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«I NCHIESTA LETTERATURA» 

Si fa presto a dire classico 
I CUNMICI hKirtooo cN ragola urn 
certe eoggezlone.Ogglperd meno 
A im tempo, l a loro autorevolezza 
tdbranurta.Neoaunoal 
aognerebbedlpraoenteKell 
ancora com* modeHi da emulate. 
Sono pluttoeto autorl ch« rate to 
peru^leuate-Nlerrtedlplu. 

O'altronde I'ollgarchia e 
tramontata anche M l campo dalle 
lettore, a la porta dalla elanlelta el 
eono aperte laaclando antrare 
nell'ambrto regno non solo I molti 
eha attamhwano fuorl da lungo 
tempo, ma anche I grand) dal 
noetre aacolo: Moravia, CaMno, 

Scuwcia. Gento cha mm apaventa: 
parla dl not, del noatro montfo, a ne 
paria In modo cha al pud caphe 
aanza avara Maogno dl note a 
fondo paglna. II guaio a che quanta 
plan elenMcato cH un vocabok) al 
allarga, tanto meno II voeabolo 
aerva a dlatlnguara; a coa) vame 
propriodadomandaralchecoaaao 
non a un elaaaleo vtoto eha claaalel 
Io aeno tuW. Un aluto a 
comprendero ea Io oflre la iMata 
•kwhleeta lettoratura- eha al 
elaaaid dadlea II primo dl una eerie 

dl numeri tomaUd cha secondo la 
prevhrionl ana acadenza annuale. 
Nata dalla coetola dl •Inchieita-, 
un Mmeetrale dl preetlglo, glunto 
ormal al vanticlnquethm anno dl 
vKa a noto aoprattutto hi campo 
eodologlco, la rivhrta a redatta da 
un grappo dl gMwanJ atudkni 
(Criatlna Fair*, Donate Meneghelll, 
Claudia Sebaattana NoMH, Danlele 
GlglkXI), coordmatl da Mario 
Lavagatto. U amancano In queato 
numara aleunl noml Kluatri della 
culture e della critlca 

contemporanea, fra I quail 
Sanguhetl, Caaeranl, Klllto. 
Sostanzlalmente la rMeta al 
propone dl affrontare I probleml 
letteraii mettondo e conhonto una 
varleta algnlflcattva dl approccl 
non necaaaariamente In accordo 
fra loro. A eorreggere II progetto e 
comunque un Intento mllKante 
voHo a chlamare gll eaperU dl 
letteratura a Intorrogaral aul loro 
ruolo. L'occaelone per aaaolvere 
queato comptto e qui offerta 
dall'lnalame dl probleml aollevatl 

appunto dalla ridefinlzlone del 
concetto dl claaalcrte, anaHzzato 
aecondo tre angolazhinl dhwae a 
clascuna dalle quail e dedlcata una 
eezlone del numero. Se nana prima 
Infattl gll Interventl mlrano a 
chlartre In quail modi parbcolarl 
awlane II contatto fra un lettora e 
un teato coal rlcco dl ttorla quale a 
un elaaaleo, nella aeconda 
I'attonzloneepoeta 
uiH'Importenza che la mediations 
edttoriale ha auunto nel 
proclamare la claaalclta dl queato 

DIALOGO. Emery e Cacciari discutono il pensiero politico di Giuseppe Rensi 

o quell 'autore. Mentre nella terza 
llndagftw al aofferma aul rapport 
che H teato daaateo kitratacne 
conlitndrztonealwqiialeeper 
deflnMonolnoleeoluMlmente 
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DaD'asMo svizzero 
al rogo dsl fascist! 
MclnquMt'annlnaaaunonaparlavaplu.ma 
•La democrazia dbatte- dl Oluaappa Renal a un 
HbracheheavutouulunuatorlemHItante. 
Ntcowttaary no ho curate una nuovaedttone 
parAdelphl(p.2it1llfe20.000)aceompagnata 
deuruiauapoetfazkine(pp.217-240)che 
rtcoatruraca per la prima vorte la movlmentate 
•eanaionl del libra, a da una appandka. A 
parUra dalla prima edbJone ewanute In M o a n 
nel 1902, dove I'autore a n eaule aoelallata, 
queato Nbro del (Moaotonato hi Veneto nel 1871 
amortonel'41eOenovahaauaelteto 
mterrogatM eha al rtvelano aneor oggl 
eatramamanteattuah.RlpubbNcata nel 1926 

