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SPECCHIO O LAMPADA? 
PROFESSORI E STUDENTI DI LEGGE 

NELLA POPULAR LEGAL CULTURE STATUNITENSE 

Benedetta Barbisan • 

SOMMARIO: 1. Fare esperienza della legge attraverso la popular legai culture. -
2. Il merito come virtù supereroica individuale: studiare legge in Esami 
per la vita. 

1. Fare esperienza della legge attraverso la popular legal culture 

Le tecniche e l'immaginario del diritto hanno permeato la cultura 
occidentale fin dai suoi albori, sia per il fascino esercitato da quella 
modalità retorica associata agli ambienti forensi e che raggiunge il suo 
culmine nella messa in scena del processo sia perché quello della legge 
è un ordinato mondo quotidiano capace, però, di innescare situazioni 
dirompenti che, drammaturgicamente, sono il punto di forza di ogni 
narrazione e lo strumento del mestiere dei narratori1. Percorrendo ve-
locemente la produzione letteraria di William Shakespeare, per esem-
pio, ci si imbatte in un processo - quello a carico di Shylock ne Il mer-
cante di Venezùr -, in un caso di abuso di autorità da parte di un giu-
dice nella persona di Angelo, il vicario del Duca Vincenzo, in Misura 
per misura3, nella contrapposizione fra il diritto naturale e il positivi-

• Associata di diritto pubblico comparato. Università di Macerata. 
1 Per una sistematica trattazione del binomio diritto-letteratura dall'Iliade a Sten-

dhal, da Sofocle a Matrix, si rimanda a Richard A. POSNER, Law and Literature, Cam-
bridge MA, 2009. 

2 B.J. SOKOL, The Merchant of Venice and the Law Merchant, in Renaissance Stud-
ies, 6, 1992, 60; R SCHWARTZ, ]ustice and Law in The Merchant o/ Venice, in Teoria, 
2009, 109; M.L. MOVSESIAN, Reading Law w1ih The Merchant o/ Venice, in Law and 
Liberty, 10 dicembre 2021, disponibile alla pagina https:lllawliberty.orglreading-law-
wzih-the-merchant-ofvenicel. 

3 J. TAMBLING, Law and Will in Meaasure /or Measure, in Essays in Criticism, 
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e giustizia classicam
ente 

~polare: nell'Inghilterra eli-
_:diJ.cmmi e delle procedure del 

fflem
a e, in particolare, di quello 

ha saccheggiato la teatralità del 
• di com

m
on law

 e am
bientato le sue 

te in un caleidoscopio di generi: dal 'dratn-
1e u parola ai giuratl', Anatom

ia di un delitt0
1, 

K.ram
~, Philadelphia

9 a thriller com
e C

odice d'onore•~ 

·Je//t, pioggia
11, L'avvocato del diavolo

12, dal cinem
a di denuncia 

'tom
e A Civil Adion°, Erin Brockovich

14, M
ù:hael Claytonl'J e Il diritto 

di opporr,-1 6 alle indim
enticabili com

m
edie com

e La costola di A
dam

o
17 

2009, 189; H
. SKULSKY, Pain, Law, and Conscience in M

easure /or M
easure, in J. Risi. 

Ideas, 1964, 147. 

P.M
. SHUPACH, Natural Justiceand King Lear, in Cardozo Stud, L.&

Lit. 1997, 67. 

' H. SKUI.SKY, Revenge, Honor, and Conscience in 'H
am

let', in PM
LA, 1970, 78; 

T. REGNIER, The Law in Hamlet: Death, Property, and the Pursuit o
/ Justice, in B

rie/ 

Chronides, 3, 2011, 107; Id., Shakespeare as Lawyer. H
am

let: D
eath, Property, and the 

Pursuit o/ Justice, in Criticai Stages/Scènes critiques 2018, disponibile alla pagina 

https:llwww.cniical-stages.org/18/shakespeare-as-lawyer-ham
let-death-property-and-the-

pursuit-o/-justicel; D. D
VNNE, Exceptional H

am
let and Resistance to Law

, in ID
., 

Shakespeare, Revenge Tragedy and Early M
odern Law, Londra, 2016; Io., D

ecenlring 

Law in Hamlet, in Law Humanit, 2015, 55; S. OsT, 'But Is This Law
?'. The N

ature o
/ 

Law, Sovereign Power and Justice in H
am

let, in Law H
um

anit, 2007, 183. 
6 12 Angry M

en (Sidney Lum
et, 1954). 

: Anatomy 0/ a M
urder (O

tto Prem
inger, 1959). 

9 Kr~mer vs. Kramer (Robert Benton, 1979). 
i/hilade/phia aonathan D

em
m

e, 1993 ). 
A Few Good M

en (Rob Reiner 1992) 
11 Th 

• 
' 

. 
e Rammaker (F rancis Ford Coppola 1997) 

12 Th D
 

'/' 
' 

· 
n 

e. ~1 s Advocate (Taylor H
ackford, 1997). 

A Cw,/ Action (Steven Zaillian 1998) 
E

' B 
k 

' 
. 

15 M:: "(.,~ich (Steven Soderbergh, 2000). 
16 

ae C-vyton (T ony G
ilroy 2007) 

]ust M
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17 

ry 
estin D

anid Cretton 2019) 
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e Testim
one per l'accusa

18, senza dim
enticare il filone storico con 

esem
pi com

e U
n uom

o per tutte le stagioni 19 sulla condanna ed esecu-

zione di Tom
m

aso M
oro, N

el nom
e del padre

20 sul caso nord-irlandese 

dei G
uild/ord Four e Am

istad2
1 sul processo seguito all'am

m
utina-

m
ento dei prigionieri africani in viaggio verso gli Stati U

niti. 

Sulla rappresentazione dell'universo forense e sulla costruzione 

delle percezioni popolari sulle professioni legali e la loro funzione nella 

società statunitense contem
poranea una riflessione dirim

ente è costi-

tuita dal libro di R
ichard K

. Sherw
in W

hen Law
 G

oes Pop
22: citando

23 

il filosofo e cineasta G
uy D

ebord e il suo m
anifesto situazionista La so-

ciété du spectacle2
4, declinazione di quella nozione di alienazione con 

cui la scuola di Francoforte aveva riletto K
arl M

arx2
5, Sherw

in sostiene 

che anche il m
ondo del diritto, com

e la società in generale, è diventato 

uno spettacolo e che «the custom
ary ba/ance w

ithin the legai system
 

am
ong disparate /orm

s o/ knowledge, discourse, and pow
er is under 

great strain»
26. In particolare, egli offre due esem

pi di questa great 

strain: infatti, sia le virtù delle giurie che rispecchiano i valori, le aspet-

tative e le convinzioni della com
unità sia le virtù com

e la tem
peranza e 

la com
petenza tecnica tipicam

ente assegnate ai giudici vengono om
o-

geneizzate, banalizzate e appiattite per azione delle storie e delle im
-

m
agini che la popular culture dissem

ina: 

18 W
itness /or the Prosecution (Billy W

ilder, 1957). 
19 A M

an /or A
l/ Seasons (Fred Zinnem

ann, 1966). 
20 In the Nam

e o/ the Father (Jim
 Sheridan, 1993 ). 

