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Conservatori “futuribili”?

Un vecchio proverbio suggerisce di battere il fer-
UR�ÀQFKp�q�FDOGR�H�PL�SDUH�FKH�TXHVWR�FRQVLJOLR�

VL� DWWDJOL�EHQH�DOOD�´TXHVWLRQH�GHO� FRQVHUYDWRULVPRµ��
XQD�VRUWD�GL�´DUDED�IHQLFHµ�GHOOD�TXDOH��FRPH�GLFHYD�LO�
SRHWD�0HWDVWDVLR��“Che vi sia, ciascun lo dice; dove sia, 
nessun lo sa”��R��IRUVH��WDQWL�SHQVDQR�GL�VDSHUOR��PD�LQ�
realtà il proverbiale volatile non si trova là....
$OOD�OXFH�GL�TXHVWD�FRQVLGHUD]LRQH��DQFKH�LQ�TXHVWR�

QXPHUR�GL�Cultura&Identità DIIURQWR�LO�WHPD��GHGLFDQ-
GRJOL�TXHVWR�HGLWRULDOH�H�XQ�DUWLFROR��
&RPH�RUPDL�QRWR��ÀQR�D�SRFR� WHPSR� ID� LO� FRQVHU-

YDWRULVPR�HUD�XQ�DUJRPHQWR�FKH�HVXODYD�GDOOH�SDJLQH�
FXOWXUDOL�GHL�JUDQGL�TXRWLGLDQL�HG�HUD�SUHVVRFKp�DVVHQWH�
QHOOD�OHWWHUDWXUD��VFLHQWLÀFD�R�PHQR��FKH�DUULYDYD�QHOOH�
librerie del nostro Paese. Se ne parlava nella ristretta 
DUHD�FXOWXUDOH�GHOOD�GHVWUD��SHU�OR�SL��LQWURGXFHQGR�H�
FRPPHQWDQGR�DXWRUL�VWDWXQLWHQVL�H�LQJOHVL�H�FRQIURQ-
WDQGR�LO�YDULR�LGHDULR�GHOOH�GLYHUVH�GHVWUH�FRQ�TXHOOD�UL-
FHWWD�SROLWLFD�FKH�GDJOL�DQQL������VHPEUDYD�DYHU�FRQVH-
JXLWR�TXDOFKH�VXFFHVVR��DQ]L�XQ�JUDQGH�VXFFHVVR��ROWUH�
L�FRQÀQL�HXURSHL�
2UD�LQYHFH�LO�WHPD�LQL]LD�D�LQWHUHVVDUH�DQFKH�DL�SROL-

WRORJL�´D�ODUJD�GLIIXVLRQHµ��,�SHUFKp�GL�TXHVWR�LQWHUHVVH�
VRQR�GLYHUVL��VHQ]D�FKH�XQR�HVFOXGD�O·DOWUR��/H�HVWHUQD-
]LRQL� UDSVRGLFKH� GHOOD� premier�� O·RJJHWWLYR� IHQRPHQR�
UHDWWLYR�SRSRODUH�FRQWUR�JOL�HVLWL�SL��VJUDGHYROL�GHOOD�
JOREDOL]]D]LRQH�H�GHOO·D]LRQH�GHJOL�RUJDQLVPL�VRYUD�QD�
]LRQDOL�H�GHOOH�ORUR�´TXLQWH�FRORQQH�ORFDOLµ�³�XQ�IHQR-
PHQR�GL�ULJHWWR� LQ�FHUFD�GL�UDSSUHVHQWDQ]D�GLJQLWRVD�
QHOOH�LVWLWX]LRQL�SROLWLFKH��FKH�Qp�OD�/HJD��Qp�L�&LQTXH�
6WHOOH�SDLRQR�JDUDQWLUH�³�� OD�SUHVHQ]D�GL�XQ�SDUWLWR�
GL�PDJJLRUDQ]D�UHODWLYD��)UDWHOOL�G·,WDOLD��DFFUHGLWDWR�
GDL�VRQGDJJL�GL�TXDVL�LO�����GHOOH�LQWHQ]LRQL�GL�YRWR�³�
TXLQGL�XQ�QHUER�GHO�JRYHUQR�PROWR�PHQR�´SODVWLFRµ�GL�
)RU]D�,WDOLD�DL�WHPSL�GHO�&DYDOLHUH�³��LO�ULWRUQR�D�GHVWUD�
GHO�SHQGROR�GHJOL�XPRUL�HOHWWRUDOL�LQ�DOWUL�3DHVL�G·(XUR-
SD�³�YHGL�LO�UHFHQWLVVLPR�́ FDVR�JUHFRµ�³�H�LO�ULIOHVVR�GL�
TXHVWD�QXRYD�VLWXD]LRQH�VXOOH�IRU]H�SDUWLWLFKH�SUHVHQWL�
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Ictu oculi D�6WUDVEXUJR��VRQR�WXWWL�VWLPROL�SHUFKp�PHQWL�ILQR�D�LHUL�SLJUH�
FRQFHQWUDWH�VX�HOHPHQWL�GL�GHWWDJOLR�RUD�WRUQLQR�D�PHWWHUH�LQ�
DJHQGD�TXHVWD�UHDOWj�
(�O·LGHD�GL�FRVWUXLUH�XQ�FHQWUR�SROLWLFR�PHQR�OLEHUDOH�H�SL��

´DXWRUHYROHµ�VL�ULYHOD�VHPSUH�PHQR�´HVRWLFDµ��WDQWR�QHOOD�SR-
OLWLFD�QD]LRQDOH�TXDQWR�QHOOH�DVVLVH�HXURSHH��
)RUVH�TXHVWD�ULSUHVD�G·LQWHUHVVH�DYYLHQH�SHUFKp�RJQL�SROLWR-

ORJR�FKH�VL�ULVSHWWL��FKH�WHQJD�DO�VXR�SUHVWLJLR�GL�´LOOXPLQDWR-
UHµ�GHOO·RSLQLRQH�SXEEOLFD��QRQ�SXz�QRQ�RFFXSDUVL�GL�TXDOFRVD�
FKH�KD�LO�VHPELDQWH�GHOOD�QDVFLWD��0D��IUD�JOL�DGGHWWL�DL�ODYRUL��
YL�q�DQFKH�FKL��RVVHUYDQGR�OH�XOWLPH�FRQYXOVLRQL�GHOOH�LGHROR-
JLH�QRYHFHQWHVFKH��LO�FDOR�GHO�ORUR�SHVR�QHOOD�YLWD�GHL�SRSROL��LO�
GHFDGLPHQWR�GHOOD�SROLWLFD�GL�IURQWH�D�SRWHUL�GL�DOWUD�QDWXUD��
LQL]LD�D�FDSLUH�FKH�SHU�FDSLUH�LO�SUHVHQWH�H�SHU�DJLUH�RFFRUUH�
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EDWWHUH�VWUDGH�QXRYH��YDJOLDUH�LSRWHVL�DOWHUQDWLYH��PDJD-
UL�ULYLVLWDQGR�TXHL�FDPPLQL�FKH�O·RS]LRQH�SHU�O·LGHRORJLD�
DYHYD� IDWWR� DEEDQGRQDUH� QHOOD� VSHUDQ]D� R� QHOO·XWRSLD�
che altre vie conducessero verso «dell’umana gente le ma-
JQLÀFKH�VRUWL�H�SURJUHVVLYHª��FRPH�SRHWDYD�*LDFRPR�/HR-
SDUGL������������1. 
$FFHWWLDPR�GXQTXH�TXHVWD�VHFRQGD�LSRWHVL�H�VXSSR-

QLDPR�FKH�O·LQWHUHVVH�GHJOL�´DGGHWWL�DL�ODYRULµ�VLD�JHQXL-
QR��3DVVDQGR�LQ�UDVVHJQD�DOFXQL�GHL�WDQWL�FRPPHQWL��FL�VL�
DFFRUJH�FKH�OH�OHWWXUH�H�L�SURQRVWLFL�UHODWLYL�DO�IHQRPHQR�
FRQVHUYDWRUH�SUHVVRFKp�WXWWL�YDOXWDQR�SRVLWLYDPHQWH�OD�
QDVFLWD�GL�XQD�IRU]D�SROLWLFD�FRQVHUYDWULFH��PD�OR�IDQQR�
in genere con tre gravi handicap. 
,O�SULPR�q�GL�HVFOXGHUH�a priori��SHUFKp�VL�WUDWWHUHEEH�GL�

XQD�SRVL]LRQH�´UHD]LRQDULDµ��RJQL�DFFHQQR�D�PRGHOOL�GL�
FXOWXUD�SROLWLFD�QRQ�GHO�WXWWR�LQ�OLQHD�FRQ�LO�SDUDGLJPD�
VHFRODULVWLFR�LPPDQHQWLVWLFR� GHOO·2WWDQWDQRYH�� FKH� UL-
YHQGLFKLQR�FLRq�LQ�TXDOFKH�PLVXUD�OD�ERQWj�GHOOD�VRFLHWj�
GL�FXL�OD�5LYROX]LRQH�KD�IDWWR�VFHPSLR��PDJDUL�GDYDQ-
WL�DOOD�PHUD�FRQVWDWD]LRQH�GHOOH�WDQWH�SDWRORJLH�FKH�XQ�
XPDQHVLPR�WDUGR�PRGHUQR�FRVu�SDURVVLVWLFDPHQWH�DXWR�
UHIHUHQ]LDOH�H�DQJRVFLDQWH�KD�JHQHUDWR�
/·DOWUR��DOPHQR�GD�QRL�� O·LPSRVVLELOLWj�GL�LQGLYLGXDUH�

QHO�SDVVDWR�ULIHULPHQWL�FKH�SUHVHQWLQR�DVSHWWL�GL�HVHPSOD-
ULWj�H�OD�SHUVXDVLRQH�FKH�LO�FRQVHUYDWRULVPR�IXWXUR�YDGD�
reinventato di sana pianta.
/·XOWLPR�DWWHJJLDPHQWR�q�LQYHFH�O·DSSHOOR�D�WRUQDUH�D�

´IXVLRQLµ�FRQ�OH�LGHRORJLH�GHO�1RYHFHQWR�FKH�VROH�SRWUHE-
EHUR�DYHUH�TXDOFKH�chance GL�UHDOL]]D]LRQH��9L�q�FKL�GLFH�
³�H�VRQR�L�SL��³�FKH�LO�FRQVHUYDWRUH�GHY·HVVHUH�SHU�IRU]D�
XQ�´OLEHUDO�FRQVHUYDWRUHµ��DOWUL�GLFRQR�FKH�VHQ]D�O·LQQH-
VWR�GHOOD�FXOWXUD�FDWWROLFR�SRSRODUH�QRQ�YL�q�IXWXUR��DOWUL�
DQFRUD��SHU�HVHPSLR�O·RQ��*LXOLDQR�$PDWR��VL�OLPLWDQR�D�
LQGLFDUH�L�SDOHWWL�LQYDOLFDELOL�³�VLD�LGHDOL��VLD�GL�RUGLQH�
LQWHUQD]LRQDOH�³� GHO� politically correct FKH� TXDOXQTXH�
FRQVHUYDWRULVPR�́ IXWXULELOHµ�QRQ�GHYH�RVDUH�GL�YDOLFDUH��
0L�q�SHUIHWWDPHQWH�QRWR�FKH�LO�PRQGR�q�SURIRQGDPHQ-

