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De mo cra zia an ti ca e de mo cra zia mo der na

Il con cet to di de mo cra zia sem bre reb be pos se de re un va lo re uni ver sa le, un con cet to, non solo con di vi si bi le
da tutti ma che viene usato spes so, in una sua pre te sa pu rez za, come arma po le mi ca nello scon tro tra le par-
ti po li ti che. In estre ma sin te si, tra le mag gio ri que stio ni es sen zia li che nella contemporaneità ven go no alla
luce ri spet to a ciò che chia mia mo de mo cra zia vi sono, elen ca te in forma non as so lu ta men te esau sti va, le
se guen ti: la sem pre più emer gen te per so na liz za zio ne del po te re po li ti co nella fi gu ra del lea der. Una per so- 
na liz za zio ne che emer ge di fron te alla crisi ra di ca le delle forme di me dia zio ne tra la vita po li ti ca delle isti- 
tu zio ni e i sin go li cit ta di ni ti pi che della tra di zio ne oc ci den ta le, quali il re gi me par la men ta re, i par ti ti, i sin- 
da ca ti e le as so cia zio ni ci vi li. Una si tua zio ne com ples si va, inol tre, nella quale si va dram ma ti ca men te e ra- 
di cal men te ap pro fon den do la di se gua glian za eco no mi ca trai i ceti so cia li. Si trat ta, in fi ne, di un qua dro di
crisi ge ne ra le al quale si ac com pa gna, ine vi ta bil men te, una to ta le ca ren za di una clas se di ri gen te al l’al tez za
della ge stio ne di tale complessità. Credo, a ri guar do, al lo ra, che non sia del tutto inu ti le, ad una ri fles sio ne
cri ti co- po li ti ca sul pre sen te, cer ca re di ri pen sa re la ge nea lo gia e le ori gi ni stes se del con cet to di de mo cra- 
zia. Ci li mi te re mo na tu ral men te a met te re in ri lie vo, nei li mi ti cir co scrit ti dalle no stre os ser va zio ni, solo al- 
cu ni aspet ti es sen zia li della que stio ne, cer can do di mo stra re al cu ni trat ti della ge ne si sto ri ca del con cet to
mo der no di de mo cra zia, a no stro giu di zio cru cia li, nella so stan zia le di stan za e dif fe ren za di tale con cet to
ri spet to all’antichità.1

Ri spet to al ter mi ne di de mo cra zia, se ci ri fe ria mo alle sue ori gi ni gre che, si pos so no rin trac cia re idee ed
opi nio ni pro fon da men te di ver se e in netta discontinuità con quel lo at tua le. La pa ro la de mo cra zia pos se de va
nell’antichità greca anche un si gni fi ca to ne ga ti vo e, come nel caso del l’op po si zio ne oli gar chi ca nel l’A te ne
dell’età pe ri clea, ve ni va usata dai ceti ele va ti per de fi ni re lo scon tro so cia le ge ne ra to dallo stra po te re (kra- 
tos) dei non pos si den ti (demos) sui ri ma nen ti cit ta di ni della Polis.2 Per Pla to ne era una forma de ge ne ra ta di
go ver no in cui pre va le va l’in te res se della mol ti tu di ne de sti na to a tra sfor mar si in ti ran ni de di strug gen do
così il Nomos, quel l’or di ne po li ti co, nel cui ri spet to deve es se re go ver na ta la polis nelle parti dif fe ren ti che
la com pon go no.3 Anche per Ari sto te le sep pur in modo at te nua to ri spet to a Pla to ne, ri ma ne tale con no ta zio- 
ne ne ga ti va, poiché la de mo cra zia viene vista, per certi aspet ti, come una de ge ne ra zio ne di quel la par ti co la- 
re forma di po li teia, la forma di go ver no che è espres sio ne del ple thos, della mol ti tu di ne, in cui però, al
pro prio in ter no, vi pos so no es se re anche molte virtù e capacità di giu di zio.4

Ma ciò che di stan zia pro fon da men te il ter mi ne at tua le di de mo cra zia dal suo si gni fi ca to an ti co, – dif fe ren za
su cui le no stre con si de ra zio ni cer che ran no di in si ste re – è in nan zi tut to il con cet to mo der no di po po lo ad
esso le ga to. Tale con cet to pos sie de una sua ge ne si sto ri ca e cor ri spon de a quel lo di un sog get to col let ti vo
uni ta rio il quale ha alla sua base le gran di idee di ugua glian za e di libertà nate con il mo der no giu sna tu ra li- 
smo, dif fu se e di ve nu te pro gres si va men te ege mo ni dopo l’e po ca della Ri vo lu zio ne fran ce se. En tram bi i
con cet ti mo der ni di po po lo e de mo cra zia, as sie me a quel li delle forme so cia li e alle loro ra mi fi ca zio ni con- 
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nes se, na sco no in quel la che è una vera e pro pria ce su ra tra la modernità e il mondo an ti co- me die va le: sia il
con cet to di po po lo come sog get to uni ta rio che quel lo di po te re come eser ci zio del do mi nio po li ti co sono
del tutto estra nei al pen sie ro an ti co che si ispi ra in ve ce ad un prin ci pio del tutto di ver so da quel lo del po te- 
re mo der no. Si trat ta – come ve dre mo me glio – del prin ci pio del go ver no, che non viene in te so come eser- 
ci zio del do mi nio ba sa to su di un rap por to di co man do e ob be dien za, ma come ar mo niz za zio ne di quel le
dif fe ren ze so cia li che ap par ten go no agli uo mi ni per loro na tu ra e che com pon go no la comunità po li ti ca.5

