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RESUMEN

El au tor hace una in no va do ra lec tu ra de
los de re chos hu ma nos a la luz de las di men sio -
nes es pa cio, tiem po y me mo ria, como di men -
sio nes cons ti tu ti vas del ser. Para ello, se ex po -
nen las nue vas coor de na das de la era post-hu -
ma na del mun do glo ba li za do: la pro fun da cri -
sis del es pa cio po lí ti co re ve la da en el Esta do y
en su so be ra nía, la frag men ta ción de la vi ta li -
dad hu ma na y la pa ra do ja del su je to mo der no
que se re du ce a mer can cía, a hom bre má qui na
es cla vi za do por la ilu sión de li ber tad, sin tiem -
po ni me mo ria en la nue va es pa cia li dad de la
red glo bal. Este nue vo es pa cio in ci de pro fun -
da men te en la pra xis del de re cho la cual se sub -
or di na fun cio nal men te a la lex mer ca to ria y al
po der de la nue va glo bal go ver nan ce de las
gran des trans na cio na les, sien do con fi gu ra da al 
mis mo tiem po, una nue va an tro po lo gía a par tir 
de la eco no mía y de la téc ni ca. Se pre sen ta la
ur gen cia de un re tor no al lo gos y la re cu pe ra -
ción tan to de la me mo ria co lec ti va como del
no mos para la con fi gu ra ción de los pro yec tos
de la vida en co mún.
Pa la bras cla ve: Espa cio, tiem po, post-hu ma -
no, me mo ria, glo bal go ver nan ce, mun do glo -
bal.

AB STRACT

The au thor makes an in no va tive read ing 
of hu man rights based on the di men sions of
space, time and mem ory, as con stit u ent di men -
sions of be ing. To do this, he ex plains new co -
or di nates in the post-hu man era of the glob al -
ized world.: the pro found cri sis of po lit i cal
space re vealed in the State, and its sov er eignty, 
the frag men ta tion of hu man vi tal ity, and the
par a dox of the mod ern sub ject re duced to a
mer can tile ex is tence, the en slaved man-ma -
chine, en slaved by the il lu sion of lib erty, with -
out time, mem ory, in the new spa cial re al ity of
the global net. This new space deeply af fects
the praxis of rights and func tion ally sub or di -
nates the lex mercatoria to the power of a new
global gov er nance of the great trans na tional
en ter prises, and configures at the same time a
new anthroplogy based on econ omy and
technicism. The ur gency of a re turn to lo gos
and the re cov ery of both the col lec tive mem -
ory and the no mos for the con fig u ra tion of life
pro jects in com mon is also com mented.
Key words: Space, time, post-hu man, mem -
ory, global gov er nance, global world.
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1. GENESI E DECLINO DELL’IDEA DI SPAZIO

L’es se re uma no si lega alla fi si cità de llo spa zio ed in esso si cos ti tuis ce come in di vi -
duo e come co mu nità. Ne llo spa zio egli ‘vi ve’ il suo tem po, ri cer ca i pro pri am bi ti di vita
nel con fron to con gli ‘al tri’, mo di fi ca le pro prie abi tu di ni, ‘met te alla pro va’ la pro pria vi ta -
lità nel fare, in nes ca la pro pria im ma gi na zio ne nel pen sa re un mon do che pri ma di es se re
es ter no ri sie de e pros pe ra ne lla pro pria cos cien za. La di men sio ne spa zia le è cos ti tui va dell -
’es se re uma no. Lo stes so mi gran te, per uti liz za re una me ta fo ra, quan to mai at tua le dell ’uo -
mo in mo vi men to, ad un cer to pun to del suo ‘viag gio’ si fer ma. Lo sta re dell ’uo mo in un de -
ter mi na to spa zio ine vi ta bil men te, pro du ce i ca rat te ri iden ti fi ca ti vi di na tu ra so cia le e po li ti -
ca che dan no un sen so sia allo spa zio vis su to sia alla stes sa con di zio ne di ‘e sis ten te’. Ne gli
ul ti mi anni, ne gli anni de lla glo ba liz za zio ne, non sono ve nu ti meno i con tri bu ti scien ti fi ci
su lla ques tio ne per sua na tu ra com ples sa e se vi è un ca rat te re di omo ge neità tra essi è l’in -
con tes ta bi le mo da lità de lla ‘tras for ma zio ne de llo spa zio’, in te so in par ti co lar modo come
spa zio del coe sis te re e del re la zio nar si. Per sua na tu ra lo spa zio “ è qual co sa di di ver so dal
tem po che è im pli ci to nel tem po”1, ma in ogni modo si de li nea ne lla sua par ti co la rità di co -
rre la zio ne col tem po nel seg no de lla re ver sio ne spa zio tem po ra le, ne lla pros pet ti va de lla
de ter mi na zio ne de lla in di vi dua zio ne di ciò che al di fuo ri del tem po stes so, vale a dire la
cos cien za2. “L’es ten sio ne, lo spa zio, la par ti co la rità de lle cose si ri ve la de ter mi na zio ne de -
lla cos cien za per ef fet to de lla re ver si bi lità del tem po ne llo spa zio non ché de lla re la ti vità del 
tem po alla cos cien za”3. Lo spa zio, dun que, come di men sio ne cos ti tu ti va dell ’in di vi duo ne -
lle sue spe ci fi ca zio ni, at tra ver so l’es pli car si de lla vi ta lità uma na che si tra du ce in fat ti. “ La
re la zio ne tra il mol te pli ce de llo spa zio e l’u ni co de lla cos cien za res te reb be un mis te ro se
non ci fos se l’in ter po la zio ne del fat to. Lo spa zio è il fat to de lla cos cien za”4. Del res to, se
vo les si mo ac cen na re ad una ri fles sio ne sull ’i dea di spa zio ne lla sua ge ne si, sin dall ’an ti -
chità la spe cu la zio ne fi lo so fi ca si cos trui va su lla dia de pie no- vuo to5, con la con sa cra zio ne
dell ’ef fet ti va pre sen za ne llo spa zio fi si co di cor pi so cia li, che ‘u ma niz za no’ spa zi di sem -
pli ce na tu ra con la com ples sità dell ’in di vi dua zio ne cos cien zia le. Lo ‘sta re’ in sif fat ta pros -
pet ti va non è im mo bi lità. Non si de ter mi na nel sem pli ce ‘pre sen zia re’, ma ac qui sis ce per -
ce zio ni cul tu ra li che con di zio na no lo spa zio fi si co, sul sol co de lla le zio ne hei deg ge rria na,
ma an che ol tre6. Non vi è dub bio che l’ in di vi duo ne lla sua fi ni tez za non ries ca a ‘col ma re’
lo spa zio me ra men te fi si co, ma ne lla ri cer ca dell’ ‘al tro’, ‘spa zia liz za’ l’ in trin se ca con di -
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1 CAPOZZI, G (2000): L’in di vi duo, il, tem po e la sto ria, Na po li, p.63.

2 Sul rap por to tra cos cien za e tem po, van no in di ca te le po si zio ni che sono poi di ve nu te ‘dot tri na li’ nel cor so
de gli anni. Bas ti ri cor da re il pen sie ro di Berg son, che ca rat te riz za la cos cien za come es sen za del tem po, ne lla
pros pet ti va de lla ‘du ra ta’ o la pro pos ta de lla cos cien za in te rio re del tem po di E. Hus serl.

3 CAPOZZI, G (2000): ob. cit., p.63.

4 Ibid., p.67.

5 Si pen si alla dot tri na di Aris to te le, che con la ‘ne ga zio ne del vuo to’ con il suo ôüðïò, des ti na va il’ luo go’ a fu -
tu re e for tu na te in ter pre ta zio ni del sis te ma glo ba le, ne lla dispu ta de lla spa zio vir tua le e in de fi ni ti va del non-
luo go. Per un det ta glia to stu dio su lla ge ne si dell ’i dea di spa zio nell’an ti chità, Cfr. CAPOZZI, G (1970): Ge -
ne si dell ’i dea di spa zio, Na po li, in par ti co la re pp.121-129.

6 Hei deg ger, come è noto, par la di ‘spa zia lità dell’Esser ci’ che si fon da su lla tem po ra lità: “ L’Esser ci oc cu pa
spa zio nel sen so eti mo lo gi co di or di nar si-uno-spa zio. […] L’en tra ta dell’Esser ci ne llo spa zio è pos si bi le
solo sul fon da men to de lla tem po ra lità ecs ta ti ca. Cfr. HEIDEGGER, M. (1998): Esse re e tem po, Mi la no, pp.
440-446.



