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Prus SERVIEN. - P r i ~ t c i p c ~  d'estlzé~iqzie. Problèmes d 'ar t  e t  langage des 
sciences. - Paris, Boivin, 1935 (8.0, pp. VI~I-228). 

11 Servien crede di  avere scoperto che vi sono due iinguaggi: il lin- 
guaggio lirico e i l  linguaggio delle scienze: il primo intraducibile, il se- 
condo traducibile, perchè u n  concetto scientifico resta il medesimo o che 

l o  si designi con u n  vocabolo o con u n  altro, di una lingua o di un'al-  
Tra, o convenzionalmente fissato in un modo o in  un altro; laddove, nel 
linguaggio lirico, Toccare menomamente la parola o mutarne la colloca- 
zione è distruggere quella espressione lirica o poetica. Mi pare che tanto 
la differenza dei due linguaggi quanto l'intraducibilità siano proposizioni 
già note e familiari al17Estetica, che per altro le ha  determinate u n  po' 
meglio, facendo d i  linguaggio lirico e l i n g ~ a g g i o  scientifico non due 
coricerti coordinatj, ma due concetti i n  serie d'implicazione. Il Servi,on 
~ l u o l e  C( déclasser la notion de prose et de vers )), sostituendola con l 7 a n -  
zidetta e più esatta distinzione di linguaggio scientifico e linguaggio li- 
rico, perchè la vecchia disiinzione urta nel fatto che la scienza si può 

fa re  i n  versi e la lirica in  prosa. Ma anche questa verissima osservazione 
pare che sia piuttosto veccl~ia, se si trova già nella Poetica d i  Aristotele. 
È: dispiacevole che il d. l  Servien si tenga così discosto e immune tia tutto 
quanto si è pensato e si è detto dai teorici della poesia e delle arti. Ora 
i l  suo problema è: come tradurre ii linguaggio lirico in  l i n g u ~ g i ~  delle 
scienze, cioè come costruire un'Estetica scientifica? traduzione che non 
deve essere una  ~raduzn'one del C( gesto )t ossia dell'es'terao del linguaggio 
lirico, ma  conservare i l  carattere proprio e originale di questo. Temiaino 
che  il problema sia insolubile, per la semplice ragione che lirica, poesia, 
bello e simili sono concetti filosofici e non scientifici, e il c6rnpito di  
c u i  il Servien vuole, come scienziato, caricarsi è stato gid assuiito e vien 
portato sempre Innanzi dalla filosofia dell'arte e del linguaggio, ossia 
dail7Eslctica, e dalla critica e storiografia artistica, le q ~ i a l i  tutte,  per 
i ' a p p u n ~ o ,  rispettano il proprio e originale della poesia, e la ciiscer- 
nono dalla non poesia, senza pretendere di darne equivalenti di sorta. 
Libro faticoso e quasi penoso questo del Servien, n3a nel quale tut-  
ravia c'è questo di  buono che 17aixtore, diversamente dagli altri scien- 
ziati n si rende conto di quel che è l'espressione poetica e si guarda dal 
f'alsificarla per C( scientificarla n. E pregevoli sono le sue ricerche sulla dif- 
ferenza tra poesia scritta e poesia recitata, considerando questa seconda 
coine variazioni eseguite sulla prima, il che collima con quanto ho da  
molti anni sostenuto circd l'attore, dimostrando che esso non è u n  in- 
terprete ma un traduttore, e pertanto u n  esecutore di  variazioni. 

B. C .  

JOF-IANNES SCHMITT. - Der 9<a172pJ4 z i n z  dei1 Iiaieclzisrizus in der Az~ fk .1~-  
rung~~ver iode  Detltschlnnds. - Mfinchen, Bldenbourg, 1935 (8.0 gr., 
pp. "VI-pr6). 

