
S
i puft legiltimamente 
parlare di una «questio-
ne degli intellettuali-, og
gi? Oppure menzionare 

questo sempiice titolo equivale 
a trastullarsi nostalgicamente 
con lessico e categorie del 
buon tempo andato? Din) in 
che senso, secondo me, oggi 
non solo e lecito, ma doveroso 
parlarne. E che si tratla di un 
punto essenziale per il profilo 
democratico del Paese e per la 
sua tenuta. 

Che molte (e grandi) figure 
del paesaggio culturale si sia-
no dissolte o profondarnente 
modificate non ci esime dal-
I'obbligo di trovare una rispo-
sta a quell'interrogativo. Certo, 
non siamo piu di fronte a quel-
I'intreccio di politica e cuitura 
che dal primo Novecento 
proietta i suoi impulsi su tutte 
le fasi qritiche della storia euro-
pea: un nesso nel quale spetta-
vano all'uno e all'altro dei tito-
iari della relazione compiti di 
reciproca legittimazione e di 
altrettanto reciproca sanzione. 

Chi voglia averne un esem-
pio di alto profilo, si rilegga -
siamo nel 1951, in plena socie
ty della guerra fredda - !e ri-
sposte date da Antonio Banfi e 
Nicola Abbagnano alle consi-
derazioni di, Norberto Bobbio 
sui "compiti della filosofia» (I 
testLsono pubblicati da Micro-
mega, insieme con molti aitri 
scntti di notevole interesse, a 
cominciare dalla discussione 
Habermas - Rawls, sotto il tito
lo di Almanacco filosofico, co
me supplemental al n. 5/95 
della nvista). Vi si manifesta 
un ethos della impresa intellet-
tuale che impegna ogni risorsa 
del mondo del sapere r e n e 
cotnmisura validita ed efficacia 
- alia realizzazione di un obiet-
tlvo: il superamento di un mo
dello dogmaticamente conflit-
tuale (e culturalmente caoti-
co> delle relazibrii tra uornini e 
I'affermazione di un ideale di 
convivenza razionalmente re-
golata e democraticamente 
espansiva, Lasciamo stare per 
ora le durissime repllche della 
storia a questi enunciati. Cio 

' INTELLETTUALI 

Buone idee 
per il Prindpe 
E lecito oggi porre una «questione degli 
intellettuali'i che segnali il rischio di una 
perdita di autonomia, e quindi di senso, 
della stessa funzione intellettuale? L'inte-
ro mondo della cuitura e chiamato ad un 
compito di civilta: produrre buone idee 
per la classe di governo. La nostra demo-
crazia ha bisogno di questo pilastro. 

Dobbiamo ricominciare a cercare buoni 
maestri. Oggi c'e insufficiente consape-
volezza della forza regolatrice che la fun
zione intellettuale e in grado di esprime-
re in rapporto alle dinamiche della vita 
pubblica. Senza ricostruire un principio 
d'autorita intellettuale neppure la politi
ca pu6 rinascere. 

cheanteressa rilevare e il proprio 
di questa impresa intellettuale: il 
fatto, cioe, che essa possa pro-
porsi come uno dei piu stringenti 
criteri di verifica delle dinamiche 
pplitiche, delle strategic dei po
teri in campo, della qualita de-
mocfatica delle nostre istituzio-

Unaretevirtuosa 
£ un capitolo essenziale della 

storia della prima Repubblica. A 
ben riflettere, si pud giungere fi-
nq a ipotizzare ii costituirsi di 
una sorta di rete - se mi si passa 
I'immagine - dei poteri intellet
tuali (iielle'universita, in molte 
case editrici, riviste e anche gior-
nali) con pronunciate virtu 
emendative nei confronti delle 
scelte operate dalle classi domi-
nanti e con funzioni di garanzia 
tese a irrobustire una vita pubbli
ca ancora democraticamente 

immatura. 
La situazione risulta oggi assai 

mutata. Quella rete di poteri in
tellettuali e stata frantumata in 
una molteplicita di corporazioni 
e di competenze. Lo spazio degli 
arcana imperii, pascolo perenne 
dei poteri forti, sembra annutlato 
dal flusso incontrollato di infor-
mazioni che ci sommerge. Gli 
homines now hanno preso il po-
sto del vecchio ceto politico. Gli 
standard politici della tradizione 
(destra/sinistra, conservazio-
ne/innovazione, pubblico/pri-
vato... ) hanno subito piu di un 
rimescolamento. Ma la demo-
crazia della seconda Repubblica 
stenta ad assumere lineamenti 
apprezzabili. 