21 Am
istad (Steven Spielberg, 1997). 

22 R.K
. SH

ERW
IN

, W
hen Law G

oes Pop: The Vanishing Line Between Law and 

Popular Culture, C
hicago, 2000. 

23 lbid., p. 265. 
24 G

. D
EB

O
R

D
, La société du spectade, Parigi, 1996. Per una ricostruzione della genesi 

dell'opera di D
ebord e per una sua attualizzazione, si veda A. TRFSPEUGI-BERTIIELOT, Les 

v1es successive de La société du spectacle de G
uy Debord, in Vingtibne Siècle. Revuew 

d'histoire, 2, 2014, 135 ss. 
2' "(P)lus [le spectateur] contem

ple, m
oins il vit; plus il acccptc dc se rcconnaitrc 

dans Ies im
ages dom

inantes du besoin, m
oins il com

prend sa proprc existcnce et son 

propre désir" G
uy D

ebord, La société du spectade, cit., thèsc 30, p. 31. 
26 R.K

. SH
ERW

IN
, W

hen Law G
oes Pop, cit., 4-5. 
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't(/-serttt, dim
ension o/ lived 

itl'M
h, 11:,,,1. it ·p,oduces give way 
.,,f il'IM

ge-based logie o/ 
··la,/ judgm

ent o/ exte,-,,a/ 
.. ~·,,;a in the individuai case, and 

lllillllu •11dercu1» 21. 

ipolazione e persuasione del m
edium

 cinem
a-

icum
fandone 1a peculiarità del linguaggio, per com

. 

diversam
ente dalle lingue parlate, Io spettatore non ha 

icfi apprenderne né le regole della gram
m

atica né il lessico. N
on 

éécorre, in altre parole, una form
azione intellettuale per accostarsi alle 

espressioni visive, quantunque essere dotati di una cultura cinem
atogra-

fica consenta di accedere a una fruizione dei significati più elaborati di 

una pellicola. In un film
 le im

m
agini non suggeriscono com

e invece ac-

cade in un rom
anzo a seconda delle parole che 1' autore sceglie di usare -

quelli che i semiologi chiam
ano i significanti-, m

a esse piuttosto dichia-

rano. Il pericolo di una cultura popolare basata sulle im
m

agini, dunque, 

risiederebbe nella facilità con cui si guarda un film senza per questo do-

versi far carico di tradurre i significanti in significati28• U
na tale popular 

17 lbid.,5. 
H" 

... 

, 
• 

lo 
La 

·oe, 
,ston.,, 

"Cosi J. M
ONACI:), How Jo Read a Film: The Ar~ Techno gy, 

ngua
6 

' 
H

 

and Theory o/ Film and M
edia, Oxford, 2000, 128: «(F)ilm is like a language. 

OU\ 

b' 
• 

O
l(l11• 

Jben, does iJ do what iJ does? Clearly, one person's image o/ a cerJain o '}eC
f"

 n 

oJber's. I/ w
, bo1b read Jbe wo,d, 'rose' you may perhaps think o/ a Peace rose 16:' 

pic/eed lasJ summer, while I am thinking o/ the one [a /orm
e, gir/friendl gave to "

''/' 
D

 
b 

h ., 
h fi'/mma,eer 

ecem er 1968. In cinema, however, we both see Jhe same rose, w
 ,., t e 

. 
n 

can choose /rom an infiniJe variety o/ roses and then photograph the one cho,m
 111 •4 , · 

h 
• ,r.· • 

• 
,. 

· the •rttsl s 
01 " m,m,Je V4rtety o/ ways. The artist's choice in cinema is without 11,ntt; 

. 111 don 

chorce tn kteratu,e ts ctrcumscrrbeJ, while the reverse is true /or the observer. Fil 

1 
• h • 

i posts lo 
no sugg,s, 1• 1 "context: it sJates. And therein lies its pow

e, and the danger 1 
'Nt 

the observer: th, reason why it is useful even vita~ to learn to read im
ages we/1 

t 
the observer 

• 
d an ,m

agt, 
can s,,ze some o/ the POW

er o/ the medium. The bette, one reti s 
• . 

the more one unde, 1 
d 

• 
h 

J 
J a pagt '" 

• 
' •n ' 1~ J e more /JOwer one has ove, ti. The reauer 0 1 

1 
vents the tmaae th 

d 
,I' 

fi•' 
.L

 I 
intt,prt, 

h 
• 

• ' 
e rea " 0, • ""' does noJ yet hoth readers m

ust w
o,,. 

0 
_L 

t esrgn, Jhey p 
• 

• 
' 

U
)O

n< 

,,,,.,, tn orde, to complete Jhe process o/ intellect ion. The 111 °' 
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lega! culture1- 9 trasform
erebbe la percezione di com

e la legge e i suoi 

attori operano attraverso il filtro delle reazioni irriflesse degli spettatori 

di fronte alle rappresentazioni del m
ondo del diritto: 

«The convergence o/ law and popular culture [. . .) provides an ac-

count o/ increasing distortions within the discourse competencies o/ both 

the public and the judiciary. [ .. .] Com
m

on sense and to an increasing 

extent lega! discourse and knowledge are showing signs o/ collapsing in-

to the sam
e grati/ication-based esthetic that dom

inates contemporary 

popular culture. 
[ ... ] As a result, 

the discrete virtues o/ popular 

knowledge and discourse, lilee those o/ the judiciary, which m
ust at tim

es 

operate as a brake upon popular opinion, are being encum
bered and di-

m
inished»

30• 

È questa convergenza dell'im
m

agine della legge costruita soprat-

tutto dalle arti visive con la grati/ication-based esthetic dom
inante nella 

cultura popolare che im
pone di m

isurarsi con il problem
a più critico, a 

nostro giudizio, di tutto il rapporto fra il potere della cultura di m
assa 

e la percezione com
une e generica del m

ondo del diritto, dei suoi isti-

tuti, delle procedure e delle professioni: l'im
patto di questo rapporto 

sulla form
azione dell'opinione pubblica. È la popular legai culture ad 

assecondare gli orientam
enti già esistenti presso l'opinione pubblica 

oppure essa li ispira, li propone fino a farsene guida? In altre parole, la 

popular legai culture è un /ollower o un leader della opinione pubblica? 

they do, the better the ba/ance between observer and creator in the process; the better the 

halance, the more vita/ and resonant the work o/ art». 
29 Lo studio più strutturato sulla interazione intellettuale fra diritto e pop culture è 

senza dubbio quello di L. M
. FRIEDM

AN, Law, Lawyers and Popular Culture, in Ya/e L. 