zio ne uma na che lo con no ta pri ma ria men te. Scri ve Ro ma no:” In ogni at ti vità spe ci fi ca
dell ’uo mo, si pre sen ta un apri re e un con fi na re un cam po del co nos ce re ove ci si con cen tra;
si mul ta nea men te sor ge un ri fe ri re quan do ri guar da ques te at ti vità ne lle mo da lità in cui il se
stes so si pre sen ta come ipo tiz zan te, nel pren der si tem po e nel dar si spa zio”7. L’uo mo riem -
pie lo spa zio, lo spa zio si riem pie dell ’uo mo. I ‘seg ni’ ed i ‘seg na li’ di ques ta in ten sa e mis -
te rio sa re la zio ne sono evi den ti. Spa zio fi si co e spa zio uma no di ven ta no un uni co at tra ver so 
i ‘pro get ti ’e i ‘pro dot ti’ del sa pe re8. Ne lla sua cor sa vi ta le l’uo mo ha sem pre pen sa to alla
con quis ta de llo spa zio. Quan do lo spa zio di nan zi al suo sguar do ap pa ri va li mi ta to, ha vol to
gli oc chi al cie lo ne lla ri cer ca de lla dis tan za. Se il se co lo che è ap pe na pas sa to ha las cia to
una con trad di zio ne dram ma ti ca agli uo mi ni del ter zo mi llen nio, con quan to ne con se gue
sul pia no de gli equi li bri so cia li, essa è da ri tro va re ne llo scon tro tra vo lontà di eri ge re la
‘ve lo cità’ a co di ce er me neu ti co de lla tec ni ca e il de si de rio di ‘quie te’ pre sen te nell ’es se re
uma no sig ni fi ca to dal suo esis te re stan zia le. Ques to sta to di cose ‘fram men ta’ l’u nità iden -
ti ta ria dell ’es se re uma no. Lo per cuo te a vol te sino al com pi men to di una pa ten te schi zo fre -
nia gio ca ta sul filo del tem po e vis su ta ne llo spa zio de lla cos cien za. Da una par te il sen so
dell ’e sis te re fram men ta to in uno spa zio che sfug ge, dall ’al tra un bi sog no di es se re pre sen -
te, non in ma nie ra oc ca sio na le, nel tem po. Edmund Hus serl, come vis to in pre ce den za, par -
la de lla ‘pre sen za fluen te-vi ven te’ come con di zio ne de lla tem po ra liz za zio ne de lla tem po -
ra lità ed in par ti co la re de lla cos cien za in te rio re del tem po9 per in di ca re la re la zio ne tra tem -
po ori gi na rio e tem po obiet ti vo. In de fi ni ti va, è pos si bi le af fer ma re che lo spa zio con le sue
ma ni fes ta zio ni si lega al tem po ob biet ti vo ma, come ha af fer ma to Blu men berg nei suoi stu -
di hus ser lia ni, tem po e cos cien za sono, nel fi lo so fo te des co, ad un cer to pun to ines tri ca bi -
li10, per cui an che le ma ni fes ta zio ni de llo spa zio non pos so no non re la zio nar si col tem po in -
te rio re de lla cos cien za qua si a di ve ni re ‘spa zio in te rio re de lla cos cien za’, nel sen so di una
com ple tez za cos cien zia le del ‘chi’ e del ‘do ve’. Ma non è così. Nel nos tro tem po, la fram -
men ta zio ne è in atto. La sub li ma zio ne de lla crea(t) ti vità dell ’uo mo ne llo spa zio come oriz -
zon te in sen so plu ri di re zio na le re gis tra una cri si pro fon da. Il rap por to tra uomo e spa zia lità
è ra di cal men te mu ta to per ché essa non le ap par tie ne più. La tec no lo gia, oggi come non mai, 
ca rat te riz za pro fon da men te l’uo mo ne lla sua at ti vità me ra men te fun zio na le ad essa. L’es -
se re so cia le ne lla co mu nità dove con su ma il pro prio vis su to, di vie ne og get to di con su mo
de lle tras for ma zio ni in atto, so pra(vis su te), nell ’im pos si bi lità di con tat to crea ti vo. Lo spa -
zio è spa zio vir tua le, re ti co la re; muta il luo go. Nel nos tro mon do, si im po ne il non-luo go
de llo spa zio te le ma ti co11. Di nan zi ad uno scher mo che di la ta il nos tro guar da re, al pun to da
non ve de re, no nos tan te la ca du ta di ogni ‘mu ro’ o, for se in virtù di ciò, si er go no in va li ca bi -
li ba rrie re co mu ni ca ti ve. Allo scam bio di doni che sot ten de il co mu ni ca re, come sos tie ne
Le gen dre12 si sos ti tuis ce il non-sen so di una in for ma zio ne uni di re zio na le che può es se re
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7 ROMANO, B. (2002): Fi lo so fia del di rit to, Roma-Bari, pp. 15-16.

8 Si pen si all ’ar chi tet tu ra come ‘sto ria de lla mo de lla zio ne de llo spa zio’, al sim bo lis mo po li ti co de lle for me.
Un’av vin cen te ‘qua dro’ re la ti va alla pros pet ti va pro pos ta in KEM, S (1995): Il tem po e lo spa zio. La per ce -
zio ne del mon do tra Otto e No ve cen to, Bo log na, pp.167-226.

9 Cfr. HUSSERL, E. (1996): Li bro de llo spa zio ( a cura di Vin cen zo Cos ta), Mi la no.

10 Cfr. BLUMENBERG, H. (1996): Tem po de lla vita e tem po del mon do, Bo log na, p. 327 ss.

11 Cfr. IRTI, N. (2002): Nor ma e Luog hi. Pro ble mi di geo- di rit to, Roma-Bari, p.65.

12 Scri ve L. AVITABILE, “Co mu ni ca zio ne Le gen dre lo ri fe ris ce ai mu nia, in quan to ha un ’o ri gi ne la ti na, com -
mu nis, che a sua vol ta de ri va da mu nia (doni), quin di co mu ni ca zio ne sig ni fi ca fon da men tal men te “ ave re in



con si de ra ta o non con si de ra ta su lla base di una de ci sio ne di gi ta le non ri fles sa. E’ il de cli no
de llo spa zio? Il ôüðïò aris to te li co teme il deserto dell ’a ni ma. Ven go no a man ca re, nel tem -
po del si len zio, i modi del sen ti re. Eppu re era sta ta su pe ra ta l’an ti ca ac cu sa allo spa zio di
mera quan tità. Non c’è tem po vis su to sen za spa zio vis su to. Il ‘do ve si cu ro’ ra di ca liz za la
pro pria iden tità so li da le ver so l’al tro. Alle ori gi ni, i teo ri ci dell ’an te rio rità de llo Sta to13

ave va no ca pi to che per ri te ne re la con di zio ne so cia le com ple ta ne ces si ta va di or ga niz za -
zio ne po li ti ca cos ti tui ta at tra ver so le for me dell’ is ti tu zio ne. Lo Sta to as su me va le for me
de lla spa zia lità, in una sor ta di pro ces so iden ti fi ca ti vo de lla co llet ti vità in virtù di una po li -
ti ci zaz zio ne de llo spa zio che in grado di creare l’ambito di riconoscimento dell’identità.

2. CRISI DELL’INSTITUZIONE, SPAZIO DEL ‘POLITICO’

La vio len za dei flus si glo ba li non po te va ris par mia re lo spa zio del Po li ti co. Ve nen do
a man ca re nel suo ruo lo di co di ce in ter pre ta ti vo del ri co nos ci men to iden ti ta rio, esso ha pro -
dot to una cri si pro fon da per la qua le l’es se re so cia le non si ri-co nos ce più e non ri co nos ce i
tra di zio na li mo de lli di con nes sio ne ti pi ci del le ga me so cia le. “Il pro ces so di glo ba liz za zio -
ne ge ne ra da un lato la cri si, e dall ’al tro il ri cos truir si del le ga me so cia le in for me re gres si ve 
e dis trut ti ve. Si as sis te cioè ad una sor ta di nuo va po la riz za zio ne che vede da un lato l’e mer -
ge re di un in di vi dua lis mo nar ci sis ti co (omo lo ga zio ne, in dif fe ren za, per di ta di co mu nità),
dall ’al tro il con fi gu rar si di un co mu ni ta ris mo tri ba le14. Sul ver san te dell’Isti tu zio ne, Ca -
poz zi ri tie ne che il ‘vec chio’ Sta to stia af fron tan do una no te vo le cri si de lla qua le non è pos -
si bi le sa pe re l’e si to15. Sen za dub bio le pre ro ga ti ve sta tua li per come si sono cos ti tui te nel
cor so de lla sto ria, per l’og get ti va ca pa cità di con tro llo de lla for za, dell ’e co no mia e quin di
de lla tec ni ca non han no at tual men te ra gion d’es se re. La stes sa con di zio ne pri ma ria de lla
sov ra nità è mes sa in dis cus sio ne dai pro ces si glo ba li. Lo sta to ne ces sa ria men te deve ‘ri ve -
de re’ for me e mo de lli che fin qui han no de fi ni to la pro pria vi cen da sto ri ca. Beck, nel suo
noto la vo ro Che cos’è la glo ba liz za zio ne, ri tie ne che sia da pro po rre una for ma di sov ra nità
in clu si va16 ca pa ce di elu de re i ris chi di fran tu ma zio ne de lle realtà so cia li in te res sa te. Ma
dire che la glo ba liz za zio ne sia co mun que un pro get to po li ti co fa pen sa re alla ‘stan za dei
bot to ni’, o al ‘gran de fra te llo’ or we llia no e con trad di ce tutte le tesi che ve do no nel fe no me -
no un ri pro por si de llo spa zio sel vag gio sen za re go le, sen za un or di ne las cia to in ba lia di
mer can ti e mer ca ti17. Ad ogni modo che lo spa zio glo ba liz za to sia il te rre no di col tu ra di

 Luigi di SANTO
60 Gino Capozzi: Spazio, tempo, memoria, come dimensioni costitutive dei diritti umani

co mu ne dei doni”, con tutta la per va si vità sim bo li ca che ac quis ta in ques ta di men sio ne la pa ro la dono. Cfr.
LEGENDRE, P. (2000): Il giu ris ta ar tis ta de lla ra gio ne (a cura di L. AVITABILE), To ri no, pp. 29-30.

13 CAPOZZI, G. (1998): For ze leg gi e po te ri. I Sis te mi dei di rit ti dell ’uo mo, Na po li, pp.298-341. Il ri fe ri men to
è in par ti co la re ad Aris to te le che pen sa allo sta to come un ente che l’in di vi duo per ce pis ce come gia at tua to e
ad He gel che ve de va ne llo Sta to il ‘das ers te’.

