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La v isione della  natu ra um ana e del 
cam biam en to secondo Carl Rogers 
d i Alber to Zuccon i (1) 

Car l Rogers , al p ar i d i Freud , Jung, Ad ler , Horney e Su llivan , ha form u lato le sue 
ip otes i su lla natu ra um ana basand os i su lle osservazion i effet tuate d u ran te num erosi 
ann i d i lavoro clin ico con  i suoi clien t i facend o segu ire, alla fase sp er im en tale ed 
ogget t iva, la sua p r im a fase esp er ienz iale, sogget tiva ed in tu it iva. 
 
Questa è in fat t i la concez ione che Rogers  ha d ella scienz a: 

“Sono così g iun to a considerare sia la  ricerca scien tif ica che il processo d i costruz ione d i 
una teoria  com e strum en ti u tili per dare un  ord ine in terno a ll’esperienz a sign if icativa. 
La ricerca è lo sforz o preesisten te e d iscip linato volto a trarre senso ed ord ine dai 
fenom en i dell’esperienz a soggettiva”. (Rogers, 1961). 

 
Tale concez ione sot to linea l’im p ortanz a che assum e nella r icerca d ella ver ità il 
p oters i fid are d elle p rop r ie esp er ienz e sogget t ive, d el p rop r io m ond o 
fenom enologico che viene p oi sot top osto al vaglio scien t ifico. 
 

“Insom m a, le due esigenz e, quella  fenom enologica e quella  sperimen ta le, invece d i 
escludersi o d i risolversi in  un  com prom esso con fuso si raf forz ano reciprocam en te. Né 
rif iu to della  scienz a né rif iu to dell’esperienz a imm ediata. 
E’ una nuova concez ione della  scienz a che m ira a ritrovare le orig in i nel v issu to degli 
uom in i che la elaborano” (Pagès, 1970). 

 

                                         
1 Alber to Zuccon i Ph .D., collaboratore d i Car l Rogers  e d iret tore d ell’Is t itu to d ell’Ap p roccio Cen t rato 
su lla Persona. Il p resen te tes to cos t itu isce il Cap ito lo VI d i Im m agin i d ell’uom o d i au tor i var i, 
p ubblicato d a Ros in i, Firenz e, nel 1986. 
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Rogers  cred e ferm am en te che la sua teor ia, e natu ralm en te anche le alt re, non  d eve 
essere p resa com e un  d ogm a, m a com e un  ins iem e d i sem p lici ip otes i che verranno 
con ferm ate o invalid ate d a u lter ior i r icerche sp er im en tali. E’ a suo cred ito il 
t rem end o s forz o che egli ha com p iu to nel cos t ru ire una teor ia con  concet t i ed  ip otes i 
che p ossono essere ver ificat i, sp ecialm en te se s i cons id era il fat to che la 
m aggioranz a d elle alt re teor ie, nel cam p o d ella p s icologia, sono est rem am en te 
d eficien t i sot to il p rofilo d ella ver ifica em p ir ica. 
 
Car l Rogers  è resp onsabile d i d ue p r incip ali r isu ltat i, ognuno d ei quali varrebbe d a 
solo a p rocu rargli un  p osto nella s tor ia d ella p s icoterap ia. 
 
Innanz itu t to, anche se c’erano già s tat i num eros i diss id en t i nel m ovim en to 
p s icoanalit ico che avevano svilup p ato le teor ie ed  i loro m etod i p s icoterap ici, la 
Terap ia Cen t rata su l Clien te fu  la p r im a m aggiore alternat iva alle terap ie 
p s icod inam iche; il s is tem a creato d a Rogers  non  è solam en te una form u laz ione circa 
la s t ru t tu ra d ella p ersonalità ed  un  m etod o p s icoterap eu t ico, è anche un  ap p roccio, 
un or ien tam en to ed  una vis ione d ella vita. In questo senso è gius to p ar lare d i 
psicologia rogersiana. L’a lt r o grand e con t r ibu to, es t rem am en te r ivoluz ionar io p er  
quel p er iod o (1940) fu  quello d i ap r ire il m ond o d ella sed u ta p sicoterap ica all’ap er to 
scru t in io scien t ifico, regis t rand o al m agnetofono e p oi p ubblicand o il caso d i Herber t  
Bryan  d alla p r im a all’u lt im a sed u ta. 
 
Sino a quel m om en to il m is tero aveva avvolto quello che veram en te avven iva nella 
in teraz ione t ra lo p s icoterap eu ta ed  il p az ien te; le un iche fon t i d i in form az ione erano 
le vers ion i d ate d allo p s icoterap eu ta s tesso, t rat te d agli ap p un t i e d ai suoi r icord i 
d ella sed u ta. Nessuno p r im a d i Rogers  era s tato d isp on ib ile o cap ace d i sot top ors i 
a llo scru t in io d ei suoi collegh i ed allievi p er  esserne even tualm en te giud icato e 
cr it icato, m a sop rat tu t to m ai p r im a d i questo s tor ico con t r ibu to era s tato p oss ibil e 
p rod u rre un  così com p leto ins iem e d i d at i p er  uno s tud io scien t ifico d ella 
p s icoterap ia la quale così, d a quel m om en to, p erd eva m olt i d ei suoi asp ett i esoter ici 
e m is ter ios i. 
 
Nel p er iod o che va d agli ann i ‘40 agli ann i ‘50 Rogers  e il suo grup p o p rodussero p iù  
r icerche in  p s icoterap ia d i quan te ne erano m ai s tate fat te fino ad  allora d a tu t t i gli 
a lt r i r icercator i m ess i ins iem e; inolt re il m ater iale d elle sed u te regis t rate forn iva 
ot t im i s t rum en t i p er  la sup ervis ione clin ica d ei suoi allievi a lla Oh io State Un ivers ity 
(il p r im o sem inar io d i sup ervis ione che s i tenesse p resso un ’un ivers ità). 
 
Non  solo Rogers  p rod usse la p r im a solid a alternat iva alla terap ia p s icod inam ica, m a 
tale alternat iva s i con t rap p oneva al m od ello m ed ico-p s ich iat r ico im p eran te in  ta le 
p er iod o; il p regiud iz io p iù  d iffuso d i allora era di cons id erare i p az ien t i che s i 
r ivolgevano agli p s icoterap eu t i com e d elle p ersone m alate, forse m at te, com unque 
non  norm ali, tan to è vero che num eros i d ator i d i lavoro non  avrebbero m ai assun to 
una p ersona che s i recava d a uno p s ich iat ra. 
 
Rogers  invece era convin to, graz ie alla sua r ilevante esp er ienz a nel cam p o, che non 
fosse u t ile, anz i fosse d annoso, cons id erare la p s icoterap ia com e una relaz ione t ra 
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d ue p ersone nella quale una d i esse, d efin ita p az ien te, che era m alata, op p u re 
squ ilibrata, e non  conosceva la soluz ione d ei suoi p rob lem i, p er  questo m ot ivo s i 
r ivolgesse ad  un ’alt ra, il terap eu ta, che era l’esper to, il quale d iagnost icava il 
p rob lem a e la cu ra res tand o sem p re un  grad ino p iù  in alto d el paz ien te. 
 
Tale relaz ione, sosteneva Rogers , r isch ia d i creare una d ip end enz a, d i non aiu tare il 
p az ien te a t rovare soluz ione e a creare o aum en tare res is tenz e im p rod u t t ive. Egli 
afferm ava che, p iù  il p az ien te p rend e resp onsabilità nella gest ione d ella p ropr ia vita, 
nel fissare le p rop r ie m ete, s ia d u ran te la sed u ta s ia all’es terno, m aggior i saranno le 
p robabilità d i successo d i ta le p az ien te, non  p iù  vis to com e recip ien te p ass ivo d i 
t rat tam en to, m a sogget to at t ivo, cap ace d i au to-d irez ione. Per tan to è im p ortan te che 
la relaz ione terap eu t ica s ia un  rap p orto il p iù  d em ocrat ico p oss ib ile, ove la d ign ità 
d ella p ersona e i suoi p oter i d ecis ionali s iano r isp et tat i ed  afferm at i. E’ p er 
sot to lineare questa m aggiore uguaglianz a d i rap p orto che Rogers  s i r ifiu tava d i usare 
il term ine paz ien te e aveva scelto quello d i clien te che sot to lineava m eglio questo 
r iequ ilib r io d el p otere. 
 
Tale p os iz ione era tan to p iù  s ign ificat iva se s i t iene con to d ei tem p i in cu i essa venne 
form u lata e d elle concez ion i d ell’uom o p red om inan t i negli Stat i Un it i: quella 
p s icod inam ica (Freud ) e quella com p ortam en talis ta (Skinner). 
 
Freud  cons id era in  m an iera d eterm in is t ica e p ess im is t ica la natu ra um ana: l’uom o è 
bas ilarm en te una best ia selvaggia gu id ata d alle p oten t i forz e inconsce d el sesso e 
della aggress ività che p rem ono p er  essere sod d is fat te s in  d alla nascita; gli esser i 
um an i p ossono sop ravvivere solo se la società in cu i vivono in ib isce tali forz e che 
p otenz ialm en te sono m olto d is t ru t t ive; le forz e inconsce saranno sem p re in  guerra 
con  le es igenz e societar ie d i convivenz a, il m inore d ei m ali è quello d i canaliz zare le 
forz e inconsce in at t ività socialm en te d es id erabili, e ciò avviene m ed ian te il p rocesso 
d ’id en t ificaz ione (in ter ior iz z az ione d ei valor i a lt ru i, sp ecialm en te quelli d ei gen itori) 
e m ed ian te la sub lim az ione. 
 
Lo scop o d el t rat tam en to p s icoanalit ico è quello d i rafforz are l’asp et to conscio e 
raz ionale d ella p ersonalità e in  ta l m an iera p rend ere coscienz a e con t ro llo d elle 
forz e inconsce nel ten tat ivo d i canaliz z ar le in  m aniera non d is t ru t t iva p er  l’ind ivid uo 
e la società. 
 