Tale prin ci pio pre va le anche nel con cet to greco- an ti co di de mo cra zia che viene in te so, a pre scin de re dalla
sua con no ta zio ne ne ga ti va, come si gno ria del demos, una parte della polis, che, in quan to tale, può go ver- 
na re le altre parti di cui la polis è com po sta. Il con cet to mo der no di de mo cra zia è in ve ce ra di cal men te di- 
ver so perché si basa su quel lo di po po lo che non è il demos ma è in ve ce la totalità di tutti gli in di vi dui che
sono con si de ra ti ugua li in base al prin ci pio di na tu ra. È il prin ci pio di ugua glian za che legittimerà la po li ti- 
ca in te sa come eser ci zio del po te re, quel lo che Weber definirà come «il mo no po lio della forza fi si ca le git ti- 
ma» da parte dello stato.6

Per il con cet to mo der no di de mo cra zia bi so gna dun que ri sa li re ad un’i dea di na tu ra del l’uo mo ra di cal- 
men te di ver sa ri spet to a quel la dell’antichità. In que sta nuova idea di na tu ra non vi è più come nell’anti-
chità greca, un or di ne na tu ra le (Co smos) da ri co no sce re come tale (Nomos), in essa ven go no az ze ra te le
dif fe ren ze tra gli uo mi ni, quel le dif fe ren ze che in ve ce erano es sen zia li alla par te ci pa zio ne alla vita po li ti ca
an ti ca. Nella modernità l’e le men to fon da men ta le di vie ne quel lo della li be ra volontà degli in di vi dui ri co no- 
sciu ti ugua li per la loro stes sa na tu ra. Sul fon da men to di que sta unica, po ten te, volontà si co strui sce quel
sog get to col let ti vo uni ta rio che di ven ta po po lo, un sog get to do ta to di una forza a cui tutti de vo no ob be di re
ed es se re sot to mes si per evi ta re la possibilità dei con flit ti cau sa ti dal l’u so ar bi tra rio, pri va to, di forze e vo-
lontà sin go le: ha ori gi ne così, con un tale po ten te sog get to, il con cet to mo der no di sovranità ma anche il
pro ble ma della rap pre sen tan za po li ti ca ad essa stret ta men te le ga to: quel lo di un agire di ret to e im me dia to
di un sog get to col let ti vo, op pu re di un suo agire me dia to da per so ne che lo rap pre sen ti no.7

Lo stes so ter mi ne di so cie tas, che per lungo tempo ha con trad di stin to la comunità po li ti ca degli uo mi ni,
nella modernità, sulla base del giu sna tu ra li smo, su bi sce una ra di ca le tra sfor ma zio ne. Esso viene ad in di ca- 
re, al l’op po sto della con ce zio ne co mu ni ta ria an ti ca, una realtà for ma ta da un’as so cia zio ne di in di vi dui, la
co sid det ta società ci vi le, la quale nasce come di men sio ne pre- po li ti ca, net ta men te di stin ta da quel la po li ti- 
ca del l’e ser ci zio del po te re rap pre sen ta ta dallo stato mo der no.8 Otto Brun ner fa no ta re che ciò che viene in- 
di ca to con il ter mi ne di stato dei ceti nella realtà me die va le fa an co ra parte di un con te sto con cet tua le in
cui la ci vi tas o re spu bli ca è un tipo di società che non si con trap po ne allo stato, ma alla sfera do me sti ca
dell’oikos, in tale con te sto la po li ti ca e l’e co no mi ca sono en tram be di sci pli ne eti che che fanno capo ri spet- 
ti va men te ad una dot tri na della si gno ria (Herr schaft), quale quel la del go ver no eser ci ta ta dalla si gno ria del
re nella Re spu bli ca e dal pa dro ne nell’oikos, la società do me sti ca.9 Si trat ta di un con te sto to tal men te estra- 
neo alla mo der na società ci vi le, la quale è priva di po te re (im pe rium) po li ti co che in ve ce viene de le ga to al
mo no po lio della forza, mo no po lio che ca rat te riz za fon da men tal men te il con cet to di sovranità dello stato.
Nella modernità si dis sol ve dun que quel l’i dea di mondo po li ti co- so cia le che ha ori gi ne nel l’e ti ca ari sto te li- 
ca, in cui pre va le un prin ci pio or ga niz za to re le ga to al con cet to di or ga ni smo, dove la sfera dell’oikos e
quel la della polis e della ci vi tas sono di stin te, ma al l’in ter no di un or di ne il cui buon man te ni men to ri chie- 
de in nan zi tut to l’arethé, l’ec cel len za, e la phro ne sis, la sag gez za pra ti ca di chi go ver na.10

La nuova scien za po li ti ca, fon da ta dun que nel le ga me tra il prin ci pio di ugua glian za del di rit to na tu ra le e la
dot tri na del con trat to tra gli in di vi dui come base della società e dello stato mo der no, ap pa re nella sua chia- 
rez za e pre ci sio ne con cet tua le per la prima volta con Hob bes e pro prio in espli ci ta po le mi ca con la con ce- 
zio ne ari sto te li ca: «Ari sto te le nel primo libro della sua Po li ti ca – so stie ne Hob bes – pone come fon da men- 
to della sua dot tri na che gli uo mi ni sono per na tu ra, al cu ni più di spo sti per co man da re, vo len do dire i più
saggi […] altri per ser vi re […] vo len do dire co lo ro che ave va no il corpo forte ma non erano fi lo so fi come
lui»11. Per Hob bes, pen sa re come fa Ari sto te le che vi sia tale dif fe ren za na tu ra le tra gli uo mi ni va con tro il
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prin ci pio di ra gio ne che san ci sce il fatto che «ogni uomo ri co no sca l’al tro come suo egua le per na tu ra»12.
La libertà viene ora pen sa ta sulla base del con cet to di in di vi duo, il quale è in grado di estrin se ca re la pro- 
pria forza espres sa dalla pro pria volontà come al tret tan to pos so no fare tutti gli altri in di vi dui. Per evi ta re il
pre va le re di cia scu na sin go la volontà sulle altre, il prin ci pio di ugua glian za che sta bi li sce che tutti gli uo- 
mi ni sono ugua li per na tu ra, deve es se re ri co no sciu to come la con di zio ne ne ces sa ria per la libertà e l’in di- 
pen den za di cia scu no.