WH�FDPELDWR��FKH�LO�WHU]R�GHFHQQLR�GHO�SULPR�VHFROR�GHO�
WHU]R�PLOOHQQLR�QRQ�q�SL��LO������H�QHPPHQR�LO������H�
FKH�RFFRUUH�WHQHUH�FRQWR�GHOOD�FRQGL]LRQH�SURIRQGDPHQ-
WH�GLV�RULHQWDWD�LQ�FXL�YHUVDQR�RJJL�L�SRSROL�GRSR�FLQTXH�
VHFROL�GL�XPDQHVLPR�VHFRODULVWLFR��VRJJHWWLYLVWLFR�H�XOWL-
PDPHQWH�QLFKLOLVWLFR��(�DQFKH�FKH�JOL�DVVHWWL�GHO�SRWHUH�
QRQ�VRQR�SL��TXHOOL�GHO�1RYHFHQWR��FKH�OH�LVWDQ]H�VRYUD-
QD]LRQDOL�VRQR�VHPSUH�SL��FRQWDPLQDWH��IRUWL�H�SURWHU-
YH��FKH�LO�PRQGR�q�PXOWLSRODUH��FKH�YL�VRQR�élite globali 
H�JOREDOLVWH��GL�SHVR�RUPDL�GHWHUPLQDQWH��UHWL�GL�´SRWHUL�
IRUWLµ�GDL�ELODQFL�SL��LPSRUWDQWL�GL�TXHOOL�GL�PROWL�6WDWL�
H�GDOOH�DJHQGH�VPDFFDWDPHQWH�GL�VLQLVWUD��LQÀQH��FKH�JOL�
VWUXPHQWL�GL�PDQLSROD]LRQH�GL�PDVVD�VRQR�HQRUPHPHQ-
WH�SL��SRWHQWL�GL�XQ�WHPSR�H�FRVu�YLD��
7XWWDYLD��ULWHQJR�LPSRVVLELOH�XQ�FRQVHUYDWRULVPR�FKH�

VDOYL�´FDSUD�H�FDYROLµ��FKH�DVVXPD�FRPH�XQ�GDWR�LUUHYR-
FDELOH�OR�VWDWR�PRUDOH�GHOOH�VRFLHWj�RGLHUQH��GRYH�LO�QXFOHR�

1�/D�JLQHVWUD�R�LO�ÀRUH�GHO�GHVHUWR��������LQ�Canti��5L]]ROL��
0LODQR�������������Canto XXXIV��YY���������SS����������

di realtà sopravviventi e da salvaguardare con cura nel-
OD�SURVSHWWLYD�FRQVHUYDWULFH�VL�q�ULGRWWR�GDYYHUR�D�EHQ�
SRFD�FRVD��1RQ�VL�SXz�SHQVDUH�D�XQ�FRQVHUYDWRULVPR�SHU�
L�SURVVLPL�GHFHQQL�FKH�QRQ�VL�SURSRQJD�GL�´UHWWLÀFDUH�OR�
VWDWR�GL�FRVH�LQ�FXL�VLDPR�FDGXWLµ��FRPH�VFULYHYD�-RVHSK�
GH�0DLVWUH��FLRq�GL�XVFLUH��DQFKH�GL�SRFR��GDOOH�FRRUGLQD-
WH�GHOO·2WWDQWDQRYH��È evidente che oggi da ricostruire 
q�QRQ�VROR�OD�´PRQDUFKLDµ��FLRq�XQ�UHJLPH�SROLWLFR�GH-
FHQWH��PD�DQFKH��H�QRQ�GD�LHUL��L�´VXGGLWLµ��FLRq��mutatis 
mutandis H�DEEDVVDQGR�DOO·LQYHURVLPLOH�O·DVWLFHOOD��LQGL-
YLGXL�FDSDFL�GL�DXWR�FRQWUROOR�H�LQ�JUDGR�GL�ULWHVVHUH�TXHL�
OHJDPL�LQWHUXPDQL�RUPDL�OLTXHIDWWL��
,QVLVWR��XQD�UHWWLÀFD�FKH�QRQ�ULPHWWD�D�WHPD�LO�SHUFRU-