Non sembra fuor di luogo af-
fermare che cid pone un proble-
ma di responsabilita che attiene 
alia formazione di una nuova 
classe dirigente. Ripartiamo dun-
que dal ruolo che compete all'e-

sercizio della funzione intellet
tuale ed e cosa piu complessa 
dell'attingere alio specialism*) 
del portatore di competenze. 
Non facciamoci ingannare dai 
tumulti delle coioratissime piaz-
ze elettroniche che hanno i pro-
pri demagoghi; ne" affascinare 
dai videosalotti che hanno i pro-
pricicisbei. 

II nuovo padrlno 
Certo, essi donano all'eserci-

zio della funzione intellettuale 
(quando ne ospitano i pratican-
ti) una visibilita enfatica o una 
patina seducente di intratteni-
mento. Ma ne deprimono il sen
so e la trasformano, tutt'al piu, in 
prestazione ancillare a carico di 
un nuovo padrino, il principe 
mediatico. Nella cuitura france-
se sta prendendo corpo un inter-
rogativo inquietante. Stiamo as-
sistendo a un nuovo «tradimento 

dei chierici"? Insomma, a una 
perdita di autonomia, e quindi di 
senso, della funzione intellettua
le, tanto piu drammatica perche 
meno consapevole? 

II problema non e certo quello 
di riconvertire nell'universo del
la comunicazione post-moder-
na vecchi ruoli e profili profes-
sionali. E neppure quello di ri-
vendicare il diritto a qualche 
pronuncia profetica in previsio-
ne del passaggio alia Terra Pro-
messa. La seconda Repubblica 
sara quel che sari Ma il rischio 
che la Nuova Atlantide telemati-
ca contribuisca, in contrasto 
con le proprie premesse, a sner-
vare il processo democratico 
con un incremento di cittadi-
nanza passiva, e gia forte. 

Per discutere di revisione co-
stituzionale ci vogliono saggez-
za ed equilibrio: doti manzonia-
ne che, se uno non ce I'ha, non 
se le pu6 dare. Tuttavia, non era 
facile prevedere che una discus
sione intomo al rapporto nevral-
gico tra principi e regole del 
processo democratico sarebbe 
stata contrassegnata da una tale 
mistura di specialismi microchi-
rurgici e di approssimazioni di-

. lettantesche. Dalla sera alia 
mattina, variano in modo sba-
lorditivo le proposte ordina-
mentali o, addirittura, le pro-
spettive di riorientamento del 
patto costituzionale. Che cosa 
potranno mai pensame i cittadi-
ni che ne sono non gli usufrut-
tuari a tempo determinate, ma i 
soci fondatori? E non mi sento 
di mettere la sinistra al riparo da 
questi rilievi. Anzi, trovo piutto-
sto che su questo terreno, classi-
camente costituente, il persona-
le dirigente in formazione abbia 
giocato male le sue carte. 

In un saggio presentato nel 
novembre '95 alia «Lettura an-
nuale» del Mulino (e pubblicato 
dalla rivista nel numero di fine 
anno) il professor Sartori, nelle 
cui mani e stata posta la chiave 
del passaggio alia seconda Re
pubblica, si esercita in una vera 
e propria confutazione della de-
mocrazia maggioritaria all'ita-

liana, che egli chiama la demo-
crazia delle idee sbagliate. II 
bersaglio e quella sorta di «pen-
siero unico» istituzionale che af-
fligge singolarmente destra e si
nistra e che ha trovato nel siste-
ma dei media un frullatore di 
eccezionale potenza. In tale im-
postazione regola elettorale 
maggioritaria, sistema politico 
bipolare e costituzione di tipo 
presidenziale si tengono come 
anelli di una stessa catena o co
me le parti, meccanicamente 
connesse, di uno stesso impian-
to. 

Trafficlvletatl 
II dettato di Sartori c quello di 

un fiorentino spirito bizzarro, 
ma il monito e severo: non si 
gioca (e non si traffica) con le 
idee. Cost come non si gioca, e 
non si traffica, con le Costituzio-
ni. E poiche abbiamo parlato di 
un ethos della impresa intellet
tuale, sembra opportuno ricor-
dare le considerazioni di John 
M. Keynes, nelle pagine conclu
sive della eoria generate (1936): 
«... !e idee degli economisti e dei 
filosofi politici, cosi quelle giuste 
come quelle sbagliate, sono piu 
potenti di quanto comunernen-
te si ritenga... Gli uornini della 
pratica, i quali si credono affatto 
iiberi da ogni influenza intellet
tuale, sono spesso gli schiavi di 
qualche economista defunto . 
Pazzi al potere, i quali odono 
voci nell'aria, distillano le loro 
frenesie da qualche scribacchi-
no accademico di pochi anni 
addietro...». 