]., 2000, 1579. 
30 R

K
. S1-IERW

IN, W
hen Law Goes Pop, cit., 240-241 (corsivo aggiunto). Dello stesso 

autore si segnalano anche Io., A M
anifesto /or VisÙal Legai Realism, in Loy. L. A. L Rev., 

40, 719, 2007 e Io. (a cura di), Popu/ar Cultureand Law, Londra, 2006 e, in particolare, lo., 

Law in popular Culture: Law, Lawyers and Popular Culture, in The Yale Law Joumal, 98, 

l 998, L.M
. FRIEDM

AN, I..ookjng /or Law, in All the O/d T races: The M
ovies o/ Classica/ Hol-

lywood, the ùzw, and C,ase(s) o/ Film Noir, J.M
. BALKIN, Pop Culture and Law, in Theory: 

Gaining/Losing Perspective on the Law, or Keeping Vis111JI Evidena in Perspective. 
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·todetà la pop#klr legai culture inter. 
·eosà, invece, rafforza, intensifica, addj. 

~1llellono in scena i processi, il rapporto fra avvoca-
;jlw

,,u
 a .1fflli personale e verità processuale, la cor-

rlideeh1t1 ,dep avvocati, la prudenza o il conservatorism
o 

·~,r:'la,.p alaci IDGl'IJi delle giurie e le loro riserve oscurantiste e 

-
• ........, indubitatam

ente ad alcuni preconcetti già radicati 

.O
,,pidle,collettiva. U

n produttore sa bene che un film
 che ritragga 

a
w

w
i avidi e com

prom
essi coi poteri forti godrà im

m
ediatam

ente 

del -fa\lO
IC del pubblico proprio a m

otivo di una ostilità già esistente 

per quella categoria che la pellicola sfrutta con le esagerazioni e distor-

sioni necessarie a raccogliere un successo com
m

erciale. M
a che cosa 

accade quando queste rappresentazioni arrivano a un pubblico che 

non ha avuto m
ai m

odo di entrare in contatto con un avvocato o con 

un giudice e che non si è dovuto servire della legge per rim
ediare a un 

tom
o subito o per difendersi da una accusa? 

« These images and em
otional responses persist in m

em
ory long afte, 

lhe p!,,1 details are /orgotten. The portrayals create knowledge and reali-

ty. Lawyers are like the kind o/ people practicing law that you've seen on 

the screen - in /act, lawyers are those people. [. . .) Even contaci w
ith real 

lawyers is unlikely lo canee! them
 out»

31 . 

A
ccade cosl che «(m)osJ peop/e learn m

osto/ w
hat they think they 

know about law and lawyers /rom
 consum

ing popular legai culture»". 

L'influenza della Popular legai culture, allora, si estrinseca contem
-

poraneam
ente su due piani: quello dello specchio e quello della lampa-

da''. _Per un verso, la popular legai culture proietta le ideologie più co: 

m
un, a cui un buon num

ero di persone aderisce e, per un altro'. d~ 

form
a al processo con cui la gente costruisce le proprie convinztolll 

)I M
. As!M

ow
 Bad Lau,., 

· 
h M

 
552 

>2 M
 As 

' 
- .,ers '" t e 

ovies, in Nova L. Rev, 24, 2000, 
· 

rk 
• 

IM
ow

 e s M
ADER La 

d 
Boole New Y

o 
, 

2004, 7. 
• 

• 
w

 a,i 
Popular Culture: A Course 

, 
)) Cos' M

 As 
, 

• 
IM

ow, Th, M
;,,., ••d th, L;,,.p, in 68]. Legai Educ, 2018, 115. 
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ben oltre il m
ero intrattenim

ento che trae dalla visione. In altre parole, 

la popular legai culture m
ostra ciò che percorre già la società per quan-

to attiene al suo rapporto con il m
ondo della legge e, nel contem

po, 

genera, corrobora, inculca un'idea di legge, di giustizia, di diritto e una 

conoscenza delle professioni legali basate sulla finzione narrativa. In-

som
m

a, un com
plesso im

m
aginario collettivo che innerva il rapporto 

che il pubblico sviluppa con la cultura giuridica e le sue m
anifestazio-

m
. Al centro di questa cinem

atografia si stagliano naturalm
ente gli av-

vocati, m
olto m

eno frequentem
ente i giudici. È addirittura ancora più 

raro che si incontrino storie dì professori di diritto e dei loro studenti, 

ed è questa film
ografia, proprio perché decisam

ente infrequente, che 

verrà presa in esam
e nelle prossim

e pagine. C
om

e è ritratto un docente 

di legge nel cinem
a am

ericano? Q
uali caratteristiche gli sono attribui-

te? In che am
biente lo si fa m

uovere? Q
uali sono i talenti che si attri-

buiscono allo studente di diritto? A
nche in questo caso la dom

anda è 

se il cinem
a com

e arte popolare rifletta una percezione già diffusa e 

profonda negli Stati U
niti sull'insegnam

ento e lo studio del diritto o se 

contribuisca a costruirla: se studiare legge negli Stati U
niti -

e, spe-

cialm
ente, studiarla in facoltà blasonate ed esclusivissim

e -
è il princi-

pale viatico nell'ascesa ai ranghi della classe dirigente, è il cinem
a a 

raccogliere e fare sua questa idea o partecipa attivam
ente a elaborarla e 

diffonderla? 

2. Il m
erito com

e virtù supereroica individuale: studiare legge in Esam
i 

per la vita 

C
'è un solo film

, nella storia del cinem
a am

ericano, che abbia m
es-

so com
pletam

ente al centro della sua sceneggiatura il ruolo del profes-

sore in una facoltà di legge: Esam
i per la vita. Il titolo originale, The 

Paper Chase' 4, allude a un gioco in cui qualcuno (detto hare, lepre) 

corre in avanti e lascia arbitrariam
ente cadere dei biglietti dì carta die-

tro di sé per indicare la strada a chi lo sta seguendo (gli hounds, i segu-

3" Jam
es B

ridges, R
odrick Paul e Robert C. Thom

pson, 1973. 
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. contiene un riferim
ento alle dif_ 

L
~

 un risultato velocC1D
ente a tnoti . 