Si trat ta della base in di spen sa bi le per la co stru zio ne della società ci vi le, la quale de le ga la pro pria volontà,
in base a un re ci pro co ac cor do, un con trat to, ad un po te re so vra no il cui com pi to rap pre sen ta ti vo fon da- 
men ta le è per Hob bes, com’è noto, quel lo di im pe di re la guer ra e il pe ri co lo di an nien ta men to dei sin go li
in di vi dui ga ran ten do quin di l’or di ne e la pace. Nasce al lo ra un con cet to di po te re che è pu ra men te for ma le:
quel lo di sovranità come espres sio ne della volontà di tutti gli in di vi dui in te si come sog get to astrat to col let- 
ti vo e non come con cre ta realtà per so na le.13 Quel lo che pro gres si va men te vien meno nella scien za po li ti ca
mo der na e nella ri vo lu zio ne con cet tua le da essa messa in atto, è dun que l’i dea di go ver no come prin ci pio
or ga niz za to re delle dif fe ren ze.14

Vi è un’im ma gi ne sug ge sti va che ri cor re nella let te ra tu ra po li ti ca an ti ca, un’im ma gi ne usata da Pla to ne, da
Ari sto te le, da Ci ce ro ne sino alle so glie della modernità con Al thu sius: quel la del noc chie ro, il ky ber ne tes,
in cui la con du zio ne della nave, viene pa ra go na ta al l’a zio ne del go ver no: quel la, come af fer ma Ci ce ro ne,
nel De Re pu bli ca del gu ber na re navem rei pu bli cae.15 Ciò che nella me ta fo ra del ky ber ne tes, il pi lo ta della
nave, ri sul ta es se re ri le van te, è non solo il fatto che il pi lo ta guidi la nave per il bene co mu ne di co lo ro che
sono a bordo e, ac ci den tal men te, anche per il suo van tag gio per so na le, in quan to im bar ca to – come dice
Ari sto te le nella Po li ti ca –16 ma ancor più per il fatto che l’attività della con du zio ne della im bar ca zio ne è
pen sa bi le solo al l’in ter no di una con cre ta di men sio ne di co no scen za, quel la ap pun to dei venti, delle cor ren- 
ti, dei punti di orien ta men to nel sole e nelle stel le. Da una parte c’è dun que la co no scen za del pi lo ta le ga ta
alla pro pria espe rien za, dal l’al tra la sua arethé, la sua ec cel len te capacità, di sa per la sfrut ta re al me glio.
Non tutti pos so no dun que es se re pi lo ti, anche se tutti hanno un loro ruolo nel l’im bar ca zio ne. Il prin ci pio
del go ver no non è pen sa bi le se non in rap por to ad una comunità or di na ta che non si regge es sen zial men te
sulla volontà né di chi go ver na né di chi è go ver na to, ma sul prin ci pio della dif fe ren za na tu ra le che con no ta
i mem bri da cui è com po sta.

La tra sfor ma zio ne mo der na del con cet to di de mo cra zia

Nella scien za po li ti ca mo der na il con cet to di po te re come forza di do mi nio so sti tui sce dun que quel lo an ti co
di go ver no, sulla base di un si gni fi ca to del ter mi ne po po lo com ple ta men te nuovo: il po po lo non è più una
parte come ac ca de nella polis an ti ca ma bensì è la totalità di tutti gli in di vi dui egua li. Lo stato di na tu ra del
mo der no giu sna tu ra li smo pre ve de solo in di vi dui ugua li che di ven go no po po lo tra mi te la forma del con trat- 
to, di un ac cor do ar ti fi cia le (quin di non per na tu ra) tra mi te cui può es ser ci società e stato. Nel po po lo ri sie- 
de il po te re po li ti co, che è unico ed as so lu to, so vra no pro prio perché pog gia sul di rit to na tu ra le ina lie na bi le
del l’u gua glian za e della libertà tra tutti gli in di vi dui. La le git ti ma zio ne di tale po te re av vie ne con la su bor- 
di na zio ne di cia scun in di vi duo tra mi te con trat to ad un prin ci pio di sovranità che espri me la volontà po po la- 
re. Tale le git ti ma zio ne ri spec chia il ri co no sci men to di un unico po te re che con sen te la sal va guar dia della
vita di cia scun in di vi duo e la pro te zio ne dei suoi beni, po te re che rap pre sen ta dun que la volontà di tutti co- 
lo ro che com pon go no il corpo po li ti co e non è quin di ar bi trio di una sin go la per so na, il so vra no, nei con- 
fron ti dei pro pri sud di ti. Hob bes e Rous seau no no stan te il loro dif fe ren te modo di in ten de re la le git ti ma zio- 
ne della sovranità si ri co no sco no nel con cet to fon da men ta le della su bor di na zio ne degli in di vi dui al corpo
po li ti co nella sua totalità che espri me l’a lie na zio ne delle volontà sin go le a quel la ge ne ra le.
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Ma la volontà ge ne ra le im per so na ta nel so vra no non può es se re una volontà par ti co la re e nep pu re la som-
ma di volontà sin go le poiché rap pre sen ta l’u gua glian za di tutti gli in di vi dui. Per Hob bes, tale volontà si
espri me nel con cet to di per so na, il so vra no è l’at to re die tro la cui ma sche ra si cela l’in te ro corpo so cia le. Il
so vra no è le git ti ma to ad agire per conto di tutti gli altri in di vi dui, ma si trat ta di un corpo pa ra dos sal men te
svuo ta to del suo senso po li ti co- ef fet tua le, poiché gli in di vi dui, nello Stato con ce pi to da Hob bes, non sono
altro che degli in di vi dui tra loro dis so cia ti i quali tro va no solo un’unità for ma le nel prin ci pio stes so del so- 
vra no a cui viene de le ga to in te ra men te il po te re po li ti co nella sua funzionalità.17

