
mottavo parlare ( l i  I( :irte poelic;t, pittorica », ecc.; e clie solo' tiel sc- 
colo ~lecimotti\vo, c ilella lilosoGu teclesla, f'ormarictosi la tiuova scienzii 
~.lell'l1Sretic:i, 1ii parola * arte 3) (Kzlns!) fii ampliata e sollevata n sisni- 
licare l'opera estetica, In poesia; e qiiest'uso di  « arte » per a poesia 
ritieiie nnconi uii sapore geriiianico o rornniitico. Comunque, dal suo 
il1egittiri1.0 o verbale corit;iungin~eiito dell'nrtc in  senso estetico e clcll'i~rte 
in senso operativo il R4aggiorc pi-ci~(le occ:isionc per aiiliiinestrnrci di pas- 
saggio su quel clie siti l'arte, stilla quale iioi, poveri studiosi cli este~icu, 
tiinto ci siamo alliiticn~i senza intenderne il netto. (t I.'nrte (egli scrive) 
la filosofia cie~l':ir.tisia, la filosofia è l'arte del filosofo i) (p. 7).  1,'roposi- 
xione nltrettanlo profoiicia e sostanziosn qiiarito qucsta: I( l.ri cuci11:t t' la 

. lilosofia del cuoco; la filosoiia 6 l i 1  C U C ~ I Y D  del filosofo n .  !-:i clutile ultiii~n 
ibrsc ini scirii dal hlaggiore iiividiata conie una Iiitiiinosa scoportu ; nlo 
i c ~  sono. pronto a regalargliela, - e non gli avrò regaiaio niente. 

Mn qui  tronco, pcrclik vedo che sono via via trasportato allo celia; 
e questa dispiiice adoperare Grso il Rlnggiore, che 6 pieno di fede e ricco 
di buone intenxiotii, voleiiteroso di svolgere i problemi filosoficj. 1,'rcitd~t 
In  celia come i1 bonaria ammonimento di u n  provetto ci badar beiie 
dove n-iette i piedi nel ctimti~ino ciella filosofia, clie non i! piano levigilto 
du scorrervi pat~iiiantìo, i n n  cispr:i salita sussos;i e intrica~ri da spiiieti. 

<:CSARE Rtwsor.r. - L9idcnlis»lo c In $losojo. - Torino, Bocca, S. u. 
(8.0, pp. 132). 

Non so percliè il Ranzoli, in questo libretto vivace e caldo di fede, 
immagini che la dottrina del carattere economico delle scienze empitiche 
ed astratte suoni ingiuria alla scienz:~. Quella dottrina Inscia che la sciciiza 
continui ad essere ciò che sempre 6 stata, non l'offeilde, iioil la disriirl>a, 
e anzi In rispetta e riverisce; e procura unicitmciite di liberare la f i lo-  
so f i a  dal f~ntrisinii della (( natura », della « rilateria », del « dato », O 

della a cosa i n  sè ,,, clìe 6 ricavato da iiiia scienza inaf intesa. Ilov'è, 
dunque, l'ingiiiriag! Ma, itiipeditone forse dall'indignazione, egli iion ha 
poi approfondito quella itbttrina, e certo le obiezioni con cui crede d i  
essersene spacciato (pp. 24-7), sorio deboli. Chi ha tn:ii .deltu che, per 

dominare » ' la  realt$, noil filccia d'uopo co~~oscerla r ?  Cib solo che 
si uff-erii~e dai gnoseologi diquelln ctottrinn P,  clie i concetti empirici cc! 
tistrntti non sono per sB conoscenze, rna indici di conoscenze (di ciildi- 
zii storici), QuoIe cot~trndizione a l  carattere attivistico e creativo dello 
spirito C'; mai nel dire clie Io spirito viene fissando tipi e schemi? Il 

fissare » non C, nticli'csso, un affire, i111 produrre o. creare? Non si creano 
Iq;gi civili e penali, e codici .d i  leggi? S'intendc 1)ene che le leggi rissate 
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