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H.UBRO. Bollati Boringhieri pubblica un dizionario della politica: anticipiamo la voce di Bobbio 

La liberta del «popolo» 
e il potere dei «cittadini» 
Esce la prossima settimana nelle iibrerie per Bollati Borin
ghieri "Alia ricerca della political, voci per un dizionario 
curato da Angelo D'Orsi, Si tratte di una sorts di •mappa» 
della politica dopo lubriacatura^gli anni SeOanta e il ri-
fiuto degli anni Otlanta e dei priNVf Novanta. Le voci sono 
state redatte, fra gli altri, da Noib&toBobbio, Gtanfranco 
Pasquino, Satvatore Veca e Gianni Vattimo. Arttteipiamo 
qui un estrattodi quella di Bobbio sulla •democrazia»-

r JBrendo alia iettera la ptoposta 
andare -alia ricerca della po|lil-

can, con 1'invito a scrivere -dodlci 
voci per un dizionario., A me 6 sta-
ta assegnala la voce Democmzia 
che dourebbe esseie, Immaglno, 
neJI'intemiooe del curatore, la vo
ce IWrodultlva. Un buon dteionarip 
comincla dalla atmofogla. Derrid-
aazla, dal greco demos (popoto) 
e aana (polere), slgnlllca <potere 
del popoio". Dopodidie-. la prima 
operaztone da tote e quella di an
dare avedore che cosa signtffchino 
1K>tere»e«pop0lo». 

•ft*ere» e una paroia dai mllle 
signincati diversi secondo iconlcsti 
in cui viene usaia. Quando viene 
usaia nel linguaggta politico slgni-
[ka prevalentemente «capacirfl di 
determinate it comportamenlo al
lium. ossia la capaciia di far com
plete a un alttoo ad allri azioni die 
aHrfmenti non compirebbero; ov-
vero. il che £ b stesso. di impedire 
a un altro o ad albi azioni die altri-
menti compirebbero. In questa de-
finizbne, il poiere viene rappre-
senlato come ul> rapporto Ira due 
soggelli. A e B. di cui uno e il sog 
Betto attivo. colul die ha il potere, 
Faltto e il soggelto passive colui 
che II potere subtscc. 

II significato di potere si chiari-
sce meglb se \o metliamo in rap-
potto con un altro (ermine fonda-
mentale della teoria potilica; liber
ty. Potere e libetta indicano due si-
tuazbni in tui I'una e la negazbne 
detl'aHra. 

InpporHpolticI 
II rapporto politico per eccellen-

zaeun rapporto trail potere di Ae 
la non-liherta di B. oppure, ope-
rando un rovcsciamenlo simmetri-
co, Ita la Itbertd di A e il non-potere 
dlB. In altreparole.il rapporto po
litico si pud presentara lanto come 
un rapporto tra potere e non-liber-
ta quanto come un rapporto tra li
berta e non-potere. Dei doe sog-
gettj del rapporto quanto piu il prv 
mo tia potere. lanto lncno il secon
do ha liberta; quanto piu il primo 
ha llbertA tanto meno il secondo 
ha potere. Tutla la storia del pen-
siero politico put) essere rappre-
senlsla come una storia dei tentati-
vi. mutevoii secondo i tempi e le 
circostanze. di ridefinire i! miglbr 
rapporto possibile tra la necessilil 
del poiere e le aspirazioni alia li
berie. Cosl tutla la storia politica 
pun essere interpretata come una 
continua lotla Ira cobn> che vo-
gllono conquistare il potere o non 
vogllono penterlo. ecolorochevo-
gliono conquistare o non pefderc 
la liberta. 

Se, ncl rapporto tra due sogifetli. 
poieree liberta sono I'uno la nega-

Hp&'Hi&'tko, nelOsna^.'sog-
getto potere e libera. e - coni-
spopdentemente - norHIPerta e 
lion-potere, wincidono. Chi ac-
;fluiS4a libertt acquista anche pote-
•nvChl penle potere, petde anche 
tfbsrfa. Ogni lotta per la Uberta e 
ariche lotla per il potete. Ognl lotta 
"per il-poteree anche tottaperlali-
oerta. Ognuno ha lanto piu potere 
quanto pill ha libera. Al limite. la 
lioefla assoluta ch Diocolncidecon 
la sua orwipotenza e viceveisa. 