Il di rit to – se con do Hob bes – è la libertà di espri me re in di scri mi na ta men te la pro pria sin go la volontà di po- 
te re: a uno jus cor ri spon de una li ber tas e vi ce ver sa. Lo jus perde il si gni fi ca to an ti co le ga to al fatto di es se- 
re in ter no ad una ci vi tas or ga niz za ta. Si trat ta in ve ce di uno jus, un di rit to senza alcun li mi te, in uno stato
na tu ra le dove tutti ac cam pa no il pro prio vo le re pre va ri can te. Di qui la necessità della lex, della legge, come
li mi te, come prin ci pio re go la to re della società. La legge, dun que, rende po si ti vo lo jus, il di rit to pre va ri can- 
te, to glie la guer ra, l’ostilità tra gli uo mi ni, con sen te loro di poter con se gui re il pro prio bene (ciò che ri sul ta
es se re utile) senza dan neg gia re quel lo al trui o ve nir ne dan neg gia ti. Di rit to e legge de vo no al lo ra es se re di- 
stin ti, perché il primo è libertà di pre va ri ca re, cioè di poter fare e non fare senza alcun freno, men tre la leg-
ge è vin co lan te per tutti. La legge di vie ne dun que la li mi ta zio ne del di rit to in te so come volontà in di vi dua le
di pre va ri ca zio ne. An ti ca men te era esat ta men te l’op po sto: la legge san ci va il giu sto coin ci den do con esso.
Con Hob bes la legge di vie ne il li mi te del di rit to. L’una è ester na al l’al tro, gli si im po ne for mal men te dal di
fuori.

Dis sol ven do la sua identità con il di rit to, la legge, che ne espri me il li mi te, non è più im me dia ta men te ciò
che è giu sto. In que sto modo viene de fi ni ti va men te meno l’i den ti fi ca zio ne che Ari sto te le fa ce va nel I libro
della Po li ti ca tra legge e giu sti zia.18 Hob bes, nel ca pi to lo XV del Le via ta no, af fer ma che «le leggi di na tu- 
ra sono im mu ta bi li ed eter ne, poiché l’in giu sti zia, l’in gra ti tu di ne, l’ar ro gan za, l’or go glio, l’iniquità, l’ac- 
cet ta zio ne di per so ne ecc. non pos so no mai es se re rese le git ti me. Non può mai es se re, in fat ti, che la guer ra
pre ser vi la vita e la pace la di strug ga. […] La scien za di esse è la sola fi lo so fia mo ra le. La fi lo so fia mo ra le,
in fat ti, non è altro che la scien za di ciò che è bene e di ciò che è male nella con ver sa zio ne e nella società
degli uo mi ni»19. L’e si to di que sta estra nea zio ne tra la legge e la giu sti zia è l’i dea del tutto mo der na della
mo ra le in te sa come norma for ma le del do ve re.

La dis so lu zio ne del con cet to an ti co di go ver no, come ciò che re go la i dif fe ren ti rap por ti tra i cit ta di ni, tro-
va dun que la sua piena rea liz za zio ne in quel lo di sovranità di Hob bes come rap pre sen ta zio ne del co sti tuir si
del po te re po li ti co che è, a sua volta, in trin se ca men te le ga to alla ge ne si del con cet to mo der no di rap pre sen- 
tan za. Il con cet to di sovranità espri me un rap por to for ma le tra co man do e ob be dien za in grado di de fi ni re
una strut tu ra sta bi le atta ad eli mi na re qual sia si fonte par ti co la re di con flit to. Rap pre sen ta un’autorità for- 
ma le che è dun que frut to della sot to mis sio ne ad una forza co mu ne, e che, in quan to tale, di vie ne le git ti ma a
pre scin de re dai pro pri con te nu ti.

Anche per Rous seau il vero pro ble ma po li ti co è quel lo mo der no della sovranità del po po lo. Rous seau,
però, al con tra rio di Hob bes, com’è noto, evi den zia il fatto che la conflittualità deve es se re ri cer ca ta piut to- 
sto nella ci vi liz za zio ne, anche se ri tie ne im pos si bi le un ri tor no allo stato di na tu ra, con di zio ne che, no no- 
stan te i suoi aspet ti po si ti vi, è uno stato di iso la men to degli in di vi dui. La conflittualità so cia le, sca tu ri ta da
un ab ban do no for za to dello stato di na tu ra, rende però ne ces sa ria la co sti tu zio ne di un corpo po li ti co atto
alla di fe sa delle per so ne e dei loro beni. Ma, a dif fe ren za di Hob bes, per Rous seau, l’a lie na zio ne dei di rit ti
in di vi dua li, che ga ran ti sce la libertà dei sin go li, non viene fatta in fa vo re di una per so na, ma del l’in te ro
corpo po li ti co in cui i sin go li sono in sie me sud di ti e cit ta di ni e quin di essi stes si mem bri della sovranità.
Per ri sol ve re la con trad di zio ne tra la volontà di ogni cit ta di no che è pri va ta e quin di gli ap par tie ne in quan- 
to sud di to ma che viene an nul la ta nella volontà ge ne ra le che di per sé non può cor ri spon de re ad al cu na vo-
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lontà sin go la e nep pu re alla somma di tali volontà, viene in tro dot ta da Rous seau, nel Con trat to so cia le, la
fi gu ra idea le del gran de le gi sla to re.20

