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PER LA STORTA DEL PENSIERO TEDESCO IN ITALIA. 
EUUARDO SALVETTI E C. L. M ICHELET, 

Mesi or sono, ciiriosnndo tra i7. libri raccolti nello studio del mio 
nmico, prof. Gioele Solari, tk, nel suo eremitico apliertamcnto nel Pa- 
lazzo dell'Accademis. deEle scienze a Torino, nelle stanze che gih abitb . 
Gaspare Gorresio, mi dcttc all'occhia una miccellanen conreyente varii 
opuscoli di Carla Ludovieo MicSislet ( I )  con le dediche cr A 11t Sal- 
retti, konimagc dc I'nuicur ii ,  e, legata con essi, unn lettera autografa 
dello stesso MicheIet n l  Salvetri. Mi risorse stihiw in niente il ricordo di 
questo giovane, che fu speranza degli studi speculntivi tra i [  1350 e il 
1860 i n  Napoli, quiindo questa citih, n causa deile condanne alla gatern 
e dcgli csilii di ianri uomini di pensiero e di studio, era diventata un 
deserto iniel;IettunIe (2); .e mi tornh netl'nninio L'eco del compianto che, 
all'improvvisa spnrixione di lui, in piena ftcvorc, poco più che Iren- 
tenne (3), feceso i suoi amici e compagni di lavoro. 

Quando - scrisse quello <li cssi che gli si considerava fruttilo nel pcnsicro 
c ncll'opra, Antonio Turchinrtilo, nella necrologi8 inseriti ncgli Ai inal i  di di- 
ritto tearfco-pratico(4) - quando avvicite ta niostc di un individuo, chc era 
ancora in  lutto I'orgu~lio e In potenza dclla giovcntii; di cui la  frcschcrzr dcl 
vatto t dei pensieri, il passo cd i l  Zinpsggio franchi eil nrdiri enino una sicura 
garantin di Iiinghi anni J i  viia, e col qrinle cravama abituati ad intrattenerci 
dellJavrcnirc, chc i: la  sola C vem esistenza d e i  giovani, in prinia c naturale 
impressione C quclla dello stupore c delta incrcdulitii. Noi resrinmo ationiti, e 
non possinino e non snppiainu niicata crerletc a raiitn perdita: c i  pirc ancora ve- 
derlo c doverlo vtdcrc, sciitirc la sua voce, stringere quclla rnnno, ch7cra cnldi 
e pulpiianre [li aneiio e d i  amicizia, comunicarc con lui quei pensieri, clie fot 
mnvano I'intrnttenimrnto orclinario. Mn qtiando s i  attciidc invano la visita del- 
I'nmico pertllito, quiindo tmactirroitn i giorni scnza udirlo a vctlerlo, quando la  
giovinc sposa, che noi vcdevnrno festeggiaiite al srio fianco, ci si  prcsenln d'in- 
nanzi vestite a lutto C lacrimosa; quande quella fnnciulla, n cui egli sulcvn aIla 
fiosira prcseiizn prodignri: Ic suc carezzc, non yuii pronunziare il nome di padre 

( I )  Sono 1Tininleiiitiif: ~ l l e  Jisserrezioni filosofiche dello 1,legel (1832); il pro- 
spetto dei in Logik IF. Encyklopàdlc d. Pliilosoplric i.! Gririidrisse ; i VorscI~llip 
;trr Umgestalti~ng dei+ De~itsclieir Universitnteii (Btrlin, 1850); Dfe r7rririttqt der 
Meascblzcit iind die Uiisicrbìichlrcii dei SeeIe, C propriamcntc i l  terzo dialogo 
Die .Epfpbanie der e w i ~ e n  Per~Gn EIckell des Gelsres (&rl in, 185 n). 