conunanuovaPrefadonedell'autoreaaublto 
brudata da aquadra faadata, Introvebile 
durante II Ventennlo, «La democrazUi diretta- hi 
riatampata al crollo del regime In ptccola 
adUonlmllttairtlrnapraatodlrnantlGata 
nall'amblto daha prima RepubMka. Venendo al 
noatriglornl,rjocodopoeaear«tatapubbHcaU, 
durarrtetotcoraa aetata, la numaadUone* 
aubtto compersa aul coakMatla 4awHo dene 
rogote-, al quela aladavane laadari doM'UHvo a 
del Polo. Par partem di queato Hbro a dtecutorlo 
con II curatore, Maaalmo Cacdarl, che alia 
hmaofla dl Renal ha dedicate un fondamentele 
aaggk) aJcurd anjri fa, al a avolta una aerate 
pubMca a Lugano (promoaea daha MbHoteca 
SaHteMFradedalkR^2<MlaRa<Uo 
Svlzzent.EroakunliwtaiooldHMttrto. 

Uno spettro s'ag$ra 
per la democrazia 
NICOU EMERY • Rensi con la 
sua rlflessione sulla Democrazia 
diretta e con i suoi ripensamenti, 
documented nei lesli che ho rac-
colto in Appendice, oflre una sor-
la dl dlario drammatico nel quale i 

i probleml che ancor oggi cono-
i sclamo bene, come quellodelpo-
| pulismo e delle derive plebiscita-

rie, emergono In mahiera estre-
matnente lucida, Credo che il suo 
pensiero, proprio perch* non e 
consolatorlo, sia ancora seria-
mente attuale e susclti domande 
Intorno alia cultura polilica che 
non possono non colpire tqtti 
quelll che hanno a cuore II desti
ne della democrazia, Proprio per 
questo ml sembra che il libra dl 
Rensi con la S«a lunga storia con-
senta una rlflessione per molti 
aspettl simile a quella che sta al 
centre del recente belllsslmo sag-
glo di Cacciari «L'invenzione del-
lindMduo», pubblicato sull'Alma-
nacco filosolico di Micromega e 
impemlalo sull'interrogazione 
dell'Homo democratlcus a partire 
daTocquevilie, 

MASSIMO CACCIARI - Condivi-
do perfettamente il tuo giudizio 
sull'altuallta dl Rensi, sulla sua at-
tuallta vera, non dl moda, capace 
cloe dl sollevare problemi che alia 
fine assumono un significatostori-
co-epocale, Qia anche la prima 
(oimulazione della Democraaa 
dimtta rensiana ci la incontrare 
una artlcolazlone di motivi di no-
tevole interesse, dal punto di vista 
ingegnerlslko-costiruzionale, Par-
lando di democrazia diretta ver-

rebbe in mente: referendum!, cosi 
come effettlvamente il ricorso a 
queslo istituto viene praticato da 
certe forze politlche italiane, che 
pensano che la democrazia diret
ta consista in un ricorso forsenna-
to, isterico al referendum Nella 
proposta che Rensi avanzava, chet 
non aveva nulla a che yedere con 
le coeve critiche anarcoidi-eversi-
ve della democrazia rappresenta-
tiva, II ricorso al referendum, certo 
semplificalo, veniva invece con-
temperato da un rafforzamento 
deU'esecutivo, e poi dalla rivendi-
cazione dell'elemento, di stampo 
americano, della eleggibilita delie 
burocrazie. Rensi ci propone cosi, 
nei primi anni del secolo, un vera 
e proprio sistema di riforma della 
democrazia rappresentativa; non 
vuole Ingenuamente abolire la 
mediazione rappresentativa, ma 
cerca di awicinarla, appunto con 
una logica di sistema, alia sovram-
ta popolare. Lo si vede bene nel 
testo sullo Slato di dmtto che hai 
raccolto. Scaturisce una possibile 
contraddizione fra la logica dello 
strumento referendano e il raffor
zamento deU'esecutivo? Qui po-
trebbe aprirsi un nodo problema-
tico. Ma potrebbe anche darsi cosi 
una contraddizione produttiva per 
la democrazia. 