~"11!:aiveae una quantità di docum
enti. Do. 

\,am
eaa;()scar ed ebbe un clam

oroso successo 

~
:
a

 .-m
o Sblgioni di una serie televisiva tra. 

~· • J,.11aa,none si usa per indicare lo sforzo richiesto 
., 

\ 

1delkliorea, in particolare di quella in giurispruden-
a

.f;--. ·ftlSÌO
D

e italiana 
del 

titolo, 
d'altra 

parte, 
riduce 

,...,._.'.aw
u

m
itaria al solo superam

ento degli esam
i e alla loro 

,rì: ifeinrc,ttanza. 
•I.a storia è quella di un gruppo di m

atricole alla H
arvard Law 

ScLooI alle prese con il più tem
ibile dei docenti: il professor C

harles 

Kingsfidd O
ohn H

ousem
an), che insegna contrae! law. L

a pellicola 

com
incia con la prim

a lezione di K
ingsfield, 

che varca la soglia 

dell'aula, apre davanti a sé la seating chart con la disposizione nei ban-

chi della classe, chiam
a a caso lo studente Jam

es H
art e gli chiede di 

presentare i fatti del caso H
aw

kins v. M
cG

ee3
6. In un attim

o, la tensio-

ne si trasform
a in puro terrore. H

art esita, non è in grado di risponde-

re, com
e accadrà altre volte nel resto del sem

estre, esce dall'aula in 

preda a un m
alore per l'um

iliazione subita e corre in bagno. B
en pre-

sto H
an e altri capiscono che sopravvivere a K

ingsfield è anche im
pa-

rare a sostenere il duello psicologico con questo docente che im
parti-

sce le sue lezioni con evidente disdegno verso gli studenti, che usa il 
m

etodo socratico per intim
idire e m

ortificare. 

C'è una scena in particolare che racchiude la dinam
ica del rappor-

to docente-discente", quella in cui, alla m
ancata risposta cli H

art, che 

prova, però, a reagire con spirito, K
ingsfield lo invita ad alzarsi, per-

all' "Sanpre intitolata Ti,, Paper Chase, la serie fu trasm
essa dal settem

bre 1978 
agosto 1986 Il prim

 
• 

.J! 
• 

• 
• 

'tratti 
eh 

I 'ilm
 • 

0 eplSow
o com

1nc1ava con 1' esordio ddla prim
a lezione n 

an 
e ne 

l1 
' con il 

r fi 
Ch 

. 
. 

. bere 
with 

k U
 full 

p O
 essor 

ades K
ingsfield che proclam

ava: « Y ou com
e in

 
a s u 

of m
ush 

d 'f 
. 

.l6 84 N
 H

 
' an ' 1 you survive, you Ieave thinking li.Ice a law

yer». 

• • 114, 146 A 641 (N H
 1 

) 
. 

. 
H

 
d 
· tratta 

di una sentenza della 
• 

• 
• 929 . N

oto com
e il caso Ha1,y 

an , 51 
• 

precedente fi 
d 

C
one Suprem

a dd N
ew

 H
am

pshire considerata per decenni un 
on am

entaJe nella 
• 

• 
· · di un 

contratto e in I 
• 

. 
giunsprudenza relativa alla violazione dei term

ini 
e usa In ogni manuaJ 

. 
J7 Il filinato è dis 

. . 
e 1n uso nei corsi di contrae/ law. 

P<>nibile alla Pagina h1tps:l/youtu.bel _M
6bU

/1A9ho. 
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correre l'aula ad anfiteatro e avvicinarsi alla cattedra. Poi gli rivolge 

queste parole: «Signor H
art, ecco una m

onetina. La prenda e la usi per 

chiam
are sua m

adre. V
ada a dirle che ci sono seri dubbi sul fatto che 

lei possa m
ai diventare un avvocato». Insom

m
a, il clim

a che si respira è 

raggelante: ogni lezione è preceduta da nottate insonni e studio dispe-

rato; alcuni dei colleghi di H
art alla fine sem

plicem
ente non reggono la 

pressione e decidono di abbandonare gli studi. 

C
on la calm

a olim
pica della sua voce e il freddo biasim

o per intel-

ligenze tanto m
odeste, il personaggio di C

harles K
ingsfield ha reso 

popolare in tutta la nazione un m
odello di docente dedito al perverti-

m
ento del m

etodo socratico in uso nelle facoltà di legge negli Stati 

U
niti per prom

uovere una didattica tanto utile quanto dilettevole. A
 

partire dagli anni Settanta, C
harles K

ingsfield è diventato un professo-

re reale, in carne e ossa, per l'im
m

aginario collettivo, al punto che al-

cune facoltà di legge ancora oggi ne fanno m
enzione per prenderne le 

distanze. L
a scuola di legge dell'U

niversità di C
hicago, per esem

pio, 

dedica una pagina al m
etodo socratico rubricata sotto la voce Acade-

m
ics &

 Li/e M
enu nella quale si legge: 

«M
ost students have heard o

/ the Socratic M
ethod; som

e rem
em

ber 

Professor K
ings/ield /rom

 The Paper Chase and the tem
ir his students 

/elt every tim
e they entered his Contracts class. K

ings/ield's perform
ance 

is an exaggerated and outdated caricature o/ the Socratic M
ethod [. . .1. 

The day o
/ the relentless Socratic professor w

ho ended every sentence 

w
ith a question m

ark is over»
38. 

Q
ualcosa di vero deve esserci stato, alla base di un sim

ile perso-

naggio, se l'autore del libro da cui il film
 fu tratto,JohnJay O

sbom
Jr., 

si era laureato alla H
arvard Law

 School nd 1970, un solo anno prim
a 

di dare il suo m
anoscritto alle stam

pe. Si può supporre che qualcosa 

della sua esperienza accadem
ica m

olto recente possa essersi im
presso 

nelle pagine di quel racconto. Q
ualcosa di sim

ile fece negli stessi anni 

anche Scott Turow
: addirittura egli scrisse il suo libro O

ne L, com
e è 

38 
E. 

G
A

R
R

EIT, 
The 

Socratic 
M

ethod, 
1998, 

consultabile 
alla 

pagina 

h1tps:l lwww.law.uchicago.edu/ socratic-method. 
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1• Stati U
niti, ancor pritna di con. 

auo arrivo in facoltà: 

I w
lk into the centrai bu,tding J 

,, 1H
 t1ext /ive days I w

il/ assum
e that / 

lirtllil•~
•-- IIM

" ,nyone around m
e [ .. . ] I w,11 be cer-

;.-.., flJNllJo, I wi/1 not do it w
el/ enough; and when I 

fifOi/1 bum
 with sham

e»
39. 