La fi gu ra del gran de le gi sla to re espri me il fatto che il po po lo come totalità degli in di vi dui può es se re solo
un’i dea. Con cre ta men te però, ri spet to alla vita so cia le dei sin go li, la que stio ne della rap pre sen tan za non
può dis sol ver si. In Rous seau emer ge in ve ce con chia rez za ciò che sta alla base della que stio ne mo der na
della rap pre sen tan za po li ti ca e della de mo cra zia: non vi può es se re al cu na istan za su pe rio re o estra nea al
po po lo, in te so come la totalità di tutti gli in di vi dui, in grado di con di zio nar lo e su bor di nar lo a sé. L’unità
del po po lo come po te re so vra no, esclu den do qual sia si po te re ad essa este rio re, è dun que un fon da men to
del tutto im ma nen te ma che però può porsi solo nello scar to tra le sin go le con cre te e dif fe ren ti volontà e
l’unità ge ne ra le che do vreb be rap pre sen tar le, un’unità che ri spet to alla con cre ta pluralità delle sin go le vo-
lontà, può es se re solo idea le, tra scen den te.21

Le apo rie del con cet to mo der no di de mo cra zia

Per il pen sie ro an ti co, la Polis è una comunità che ri sul ta com po sta di parti, così come lo è l’oikos, l’or ga- 
niz za zio ne eco no mi co fa mi lia re, e, a sua volta, lo stes so uomo come es se re vi ven te com po sto di anima e
corpo. Una pluralità che deve es se re or ga niz za ta come go ver no delle dif fe ren ze: tra le di ver se parti del l’a- 
ni ma nel l’uo mo quali quel la ra zio na le e istin tua le, tra i dif fe ren ti ruoli di mo glie, ma ri to, pa dro ne e schia vo
nell’oikos, e in fi ne quel le tra gli uo mi ni li be ri della polis, di cui il demos rap pre sen ta una parte, quel la della
mol ti tu di ne dei più po ve ri, ri spet to ai più ric chi, la mi no ran za dei pos si den ti ter rie ri. Sono tali dif fe ren ze,
dun que, a ri chie de re per sé un go ver no, una guida, un Ar chein come dirà Ari sto te le nella Po li ti ca.22 Il go- 
ver na re e il di ri ge re la polis pone inol tre la que stio ne es sen zia le della giu sti zia come quel la del pren der si
cura del bene co mu ne, una cura che, oltre a va lo riz za re le dif fe ren ze so cia li, deve ri vol ger si anche a quel le
sue parti com po ste da co lo ro che non sono in grado di ba da re a sé stes si.

La de mo cra zia in te sa mo der na men te come po te re del po po lo si in se ri sce dun que in un qua dro sto ri co- con- 
cet tua le pro fon da men te mu ta to in cui vien meno il con cet to stes so di go ver no delle dif fe ren ze. Il po po lo al- 
lo ra non è più una parte, la mol ti tu di ne del demos della polis greca, ma è la totalità e l’unità di tutti gli in di- 
vi dui ugua li. Il punto di par ten za è quel lo degli in di vi dui che sono tali in base alla loro ugua glian za per na- 
tu ra e di con se guen za si ac cor da no con trat tual men te per di fen de re e rea liz za re i loro di rit ti e la loro libertà
dando ori gi ne ad un’i dea uni ta ria. Nasce così, as sie me a tale idea, anche quel la mo der na di sovranità come
unico po te re del corpo po li ti co al quale si deve ob be dien za poiché rap pre sen ta ed è espres sio ne della vo-
lontà po po la re che uni fi ca in sé tutte le volontà in di vi dua li. Il con cet to mo der no della rap pre sen tan za po li ti- 
ca trova dun que qui le pro prie più pro fon de ra di ci e di vie ne la con di zio ne in di spen sa bi le per pen sa re il po- 
po lo come il nuovo sog get to po li ti co e come ciò che co sti tui sce la legittimità del po te re, il po te re dello sta-
to nella sua facoltà coer ci ti va di eser ci ta re il do mi nio.23 Ma con la na sci ta della scien za po li ti ca mo der na si
con fi gu ra anche quel la che sarà la con trad di zio ne car di ne dello stes so con cet to mo der no di rappresentativi-
tà de mo cra ti ca: nel de le ga re e nel l’au to riz za re la responsabilità del pro prio agire ad altri, che nei re gi mi de- 
mo cra ti ci si espri me es sen zial men te tra mi te il voto, viene de le ga ta anche la pro pria di ret ta responsabilità
po li ti ca in di vi dua le. Tale ri nun cia alla pro pria volontà par ti co la re, anche quan do si or ga niz za in grup pi ri- 
stret ti di in te res si co mu ni, dif fe ri sce ne ces sa ria men te con quel la che è la volontà, co mun que par ti co la re, di
co lo ro a cui tale responsabilità è stata de le ga ta.24

