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quadro della filosofia arabs  e delle sue fonti  greche e aristoteliche. Di- 
visa in tre parti, un'introduzione dottrinale, una storia generale dell'u- 
inani t i  e una storia dei Berberi, non mostra alcuna compenetrazione o 
relazione della prima con le altre due parti, della teoria con la storiografia 
effettiva, la quale in  lu i  (dice i l  Kamil Ayad, p. 17) (( non si solleva sopra il 
niediocre » e appartiene alla storiografia tradizionale e volgare, quasi cosa 
d i  altro autore. I1 che forma gran differenza dal Vico, nel quale le parti 
storiche sono le sue teorie filosofiche stesse nel loro  moto e nella loro con- 
cretezza. L'lntroduzione dottrinale è una sorta di Politica ail'antica o d i  
Sociologia alla moderna, e sarebbe difficile trovarvi alcunchè di sostan- 
ziale che non sia già nei politici e storici antichi, in  Aristotele, in Po- 
libio, e negli altri. Le  manca « ogni carattere speculativo i, e « si muove 
in  modo innegabile nell'indirizzo di una dottrina della storia puramente 
sperimentale » (p. S I ) :  il che induce il s i ~ o  critico, tra gli altri avvicina- 
menti, ad avvicinarla all'opera del prof. Breysig, che, come si sa, pre- 
tende costruire una C( dottrina dell'essenza e delle forme del divenire sto- 
rico in  base all'esperienza » (ivi). Tradotta in  francese già da oltre set- 
tant'anni, e più volte esposta e raccomandata, e, come si è detto, assai 
esaltata, l'opera d' Ibn Haldun non ha saputo suscitare profondo interesse, 
perchè, sotto apparenza larga e grandiosa, lia, i n  fondo, del banale. Non 
sono fatti così i pensieri nuovi, fecondi e creatori, ~veligesclziclziliclze. 

A. PRILIP Mc MAHON. - Sexlzrs E~izpiricus rrnd tlze Arts  (estr. dagli N a r  
vard Studies in Classica1 Philology, vol. XLII, 1931 : 8.0, pp. 59). 

Si può dire che il  merito dello scetticismo di Sesto Empirico, e in 
generale d i  quello antico, f u  di avere mostrato l'assurdo della credenza 
che la verità sia u n  r ispeccl~iameri?~ della realtà, e l 'arte l 'imitazione di 
u n  oggetto esterno alla mente. Posta, infatti, questa duplice teoria, era 
agevole fare scoppiare le discrepanze, in arte, tra imitazione e cosa imi- 
tata, e inferirne l 'analoga discrepanza tra quel che i nostri sensi ci presen- 
tano e quel che è la realtà esterna. h'fa l 'inferenza ulteriore, che maturerà 
nei secoli, condurrà in  avvenire a cangiare quella teoria dell'arte e, di 
conseguenza, quella teoria del conoscere. Il Mc Mahon, che ci dà una 
perspicua esposizione dello scetticisn~o antico, e più particolarmente di  
Sesto En~pir ico,  si propone in  un altro saggio di mostrare per l 'appunto 
la manchevolezza che lo  scetticismo scopri nella dottrina della sostanza 
e in  quella dell'imitazione e che rendeva necessaria una diversa dottrina, 
la quale, quanto all 'arte, fu iniziata da l  neoplatonismo, che rifiutò la dot- 
trina dell'iniitazione. 
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