EMERY - A proposito di contrad-
dizioni capaci di suscitare la rlfles
sione, occorre forse pensare an
che al rapporto ambivalente che il 
libra di Rensi stabiliva nei con-
fronti della tesi elitistica del gran-
de politologo conservatore Gaeta-

no Mosca. La democrazia diretta 
in fondo grazie al dintto di refe
rendum, d'iniziativa e di revisione 
doveva permettere, nelle intenzio-
ni di Rensi, di inaugurare una par-
tecipazione attiva, un controllo at-
tivo esercitato dalla maggioranza 
popqlare rispet^jal^^esisioni 
#toclassepolif*riQ[jBsieaque-
sto assetto politico, che egli sco-
pre nell'esilio svizzero e sente co
me «modemissimo», gli sembrava 
pertanto poter cessare quell'eter-
na preminenza della classe politi-
ca prospettata invece da Gaetano 
Mosca quale costante dualistica di 
qualsiasi forma di governo. E v'e 
da dire che il politologo siciliano 
presto subito attenzione alia teo-
ria di Rensi Mosca gli scrisse una 
lettera importante, sin qui inedita, 
nella quale il problema della de
mocrazia referendaria e gia posto 
crudamente: «A me pare- gli sens-
se Mosca -che gli effelti pratici del 
referendum si esplichino soprattut-
to nel limttaregrandemente I'azia-
nedi tutti i governi, nel farli gover-
nare il meno possibile. Cid in molti 
(asipud essere un bene, m altri no 
In Italia i certo che il referendum 
avrebbe respinto la coscrizione ob-
bligaloria, ma avrebbe pure respin
to I'istruzione e la vacanazione 
obbligatona Mi pare certo che se 
quarant'anm fa si fosse chiesto al 
popolo ttaliano se voleva ferrovie 
e meno tasse o poche tasse e mente 
ferrovie, avrebbe preferito pagare 
meno e contmuare nel sistema 
delle diligenze*. Questa cntica for
se apre lo spazio problematico 

•F(>lla.*ftobartoKrxh(IWIa 1991). Nel rtquadro,Mai^ 

nel quale il libra acquista tutto II 
suo significato, uno spazio che 
conduce al di la della politologia e 
si fa propnamente antropologico-
filosofico 
CACCIARI - Mosca con la sua let
tera in fondo chiede per primo al 
giovane Rensi: ma non capisci 
che la razionalita dell'elettore e il 
presupposto del tuo ragionamen-
to a proposito di referendum e di 
democrazia diretta in generate' 
La tua cntica, il tuo disincanto, fra-
nano nei loro stessi presupposti, 
perche il ricorso al referendum, a 
questo elemento centrale della 
tua democrazia diretta, non pub 
non presupporre la razionalita e 
la competenza dell'elettore Ma 

questo appunto £ un fantasma 
che non potrai mai acchiappare! 
La stessa idea di base della demo
crazia rappresentativa viene cosi 
posta alle sue estreme conseguen-
ze nel dialogo fra Mosca e Rensi. 
Qual e infatti il presupposto vera 
dell'intero sistema democratico? 
Che attraverso il sistema rappre-
sentativo noi passiamo dal domi-
nio ingiusto di uno solo, che go-
verna per eredita o per censo, al 
comando di persone mentevoli 
La democrazia sostituisce I'mgiu-
sto domimo del non eletti al giusto 
dominio di coloro che sono men
tevoli, e appunto eletti Ma questo 
e il punto fondamentale della cn
tica di Mosca E cioe, chiede al 

giovane Rensi: hai ben nflettuto 
sul problema vera, concettuale-fi-
losofico della sovranita popolare? 
0 in termini ancor piu radical!' hai 
nflettuto su questo popolo che mi 
tin fuon ad ogm nga nel libro sulla 
democrazia diretta7 Fai riferimen-
to di continuo alia sovranita popo
lare, al popolo, ma appunto, che 
e il popolo? Proprio per questo 
penso che la critica di Mosca 
avrebbe poi influito non poco sul-
I'evoluzione anche piu lontana 
del pensiero di Rensi. Nella sua Fi-
losofia dell'Autonta, del 1920, tro-
viamo un capitolo dal titolo: «L'i-
nesistenza del popolo». Leggen-
dolo occorre ncordarsi oltre che 
dello stesso Mosca anche dl Pare-