14 PULCINI, E. (2002): L’io glo ba le: cri si del le ga me so cia le e nuo ve for me di so li da rietà in Fi lo so fie de lla
glo ba liz za zio ne, Pisa, p.57.

15 CAPOZZI, G. (1998): Le ek-stàsi del fare. Vol.II Il Sis te ma dell’Isti tu zio ne, Na po li, p.717.

16  Beck in ten de per sov ra nità in clu si va: “sov ra nità in clu si va sig ni fi ca che la de le ga dei di rit ti di sov ra nità va di 
pari pas so con l’ac qui si zio ne di un mag gio re po te re di or ga niz za zio ne po li ti ca in virtù de lla coo pe ra zio ne
trans na zio na le. Ques to può tut ta via rius ci re se la glo ba liz za zio ne vie ne com pre sa e rea liz za ta ef fi ca ce men te
come pro get to po li ti co. […] In ques to sen so l’Eu ro pa è di ven ta ta un es pe ri men to di la bo ra to rio di sov ra nità
in clu si va” Cfr. BECK, U. (2001): Che cos’è la glo ba liz za zio ne. Roma, p.164.

17  Tutt ’al più, N. IRTI par la di ‘or di ne giu ri di co del mer ca to’. Cfr. IRTI, N. (2001): L’or di ne giu ri di co del mer -
ca to, Roma-Bari, in par ti co la re p.5 ss. 



mer ce e di beni di in nu me re vo li for me e fat tu re ap pa re scon ta to ed an che la po li ti ca po treb -
be es se re in se ri ta nel ‘lis ti no’ del con su ma to re vir tua le. L’im ma gi ne è tutto. Del res to ‘chi’
sce glie op zio ni ed è chia ma to a de ci de re, non può non es se re, nell ’at tua le con di zio ne di
homo vi dens, che es se re des ti na to a vei co la re le pro prie as pet ta ti ve di vita ver so ‘mo de’
piut tos to che ‘mo de lli’. Eppu re, ab bia mo vis to, come l’im ma gi ne in Aris to te le ri chia ma va
la cos ti tu zio ne di un ri cor do “me dian te uno sguar do dell ’a ni ma, che Hus serl chia merà l’in -
ten zio na lità de lla cos cien za”18. Il pre sen te hus ser lia no ri chia ma to nel con fron to con lo sta -
gi ri ta, si nu tre del ri cor do del pas sa to e dell ’at te sa del fu tu ro. Lo sguar do è com ple to. Nel
nos tro tem po l’im ma gi ne è fis sa e pren de le for me di una sca to la di ve tro. La cri si si apre e
in ves te sia l’in di vi duo che la co mu nità sino all ’a per tu ra di con tes to del de cli no de llo Sta to,
nel seg no de lla mo der nità che sva nis ce col suo pro get to. Ri ma ne l’in di vi duo sen za Sta to, in 
so li ta ria e fal sa li bertà. Lo Sta to dav ve ro ac qui sis ce un sen so di an te rio rità, ma non nel sen -
so ri cor da to in pre ce den za. Il ci vis che ne ces si ta de lle for me del po li ti co per par te ci pa re
allo scon tro e al con fron to ris chia in ques to con tes to di es se re pa ra dos so di se stes so. Scri ve
Pun zi: “Qui sta il pa ra dos so del sog get to mo der no, che si af fer ma come me tro de lla realtà
per poi es se re ri dot to ad og get to di una rap pre sen ta zio ne as trat ta che re ci de ogni vin co lo
con l’al te rità per poi fi ni re tra le brac cia di uno Sta to in te so come uni ca is tan za ca pa ce, gra -
zie alla for za e al con di zio na men to, di go ver na re gli egois mi. E così l’in di vi dua lis mo sem -
bra rag giun ge re il suo api ce nel mo men to in cui con fe ris ce a cias cu no la fa coltà di ren de re
se stes so og get to di uno scam bio”19. Eppu re non pos sia mo fare a meno del po li ti co e in un
cer to sen so de lla po li ti ca. Il bi sog no di es pri me re la pro pria vi ta lità ren de l’es se re so cia le
adat ta bi le alle for me di con-vi ven za più dis pe ra te. Ne lla cri si dell’Isti tu zio ne non può es se -
re evi ta to il fram men tar si de lla vi ta lità in un ap par te ne re de bo le e mu te vo le. E’ il ‘pre sen te’
l’o riz zon te tem po ra le e l’ ‘a des so’ il li mi te spa zia le che de-for ma no il ‘pro get to’ o il ‘pat to’ 
di con-vi ven za ti pi co del dia lo ga re po li ti co. Si è pri vi de lla de fi ni zio ne e dell ’u so di un lin -
guag gio tem po ra le ne ces sa rio alla com pren sio ne dell ’‘e ven to’.“In al tri ter mi ni, il tem po
de lla po li ti ca non è il tem po dell ’e co no mia, che non è il tem po dell ’a mo re, che non è il tem -
po del di rit to”20. Una dis-in te gra zio ne pa ten te che pa ra dos sal men te ri chia ma la lu ci da le -
zio ne di Her bert Mar cu se nel suo le va re la voce sui pe ri co li in si ti ne lla “ideo lo gia re pres si -
va de lla li bertà, se con do la qua le la li bertà uma na può fio ri re an che in una vita pre val go no
fa ti ca, mi se ria e stu pi dità”21. La ‘chiu su ra dell ’u ni ver so po li ti co’ pros pe ra nel cla mo re del
si len zio dell’Isti tu zio ne. La sta tua lità in cri si non ries ce a svol ger si né strut tu ral men te né
fun zio nal men te. Il Le via ta no di Hob bes non si erge con for za sui des ti ni de gli uo mi ni o
prean nun cia sot to al tre for me pat ti di sot to mis sio ne? Qua le for ma as su merà? La nuo va ma -
chi na ma chi na rum po treb be in car nar si ne lle at tua li ‘is ti tu zio ni’ glo ba li che pro du co no, tra
le mer ci, la più de li ca ta: il con sen so po li ti co. Esse pren do no il nome di ‘Cor po ra zio ni’. Dal
‘cor po’ alla ‘cor po ra zio ne’ qua le si mu la cro mac chi na le de ci sio na le, sen za vol to e sen za
me mo ria. La pos si bi lità di uti liz za re ri sor se na tu ra li e ma te ria li in modo mas sic cio e allo
stes so tem po la ca pa cità di ‘mac chi niz za re’ il la vo ro- mer ce, ‘li be ra’ le cor po ra zio ni nel ri -
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18 ROMEYER DHERBEY, G. (1998): “Aris to te le fe no me no lo go de lla me mo ria?”, in Fi lo so fia del Tem po,
Mi la no, p. 35.

19 PUNZI, A. (2003): .L’or di ne giu ri di co de lle mac chi ne, To ri no, p.259.

20 DE GIORGI, R. (2003): “Il mon do come sis te ma com ples so”, in AA.VV.: Fine de lla sto ria e mon do come
sis te ma. Tesi su lla post-mo der nità, Bari, p.65.

21 MARCUSE, H. (1997): L’uo mo a una di men sio ne, To ri no, p. 39.



cer ca re stra te gie del con tro llo del con sen so. La di co to mia con su mo-con sen so as sur ge a co -
di ce er me neu ti co de lla fi gu ra del nuo vo Le via ta no. Più sono ‘de ci si’ i con su mi dell ’ef fi me -
ro più si ce le bra il do mi nio del tem po pre sen te sen za me mo ria, ne lla non ne ces sa ria co mu -
ni ca zio ne. “Alla tem po ra lità del co mu ni ca re ne lla re ci pro cità, si sos ti tuis ce, nel des ti na ta -
rio, la tem po ra lità del con su ma re. La tem po ra lità del co mu ni ca re è omo ge nea alla li be ra in -
te rio riz za zio ne cri ti ca del con te nu to ri ce vu to, la tem po ra lità del con su ma re, in ve ce è omo -
ge nea alla pas si va re ce zio ne dei seg ni, dei suo ni o de lle im ma gi ni, me dian te cui ‘si’ par la
all ’al tro, ma non con l’al tro, se con do una suc ces sio ne non scel ta con l’al tro, ma ad esso im -
pos ta”22. La pe nu ria del con tat to se da un lato pro vo ca all ’in di vi duo seg ni di as sue fa zio ne
che si si tua no in con sa pe vol men te al li ve llo ce re bra le de lla me mo ria -ri pe ti zio ne dall ’al tro
fa le va re alto il sen so d’an gos cia che, ne lla non ri so lu zio ne, si spin ge alla dis pe ra ta ri cer ca
del ges to di ri com po si zio ne di sé23. Gli es se ri uma ni non con tro lla no il pro prio tem po vi ta -
le, som mer si dal ti mo re pro dot to dall ’im pos si bi lità di de ci fra re il mon do fuo ri di sé. “La
tec no lo gia fa au men ta re la scor ta de lle in for ma zio ni dis po ni bi li; men tre la scor ta au men ta,
i mec ca nis mi di con tro llo ri sul ta no in suf fi cien ti e ne sono ne ces sa ri al tri per trat ta re le nuo -
ve in for ma zio ni. Se an che i nuo vi mec ca nis mi di con tro llo sono pro dot ti tec ni ci, de ter mi -
na no un ul te rio re au men to de lla scor ta de lle in for ma zio ni. Quan do ques ta scor ta non è più
con tro lla bi le, ri ve ri fi ca un cro llo ge ne ra le de lla tran qui llità psi chi ca e de lla fi na lità so cia le.
La gen te, pri va de lle di fe se non ha modo di dare un sen so alle pro prie es pe rien ze, per de la
ca pa cità di ri cor da re e non ries ce ad im ma gi na re un fu tu ro do ta to di lo gi ca”24. Ma l’Isti tu -
zio ne pro du ce an co ra, sem pre più de bol men te, una mer ce uma na par ti co la re: il di rit to. La
cri si del po li ti co ine vi ta bil men te com por ta la carenza del diritto. Entrano in gioco altre
effettualità interpretative, più pregnanti, più efficaci: il mercato.