K
ingsfìdd è, nd cinem

a statunitense, la personificazione 

del pn,lessorc di legge così com
e A

tticus Finch (G
regory Peck), il pro-

llgonista dc Il buio oltre la siepe 40, è l'avvocato per eccellenza, a1 punto 

che, nd 2003, l'A
m

erican Film
 Institute lo ha indicato com

e il più 

m
em

orabile eroe cinem
atografico del V

entesim
o secolo. A

 questo gi-

gante dd m
ondo forense di fantasia, in lotta contro i pregiudizi razziali 

nell'A
labam

a rurale degli anni Trenta del N
ovecento, la letteratura 

giuridica ha dedicato saggi che ne celebrano l'integrità
41 o che ne pos-

sono m
ettere in discussione l'attualità dell'esem

pio
42, m

a non c'è dub-

19 S. TUROW
, One L. Tbe Turbolent True Story o/ a First Year at H

arvard Law 
School, N

ew
 Y

ork, 2010, 7. 
40 To Kilt a M

ockingbird (R
obert M

ulligan, 1962). 

"«M
y vkw ir lha1 A11ia,s i•rirted o• lelli•g the truth, more so than others, bea,~

 

seeing and telling tbe trutb was tbe way Atticus could know
 who he was and what h,s 

cvmmunity was. His telling tbe trutb a/so pem
ritted him

 to im
agine the sori o/ com

m
unity 

be sougbt lo protect /or bis children and neighbours. Because he told the truth, because he 

had a relatively clear idea o/ bim
self and bis com

m
unity, and because he was brave, he was 

ahk lo ro•lro•I lh, ro•ve,,1ional Cultu,a/ un1ru1h. [ .. . 1 r ru1h IO Atti':'s was • ":""" 1 
bemg himselfo (T. L. ScHAfFER, The M

ora/ Theology o/ Atticus Finch, tn U
m

v. Pittsburg 
L. Rev., 42, 1981, 189). 

· 

Tb 
h 

• 
• 

b A 
. s 

« 
roug out h1s rela1tvely com/ortable and pleasant /1/e in M

aycom
 , 

ltlC
U

 

Finch know, •houi 1h, gri•ding, ever-present hum
ilialion and degrada1ion °/ the b/4'!' 

people o/ M
aycomb; he tolerates it; and som

etim
es he even trivialises and condones il. 

/ ••• ] For Fi•ch, lhe Civi/ Righi, Move111en1 o/ 1he 1960s is inevitable, but Je(ll4,s 100 

h soo•. _l---1 •• rejecti•g 1h, •01ion 1ha1 Atticur Finch is • role m
odel /or today's /au,ye,t, 

ere IS wbat I sa a· D
 

, 
. 

role 

_ J l 
1 

• 
on I misunderstand. l' m not saying that I w

ould present as 
muae s those tru/y ad 

• ble la 
d, J( 'IJted 

their 
• 

.1
 

• 
mtra 

wye,s who, at great persona/ sacn/ice, have 
e ICi 

d 
en1tre Pro,esszona/ li 

1: h · 
h IJfl 

ves 10 ,,g tm
g /or socia/ justice. That's too easy to preac. 
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bio che assom
m

i cosl tanto le virtù del buon avvocato da riscattare la 

categoria. D
i lui è stato scritto che: 

«( n)o real-li/e law
yer has don e m

ore /or the sel/-im
age or public per-

ception o
/ the legai pro/ession [. . .J. Por nearly /our decades, the nam

e o
/ 

Atticus Finch has been invoked to de/end and inspire lawyers, to rebut 

law
yer jokes, and to justi/y (and /ine-tune) the adversary system

. Law
-

yers are greedy. W
hat about Atticus Finch? Law

yers only serve the rich. 

N
ot Atticus Finch. Pro/essionalism

 is a !osi ideai. Rem
em

ber Atticus 

Finch»
43• 

D
iversam

ente, però, dal m
odello di K

ingsfield, che resta l'unica 

rappresentazione popolare del docente di diritto di una scuola di legge 

dell'Ivy League, al tem
po la prim

a degli Stati U
niti, quello di A

tticus 

Fin.eh non è il solo term
ine di paragone per gli avvocati. A

 dire il vero, 

se guardiam
o alle rappresentazioni che il cinem

a m
ostra della profes-

sione forense, si riscontra una cultura popolare giuridica che si po-

trebbe definire locale, che risente, cioè, del contesto culturale, della 

pratica della legge, della fibra m
orale della com

unità, del senso di giu-

stizia ivi tram
andato, nonché del tessuto econom

ico e industriale
44• Fra 

le decine di avvocati che sono stati raffigurati al cinem
a, si possono 

estrarre tre esem
pi indicativi della varietà locale della popular legai cul-

ture. A
tticus Finch è l'avvocato bianco che vive e opera nel profondo 

Sud, nell'A
labam

a che, con la C
ostituzione del 1901, ha negato i diritti 

agli afroam
ericani e che ha resistito anche alle riform

e della G
reat So-

ciety del Presidente Lyndon Johnson. Finch è l'effige della lotta contro 

la discrim
inazione e, non a caso, è l'eroe m

enzionato da B
arack O

ba-

m
a nel discorso di chiusura della sua Presidenza nel passaggio dedica-

to alle tensioni razziali: 

too hard to practice» (M
.H

. FREEDM
AN, Atticus Finch -

Right and W
rong, in Ala. L 

Rev., 43, 1994. 479 ss.). 
43 S. LU

B
ET, Reconstricting Atticus Finch, in M

ich. L Rev., 97,1999, 1339. 
44 Per approfondire la nozione di locai popular legai culture, si rim

anda a B. 

Y
N

G
V

F.sSO
N

, lnventing Law in Locai Settings: Rethinking Popular ùga/ Culture, in 

Yale L. ]., 98, 1989, 1689. 