(2) V. la L e f r s r n t i r ~ a  d,  riuoiia frolia, IV, apprnd., p. P64. 
(3) Kato il a j  novembre rXs6, mot? i l  2 0  aprilc t8j8. 
[4) A. 11, vol. lV, t'. IV, Napoli, 1858, pp. 364-n. 
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scnza Inrci worrcrc per iuiio il corpo un hrivido involontario e scnrn trarci sugli 
occhi Ic lagrime di compassione e di pied, allora ccsca lo stupore c 17incredu- 
l i t i ;  ogni illnsionc sparisce; quel gelo di inorte, do cui i: sinra aghiaccinto 
*J'cstinto, si  comunica a poco a poco n1 nnstro cuorc, ci1 invccc del l~vveenire ci  
li riprc dinoanri un cslioIcro, ari quale i~cdinmo srcsa una figura giii deforme, 
ina cono~ciuta: c tutte Ic speraaec, che noi avcvnmo coiiccpitc, invcce d7cssere. 
l'aurcoln d ' ~ ~ n  uomo vivo, diirenguno ii lenruolo inonuario dcll'nmico perduto. 
A Elo stupore ed al la incrcdiilii8 nucccde nllora un vuaio immenso cd un profando 
dnEorc. Ed tin vuoto immenso rrd un profondo dolori: E qucllo che c i  craiona l u  
rnoric prcmstura di Eduado Snlvttti, che nicva pnssnri appena gli anni trentn, 
e chc ei & stato rapito da un morbo di p c h l  giorni. 

h necrblagia si chiudeva con lo stesso cordoglio incoasoIabile, col 
quale si cra nperfn: 

I,'amicixia, l'affcrione cd un'osseqiiiosa rnenioria vcrso il defunto, iurtc 
queste sublimi àbitairici det cuore urliano non si lasciaii~ scppcllirc o cliiudcre 
fra lc inurn d'un scyolcro: e s w  non stitiiscuno l e  vicende del corpo, c molto 
meno I l  r>em dclln tcrra che coprc gli cstinii; ma forinono un'ctcrnn protcsru, 

, 

C priiirmmo quasi chiamnrle l'ironia della mortc. E pcrcih noi non abbiamo 
dcito un addii a1 defunto, gIauh& il cuarc avrebbe protentata contro qucsto ad- 
dio stipmnio. Mn basta questa memoria, per qnanto tcncm ed osquiosa cssa sin, 
basti rorsc clucsta corrirpondcnzti tutta ideale per tcner luogo della 1 . e ~  C reaic, 
E pr ridonntc a ~ l i  niiiici un amico, ai pnrcnti I n  pnrentc, od una mogli- i l  con* 
sorte, un psdrc od un'a fnnciulla chc nella sua inconsnpcvolczza tiliiuta I'invooi 
C l o  cliininz, al paese ed alla scienza uil uomo, chc avmliba  iot tu tu tendcrc al- 
l'uno m1 nlllaltrs Itiaglli c lircziosi strvixii? Ln perdita 6 dunque irrcpnrabile, e 
volere farsi  illusione c consolnrsenc con Bstrrizioni salrbbc un sofisma dct senti- 
mento. 

Era iI giovane Salvetti una delle piG compiutc incnrnazioni dell' in- 
tclligenza napoletann nella sua qualirb più schietta : un tipo mentale E 

i~iornlr! che ora 5 diventato raro e pur s'inconrra, ma che fu frequente 
pel passato, e soprnttut ro nel perioda del Risorgimento. Fondamentale in 

I'aitirudine spccularivn, il bisogno di considerare tutte le cose dal- 
l'alto, al lume dei principii supremi, seiiza perdersi nclle rninuteriq negli 
ernpirisrni c nelle false distinzioni, Severa l'idea della scienza, per la 
quale non d pcrdonnva n fatiche di lavori preparatorji e di meditazioni, 
sdegnando tutto ciò che si pre.seatava come facile e coniune. 1-arga la 
cultura, in  cui la frlosofirr si disposava 8lta letteratura, alta storin, al di- 
ritto positivo, senza mai cadere nel dilettantismo ina cvjtaniio a1 tempo 
stesso ogni inal inteso specistismo, chc è confinomento in un angolo 
donde non si vede nulla e nepput bene I'angalo in cui ci si trova. Vigo- 
roso il sentimenta del legame tra teoria e pratica, dell'utiliti delln teorin 
e dell'iinellcttualith della pratica. Armotiico, infine, il rapporto tra la 
mcntc e lp:inimo, il pensiero e la vira, i a  clevazfone mentate e la elevn- 
xione morale. 
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uno dei maggiori rappresentanti della scuda hegelinna e vedeva gcttato 
come un ponte .tra Napoli e Berlino: 