È in Rous seau che tro via mo espres sa per la prima volta l’i dea di un sog get to col let ti vo che eser ci ta di ret ta- 
men te la pro pria autorità. Per Rous seau tale sog get to è un sog get to esclu si va men te idea le che non può ave-
re al cu na esi sten za reale. Nel Con trat to so cia le, la de mo cra zia, come forma con cre ta di go ver no, è un qual- 
co sa di as so lu ta men te im pen sa bi le: «vo len do pren de re il ter mi ne nella sua ri go ro sa ac ce zio ne, – so stie ne
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Rous seau – una vera de mo cra zia non è mai esi sti ta e non esisterà mai. È con tro l’or di ne na tu ra le che la
mag gio ran za go ver ni e che la mi no ran za sia go ver na ta»25. Lo stes so uomo, per Rous seau, è sud di to nei
con fron ti della legge espres sa dalla volontà so vra na ma allo stes so tempo, in quan to cit ta di no, fa parte del
so vra no stes so, ma non è il so vra no stes so che è solo il sog get to col let ti vo: «in ef fet ti ogni in di vi duo può,
in quan to uomo, avere una volontà par ti co la re con tra ria o di ver sa dalla volontà ge ne ra le che ha come cit ta- 
di no. Il suo in te res se par ti co la re può par lar gli in modo di ver so dal l’in te res se co mu ne»26. Ma tale volontà
par ti co la re deve es se re sot to mes sa al l’in te res se ge ne ra le che rap pre sen ta anche il suo au ten ti co in te res se.
Rous seau si chie de: «come una mol ti tu di ne cieca, spes so igna ra di ciò che vuole, perché di rado sa cosa le
giova, potrà at tua re un’im pre sa tanto gran de e dif fi ci le come un si ste ma di le gi sla zio ne? Il po po lo da sé
sem pre vuole il pro prio bene, ma non sem pre lo vede da sé»27. Come ver ti ce del l’e ser ci zio della sovranità
Rous seau in ven ta al lo ra la fi gu ra idea le del gran de le gi sla to re a cui è af fi da ta l’o pe ra quasi di vi na di le gi fe- 
ra re e co sti tui re la comunità.

Con Hob bes e Rous seau, i pen sa to ri della sovranità mo der na, ha dun que ori gi ne il tes su to con cet tua le mo- 
der no della de mo cra zia. Il po po lo non è più una realtà co sti tui ta da parti, ma è una molteplicità di in di vi dui
vir tual men te in fi ni ta ed in de fi ni ta, frut to di una co stru zio ne che parte da un ac cor do col let ti vo, il con trat to
so cia le, che si forma in base alla volontà ge ne ra le. Il pro ble ma della dif fe ren za tra de mo cra zia di ret ta e
rap pre sen ta ti va va si tua to nella con no ta zio ne del po te re po li ti co come espres sio ne di un sog get to col let ti vo
reso pos si bi le dal l’u gua glian za. Si trat ta, dun que, di un pro ble ma del tutto mo der no se tale sog get to col let- 
ti vo possa eser ci ta re di ret ta men te il pro prio po te re op pu re abbia bi so gno di per so ne che lo rap pre sen ti no ed
agi sca no di con se guen za, come ac ca de nel re gi me de mo cra ti co- par la men ta re.28

Per Hob bes è ca rat te ri sti ca pe cu lia re del so vra no che esso sia colui che rap pre sen ta la volontà dei sin go li,
la per so na ci vi le, in un’u ni ca per so na. Ed è in ve ce quan to viene ne ga to da Rous seau se con do cui il po po lo,
pro prio in quan to sog get to col let ti vo che riu ni sce tutti gli in di vi dui deve espri mer si di ret ta men te, senza
me dia zio ni, non po ten do alie na re a nes su no la pro pria volontà e il pro prio po te re.

Ma vi è un’a po ria di fondo che mina alla ra di ce l’av ver sio ne di Rous seau al prin ci pio di rap pre sen tan za: se
non vi è co sti tu zio ne le git ti ma senza po po lo come sog get to co sti tuen te, al tret tan to non è pos si bi le al cu na
co sti tu zio ne senza un corpo po li ti co, la rap pre sen tan za di co lo ro che sono au to riz za ti ad espri me re la vo-
lontà po po la re. Ri ma ne co mun que, come pro ble ma di base, lo scar to, la tra scen den za, la di stan za tra le vo-
lontà par ti co la ri de ter mi na te in ciò che le do vreb be ri spec chia re e quel le stes se volontà, di stan za da cui
scaturirà nella modernità la na sci ta di un nuovo po te re im por tan te e ma ni po la bi le ai fini del do mi nio po li ti- 
co, e sce na rio co stan te della lotta po li ti ca, quel lo del l’o pi nio ne pub bli ca.

Anche nelle forme mo der ne che si pre su mo no es se re di de mo cra zia di ret ta quale espres sio ne della volontà
po po la re come nel caso del re fe ren dum e del ple bi sci to vi è una ne ces sa ria uni for ma zio ne ed estre ma sem- 
pli fi ca zio ne delle volontà sin go le nel voto: in tali forme di par te ci pa zio ne po po la re non è in fat ti con sen ti ta
una qual sia si espres sio ne di volontà par ti co la re ma si trat ta piut to sto del ri co no scer si o meno con una vo ca- 
zio ne mag gio ri ta ria ri spet to ad una do man da, op pu re ad una scel ta af fer ma ti va o ne ga ti va ad una do man da.
Senza tale uni for ma zio ne del mol te pli ce non sa reb be in fat ti pos si bi le alcun esito in grado di espri me re una
pre sun ta volontà po po la re. Il po po lo, dun que, si ri ve la es se re, in tale con te sto, il sog get to de po si ta rio del
po te re le gi sla ti vo che si espri me at tra ver so il mec ca ni smo rap pre sen ta ti vo sia come frut to della volontà ge- 
ne ra le e sia come fonte di le git ti ma zio ne del co man do. Ma il po po lo, così in te so, è un’entità astrat ta che
non può coin ci de re con le sin go le volontà dei sin go li vo tan ti ma solo con il ri sul ta to uni ta rio e for ma le del-
la volontà che si espri me tra mi te la legge va li da per tutti. La fi gu ra del mo der no par ti to di massa non con- 
trad di ce tale qua dro del con cet to di rap pre sen tan za po li ti ca. I par ti ti po li ti ci, in fat ti, non sono tali sem pli ce- 
men te solo perché espres sio ne di dif fe ren ze ideo lo gi che, ma sono in ve ce, come ha mo stra to Weber, ap pa- 
ra ti bu ro cra ti ci, fun zio na li al l’or ga niz za zio ne delle forme del con sen so uni ta rio al voto che porta alla crea- 
zio ne di un sog get to che sia in grado di ri co pri re ca ri che po li ti co- elet ti ve.29 Si spie ga in que sto modo, e
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sul l’in di spen sa bi le base delle ri fles sio ni we be ria ne, il fatto che nelle mo der ne de mo cra zie di massa, con il
pro gres si vo venir meno delle dif fe ren ze ideo lo gi che, i par ti ti si siano do ta ti sem pre più di un ap pa ra to bu- 
ro cra ti co- co mu ni ca ti vo volto ad as si cu rar si l’a de sio ne del l’o pi nio ne pub bli ca a fa vo re dei pro pri can di da- 
ti.30