BENEDETr A
 BARBISAN 

rngly diverse nation, each 
i,tO

#W
 of the great characters in 

'OII 11ever really understand a per-
o/ fliew

 [ ... } unti/ you clim
b 

~lnocato che riproduce una cultura giuridica 
I!. _

_
_

 'W
hiplash (colpo di frusta) W

illie' G
ingrich 

i)-ritratto n
d

 film N
on per soldi ... m

a per denaro
4': in 

si tratta di un avvocato che cerca di frodare una società 
• 

per ottenere un risarcim
ento m

ilionario per una paralisi 
t:ftt chiode al suo cliente Q"ack Lem

m
on) di fingere. L

a com
m

edia, fra 
le più acide di sem

pre sul m
ondo forense, è am

bientata a C
leveland, 

città industriale già dal 1796 in ragione della viabilità fluviale dell'O
hio 

e che, con il crollo dell'industria dell'acciaio e del petrolio dei R
ocke-

feller, è diventata un centro di servizi finanziari e assicurativi. Q
uesta 

tipologia di avvocato, che negli Stati U
niti è spregiativam

ente chiam
ato 

un am
bulance chaser, m

ette in evidenza il m
ondo ingordo, spregiudica-

to, affarista degli studi legali foderati di boiserie e raccolte di giuri-
sprudenza ed è lo specchio della popular legai culture del M

idw
est. 

La terza rappresentazione dell'avvocato secondo una cultura giuri-
dica popolare locale è quella del film

 Il m
istero von Bulow

46, tratto da 
una storia realm

ente accaduta in cui, a difendere un decadente, viziato, 
vagam

ente antisem
ita aristocratico danese, C

laus von B
ulow

 (Jerem
y 

Irons), accusato di aver tentato di uccidere sua m
oglie, è chiam

ato 
l'avvocato, nonché professore della H

arvard L
aw

 School, A
lan D

ersho-
w

itz. Si tratta di un docente (di origine ebraica) prestato al m
ondo fo-

rense, che accetta di difendere clienti benestanti per poter patrocinare 
pro bono a favore di afroam

ericani rinchiusi nel braccio della m
orte. In 

que st0 caso, quello ritratto è l'am
biente accadem

ico bostoniano e un av-
vocato che 

• 
la 

e 
• 

d 
• • 

r 
. . . ~eretta 

pro1ess1one per m
ostrare ai propri stu enti zn CO • 

pore vzlz 1 pnncip1 • 
0 • 

• 
ali 

• 
1 • 

• 
· 

1 
• classe: 

cos tuz1on 
e 1 va on che unpart1sce oro ID

 
una cultu 

• 
·d· 

I 
• 

ra gm
n tea popolare m

olto locale, dunque, che parla il es sico 

: !be Fortune C.OOkie, Billy W
ilder, 1966. 

eversa/ o/ Fortune <Barbet Schroeder, 1990). 
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delle élite universitarie. A
lla ricchezza e alla rete di rdazioni con la no-

biltà di m
ezza Europa di C

laus von Bulow
 è contrapposta l'aristocrazia 

accadem
ica, del pensiero liberal che alligna fra gli intellettuali delle top 

law school. 
A

 m
otivo della sua enorm

e popolarità, K
ingsfield è, invece, lo si dice-

va, l'unica raffigurazione dd docente di diritto. Si ipotizza che la sua per-
sonalità fu costruita sull'esem

pio di Edw
ard H

enry 'Bull' W
arren, docen-

te di diritto societario a H
arvard, di cui si dice possedesse '[al cutting,, 

m
erciless w

it in class', connotato da una certa 'im
patience with stupidity, bis 

insistence upon discipline o/ action as well as o/ thought'. Era, dunque, 'a 
figured to be /eared, i/ not adm

ired
147• Ai suoi m

etodi aspri, che creavano 
una condizione di netta inferiorità e subordinazione fra gli studenti, sono 
stati attribuiti alcuni effetti positivi, com

e il 'sense o/ survivorship' e di 'in-
terdependency' fra studenti, legati dalla condivisione di un aw

ersario co-
m

une. Q
uesta colleganza funzionava da collante soprattutto considerando 

le prim
e differenze di etnia (H

arvard aveva abbandonato da poco le in-
terdizioni razziali) e di classe, vista la diversa provenienza geografica degli 
iscritti dd tem

po. 'W
e becam

e artificial siblings 148• 

Il personaggio di K
ingsfidd riassum

e le connotazioni che l'im
-

m
aginario collettivo ha im

parato ad attribuire al docente di diritto e, an-
cor di più, alle facoltà di legge per le quali passa la classe dirigente degli 
Stati U

niti. K
ingsfield sem

bra incarnare la cultura dd m
erito che gover-

na l'università am
ericana e lo studente Jam

es H
art, severam

ente e punti-
gliosam

ente preso di m
ira dalle sadiche interrogazioni di K

ingsfidd, dà 
prova dell'attitudine che più di ogni altra segnala il talento nella cultura 
statunitense: lavorare sodo, fino allo strem

o, per superare le difficoltà e 
diventare padrone dd proprio destino. 

H
arvard è proprio l'ateneo nd quale, negli anni Cinquanta e Sessanta 

dd N
ovecento è nata la 'cultura dd m

erito' che Esam
i per la vita ha con-

tribuito a esal;are e diffondere nella percezione com
une. L'allora Presi-

d 
· 

!_e 
• di 

odificare i ter-
dente di H

arvard, Jam
es Bryant C

onant, 
ecise llllattt 

m
 

47 H
. ER

IC
K

SO
N

, Any Resemblance to Actual Persons: The R
eal People Behi nJ 

400+ Fictional M
ovie Characters,Jefferson N

C, 2017• 355-M
ethod· A Tribute 10 •Buli-

48 P.D
. C

A
R

R
IN

G
TO

N
, The Pedagogy o/ the O

ld use 
• 

W
arren, in

]. Legai Educ. 5
9

, 2010, 457 e 459. 
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"lnoa quel m
om

ento am
m

ettevano diret. 
• 

dalle ho.rding schoo/ dell'élite 
rttudio rivolte ai m

igliori studenti delle 
.Ullmite un test inventato per la circostanza, il 
;.Apdtude System

). A tutt'oggi, seppur con j 
.app,dlld atei tem

po, il SAT è la prova a cui occorre 
Ja propria candidatura alle facoltà in cui si vor-

-n1: ·s11i D
 SATè di proprietà di una società privata, la CoJ. 

.tiam
m

irustrata per suo conto dall'Educational Testing Ser-

NeL sua politica di apertura a studenti di più varia provenienza e ap-
pmcmm1.a sociale, Conant aveva seguito il pensiero di Thornas Jefferson 

leCOlldo cui un sistem
a educativo ben congegnato potesse innescare la se-

.bione di giovani di genio fra le classi povere. E
ra quello che aveva tenta-

to di costruire in Virginia, lungo una filiera dalle scuole pubbliche fm
o aJ 

College of W
illiam and M

a.ry, m
a non gli era riuscito di realizzarlo. 