Monsicur, 

Jc voiis rcmtrcit bim dc voire traduction de mon ami Gans que vous avce 
eu la bont8 de tnknroyer par Iientremise de llXmbassade prussicnne. juge- 
mcnt que vous portcz sur St. Marc-Gimrdin est trh-juste. C'cst sa cofitumc de 
ne rien dire des choses gu'il se pmposc de traittr. Une fois il cn a fait niitlinl, 
en parlant de la philomphie allemande en gindral. Vous, au coatrairc, avcc quelle 
poesie btabliscez votis le hut gue voiis vouler ittendre et d6crivez Ic chemin ~ jous  
y parwnir! L'appcrqu quc vous donncr. dc l't~isioirn dc lr jurisliiridcnm me sem- 
ble &a vmi et t r k  judicieux. La manitre dont vous rcleves le nikriic dc Guns 
rnFa fort toucl16, et je vous nn remcrcie eomnte imi et cornmc Allcrmncl. Bt B 
ce sccond Zgard vos parriles sont d'autant plus importantes qu'cn Allcrniigne on 
cornmcnce i aiiblicr un pcu ta,vsieur dc Gans. Déjh de san vivant i l  nvrit dans 
S a v i g ~ ~ y  ct tlitns son dcole de tmp puissnnis cnncmis, et ttpds sa mort ceux qui 
se nornment ses amis, cntre nutres Ic profeweur IIcydemunn, et qui ont voulu 
donncr une Cdition dc ses miivres postliumes et itnprimces dCjii, s" ssont cons- 
mmment refusés, disant quc scs m p a ~ r ~ ~ ~ v a  ne se prhicnt p ~ s  & In publi- 
cation, quoique jc sachc positivement Ic msitruire et que Mr. Hcydcmnnn se serve 
des cahiers de Gans pour faire son cours dc droit naturel, dcrobnt ninsi au mort 
les iddcs qu'il siapproprie lui-meme. 

Je nc nois  pns quc vous ayez perdu quelque chose tn ne pouvant pns vous 
prorurci F70umagc de Gans, Bcfirdge pii. Revidon dei. Prcitssisclicn Ceset;ge- 
b m g ,  1830, a Bfindc. Cnr je erajs que les nrticlcs qui y sont de lui ont étd rPim- 
prliiik cnsuite dnns les m8langes que voiis citez (p. xxx) Scritti vada' etc. Jc 
vois avcc piaisir que par plusieucs tmductions Gans est connu en Itaiic. 

P, xiursx mc donne t'occrsion d'une petitc rtmnrque. Nous disiinguons la 
rnomle subjcctivt, bil nous puisons routc la dircction de no$ nctions d i n s  In 
consciace, de F A  morali: objectire qui prend la WIIK'C ituasi dans Ics couirirncs 
du peiip2e. Hegd iiomrne la premisn: rJforalit&t, la scconde SiiiliclrhefC. Main- 
tcnent vous avcu en Itnlic la mCme diffei.tncc: moralita c t  etica'(sic). N'auriet 
vous donc pas pii krire H cet endroit : u abbini110 Irt  moruliih nbitttivu o etica n ? 
D'auinnt plus que mon victix dictionnnire irslicn expliquc e t i c i  pitr scicnja dei 
costiinii, qOog Ctant en cffct couturne. Plus haut ifaurais aussi pviferk dc voir 
sulistitui.~ aux mnts: dalle n;iovi subietlive ceiix de: dalle cosciea;~ degli Iii- 
dlvilfrti. J'avais k i t :  a Die Srrbjccklivi~Zi dcr Hnadlaidmi s C. :I. d. la subjcc- 
tiritd de miix qui ngissent. Cnr qu'tsi ce qii'unc sction siibjccrivc? Les actions 
sont tou jours objcctiws. Sur Ea inCrne p a g  xxxtx jc pr&Mrernis aiissi rapporti 
etici iì rapyarli inoi-ali; p, XLIII ,  etlca cittadina nu licu de mai-alàtii citia- 
dina, etc. Pagc XLW: jc suis tout-A-fait d'accord avec le point de vue quc vous 
donncz aux triivaux tic Gans. 