Skinner  ha d ella natu ra um ana una vis ione d eterm in is t ica e m eccan icis t ica; 
bas ilarm en te l’essere um ano è p rogram m ato d al suo am bien te; le qualità um ane non  
sono né buone né cat t ive; l’ind ivid uo nasce con  un  suo pat r im on io genet ico e p ar te 
d i questo p at r im on io genet ico è la cap acità d i m an ip olare l’am bien te, in quan to ciò 
ha valore p er  la sop ravvivenz a d ella sp ecie. 
 
I com p ortam en t i, s iano ess i aggress ivi o alt ru is t ici (am ore e od io, s im p at ia e invid ia e 
così via), non  vengono cons id erat i com e ineren t i a lla natu ra um ana, non  scatu r iscono 
d a una p ar t icolare sorgen te in terna, m a sono sem p licem en te fru t to d el nost ro 
ap p rend im en to, sono il r isu ltato d ei r in forz i p os itivi o negat ivi che noi r iceviam o d al 
nost ro am bien te. 
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Lo scop o d ella terap ia com p ortam en tale è quello d i es t inguere ap p rend im en t i e 
com p ortam en t i d ifet tos i e sost itu ir li con  alt r i p iù funz ionali. 
 
La vis ione d i Rogers  è m olto d iversa s ia d a quella d i Freud  che d a quella d i Skinner : 
egli in fat t i è accom unato a Mas low, Gold s tein , Allp or t , May, Frankl ed  alt r i in  quella 
che verrà ch iam ata Ps icologia Um an is t ica o terz a forz a in p s icologia. 
 
Second o Rogers  la natu ra um ana è p os it iva, d egna d i fid ucia e raz ionale quand o gli 
ind ivid u i vivono in  accord o con  questa loro vera natu ra. Ogn i organ ism o um ano ha 
in  sé una tend enz a at tualiz z an te che è una forz a, una sorgen te d i energia la cu i 
d irez ione è verso lo svilup p o d i tu t te quelle cap acità u t ili a m an tenere, au toregolare 
ed  au torealiz z are l’organ ism o. Rogers  p ar la semp re d ell’essere um ano com e 
organ ism o: la sua è una vis ione olis t ica che cons id era l’uom o com e un ità inscind ib ile 
d i p s iche e som a. 
 
Può r isu ltare u t ile fare un ’analogia. Il sem e d i un albero ha già in  sé, com e in t r inseca 
nella sua natu ra, la tend enz a a realiz z ars i com e una p ian ta che d arà i suoi fru t t i; 
affinché questo accad a s i d ebbono avverare d elle circostanz e favorevoli, com e 
t rovars i in  un  suolo r icco d i sostanz e nu t r it ive e in  un gius to clim a, con  tem p eratu re, 
d os i d i acqua e d i luce solare, at te a favor irne la crescita. Se non  in terverranno 
m alat t ie o alt r i even t i il sem e com p leterà in p ieno la sua tend enz a a d iven ire p ian ta. 
In  questo senso d irem m o che s i è realiz z ato. 
 
Lo s tesso sem e che invece s i r it rovi a d overe affron tare circostanz e ben p iù  
s favorevoli, quali un  terreno p overo in  sostanz e nu t r ien t i, o una d ensa fores ta d ove 
gli a lber i già ad u lt i to lgono tu t to il sole, avrà lo s tesso la sua tend enz a a realiz z ars i 
com e p ian ta m a p u r t rop p o gli saranno negate le p oss ib ilità d i svilup p are ap p ieno 
questo suo p otenz iale. 
 
Se le cond iz ion i sono favorevoli la tend enz a at tualiz z an te s i r ivela com e un  p rocesso 
in  con t inuo d iven ire nel quale l’ind ivid uo svilup p a il suo natu rale p otenz iale d i 
au torealiz z az ione, d ivenend o una p ersona sem p re p iù p ienam en te funz ionan te. Tale 
p rocesso p or terà l’ind ivid uo ad  essere libero d a cost r iz ion i m orali im p oste 
d all’es terno e nello s tesso tem p o lo p or terà ad incarnare una m oralità  natu ra le, ad 
essere cost ru t t ivo verso se s tesso e gli a lt r i. Com e ha fat to notare Hom ans (1974) “da 
un  lato la terap ia rogers iana libera l’ind ivid uo ad  una p iù  p rofond a, p iù  organ ica, p iù  
un iversale form a d i socialità”. 
 
Così scr ive Rogers  (1961): 

“Dirò f rancam en te che non  condiv ido il pun to d i v ista tan to d if fuso secondo cu i l’uom o è 
un  essere fondam entalm en te irraz ionale i cu i im pu lsi, se non fossero con trolla ti, 
condurrebbero a lla  d istruz ione sua e degli a ltr i. Il com portam en to dell’uom o è invece 
squ isitam en te raz ionale e si orien ta, con  una com plessità  sottile e ord inata, verso le m ete 
che l’organism o gli propone. Ciò che è tragico per la  m aggior parte d i noi, è che 
l’a tteggiam en to d i d ifesa ci im pedisce d i renderci p ienam ente con to d i ta le raz ionalità , 
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cosicché, m en tre i dati a  d isposiz ione della  coscienz a ci orien tano in  una d irez ione 
determ inata, l’organ ism o ci sp inge nella  d irez ione opposta. 
Ma nel soggetto che v ive una v ita  in  con tinua espansione c’è un  num ero decrescen te d i 
ta li barriere ed egli partecipa sem pre p iù  a lla  razionalità  del proprio organ ism o. Il solo 
con trollo esisten te in  lu i, o che si rivelerebbe necessario a lu i, è quello che serve a 
stabilire un  equ ilibrio tra  i bisogn i m u tevoli e d iversi dell’organ ism o e ad indiv iduare le 
linee d i condotta capaci d i soddisfare il p iù  gran  num ero d i bisogn i. 
La ricerca della  soddisfaz ione sm odata d i un  bisogno (per esem pio, aggressivo o 
sessuale) ta le da m ortif icare la  soddisfaz ione d i altri bisogn i (per esem pio, d i am iciz ia , d i 
tristez z a) che è m olto com une nella  persona organ izz ata in m odo d ifensivo, è in  lu i 
fortem en te d im inu ita. Egli partecipa a lle attiv ità  au toregolatrici im m ensam ente 
com plesse del proprio organ ism o, in  m odo ta le da v ivere sem pre p iù  in  arm on ia con  sé 
stesso e gli a ltr i". 

 
Ma ved iam o d ’illus t rare p iù  d et tagliatam en te la visione che Rogers  ha d ella 
nost ra natu ra. 
 

Teor ia d ella p ersonalità 

Dal 1928 Car l Rogers  è s tato con t inuam en te in  con tat to con  i suoi clien t i. At t raverso 
quest ’esp er ienz a clin ica egli m atu ra la sua vis ione d ella s t ru t tu ra d ella p ersonalità, 
che p ubblicherà soltan to nel 1951 nel suo libro “La Terap ia Cen t rata su l Clien te”, 
sot to lineand o com e il suo quot id iano rap p or to con  i clien t i rap p resen t i lo  s t im olo 
p iù  im p ortan te, e l’in fluenz a che le form u laz ion i d i Rank, Gold stein , Mas low, Angyal, 
Snygg e Com bs hanno avu to su  d i lu i. 
 
Car l illus t ra la sua teor ia con  d iciannove p rop os iz ion i sot to lineand o quan to la sua 
esp er ienz a d i p s icoterap is ta abbia cam biato il suo m od o d i ved ere: 

“...devo con fessare che nel periodo in iz ia le della  m ia v ita  professionale avevo una v isione 
teorica praticam en te opposta sotto tu tti i pun ti d i v ista a lla v isione che gradualm en te ho 
adottato com e risu ltato della  m ia esperienz a clin ica e della  ricerca orien tata 
clin icam en te.  
Per presen tare il m io pensiero p iù  ch iaram en te possibile, ed anche per rendere possibile 
l’iden tif icaz ione d i errori e incoerenz e, il m ateria le che segue è form u lato sotto form a di 
una serie d i proposiz ion i". 

 
1) «OGNI INDIVIDUO ESISTE  IN UN MONDO CONTINU AMENTE MUTEVOLE DI ESPERIENZE, DEL 

QUALE EGLI È IL CENT RO». 
 
Questo m ond o fenom en ico includ e tu t te le esp er ienz e; d i esse solo una p ar te sono 
p ercep ite coscien tem en te, m a p rat icam en te tu t te p ossono d iven ire consce quand o se 
ne p resen t i la necess ità. 
 
La conseguenz a im p ortan te d i questa form u laz ione è che l’ind ivid uo è il m iglior  
esp erto d i se s tesso. Solo io p osso conoscere m e s tesso in  m an iera com p leta, m olto 
m eglio d ello p s icologo con  i suoi tes t , le sue d iagnos i e le sue teor ie. Se il terap eu ta 



Is t itu to d ell’Ap p roccio Cen t rato su lla Persona 

 6 

vuole veram en te en t rare in  con tat to con  il m io m ond o, allora è im p ortan te che egli s i 
p onga nei m iei con fron t i con  un ’at t itud ine d i ascolto r isp et toso p oiché le m ie p arole 
sono la s im boliz z az ione d elle m ie esp er ienz e in ter ior i; cos ì facend o egli mi aiu terà 
ad  essere p iù  in con tat to con  la m ia esp er ienz a, e p ar t i sem p re m aggior i d i essa 
p ot ranno d iven ire p er  m e coscien t i. 
 
2) «L’ ORGANISMO REAGISCE AL CA MPO NELLA MANIERA IN  CUI VIENE PERCEPITO . QUESTO CAMPO 

PERCETTIVO È PER L ’INDIVIDUO LA REALTÀ ». 
 