VR�VX�FXL� OD�FLYLOWj�HXURSHD�KD�FDPPLQDWR�GDOO·2WWDQ-
WDQRYH�IUDQFHVH��QRQ�q�XQD�UHWWLÀFD��/D�VWRULD�q�ULFFD�GL�
IDOVH�UHVWDXUD]LRQL��FKH�KDQQR�FHUFDWR�GL�VDOYDUH�́ L�GLULWWL�
XQLYHUVDOLµ�DVWUDWWL�SRVW�ULYROX]LRQDUL�SHU�LPSHGLUH�FKH�
GHJHQHUDVVHUR� QHO� QLFKLOLVPR�� 1RQ� IXQ]LRQD�� ELVRJQD�
DPPHWWHUH� FKH� TXDOFRVD� ´went wrongµ� VLQ� GDOO·LQL]LR��
che fare tabula rasa GL�XQ�PRQGR��LQYHFH�FKH�FXUDUQH�L�
SUREOHPL��q�VWDWR�XQ�HUURUH��FKH�LQWHUURPSHUH�XQ�ÁXVVR�
WUDGL]LRQDOH� FKH�� DUULFFKLWR� QHOOH� JHQHUD]LRQL�� GXUDYD�
GDOOD�QRWWH�GHL�WHPSL�q�VWDWR�IDWDOH��7XWWH�OH�IRUPH�́ IDVFL-
VWLFKHµ��LQ�VHQVR�ODWR��VRQR�GHVWLQDWH�D�IDOOLUH�H�D�QXRFHUH�
DO�YHUR�FRQVHUYDWRULVPR��QRQ�VL�FXUD�XQD�SDWRORJLD�FRQ�L�
PHGHVLPL�JHUPL�FKH�O·KDQQR�SURYRFDWD��Qp�FRQ�L�SDOOLD-
tivi...
2YYLDPHQWH�� VDUHEEH� VEDJOLDWR� SHQVDUH� GL� VDOWDUH� D�

ULWURVR�JOL�XOWLPL�GXHFHQWRTXDUDQW·DQQL�H�WRUQDUH�DO�UH-
JLPH�GL� WDUGD�FULVWLDQLWj��DQFKH�SHUFKp�HUD�XQ�UHJLPH�
VYXRWDWR�GDOO·LQWHUQR�H�JLj�PRULERQGR��0D�RJQL�SRVVLELOH�
IRU]D�FRQVHUYDWULFH�FKH�QRQ�YRJOLD�ULGXUVL�D�UDSSDWWXPD-
UH�YHFFKL�DUQHVL�FXOWXUDOL�SROLWLFL�DIIHWWL�WXWWL�SL��R�PHQR�
GDOOH�SDWRORJLH�LGHRORJLFKH�GHO�1RYHFHQWR�GHYH�LQL]LDUH�D�
ULYHGHUH�OD�´WDYROH�GHOOD�OHJJHµ�GHOOD�GHPRFUD]LD�PRGHU-
QD��(�FRQ�́ GHPRFUD]LDµ�QRQ�LQWHQGR�LO�PHWRGR��OD�WHFQL-
FD�FRQ�FXL�VL�HOHJJRQR�L�UDSSUHVHQWDQWL�GHO�SRSROR��PD�O·L-
GHRORJLD�́ JLDFRELQDµ�FKH�GRPLQD�GD�VHFROL�H�OH�LVWLWX]LRQL�
FKH�HVVD�KD�FUHDWR��6H�LO�PRQGR�IROOH�H�´FRULDQGRODUHµ�GL�
RJJL�q�LO�SURGRWWR�GHOO·´RQGD�OXQJDµ�GHOOD�VHPLQDJLRQH�
GHOO·2WWDQWDQRYH��DOORUD�ELVRJQD�DYHUH�LO�FRUDJJLR�GL�ULYH-
GHUH�L�OLPLWL�H�OH�YLUWXDOLWj�SDWRJHQH�GL�TXDQWR�QDWR�DOOR-
UD��(�VPHWWHUH�GL�VWUDSDUODUH�GL�GLULWWL�H�PHWWHUH�D�WHPD�
i doveri...
$OWULPHQWL�QRQ�VH�QH�HVFH��
6FHQGHQGR�VXO�FRQFUHWR��QRQ�EDVWD�SHQVDUH�DG�DOFKL-