N
d m

arzo dd 2019, però, questa dedizione esdusiva al puro m
erito è 

stata clam
orosam

ente sm
entita, quando le fam

iglie di trentatré studenti 

sono state accusate di aver preso parte a un com
plesso sistem

a fraudolen-

to per garantire l'am
m

issione dei propri figli in prestigiose università fra 

cui Y ale, Stanford e G
eorgetow

n: era, infatti, em
erso che un consulente 

per l'orientam
ento universitario, tal W

illiam
 Singer, aveva escogitato un 

m
eccanism

o di corruzione dei proctor (supervisori) dei SA
T per alzare il 

P~teg~io dei candidati e degli allenatori delle varie varsriy team
 (squadre 

m
ilitano nei cam

pionati universitari) per indicare i candidati idonei 

~
•~

issione per m
eriti sportivi, una truffa che gli aveva fruttato 25 m

i-

lioni cl, dollari in otto anni. N
ello stesso periodo, furono pubblicati anche 

1" docum
enti che dim

ostravano com
e Jared Kushner, genero di D

onald 

d rum
p, fosse stato am

m
esso a H

arvard, m
algrado il curriculum

 m
odesto, 

opo che suo padre aveva donato 2,5 m
ilioni di dollari all'università. Ed 

em
erse altresì che 1 

t 
p 

'd 
ili' 

· 
di d ll • 

. 0
• s esso 

resi ente T rum
p avrebbe versato 1,5 m

 
oru 

0 an alla prest,o, 
W

h 
J 
· 

duranr il 
• 

:rosa 
arton School della U

niversity of Pennsy varua 
e 

periodo m
 cui la r 

. 
. 

. 
anka 

Q
 

rrequentavano 1 suoi fi,.,J: D
onaldJr. e Iv 

· 
ueste m

odalità d' . 
"o

" 

in prim
a fu 

cl 
1 m

gresso nelle università che assicurano un posto 
a n 

m
ondo p 

t; 
• 

al 
· d 

tro il futuro e I b,. h 
ro esszon 

e e una preziosa rete di contatti 
en-

I a ,1s. me111 n 
• 

al h 
. 

rivelando l' 
• 

• 
azzon 

e 
anno scandalizzato l'intera naz1one, 

es1stcn7.a di una 
la 

P
0rta 

terale a disposizione di coloro che pos· 
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sono colm
are il difetto di m

erito con lauti versam
enti o con m

etodi illega-

li. N
el fondo, però, di questa rivelazione giace un'idea dura a m

orire negli 

Stati U
niti, vale a dire la convinzione universale che l'am

m
issione a 

un'università di prestigio sia un prem
io am

bitissim
o, un oggetto del desi-

derio (basta ricordare il film
 l.Ady Bircf 9, la cui protagonista è una giovane 

studentessa all'ultim
o anno di un liceo cattolico di Sacram

ento che tenta 

con tutte le sue forze di ottenere l'am
m

issione alla N
ew

 Y
ork U

niversity). 

Q
uesta ossessione per le am

m
issioni riguarda soprattutto i college più se-

lettivi perché fam
e parte significa ottenere il sigillo del m

erito. 

N
el caso delle scuole di legge, il desiderio di essere am

m
essi per di-

ventare protagonisti della propria generazione e titolari di una vita di suc-

cesso diventa una vera e propria bram
a febbrile. L

a circolazione orm
ai 

davvero popolare del m
odello di law school rappresentata in E

sam
i per la 

vita, l'inarrivabile statura e il disdegno del professor K
ingsfield, il sacrifi-

cio necessario agli studenti per dim
ostrarsi alla sua altezza e di quella im

-

postazione didattica ha corroborato nel tem
po la convinzione che il siste-

m
a accadem

ico statunitense coltivi e prem
i il talento degli studenti più 

brillanti, convinti, dopo una rincorsa così defatigante, di essere gli unici 

artefici del proprio m
erito. A

nche se accom
unati da un avversario com

u-

ne nella persona del professor K
ingsfield, in realtà i suoi studenti percor-

rono strade m
olto individuali, e Jarnes H

art riesce alla fine a conseguire il 

m
assim

o risultato solo per la forza di carattere personale a cui ha saputo 

attingere. 
N

on ci sono supereroi, in Esam
i per la vita, m

a c'è com
unque un trat-

to supereroico dei suoi protagonisti: Jam
es H

art com
batte con integrità e 

dirittura un personaggio com
e K

ingsfield che, anziché facilitare m
aieuti-

carnente l'em
ersione delle sue qualità, sem

bra trovare la sua ragion 

d'essere nella loro negazione o m
ortificazione. In Esam

i per la vita trovia-

m
o l'esaltazione di quelle qualità individuali che occorrono a lottare con-

tro gli antagonisti, vincere sulle forze di resistenza alla propria afferm
azio-

ne e infine a m
eritare il successo conquistato proprio com

e, m
utatis m

u-

tandis, accade ai supereroi dei fum
etti. Q

uale ritratto ne viene delle scuole 

di legge e dei docenti che vi insegnano? Possiam
o esser certi che una sim

i-

le rappresentazione sia solo specchio di ciò che già esiste nell'im
m

aginario 

49 Lady Bird (G
reta G

erw
ig, 2017). 
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:DOll dovremmo riflettere sul suo essere soprattutto 
~di ·,.,;,o ne deriva? 

_ "1dills: tirannia -
dd m

erito negli Stati Uniti 
!irlalto,il IUO ultimo libro M

ichael Sandel' 0, alla colpevole di-
di:I m

~
to e l' aspirazi?ne 

una ~
à
 piii 

1~-dcdiD .t·bene comune: m
 un m

om
ento m

 cw
 la rabbia contro 

!iftkllile le foodammta della dem
ocrazia e ne erode l'attrattiva, urge 

~
-Ìè

la
 9 d'uscita passi per la piena aderenza al principio dd lllc-

~
· oa, invece, non occorra spendersi nella costruzione di un bene co-

iÌianeèe vada oltre la sel~ione e la com
petizione. N

egli Stati U
niti, nota 

s.ndd, la rincona al m
erito si è tradotta piuttosto nella ricorsa al prestigio 

tkl merito, viatico per una perfetta im
m

obilità sociale. O
ra che il m

erito 

qualifica la dicitura ufficiale del M
inistero dell'Istruzione italiano per se-

gnalarne 1a centralità nell'agenda del decisore politico, gioverebbe tornare 

al dibattito fra i Costituenti intorno alla redazione dell'art. 34 C
ost., a quel 

riferim
ento ai capaci e m

eritevoli che, seppur giudicato pleonastico'1 , 

m
uoveva da idealità egalitarie e di vera attuazione della dem

ocrazia'2 • 

' 0 M
J. SANDa, The Tyranny o/ M

erit: W
hat's Become o/ the G

Jm
m

on Good?, New 
York,2021. 