Due p ersone che r icevono lo s tesso s t im olo p ossono p ercep ire d ue realtà 
d iam etralm en te op p oste: p er  com p rend ere una p ersona non  è su fficiente conoscere 
gli s t im oli a cu i essa viene sot top osta, m a anche com e d a essa vengono vissu t i. 
 
Il m io com p ortam en to qu ind i è in  relaz ione con  il mio m od o d i p ercep ire m e s tesso e 
il m ond o che m i circond a; m a com e allora p osso fare p er d is t inguere t ra fan tasia e 
realtà? La r isp osta p er  Rogers  r is ied e nella m ia d isp on ib ilità a ver ificare la 
fond atez z a d elle m ie p ercez ion i, vis to che le m ie p ercez ion i sono solo una m ap p a 
d ella realtà. 
 
3) «L’ ORGANISMO REAGISCE COME UN TUTTO ORGANIZ ZATO AL SUO CAMPO FE NOMENICO ». 
 
L’essere um ano è una realtà o lis t ica, va cons id erato tu t to in tero nel suo ins iem e e 
non  p uò essere scisso in  p ar t i sep arate. Non  s iam o m en te e corp o, op p u re id ee ed 
em oz ion i, com e non  avrebbe senso cons id erare solo gli occh i o solo il naso o le 
orecch ie d i un ’op era d ’ar te com e la Venere d el Bot t icelli p oiché la funz ione d i 
ognuna d i queste p ar t i è d eterm inata d all’organ iz z az ione d ell’in tero; così l’essere 
um ano è un  tu t to ir r id ucib ile alla sem p lice som m a d ei suoi elem en t i cos t itu t ivi. 
 
4) «L’ORGANISMO HA  UNA TENDENZA FONDAME NTALE - ATTUALIZZARE , MANTENERE ED  

ESALTARE L ’ORGANISMO ESPERIMENT ANTE». 
 
Tu t t i i b isogn i organ ici e p s icologici sono asp et t i p arz iali d i questo b isogno, d i 
questa tend enz a d irez ionale fond am en tale che p or ta l’ind ivid uo, anche affron tand o 
d isagi e d olor i, a m uovers i verso una sem p re m aggiore au tonom ia, m atu r ità e 
socializ z az ione. 
 
Rogers  sot to linea che quand o un  ind ivid uo p ercep isce una p oss ib ilità d i scelta e 
questa viene ad eguatam en te s im boliz z ata, ta le scelta sarà sem p re quella d i 
p rogred ire e m ai d i regred ire. 
 
Rogers  è m olto d is tan te d alla concez ione freud iana second o cu i ogn i organ ism o 
tend e alla r id uz ione d elle tens ion i, a ll’om eostas i; la sua vis ione è s im ile alle p os iz ion i 
d i Snygg e Com bs, Angyal, Gold stein  ed  alt r i p rop ositor i  di una forz a un ifican te 
m ot ivat r ice. 
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5) «IL COMPORTAMENTO È FO NDAMENTALMENTE IL TE NTATIVO DELL ’ORGANISMO DI SODDISFARE 

I SUOI BISOGNI COME  EGLI LI ESPERIMENTA , NEL CAMPO  (REALTÀ SOGGETTIVA ) COME EGLI LO  

PERCEPISCE». 
 
Con  questa p rop os iz ione Rogers  sot to linea ancora una volta che il com p ortam en to 
viene at t ivato non  d alla realtà  oggettiva m a d alla p ercez ione che l’ind ivid uo ha d ella 
realtà; i b isogn i sono d ivers i m a sono al tem p o s tesso un ificat i nella m ot ivaz ione 
un ica all’at tualiz z az ione. 
 
6) «L’EMOZIONE AC COMPAGNA ED IN GENER E FACILITA IL COMPOR TAMENTO DIRETTO ALLA  

SCOPO, POICHÈ È PIÙ IN REL AZIONE CON LA RICERC A CHE CON GLI ASPETT I DEL COMPORTAMENTO 

RELATIVI AL SODDISFA CIMENTO DEI BISOGNI , E L’INTENSITÀ DELL ’EMOZIONE È IN RELAZI ONE AL 

SIGNIFICATO PERCEPIT O DEL COMPORTAMENTO E L’ESALTAZIONE DELL ’ORGANISMO ». 
 
In  accord o con  le teor ie d i Leep er (1948) Rogers  afferm a che le em oz ion i, anche le 
em oz ion i for t i com e la p au ra o la rabbia, ci a iu tano a raggiungere i nost r i scop i; se 
p er  esem p io lo scop o è quello d i s fuggire ad  un ’au to m en tre at t ravers iam o la s t rad a, 
p roverem m o una for te em oz ione, p oiché abbiam o p ercep ito un  for te p er icolo. In 
questo senso nessuna em oz ione è d i p er  sé d annosa s ino a quand o noi res t iam o ben  
rad icat i e coscien t i d ei nost r i ver i b isogn i. I p rob lem i sorgono solo quand o noi ci 
d is tacch iam o d alla nost ra vera natu ra e svilup p iam o una vis ione alienan te d i noi 
s tess i. 
 
7) «IL MIGLIOR PUNTO DI P ARTENZA PER LA COMPR ENSIONE DEL COMPORTA MENTO È QUELLO DEL 

SISTEMA INTERNO DI R IFERIMENTO DELL ’INDIVIDUO  STESSO». 
 
La nost ra cap acità d i com p rend ere a fond o un  d ato ind ivid uo è ben lim itata se noi 
us iam o le nost re scale d i valor i e la nost ra vis ione d el m ond o; così ad  esem p io un 
an t rop ologo non  p ot rà m ai cap ire un ’alt ra cu ltu ra molto d iversa d alla p rop r ia se 
l’osserverà d all’es terno. Occorre invece p oter  ved ere la realtà con  gli occh i d ell’a lt ro 
p er  p oter lo m eglio com p rend ere. 
 
Per  questa ragione Rogers  non  cred e che s ia u t ile, p er  lo p s icologo che vuole 
com p rend ere il p rop r io clien te, usare d ei m etod i conoscit ivi che s i basano su  un 
s is tem a esterno d i r ifer im en to, com e bat ter ie d i tes t , d iagnos i, in terp retaz ion i etc. E’ 
p refer ib ile cercare d i cap ire il clien te ascoltand o em p at icam en te le sue p ercez ion i d i 
se s tesso e d el suo m ond o, anche se non avrem o m ai un quad ro com p leto d ella 
realtà alt ru i. In fat t i neanche il sogget to s tesso è totalm en te coscien te d elle p rop r ie 
esp er ienz e, op p ure cap ace d i esp r im er le, e anche se lo fosse non  è d et to che egli 
vorrebbe cond ivid er le. 
 
Tenu to con to d i queste lim itaz ion i, Rogers  sot to linea che nella sua esp er ienz a 
clin ica, quand o il terap eu ta è s inceram en te in teressato a com p rend ere il clien te e 
cap ace d i s tab ilire con  lu i un  clim a d i calore e fid ucia, allora il clien te è facilitato ad 
ap r irs i a lla com un icaz ione sem p re p iù  p rofond a e r ivelat r ice d el suo m ond o 
sogget t ivo. 
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8) «UNA PARTE DEL CAMPO PERCETTIVO TOTALE SI  DIFFERENZIA GRADUALM ENTE DIVENENDO IL  

SÈ». 
 
Il bam bino grad ualm en te id en t ifica una p orz ione d ella sua esp er ienz a totale con  la 
coscienz a d i essere e d i funz ionare; tut te queste esp er ienz e vengono r iconosciu te 
com e «Io, m e s tesso». 
 
Com e ved rem o nelle p rop os iz ion i success ive questo concet to d ell’em ergere d el Sé 
nel bam bino è cruciale p er  la com p rens ione d ei m eccan ism i che p ossono p or tare un 
ind ivid uo all’a lienaz ione d ella sua vera natu ra. 
 
9) «IN CONSEGUENZA DELL’INTERAZIONE CON L’AMBIENTE E PARTICOLA RMENTE COME  

RISULTATO DI INTERAZ IONI VALUTATIVE CON  ALTRI , SI FORMA LA STRUTTU RA DEL SÈ - UNA 

CONFIGURAZIONE CONCE TTUALE ORGANIZZATA , FLUIDA , MA COERENTE , DI PERCEZIONI , DI 

CARATTERISTICHE E RE LAZIONI DELL ’IO O ME, INSIEME AI VALORI ATTRIBUITI A QUESTI  

CONCETTI ». 
 
Il bam bino com incia a p ercep ire la sua relaz ione con  se s tesso, con  il m ond o che lo 
circond a e con  gli a lt r i esser i um an i ed  in  p ar t icolare con  le p ersone p iù  s ign ifican t i 
d a cu i d ip end e p er  la sod d is faz ione d ei p rop r i b isogn i, com e i gen itor i. Tu t te queste 
p ercez ion i sono valu tate com e p os it ive o negat ive; ad  esem p io se p otesse p ar lare il 
bam bino d irebbe: quand o sono coccolato d alla m am m a m i p iace, quand o sono 
bagnato e fred d o non  m i p iace.  
 
I p rob lem i insorgono quand o la valu taz ione d el bam bino non  includ e solo le sue 
d iret te esp er ienz e con  l’am bien te, m a le valu taz ioni esp resse d a alt r i esser i um an i. 
 
10) «I VALORI ATTRIBUITI AL LE ESPERIENZE, ED I VALORI CHE SON O PARTE DELLA STRUTTUR A 

DEL SÈ SONO, IN ALCUNI CASI , VALORI  SVILUPPATI DIRETTAME NTE DALL ’ORGANISMO , ED IN ALTRI 

CASI VALORI  INTROIETTATI O PRESI  DA ALTRI , MA PERCEPITI IN MAN IERA  DISTORTA , COME SE 

FOSSERO STATI SVILUPPATI DIRETTAMENTE ». 
 
