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LA MUSICA SECONDO ROSEN 

Piacere di sentirla 
Muslcotogo dl gran claeee ma 
melw ecceHento ptamsta • 
citttco: Charles Rooen tree dalla 
propria ecletttea natura la 
capacita 41 una rMaaalona wlla 
mualca al tempo stesso 
rafflnatemento krtorpratattva • 
atoricamente rlgoroea, artlcolata • 

dl eaemplare chlarezza. Dopo la 
pubbdcazhMio In annl ormal lontanl 
dl alciml fondamentall voluml - >Lo 
atlla clastlco> a «U> forma-sonata> 
(Fettrtnelil), •Schoenberg< 
(Mondadorl)-labibllogranaln 
ItaHano dl Roaan al arrteclrisce o n 
dl un nuovo, pregevole eapttolo. >ll 

ponelero dalla mutlca>, nalla 
tnduzlona dl Anna Baaaan Lavl, 
raccoglle I tastl dl tra conferenze 
ten ute a Roma nel 1993, H cul 
comune (Ho conduttore al rtflette 
nell'lntrigantaaottotttolodalllbro: 
•Cha eoaa signifies "capo* la 
muslcaV Dunque al eantro dalla 
trattazlona aono nlantomano cha II 
slgnrflcatoateeaoela 
Gompranatona dalla mualca. Con 
smaHzIato quanto Melligente 
pragmaUarno, Roaan muovadal 
rapporto cha Marcarra tra R 

momanto dell'eaacuzJone a 
dairaacolto, In aoatanza tra II 
godlmento eatatJeo dl un brano 
musicals a II auo •slgnlflcato*. 
Anche se claacuna dalle tra 
conferenze pranda spunto da un 
terns dtverso (esampi dl 
fralntandlmento a banaHaaztone 
del slgnlflcan, Beethoven a la 

,11 
Roaan mlra a llluttrare, ki un 
dlaeorao unHario cha apeaao 
aaauma I trattt dl un affaecmante 

•tour deforce-,come labadizione 
crnlca ad etecutfva, la flkriogla, 
I'approcdo anaHtJco, la atorla 
dalla reeezlone e quelle aodale 
otfranodtvortalnvortacMavldl 
lettura aaaal utJII ma non metodl o 
tlsterrri per la compranakma dalla 
muslea. L'kiteradona contmua tra 
Interpretazkme etorlca a lettura 
analMca pud conaentJre dl mattero 
a (uoco lo sfuggonte a, par aua 
natura,attrattoalgnltlcato 
mualcale, ma per eogHera II aanao 
dl una compoatriorievalgono 

anzrtutto I'ascoKo e II piacere che 
nedorlva.-llfattodltrarre 
godlmento dalla mualca * II segno 
pru evldente dalla nostra 
comprenelone, la prova che la 
caplamo-, eerlve Roaan; a ancora: 
•I'aeeoHo ripatuto dl una abrtoma o 
dliinnottumo vale dl phi dl , 
quatunque aagglo o anaNal. £ la 
ateeaa opera d'arte a hiaagnarcl 
come compronderla-. Afrermarionl 
provocatorle e quail paradoaeall. 
Eppure e proprlo neN'esperionza 
(ondamentale a prlmarfa 

dell'aecorto, ml momanto In cul la 
acrittura pranda vita eonora cha la 
mualca pone dawero In gloco II auo 
slgniflcato. E, con queato, tutta ae 
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P
rofaaaor Vaca, elm C O M laolra 
quosto rilando dalla flloaofla poll-
i lea nal noatro paaaa attravarao le 
v«rw Initiative •dKorlall reallzzate 

negli ultimlmaer? 
Questa serie di nuove pubblicazioni da un 
lata e il risultato del consolidarsi anche in 
Italia di uno dei modi di fare r«onesto me-
stlere del filosofo politico?, come diceva 
Oiulio Preti; e questo e stato possibile pro-
babilmente alia luce di un lavoro teorico, di 
ricerche che si sono riferite alia Fondazione 
Feltrinelli, o ad altre istituzioni come il cen
tra Fameh di Torino che ha avuto il grande 
contribute di Bobbio. Queste varie iniziati-
ve, che ormai hanno alle loro spalle circa 
vent'anni, si sono consolidate; c'e un riu-
mero di studiosi appassionati; e, in qualche 
modo, si 6 costituito anche da noi quello 
che, (n filosofia della scienza, si usa ehia-
mare un «paradigma»; che permette a piu li-
velli una discussione filosofica delle que
stion! pubbliche, delle questioni che stanno 
o dovrebbero stare a cuore ai cittadini. 
Quindi, da un lato, e un risultato, che ha al
le spalle un lavoro di ricerca fatto per lo pia 
nell'universita, ma che spesso si e incrocia-
tocon la politica; dail'altro e, almenonella 
speranza convinta, anche un punto di par-
tenza, e un coritributo - p e r quanto pud va-
lere la ricerca e la pubblicazione di idee fi-
losofiche - a quel processo alungo termine 
che 61'educazione civile, doe la formazio-
ne di cittadini rif lessivi e consapevoli. 