3. DIRITTO E MERCATO: I’CODICI INTERPRETATIVI’ DELLA

GLOBALIZZAZIONE

La fun zio ne no bi le dell’Isti tu zio ne si es pli ca at tra ver so la pro du zio ne le gis la ti va e la
stes sa am mi nis tra zio ne de lla gius ti zia come sin te si alta del vi ve re in sie me. Il di rit to e le sue
re go le. Con al tri co di ci in ter pre ta ti vi, che ca rat te riz za no l’e ra del mer ca to, sor ge im pe llen -
te la ne ces sità di al tre re go le per la con-vi ven za. Il mer ca to met te in dis cus sio ne il di rit to a
par ti re da lla sua na tu ra le pro du zio ne sta tua le e im po ne un suo ‘or di ne’. Irti nel suo Nor ma e 
luog hi sot to li nea, da lla con si de ra zio ne ini zia le che il di rit to ha bi sog no del dove, come
“Sta to, di rit to e po li ti ca si ri chia ma no re ci pro ca men te e in sie me ‘pog gia no’ su una par te
de lla su per fi ce te rres tre. La te rri to ria lità seg na tutti e tre i vol ti de llo Sta to: sog get to, or di ne
giu ri di co, luo go de lla po li ti ca”25. Ma con lo spa zio che non con fi na più con il po li ti co nel
sen so di una de-for ma zio ne te rri to ria le che su pe ra i li mi ti de lla re la zio ne tra di zio na le, fino
a poco tem po fa co nos ciu ta, e con la cer tez za del ‘dog ma de lla ve lo cità’ come cri te rio pri -
ma rio de ci sio na le, i cen tri nev ral gi ci de lla nuo va spa zia lità coin ci do no con il ‘tut to’ de lla

 Luigi di SANTO
62 Gino Capozzi: Spazio, tempo, memoria, come dimensioni costitutive dei diritti umani

22 ROMANO, B. (1987): Il ri co nos ci men to come re la zio ne giu ri di ca fon da men ta le, Roma, pp. 266-267.

23 Ibid., p.247. Pen so all ’es tre mo ges to del sui ci dio, nel ten ta ti vo di rea liz za re la mas si ma dis po ni bi lità di sé.
Scri ve Ro ma no: “Il mo men to del dar si la mor te non si es ten de ol tre il suo pun tis ti co iso la men to né fa gua dag -
na re la ri dis po ni bi lità del tem po, come eser ci zio de lla sog get ti vità”.

24 POSTMAN, N. (2003): Tech no poly. La resa de lla cul tu ra alla tec no lo gia, To ri no, pp. 70-71.

25 IRTI, N. (2002): Nor ma e Luog hi. Pro ble mi di geo- di rit to, ed. cit., p. 5.



rete glo ba le ne lla qua le res ta im pi glia to l’uo mo e il suo mon do. Mer ca to e glo ba liz za zio ne
si ri cer ca no in una “di re zio ne che cres ce su una pre ci sa an tro po lo gia, ove si in ter se ca no di -
rit to, eco no mia e tec ni ca, ne lla qua li fi ca zio ne spe ci fi ca dell ’uo mo de lla so cietà con tem po -
ra nea […]. Ques ta ro ta zio ne an tro po lo gi ca qua li fi ca una omo ge nea tras for ma zio ne del di -
rit to, che ren de dif fi ci le il fun zio na men to dell ’or di ne giu ri di co con ri fe ri men to all ’in te rez -
za del sin go lo uomo, at tual men te in con tra to ne lla fram men ta zio ne fun zio na le de lla sua in -
di vi dua lità”26. La cri si in ves te le ra di ci ma te ria li ed edu ca zio na li dell ’uo mo, pro dot to tra i
pro dot ti, non più al cen tro de lla vi ta lità cos ti tu zio na le es pres sa dal fare del la vo ro come va -
lo re27, così come la fram men ta zio ne in atto in ci de pe ri co lo sa men te su lla cos ti tu ti vità di un
‘am bien te uma no’ del di rit to nel sol co de lla lex in in te rio re ho mi ne come iden tità tra di rit to
e cos cien za mo ra le28. In un mer ca to che im pri me il suo tem po al di rit to con for me al sen so
“de lla dif fe ren za cos ti tui ta dal ri tar do del di rit to e da lla ve lo cità del mer ca to”29, lo spa zio di 
co mu ni ca zio ne si res trin ge nell ’im me dia tez za in-for ma ti va che si de li nea come piat ta for -
ma im mo bi le su lla qua le l’in con tro tra uomo e uomo ri sie de in una fal sa li bertà. “ La cri si
del di rit to ris chia di di ven ta re- così come in ve rità si è cos tret ti a ri le va re in ta lu ni casi- cri si
del giu ris ta che non si ri tro va più ne lla pla ci da tran qui llità dei pro pri fon da men ti cul tu ra li
op pu re, in al tri casi, si de ter mi na ne lla con vin zio ne che, ab ban do na ta la vec chia dog ma ti -
ca, il di rit to si deb ba ade gua re alla mu ta ta ve lo cità de lla so cietà”30. Se l’uo mo del di rit to,
ne lla sua di men sio ne ec-sta ti ca, com pe ne tra va le di men sio ni tem po ra li ne lle qua li fi ca zio ni 
de lla ter zietà, l’i ni do neità alla fun zio ne per il mu ta men to de lla strut tu ra, di chia ra l’e ser ci -
zio de bo le de lla pro du zio ne giu ri di ca sia sul pia no giu ris pru den zia le che su que llo le gis la -
ti vo. Lo ‘spa zio’ del mer ca to glo ba le “coin ci de con la mes sa in moto di pro ces si giu ri di ci
seg na ti da una gran de com ples sità. La com ples sità è data dal fat to che sono au men ta ti i sog -
get ti pro ta go nis ti dei pro ces si giu ri di ci e che tali pro ces si sono, per un ver so, sos pe si tra un
ca rat te re pub bli co e un ca rat te re pri va to e , per un al tro ver so, tra un ca rat te re for ma le e un
ca rat te re in for ma le”31. Il nuo vo ‘cor po po li ti co’ in car na to nel Le via ta no eco no mi co de lle
‘Cor po ra zio ni’ ne lla ri cer ca del do mi nio sul tem po pre sen te dell ’in-for ma re, pres ta la sua
at ten zio ne alla mer ce is ti tu ti va, ol tre al con sen so po li ti co, del di rit to. E’ tem po del pre-do -
mi no. Non è più suf fi cien te do mi na re il tem po pre sen te. Bi sog na con quis ta re la di men sio -
ne del fu tu ro, at tra ver so l’u ni ca pro du zio ne is ti tu ti va pos si bi le: il di rit to. Ma si badi bene.
Co llo car si ne lla di men sio ne del fu tu ro vuol sig ni fi ca re ten ta re il pas sa to. Il di rit to è me mo -
ria. Chi de tie ne la pro du zio ne del di rit to, mer ce uma na, pos sie de la cos cien za dell ’uo mo e
la sua pre sen za nel tem po. Le re go le, a ques to pun to le nor me pro dot te, pos so no de fi nir si
‘u ma ne’? O ‘i nu ma ne’? Fun zio na li non all ’uo mo ma al mer ca to di cui l’uo mo è pro dot to
tra i pro dot ti? “ Il de cli no de lla po li ti ca è de cli no del di rit to: tra mon ta ta l’im mu ta bi le ve rità
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26 ROMANO, B. (2002): “Glo ba liz za zio ne e spa zio del di rit to”, in Ri vis ta Inter na zio na le di Fi lo so fia del Di -
rit to, se rie V- anno LXXVIII- n.2- apri le/giug no2001, p.203.

27 Cfr. CAPOZZI, G. ( 1998): For ze Leg gi e po te ri, ed. cit., p.123.

28 Cfr. CAPOZZI, G. (1995): Sag gi di Eti ca, giu ri di ca e po li ti ca, Na po li, p.190.

29 AVITABILE, L. (1999): La Fun zio ne del mer ca to nel di rit to. Eco no mia e gius ti zia in N. Luh mann, To ri no,
p. 12.

30 CANANZI, D. (2002): “Mon do, di rit to e glo ba liz za zio ne” in Fi lo so fia de Dirt ti Uma ni- Phi lo sophy of Hu -
man Rights, IV, fs.12, sett-dic, p.28.