Sino a quand o il bambino ha com e cr iter io d i valu taz ione la tend enz a at tualiz z an te 
d el p rop r io organ ism o non  sorgono con flit t i, p oiché egli tend e ad  au toregolars i 
accet tand o com e p os it ive le esp er ienz e che favor iscono lo svilup p o d el p rop r io 
organ ism o e r ifiu tand o com e negat ive tu t te quelle che os tacolino la p rop r ia crescita.  
 
Con  lo svilup p ars i d el concet to d el Sé il bam bino d iviene coscien te d elle relaz ion i 
con  gli a lt r i ed  in  p ar t icolar  m od o sono p er  lu i im p ortan t i gli at teggiam en t i che i suoi 
gen itor i hanno verso d i lu i. Questo asp et to viene d escr it to d a Rogers  (1955) come 
b isogno d i cons id eraz ione p os it iva d a p ar te d egli a lt r i; in  alt re p arole il bam bino 
p ercep isce il b isogno d i essere am ato, p rotet to e benvolu to d ai gen itor i. Ma quello 
che il bam bino p ercep isce sp on taneam en te com e un  bene p uò essere invece 
giud icato d ai gen itor i com e un  m ale. Per  non  r isch iare d i p erd ere l’am ore e 
l’accet taz ione d ei gen itor i, il bam bino in t ro iet ta com e p rop r i i giud iz i che gli 
vengono d all’am bien te e p er  far  questo d eve negare e r inunciare al suo sp on taneo 
m etro d i giud iz io che è la sua saggez z a organ ism ica. Tale negaz ione p erò non  fa che 
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creare una incongruenz a, un  d ivar io t ra i p rop r i veri valor i ed  i nuovi valor i 
in t ro iet tat i. 
 
Maggiore è l’incongruenz a t ra il p rop r io p rocesso organ ism ico d i valu taz ione ed  i 
valor i es tern i in t ro iet tat i e m aggiore sarà la d ifficoltà nel sod d is fare i p rop r i ver i 
b isogn i e qu ind i ad  essere p ienam en te se s tess i. Questo è second o Rogers  il 
m eccan ism o d ell’es t ran iaz ione e d ella p s icop atologia. Com e p ossono i gen itor i 
evitare o m in im iz z are l’ins tau rars i d i ta le m eccan ism o? La r isp osta r is ied e 
nell’accet tare la valu taz ione organ ism ica d el bam bino. Un ’accet taz ione 
incond iz ionata non  s ign ifica ap p rovare tu t t i i com portam en t i: s i p uò d isap p rovare 
un  d ato com p ortam ento e allo s tesso tem p o far  p ercep ire al bam bino che non  lo s i 
r ifiu ta; non  s i creano m inacce all’im m agine d el Sé e qu ind i il bam bino p uò svilup p are 
un  Sé sano senz a incongruenz e.  
 
Rogers  non  d ice m olto su ll’or igine d ella r inuncia del bam bino alla p rop r ia saggez z a 
organ ism ica d i giud iz io a favore d ell’in t ro iez ione d ei valor i e d ei giud iz i d ei gen itor i; 
un  elem en to im p ortan te che a m io avviso get ta luce su lle p oss ib ili cause d i questo 
m eccan ism o è cost itu ito d al lungo p er iod o neoten ico carat ter is t ico d ella raz z a 
um ana. Il p er iod o neoten ico è quello s tad io in cu i un  essere viven te d ip end e p er  la 
p rop r ia sop ravvivenz a d alle cu re gen itor ia li, e nell’uom o questo p er iod o è 
es t rem am en te lungo. Per  l’organ ism o d i un  bam bino l’essere accet tato e p rotet to d ai 
p rop r i gen itor i è una quest ione d i vita o d i m orte; se questo è vero, r isu lterebbe p iù 
com p rens ib ile com e m ai un  giovane organ ism o s ia d isp osto a r inunciare alla p rop r i 
ver ità organ ism ica, e a negar la ed  invalid ar la, p u r  d i ass icu rars i la benevolenz a d ei 
gen itor i. Gli an im ali offrono num eros i esem p i d i au toam p u tataz ioni p er  la 
sop ravvivenz a, in  cu i una p ar te im p ortan te d el p rop r io corp o viene sacr ificata p er 
non r inunciare alla vita: una volp e la cu i z am p a s ia r im asta im p r igionata in  una 
t rap p ola p uò a volte recid ere con  i p rop r i d en t i la sua gam ba p er  liberars i e 
con t inuare a vivere. 
 
Il bam bino in  genere non  corre un  vero p er icolo d i m orte d a p ar te d ei p rop r i gen itor i; 
tu t tavia d obbiam o r icord arci che non  è necessar io che la m inaccia s ia reale m a solo 
che essa venga p ercep ita com e tale. Del res to nella s tor ia d elle relaz ion i um ane 
abbond ano gli esem p i in  cu i il r ifiu to d i a lcun i ind ivid u i nell’accet tare i valor i 
d om inan t i nella p rop r ia cu ltu ra ha com p ortato la loro cond anna ed  esecuz ione com e 
in fed eli, eret ici, s t reghe etc. 
 
11) «LE ESPERIENZE CHE VENGONO REGISTRATE NELL A VITA DELL ’INDIVIDUO POSSONO ESSERE: 
A ) SIMBOLIZZATE , PERCEPITE E ORGANIZ ZATE IN RELAZIONE AL  SÈ; 
B) INGNORATE , PERCHÉ NON SI PERCEPISCE ALCUNA RELAZIO NE CON LA STRUTTURA DEL SÈ; 
C) SIMBOLIZZATE IN  MANIERA ALTERATA O A DDIRITTURA NEGATE IN  QUANTO L’ESPERIENZA NON 

È IN ARMONIA CON LA STRUTTURA DEL SÈ». 
 
La p ercez ione è qu ind i selet t iva; le fon tanelle d i un  p arco p ossono essere ignorate se 
non  ho sete od  assum ere una grand e im p ortanz a se io m uoio d alla voglia d i bere. 
Quand o una esp er ienz a m inaccia la p rop r ia im m agine d i Sé p uò ven ire d is tor ta 
op p ure negata: ad  esem p io una p ersona che s i cons idera m ite e p acifica e che 
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cons id era m olto negat ivi i sen t im en t i aggress ivi p ot rà at t r ibu ire ad  alt r i i p rop r i 
sen t im en t i, op p u re una m inaccia p ot rà essere p ercep ita com e p alp itaz ione card iache 
op p ure m al d i tes ta. Tu t to questo avviene senz a che la m inaccia s ia necessar iam en te 
p ercep ita ad  un  livello coscien te: ne sono un  ch iaro esem p io le angosce senz a nom e 
che affliggono oggi num erose p ersone. 
 
12) «LA MAGGIOR PARTE DEI  COMPORTAMENTI ADOTTA TI DALL ’ORGANISMO SONO QUELLI 

COERENTI CON IL CONC ETTO DEL SÈ». 
 
Questo asp et to d ella p ersonalità d iven ta p roblem at ico se es is te una notevole 
incongruenz a t ra i p rop r i reali b isogn i p ercep it i a livello organ is t ico e l’im m agine che 
uno ha d i se s tesso: in  questo caso la sod d is faz ione d ei b isogn i d iviene p roblem at ica: 
una p ersona con  d ei valor i m orali m olto r igid i, che cons id era la sessualità com e 
qualcosa d i sp orco, avrà grosse d iffico ltà a sod d is fare le p rop r ie natu rali es igenz e d i 
in t im ità sessuale. 
 
13) «IL COMPORTAMENTO PUÒ IN ALCUNI CASI ESSER E DETERMINATO DA ESP ERIENZE E NECESSITÀ 

ORGANICHE CHE NON SONO STATE SIMBOLIZZAT E. TALE COMPORTAMENTO PU Ò ESSERE NON 

CONSISTENTE CON LA STRUTTURA DEL SÈ, MA IN QUESTI CASI IL COMPORTAMENTO NON  VIENE 

RICONOSCIUTO COME PR OPRIO DALL ’INDIVIDUO ». 
  
A volte i b isogn i organ ism ici d ell’ind ivid uo vengono così r ip etu tam en te d isat tes i che 
l’organ ism o crea un  canale p er  la sod d is faz ione d i ta le b isogno senz a che il b isogno 
s tesso em erga coscien tem en te nell’ind ivid uo. In  quest i cas i è t ip ica la reaz ione: “non 
p osso cred ere d i aver  p otu to fare una cosa s im ile!” op p u re: “ero fuor i d i m e!”. Non 
r iconoscend o la p atern ità d el p rop r io at to l’ind ivid uo salva l’im m agine che s i è 
form ata d i se s tesso. 
 
14) «IL CATTIVO ADATTAMENT O PSICOLOGICO ESISTE QUANDO L’ORGANISMO NEGA ALLA  SUA 

CONSAPEVOLEZZA ESPERIENZE VISCERALI E SE NSORIE SIGNIFICATIVE , DI CONSEGUENZA QUESTE 

NON SONO SIMBOLIZZAT E E ORGANIZZATE NELL A GESTALT DELLA STRUTTURA DEL SÈ . QUANDO SI 

VERIFICA QUESTA SITU AZIONE VI E ’ TENSIONE FONDAMENTA LE O POTENZIALE ». 
 
Il non  p restare ascolto ai p rop r i b isogn i bas ilar i p erché quest i m inacciano l’im m agine 
d el Sé p or ta l’ind ivid uo ad  es t ran iars i d alla sua vera natu ra, e questa incongruenz a 
p uò affiorare com e tens ione non  m eglio id en t ificata.  
 