FILOSOFIA POLITICA. Le societa del Duemila: intervista a Veca 

John Rawls, 
rintellettuale 
e pubblico 

I oagllarml 70,11 polo teorico dlrrte-
rknarrto par la ffioeorla poMca hi costtarlto 
daHJrMJtoortooertallus^olriawtejoggl, 
quel peMdJgnuj najî appara pH) twMrifaoen-
tiriaanerr»r*'autrjra^lirmttl7k)h«aotto-

"Sorto" W & i t o , f c W r | & team debd'Siusti-
zia, usclta !tel 1971,« poi tradotta negli anni 
seguentj artche In Italia, abbia avuto la fun-
zione di costituire eftettivamente un para
digms, il «canone» di un certo discorso filo-
solico, Ma quell'opera era, in realta, una 
grande cattedrale che veniva costruita per 

NegttutUniiir^, quella Ooclpllna 
che-facendoproprkillleselco 
kaiitlano-sipiiocriiamare 
•flloeoflapuMiUca-stavtvendouria 
fasodhitensodlbattitoedl 
progettazloneapprodataaiina 
eerie dl Important! Inlzurttve 
edrtorlaU.rAentniuDonzeulo 
appenausclto II prlmo volume dl 
•Annal * etJca pubbNca* (a cure dl 
Sabaaflarw'Mafrattona a Salvatoro 
Vaca), da FeltrinelH, nalla nuova 
collana Element!, eppara 
un'antologlatematlca(4luttlzlae 
UberaHenwrMlrtico-.acuradl 
Vaca) cha contjene I caprtoM pU 
sattentf da opera dli. Rawra,MJ. 
Sandel,A.Maclntyre,M.Wetzer,e, 
ancora, da Armando iletampall 
prlmonumerodl-FHoeonee 
Queidonl PubbNcha* (bilaiaiiianbi 
dedlcatoaRawia),chealllneaun 
comltatotclentjncodlpfeetlglo . 
lritemazlonale(Dworkln,Nagel, 
Nozlck,Puzonw,Rawtt,Sen, 
Plzzorno, Paaqumo, Rodota, Vaca, 
ace.), a apra eon un bel aagglo dl 
rhmnanza votterrlana •Sulla 
tolleranza*. Con Salvatora Voce, 
docentedlFIMMona della potttlca 
airunlversltadlPavla,|iraaldarrta 
dalla Fondazione FeltrlnellL 
nonche plonleriirJco cultora dl 
•flloeofla pubUIca-, abWamo 
rurtatoMtlgrN^atodlquettp 
exploit edrtorlaleedelle valorize 
quetrJonlche.purpotendo 
•embrareeoloteoncheeattntte, 
aono hwaca ban eonnaaaa al teml 
motto pratjcl (a comlnclare dalla 
deflrHzronedal>llrMnllemo-) 
all'onHne del glomo anche nolle 
nostra •agenda- pottUea. 

«La tolleranza toma a essere 
una delle grandi questioni 

La s^rsa capacita di risposta 
delle elites politiche italiane Unfutjmatrr^r^nultMiircoattan* 

