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FISSAXXONE F~~,OSOFICA ». - S~stituisco, alii~eno nel titolo , questa pa- 
rola ;tll'ziltrs che nii em vciltita spontnr~ea e che forse sarebbe piìi propria: 
a cretinisi~~u filoscifico I> : dei~oinit~aziori f'ortemerite colorita, che non nii 
apparterrcbbc per iritero, mociellata sopra un'altra parinlenii colorita tlel 
htarx, quando uri giorrio scattò a esprimere il suo fasiidio contro il i r  cre- 
t inismo purIi~i~icntare n. A ogni modo, la denoniinaziorie, coni'& chiaro, 
non vuol gih irridere la filosofia e i filosofi, ma, al contrario, risanare o 
scemare al possibile, col definirla, una particoliire irifermith, :iIl:i qu:ile 
vailito sogsetti i~loIti, C non tu t t i  volgari, culzori d i  filosofia : iin' iri feri-rii t2 
p s ~ f r , s ~ i ~ t ~ a l c ,  uno dei vitrii i~lot-hi i ~ r t ~ i c t r n i ,  
, In che consiste quasta inferi~iitii, questa fissazione, qiresiu ottusiti, i_l 
rr?cretinisiiio fiiosoiiccr v,? Ncl sostituire l'astratta proposizione iilosofica 
iiiia concrera aflèrrn;izi&ne di falto, c alla dctcrn~inazioi~c' pi-;lticn e nm- 
ralc, chc ncl cuso i: ricliiesta; e dure I 'u t~r ì  i n  iscambio dell'altrn. Vizio. 
ctlc ha rcso tante  volte i filoiiofi (.>Ssetto d i  celia o Ji sclicrr.iu di1 parte'. 
della getttc di huori seliso, lii  quale, so1lecifii ( l i  conoscere 1;i verith dclle 
cose particolari i1;i cui C premura c :I cui s' inreressa, vede i1 così detto fi- 
losofi~ it~vinzarsi in tono solcririe c proniii~zinre urla sen rcnza gcilertilc e 
:~stra tta, che, i iivecc di risckiilrare, sbalordisce, invece di d ipa n:ire, cirrrrffri. 
peggio di  pririia 1;i ma~:i:ssa. YeI miglior caso, la gente snrricle t? :\considerrc. 
i l  filc)soic.) conlc [in i i ~ g e n u o  o tzile che :ibbin la testa tlcllc: nl.t\.c)lti. 

Pcr cIii a'ii.itci~cii. rli 1ogic:i lìlcisofica, i1 processo di silliitto errore C 
noto. [.a con!:?xex-, nellri srin intejiriih c rcaltb,.è;sinicsi .-. o priori o gin- 

. . -. . 
c!jzio, (z pcrciii sctnprc ii~tli\~ic!uaiii e str,ric;i; e [;I Iilosofirj, itì quanto ai?.. 

__.. . 
pare distnccnrn o specificarn,i.& ,scii:pliceiiicii ie f;;'?illcizi&c . - .  . su!!? .mtepui.e 
o i criterii del giudizio. ~ s c ~ ; ;  ta la ritlessione c ottcniito lo schii.rii~icnto 

% - - _I . ._..___I._ .,-v-. 