Tip icam en te le afferm az ion i d i p ersone che s i t rovano in  tale s tato d i incongruenz a 
s i focaliz z ano su lla m ancanz a d i con tat to con  se s tess i: “non so p rop r io quello che 
voglio d alla vita”, op p u re : “ho p au ra m a non  so d i che”, “non  r iesco a d ecid ere 
n ien te d a solo”, op p ure: “p er  tu t ta la vita ho sem pre fat to quello che volevo gli a lt r i, 
ad esso non  so p iù  che cosa voglio io”. 
 
15) «L’ADATTAMENTO ESISTE QUANDO IL CONCETTO DI  SÈ E’ TALE CHE TUTTE LE ESPERIEN ZE 

SENSORIE E VISCERALI  DELL ’ORGANISMO SONO O POSSONO ESSERE ASSIMILATE A LIVELLO  

SIMBOLICO IN UNA REL AZIONE COERENTE CON IL CONCETTO DEL SÈ ». 
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Quand o es is te congruenz a t ra valu taz ione organ ism ica e il concet to d i Sé la p ersona 
è, second o la d efin iz ione d i Rogers , p ienam en te funz ionan te e la sua innata tend enz a 
at tualiz z an te non  t rova ostacoli su l p rop r io cam m ino: essa è in  con tat to p rofond o 
con  i p rop r i ver i b isogn i, e questa saggez z a organ ism ica è ch iaram en te p ercep ita e 
s im boliz z ata, la p ersona è ap er ta alla p rop r ia esp er ienz a e d el tu t to libera d a 
at teggiam en t i d ifens ivi, ogn i nuova esp er ienz a è benvenu ta, il com p ortam en to è 
flu id o; essa ha grand e cap acità d i ad at tam en to ed  una grand e fid ucia nel p rop r io 
organ ism o e nelle sue  capacità d i scelte ap p rop r iata, non  p erché s i sen ta in fallib ile 
m a p erché con fid a d i p oter  cap ire e correggere i p rop r i er rori. 
 
Rogers  così scr iveva nel 1961: 

“Una ta le persona è dunque capace d i v ivere tu tti i propri sen tim en ti senz a sen tirsi da 
essi m inacciata, è g iud ice d i se stessa, m a un  giudice aperto e d isposto a valoriz z are tu tti 
i dati da qualsiasi parte deriv ino; è in tegra lm en te im pegnata nel processo d i essere e 
d iven ire se stessa, ed in  ta le m odo scopre d i essere profondam ente e realisticam en te 
socia le. Vive tota lm en te nel m om ento attuale, m a scopre, a lungo andare, che è quello il 
m odo d i v ivere p iù  soddisfacen te. Diven ta insom m a un  organ ism o che funz iona 
p ienam en te, m a a causa della  corren te d i coscienz a che f lu isce liberam en te nella  sua 
esperienz a diven ta anche una persona p ienam en te funz ionan te”. 

 
16) «OGNI ESPERIENZA CHE NON È COERENTE CON L’ORGANIZZAZIONE O LA  STRUTTURA DEL SÈ 

PUÒ VENIRE PERCEPITA  COME UNA MINACCIA , E PIÙ NUMEROSE SONO QUESTE PERCEZIONI, PIÙ 

RIGIDAMENTE SI ORGAN IZZA LA STRUTTURA D EL SÈ PER SOSTENERSI». 
 
Se la p rop os iz ione p reced en te d ava il quad ro ot t im ale d ella salu te, in questa Rogers 
illus t ra la p ersona non  funz ionan te e com e essa cost ru isca d elle d ifese sem p re p iù 
r igid e p roteggend os i con t ro la p ercez ione d elle esp er ienz e che minacciano una 
im m agine d el Sé incongruen te con  la realtà organ ism ica. Il r isu ltato è una p ersona 
sem p re p iù  d isad at tata o incongruen te. Car l r ip or ta una scalet ta form u lata d a Hogan  
(1943) in  cu i s i illus t rano gli asp et t i d ell’ins tau rars i d elle d ifese: 
1 ) La minaccia avviene quand o le esp er ienz e sono p ercep ite o an t icip ate com e 

incongruen t i con  la s t ru t tu ra d el Sé. 
2 ) L’ans ia è il resp onso affet t ivo alla m inaccia. 
3 ) La d ifesa è una sequenz a com p ortam en tale in  r isp osta alla m inaccia e il cu i scop o 

è il m an ten im en to della s t ru t tu ra d el Sé. 
4 ) La d ifesa com p orta la negaz ione o la d is tors ione d ell’esp er ienz a p ercep ita p er  

r id u rre l’incongruenz a t ra l’esp er ienz a e la s t ru t tu ra d el Sé. 
5 ) La consap evolez z a d ella m inaccia, m a non  la m inaccia s tessa, viene d im inu ita d al 

com p ortam en to d ifens ivo. 
6 ) Il com p ortam en to d ifens ivo aum en ta la suscet t ib ilità verso la m inaccia p oiché 

esp er ienz e negate o d is tor te p ossono essere m inacciate d a p ercez ion i r icorren t i. 
7 ) Minaccia e d ifesa tend ono a r ip resen tars i con t inuamen te in  sequenz a; con  il 

p rogred ire d i ta le sequenz a l’at tenz ione è r im ossa sem p re p iù  d alla m inaccia 
or iginar ia m a una m aggiore p orz ione d ell’esp er ienz a viene d is tor ta e d iviene 
suscet t ib ile alla m inaccia. 
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8) Questa sequenz a d ifens iva è lim itata d al b isogno d i accet tare la realtà. In  a lt re 
p arole, p iù  l’ind ivid uo s i è sep arato d alla sua vera natu ra p iù  d ovrà d ifend ers i; 
p iù  s i d ifend erà e p iù  il m ond o gli ap p ar irà m inaccioso e nem ico. 

 
17) «IN CERTE CONDIZIONI , CHE COMPORTINO PRIN CIPALMENTE UN ’ASSENZA ASSOLUTA DI OGNI 

MINACCIA ALLA STRUTT URA DEL SÈ, ESPERIENZA NON COERENTI (CON IL SÈ) POSSONO VENIRE 

PERCEPITE E ASSIMILA TE, E LA STRUTTURA DEL  SÈ PUÒ VENIRE MODIFI CATA IN MODO DA  

ASSIMILARLE E INCLUD ERLE». 
 
E’ su  questa p rop os iz ione che s i basa la p oss ib ilità d el cam biam en to. 
 
Rogers  ha ip ot izz ato che es is tono t re cond iz ion i necessar ie e su fficien t i p er creare 
un  clim a che facilit i il cam biam en to e la crescita d el clien te; esse sono: 
- La congruenz a d el terap eu ta, cioè il suo essere radicato nella p rop r ia esp er ienz a 

organ ism ica e qu ind i la cap acità d i relaz ione con  l’a lt ro vera, sp on tanea, senz a 
r igid e facciate p rofess ionali. 

- L’accet taz ione non  giud ican te, anche d et ta cons id eraz ione p os it iva 
incond iz ionata. Questo s ign ifica che il terap eu ta accet ta il clien te qualunque s ia il 
suo com p ortam en to, e lo incoraggia ad  esp r im ers i liberam en te quals ias i 
sen t im en to egli p rovi. 

- La com p rens ione em p at ica, ovvero la cap acità d i comp rend ere i sen t im en t i ed  i 
s ign ificat i p ersonali d el clien te, il m et ters i nei suoi pann i e l’essere cap ace d i 
com un icare tale com p rens ione in  m an iera tale d a facilitare il clien te nel 
raggiungere una m aggiore ch iarez z a. 

 
In  un  clim a p s icologicam en te s icu ro le d ifese p ossono essere abbassate, e ques to 
incoraggia il clien te a d iven tare p iù  conscio, ad  esp lorare anche quei sen t im en t i non  
s im boliz z at i che m inacciano la sua s icu rez z a e a m od ificare la p ercez ione d el 
p rop r io Sé in  m od o d a rend er lo p iù  at t inen te alla prop r ia esp er ienz a organ ism ica. Il 
cam biam en to d ella p ersonalità in  p s icoterap ia p uò essere visualiz z ato com e un 
con t inuum  che va d a un  funz ionam en to p s icologico r igid o ad  un  funz ionam en to 
p s icologico flu id o e m u tevole. 
 
18) «QUANDO UN INDIVIDUO PERCEPISCE ED ACCETTA  IN UN SISTEMA COERENTE ED INTEGRATO  

TUTTE LE SUE ESPERIENZE SENSORIE E VISCERALI , È NECESSARIAMENTE PORTATO A COMPRE NDERE 

MAGGIORMENTE GLI ALT RI ED AD ACCETTARLI COME INDIVIDUI ». 
 
In  alt re p arole una p ersona che è cap ace d i accet tare p rofond am en te se s tessa è p iù 
cap ace e p rop ensa ad  accet tare gli a lt r i. Quand o invece una p ersona è m olto d ifesa, 
non  solo non  accet ta se s tessa m a non  p ot rà accet tare nep p ure gli a lt r i: in fat t i i loro 
com p ortam en t i gli r icord ano d elle p ar t i d i se s tesso che sono p er  lu i p rob lem at iche. 
 
19) «MAN MANO CHE L’INDIVIDUO PERCEPISCE  E ACCETTA NELLA STR UTTURA DEL SUO SÈ UNA 

MAGGIORE QUANTITA DI  ESPERIENZE DEL SUO ORGA NISMO , SI ACCORGE CHE STA SOSTITUENDO IL  

SUO ATTUALE SISTEMA DI VALORI - BASATO COSÌ LARGAME NTE SU INTROIEZIONI SIMBOLIZZATE IN 

MODO DISTORTO - CON UN CONTINUO PROCESSO ORGANISMICO DI RIVALUTAZIONE ». 
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L’accet taz ione d unque p or ta l’ind ivid uo ad  abband onare i suoi r igid i s is tem i d i valor i 
p er  en t rare con  fid ucia in  un  p rocesso flu id o e p u lsan te che s i basa su lla innata 
saggez z a d ell’organ ism o che forn isce ad  ogn i m om en to r isp oste s ign ificat ive. 
 