render* conto di una delle gran
di tradizloni democrasiche del 
Noveoentd: II New Deal, e cioe 
I'estensioiie dei dlritti, 1'inolusi-
vita della cittadinanza, eccetera. 
Rawls ha costruito questo mo-
dello, Ma> come sempre acca-
de, la fllosofia si leva sul far del
la sera,,, E quando lui presenta questa gran
de rlcostruzione della sua epoca, «presa col 
pensienw, come diceva Hegel, questa gran
de cattedrale comincia a vacillare, e la di
scussione degli anni 7 0 e '80 vede uno slit-
tamento - come io sostengo in uno di que
st! saggi - dal conditio distributive (che at-
traversa tutta la frontiera degli stati social! e 
del dirittl dei cittadini negli stati sociali) al 
conditio identitario o per il riconoscimetito 
che sembra caratterizzare la posta in gioco 
anche nelle societa demooratiche ricche e 
consolidate. E, quindi, oggl, sembra conta-
re non tanto la risposta alia domanda «Chi 
ha diritto a che cosa?», ma la risposta a una 
domanda preliminare, cioe: «Come e possi
bile che permanga nel tempo, stabilmente, 
qualcosa che tiene assieme le societa, il vin-
colo sociale?». La nuova sfida per le demo-
crazie deile societa ricche sono i fenomeni 
di esclusione o di autoesclusione, i fenome
ni di «secessione», di «divorzio politicnn, di 
rottura del vincolo sociale; e, quindi, ci si 
chiede come e possibile riscrivere i «con-
tratti sociali", sullo sfondo dei grandi pro
blem! intemazionali, che sono, oggi, quelli 
della cosiddetta «giustizia globale»: migra-
zioni, mondializzazione dell'economia, po-
verta fuori dei confini... Questo e il grande 
puzzle, la grande questione di fine secolo. 

Lei sosiMia, In uno dl quest! saggi, che la 
nuova opera dJ Rawls, •Uberallanw politico., 
puo anew Ictrj come un 4rattato suHa tol-
iarania*; queato signifies che II grande terns 
IIIINntataHco e ancora sttusllsslmo, o, per dlr-
la fn altrl termini, che I'lllumlnlsmo resta per 
not un progetto kwompluto. 

SI, io sono convinto d ie Ubemlisma politi
co, e plu in generate il nuovo modo con cui 
si pone la questione della tolleranza, sia 
qualcosa che costituisce una sfida dal pun-
to di vista di quel rapporti fra globale e loca
le di cui parlavo prima. Che le societa nella 
parte rlcca del mondo diventino societa 
multietniche, e un fatto, Allora, siccome le 
societa europee sono questo e saranno 

Contratto scaduto 
questo (piaccia o non piaccia), si riporra -
entro le societa che nelle loro costituzioni 
hanno gia la tolleranza - quello che sem-
brava un vecchio problema risolto. Perche 
potremo avere guerre di religione; perche 
avremo il fatto di dover rispettare cose che 
noi troviamo moralmente non accettabili; 
perche dovremo in qualche modo far si che 
identita definite da diversi modi di vedere la 
vita (cos'e una vita buona, eccetera) deb-
bano coesistere in un progetto di vita collet-
tiva condiviso, e allora ci ritroveremo con 
Locke, con Bayle, con Voltaire, e con i loro 
paradossi... Quindi, secondo me, quella 
della tolleranza e 
una delle grandi 
questioni per le de-
mocrazia di fine se
colo 

E, dHatH, anche 
uno del piobleml 
del nostra pane, 
che »ta vfvendo, tra 
1'altro, una faas dl 
rlpensamento e dl 
rlassestamento 

tita collettiva di cittadinanza democratica, 
ci6 che tiene assieme le societa democrati-
che, il vincolo sociale, quella che chiamo la 
cerchia delle lealta civile, sia sottoposta a 
delle fortissime pressioni. II sistema dei mu-
tui riconpscimenti e una risorsa fondamen-
tale, perche e la risorsa della fiducia sotto-
stante alle istituzioni: noi potremmo avere 
le piQ belle istituzioni del mondo, ma se 
manca questo, cade tutto. Ora, non e solo 
in Italia che si discute di centralismo e fede-
ralismo, eccetera; se ne discute anche altro-
ve. II problema di fondo e la lontananza 
della politica, e la debolezza della capacita 

a La nuova sfida che attende 
le democrazie piu mature 

sono i fenomeni di esclusione 
e di rottura del vincolo sociale If 

.La nostra crisis hi rela
tione con quello che lei chlama II •dhaglo 
etlco delle democrazie contemperanae? 