' 1 In OCcasione della prim
a seduta dedicata alla stesura del futuro art. 34 Cost., il Rela-

tore M
ichde Giua aveva Presentato la form

ula7Jone em
ersa dalla discussione preliminare 

nella quale era detto che «(l)a frequenza delle scuole di gradi superiori è perm
CSM

 ai soli 
capaci>. (corsivo aooiunto) «È un 

_a 
. 

d' 
. 

. . 
. 

• 
,,_

 _.J 
• 

• 
• 

""bt>' 
• 

a étuerm
az1one 

1 pnnc1p10 necessana per g
iu

n
e-·-

IK
I 

una linutazione dd num
ero degli studenti, elim

inando coloro che, pur possed,,,dooe 1 
m

ezzi non hanno la 
• , • 

ll 
• gli 

• ' 
capaata tnte ettuale di frequentare questi corsi superiori. In teona 

esanu dovrebbero esse 
uf6 • 

. 
ral 

ciò 

• 
• 

re s 
cienu a questo scopo m

a per varie ragioni in gene 
e 

non s1 verifica. [ 
] E b 

. 
' 

' 

ti di 
• • 

• • • 
asta avere un tltolo, anche m

ale acquisito per occupare talvolta po-
s 

rettlvt nella burocrazia d ll s 
d ll 

' 
· 
· La 

e O
 

tato, 
e a quale tutti lam

entano il lato negativa.. 
norm

a, pertanto, nasceva d 
. 

pennen 
• gli 

di 
a una apprensione sociale: scongiurare che coloro che potevano 

ers, 
Slu 

, anche in difi 
d' 

· , 
· 

li de-
tenni 

• ella 
• 

etto 
1 capacità e m

erito finissero per occupare 1 ruo 
nan11 n 

ges11one della 
, 

hbli 
. 

. ' 
vera 

mobilità ~--• 
N

d 
. cosa pu 

ca e, invece, tntrodurre le prem
esse per una 

""U
ét.lC

. 
corso dei la 

• il · h' 
alla 

nna 
un ceno pleon, 

Lo 
von, 

ne tam
o ai soli capaci sparì, conferendo 

no 
. 

asmo. 
stesso G

' 
• 

UAl~ ... ,ninì 
ProP<>se senza su 

di 
iua assiem

e a Binni, Codignola, Basso, Foa, n
llU

lll,u
e--

ccesso 
re· 

rirl 
,2 Cosl la 

. 
. 

tnse 
o. 

d • 
Relazione della Co 

• . 
. • 

U
no 

ei Punti al qual l'J 
lia· 

m
m

issione per la C
ostituzione di M

euccio Rum
i: « 

• 
e 

ta 
deve ten 

' 
h 

'altra, 
SJa accentuato l'irn 

• 
ere e c e nella sua costituzione, com

e in n
~

u
n

 
. 

d ll 
Pegno d1 aprire ai 

• 
] 
· 

tta di 
una 

e e form
e più • 

ifi 
. 

capaci e m
eritevoli, anche se poveri [... ; si tra 

sign 1cat1ve 
• 

per 
per nconoscere, anche qui, un diritto della persona, 

PROFESSORI E STU
D

EN
TI DI LEG

G
E NELLA POPULAR LEGAL CULTURE STATUNITENSE 

263 

La popular legai culture che Esam
i per la vita diffonde esalta il talento 

e l'im
pegno com

e qualità individuali. Eppure, la prim
a giudice ispano-

am
ericana designata alla C

orte Suprem
a degli Stati U

niti, Sonia Soto-

m
ayor, ha voluto intitolare la sua autobiografia -

scritta sul tavolo di 

cucina del suo appartam
ento subito dopo la sua nom

ina per non di-

m
enticare la povertà, la m

alattia, il B
ronx delle origini -

M
y Beloved 

W
 orld5

3, reso nella versione italiana con Il m
io m

ondo am
atissim

o' 4 

proprio per m
ettere in rilievo il debito contratto con i tanti, tantissim

i 

che le hanno consentito di scoprire i suoi talenti, coltivarli e provare a 

spenderli per un'idea più grande di benessere che quello solo persona-

le. U
na certa idea di m

eritocrazia" con la sua celebrazione degli indi-

vidui più capaci e delle abilità che hanno reso loro possibile superare 

gli esam
i per la vita non è un antidoto alla disuguaglianza sociale, né 

'vincere' nella gara prim
a dell'università e poi della vita è l'esito esclu-

sivo del proprio individuale talento. C
i vuole un intero m

ondo, direb-

be Sotom
ayor, m

a bisogna riconoscerlo ed essergli grati per im
parare 

ad am
arlo. 

Abstract 

The influence o/ popular legai culture can be m
etaphorically described as a 

m
irror and as a lam

p: popular legai culture shows what already runs through 

society in term
s o/ its relationship with the world o/ law and, at the sam

e tim
e, 

generates, corroborates, inculcates an idea o/ law, o/ justice, and a knowledge o/ 

utilizzare a vantaggio della società forze che resterebbero latenti e perdute, di attuare una 

vera ed integrale dem
ocrazia». 

' 3 S. SO
TO

M
A

Y
O

R, M
y Beloved W

orld, N
ew

 Y
ork, 2014. 

,.. S. SO
TO

M
A

Y
O

R, Il m
io m

ondo amatissimo. Storia di un giudice dal Bronx alla 

Corte Suprem
a, B

ologna, 2017. 
'' L'invenzione dd term

ine 'm
eritocrazia' si deve a M

. Y
O

U
N

G
, The Rise o/ the 

M
eritocracy 1870-2033, M

iddlesex, 1958, una riflessione sulla società m
oderna, conno-

tata non dall'avvento della dem
ocrazia o dd capitalism

o m
a della m

eritocrazia, vale a 

dire il sistem
a di relazioni che un individuo intrattiene non con i m

ezzi di produzione 

0 finanziari, m
a con la m

acchina dell'istruzione e dell'inserim
ento professionale vale-

vole del suo successo e soprattutto dell' autopcrcezionc del proprio valore. 
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