del. quale si seritiva bicogi~o? accorri. ì?ioset;uire e cornpi~re il proi.csso! 
cnnosci tivo concreto e m e t  tér cripo all':ii'iCri~iiaziot~~' s t ~ r i c : ~  o d i  f:~ tto.; 
11 che 1101.1 ;~cc;ide per  virtìi Jell:i mern e astratta riffcscionci filosoiica,~ 
consi:;tenclo il cotlosccrt. etTdrtivrs appiirito nel silper:iIr1ento drilci i1u;ilith 
di conccilo e sensihilit3: di ritlcssionc c inti~izioilc, e ~)CI-L~?> essendo tut-. 
r'insicnic r;iziocinio e iiltiiito. Seiiza intitito del  vero, col sol(.) raziocinio, 
cori lc tistrartt' dclìniziorii, non si coglie i1 vero, cotnc tutti ricono~cono;~ 
c il Xjt. Sanctis soleva dire clli.! 1'intt;izionc è triia facolti lu  cui  ~'sistcnxa 
C neg:itu solo i l 2  cc>loro che ncjri !n 1)t:)ssec;Sonu (ossi:\ ctic 1i1 r;ossc.ggono 
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tcsa, sentrnziri che osili forza, e percib anche quella del bnstone a del pu- 
gnale, è forza spirituale? SrirelzSe troppo poco dire che fa solo la parte 
dcll'inopportuno e dcll'astrattista; pcrchè, sciag;uratn~ilente, viei~c ;i fare 
anche qiiella, meno innocua, llell'cccitntorc all'uso dcl bastone C cIe1  LI- 
gnalc: eccitatore tanto più biasiniesole in quanto non niotiva il suo ecci- 
tameilro c.oi.1 Ia ~ic!cessità politica (.I con 1i.i passione r, con 13 imllri~ia.~ che 
sta pro rarione, ma Ir t  rnotivri mercC una proposizione filosafica, Ia quale,. 
enunciata i11 quelI'occ:isione, e tm gente non fiiosoficarnei~tt educata, pcrdc 
il suo \'ero I: u~~ivcrsulc\  si~;ilificilto, e Jccade n sofisciiri verbale e degradi1 
l'uflicio d2ll:i filosoiin e tc,glic siiiccritii alla s!iissa politica. Gli ignoranti 
pu<;iIrtt~:-i s'im:i~rigii~crrilino che In I ? U O V ~  e severa cc1 eroica filosofiti cotr- 
daiini come filiui i mezzi civili e consigli conie vnIidi q~ielli  sc11:riggi: 
allo stesso inodo c l ~ c  i giurati, a i  tempi della riiia gioviilezzri, n o n  di  
rado ;i.ssol~~craiio il cielin quente, lasciandosi pcrsliadere cInll'a\~vocntci o 
dal j>rezzolaro perito, che loro raccontrira come 13 Scienza uuesse orma i 
riilnostr:rro i' irrcsistcnza dclla likertii 11s). volere e la forza irresisl itiilc' tlcf 
dctertliinismo, e che perci0 quei cteIinqtienrc: era irrespot~sn~~ilc. 

i 
Alti-ci c!sempio. l? urin noil incao indubbi:i pn>posizioni! cii filosofiii I 

della jw1it i .x  che a?tori.th e consenso scino ii:sciridibili, é che no11 v ì  hit I 
' i 

autorili senza consct?~o' come non vi 1i;i cnnseiiso senza autor i t i  Sc un:, 
praticii econoiilicn o iina costiluziorie ~iolitica dura, no17 ~ u A  iior:!r rn:ii 
per ci'fetto d i  n3er;i :iutoril!i. r> (li rncra f01.%3, 111:1 ianclic per il correlntivo 
conscn:;o. l'..a pi-oy)c,sixitsric~ C da raccoti~i~nct;irc sempre clie :ii voy!i;z iri- 
t ~ l i ~ ì e r ~  Ia sinria cf'cttiva, e noil $1 n c p r l n  e vitupcrarl;i, coinc usavailo 
g1' iliumisiisii e sìucc.)bini, c come usano éìncara t ~ i t t i  coloro ci12 so110 de- 
ficienti riel sertso dcll'obictti~~itii s ~ o c ~ c ; ~ .  31?1i1, quando, i11 una p:irto clelltt 
sopraclii1t:i 'ieria, si di!xittc. la questione se uil Jetcrminritc, govcruo a!>- 
hia o no da~vci-;)  ii coi1s:nso dei cittiiilini, è i!~sulso o 6 opei:;i C i  sofist;i 
e di ~s:jgli~;ttrt tirar fuori Ia proposiziot~e ciic-, (love c'6 ~~utorit:i, C'?! con- 
seriso. Iiiistii c<.~iisiciei.;tre clie i lueli i~ proposizione è tanto urli~ersalc <!t\ 