Grande importanza par che abbia ancor oggi - a quel che dice 
B 'autore, - nelle chiese tedesche, i l  cc problema in perpetuo perdurante 
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del catechisrilo 1) : onde questa diligentissima e minuziosissima storia della 
ribellione al catecl-iismo e delle relative controversie svoltesi i n  Gernaania 
particolarmente tra il 1770 e il 1780. Ribellione e controversie che fu- 
rono mosse dailo spirito razionalistico-iiluministicc) e dal congiunto in- 
flusso del Rousseau, e tielle quali attore principale f u  il Basedow. I1 ca- 
techismo, nella forma prevalente de1l'Enchiridio:z del Lutero (la composi- 
zione di catecbisini fu, nella chiesa cattolica, sopratutto una ripercussiont: 
di quel che si faceva nella luterana e nelle altre evangeliche). era ne- 
gato da quei riformatori illurninistici, cosi nel suo contenuto dornmatico 
come altresi nel suo metodo pedagogico. Poi, nel secolo seguente, i ca- 
techismi ripigliarono fialo e riebbero il loro posto nelle scuole. l? una 

/'- 
storia, questa raccontata ciallo Scl-irnitt. che non pub destar grande inte- 
scisse in  noi, pei quali i! catechismo non solo non è u n  problema per- 
petuo )), ma neppure 611 problema, e ai quali sembra perciò airatto ovvio, 
e da non meritare fatiche documentatorie, che il settecento, con la sua 

religione naturale ), o a del17 umanità » dovesse rifiutarlo, e che nel- 
l'ottocento, per la logica della restaurazione e i n  parte del liberalismo 
moderato, l'ostilifi cadesse. Ci vuole la resistenza mentale di u n  pastose 

I ~ l t e r a n o  o di un parroco cattolico per sostenere ia lettura intera delle 
grandi e fitte cinque centinaia e mezzo di  pagine i n  cui l'opera si stende. 
Se mai, nello scorrere quelle pagine, ci risuona in mente Ia parola di 
Xant, che lo Schmitt  ricorda: Sapere  ot~de!  Abbi il coraggio di va- 
ler t i  del tilo intelletto! Esci dalla minorità! », ed esci dai catechismi. 
Tanto più arnmonitrice ci risuona quella parola, i n  quanto che znche 
oggi è tornato il vezzo che il Knnt notava pei suoi tempi: Octo da 
-tutte le parti gridare: - Non ragionate! D. B. C. 

MAGISTRI ECKARDI. - Opera latina nt~spicii  i~zsiituti Snurctae Snbinae a d  
codictlm $del72 edita. I. Super  oraiione donzinica, ed. I(1ibansliy. 
II. 0 1 7 ~ ~  trip=rr!itt~rtz. Prologo, ed. Eascour. - Lipsiae, Meiner, 1954-3; 
(8.0, pp. XVIII- I 7, XTI-40). 

I n  Italia non ricordo che si abbia altro su Eckehart (oltre i cenni 
nelle storie generali della filosofia) che la traduzione di alcune prediche 
e s c r i t ~ i  tedeschi, condotta sulla traduzione in tedesco moderno del 
Buttr~er.  È 11 caso percib di dar  l 'annunzio clell'edizione critica che ora 
n'intraprende degli scritti latini eckehartiani, i n  buon2 parte ancora ine- 
diti, la cui ji-nportanza, rilevata giiì dal Benifle, è nel mostrare il riat- 
-tacco doitrinale del grande mistico al totnismo. Il lavoro degli editori è 
accuratissimo, e, oltre la fissazione del testo, offre una duplice serie di 
annotazioni, I 'una delle fonti  e l 'al tra dei richiami degli altri luoghi 
eckehartiani. Quando l'edizione sark bermiilata (e si calcola che sarà nel 
'937, ossia nella ricorrenza del sesto centenario della morte di maestro 
Eckel-iart), si avrà un saldo fondamento per lo  studio del pensiero di  
lui e per l 'interpretazione degli stessi suoi scritti tedeschi, dei quali, a 
d i r  vero, ancora si desidera un9edizione critica. B. C. 
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