Anche que sto qua dro com ples si vo, de scrit to dalla scien za po li ti ca mo der na, giun ge pro gres si va men te a
dis sol ver si nel l’at tua le pre sen te, dove si va ine vi ta bil men te ra di ca liz zan do sem pre più il pro fon do solco tra
i cit ta di ni e la loro reale ap par te nen za alla vita po li ti ca. Un pro ces so che – come si è cer ca to di in di ca re
esem pli fi can do lo in al cu ni dei suoi trat ti ge ne ra li – ha preso avvio con l’av ven to della modernità e che sfo- 
cia nella crisi con tem po ra nea delle isti tu zio ni de mo cra ti che. La que stio ne della rap pre sen tan za po li ti ca, che
ha il suo nu cleo ge ne ti co, come si è visto, in quel la del con cet to di rap pre sen ta zio ne e di po po lo che sono
pro pri del co sti tuir si della sovranità mo der na, pone al lo ra, cer ta men te nella sua complessità, un pro ble ma
di go ver no del tutto dif fe ren te quan to ine lu di bi le ri spet to a quel lo dell’antichità.31

Ma nel l’a scol ta re senza in ge nue mi tiz za zio ni, l’eco del di scor so po li ti co an ti co, pos sia mo forse ri sol le va re
la que stio ne cru cia le delle mo der ne de mo cra zie oc ci den ta li ed in par ti co la re – per ciò che di ret ta men te ci
ri guar da – ri spet to a quell’ em brio ne po li ti co an co ra del tutto in cer to co sti tui to dal l’at tua le Comunità Eu ro- 
pea: una que stio ne tut t’al tro che sem pli ce e che in modo del tutto sche ma ti co e an co ra am pia men te in de fi- 
ni to, po trem mo de fi ni re es se re quel la del l’e si gen za ine lu di bi le di nuove forme po li ti che di fe de ra zio ne so- 
vra na zio na li. Si trat ta di forme di go ver no in grado di com por re tra mi te un nuovo patto fe de ra ti vo gli in te- 
res si dei sin go li e delle parti in or ga ni smi po li ti ci e di ge ne ra re in tal modo un nuovo, forte, sog get to so vra- 
no in grado di pro por re nuove me dia zio ni, me dia zio ni a loro volta ca pa ci di rac co glie re, in quan to raf for za- 
to sog get to po li ti co- uni ta rio, le ine so ra bi li sfide glo ba li. Una que stio ne che cer ta men te non trova so lu zio ne
nel mo del lo an ti co dalla quale è sorta, ma che in esso può forse tro va re un ef fi ca ce sti mo lo cri ti co per una
ri fles sio ne at tor no alle apo rie che af flig go no la vita della de mo cra zia e i suoi fon da men ti dot tri na li nella
loro in cer ta, at tua le, so prav vi ven za.

In que sto ar ti co lo ven go no ri pre se le te ma ti che svol te in una con fe ren za dal ti to lo Le con trad di zio ni
della de mo cra zia. Max Sche ler e l’o ri gi ne del l’in te gra zio ne glo ba le, te nu ta a Por de no ne il 25 gen na io
2020 pres so l’As so cia zio ne Nor ber to Bob bio.

1. Le con si de ra zio ni che se guo no si li mi te ran no dun que ad al cu ne an no ta zio ni pro ble ma ti che senza avere la pre te- 
sa di en tra re nel me ri to delle pre va len ti teo rie cri ti che della scien za po li ti ca, quali la cri ti ca dia let ti ca, la bio po li- 
ti ca e la teo lo gia po li ti ca. La loro di scus sio ne ri chie de reb be ov via men te ben altro ap pro fon di men to. Per un’a na- 
li si cri ti co- in tro dut ti va, pun tua le ed ac cu ra ta di tale con te sto teo ri co, cfr. G. Galli, Forme della cri ti ca. Saggi di
fi lo so fia po li ti ca, il Mu li no, Bo lo gna 2020. ↩ 

2. Cfr. L. Can fo ra, La de mo cra zia. Sto ria di un’i deo lo gia, La ter za, Bari 2004, p. 33. ↩ 

3. Cfr. Pla to ne, Re pub bli ca, 555 b-569 d. ↩ 

4. Cfr. Ari sto te le, Po li ti ca, III, 7, 1279 a, 24 sgg. ↩ 

5. Cfr. G. Duso, La lo gi ca del po te re. Sto ria con cet tua le come fi lo so fia po li ti ca, Po li me tri ca, Monza 2007,
pp. 221-229. ↩ 
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6. Cfr. M. Weber, La po li ti ca come pro fes sio ne, in Il la vo ro in tel let tua le come pro fes sio ne, tr. it. a cura di D. Can ti- 
mo ri, Ei nau di, To ri no 1977, p. 48. ↩ 