31 FERRARESE, M.R. (2000): Le is ti tu zio ni de lla glo ba liz za zio ne. Di rit to e di rit ti ne lla so cietà trans na zio na -
le, Bo log na, p. 63.



dei jura na tu ra lia , tra mon te reb be ro al tresì i lògoi sto ri ci e re la ti vi, al pos to dei qua li s’in se -
die reb be lo svi lup po in de fi ni to de lla tec ni ca. Il di rit to, come vo lontà di sco po, e le mol te pli -
ci ra tio nes le gum sa reb be ro sop pian ta ti dall ’u ni co sco po e dall ’u ni ca ra tio, cioè dall ’in de -
fi ni to in cre men to de lla ca pa cità di rea liz za re sco pi”32. L’e co no mia dei ca pi ta li, se con do
Irti, ha ne ces si ta del di rit to, men tre il di rit to non ha ne ces sità del ca pi ta lis mo33. La lot ta per
la pro prietà del di rit to in ves te le fi gu re del di rit to stes so, a par ti re dai giu ris ti che non pos so -
no che sce glie re di ‘ser vi re’ il di rit to al ser vi zio dell ’e co no mi co. Se ciò è vero, il di rit to pa -
ra dos sal men te ‘ser ve’ per giu ri di fi ca re la tec ni ca, dan do le sov ras trut tu ra e con sen so. La
tec ni ca è re go la. Si pen si alle le gis la zio ni che so rreg go no gli ‘a van za men ti’ de lla tec noe -
com no mia che scon vol go no il be nes se re am bien ta le o il pa tri mo nio ge ne ti co sen za te ner
con to di li mi ti ra zio na li e mo ra li34. I nuo vi giu ris ti, tec ni ci dell ’im pre sa, ‘guar da no’ al di rit -
to dal ‘pri va to’ de lle loro scel te alla for ma zio ne de lle re go le che nel ‘pub bli co’ de li nea no i
mo men ti dell ’in ter sog get ti vità35. Il di rit to come ‘scien za uma na’ si con-fon de tra ‘pub bli -
co’ e ‘pri va to’36. Non sia mo più nell ’ot ti ca del cit ta di no coam mi nis tran te che si li be ra de llo
Sta to con la par te ci pa zio ne at ti va, ma nel bi sog no di una sta tua lità as sen te che pre ser vi la
nor ma zio ne uma na e non la mera nor ma liz za zio ne che si or ga niz za ne lla sem pli ce le ga -
lità37. Ma ciò non sem bra più pos si bi le. Il di rit to come pro dot to cul tu ra le sfug ge all ’uo mo
glo ba le o è l’uo mo glo ba le che ri flet te tale con di zio ne? In ca pi te ar gu men ti ab bia mo com -
pre so come sia es sen zia le per l’es se re uma no con quis ta re lo ‘spa zio’ per co llo ca re le pro -
prie an sie ma an che fug gir le, per pen sa re ad un mon do come du ra ta e non come pas sag gio,
nel seg no di una tem po ra lità che si co niu gas se con lo spa zio vis su to. Il bi sog no di pren de -
re-mi su ra de lla pro pria con di zio ne spa zia le, spin ge l’es se re uma no a “de ter mi na re il va lo re 
uma no de gli spa zi di pos ses so, de gli spa zi di di fe sa, de gli spa zi ama ti”38. In essi egli ver sa
la pro pria vi ta lità e ri co llo ca se stes so nell ’in con tro con gli al tri. Ma lo spa zio è glo ba le ed è
im-pra ti ca bi le. La pra ti ca del sé stes so non si svol ge nei non-luog hi del pre sen te te le ma ti co. 
Lo sguar do deve in di riz zar si ver so il re cu pe ro de llo spa zio de lla me mo ria che non sig ni fi ca 
af fi dar si al pas sa to tout-court . Come scri ve Lasch, “in realtà la ba rrie ra che di vi de il pas sa -
to dal pre sen te –una ba rrie ra in su pe ra bi le, nell ’im ma gi na zio ne de lla mo der nità – è un ri sul -
ta to dell ’es pe rien za de lla di si llu sio ne, che fa sì che sia im pos si bi le ri cat tu ra re l’in no cen za
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32 IRTI, N; SEVERINO, E. (2001): Dia lo go su tec ni ca e di rit to, Roma-Bari, p.8. Irti in co llo quio con Se ve ri no
si chie de se dav ve ro l’Appa ra to tec ni co-scien ti fi co sia, nel si len zio de lla po li ti ca e del di rit to, esen te dal ris -
chio “ di ri sus ci ta re gli an ti chi dei, i qua li, ri sol ven do in se stes si il tutto, non han no bi sog no de gli ef fi me ri
sco pi dell ’uo mo?” ( pp. 20-21).

33 IRTI, N: L’or di ne giu ri di co del mer ca to, ed. cit., pp. 5-20.

34 RIFKIN, J. (2000): Entro pia, Mi la no, 2000, p.11 ss. Scri ve Rif kin: “Per una ci viltà che si è nu tri ta de lla con -
ce zio ne mo der nis ta di un fu tu ro sen za li mi ta zio ni fi si che e di un mon do sen za con fi ni ma te ria li, la ve rità de -
lle leg gi an tro pi che ap pa ri ran no dap pri ma ri dut ti va e in de fi ni ti va de pri men ti. Il mo ti vo è che ques te leg gi
de li nea no dei li mi ti fi si ci in va li ca bi li en tro i qua li sia mo cos tret ti ad ope ra re, ma se con ti nue re mo ad ig no ra re 
la loro esis ten za e il loro ruo lo nel de fi ni re il con tes to ge ne ra le in cui si dis pie ga il nos tro mon do fi si co, lo fa -
re mo a ris chio de lla nos tra stes sa es tin zio ne”.

35 Cfr. GARGANO, F. (2003): “I ca rat te ri de lla giu ri di cità nell ’e ra de lla glo ba liz za zio ne”, in So cio lo gia del di -
rit to, XXX, 1, pp. 15-16.

36 Cfr. FRANZESE, L. (1999): Fe li cia no Ben ve nu ti. Il di rit to come scien za uma na. Na po li, p. 49 ss.

37 Si pen si alla le ga lità in ter na zio na le che de fi ni re ‘re la ti va’ è dir poco. Cfr, AA.VV.: Gue rre glo ba li. Ca pi re i
con flit ti del XXI se co lo, ( a cura di A. d’Orsi), Roma, 2003, in par ti co la re, A. MASTROPAOLO, Può la de -
mo cra zia con vi ve re con la gue rra?, pp. 193-207.

38 BACHELARD, G. (1975): La poe ti ca de llo spa zio, Bari, p. 26.



dei gior ni per du ti. La di si llu sio ne, po trem mo dire, è la for ma ca rat te ris ti ca dell ’or go glio
mo der no”39. La memoria non significa necessariamente passato.

4. LA MERCIFICAZIONE DEL TEMPO. IL RUOLO DELLA MEMORIA

Nell ’e ra del mer ca to, l’uo mo in-for ma to è un es se re sen za tem po, che vive nel pre sen te,
per den do si ne llo spa zio in fi ni to de lla glo ba liz za zio ne. Il tem po de lla vita di vie ne mer ce, con -
ces sio ne. Non è solo tem po del mer ca to ma an che mer ca to del tem po. La dis tru zio ne del le ga -
me so cia le si pro fi la come oriz zon te uni di men sio na le40 in un con tes to dove il ri cor da re o il
pros pet ta re as su mo no li ve lli fun zio na li o al con tra rio ever si vi. L’uo mo è chia ma to a guar da re
in se stes so, ne lla scia de lla le zio ne aris to te li ca, alla me mo ria, al tem po de lla me mo ria af fin ché
il mer ca to non mer ci fi chi il tem po con su man do me mo ria di nan zi alle me mo rie mac chi na li uni -
di re zio na li. Il re cu pe ro de lla me mo ria gius ta ne lle sue de ter mi na zio ni del ri cor da re o del di -
men ti ca re41 o de lla me mo ria crea zio ne nel sen so de lla ri pre sa sono le ris pos te alle in si die del
mo du lo in-for ma ti vo che met te in gio co il pro fi lo co mu ni ca ti vo del di rit to ri dot to a mera me -
dietà in for ma ti ca e non cen tro di crea ti vità de lla cul tu ra de lla con vi ven za uma na. La me mo ria
quin di come po ten zia men to dell ’in di vi duo. In sua as sen za non vi sa reb be pas sa to. Con la sua
pre sen za, come scri ve Ca poz zi42, si pros pet ta il fu tu ro con la scel ta che per met te all ’uo mo di
riap pro priar si del suo tem po in una di men sio ne spa zia le che coin ci de con i pre sup pos ti de lla li -
bertà. Il luo go de lla li bertà. La me mo ria quin di come chia ve per ac ce de re di nuo vo ai luog hi de -
lla crea zio ne, per su pe ra re l’ac ces so al non-luo go di gi ta le, che si sot trae al ten ta ti vo di ‘pu ri fi ca -
zio ne’. “L’at tua zio ne de lla pro pos ta di pu ri fi ca zio ne de lla me mo ria si pre sen ta però come un -
’o pe ra zio ne non pri va di ris chi, an che gra vi, che po treb be ro stra vol ger ne il sen so pro fon do e
an nu llar ne le ca pa cità di li be ra zio ne per il fu tu ro dell ’u ma nità”43. Se la pu ri fi ca zio ne si tra du ce
con ‘sme mo ra tez za’ per de fi nir si come oblio, non pos sia mo ri te ne re che il ten ta ti vo in atto di
sle ga re la me mo ria da gli uo mi ni at tra ver so la tem po ra lità del tem po-ve du to sia da non te me re.
La me mo ria pos sie de una pro pria eti ca e un pro prio co di ce che la pre ser va dal tem po-pre sen te
del mon do glo ba liz za to e da ciò che sta to de fi ni to “il ri sul ta to an tro po lo gi co de lla glo ba liz za -
zio ne, cioè la sin te si lo gi ca dell ’u ma nità in uni co pos sen te ge ne re e la sua riu nio ne in un com -
pat to e sin cro ni co mon do del traf fi co”44. Se l’uo mo tro va le con di zio ni ne ces sa rie per tor na re
alla me mo ria com ples sa nel seg no di una pre fi gu ra zio ne de llo spa zio de lla cos cien za e pos si bi -
le ini zia re a ri ne go zia re nell ’al te rità il mo de llo giu ri di co come seg no de lla cul tu ra e non come
seg na le di dis-co nos ci men to dis-gre gan te. “Le nor me giu ri di che, al pari di qual sia si bene di
mer ca to, sono ‘pro dot te’: ven go no dal nu lla e pos so no es se re ri cac cia te nel nu lla”45, scri ve Irti.
Allo stes so tem po, il di rit to “si fa mac chi na pro dut tri ce di nor me”46 Ne lla pri ma con di zio ne, il
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39 LASCH, C. (2001): La ri be llio ne de lle éli te. Il tra di men to de lla de mo cra zia, Mi la no, p. 194.