Ce n'e per il principe, ma an
che per i suoi consiglieri. Chi 
parla al poterepolitico non e so
lo un competente, quello che 
oggi chiameremmo un «tecni-
co». Ma un grandissimo studioso 
in prima linea. Egli sente su di se 
la responsabilita essenziale di 
chi esercita una funzione intel
lettuale nella vita pubblica: 
quella di produrre idee buone 
per una classe di governo. E ne 
risponde di persona. 

La nostra democrazia ha bi
sogno di questo pilastro. O non 

reggera al travaglio che la mve-
ste. L'intero mondo della produ-
zione intellettuale, a cominciare 
dalle universita, e chiamato, 
nella sua complessita e articola-
zione estrema, a un compito di 
civilta. In fin dei cbnti, sono in 
gioco autonomia e responsabi
lita di questo mondo, la sua fun
zione pubblica, la sua facolta di 
ricostituirsi in impresa, in rete-di 
imprese dotate di senso. La de
stra ha forse accumulato qual
che vantaggio, ma non ha affat
to vinto la partita. La sinistra ha 
in gran parte sulle spatle le sorti 
di una cittadinanza che, a con-
tatto con una crescita accelera-
ta deil'universo deile opportuni-
ta, non trova supporto adeguato 
alia propria espansione. 

£ un'aporia, una difficolta irri-
solta del processo democratico? 
Secondo Massimo Cacciari 
(che ne scrive acutamente nel 
numero gia citato di Micronie-
ga~) occorre fare 1 conti con la 
percezione propria dell'ftomo 
democraticus che i suoi diritti so
no assolutie i suoi scopiindiffe-
ribiii. Proprio tale percezione fi-
nisce col sottoporre a una sorta 
di revoca permanente gli equili-
bri pattizi, i sistemi di corhpatibi-
lita, gli ordihamenti che regola-
no la nostra convivenza. in un 
altro universo linguistico, po-
tremmo menzionare il teorema 
dell'impossibilita di Kenneth Ar
row, secondo il quale non pos-
sono mai essere soddisfatte tut
te insieme le condizioni neces-
sarle alia determinazione dell'o-
biettivo democratico dell'inte-
resse generate. 

Stiamo con i piedi per terra. 
Rjcominciamo a cercare buoni 
maestri. Oggbc'e insufficiente 
consapevolezza della forza> re
golatrice che la funzione intel̂  
lettuale e in grado di esprimere 
in rapporto alle dinamiche della 
vita pubblica. Senza ricostruire 
un principio d'autorita intellet
tuale neppure la politica pud ri
nascere. N6 pud essere contra-
stata la crisi scettica che 1'atta-
naglia e nella quale hanno libe
ra corso i vizi mentaii del bizan-
tinismo e del bonapartismo. 

REUGIONI. Le trasformazioni vissute dal culto e dairimmagine di Maria 

C
hi e Maria, la madre di Cri-
sto, la rnoglic spiritual di 
Dio sposata al falegname 
Giuseppe? Che cosa ha si-

gnificato I'immagine di questa 
donna, quale genere di culto reli-
gioso si e incentrato attorno al 
suo simbolo? Klaus Schreiner ce 
lo racconta nel suo Vergine, ma
dre, regina. I votti di Maria nell'u
niverso crisiiano (Donzelli, p. 
206, lire 55,000). 

Ridotto rispetto all'edizione te-
desca, ma secondo un'intelligen-
te operazione di taglio, il libra ha 
mantenuto la sua caratteristica 
fondamentale: quella di essere 
un'esposizlone molto chiara, se 
pure di un insieme di argomenta-
zioni riunlte in maniera poco or-
dinata, Nonostante le prospettive 
di interpretazione e le rispettive 
serle di esempi siano moltisslme, 
a lettura ultimata si prava ugual-
mente il senso di avere, insieme 
all'autore, osservato un panora
ma estremamente vasto attraver-
so uno sguardo molto mirato. 