Nella teoria poMica si suol di-
stingueie ire diverse (orme di pote
te in base ai mezzi con cui lo si 
esetcita. Quests Ire forme di potere 
sono' il potere economics, 11 pote
re politico e il potere culhirale, II 
potete eeonomfco e quello che si 
esercHa mediante il possesso deila 
ricchezza; il polete politico & quel
le che si eserdta in ultima istanza 
con la iorea; il potere culturale £ 
quello che si esercila attraverso la 
trasmissione delle idee, delle dot-
Irine, delle ideologie. II potete poli
tico. in quanto si fonda sul posses
so - in ultima islanza - della torza, 
puo essere consideralo il potere ul
timo, il potere del poteri. Della ine-
gusle distribuzione di quest! tre po
teri in ognl soctela iinora conosciu-
ta nascono be tipi londamentali di 
diseguaglianza: tra ricchi e poveri, 
Ira lorti e deboli, tra sapienti e igno-
ranli. 

Dalla constatazione di queste 
londamentaii diseguaglianze che 
caraferizzano ogni sociela (anche 
se non sono le sole) possiamo 
prendere le mosse per comificiare 
ad awfcinaici a una prima defini-
zione di democrat. La democra-
zia pud essere definlla in un primo 
tempo come quella forma di go-
vemo che piu di ogni altra tende. 
se non ad abbalteie, a correggere, 
attenuaie, rendere meno panose 
le diseguaglianze tra gli uomlni. La 
democtazia si ispira idealmente al 
principb di eguaglianza. La demo-
crazia e Iro tulle le tonne sloriche 
di govemo, la pill egualilaria. Non 
e'e democrazla che non contenga 
tra le sue IstHuzioni I'istituzbne di 
scuole di ogni ofdlne e grado pe 
correggere la diseguagllanza oiltu-
ratê  non proweda. attrawrso una 
politica economicfl redistribuliva. 
ad atlenuare la diseguaglianza tra 
ricchi e poveri. non comprenda 
norms |erregoiare lusodella lor-
za e perslabilirechi po6 eseicitar-
la. enlro quali llinlti, in qualidrco-
slanje. Non e un caso che gli anli-
chi chiamassero la democraziii. 
per distlnguerla dalle alue torme di 
govemo. isonomia, che vuol dire 
eguaglianza di dirllti ed eguaglian
za dlfronle alia leige. 

La lira paroia di cul debbo chia-

rire il significato e «popolo». Anche 
questa e una paroia del Hnguaggio 
comune come •potere^ ma an-
ch'essa ha un significato speciflco 
nel linguaggio politico, tant'e veto 
che i giuristi dtetinguono ipopolo" 
da «popolazione>. Tulti coioro che 
abilano e rlsiedono abituarmenle 
su un determinato temtorto ne co-
stituiscofio la popolaitone, ma 
non tutti gli abitarwi di un (enitorto 
appaitengono al popob nel senso 

8»a«6WWH#eB^eo-
sliyi^pop^nel.senso;giuttdico 
e politico, nel senso in cui si paria 
della "sovranili del popold*, occor-
te avere cerli dWtti, in modo parb-
colare i cosiddelli diritti poWicI, va
le a dire i diritti di pariecipare attk 
vamente alia lormazlone della vo-
bnla collettiva, quei diritti che si 
sono chiamati aaivaeciuilatis, cioe 
di clltadlnanza altiva, per distln-
guerli dai diritli personali e di liber-
la-nwoOWtons-che. nella socie
la modema. dove non ci sono piu 
schiavi, dovrebbeio avere tulti i cit-
ladini. 

LamUgurtidHle parol* 
Proprio per la dilierenza tia il 

suo significato nel linguaggio co
mune e il suo significato net lin
guaggio «cnico della politica e del 
diritto, •popokf £ una paroia in-
gannevole, che si presla a un uso 
frequentemente relorico, come 
nell'espressione -appello al popo-
k». In una esptessione di questo 
genere la paroia "popoio» viene 
usala unkamente pel il suo valore 
emolivo positive Cosi nel (amoso 
binomio -Dio e Popolon di Mazzini. 
II gk)male di Mussolini, che dirento 
il quotidiano uthciale del regime 
fascisla. era "II Popolo d'llalia-. II 
giomale ufficiale nazista si chiama-
va -Volkische Beobachler« (Osser-
valae del popolo). Le due parole-
chiave della propaganda nazista 

erano Rlrtiref (duce) e K * (po
polo). COme si vede, anche i regi-
mi non democratic! usano abitual-
mente la paroia -popokw. 