40 Cfr. LATOUCHE, S. (2000): La me ga mac chi na. Ra gio ne tec nos cien ti fi ca, ra gio ne eco no mi ca e mito del
pro gres so, Mi la no, p.19.

41 Cfr.RICOEUR, P. (2004): Li coeur, Ri cor da re, di men ti ca re, per do na re, Mi la no 2004, p. 51, sgg.

42 CAPOZZI, G. (2000): L’in di vi duo, il tem po e la sto ria, ed. cit. p. 183.

43 TANZARELLA, S. (2001): La pu ri fi ca zio ne de lla me mo ria, Bo log na, p.33.

44 SLOTERDIJK, P. (2002): L’ul ti ma sfe ra. Bre ve sto ria fi lo so fi ca de lla glo ba liz za zio ne, Roma, p. 158.

45 IRTI, N. (2002): “Ni chi lis mo e me to do giu ri di co”, in Riv. trim. dir. proc. civ., p.1161.

46 Ibid., p. 1165.



di rit to si pone nell ’ot ti ca de lla pro du zio ne cul tu ra le, sep pur in sen so ne ga ti vo, ma im por -
tan te è de fi ni re il ‘chi’; ne lla se con da con di zio ne, il di rit to teme la de ri va fun zio na le del
‘per chi’. L’as pi ra zio ne dell ’e co no mi co a ‘chiu de re la sto ria’47, in nes can do un pro ces so di
sin te si uni di re zio na le, tras mu tan do il tem po in una mer ce tra le al tre sot to li nea come tem po e
di rit to pos sa no con ver ge re ne llo spa zio de lla cos cien za nel seg no del ri tro va men to del ‘chi’ ne -
lla me mo ria aper ta, in un di seg no di in trec cio, in un fluss, per dir la con Hus serl, dove le di men -
sio ni ec-sta ti che pos sa no com ple tar si. Il sog get to del ‘chi’ che si re la zio na con l’al tro con la pa -
ro la co mu ne alla me mo ria mai de fi ni ta sem pre crea ti va. La cos cien za de llo spa zio ne llo sguar -
do de lla dis tan za si proiet ta ne lla di men sio ne del fu tu ro che di ven ta do mi nio dell ’uo mo che ri -
con quis ta lo spa zio de lla vita, nell ’av ven to dell ’a per tu ra. La me mo ria riem pie di ef fet ti la cos -
cien za. “La me mo ria che non co nos ce oblio ap par tie ne al tem po e il tem po si con fer ma come
rea le me mo ria”48. Ne llo ‘spa zio vis su to’ si svol ge il vi ve re e si pro du ce sia sul pia no ma te ria le
che im ma te ria le, in tutti i casi è ‘pre sen te’ uno spa zio del pro get to. Uno spa zio es pe ren zia le.
“Sog get to uma no e spa zio sono in una re la zio ne di re ci pro ca in ten zio na lità, li lega un «pat to se -
gre to» per cui uno for nis ce un sen so all ’al tro e vi ce ver sa. Lo spa zio è pie no o vuo to così come
l’e sis ten za di chi lo abi ta è pie na o vuo ta”49. L’o riz zon te di as pet ta ti va si mi su ra da lla pre sen za
in tale am bi to. Da lla ca pa cità dei sog get ti par lan ti di er ger si a pro ta go nis ti del rac con to at tra -
ver so cui la me mo ria per vie ne al lin guag gio. Spie ga Ri coeur che “ il la vo ro de lla me mo ria si
eser ci ta in nan zi tut to al li ve llo del rac con to […] Ques to ri ma neg gia men to del pas sa to, che con -
sis te nel rac con ta re al tri men ti e dal pun to di vis ta dell ’al tro, as su me una im por tan za de ci si va”50. 
La di men sio ne dell’ ‘ar te’ es pri me la va len za del pro get to nell ’e la bo ra zio ne dell ’al te rità sti mo -
lan do me mo rie com ples se e per du ran ti. Il ‘pren der si tem po’, sul pia no gno seo lo gi co, de li mi ta
la ‘ti ran nia’ del co di ce uni di re zio na le de lla ve lo cità, mi su ra quan ti ta ti va del tem po-mer ce e
‘crea’ l’at te sa de llo spa zio dove sarà dis po ni bi le la cir co la rità re tro-agen te del lo gos. La ri pre sa
del lo gos, del dis cor so o de lla na rra zio ne, pro-met te la ri com po si zio ne tra l’uo mo e il pro prio
tem po in te rio re ne llo spa zio vis su to, per la pos si bi le ge ne si de lla pro dut ti vità non più di sis te ma
ma sis te ma ti ca ne lla com pren sio ne so li da le di se nel tem po de lla res pon sa bi lità. Si ri tor na al no -
mos? La ri pre sa di dis cor so so li di fi ca la po si zio ne dei sog get ti, il di rit to allo stes so tem po è in -
vo ca to e is ti tui to, per i nuo vi ac cor di di vita in co mu ne. All’o riz zon te, l’om bra del Le via ta no
che sem bra va di le guar si, si sta glia an co ra mi nac cio sa.

5. TEMPO DELL’UOMO, TEMPO DELLA MACHINA

La con quis ta de llo spa zio cos cien zia le, il ri tor no al lo gos come re cu pe ro de lla me mo -
ria co llet ti va sono le con di zio ni in dis pen sa bi li per la pro du zio ne cul tu ra le del di rit to. Il
‘chi’ die tro le nor me ha un vol to ed è que llo di ‘chi’ chie de che le pro prie is tan ze ven ga no
esau di te in quan to uma ne. Ma la cri si dell’Isti tu zio ne, de pu ta ta al mo no po lio del fare leg gi,
non ha avu to sboc chi al pun to che le im pre se glo ba li si de ter mi na no come “una nuo va for -
ma po li ti ca emer gen te di go ver nan ce, ol tre che una strut tu ra di go ver no che ri du ce i cos ti di
tran sa zio ne. In realtà, esse sono più po ten ti de gli sta ti na zio na li nell ’a dat tar si in modo fles -
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47 NATOLI, S.: “La ca tas tro fe del tem po”, in AA.VV (2003): Fine de lla sto ria e mon do come sis te ma.Tesi su -
lla post-mo der nità, Bari, Ita lia, pp. 35-36.

48 MENGHI, C. (1993): Archeo lo gia e at tua lità de lla me mo ria, Na po li, p.195.

49 LORI, V. (1996): Lo spa zio vis su to. Luog hi edu ca ti vi e sog get ti vità, Fi ren ze, p. 45.

50 RICOEUR, P. (2004): “Il per do no può gua ri re?, in La so cietà de gli in di vi dui, Il Mu li no, Bo log na, p.7.



si bi le al nuo vo am bien te de lla com pe ti zio ne glo ba le”51, an che alla com pe ti zio ne di tipo po -
li ti co e a de li nea re stra te gie per la ri cer ca del con sen so. Se ‘to ta liz za re’ il sen so pie no dell -
’uo mo nel po ter es se re sig ni fi can te ne lla re la zio ne con l’al tro sem bra ar duo per il ruo lo vi -
ta le de lla me mo ria, d’al tro can to, “ il rap por to sog get to-spa zio si tras for ma su lla base de lle
con di zio ni di esis ten za, de lle for me di vita as so cia ta, dei vari ele men ti at tra ver so cui il sog -
get to si rap por ta al con tes to am bien ta le, da lla me mo ria che prous tia na men te, ci si fa pre -
sen te, an che in vo lon ta ria men te, con una ric chez za di par ti co la ri che sem bra no non es se re
co rro si o can ce lla ti dal tem po”52. Il tem po so cia le di de fi ni zio ne non è bre ve. Ciò com por ta
la pre sen za di una asim me tria tra le con di zio ni de lla pre te sa e le pos si bi lità de lla pro du zio -
ne le gis la ti va. Il con flit to la ten te nel seno de lla so cietà di vie ne la pe ren ne sta bi lità. Il Le via -
ta no alle por te de lla città glo ba le, nel suo ‘ca va llo di Troia d’ac ciaio’ en tra tra gli uo mi ni e
ne gli uo mi ni at tra ver so gli im pian ti mac chi na li. La pro du zio ne de lle nor me ac qui si ce il rit -
mo del con su ma re e del con sen so e per de la pro pria uma nità, in as sen za del ‘chi’. Il rit mo
del mo du lo in for ma ti vo non dà ‘spa zio’ alla co mu ni ca zio ne, ac co mu nan do l’uo mo e il
non-uma no nell ’i bri da zio ne del bio mac chi na le. Il pos si bi le ‘tem po del co llo quio’, tem po
de lla gius ti zia e de lla ve rità si in te rro ga sul pro prio des ti no, ma ‘il do man da re’ chie de tem -
po. Il di rit to per de l’uo mo, non gli ap par tie ne più. Si ren de mac chi na le e si li mi ta nel mo du -
lo in for ma ti co a mere ope ra zio ni fun zio na li ed ese cu ti ve del re gis tra re. Il mon do glo ba le ha 
pro-vo ca to l’es tre mo seg no de lla de ca den za de lla realtà an tro po cen tri ca e ha con-dot to l’u -
ma nità nell ’e ra del pos tu ma no. Il tem po dell ’uo mo po treb be non es se re più es clu den te ma
con di vi so con il tem po de lla mac chi na, non in te sa come es pres sio ne dell ’or ga niz za zio ne
so cia le53, ma come me ta fo ra an tro po mac chi ni ca. L’uo mo-mac chi na come oriz zon te pros -
si mo, pron to ad ‘in te gra re’ o a ‘sos ti tui re’ il vec chio uomo sto ri co ne lla sua cor po reità54, sia 
ne lle sue fun zio ni fi si che che in que lle in te llet tua li, “or mai in ca pa ce di svol ge re tutti i com -
pi ti ri chies ti da llo svi lup po pro dut ti vo, ques to cor po si dis po ne ad in te gra re la pro pria at ti -
vità con mac chi ne che pro ces sa no in for ma zio ni, così svol gen do un la vo ro in sie me ma te -
ria le e im ma te ria le”55 e ins tau ran do con lo spa zio una re la zio ne im mo bi le, in quan to “ lo
spa zio da strut tu ra og get ti va di vie ne fun zio ne psi chi ca fino a ro ves cia re il pro get to do mi -
na ti vo del sog get to mo der no: dall ’es plo sio ne dell ’uo mo sul mon do si tran si ta all ’im plo sio -
ne del mon do nell ’uo mo”56. Il Le via ta no ha con quis ta to il di rit to nel suo es se re pro dot to
uma no e lo ha tras for ma to in mac chi na di con ser va zio ne e di con sen so. La sen sa zio ne di ti -
mo re se non di sma rri men to vis su ta nel ‘nuo vo mon do’ seg na la la deie zio ne de lla sog get ti -
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51 PERULLI, P. (2000): La città de lle reti. For me di go ver no nel post for dis mo, To ri no, p. 53.