Rogers  è favorevolm en te im p ress ionato d alla sua esp er ienz a con  i suoi clien t i; egli 
nota una tend enz a a sost itu ire d ei valor i m orali r igid i d i com p ortam en to ap p res i 
d all’es terno con  la saggez z a d ella voce in terna d el p rop r io organ ism o. Questo non 
p or ta l’ind ivid uo a d iven ire asociale: egli cesserà forse d i obbed ire acr it icam en te 
all’au tor ità e ad  essere d ogm at ico m a il suo  com p ortam en to sarà p iù  sens ib ile nei 
con fron t i d i se s tesso e d egli a lt r i e le sue relaz ion i in terp ersonali m iglioreranno. 
 
Rogers  (1961) sot to linea che  

“ l’uom o m oderno, anche se non  ha p iù f iducia che la relig ione, la  scienz a, la  f ilosof ia , né 
a lcun  a ltro sistem a d i opin ion i possano forn irg li i suoi va lori, può trovare den tro d i sé 
una base organ ism ica d i va lu taz ione; se riesce a m an tenersi costan tem en te in  con tatto 
con  essa avrà a d isposiz ione un  m ez z o per af f ron tare in  m odo costru ttivo e 
organ iz z ato i gravi e im baraz z an t i p roblem i d i valore che s i p ongono nella com p less ità 
d ella vita quot id iana” . 

Il p rocesso d el cam biam en to 

Una buona terap ia cen t rata su l clien te è un  viaggio, un’avven tu ra ed  una r icerca 
p or tata avan t i d a d ue esser i um an i: il clien te e il terap eu ta. Nessuno d ei d ue conosce 
in  an t icip o d ove li p or terà questa loro r icerca.  
Il clien te e il terap eu ta sono un it i d a alcune p rofond e convinz ion i; p r im a d i tu t to che 
il cam biam en to è p oss ib ile e d es id erabile. Questa convinz ione rend e p oss ib ile che 
en t ram bi nu t rano sp eranz e p er  i r isu ltat i d el loro cam m ino, il quale sarà tan to p iù 
fru t tuoso quan to p iù  il clien te ed  il terap eu ta r iusciranno a s tab ilire una buona 
alleanz a terap eu t ica. Tale alleanz a sarà con t rassegnata d al m u tuo r isp et to e d alla 
fid ucia. 
 
Per  Rogers  (1942) “lo scop o non  cons is te nel r isolvere un  p rob lem a p art icolare m a 
nell’a iu tare l’ind ivid uo a crescere, p er  p oter  affron tare in m an iera in tegrale e 
cost ru t t iva sia il p rob lem a d el m om en to che quelli che incon t rerà in  segu ito”. 
 
Per  raggiungere tale ob iet t ivo occorre ins tau rare un  clim a p ar t icolarm en te 
facilitan te d i genu ino rap p orto um ano. Rogers  (1957) p rop one in  term in i op erat ivi le 
cond iz ion i necessar ie e 
su fficien t i p er  il cam biam en to e p er  la crescita in  p s icoterap ia: 
1 ) Due p ersone sono in  con tat to p s icologico. 
2 ) Il clien te è in  uno s tato d i incongruenz a, d i vu lnerabilità o d i ans ia. 
3 ) Il terap eu ta è in  uno s tato d i congruenz a: è, cioè, nella relaz ione liberam en te e 

p rofond am en te se s tesso. 
4 ) Il terap eu ta p rova d ei sen t im en t i d i cons id eraz ione p os it iva incond iz ionata nei 

con fron t i d el clien te. 
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5) Il terap eu ta p rova una com p rens ione em p at ica d el s is tem a d i r ifer im en to in terno 
d el clien te e s i s forz a d i com un icare al clien te questa esp er ienz a. 

6 ) Si ver ifica una com un icaz ione, alm eno p arz iale, d ella com p rens ione em p at ica e 
d ella cons id eraz ione p os it iva incond iz ionata d el terap eu ta p er  il clien te. 

 
Rogers  (1961) r it iene che in  una terap ia d alle carat ter is t iche ot t im ali 

“ il  terapeu ta riesce a stabilire un  rapporto profondam en te personale e soggettivo con  il 
clien te (non  crea cioè un  rapporto sim ile a quello d i uno scienz iato nei con fron ti 
dell’oggetto d i studio, o d i un  m edico che cerca d i g iungere a lla d iagnosi ed a lla  terapia, 
ma un  tip ico rapporto da uom o a uom o); riconosce nel clien te una persona che ha un 
proprio va lore personale, quali che siano le sue condiz ion i, il suo com portam en to, i suoi 
sen tim en ti; è au ten tico e non si nasconde d ietro nessuna facciata protettiva, m a en tra nel 
rapporto con  il clien te con  i sen tim en ti che v ive m om ento per m om ento; è capace d i 
lasciarsi andare per com prendere il clien te, in  quan to nessuna barriera gli im pedisce d i 
accorgersi d i ciò che il clien te può essere in  ogn i m om en to del rapporto; è in  grado in f ine 
d i com un icare, a lm eno in  parte, la  sua com prensione em patica del clien te. Il terapeu ta 
insom m a en tra nel rapporto in  senso tota le, senz a sapere raz ionalm en te dove esso 
conduca, pago del fa tto d i stabilire un clim a ta le da perm ettere a l cliente la  m assim a 
libertà nello sforz o d i d iven tare se stesso” . 

 
Per  il clien te la form a ot t im ale d i terap ia s ign ifica l’esp loraz ione sem p re p iù  
ap p rofond ita d i sen t im en t i s t ran i, sconosciu t i e p er icolos i, esp loraz ione resa 
p oss ib ile solam en te d alla s icu rez z a d i sen t irs i accet tato in  m od o incond iz ionato. 
 
Egli im p ara così a conoscere elem en t i d ella p rop r ia esp er ienz a che in  p assato erano 
s tat i r ifiu tat i a lla coscienz a p erché t rop p o m inaccios i, t rop p o d annos i p er  la 
s t ru t tu ra d el sé. Egli s i accorge d i sp er im en tare m om en to p er  m om en to, nella 
relaz ione, i p rop r i sen t im en t i, in  m od o com p leto e p rofond o, s ino ad essere il  
p rop r io t im ore, la p rop r ia ira, la p rop r ia tenerez z a o la p rop r ia forz a. E, vivend o 
quest i m om en t i tan to d ivers i, in  tu t t i i loro grad i d ’in tens ità, scop re d i aver 
sp er im en tato se stesso, d i essere tu t t i quest i sen t im en t i. 
 
Egli ved e allora che il p rop r io com p ortam en to cam bia in  m od o cost ru t t ivo, in  
accord o con  il Sé d i cu i ha un ’esp er ienz a così recen te, e com incia a rend ers i con to 
che non  d eve tem ere quan to l’esp er ienz a p uò sem brare, m a che p uò accoglier la con 
p iacere, liberam en te, com e una p ar te d el sé che s i m od ifica s i svilup p a. 
 
Rogers  cons id era il p rocesso d el cam biam en to com e un  con t inuum  che ha al suo 
est rem o l’ind ivid uo che vive la sua vita in  base a d egli assun t i r igid i che non  gli 
p erm et tono d i essere in  d iret to con tat to con  i p ropr i sen t im en t i; d a questo es t rem o 
s i avvicina via via al p olo op p osto che è cost itu ito d all’ind ivid uo che vive p ienam en te 
consap evole d ei p rop r i sen t im en t i e li accet ta e t rova in  ess i s ign ificato e gu id a p er 
una vita r icca, flu id a e resp onsabile. 
 
Rogers  id en t ifica var i com p onen t i d el p rocesso, che es is tono net tam en te sep arat i 
a ll’in iz io d el con t inuum , p er  p oi m an  m ano con flu ire in  una corren te un ica con  il 
p rogredire d el p rocesso d i crescita. Ess i sono: 
1 ) La relaz ione che uno ha con  i p rop r i sen t im en t i; 



Is t itu to d ell’Ap p roccio Cen t rato su lla Persona 

 15 

2) Il m od o d i vivere l’esp er ienz a (il grad o d ’im m ed iatez z a); 
3 ) Il grad o d ’incongruenz a (la d iscrep anz a fra quan to s i p rova e ciò d i cu i s i è 

coscien t i); 
4 ) Il grad o e le m od alità con  cu i un  ind ivid uo com un ica r iveland o se s tesso; 
5 ) Il m od o con  cu i s i cost ru isce la p rop r ia esp er ienz a; 
6 ) Il m od o d i p ors i d i fron te ai p rop r i p rob lem i; 
7 ) Le m od alità con  cu i s i en t ra in  relaz ione con  gli alt r i.  
 
Rogers  id en t ifica set te d ivers i s tad i d el p rocesso d i cam biam en to e m atu raz ione 
d ella p ersona im m ersa in  un  clim a facilitan te, r icord and oci che la sua è solo una 
schem at iz z az ione. 
 
1) RIGIDITÀ  
I sen t im en t i ed  i s ign ificat i p ersonali non  sono r iconosciu t i com e p rop r i, le relaz ion i 
in terp ersonali p rofond e sono evitate p erché cons id erate p er icolose, la p ersona non 
ha nessun  d es id er io d i cam biare ed  il suo com p ortamen to è una rep lica d ei r igid i 
com p ortam en t i che ha avu to nel p assato, egli è com e congelato, p r igion iero d elle sue 
d ifese, tu t t i i p rob lem i sono vis t i com e estern i. 
 
2) ESTRANEITÀ  
Si com incia t im id am en te a cond ivid ere alcune em oz ion i m a non  com e p rop r ie; 
sen t im en t i e p rob lem i vengono esp ress i com e est ranei al Sé. Si è ancora m olto 
lon tan i d all’esp er ienz a in  p r im a p ersona, la m an iera d i ved ere se s tess i e il m ond o è 
cons id erata un  d ato d i fat to e non  una realtà sogget t iva. 
 