NeUa sua genericlla ipopolo. e 
un nome colfeWvo che evoca I'i-
deache popolo siano tutti icittadi-
ni e die tutti i cittadini siano per se 
stessi soggetti di potere. Ma non e 
cosl. Nell'anlica Roma repubblica-
na la hlolarits della sovranita ven-
ne compendiata nella formula Se-

.ffomanus.Ma 
. . . . ^ -,•.»-,» 'W^'anb parte gli 
Khiavi, N$[e,^ftaHaliane delteli 
di mezzo, anche quando erano tef-
le da -governf popolari*, non tulti 
gli abUanU facevano parte del po
pob in senso politico e giuridfco. 
Quando in Italia 6 slata emanala e 
messa in praBca la prima cosbtu-
tfoneAoSlatutoAtbertinoiiel 1848, 
cototo die avevano dlritlo di voto 
erano soltanto il due per cento. Al 
suifragio universale mascMIe e 
iemminite si e giunti soltanto dopo 
la Seconda guerra mondiale. Tan-
to poco la parofa .popolo" 6 colle-
gata a udemocrazia" che si sono 
chiamati -populistn regiml come 
quello di PerMi in Argentina che 
era di fatto una dittatura. 

La varieta di usl della paroia ^JO-
poto" dipende dal fatto che «popo-
lo>, ollre aessere un lermine. come 
si e detto. descritlivamente vago. £ 
anche emotivamenle ambiguo. 
Pub essere usato tanto con un si-
gniheato valutalivo posilivo, come 
certo lo usava Mazzini. quanto con 
un significato valutalivo negativo, 
come quando un oligarca dice: 
•Non bisogna fidarsi del popolo>. 
Per gli uni la voce del popolo e la 
wee di Dio. per gli altri e la voce 
deldiavolo. 

Anche per un'altra ragtone pen-
so che la paroia «popoto. non sia 
oggi la piu adatla a ridefinire la de-
mocrazia dei modemi Quesla pa-
rob indica una colletlivita indlfie-

renziala, una massa d'individui 
che lorma un tutto, J'insieme di va-
rie parti unite tra k»o in un organi-
smo. La democrazia dei modenii, 
invece, d fondata sul principio di 
•una testa, un voto». 

IwgCetUatthl 
I! soggetlo attivo di un regime 

democratico contemporaneo non 
£ il popob nel suo insieme Sono i 
singoti citfadini che hanno diritto 
di voto presi uno ad uno, mi singu
la Od die in democrazia si chiama 
la vokmta popolare non i la vofon-
ta del popolo come un tutlo. come 
on î unita. ma e la votonta dei sin-
goli cittadini quando da soli, nel 
segreto dell'uma, depongona la to-
ro scheda. La tnaiHioranza e I'e-

spiessione iion di un soggettocol-
lettiro, ma della somma numerica 
<ti tanti soggelti indfviduali. *3gnu-
no vola per se\ esprime la propria 
opinione e si assume, o si dovreb-
be assumert la responsabilila del 
proprio voto. Se i volant! non fosse-
ro soggelti separati, di cui ognuno 
vale per se e conta per uno, i loro 
voti non polrebbeio essere som-
mali E se non si potessero somma-
re non si polrebbe stabiliie una 
maggioranza e una minoranza 
Uaggioranza e minoranza sono 
concelti numeric!. Per tutle queste 
ragioni rilengo che la democrazia 
del conlemporanei potiebbe esse
re ridelinaa piQ impropriamente 
•potere dei cilladinii. piuttoslo che 
•potere del popolo". 

DALU HHMA PAOH4A 

Unamappa 
Cosa centra questo con i l libro di 
Del Cludice? Centra, percbe se 
Del Giudice rendesptendklamen-
le. con consonanze stupefacenti, 
quel mondo, quel dims, quei pro
tagonist!. cid accade perche iui e 
uno scrtltote molio attento al ca-
rattete degli ilalianl-ma non U ca-
rattereche sta in superfieie, queUo 
che si dtsplega solilamente nel 
mofteplice, confuso e lalvoHa 
astuto gioco delle nostre contrad-
dizloni, bensl quello che sta piu in 
profondita, un nocciolo duro, die 
amora soltanto quando la tempe-
sta rovescia le acque e la venir 
(uori i relitti prelstorici, i detriti 
oceanlcr del tempo che (u 