52 LORI, N. (1996): Lo spa zio vis su to. Luog hi edu ca ti vi e sog get ti vità, ed. cit., p. XVIII.

53 Cfr. LATOUCHE, S: La me ga mac chi na. Ra gio ne tec nos cien ti fi ca, ra gio ne eco no mi ca e mito del pro gres -
so, op. cit., pp. 9-17. Scri ve LATOUCHE: “Si trat ta di met te re in evi den za le con trad di zio ni e le dif fi coltà
che la Me ga ma chi na in con tra su due pun ti in par ti co la re: il con fron to con quel che si con vie ne chia ma re i ‘li -
mi ti na tu ra li’, da una par te; il con flit to tra lo gi ca tec ni ca , lo gi ca eco no mi ca, lo gi ca po li ti ca, dall ’al tra. La cre -
pa even tual men te esis ten te nel seno stes so del ra zio na le è for se una pos si bi le scap pa toia da lle mi nac ce del
to ta li ta ris mo del sis te ma tec ni co” (pp. 18-19).

54 Scri ve PUNZI: “Se il vivo in te res se che il tema dell ’uo mo-mac chi na sus ci ta oggi pres so gli stu dio si e nel co -
mu ne sen ti re, si ac com pag na ta lo ra ad in quie tu di ni ed a os cu ri pre sa gi è pro prio per ché que lla cos ti tu zio ne
on to lo gi ca è or mai og get to più di do man de che di cer tez ze”, Cfr. PUNZI, A: L’Ordi ne giu ri di co de lle mac -
chi ne, ed. cit., pp. 1-27.

55 Ibid., p. 15.

56 Ibid., p. 17.



vità sle ga ta dal rea le per il con di zio na men to in for ma ti co e in for ma ti vo. “L’in for ma zio ne
con di zio nan te agis ce come un vi rus sull ’in di vi duo ‘por ta to re sa no’ che in con sa pe vol men te 
ne pro pa ga la con ta mi na zio ne”57. Il con di zio nan te co nos ce il con di zio na to. Ne co nos ce le
pau re e le am bi zio ni. E’ di ques ta co nos cen za per ce pis ce i co di ci del po te re. La mac chi na
del po te re che sem pre ne lla ico no gra fia clas si ca è rap pre sen ta ta dal Le via ta no, mo di fi ca la
sua por ta ta dan do im ma gi ne al ‘po te re de lla mac chi na’ che non pro du ce mi no ri sen sa zio ni
di pau ra in te sa come co di ce di con tro llo del po te re58. Per Lyo tard, il po te re è com piu ta men -
te pos tu ma nis ti co, nel sen so che le as pi ra zio ni dei sin go li sono sem pli ce men te pen sa te
come va ria bi li di pen den ti del ‘sis te ma’. “In ques to sen so il sis te ma si pre sen ta come la
mac chi na avan guar dis ti ca che si tira die tro l’u ma nità, di su ma niz zan do la per riu ma niz zar la
ad un al tro li ve llo di ca pa cità nor ma ti va”59. Il li ve llo nor ma ti vo dell ’e ra dell ’uo mo-mac -
chi na si adat ta alla tem po ra lità dell ’is tan te, pun tis ti ca e fun zio na le. Un di rit to sen za me mo -
rie, sem pli ce e ido neo per i mac chi na ri che de ter mi na no scel te e stra te gie dei po te ri eco no -
mi ci e quin di po li ti ci, nell ’e ra de lla glo ba liz za zio ne com piu ta. Il po te re può dis po rre di una
me mo ria sen za il nes so col di rit to uma no? La con ser va zio ne de lla con di zio ne po tes ta ti va
non può non valutare il grado di crisi raggiunto dal diritto informato e duale.

6. PRAXIS DI DIRITTO E TEMPO NELLA GENESI DEI DIRITTI DELL’UOMO

L’i den tità po tes ta ti va, nell ’e po ca de lla glo ba liz za zio ne, va de fi ni ta, come sap pia mo,
con il ter mi ne glo bal go ver nan ce . L’in ten si fi car si del sis te ma di po te re sul di rit to, ren de
quest ’ul ti mo ec ce den te di nan zi alla crea zio ne de lla stra te gie di co man do de lle gran di cor -
po ra zio ni e dei gran di or ga nis mi in ter na zio na li60. L’in se cu ri tas come sce na rio pre-fi gu ra to 
nel qua le la pau ra è stru men to di con tro llo de lle mi cro pra xis svi lup pa te si. Il Le via ta no
post mo der no si in si nua nel tem po de lla mac chi na per le ‘na tu ra li’ con cor dan ze e lo sguar -
do co mu ne. Il sog get to sen za di men sio ne giu ri di ca, pri vo di ri me mo ra zio ne ris chia di dis -
per de re la cor po reità per ché ini do nea ai rit mi del pre sen te-ora. Sono pos si bi li a ques to pun -
to plu ri me oc ca sio ni per ris cri ve re l’i den tità uma na. A par ti re da lla vo lontà di tor na re ad
apri re la pro pria iden tità all ’al tro da sé. E ne ces sa rio re cu pe ra re la dis tan za tra gli es se ri
uma ni che la realtà vir tua le ha fal si fi ca to, per tor na re al tem po de lla pa ro la. Il tem po de lla
pa ro la è an che il tem po del si len zio, in cui le pa ro le ven go no meno. Il si len zio stes so fa sen -
ti re la sua voce, si fa pa ro la. Da quel pun to ini zia la stra da per l’in fa ti ca bi le meta: la li bertà
dell ’uo mo come ini zio e fine de lla di men sio ne dei di rit ti. La li bertà che è li bertà res pon sa -
bi le apre il sen so de lla pre te sa giu ri di ca di nan zi alla sfe ra dei di rit ti dell ’uo mo. Si è com pre -
so ora mai che dav ve ro essi rap pre sen ta no l’o riz zon te di ri fe ri men to per il sod dis fa ci men to
dei bi sog ni ma te ria li e spi ri tua li, so prat tut to ne lla nos tra epo ca, seg na ta, come vis to, da un
im po nen te avan za men to tec no lo gi co. In tal sen so sono per ce pi bi li le ‘is tan ze’ che, con rit -
mo scan di to da lle nos tre at te se, chie do no un ‘ri co nos ci men to’ da par te del di rit to. “Da un
lato i di rit ti dell ’uo mo im pli ca no la le gis la zio ne di un sis te ma or di na men ta le e nor ma ti vo,
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57 TERROS, R. (1997): La fi lo so fia del pos tu ma no, Ge no va, pp. 80-81.

58 Per uno stu dio det ta glia to sui pen sa to ri clas si ci nell ’am bi to de lla re la zio ne tra pau ra e po te re, Cfr. L.
CEDRONI, L. (1987): La pau ra nel po te re, Fi ren ze.

59 LYOTARD, J.F. (1981): La con di zio ne post mo der na, Mi la no l, p. 114.

60 Cfr. AA.VV (2000): Da llo Sta to mo no clas se alla glo ba liz za zione (a cura di S. Cas se se e G. Gua ri no), Mi la -
no, pp. 15-23.