3) PRIMO FLUIRE  
La com un icaz ione com incia ad  essere p iù  scio lta, anche se le esp ress ion i che 
r iguard ano se s tess i e le p rop r ie esp er ienz e vengono t rat tate com e ogget t i, op pure s i 
p ar la d ei p rop r i sen t im en t i p assat i m a non  d i quelli p resen t i che vengono p ercep it i 
com e cat t ivi, inaccet tab ili, qualcosa d i cu i vergognars i. La m an iera d i ved ere il Sé ed 
il m ond o r im ane r igid a, m a è r iconosciu ta com e vis ione sogget t iva e non  p iù  com e 
d ato d i fat to, s i r iconoscono le p rop r ie con t rad d iz ion i e s i cons id erano le p rop r ie 
scelte com e inefficaci. 
 
4) ALLENTAMENTO  
Questo cost itu isce uno s tad io m olto im p ortan te d ella p s icoterap ia p oiché il clien te 
r iconosce l’im p ortanz a d ella incongruenz a t ra la sua esp er ienz a ed il suo concet to 
d el Sé. Per  ch iar ire us iam o un  esem p io d i un  colloqu io in  cu i il clien te d ice “... 
veram en te avrei volu to p ar lare d i p iù  con  quella ragaz z a che ho conosciu to alla fes ta, 
p erché m i p iaceva m olto e p ensavo d i ch ied er le d i uscire ins iem e, m a quand o ho 
sap u to che aveva il ragaz z o, allora non  ne ho fat to n ien te, p erché ho p ensato che 
non  s tava bene d ir le che m i p iaceva, ep p oi m i vergognavo... m i faccio rabbia! Mi 
ch ied o se sarò m ai cap ace d ’essere m e s tesso...”. I sen t im en ti vengono esp ress i nel 
p resen te anche se ancora vissu t i com e r isch io, le r igid ità p assate con  cu i ci s i 
d ifend eva d im inu iscono, la m an iera d i ved ere se s tess i ed  il m ond o com incia ad 
essere m essa in  d iscuss ione, affiorano sen t im en t i con t rad d it tor i, ci s i assum e 
resp onsabilità p er  i p rop r i p rob lem i. 
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5) IL CONTATTO RISTABILI TO 
Ad esso l’esp er ienz a d ei sen t im en t i è ben  m aggiore perché s i è r is tab ilito un  notevole 
con tat to con  la p rop r ia esp er ienz a organ ism ica, i sen t im en t i non p iù  r im oss i 
vengono esp ress i liberam en te nel qu i ed  ora, anche se sp esso il clien te è s tup ito d a 
questa r icchez z a d i sen t im en t i sp esso in  ebolliz ione che affiorano nonostan te la sua 
t itubanz a e p au ra. Malgrad o quest i t im or i ed  incer tez z e i sen t im en t i e le esp er ienz e 
organ is t iche assum ono grad ualm en te un  p un to d i r ifer im en to p er  t rovare m aggiore 
ch iarez z a. Le con t rad d iz ion i e le incongruenz e vengono affron tate d iret tam en te e ci 
s i assum e resp onsabilità p er  i p rob lem i p ersonali. Es is te un  d ialogo sem p re p iù 
libero con  sé s tess i ed  una nuova liber tà nel com un icare con  gli a lt r i. 
 
6) ACCETTAZIONE  
Questo è uno s tad io p ar t icolarm en te s ign ificat ivo. L’ind ivid uo vive p ienam en te 
l’im m ed iatez z a d ella p rop r ia esp er ienz a ed  i sen t imen t i vengono accet tat i s ino in 
fond o; questo fat to è sp esso accom p agnato d a una p rofond a d is tens ione fis io logica 
accom p agnata d a occh i lucid i, sosp ir i, p ian to, che sono segnali ch iar iss im i d el livello 
d i m aggiore congruenz a raggiun to d all’organ ism o d el clien te. I r igid i cost ru t t i 
p ersonali che forn ivano la ch iave d i let tu ra d ella realtà scom p aiano p er  essere 
sost itu it i d al con t inuo flu ire d ell’esp er ienz a at tuale. Il clien te non  ha p iù  b isogno d i 
p ensare ai p rop r i p rob lem i d all’es terno, m a lo vive, com p letam en te con  accet taz ione 
e consap evolez z a graz ie al coraggio e alla fid ucia che ha r it rovato nell’essere se 
s tesso. 
 
7) LA PERSONA PIENAMENTE FUNZIONANTE  
A questo s tad io il clien te p uò fare a m eno d el terap eu ta p oiché una volta  che 
l’ind ivid uo ha sp er im en tato il valore d ell’essere im m erso nella p rop r ia esp er ienz a 
organ ism ica e questa è d ivenu ta la sua gu id a, egli è en t rato in  un p rocesso 
ir revers ib ile che lo p or terà a d iven ire p ienam en te funz ionan te, il quale viene così 
d escr it ta d a Rogers  (1961): 

“E’ capace d i provare e d i accettare tu tti i propri sen tim en ti e le proprie reaz ioni. Utiliz z a 
in  m odo sem pre p iù  com pleto tu tto il proprio organ ism o per cogliere e com prendere con  
la m aggior precisione possibile la  situaz ione esistenz ia le. Utiliz z a tu tte le in form az ion i 
che il sistem a nervoso è in  grado d i forn irgli, m a riconosce che l’insiem e del suo 
organ ism o può essere, e spesso è, p iù  saggio della  sola coscienz a. E’ capace d i perm ettere 
a ll’organ ism o di funz ionare liberam en te in  tu tta la  sua com plessità e d i lasciarsi 
gu idare, f ra le m olteplici a lternative, verso il com portam en to che assicu rerà la 
soddisfaz ione p iù  com pleta e p iù  au ten tica dei bisogn i esisten ti in  un m om ento 
determ inato. Ha f iducia del proprio organ ism o e del suo funz ionam en to, non  perché lo 
creda in fa llib ile, m a perché essendo com pletam en te aperto a lle conseguenz e d i ogn i 
decisione, può correggere quelle che si d im ostrino inadeguate”. 

L’ap p roccio-cen t rato su lla p ersona 

Lo scop o d el terap eu ta non  è quello d i a iu tare il clien te a r isolvere un s ingolo 
p rob lem a m a a facilitarne le innate cap acità d i au toregolaz ione e d i 
au torealiz z az ione. L’ap p roccio d i Rogers  è p iù  d i una p s icoterap ia: è innanz i tu t to un  
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m od o d i essere che t rova la p rop r ia esp ress ione in  at teggiam en t i e com p ortam en t i 
che p rom uovono la crescita. 
 
Rogers  r it iene che i fat tor i che p rom uovono la crescita d ei clien t i in p s icoterap ia 
op erano con  uguale efficacia in  tu t te le alt re relaz ion i um ane. E’ p er  questo m ot ivo 
che, a p ar t ire d agli ann i sessan ta, i p r incip i d ella Terap ia-Cen t rata su l Clien te 
vengono ap p licat i sot to il nom e d i Ap p roccio Cen t rato su lla Persona nei var i set tor i 
d elle relaz ion i um ane: Scuola, Lavoro, Ass is tenz a Med ica, Ass is tenz a Sp ir ituale, 
Ass is tenz a Sociale e p iù  recen tem en te nel cam p o d ella r isoluz ione d ei con flit t i 
in tercu ltu rali (Raskin  e Zuccon i, 1984). Sono s tat i cond ot t i grup p i con  Catto lici e 
Protestan t i d i Belfas t , con  Bianch i e ner i in  USA e Sud  Afr ica, con  esp onen t i d ell’Es t  e 
d ell’Ovest  in  Ungher ia e con  cap i d i Stato, m in is t ri e d ip lom at ici a Vienna. 
 
L’op era d i Rogers  ed  il suo ap p roccio sono oggi conosciu t i in  tu t to il m ond o, i suoi 
lib r i t rad ot t i in  tu t te le lingue hanno vend u to m ilion i d i cop ie. 
 
A 84 ann i (2) r im ane at t ivo p rofess ionalm en te at t raverso la sua p ar tecip az ione a cors i 
d i ad d est ram en to, sem inar i e p ubblicaz ion i. In  Eu rop a è p resen te at t raverso il 
Person-Cen tered  App roach  Ins t itu te In ternat ional d a lu i fond ato ins iem e a Char les 
Devonsh ire e Alber to Zuccon i (che op era in  Ita lia sot to il nom e d i Facilitator 
Develop m en t  Ins t itu te) (3). 
 
I m ot ivi d i questo grand e successo vanno forse cercat i nel fat to che l’ap p roccio 
rogers iano non  p retend e d ’im p orre grand i s is tem i teor ici nei m it i salvaz ion is t ici, m a 
sem p licem en te d i p rop orre la crescita e la m atu raz ione d ei s ingoli e d ei grup p i 
at t raverso una bon ifica p rofond a d ei rap p ort i in terp ersonali basata su lla 
p ar tecip az ione affet t iva (em p at ia), su ll’abband ono d ei ruoli s tereot ip at i e su lla 
resp onsabiliz z az ione d i ciascuno. Questo nuovo ap p roccio in terp ersonale s ta 
t ras form and o negli Stat i Un it i non  solo il m ond o d ella p s icoterap ia, m a anche quello 
d ell’ed ucaz ione, d el lavoro, d ello sp or t , d ell’ass is tenz a m ed ica, sp ir ituale e sociale 
p erché consen te agli op erator i d i s tab ilire rap p ort i au ten t ici con  se s tess i e con  i loro 
ass is t it i. Ma un  alt ro m ot ivo p robabilm en te cruciale d el successo d i Rogers  s ta nella 
im p onen te valid az ione che il suo m etod o ha r icevu to d alla r icerca clin ica e s tat is t ica: 
e in  un  m ond o d i fragili e lab ili cer tez z e quale è quello d ella p s icoterap ia, s i t rat ta d i 
una rara qualità. 
 
