0 sociali articolano reiazioni nello spazio sociale.
Vi e corrispondenza tra la raffigirazione concettuale del1’or-
dine sociale e la raffigurazione concettuale degli effetti non voluti
e non previsti d~el1’azione sociaie intenzionale. Ho concentrato la
mia attenzione teorica, per quasi cinquanfanni, su questo tipo di
effetti, in gran parte perché credo che essi influenzino in modo
Eondamentale la dinamica della sitruttura sociale e i processi di



trasformazione. Insieme con gii effetti voluti e realizzati 0 con is
azioni intenzionali, vi sono inevitabilmente, per ragioni che ho
provato a spiegare ncl mio prime articolo su Unanticipated Con-
xequences [1936], conseguenze non volute e spesso non previste,
che influiscono concretamente nel cambiamento storico. La vita
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sociale sarebbe molto pm semplice -— ancile se non sernpre mi-
giiore — se non fossc per ii continue riprodursi (ii effetti non
voiuti. (Questa tesi, a iungo dibattuta, E: stata formalmente rico-
nosciuta in public policy soio abbastanza recentemente, per esem-
pio neH’uso rapidamente crescente di technological assessment).
Nel cercare di capire i fenomeni (idle aspettative sociali (ii.
durata -- sia di quelle esplicite c programmate, sia cii quelle
implicite e non programmate -- siamo ancom una volta impegna-
ti, akneno in parts, nelia ricerca cii conscguenze di tipo particula-
re, in questo caso degli effetti delle aspettativc sociali cii dumta
sugli individui, i gruppi e la struttura sociale nei suo insisme.
Questa ricerca é in effetti una ricerca suifordine sociale e sul1’or~
dine morale Che 10 costituisce. Essa é moito diversa ad esempio
daiia ricerca suilideologia ma per adesso non mi spingo pm in 151.
ADL: Von-ei concludere con una osservazione: abbiamo tracciato
insierne ia storia o'i un concetto socioiogico seconclo il ritmo tem~
poraie di un percorso autobiogrevfico e dii quelia che potrebbe
essere Ia <<1@ggenda>> deila vita deiia comunitfi scientifica sociologi-
ca americana. E stata una scclta consapevoie. Ora mi dornando se
iungo ii mo iavoro m ti sei accorto di questo paralielismo 0
intreccio di Iivem diversi.
RKM: Fin quasi dal1’illizi0 dc] mio lavoro nella sociologia delia
scienza fui colpito dai caxattere fortemcnte autcniflessixvo di essa:
i1 suo comportaznento come discipiina e ii comportamento ciei
socioiogi della scienza sono destinati a esernplificare is ipotesi che
emergono daila disciplina. So la sociologia deiia scienza non é
autcmiflessiva, allora 0 le sue idea di base non sono isolide o essa
non E neanche per approssimazionc una disciplina scientifica. Fin
dad giorni remoti ciegli inizi del mio Iavoro, >sono stato interessato
ad aitri aspetti ciella sociologia Che hanno questo carattere forte-
mente riflessivo. Vorrei terminare queste osservazioni — siamo
stati chiusi qui nei mio studio per un certo tempo — con un’af-
fermazione poco chiara: si ha ragione di supporre che aspettative
sociali di durata di un certo tipo mostrino un carattere riflessivo.
Ma non T6 Ora né qui Ché spiegherb cosa vogiio dire; sto ].avo1"an-
do proprio su questo.