Pour rCpondre ninintenant aux gucstions qut vous rn'dressex par l'cntre- 
mise de Mr. Marselli que j'ai le  plaisir dvavoir dans mn maisan (i), je vous dirai 

, {I)  Micoln Marsclli, poi generiIc ncll*eseercito italiane, allora filosofo hegr- 
lieno: v, intorno a. lui il Gmw, in Crifica, VII, 178 sgg. 
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PER LA STOllIA DEL PENSIERO l73bEXO IN ITALIA 2 j 3  

quc la jurislirudcnn: dcpuis Fa mort dc Gans nc me semble p s  avoir fnit un 
PRS en avai~t pout s'approprier davantnge la philasophic, si ce n9est que dans IC 
clrnii crirnincl elle n adnpt6 ma thGorie dc I'imputation gue j 'n i  dei2 étalilie 
dans ma dissertatjon: De doli el  ci~lpae In turc crfntlnali notimibits, ct qui se 
,trouue aussi dans mon Syslem dirr yl~ilosopliis~l~en Moral, nerlin, i8s3. L'ou- 
vmgc de Rowliirt, nu dirc  de h4r. Gneist, cdibrc profcsseur dc jiirispmdeiicc 
i\ I7Univcrsitt de Bcrlin, est rliffus ct cciiifus. las bons tivres sur le drait quc 
vous me cleinaiidcl: sont: 

I,  HctTtcr (profcssciir ù 11Univcrsit6 dc Pcrljn): Systcrn des Civìlpio- 
tesse (I}, 

2,'~or;cher (proFeswur ii Lcipsic): Natioii~l-Oekonnrnie, Stuttgart bei 
Cotin (2). 

3. Mohl ( je crois, prolesceiir d Tubinguc): GclricJ~te der Literatttib der 
S~aaleiiivissenscl1a ften, 2 B:lndc, 18jS u. 18jG (3). 

4. Gixist : Ii'eiriip~ ì?ng!isclrcs Veif ufsiingsrefit (4). 
5 .  Flcffrcr: Eiirop6isclic Vdlkerrechr (5 ) .  Cc Iivre s Etk isaduit en fmib 

q ~ i s  pnr Rcrgqrin aaus Ic titre: Droit internntforml dc t'Eiiropc, Librairie de 
Sclifider, Bcrlin, Unter dcn Lindcn, q. 

Ja vous suin bicn rcconnaissant, Monsieur, de IR broohiiw Wellc antfnomlc 
legnli qtie Mr. Marsclli m'a donnbc en voire nom, et plus cncort de la dC- 
dication qu'il y e inscrite scton vatrc injonction. Si vous reconnnissez en moi 
votre pPrc intellcctucE, mycz sur quc j'ai di6 tout aussi Cronnf quc charinC de 
trouver i Naples dcs arnia aussi ~rdcnts dc mes p e d e s  et de celles de tautc 
17&colc, dans un icmps uU 1a philosaphie est chez nous unc cccicsia pressa et 
rniltrans, ~IUE nnus nc confessons qu'en depit de notre gouvernement, c t  q u ' i l  
aurait supprimde longtcmps ddji, s'il n'y avait pas ici une opinion pubtique ct 
Ics privil2gcs univcrsitiiires qui prorkgent In liliert.4 de la chrire; dc sortc que jc 
suis assez Iisiireut dc pouvoir dirc ce q~teTaciie r l i t  du teinpsde Trajan: Rarn 
lemponini fclicitarc itbi sentii-e quae vc1l.t ~i qitae xcntias diceir IIcet. Cettc 
onsc de Iti libcrid qui in'sst restde ern Kump sur ma chaire rn'y rctieiit ct mc 
consolc un peu de Ir pertc de la lihrtt politiqrie. 