Rogers  (1973) s tesso s i d ich iara sorp reso d a tan to successo, e così s i esp r im e: 

“Da l 1927 a oggi, ho esercita to la  professione d i psicologo. Ho fatto studi d iagnostici su i 
bam bin i, e dato suggerim en ti per il tra ttam en to dei loro problem i; ho scritto (nel 1928) 
una pubblicaz ione su l m ondo in teriore dell’in fanz ia che - il cielo m i perdon i - è ancora 
vendu ta a m iglia ia. 

                                         
2 Car l Rogers  è m orto nel 1987, m olto tem p o d op o la p ubblicaz ione d i questo saggio. 
3 At tualm en te r id enom inato Is t itu to d ell’Ap p roccio Cen t rato su lla Persona. 
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Ho forn ito consu ltaz ion i a  gen itori, studen ti e a ltri adu lti; ho condotto terapie in tensive 
con  ind iv idu i d istu rbati, norm ali nevrotici e psicotici; m i sono im pegnato e ho prom osso 
ricerche in  psicoterapia e nel cam biam en to della personalità . 
Ho form u lato una rigorosa teoria  terapeu tica; ho avu to 40 ann i d i esperienz a d i 
insegnam ento, ed ho incoraggiato l’apprendim en to attraverso am bedue i canali: 
in tellettivo ed esperienz ia le; m i sono im pegnato in un  personale sv iluppo facilita tivo 
attraverso l’esperienz a d i gruppi in tensiv i; ho cercato d i m ettere in  ch iaro i processi d i 
en tram be le terapie - ind iv iduale e d i gruppo - per m ez z o d i registraz ion i, f ilm ; ho 
provato a trasm ettere la  m ia esperienz a attraverso quelli che ora m i sem brano 
innum erevoli scritt i, registraz ion i e cassette; ho lavorato in  associaz ion i professionali d i 
psicologi; ho avu to una con tinua, varia, con troversa e ricca v ita  professionale. 
Così m i è venu to in  m en te che valesse la  pena d i r ispondere a l quesito: quali conclusion i 
può trarre uno psicologo dopo m ez z o secolo d i studi e d i lavoro? E’ a  questa dom anda 
che indiriz z o i m iei com m enti. 
Qual’è la  m ia prospettiva generale d i questi ann i, pensando a lla  m ia v ita professionale e 
a i suoi vari period i d i sv iluppo e cam biam ento?”.  

Un im p at to sorp rend en te 

“Credo ferm am ente che la m ia m aggiore reaz ione quando ripenso a l m io lavoro e a lla 
sua accettaz ione è la  sorpresa. 
Se m i avessero detto, 35 o 40 ann i fa , quale sarebbe stato il m io in f lusso, sarei rim asto 
assolu tam en te incredu lo. 
Il lavoro che i m iei collegh i ed io abbiam o fatto, ha cam biato ed ha portato innovaz ion i, 
d if ferenz iaz ion i in  m olte aree, d i cu i ne m enz ionerò a lcune. 
Esso ha rivoluz ionato il cam po del counseling. Ha aperto a lla  psicoterapia a lla  pubblica 
investigaz ione ed a lla  ricerca. Ha reso possibili g li stud i em pirici dei num erosi fenom en i 
soggettiv i. Ha a iu tato a produrre qualche cam biam ento nei m etodi d i educaz ione ad 
ogn i livello. Ha con tribu ito a cam biare i concetti della  leadersh ip industria le (e anche 
m ilitare), dell’assistenz a socia le, della  pratica m edica e param edica, dell’assistenz a 
sp iritua le. E’ stato responsabile d i uno dei m aggiori orien tam en ti nei mov im en ti dei 
gruppi d ’incon tro. Ha, in  p iccola m isu ra per lo m eno, in f lu ito su lla  f ilosof ia  della scienz a. 
Sta in iz iando ad avere qualche in f luenz a nelle relaz ion i in ter-cu ltu ra li ed in ter-raz z ia li. 
Ha anche in f luenz ato studen ti d i teologia e d i f ilosof ia.  
Il m io lavoro, per quan to m i risu lta, ha cam biato l’orien tam en to e il m odo di v ivere d i 
persone residen ti in  Ita lia , Francia, Belgio, Olanda, Norvegia, Giappone, Austra lia , Nuova 
Zelandia, Sud A frica ecc..., e in  12 naz ion i stran iere i lettori possono trovare qualche m ia 
opera nella  loro lingua; se qualcuno desidera la  com pleta collez ione d i ciò che ho scritto, 
la  troverà in Giapponese! 
Io guardo attorno a questa lunga lista d i asserz ioni” . 

Un ten tat ivo d i sp iegaz ione 

“Perché ta le in f lusso è stato così esteso? Certam en te non  attribu isco questo fa tto a 
qualche m io specia le ta len to, e sicu ram en te non a qualche fan tastica v isione da parte 
m ia. Ringraz io e apprez z o i m iei collegh i p iù  giovan i per la loro espansione ed 
approfondim en to del m io pensiero e lavoro, i loro sforz i non  spiegano questa estesa 
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in f luenz a. In  m olti dei cam pi testé m enz ionati né io né i m iei collegh i abbiam o lavorato o 
v i siam o stati in  qualche m odo coinvolti, eccetto che i nei nostri scritti. 
Com e ten to d i capire il fenom eno m i sem bra che, senz a conoscerla, ho espresso una idea 
della  quale il tem po m i ha dato ragione. 
E’ com e se, quando in  uno stagno com pletam en te calm o fosse gettato un sasso, si 
vedrebbe incresparsi l’acqua in  superf icie p iù  lon tano e p iù  lon tano ancora e sem pre p iù  
lon tano, e questo avrebbe un ’in f luenz a che non  potrebbe essere capita  guardando il 
sasso. 
O, per usare un ’analogia ch im ica, com e se una soluz ione liqu ida fosse d iven tata m olto 
satu ra, così che l’aggiun ta d i un  m inuscolo crista llo ha in iz ia to la  form az ione d i crista lli 
da un  capo a ll’a ltro dell’in tera m assa. 
Che cosa era questa idea, questo sasso, questo crista llo? 
Era l’ipotesi, form ata e sostenu ta in  m an iera graduale, che l’ind iv iduo ha in se stesso 
vaste risorse per la  propria com prensione, per m odif icare il suo concetto d i sé, i suoi 
atteggiam en ti e il suo com portam en to au to-diretto e che queste risorse possono essere 
sollecita te solo se può esser forn ito un  determ inato clim a d i facilitaz ione psicologica. 
Questa ipotesi, così nuova e tu ttav ia così vecch ia, non  è stata una teoria  arcaica. 
Essa è derivata da un  graduale num ero d i stadi. 
Prim o. Ho im parato attraverso esperienz e d if f icili e f rustran ti che ascoltare 
sem plicem en te il clien te con  attenz ione e provare a com un icare questo in teresse era una 
poten te forz a per il cam biam en to terapeu tico indiv iduale. 
Secondo. Io e i m iei collegh i abbiam o capito che attraverso questo ascolto em patico si 
aprono le nebu lose f inestre della  psiche um ana penetrandone i m isteri profondi. 
Terz o. Dalle nostre osservaz ion i deduciam o solam en te un  basso livello d i ingerenz e e 
abbiam o form u lato ipotesi attendibili. Avrem m o potuto scegliere d i ef fettuare ingerenz e 
ad a lto livello sv iluppando in  astratto teorie elevate e d if f icilm en te provabili, m a penso 
che il m io grossolano retroterra agricolo m i abbia im pedito d i fare ciò. (I pensatori 
Freudian i hanno scelto questa seconda direz ione e queste indicaz ion i, secondo la m ia 
valu taz ione, sono una delle d if ferenz e fondam entali tra  il loro approccio e l’approccio 
cen trato su lla persona). 
Quarto. Esam inando le nostre ipotesi abbiam o fatto delle scoperte riguardan ti le persone 
e le relaz ion i tra le persone. Tali scoperte e la  teoria che le com prende, sono state 
m odif icate in  con tinuaz ione com e le nuove scoperte fatte, e questo processo con tinua 
tu tt’oggi. 
Qu in to. Poiché le nostre scoperte hanno a che fare con  gli aspetti fondam en ta li del 
m ondo in  cu i le capacità d i cam biam en to delle persone possono essere realiz z ate, e con  il 
m odo in  cu i le relaz ion i possono favorire o bloccare ta le cam biam en to au todiretto, è 
stato scoperto che esse hanno vasta applicabilità . 
Sesto. Le situaz ion i che coinvolgono le persone, il cam biam en to nel loro com portam en to 
e gli ef fetti delle d if feren ti qualità  delle relaz ion i in terpersonali, sono presen ti in  quasi 
tu tte le az ion i um ane. 
Da qu i a ltri hanno com inciato ad in tu ire che forse le ipotesi verif icabili della forz a di 
questo approccio hanno un ’applicaz ione quasi un iversale, o possono essere riverif icate o 
riform u late per essere usate in  un ’in f in ita  varietà d i situaz ion i um ane. 
Questo è il m io ten tativo d i sp iegare una im ponen te e a ltrim en ti incom prensibile 
d ivu lgaz ione delle idee che è com inciata con  una sem plicissim a dom anda. 
«Posso io, osservando e valu tando atten tam en te la mia esperienz a con  i m iei clien ti, 
im parare ad essere p iù  ef f icace nell’a iu tarli a  risolvere i loro problem i d i angoscia 
personale, d i com portam en to au to-frustran te e delle relaz ion i in terpersonali d istru ttive? 
Ch i potrebbe avere supposto che i brancolam en ti e i ten tativ i d i risposta avrebbero 
condotto così lon tano?!». 
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