e:;scr vii1iii:l a:icl~e nei uiso dei niasriadicrc che poire il ciiIemmii: o I;:\ 
borsa o In vita »; percht, in quel ciiso, chi cfà Iu borsa conscnt?, C, se 
~ i c ? t i  conscntissc, lasccrehbe il masnadierc libero di risolvtrc da sC i I  sun 
dileti:ma, o riricI.ic Io intlurseiibc forse n passare ;I iin t r i lc~l~ma,  qirntido, 
come talvolta iicc:~iIc, il. 11-iasri;idicrc stesso irt.picI:i di q"" che s!:i i'nce:~cIo 
e finisce con l'aver pnur;i. 1; tioilciimci?~ lo slc)ricc) i'>olic quiilchi. tlii.Yc:'ei?s;l 
tra i l  Srire del inr.isiladiere e il fare, poriiumo, del ilegozianrc; e cn:.L c l i f i -  
rcnm poric niicli? i1 i~ia,r,i~trato, che, l:ra i corici-t~i cile gli soi~ g~iitla, 130s- 
siede quello deila (t yolonta sforzura o vioIei~tata n ,  coi.icct.to senza dul>bio 
di carattere ei~~pirico m : i  noti perci6 invalitio. 1,a questione storicir C, duri- 
que, di dis~erneic co:iie gcncrico consenso, cile 6 i n  qui1lsii:si fc>r~~i..i 
~mlitica ncili:it~o che duri), e c1.i.e iti que!;:ii gcilcrii.i!ii r:on 2 in questione 
(salvo che clibi~ttitj dei fiIosoIì, dove tiitto si rirnctlc seiiipre in qiic- 
stis;ie), r!,l L: perciò sotlii~tentlorc, si veng:ì co~osnndo ile1 C ; I ~ O  1?:1rlic0- 
1;ire; cyuailto di esso (iipc.nd:i clugli interessi esoistirl, che aplx~ggiano o 
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sfruttano ogni goveri~o, quanto da pcrsuasiooe e fede, quanto cia ndc- 
sione esterna intimamente perplessa e i n  cattiva cosciclizo, quanto da Sre- 
mente ticce~tazioilc pro~v\lisoriu ((( schiavi frementi 1'AIfi;ri chiatiiavti 
gI'iralir~ni JeI suo tempo, e jiur quegli t( scliia\ti V , '  nel serisc) filosofic(i. 
del culicerto, coilscntivano). E la questione morale è, se convenga, i11 quel 
caso, disporsi al  consenso, che C persii:is,iorie e fede, o riort iiivcce ai1'nI- 
tro, che è ricceituzioiic  provvisori;^ 6: frcilientc, e, corric tale, 2 iilsieilic. 
1io11 acccltnzione, e inizio o prosecuzioile di lott:~. 

E il terzo cscmpio nii C venuto s~tt'occhio in  un foglio, nel qriaIe mi. 
si accus:iva di coi~traddiziuiie per avere io sempre teor ixz~to lo Strito, i l  
pus(:, Stato, coine pertinciitcr a1 t~iarnei-ito utilitiirio o eriorioi~iico della. 
ciialetticu sy>irituzile, e poi aver detto clic i (t siririac;iti J ) ,  ossia le asso- 
ciazioni di operni o di indiisrrinli, soiio istituti econoniici c le nsseii~blec 
Iegisl.clti\re, i s t i t ~~ t i  etici, [,a Iisswziot~e filosoficri, clie si nfForz;i di pigriziu, 
è sei~~pi'c- ~I.OIII:\ ;IC~ ;1CtUSiIrc c\i ~ ~ s ~ f r a i i c i i z i o t ~ ~ e  chi i.101i & pig,ro (5  osservii, 
distiilguc e t.ap,ionii. Vcdiaiiio che cci:;:i ci sia di vero in quc.Il'acc.usti. In 
Italia si discrite, ora, siil niodo d'ii~serire i K sind:icati fi nclia cosrituxione 
poIiiica, e si presc!~tt:inu svtlriati dist?giii clic t~~irercbl.>cro a introcfrrrre Ic 
rc1pprescnlonze sincl<ictili nella (:ai~jc:.a tici <Iepiitriri o 11eI Se i~a t r~  del fic- 
gilo. IId 6 chisro a tutti, snlvo c l ~ c  a! fiIosofò ci f i t t a  '!alla descriita itifcr- 
i:li~.fi, clic i r2s:nini della disctrssions non sono, i11 questo caso, i itrori~enii 
icic;.ili dclia dinlettic:~ spirituale, ma pacticciliiri {I istiruti », i l  coi cai.ri;tcre 
& d21 iri~1ajini.e storicai~ici>te e cIri riporrare einpìriceri~enie :I tc-n~iailze o tipi. 
Che cosa hanno qui da vcderc I;i t ~ ~ r i i ~  tlellu Stato come aioii:cnto cco:i<')- 
inico, e cpella i.lellii cnscieiiz:i morale chc iii perpetuo lo sriper:~ e pur lo 
ripnerri'? AncIte le ~.ruhhlicl.ie sc,troIc soiio isriruti dcllo Stalo, e l~ittrivia iioi 
:ittril~r.iioii>o nci essc utlicii di cultiirii e cli cduc;izioi~e, e pcscih ic chia- 
niii~mo jstitiiti etici. Similnieiite, pcr ferinare Io iliffereii;tii clei sindaciiti e 
delle altre rtipprcsctitnnae, clic cur;iIio gl'interessi p:ir~ii-oInri d i  certe i r i -  
~ L I S ~ I - i e  e di certi gruppi d i  opei-;ii o ariche, ::e si vuo!c, cii tutte ? e  iiiilu- 
strie e di f i ~ f ~ i  gli operiii, i.isperto alli. risseriil~li-e i e~ i s l a t iv t .~  che cktrailo !a 
vila integrale di uiì popoio, 13 iiidirizzano per ccrle vie, I:ì sl?ing0110 8 
ini.ialxarsi intclletru:ilrneiit~., rie mip,lior;.inr> i l  cost:u.ixc civiie, la f:;tii~a pri.i- 
p~~gi'ietricè d i  ili.rel;li i ~ l t i  c universnii ir:ret.essi dc.ll'ritri;ini!ii ìfìe sono i ~ c - l  
fo~lilo degl' i i i  teressi stessi deii:i n:izioi~c, per fcriilnre qucsza ctilSf'~"rer~xi~ 6 d;i 
dirc, ;i giusta ragione, clie i siiidacati soiio istituti i( ccotioniici >; c lc as- 
sernl.)lce: iegislative istituti i c  etici M. 'Trsisiur:it;i o ~icgritii tiile disi.ii?zione, 