Votre t& dCvou6 
M I C H E I * ~ .  

Lo scritto sulle Anrinomie legali, al quate il Mkhelet accenna alla 
fine della lettera, era una monografia estratta dngli Annali di dirirlo ieo- 

( I} System &.T i.8misclien tind dei1 tscheii Zirilpm,-essrechts, 1843, h, W .  
Hefftcr (I@- 1880) era un ~iuristn. 

(T) Systcnn deim Volksiiiirtliscl'iafi, I .  Grttndlapn, 18jrl: opera del noto eco- 
nomista (r1(i7-*), l a  qualc ebbe ventiquattro e piri. edizioni dopo quella prima. 

{3) R O ~ E R T  von Moirt (17gg-t87;), Gescliiclite iind Littei-atitr der Stunls- 
iwiuseiisclia f k n  (Erlangn, i &5-58). 

(q) La celebre opera d i  H. R. H. F. Gmtm (!816-5)$ magistrato e poi pro- 
fessore e a lungo deputato alla Camera prusslana, Das Iteitiigc en~f i schs  Ver- 
fassi1~16~- iind Vcrit~all~iiigsreclrl (Ber l in, 18 jq-63). 

(5) Das c:uropdi.sclie Vfilkrrr~rht,  r .a cdir., Ber1 in, 1844. 
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r-ico-pratico del i%j7(t), che credo sncor oggi si legperchbe con piacere 
e con frutto. C'$ un po', per cosi dir*, di sovrabbondanza filosofica, che 
6 segna di giovine scrittore c di giovanile entusiasmo e pewib simpatico; 
m:i C un lavoro limpido, armonico e serianiente peirsato. Dei dile u f i ~ i  
nttrihiiiti alln C o r t e  siiprema di giustizia {come si chiailiavn nell'ordina- 
mento nayiololano In Cassaaionc), quella di siuditare se sin StaM violnta 
o mnle applicn~a la legge, e quello di comporre man mano uno serie di 
massime Lcpli dn fornire una viva e crescente interprerazione dei co- 
dici, al secoiido si dava spesso nelln pratica una estensione soverchin. Ora 
i l  Salvetti prendeva a detetminsre questo secondo ufizfo, dimostrando 
che non & secondo, ossin aggiunto, ma nicnt'nltro che un coroilntio dcl 
priilio, ci05 di quello di censurare i tra.ccorsi gih perpetrati, e d a  cfb ri- 
cavava Ibltcriore fine a cui serve COSE il giudice di merito come quello di  
rito, che & preparare la riforma dclle leggi ossiti aprire la via all'ordiae 
iegisfativo. Cantinomia, che si presenta in quel caso, ii tra interpretazione 
se'condo la  Ictrera e interpretazione sccondo  lo s p i r i t o  della leg- 
ge : tra elemento obiettivo ed clcmento subiettiuo dell'inierpretazione. hla 
inle distinzione corrente e fondata su buone rngioni non 6 $3 intehdcr~ 
(avverte acutnmentr? il Salveetti) in modo assoluto, come semplice prado- 
nrinio dcll'uno o l'aItro elemento. n Colui il quale s i  attiene ad un'ap- 
plicaxiooe stretta, e che si dice seguire ta l e t t e  ra, non segue gi3 In jet- 
tera morta, ma uno spirito,  un concetto giuridica qualunque, formnto 
dalia rifiessione piegara sii quella forma esteriore dclln leggc n. Che cosa 
6, in  sostanza, l%ntinoniia tra le  due iiiterpcetazioni? Una delIe molte- 
plici forma della Iortn trn l'elemento stnbife e conscrvarurc e l'elernen~ci 
nountore e mobile, che è n la formula ultima dcIh storia di ogni morale n 