7. Cfr. G. Duso, La lo gi ca del po te re, cit., pp. 230-231. ↩ 

8. Cfr, Ivi, p. 21. ↩ 

9. Cfr. O. Brun ner, I di rit ti di libertà nel l’an ti ca società per ceti, in Per una nuova sto ria co sti tu zio na le e so cia le,
tr. it. a cura di P. Schie ra, Vita e Pen sie ro, Mi la no 1968, p. 202. ↩ 

10. Cfr. O. Brun ner, La casa come com ples so, in Per una nuova sto ria co sti tu zio na le e so cia le, cit., p. 146. ↩ 

11. T. Hob bes, Le via ta no, tr. it. di G. Mi che li, La Nuova Ita lia, Fi ren ze 1976, p. 148; cfr. Ari sto te le, Po li ti ca, I, 2,
1252 a 25 sgg. e II, 2, 1261 a, 18-25. ↩ 

12. Ivi, p. 149. ↩ 

13. Cfr. G. Duso, La lo gi ca del po te re, cit., pp. 46-47. ↩ 

14. In que sto stes so con te sto è il con cet to di ri vo lu zio ne, che emergerà pie na men te con la ri vo lu zio ne fran ce se, ad
as su me re un si gni fi ca to to tal men te di ver so ri spet to al l’e ti mo an ti co, che era quel lo di re vo lu tio, il ri tor no su di
sé come ca rat te ri sti ca es sen zia le del moto cir co la re. Se con do la nuova ac ce zio ne si in ten de in ve ce l’in stau ra zio- 
ne di un or di ne com ple ta men te nuovo le ga to ad una idea della sto ria come evo lu zio ne e eman ci pa zio ne e, come
so stie ne Ko sel leck, «un con cet to pro spet ti co di fi lo so fia della sto ria, che in di ca una di re zio ne ir re ver si bi le» (cfr.
R. Ko sel leck, Fu tu ro pas sa to, tr. it. di A. M. Solmi, Ma riet ti, Ge no va 1986, p. 64). ↩ 

15. Cfr. Ci ce ro ne, De re pu bli ca, I, 11, 84 sgg. ↩ 

16. Cfr. Ari sto te le, Po li ti ca, III, 6, 1279 a. ↩ 

17. Cfr. G. Duso, La rap pre sen tan za po li ti ca. Ge ne si e crisi del con cet to, Fran coAn ge li, Mi la no 2006, pp. 101-104.
Sul tema dell’eva ne scen za po li ti ca del po po lo ri spet to al prin ci pio for ma le della sovranità in Hob bes, cfr. G.
Galli, Forme della cri ti ca…, cit., pp. 100 sgg. ↩ 

18. Cfr. Ari sto te le, Po li ti ca, I, (A) 1253 a.; cfr. A. Biral, Per una sto ria del con cet to di po li ti ca. Le zio ni su Ari sto te- 
le e Hob bes, Il Prato, Pa do va 2012, pp. 85-99. ↩ 

19. T. Hob bes, Le via ta no, tr. it. cit., p. 154. ↩ 

20. Cfr. J. J. Rous seau, Il con trat to so cia le, in Scrit ti po li ti ci, 2, La ter za Bari 1994, cap. VII. ↩ 

21. Cfr. Ivi, pp. 114-117; A. Biral, Rous seau la società senza so vra no, in Id., Sto ria e cri ti ca della fi lo so fia po li ti ca
mo der na, Fran coAn ge li, Mi la no 1999, pp. 176-181. ↩ 

22. Cfr. Ari sto te le, Po li ti ca, III, 4, 1277 a 5 sgg. ↩ 

23. Cfr. A. Biral, Per una sto ria della sovranità, in Sto ria e cri ti ca della fi lo so fia, cit., pp. 275-318. ↩ 

24. Cfr. G. Duso, Ge ne si e apo rie dei con cet ti della de mo cra zia mo der na, in G. Duso (a cura di), Oltre la de mo cra- 
zia, Ca roc ci, Mi la no 2004, p. 126. ↩ 

25. J. J. Rous seau, Il con trat to so cia le, in Scrit ti po li ti ci, 2, La ter za Bari 1994, p. 139. ↩ 

26. Ivi, p. 96. ↩ 

27. Ivi, p. 113. ↩ 

28. Cfr, G. Duso, Pen sa re la de mo cra zia, in «Pa ra dos so», 2001, pp. 94-95. ↩ 

29. Si veda ad es. M. Weber, Par la men to e go ver no, tr. it a cura di F. Fu sil lo, La ter za, Bari 2002, p. 27. ↩ 



28/04/22, 10:22 Veniero Venier, Note attorno ad alcune aporie del concetto moderno di democrazia - Dialegesthai

https://mondodomani.org/dialegesthai/articoli/veniero-venier-06 9/9

30. Cfr. G. Duso, Pen sa re la de mo cra zia, cit., pp. 99-102. ↩ 

31. Come nota Carlo Galli, in Sovranità, il Mu li no, Bo lo gna 2019, p. 24: «la sovranità è lon ta nis si ma dal l’i dea le
(pro prio di altre cul tu re) del po te re come ar mo nia; im pli ca anzi che l’e qui li brio di forza e ra gio ne, di po li ti ca e
di rit to, di co man do e con sen so, che essa vuole rea liz za re, sia abi ta to da uno squi li brio: forse con trol la bi le, certo
non del tutto can cel la bi le». ↩ 
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