
Dal cervello sociale all’emergere della società 
 
•  Neurobiologia del comportamento sociale (Ferdinando 

Rossi) 
 
•  Dalla psicologia dell’individuo alla psicologia 

dell’interazione sociale (Mauro Adenzato) 

•  Organizzazione e funzionamento delle società animali 
(Cristina Giacoma, Sergio Castellano, Marco Gamba) 

•  Cultura, antropo-poiesi, creatività (Francesco Remotti, 
Stefano Allovio, Adriano Favole) 

•  Meccanismi di decisione nelle società umane complesse 
(Pietro Terna, Simona Cantono, Riccardo Boero) 



Neurobiologia del comportamento sociale 
 
•  L’evoluzione del cervello ominide e comparsa del cervello 

sociale 
 
•  Pair bonding e comportamento sessuale 

•  Rappresentazione mentale dell’universo 

•  I sistemi mirror e le basi neurali dell’ intersoggettività 

 



L’evoluzione	  del	  cervello	  ominide	  e	  
comparsa	  del	  cervello	  sociale	  





Relazione	  fra	  la	  massa	  cerebrale	  e	  la	  massa	  corporea	  i	  
diverse	  classi	  di	  vertebra7	  	  



Human	  

Whale	  



Evoluzione	  della	  
corteccia	  cerebrale	  
nelle	  scimmie	  e	  nei	  
prima7	  



che	  cosa	  ha	  determinato	  l’espansione	  della	  corteccia	  
cerebrale	  nella	  nostra	  evoluzione?	  



Rispe=o	  agli	  altri	  prima7,	  la	  nostra	  specie	  ha	  
	  
• 	  il	  cervello	  più	  grande	  (la	  neocorteccia	  più	  estesa)	  
• 	  un	  periodo	  di	  sviluppo	  più	  prolungato	  
• 	  Il	  cervello	  più	  immaturo	  alla	  nascita	  
	  
Che	  relazione	  c’è	  fra	  ques7	  faG?	  
Qual	  è	  la	  spinta	  evoluzionis7ca	  che	  ha	  indo=o	  l’espansione	  della	  corteccia	  
cerebrale?	  





Primati primitivi 
 
Arboricoli nella foresta 
Mangiano insetti, frutta 
Movimento fine (reaching-grasping) guidato dalla visione: 

 involuzione del sistema olfattivo 
 sviluppo visione frontale (tridimensionale) 
 evoluzione del sistema visivo 
 pollice opponente 
 dita coperte da unghie 

 
Inizialmente notturni, poi diurni (vita nella savana) 

 visione foveale, predominanza dei coni (acuità) 
 visione cromatica (dicromatica poi tricromatica) 

Vita diurna: sviluppo attività sociali (protezione, ricerca del cibo) 

	  
	  

Sistema olfattivo 
Sistema visivo 





Una	  nuova	  dieta	  



bipedismo	  

Il	  bipedismo	  ha	  senso	  solo	  se	  gli	  ar7	  libera7	  dal	  compito	  di	  sostenere	  il	  corpo	  
assumono	  una	  nuova	  funzione	  



Laetoli 
footprints 
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dimesioni	  cerebrali	  
bipedismo	  

bipedismo	   mani	  libere	   controllo	  motorio	   crescita	  cerebrale	  



Il	  bipedismo	  lascia	  le	  mani	  libere	  
	  
Le	  mani	  libere	  perme=ono	  
	  

La	  produzione	  di	  strumen7	  
La	  comunicazione	  gestuale	  



Costruire ed utilizzare strumenti 

Caratteristiche distintive dell’uso di strumenti negli ominidi 
 
•  Capacità di prevedere le potenzialità dello strumento 

•   Capacità di progettare lo strumento per uno scopo preciso 



bipedismo	  

dieta	  (proteica)	  

manualità	  

interazione	  sociale	  

crescita	  
cerebrale	  

nuove	  funzioni	  

fine	  dell’evoluzione	  biologica,	  inizio	  dell’evoluzione	  culturale	  



Dimensione	  cerebrale	  e	  modalità	  di	  accoppiamento	  



Dimensione	  cerebrale	  e	  dimensione	  del	  gruppo	  sociale	  



Uccelli/mammiferi	  =	  relazione	  qualita'va	  fra	  dimensione	  cerebrale	  e	  modalità	  
di	  accoppiamento	  

Prima7	  =	  relazione	  quan'ta'va	  fra	  dimensione	  cerebrale	  e	  dimensione	  del	  
gruppo	  sociale	  





Interazione	  sociale:	  
compe7zione	  vs	  cooperazione	  



Intenzionalità	  e	  pianificazione	  



intenzionalità	  condivisa	  
pianificazione	  collabora7va	  



So	  quel	  che	  pensi:	  la	  teoria	  della	  mente	  
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Shakespeare	  vuole	  (1)	  	  
che	  il	  pubblico	  comprenda	  (2)	  	  
che	  Iago	  agisce	  (3)	  	  
in	  modo	  che	  Otello	  creda	  (4)	  	  
che	  Desdemona	  lo	  tradisce	  (5)	  con	  Cassio	  	  



Aiutare	  gli	  altri	  a	  raggiungere	  il	  proprio	  scopo	  
(agendo	  in	  loro	  favore)	  

	  
Condividere	  le	  risorse	  con	  gli	  altri	  
	  
Informare	  gli	  altri	  su	  faG	  o	  cose	  di	  loro	  interesse	  
	  
	  



Aiutare	  gli	  altri	  a	  raggiungere	  il	  proprio	  scopo	  
(agendo	  in	  loro	  favore)	  























Condividere	  le	  risorse	  con	  gli	  altri	  





Informare	  gli	  altri	  su	  faG	  o	  cose	  di	  loro	  interesse	  



La	  	  tendenza	  alla	  cooperazione	  è	  inizialmente	  spontanea.	  
	  