dall ’al tro trag go no im pul so da una cos cien za co llet ti va la cui for ma zio ne si svi lup pa ne lla
sfe ra dell ’e ti ca”61. Il te rre no su cui pren do no cor po l’in con tro o lo scon tro tra l’a zio ne
eman ci pa tri ce de gli in di vi dui e la fun zio ne di ri co nos ci men to del di rit to è que llo de lla
realtà so cia le dove si svi lup pa la di na mi ca del rap por to tra mu ta men to sto ri co e li mi te giu ri -
di co alla pe ren ne ri cer ca di un equi li brio. La rot tu ra di quest ’ul ti mo de ter mi na la de ge ne ra -
zio ne dell ’u no ad os ta co lo dell ’al tro. Quan do vie ne a man ca re il ri cam bio de lle nor me ese -
gui to dall’«is ti tu to giu ri di co» dell ’a bro ga zio ne in sor go no «pa to lo gie» che in di ca no la rot -
tu ra dell ’e qui li brio tra mu ta men to sto ri co e li mi te giu ri di co, con gra vi con se guen ze de ge -
ne ra ti ve per l’in te ro or di na men to giu ri di co. Il man ca to ri cam bio de lle nor me, de ci si vo per
la pre sen za del «di se qui li brio» si de ter mi na o per l’in suf fi cien za de lle for me di qua li fi ca -
zio ne o dei modi di dis ci pli na nor ma ti va. Ma al di là dell ’as pet to «ap pli ca ti vo-nor ma ti vo»,
il pun to no da le per la ri le van za de lla ques tio ne è da ris con tra re nel dis li ve llo tem po ra le tra
va lo re giu ri di co e svi lup po sto ri co-so cia le. “Il va lo re giu ri di co è in tem po ra le qua le con di -
zio ne di pos si bi lità de llo svi lup po sto ri co so cia le che ha la tem po ra lità come sim bo lo”62. Il
va lo re giu ri di co, sin dall ’o ri gi ne del suo «vi go re» ap pa re su pe ra to dall ’i rre fre na bi le svi -
lup po sto ri co-so cia le che con il rit mo de lla tem po ra lità in tro du ce nuo vi «va lo ri» come ri -
sul ta to dell ’e man ci pa zio ne dell ’in di vi duo come per so na e come co mu nità, che a loro vol ta
sa ran no ri co nos ciu ti all ’in ter no dell ’or di na men to nor ma ti vo per la loro tu te la e ga ran zia,
ne gli ac cor di su lle con di zio ni ge ne ra li dei pro gram mi di vita in co mu ne. Nell ’is ti tu zio ne
de lla co mu nità si svol ge una pra xis che vede come pro ta go nis ti va lo ri e mo de lli. “Il mo de -
llo con cui si is ti tuis ce una co mu nità, da un lato è una cos tan te ne lle va ria bi li tem po ra li,
dall ’al tro è sot to pos to a li mi ta zio ni di du ra ta. [...] Altri men ti, il mo de llo sa reb be la pie tri fi -
ca zio ne del va lo re e si con ver ti reb be da ga ran zia di pro gres so in mi nac cia di re gres so de gli
es se ri so cia li. Ben ché non si pos sa quan ti fi ca re aprio ris ti ca men te la du ra ta dei mo de lli di
co mu nità, sus sis te tut ta via un cri te rio non meno ov vio di pre vi sio ne del tem po so cia le, in
di pen den za de lla vi ta lità dei va lo ri che si in cor po ra no ne lle is ti tu zio ni. I mo de lli con cui si
is ti tuis co no le co mu nità, si es tin guo no con l’e sau rir si de lla vi ta lità dei va lo ri”63. La tem po -
ra lità im pli ca che i va lo ri sor ga no, si mo di fi chi no e si es tin gua no nell ’am bi to de lle co mu -
nità in mo da lità che flet to no e si ri flet to no sull ’as set to de gli equi li bri so cia li. “La pra xis de -
lle tras for ma zio ni dei va lo ri in fun zio ne dell ’e vo lu zio ne de lla spe cie de lla for za è all ’o ri gi -
ne di mo de lli di co mu nità che, per il loro modo d’es se re, ca rat te riz za no gli equi li bri strut tu -
ra li e fun zio na li di una so cietà in una data epo ca”64. Gli es se ri so cia li sono «por ta to ri» de lla
«for za» come va lo re in trin se co de lla vi ta lità. La for za come is ti tu zio ne dell ’u ni for mità so -
cia le nell ’or ga nis mo de lle co mu nità è pri va di ga ran zie e tu te la che ac qui sis ce con la fun -
zio ne del di rit to me dian te la po si ti vità sia de lla ri le van za de lla qua li fi ca zio ne giu ri di ca di
fat ti sia de lla ef fi ca cia de lla va lu ta zio ne giu ri di ca di atti. La qua li fi ca zio ne giu ri di ca im pli -
ca un as pet to «axio lo gi co» che si ri sol ve in un cri te rio di va lu ta zio ne de lle in di vi dua zio ni
sto ri co-so cia li dell ’a gi re: il va lo re giu ri di co. “Il di rit to, per i fini che per se gue come va lo re,
im pli ca da un lato la tem po ra lità come sua pro prietà, dall ’al tro la in tem po ra lità come pro -
prietà de lle in di vi dua zio ni sto ri co-so cia li dell ’a gi re in una ten den za non solo di equi li brio,
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ma an che di con flit to la ten te o pa ten te ne lla di na mi ca del di rit to”65. Il dis li ve llo tem po ra le
tra va lo re giu ri di co e svi lup po sto ri co-so cia le, ha ori gi ne dal fat to che seb be ne il pri mo sod -
dis fi l’e si gen za del se con do, cir ca l’«ac cor do» su lla scel ta de lle con di zio ni ge ne ra li per la
vita in co mu ne ne lla so cietà e tra gli in di vi dui, vi è l’im pli ca zio ne di un «tem po» “che da un
lato è per cor so da llo svi lup po sto ri co-so cia le, dall ’al tro non coin vol ge il va lo re giu ri di co
che è fis so, ri gi do e fer mo ne lla sua in tem po ra lità”66. Ciò com por ta che al mo men to stes so
dell ’a de gua zio ne del va lo re giu ri di co allo svi lup po sto ri co-so cia le, sor ga già il ger me di
una «con flit tua lità la ten te». “La con flit tua lità la ten te è il fe no me no che si ge ne ra nel rap -
por to tra va lo re giu ri di co e svi lup po sto ri co-so cia le a ca gio ne de lla in tem po ra lità dell ’u no
e de lla tem po ra lità dell ’al tro”67. No nos tan te la «la ten za» de lla con flit tua lità che seg na e
sot to li nea in ogni modo la di na mi cità de lla pra xis in atto, il va lo re giu ri di co con ti nua a ga -
ran ti re lo svi lup po sto ri co-so cia le. Ma se il dis li ve llo tem po ra le ac cres ce la sua por ta ta, tra -
va li can do i li mi ti del con flit to la ten te per la de ca den za del va lo re giu ri di co in dis va lo re giu -
ri di co, il con flit to la ten te si con ver te in con flit to pa ten te, con la «di chia ra zio ne» de lla cri si
del di rit to, che pro du ce ef fet ti di «com pres sio ne» de llo svi lup po sto ri co-so cia le. La «cri si»
axio lo gi ca si pro pa ga dal di rit to all ’as set to sto ri co de lla so cietà ne lla loro co rre la zio ne. “La 
so cietà da un lato è vin co la ta a va lo ri sto ri ci su pe ra ti de lla sua fase di svi lup po, dall ’al tro
per de il sen so stes so dell ’o rien ta men to del suo svi lup po né tan to meno ha con sa pe vo lez za
dei co rre la ti vi va lo ri sto ri ci, es sen do lo svi lup po sto ri co so cia le come pa ra liz za to e im pri -
gio na to dal dis va lo re giu ri di co”68. I va lo ri sto ri ci si dis sol vo no svuo tan do il di rit to che li
con ver te in dis va lo ri giu ri di ci, dan do vita ad una se rie di dis tor sio ni del tes su to so cia le
dove l’is tin to di con ser va zio ne dell ’in di vi duo, ne lla ri cer ca de lla so prav vi ven za, si pie ga al 
fas ci no de lla vio len za come dis va lo re, dell ’i lle ga lità come pra ti ca. Lo «squi li brio» de lla
pra xis di di rit to e tem po pro du ce nell ’am bi to del Sis te ma po li ti co un «pri ma to» de lla So -
cietà su llo Sta to in quan to l’i na rres ta bi le svi lup po sto ri co-so cia le ca rat te riz za to da lla pro -
pria tem po ra lità non ries ce, per via de lla cri si del «li mi te giu ri di co», a con ver ti re le pro prie
for ze nei po te ri de llo Sta to. Ciò com por ta a par te so cie ta tis l’au men to de lla pres sio ne de lle
for ze che es pri mo no le loro is tan ze, a par te Rei pub bli cae una la ten za dei po te ri in quan to
non sono ri vi vi fi ca ti dal ri cam bio in dis pen sa bi le at tra ver so il rin no vo dei va lo ri che sono
spri gio na ti da lla so cietà. Lo squi li brar si de lla pra xis, sto ri ca men te ha com por ta to l’i rru zio -
ne di nuo vi pro ta go nis mi su lla sce na del «po li ti co». La so cietà da sem pre «si or ga niz za»
es pri men do for ze so cia li con co rren do alla cos ti tu zio ne dei po te ri. Quan do le or ga niz za zio -
ni de lla so cietà si ar ti co la no in modo da «oc cu pa re» de fac to ma non de jure gli or ga ni de llo
Sta to per la la ten za dei po te ri, il ri sul ta to che si pro fi la è que lla dell ’a lie na zio ne dei po te ri
de llo sta to che ven go no chia ra men te esau to ra ti. I poteri sono prigionieri della praxeologia
dell’alienazione e si frazionano e si trasferiscono in enti atipici che sono la condizione della 
volontà politica dei legittimi organi costituzionali. E’ il momento delle corporazioni, del
paradosso del «doppio»: “I poteri si distribuiscono tra uno Stato che è legittimo ma non
efficiente ed un regime che è efficiente ma non legittimo. Né l’ambiguità del paradosso
politico dell’alienazione dei poteri si arresta qui. Il regime di fatto ha un efficienza rivolta
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essenzialmente rivolta alla fruizione del potere, anche se coinvolta a fortiori
nell’adempimento degli obblighi che lo Stato legittimo ha per governare i consociati nella
Comunità politica”69. Le forze della società alla ricerca della conversione nei poteri, si
rivolgono contro l’Istituzione che non ne può garantire il collocamento. Il ripristino
dell’equilibrio della praxis tra società e Stato o Istituzione si concreta attraverso un
rinnovamento axiologico che parte dalla società si attua al livello dello Stato o Istituzione
mediante la legge che converte i valori storico-sociali in valori giuridici.
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