Per descrivere le trasformazio
ni del culto mariano, Schreiner si 
concentra in particolar modo sul
le sue espressioni tardo medieva-
II; all'eta rinascimentale e moder-
na viene fatta allusione solo di 
tanto in tanto, secondo una tra-
rna soltile di rlmandi ed excursus. 
E nel Medioevo, le testimonianze 
artistlche e documentarie dimo-
strano in primo luogo I'interesse 
per la biografia della.madre di 
Cristo; una biografia che rappre-
sentava certo iuna sfida per le 
dottrine dogmatiche e per la reli-
giosltaj, dato ii problema dell'an-
nunclazione/non fecondazione. 
Diversamente dalla tradizione 
scritturale evangelica, che tende-
va a eludere la fislcita della nasci-
ta di Cristo, alia gravidanza di Ma
ria viene ora fatto cenno in ma
niera sempre piu esplicita; il suo 
grembo diviene anzi simbolo sa-
cro, perche luogo deH'incontro e 
del matrimonio tra il fogos divino 
e la.natura umana. Incominciano 
perc|6 i pellegrinaggi di donne in-
cinte (o sterili) ai luoghi di culto 
mariano, e la fjgura di Maria di
viene la principale protettrice del
le partorienti. Le simbolizzazioni 
di questa cosl straordinaria figura 
di donna non si limitanb pero al 
solo tema della maternita, In un 
tempo in cui la lettura e soprattut-
to un'attivita femminile, Maria di
viene anche il protdtipo della 

Matrono 
daTacita 
a Sulpicia 
Prima un lungo •Hmzlo, pol il lanto 
mirtira M l * COM: I primi tegnl dl 
un cwnblarmnto dal coatume, la 
reazkHwdel maachl, letfmlde 
trace* di una emanclpartone 
fsmmlnlla... Sons le lappa cha 
aafnano il cammlno dalla donna 
naH'anHca Roma. Ca lo racconta 
Eva Cantarolla In •Paaaato 
proaalmo. DonnaramanadaTaclta 
•Sulplcla> (Faltrmalli, p. 168, lira 
25.000; In Wnvria datt'8 mano) 
chetpazla dal tempi dalla cltta 
arcalca all'ati auguataa. Ca II 
raccontodl laggande e aneddoti, 
la deKrlzkm* di cultl, la etoria dl 
ndna mltlcha a donna raahnante 
ealsWa, la vtta dalle donne 
modallo a le duwwenture di quelle 
ribelll. Eanewa la norme 
gluridlclw e le prabcha aoclall cha 
regolayano II mondo femminile: dal 
controllo del ventre alia ceaaione 
dell'iitero. Ma anche le natclta 
dalla compHclta tra I aaael e quindi 
II fomnral proprio a Roma dl un 
modello dl rapporto tra uomlnl e 
donne deatlnatOi nella ctnrla della 
ctvtlta ocddentale, a laaclare 
tracca amo al nostrl gkwnl. 
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MberanelSlnal Rodney Smith (da «ln the land of light") 

Madonna in camera 
* **3*#N Accanto ad un 'identita femminile 

solamente umile e sottomessa c£ quella 
di una donna autonoma ch% con la felice 
liberta delle sue scelte e riuscita 
a opporsi alle leggi delpotere maschile 

donna colta, e trasmettitrice di 
cuitura (verra eletta patrona del
la vita intellettuale delle universi
ta). Secondo Schreiner, se que
sto genere di idealizzazionecom-
porta una «teo!ogizzazione» del 
problema deH'alfabehzzazione, 
esso inaugura pero anche un fon
damentale dibath'to circa I'ido-
neita delle donne alio studio del
la teologia, Un dibattito che pro-
seguira nei secoli, coinvolgendo 

le grandi mistiche dell'eta moder-
na; ma gia Christine de Pizan, alia 
fine del Trecento, giunge a imma-
ginare una cite des dames» dove 
le donne non fanno altro che leg-
gere e acculturarsi, sotto I'egida 
del patronato di Maria. 

Per arginare interpretazioni ec-
cessivamente «femministe», la 
«societa maschile» escogita allora 
un dispositivo metaforico: Maria 
e «libro della vita», perche come 

un libro tenne racchiuso in se il 
Verbo divino, e i cristiani devono 
imparare a leggere al solo fine di 
comprendere questo grande mi-
stero della fede. Le metafore le
gate all'idea del libro sono in 
questo periodo moltissime. Gio
vanni da Damasco (vissuto tra il 
VI e il VII secolo) paragona 1'inte-
ra storia di Maria alia redazione 
di un manoscritto; Pietro di Celle 
(XII secolo) identifica la sapien-
za divina con una mano che scri
ve, e intende 1 'incarnazione del fi-
glio come scrittura incisa nelven-
tre materno; Maestro Enrico de-
scrive nei suoi sermoni (XIV-XV 
secolo) I'esatta comspondenza 
tra le fasi di lavorazione della per-
gamena e quelle della vita spiri-
tuale di Maria. Solo piu tardi, con 
1'austera interpretazione della 