In	  breve	  però	  diventa	  funzionale	  all’inserimento	  dell’individuo	  
all’interno	  del	  gurppo	  
	  
La	  cooperazione	  viene	  offerta	  in	  maniera	  reciproca	  (aiuto	  colui	  dal	  
quale	  mi	  aspeGo	  aiuto)	  
	  
La	  cooperazione	  viene	  rinforzata	  dal	  rispeGo	  di	  norme	  sociali	  che	  
garanJscono	  il	  riconoscimento	  dell’appartenenza	  al	  gruppo	  



Of course humans are not cooperating angels; they also put 
their heads together to do all kinds of heinous deeds. But such 
deeds are not usually done to those inside the group. Indeed, 
recent evolutionary models have demonstrated what politicians 
have long known: the best way to motivate people to 
collaborate is to identify an enemy and charge that they 
threaten us. The remarkable human capacity for cooperation 
therefore seems to have evolved mainly for interaction within 
the local group: Such group mindedness in cooperation is, 
perhaps ironically, a major cause of strife and suffering in the 
world today. The solution – more easily described than attained 
– is to find new ways  to define the group 

 
Michael Tomasello (2009) 



Allorché	   l’uomo	  divenne	  partecipe	  della	  sorte	  divina,	   in	  primo	   luogo,	  per	   la	  parentela	  
con	   gli	   dei,	   unico	   fra	   gli	   esseri	   vivenJ,	   cominciò	   a	   credere	   in	   loro,	   e	   innalzò	   altari	   e	  
statue	   di	   dei.	   Poi	   subito,	   aGraverso	   la	   tecnica,	   arJcolò	   la	   voce	   con	   parole,	   e	   inventò	  
case,	   vesJJ,	   calzari,	   giacigli	   e	   l’agricoltura.	   Con	   quesJ	   mezzi	   in	   origine	   gli	   uomini	  
vivevano	   sparsi	   qua	   e	   là,	   non	   c’erano	   ciGà;	   perciò	   erano	   preda	   di	   animali	   selvaJci,	  
essendo	   in	   tuGo	   più	   deboli	   di	   loro.	   La	   perizia	   praJca	   era	   di	   aiuto	   sufficiente	   per	  
procurarsi	   il	   cibo,	  ma	   era	   inadeguata	   alla	   loGa	   contro	   le	   belve	   (infaT	  gli	   uomini	   non	  
possedevano	   ancora	   l’arte	   poliJca,	   che	   comprende	   anche	   quella	   bellica).	   Cercarono	  
allora	   di	   unirsi	   e	   di	   salvarsi	   costruendo	   ciGà;	   ogni	   volta	   che	   stavano	   insieme,	   però,	  
commeGevano	   ingiusJzie	   gli	   uni	   contro	   gli	   altri,	   non	   conoscendo	   ancora	   la	   poliJca;	  
perciò,	  disperdendosi	  di	  nuovo,	  morivano.	  Zeus	  dunque,	  temendo	  che	  la	  nostra	  specie	  
si	  esJnguesse	  del	  tuGo,	  inviò	  Ermes	  per	  portare	  agli	  uomini	  rispeGo	  e	  giusJzia,	  affinché	  
fossero	   fondamenJ	  dell’ordine	  delle	   ciGà	  e	   vincoli	   d’amicizia.	   Ermes	   chiese	   a	   Zeus	   in	  
quale	  modo	  dovesse	  distribuire	  rispeGo	  e	  giusJzia	  agli	  uomini:	  «Devo	  distribuirli	  come	  
sono	  state	  distribuite	  le	  arJ?	  Per	  queste,	  infaT,	  ci	  si	  è	  regolaJ	  così:	  se	  uno	  solo	  conosce	  
la	  medicina,	   basta	   per	  molJ	   che	   non	   la	   conoscono,	   e	   questo	   vale	   anche	   per	   gli	   altri	  
arJgiani.	  Mi	  devo	  regolare	  allo	  stesso	  modo	  per	  rispeGo	  e	  giusJzia,	  o	  posso	  distribuirli	  a	  
tuT	   gli	   uomini?«	   «A	   tuT	   -‐	   rispose	   Zeus	   -‐	   e	   tuT	   ne	   siano	   partecipi;	   infaT	   non	  
esisterebbero	  ciGà,	  se	  pochi	  fossero	  partecipi	  di	  rispeGo	  e	  giusJzia,	  come	  succede	  per	  
le	  arJ.	  IsJtuisci	   inoltre	  a	  nome	  mio	  una	  legge	  in	  base	  alla	  quale	  si	  uccida,	  come	  peste	  
della	  ciGà,	  chi	  non	  sia	  partecipe	  di	  rispeGo	  e	  giusJzia».	  	  

Platone,	  Protagora	  