Del carattere degli Italian! - e 
questo vale anche per diversi aUri 
pezzi del llbro - De(Cau*ce ci re-
stituisce la visions cbe emerge in 
condiziofli eslreme, quelle che si 
rivelano per un solo istante. e un 
istante solo prima di tomare a 

Satire nel vuoto. In questo libro -
e e il piu calviniano e al tempo 

Stesso il pin. distaocato dal model-
»fra quanti Del Giudice ne abbia 
scriOofinora-c'e,senzadubbio, 
una sorta di fascinazione per la fi
gure dell'eroe virile - etemento, 
questo. oggi, come si pufi capire, 
assai rnoblematico e sicuramente 
corHrotendenza- II voto £, classi-
camente, una piova virile. Ma 6 
una virllita che nella vetsione di 
Del Giudice ha conoaJulo onnai 
integrarmente il limitedeH'erroree 
il terrore. II tragico amaro della 
sconfitta, dunque. una virilita forte 
e fragile ad tin tempo, come si po-
trebbe pensare di un voK> senza 
meta n£ paracadule, che inizia da 
qualdie parte ma non finisce in 
nessun posto. Alllnizio di questo 
modo di volate c'6 un gesto d'a-
more e Insieme di sconforto, di 
desolazione, Ci si leva in alto per 
trovare (e provare) piu (acilmen-
te se stessi. Ma insieme con se 
stessi si trovano (e si provano) 
lassd il silenzio, la solitudine. I'ap-
partatezza e I'irrealta - un mondo. 
vogbb dire, che continuamente 
oscilla Ira atlenzione e immagina-
zione. II buon pilota fa presto ad 
apprendere che volare e la cosa 
piu natural© e la piu «innaturale e 
artificial** di. tulte. Del,Giudj|e 
non cerea metaiore e non o t l e 
impone; ma il senso e questa) - e 
cl riguarda. 

Quella di Del Giudice e una 
scrittura pungente, acuta, precisa 
- e al tempo stesso flukfa, ininter-
rotia. awolgente. Tutto e nitido 
nel suo mondo formale, eppure la 
nilidezza dei contomi e come in 
movimento, oscillante. quasi cor-
po immerso in un'acqua cristalli-
na, di cui abbiamo una vision* 
transluclda, teggeimenle sfocata e 
assotulamente veritiera. DI nuovo 
vien (uori quel caratlere di londo 
dello scrittore. che e senza dubbio 
(nel senso pjO autentico del (er
mine) un reallsta e un desemtore 
dei coslumi e del tempo, ma al-
lultimo momenlo, invece di cala-
reiamannaiacheracideesepara, 
Irova la paroia lluida, che fa da 
ponte fra I'oiizzonte del reale e 
I'otizzonte mentale, Ci6 che S tipi-
co degli scritlori sub-cortlcali. co
me era. appunto.Calvioo. 

Una posizione del genere non 
toliera senlimentalismi, e do* 
concession i al comune sentire, 
quaixianche ispirab alia passione 
civile, che in Del Giudice uotno e 
clstadino $ fortunatamente assai 
lorte. Ce ne sono invece qua e la 
nel libro (ad esempio, nel pezzo 
intitolalo Unreported inbound Pa
lermo). Leambizionidi Del Giudi
ce possono essere molto pia alte -
6 bene che coltivi queste 

(AMnoAwrRou] 

Aperto ieri a Bologna il 17° congresso internazionale di filosofia sociale 

D Nuovo Mondo in cerca di diritti 
04LLA NOSTRA AEDAZIONE 

aKHfAMNIMMSI 
• BOLOGNA. Quale sara il diritto 
nel mondo informatico di Internet? 
In alCre parole, quale saranno le rc-
gole in un pianeta percorso dalle 
autosbade dettroniche. atle piese 
con la manipolaztone genelica, in-
leressatoda (lussi migratori epocali 
chemescolanoetnie.cuituieereli-
gioni? 