to, Sombart, Michels, i grandi teo-
rici di fine secolo che avevano ca-
pito che nella democrazia rappre
sentativa, che pur si fonda sull'i-
dea di sovranita popolare, prolife-
rano sovranita intermedte, percui 
non esiste il popolo uno, ma ci so
no tante sovranita, tante corpora-
ziom, tanti appetiti e interessi, e la 
democrazia parlamentare diventa 
la scena di quest) conflitti. 
EMERY - La Prefazione alia terza 
edizione del libro del 1925-26, 
scritta nel momenta in cui il fasci-
smo instauro la dittatura, pone ul
terior! questioni, credo ineludibili. 
Ora il supremo problema filosofi-
co-pohtico per Rensi e quello di 
riuscire a sottrarre e a salvare un 
insieme di regole e di freni giuridi-
ci che possano reggere, che non 
siano travolte da chi sfrutta le >im-
prowise ventate del capriccio del
la massa». 
CACCIARI - Dal problema della 
democrazia, diretta al problema 
di come impedire che facendo le
va sull'ideologia o sul >mito>, co
me diceva gii Tocqueville, della 
sovranita popolare, si possa im-
porre un ceto politico, cioe una 
minoranza, che rappresentandosi 
come espressione di quel mito, 
imponga la sua dittatura. In que
sta tensione fra le sue edizioni il 
testo di Rensi si fa dawero estre-
mamente interessante. Anche 
perche il problema, in un certo 
senso, e ancora nostra, Ed imma-
giniamoci quanto drammatico 
fosse nel 1925, quando Rensi 
scrisse la nuova Prefazione, in cui 
dichiara decisamente la propria 
opposizione al fascismo. Direi che 
la sua e una lettura totalmente an-
ticrociana del fascismo, perche fa 
vedere II fascismo come creatura 
delle contraddizioni, delle aporie 
dello stato liberate. Cioe, comt 
Tocqueville gia diceva, nel suo svi-
luppo verso la piena espressione 
della sovranita popolare, e insom
nia nel suo stesso destino, la de
mocrazia cone tl rischio mortaledi 
portare al potere un ceto politico, 
minoranza per definizione, che si 
esprime come manifestazione, 
epifania di questa sovranita popo
lare, e in suo nome schiaccia ogni 
diritto. Questa denva 6 fisiologica, 
permanente. E il pericolo di una 
dittatura della maggioranza che si 
sviluppa in senso demagogico 
plebiscitary, ed e un male imma-
nente a quello che Tocqueville di
ceva I'ftomo democraticus. Rensi 
vede perfettamente questa aporia 
interna alia democrazia, e con 
una disperazione che alia fine e 
tragica capisce che soltanto un 
ethos comune pu6 salvaguardare 
la democrazia. E anche questo e 
un problema che puo nguardarci 
davicino 

In viaggio con il signor Ernesto 
• M M T O raarroN AMI 

C
on una immagine attinta 
dalla vita quotidiana, 
Ernst JOnger distingue, nel 
suo ultimo libro uscito in 

Itallano, la forbice che taglia, slm-
bolo della ragione che decide e 
recide, dalla forbice che non ta
glia, simbolo di quella fantasia 
che crea si mondi illusori ma non 
meno essenziali per I'esperienza 
eslstenziale. Cosi se In natura esi
ste un unlcomo marlno, II narva-
lo, nessuna creatura ha suscltato 
tantl echl nell'lmmaginario uma-
no come II mltico unicorno terre-
stre, che vedlamo .intessuto negll 
arazzi conseivati al museo di Clu-
ny. L'lllimltata sfera altemativa al
ia vita biologlca coinvolge oriz-
zontl lontanl, ma onnlpresentl 
nel mlto, nell'arte, nelle religion!, 
nel mondo extrasensoriale e nel

la inevitabile meditazione sulla 
<tae sulla morte. 

I pensieri e gli aforismi conte-
nuti ne La forbice (traduzione di 
Alessandra Jadicicco con postfa-
zione di Quinno Principe) prose-
guono quella ricerca sul vissuto 
trasferito sul piano del resoconto 
autobiografico diretto che cono-
scevamo dalle pagine diaristiche 
di Irradiazioni, per citare soltanto 
I'opera nella quale si esprime lo 
JOnger piu convincente, per quel
lo sguardo che non declina mai 
dall'analisi puntuale della realta 
che lo coinvolge. Anche se la sua 
prospettiva, elitaria e passatista, 
io ha collocato nella schiera dei 
laudatores dei valorl, cosiddetti 
Innati nell'evoluzione dell'uma-
nlta, che hanno giustificato le cri
tiche e le rlserve di chi rlfiuta una 