C !  irnpossil,ile iiltenderc la  storia cici noslii ternpi e iii t u ~ i i  i tetiipi; trd 
C imposssihile aitresi r-eridersi conto cici prcil!!cnii che si sono asitati e si 
agitano nella mciotlologia storica: se cioè la storia, syiecitìcan>eatc deiia, 

tfcbbn coiisiderarsi storia ccoriomic:~ o storia politic:i, se i! criteriti esriic!- 
11eu1ico dcbt:);i C S S C P ~  quello  CI ~~.tntc:.iaIisrno sioric<> o i'nltru ~ t i c o  C reli- 
gioso, sc In slori:~ econr,iiii~ii scrw d i  fonc1:in~~crita aII'altra o riosi sia il:i 
trottare per sè in modo distinto, facendola poi rientrare neil'altra, qunniIo 
conircngri, solo colnc semplict! materia od occasiui~e; e via discoireridci. 
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i ) ~ . a t i c a n ~ e t ~ t ~ .  poi, la trasform:izione cicllc :isscmI,lc.e politicfic merce 
i sindacati o 6 un grossolano errore di chimica ~>oljtic:i, che, inrcce dell;i 
combincizioiie zhiniic:~ Jesider:i~ti, di\ un !i~iscuslio ineficnce o perico- 
loso: ovvero C iin nv~~iai i~ento verso una nuova forma di  Srt~ro, cl ie 
rinn~illii o fiacca o 'lascia ca:lsra nel  dispregio Ic assemb!ee legisl3tivtx 
dcllo Stato Iihcnrlc e pone i! suo fiilcrc> i! il sno nerbo i11 una monar- 
chia ussolilta o in  una  dittatura, ditt;.it l i r a  reazionnrio-capi tnlistica o dit- 
tatura sociii1isti;o-proletaria che sia : cica)i3, iutio polrh h r c  Ia pratica? s;iIvc~ 
che c:iiicellrirc la distinzione, che C nelle cose stesse, tra :iggrup;,ni~ieriti 
ci'intct-cssi economici e aggruppniiientj d'interessi etici. Clli vuole la ino- 
t~;~rcIiia assoli~ta o In dittatura capitalistica o quella prnlctriria, lo dica 
:ipcrtnmentt..: o, se non vuol dirlo npertrlmei~tc, :rdopcri pure modi co- 
pesti, c pcrfino, se gli giovci, usi sofisticamente l:i scienza t? la !?losofÌ;i per 
gr??tzir polvc?rc tzc~ii occlii altrui: cib facendo, farli il srio mesriere di poli- 
tico. Mri cfo~rrh il filosofo prestarsi a cosa clic, csegrii t:i tln 1i1i e in noitw 
dcllti filosofia, non è piìt esercizio di un mestiere, nis scctilpio dei valori 
umani a lu i  confidati? Se altri chiede la forca, dovrà il filosofo, coiuc 
ì'nrcivescnvo Turpino nel poema del Pulci, trarsi innalizi sni;inioso di far 
d a  lioit~ e ol'lrirsi d' iinpìcc:ir', Ini, la gctitc, con le sante rria~l i  », con le 
ttinni della filosofin'? Non f'iirebbv bene, prirnzi di nccingersi ti quell'opera, 
:l dar le dimissioiii dn fiiosofo'? C(-isi, come I'nrciucscovc,> Turpino avrchhe 
iiirto henc ;I darle d:i arcivescovo, - se Luisi Pulci non gliel'avessc impe- 
dito per non laicizirsi sfiiggirc un bel iriodo di ritrarlo in  pii1 vivo atteg- 
gi;~ntento cotnicri. 
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