progrewo *. I due priocipii, che i n  politicri prendono i nomi di arista- 
cratico e dcmncrntica, in rngion civiIe si chiamarono s~rietuiiz i u . ~  e bunz 
$dcs neli'antica Romri, legge scritta e diritto consiictudinario ne! medio 
cvo, i t i s  cotidiiuin e ii~s coiideiidtiiii in tuttc le eiii dette progredienti Ie- 
gislnaiooi. r Pari alln spirito, che yivifica un corpo, td al  corpo che ri- 
i w t e  una spirito, quei dile eicrnenti non son altriinenti l'un dal17aItro 
distinti se non daEI'nnaiisi, figlia dclla nostra mente conoscente: la loto 
verit i  n n  nella loro cocsistetiza, e la cterogeneith loro è i l  vincofa che 
senza fine li rende insieme e divisi C uniti n. Di qiiesti dtre elementi c 
della lom loznn feconda i l  SaIverii delineava n larghi tratti la storia nel 
mondo otientnlc, greco, romano, medievate e moderna, fino ai tempi na- 
polconju e alta formaxione dei codici: coi quali la loizn non ebIie rer- 
niinc, perche u le leggi scritte e ridoite a codici non snno altrimenti da 
rcputarc se non siccome un libro, i t  cui vnlorc e pregio rcalc & signifi- 

( I )  A. 11, vol. [Il, €. I, pp. 3-37: rvv. Evuarcvo S A L V ~ ,  Delle nnlitrontfc' 
Ie~al i .  Ossei~va;ioitf d i  disftto ciinte tiilai.ao all'a1.t. 131 della legge vi;qanica 
dcll'ordiitc giiidiiiario. 
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del giridice di siio m. Cosiccliè- i magistrati di merito e la Corte su- 
prema, nell'ufizio di giudicare, gli uni delle cause e l ' a h  deile pronun- 
zie, debbono insieme concorrere in un ufizio pih aito : quello d i  soste- 
nere ciascun dal suo verso Pe anfinomie legali, frn le quali si rampe In 
legge, il cui spirito straripn dalla lettera. In questo caso i due rntigistrati 
dissidenti diventano avvocati supremi di una questione de iure condendo 
dinanzi n1 potere legisfativo; I '  interesse privato delle p r t i  resta come 
semplice causa occasionale; la questione diventa d i  ordine pubblico a. 

Oltreche di un'opern di maggior mole n sui progressi ultimi e sullo 
stato presente della scienza del IJiritto n, alla quale i l  Salvetti attendeva 
quando fu cblto dalla morie, il Turchiarulo fii celino di alirì scritti di lui 
a stampa, ma senza indicazioni precise, dicendo che a molti suoi arricoli 
furono inseriti nei periodici d i  questi1 capit;tle, dei quali alcuni sono iut- 
tavia in cono n, articoli i n  cui i prendendo occasione da argrinienfi di poca 
imporranxa H, si e!evovn m afle pia atte cogisideraxioni d i  esrctico, d i  dritta 
e di filosofia m. AncIie ricorda due dissertazioni scritte in francese e 
date da lui ad un'importante Rivista straniera composta dai più eminenti 
giovani pensatori che obl.iia otn la Francia ed n cui concorrono colla loro 
simpatia e coi loro lavori la più elctte e rinomate intelligenze del rosto 
dell'Europe: l'una sopra Tnine, I'nltra sui moderni Filosofi della Fraacin. 
Ed i com~ilatwi di questa Rivista, che con essa intendono porre un cen- 
tro comune a tutto i l  pensiero scientifico e più progressivo del. nostro 
tempo, le acedisero con plausi, contenti di aver acquistato un collabora- 
tore tosi felice e cosi giovane, ed un rappresentante del pensiero napa- 
tefano. La prima 6 stata s i i  pubblicata; I'altra 6 sventuratamente desti- 
nata n'zener luogo di orazione funebre pel suo aurore n, I due articoli 
dovevano, evidentemente, formarne un solo, ['uno contiiiunzione detl'altro, 
conccraendo entrambi il libro allora puhblieeto del Taine su Les philo- 
sophes clnssiqucs Jruncafs dir XlX* sièclc (1856) ; ma, per ricerche che 
ne sbhia fntio sia direttainentc sin per mezzo di amici, in ItaZia e in 
Francia, sinora non mi t stato data ritrovarli. 
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