Credo che vi siano dei sintomi di un disagio 
che si awertono nella vita collettiva delle 
societa a democrazie costituzionale che 
spesso noi, in Italia, tendiamo a vedere in 
modo unilaterale, semplicemente perche la 
nostra democrazia e in una fase piuttosto 
delicata e convulsa. Ci sono degli aspetti 
della nostra crisi, della transizione senza 
termine, che effettivamente dipendono dal
la storia parlicolare del nostra paese, ma ci 
sono alcune carattenstiche della situazione 
italiana che, in realta, sono dei tratti che ri-
guardano piu in generate la vicenda delle 
democrazie fm desiecle. Sembra che I'iden-

I 

di risposta delle elites politiche; venendo 
meno quel vincolo, viene meno la ragione 
del perche io debba fare la mia parte, e allo
ra abbiamo quei fenomeni di rivolta fiscale, 
di secessionismo, eccetera, che non sono 
solo italiani. Questi fenomeni sembrano es
sere un disagio delle democrazie che non si 
puo imputare a qualcosa di esterno; ed ec-
co perche credo che bisognerebbe rendersi 
conto che la priorita va data all'educazione 
civile, cioe al fatto che la democrazia e 
qualcosa che bisogna sempre imparare. 

Quale contribute pub dare la rmesslone teorl-
ca a questo comptto dell'educazkme cMIe e 
rispetto alle nostra plu urgent! questioni pub-
bttche? 

Intanto, vorrei segnalare una pericolosa 
confusione: che buona parte del ceto politi-

i f 

co italiano, in questi mesi, abbia messo in 
agenda il ndisegno istituzionale e quindi 
faccia delle questioni costituzionali I'ogget-
to anche di politica ordinalia (cioe di politi
ca postcostituzionale), e una cosa che deve 
far riflettere molto; perche tutte le democra
zie costituzionali sono basate sulla distin-
zione tra il livello della politica costituziona
le e il livello postcostituzionale della politica 
(cioe della politica ordinaria). II livello co
stituzionale e quello del liberalismo politi
co, e quello che ci da le regole perdecidere 
ma non ci dice che cosa decidere: il livello 
della politica postcostituzionale e quello 
del regolato conflitto e della competizione 
democratica. Ora, se le questioni di politica 
costituzionale diventano elementi in mano 
alle maggioranze contingenti che si muovo-
no al livello postcostituzionale, bisogna 
pensarci su a mente fredda. D'altra parte, 
non siamo solo noi ad avere problemi sulla 
tensione fra costituzionalismo e democra
zia; quindi, non c'e nulla di particolarmente 
epocale nel fatto che noi - e non certo da 
oggi - abbiamo il problema di portare a un 
migliore equilibrio i vincoli costituzionali, 
1'assetto delle istituzioni e la logica ordina
ria del processo politico democratico; ma 
non dobbiamo contendere i livelli perche 
appena si fanno entrare nella contrattazio-
ne politica ordinaria questioni che nguarda-
no gli elementi costituzionali essenziali, al
lora li bisogna richiamare il grande princi
ple del costituzionalismo, che e il pnncipio 
del contratto sociale: in cui si deve superare 
il test di accettazione unanime, o tenden-
zialmente unanime. Quindi, per evitare 
quella confusione, diciamo - non dimenti-
cando la «grammatica» eiementare del libe
ralismo politico - che dovremo essere il piu 
rigorosamente unanimi possibile a livello 
costituzionale, e il piu rigorosamente mag-
giontan possibile a livello postcostituziona
le 

SaggiodiStarobinski 

II dono s'invola 
al tramonto 
del mtonio 

AUMMTOFOklSl 

F
orse in nessuna epoca come nella nostra, che si av-
via alia fine del secondo millennio, I'uomq si e mai 
interrogato con maggiore insistenza sulla figura del 
dono. Dal celebre Saggto sul dono del 1923 di Mar

cel Mauss al fortunato libra di Jean Baudnllard, Lo scam-
bio simbohco e la morte (1976) esiste tutta una vicenda 
speculativa su questo tema, condotta con tale caparbieta 
e passionalita da suscitare i) sospetto che si tratti di qual
cosa di piu che di un mero esercizio teoretico. In effetti, 
mai come oggi sembra attuarsi quella dispersione di invit 
(modema versione elettronica della distribuzione a piog-
gia di doni) che per secoli carattenzza il gesto del potere, 
in una forma generalizzata e anonima, dove non si sa be
ne chi sia il beneficiato e chi sia il donatore, ne si sa con 
certezza se la cosa inviata sia dono fastoso o dono perver-
so (come recita il sottotitolo del libra di Starobinski), 