Rno a mercoledi 21 giugno sa-
ranno le domande cenlrali che si 
porranno setleceiilo esponenli del 
mondo della ricerca lilosolica -
esponenli di tutle le opinumi pollli-
che, le impostazioni culturali e le 
fedi religiose - convenuli a Bolo
gna da ogni pane del mondo So
no i partecipanti ai diciasscltesimo 
congresso mondiale di filosolia 
giuridica e sociale, organizzato 
dall'tvr, una sigla in lingua tedesca 

che sla ad indicate 1'Associazioiic 
intemazionate di (ilosolia del ditil-
loedililosolia sociale, fondata nel 
19D9. Oggi rorganizzazione conta 
su M sezbui nazionali con oltre 
Iremila iscrilti. 

L'appuntamenio tra i soci del-
llvr k biennaie esi svolge sempre 
in una capitale uniwrsilana. ma -
come ci spiega it doKor Giaiidan-
cesco Zanetli, del Cenlro inlerdi-
partimentale di ncerca in fibsoiia 
del Diritto e iniormalica giuridica 
•H. Kelsen> dell'Univerista degli 
Studi di Bologna (Citfid orgaiiiz-
zalore del congresso) - ^juesl'an-
no I'appunlamenlo ha qnalcosa di 
jjarlicolaie-. Ed il paniculare sta 
proprio in questo: la necessila di 
disegnare un -nuovo diritio-, ddi-
nirne le rbnti a home di un mondn 
che cambia sosfanzidlmenle per 

eflello degli sconvolgimenti dell'ul-
limoderennio Non a caso il titob 
scolto e- "Slirk? al diritlo alia fine del 
secolo XX". £ k> stesso dottor Za-
nem ad indicacc i (omi -Sihartadi 
dKcutpii' se sia lecilo distmi^ere 
gli eml>iinni in eccesso. quale deb-
bii essere il i,ippono con le nuove 
lecnologk'. quali siano tdtritil degli 
immifltati .SoiUfquestionidaH'im-
pattii ioltissimo "̂llc richbdono 
una diiigno1-! della siluazione at-
lualc. 

Divisi in x\ uruppi di lawro. e 
con lapariecipaziojM'dialctatifra j 
piu nott filO-sofi. giuristi ed econo
mic del ni(>meiilii tCarios E. Al-
chonrron. .lurgcii Habcnnas, Ro
nald Dworkni. V.idh Ben Acliour. 
Grtgorio Peces-BaiLv Martinez. 
Agnes Heller, Amariya Sen. Noi-
berto Bobbio...), gli aderenti ail'lvr 
si confronteranno sui temi dei diril-

lisoggeilivi lacominciareda'juelli 
dol le don ne), della sovran itie del
ta ciltadinanza, della privacy nel-
I'uso dei data base, dei reali itifor-
malici, della democrazia telemaLi-
ca, della tomplcsia gestiraie dei 
)>olenii mezzi di inlormazione e 
periino di quali siano oggi 1c fonli 
statsc del diritto. sc to Slato o altri 
sogjletii. Spiega Oidnlrancesco Za-
iielti: -Oggi i grandi gruppi si dannu 
Jpregok.-- boridaqiielloche£ Tin-
lervento dd!o Slato. Andiamo vej-
so un nuovo oidine inleniajbnale 
le cui regole vanno definite Cifi 
die si produi e qui lion 6 carta" 

II inaleriale pn'piiratorio delTap-
punla men to botoijneM.' c di ilomi-
nto pubbltu, almcnoperchi ha la 
possibility di collegaisi alia rclc- In
terne! ldis|xiniblli al seguenlc lip 
server" ftp.cifiduni6o.ill. Tulto 
quanto era |iossibile e stato im-

messo nella rete. ollre che essere 
slampalo e raccollo in ben sei vo-
lumi. 

teri pomeriggio sesvdla lases-
sione pubblica, nel corso della 
quale i numerosi parteci|ianti al 
congresso hanno incontrato la cit-
t&, rappresenlata dagli esponenli 
delle isliluzioni. con il sindaco 
Walter Vilali in primo luogo, dal 
Magnilico Reltore dell Ateneo bo-
lognese. Fabio Alberto Robeisi Mo
naco. da riumeroseauloritai'ivilie 
militari 

A presiedere questo diciassctto-
simo congresso mondiale t il filo-
sob torinese Norberto Bobbio. 
L'importan^a dellappunlamenlo 
bologneso £ sottolineata dal palro-
cimo concesso dal Presidenle della 
Repubblica, Oscar Luigi Scallaro.e 
dall'inleresse espresso dalle mag-
gbn istituzioni italianeed ouiopoe. 

http://altreparole.il
ftp://ftp.cifiduni6o.ill