concezione tolemaica della sto
ria e dei suoi problemi 

Ma La forbice ha il merito di co-
gliere certe rifrazioni dei tempi at-
tuali, come I'invadenza della tele-
visione, o la pratica della dona-
zione di organi, che connotano la 
nostra societa con problemi igno-
ti fino a ieri. Ogni tanto, fra consi-
derazioni suggestive sui fenome-
ni della vita contemporanea, naf-
fiorano come scogh tra le acque 
di un limpido niscello, idee che 
non sono discutibili, ma stridenti 
per la lora evldente falsita obietti-
va Come quando (aforisma 
203) Junger afferma con disin-
voltura «che I'Ebreo come lm-
prenditore e ingegnere rifugga 
dal creare macchine e si dedichi 
piuttosto al lato affaristico della 
loro costruzione». Un residuo di 
quel dichiarato antisemitismo, 
che ha le sue origini nell'epoca 
turbolentadi Weimar. 

Lo stesso editore Guanda ha 
pubblicato di JOnger, nella mede-
sima collana, II contemplatore so-
Mario (a cura di Henn Plard) II 
titolo e tratto da un inciso di uno 
dei testi tradotti, Lo scarabeo spa-
gnolo, ed e stato scelto secondo 
un cnterio pertinente, perche rie-
voca la cifra peculiare dell'auto-
re. Nell'insieme la selezione e 
piuttosto eterogenea. accanto a 
un nucleo dedicato a terre neola-
tine, la Sicilia, la Sardegna, Anti-
bes o il Portogallo, allinea due ti-
toll estranei a questa silloge, i trat-
tatelli Linguaggio e anatomia e / 
demon! dellapoluere Notesull'o-
pera di Alfred Kubin. 

Linguaggio e anatomia non n-
nuncia mai a esibire I'erudizione, 
ma sempre con 1'intento di stabi-
lire un nesso fra la parola e i! suo 
etimo. Le pagine su Kubin esalta-
no i legami fra chi, scrivendo L 'al-

tra parte, ha insistito sul processo 
mvolutivo irreversibile della so
cieta borghese, in un'epoca pre-
cedente alle convulsioni degli an
ni venti, di cui JOnger e stato os-
servatore attento e contestato 
protagonista La novita piO orga-
nica di questi scntti, datati a epo-
che diverse fra il 1928 e il 1975, e 
la sezione centrale II suo tema e 
la presenza del Sud europeo, 
specie dell'ltalia, in un contesto 
che risale alia nostalgia delle gen-
ti germaniche per cieli pifl limpi-
di, per climi piO miti, per paesag-
gi sconosciuti Sulla Sicilia si n-
cordano le brevi pagine di diario 
che sono uscite in Italia nel 1993, 
presso Selleno, a cura di Giusep
pe Raciti, e risalgono a due viaggi 
in Sicilia lontani nel tempo, nel 
1929 e poi nel 1977, quando piu 
che sulla nduzione della storia a 
natura, Junger msiste sul degrado 
matenale che ha sfigurato i tratti 

dell'isoia esaltata da Goethe. 
Immersa in una atmosfera 

nietzschiana e, ne II contemplato
re solitano, la Lettera dalla Sicilia 
all'uomo nella luna, dove si leg-
gono aforismi ispirati come «. 
una felicita piO veemente e piO vi
rile fionsce sull'orlo dei precipi-
zi», oppure "L'importante e che si 
veda non la soluzione, ma I'enig-
ma». A un soggiorno in Sardegna, 
trascorso con la prima moglie nel 
1954, quando in patria si sentiva 
misconosciuto e osteggiato, e de
dicate il trittico Presso la lone sa-
racena, Lo scarabeo spagnolo, 

»: «s * ERNSTJUNGER 
LA FORBICE 

QUANDA 
P. 201 , LIRE 28.000 

Terra sarda Unitinemrio attraver
so il museo di Cagliari. Qui lo stu
dio dei caratteri che il «signor Er
nesto* incontra nella vita quoti
diana, con un divertito disincanto 
per labilita e I'astuzia del suo al-
bergatore, si alterna con il caso li-
mite del transeunte su questa ter
ra dello scarabeo spagnolo che 
vive nello spazio di una sola not-
te, o con le immaginl di un'esi-
stenza preistonca che suggen-
scono i bronzetti sardi di epoca 
nuragica. E lo stile, terso e preci-
so, riconferma la vocazione piO 
autentica del diansta. 

t w M ERNSTJUNOER 
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