L'esplicitazione discorsiva dei significati immanent! 
nel gesto di donare (la presadi coscienza del senso del 
dono) pud, forse, voler dire che esso sta scomparendo 
dalla scena dell'immaginano umano, come la hegeliana 
•nottola di Minerva* si leva in volo verso il tramonto, quan
do il fenomeno di cui si parla e gia scomparso con la luce 
del giomo. O, quanto meno, che ne e rimasto un residuo 
fossile, disincamato e spettrale, nella forma del talk-show 
televisivo, della pubblicita, o del regalo natalizio (in fon
do, e sempre un sogno che si dona a qualcuno..). Questa 
sembra la direzione verso la quale guarda< 10 splendido 
saggio di Jean Starobinslti, in pagine conclusive di vibran-
te e raccolta inlensita. lrteslo nasce da una moslra di im-
magini, della serie Partita preso, che ha avuto luogo pres-
so il Museo del Louvre tra il gennaio e l'apnle 1994, in cui 
il critico non occupava solo la posizione dell'osservatore, 
ma anche quella del prpduttore di un percorso iconogra-
fico da lui stesso scelto. Jean Starobinski intitold la mostra 
Largpsse, cui corrisponde il nostra termine targhezza. La 
fenomenologia delle figure del dono e stata fin qui e per 
lo piQ inscritta entro il reticolo dello scambio economico: 
una prospettiva che non basta a Starobinski, il quale - co
me del resto e suo costume - si awentura nella narrazio-
ne del mondo in cui l'immaginario umano, nelle diverse 
epoche, vive l'atto di donare e quello di ricevere. 

In questa ottica, appare evidente che l'idea del dare va 
ben oltre la semplice redistribuzione della ricchezza, in 
quanto investe Vessere in quanto tale, il darsidelle cose al-
1'uomo e il darsi dell'uomo stesso al suo destino. 

II dono fastoso, rintracciato in un passo della nona /?4-
veriedi Rousseau, fa rivivere il gesto di sparsio e di largitio 
con cui il mondo latino indicava la generositd del potere, 
I'esibizione del dare che, se da un lato sottolineava l'asso-
lutezza della regalila, la sua ongine divina, dail'altro era 
•eredita di una pratica magica e pagana». Come la vita 
viene data dagli dei (o da una forza sovrumana scono-
sciuta), cosi il re nbadisce la propria legittimita nel dare al 
popolo, nella casualita di una distribuzione fortuita, i beni 
e la ncchezza. Donare significa in qualche modo, come 
aveva gia rilevato Mauss, ripetere - quasi uno scambio 
simbolico - il gesto di donazionecon cui dio ha create il 
mondo e la vita. 

II cristianesirYio oppone a questa visione stoica del do-
no una concezione dell'offerta concepita come carita, e 
cioe non solo un dare mirato esclusivamente al povero, 
ma anche un ftirsi povero, spogliandosi delle ricchezze, e 
ponendosi nella stessa condizione di Dio. Lo sguardo di 
Starobinski si soffermasul parlicolare, sulla sfumatura del 
quadra o del teste, percoglierne tutte le possibili valenze 
semantiche, in un esercizio di lettura ermeneutica che, 
piO che fornire risposte, si risolve in accenni e in nuove in-
terragazioni. Si chiansce allora che se la canta cristiana 
dona «per amore di Dio», lo spirito laico, inaugurate dal-
I'lllnminismo, ntiene che il beneficio della creazione ab
bia una finalitadel tuttodiversa: si dona«peramore del-
l'umanita». A questa impostazione che pone il problema 
del dono «in termini di politica e di governo», si oppone l'i
dea dello/ferlodi se insita nella poesia 

Attraverso una fine lettura di scrittore come Words-
woorth, Goethe, Baudelaire, gifl e gia fino a Mallarme, 
Starobinski nntraccia nella modermta ven e propn reperti 
archeologici della sparsio antica, in un contesto per6 del 
tutto mutate. II dono pu6 cambiare di segno e divenire, da 
beneficio, maleficio- & questo il dono peruerso (potrem
mo aggiungere agli esempi citati dall'autore, il nostra 
Leopardi, quando - parlando della natura, afferma: «Pene 
tu spargi a larga mano .»). La domanda sulla poesia (ve-
nuta da dove? e destinata a chi') diventa insomnia la do
manda sull'essere, che riecheggia nell'espressione di Hei
degger £s giebt (si da), dove la forma sintattica dell'im-
personale introduce nell'immaginario moderno l'idea del 
sottrarsi di Dio o quella della sua irreversible eclissi 
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