Bibbia proposta dai riformatori, 
la metafora del libro verra sottrat-
ta alia figura di Maria e riferita alia 
sola nascita del Cristo. Questo si-
gnifichera un dominio ancor piu 
incontestato della metaforologia 
«maschite»; non a caso e proprio 
nell'eta della Riforma che Maria 
verra piu violentemente awersata 
(gli anabattisti ne distruggeranno 
tutte le immagini, e il luterano 
Martin Bucer proporra di soppri-
mere fa stessa festivita dell'imma-
colata concezione). 

Le immagini bibliofile che ca-
ratterizzano il culto mariano nel 
Medioevo non sono perd le sole 
adatte ad esprimerlo: «Anche il li
bro pii) finemente decorato e co-
struito non poteva bastare a sod-
disfare 1'amore dei fedeli medie

val! per Maria». A dare piena voce 
a questo genere di devozione e 
piuttosto I'interpretazione in 
chiave mariologica del libro della 
Bibbia che piu racconta i senti-
menti amorosi, il Cantico dei Can-
tici. I seni della sposa del Cantico, 
«piu dolci del vino», divengono 
per gli interpreti cristiani i seni di 
Maria coi quali lei allatta non sol-
tanto Gesu nella sua duplice na-
tura sia divina che umana, ma 
anche ~ secondo I'interpretazio
ne mistica - 1'intera stirpe cristia-
na. Questa lettura legittima il de-
siderio carnale che lega i due 
sposi del Cantico, e al tempo stes
so pone 1'accento sulla fisicita 
deirallattamento, su un'immagi-
ne di Madonna (actans che rap-
presenta, spiega Schreiner, il trait 

d'union trail culto cristiano e 
quello pagano della dea Iside. 
Data la nerezza della sua pelle 
(i-iugra sum sed formosa»), la 
sposa del Cantico permette inol-
tre di legare la madre di Dio del 
Nuovo Testamento alia regina di 
Saba deirAntico Testamento^ il 
che costituisce un elemento utile 
per spiegare il culto delle Madon-
ne nere (tema cui Schreiner de-
dica un intero capitolo del libro, 
offrendo un'interessante serie di 
testimonianze iconografiche). Si 
tratterebbe anche in questo caso 
di un passaggio da una forma pa-
gana di culto (esteso in genere 
alle <dee madri») a unadivinizza-
zione cristiana di Maria. Attraver-
so I'anello di cohgiunzione della 
sposa «nigra» della Bibbia, la 
Chiesa cristiana avrebbe cioe «re-
cepito e incorporato mitoIogemi_ 
preesistenti, raccogliendone e in-
terpretandone l'eredita«. 

L'indagine, condotta per lo piu 
dal punto di vista artistico e cultu-
rale, non manca di considerare la 
dimensione sociale del culto ma
riano. Quanto piu i ceti alti si awi-
cinano al cristianesimo, tanto piu 
la madre di Cristo e proposta co
me modello di poverta, secondo 
un'identificazione spirituale di 
«verita sociale e dote mOrale», Ma 
inizialmentei nel Medioevo, il 
tentativo da parte dei teojogi di 
destare I'interesse degli stessi ceti 
nobiliari per la fede cristiana 
comporta anche 1'insistenza sulle 
origini aristocratiche di Maria. I 
termini principal! della questione 
restano pero per Schreiner quelli 
che riguardano la dinamica tra i 
sessi che sottende alle diverse 
forme di rappresentazione e ado-
razione di questa figura femmini
le. Se i suoi caratteri sessuali sono 
stati recepiti come metafore teo-
logiche dal solo «movimento fem
minile religioso» (nella sua decli-
nazione mistica, ma non solo), e 
se solamente questo genere di in
terpretazione 6 riuscita a sottrarsi 
agli schemi misogini impost! dal
la teologia dominant^, e perche 
esiste un'identita di Maria non so
lamente umile e sottomessa, ma 
autonoma e consapevole della 
forza della propria femminilita. 
Una Maria insomma «piQ sensua-
le, piu allegra e piu vicina aila 
reaha» di quanto comunemente 
non si creda; una donna che at-
traverso la felice liberta delle sue 
scelte e riuscita a contrapporsi al
le leggi del potere maschile. 