PLH�FKH�IRQGDQR�O·DWWXDOH�QD]LRQDOSRSXOLVPR�GL�)UDWHOOL�
G·,WDOLD�FRQ�LO�ORFDOSRSXOLVPR�GHOOD�/HJD�H�FRQ�OLEHUDOL-
VPR�� DQFRUFKp� ´DJJUHGLWR� GDOOD� UHDOWjµ�� GL� XQD�)RU]D�
,WDOLD��GDO����JLXJQR�VFRUVR�RUED�GHO�&DYDOLHUH��6H�)UD-
WHOOL�G·,WDOLD�q�XQ�SDUWLWR�LGHRORJLFDPHQWH�SL��FRPSDW-
WR�ULVSHWWR�DG�$OOHDQ]D�1D]LRQDOH��VLD�OD�/HJD�³�YHGL�
SRVL]LRQL�LQ�FDPSR�ELRHWLFR�GHO�́ JRYHUQDWRUHµ�/XFD�=DLD�
³��VLD�)RU]D�,WDOLD��VRQR�GXH�´IDVFLµ�GL�FXOWXUH�SROLWLFKH�
GLYHUVH��FRQ�OD�SULPD�FKH�YLYH�GHO�VRJQR�GHOO·DXWRGHWHU-
PLQD]LRQH�UHJLRQDOH�H�FRQ�O·DOWUD�FKH�q�XQ�DJJORPHUDWR�GL�
EUDQGHOOL�GL�IRU]H�GHOOD�3ULPD�5HSXEEOLFD�WHQXWR�LQVLHPH�
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GDO�FDULVPD�GHO�GHIXQWR�&DYDOLHUH��,O�SURGRWWR�VDUHEEH�
´XQ�IDVFLR�GL�IDVFLµ�GLVDVWURVR�H�O·HVSHULHQ]D�GHO�3RSROR�
GHOOD�/LEHUWj�DQFRUD�EUXFLD�D�GHVWUD�
/D�´UHWWLÀFD]LRQHµ�GHYH�TXLQGL�DYYHQLUH�FRQ�SD]LHQ]D�

H�FRQ�FRUDJJLR��XQHQGR�LO�ODYRUR�GL�EDVH��TXHOOR�VXL�´VXG-
GLWLµ��FRQ�LO�ODYRUR�GL�YHUWLFH��TXHOOR�LQ�VHGH�SROLWLFD��FHU-
FDQGR�GL�VHPLQDUH�LQ�HQWUDPEL�JHUPL�GL�́ DQWL���µ��È una 
RSHUD]LRQH�OXQJD�H�GLIÀFLOH��SRLFKp�OD�PHQWDOLWj�FRPXQH�
RUPDL�ULJHWWD�TXDVL�FRQ�VGHJQR�SULQFLSL�H�YDORUL�DQLPD-
WL�GD�VDQD�UD]LRQDOLWj�H�VL�SDVFH�LQYHFH�GL�RJQL�PLWR��GL�
RJQL�XWRSLD��GL�RJQL�´UHDOWj�YLUWXDOHµ��GL�RJQL�VXUURJDWR�
GHOO·DXWHQWLFLWj�GHOO·HVVHUH�XRPLQL�H�GRQQH��(�RJQL�ULFKLD-
PR�DOOD�UHDOWj�q�YLVWR�FRPH�XQ�DEXVR�R�XQ�VRSUXVR��

È�XQ�IDWWR�FKH�OD�PHQWDOLWj�QRQ�VL�SXz�FDPELDUH�LQ�SR-
FKL�DQQL��SHU�DUULYDUH�DOOD�IROOLD�RGLHUQD�GL�XQ�DPRUH�SHU�
OH�EHVWLH�FKH�SUHYDOH�VSHVVR�VX�TXHOOR�SHU�OH�FUHDWXUH�XPD-
QH�³�VL�IDQQR�IROOLH�SHU�FDQL�H�JDWWL��PD�FKH�VL�XFFLGD�R�VL�
FRPSUL�XQ�EDPELQR�R�FKH�VL�VYHQWROLQR�FDUWHOOL�FRQ�VFULW-
WR�́ PHQR�0HORQL��SL��ULFFKLRQLµ�ODVFLD�RUPDL�LQGLIIHUHQWL�
L�SL���TXDQGR�QRQ�GLYHQWD�XQD�EDQGLHUD�³�FL�VRQR�YROXWL�
GHFHQQL�H�GHFHQQL�GL�́ ODYRUD]LRQHµ�DWWUDYHUVR�L�FDQDOL�FR-
PXQLFDWLYL�H�IRUPDWLYL��3HU�XVFLUH�GD�TXHVWD�FRQGL]LRQH��
per far svanire il torpore e per risalire la china occorrono 
WDWWLFKH�H�PH]]L�DGHJXDWL��in primis il ricupero del prin-
FLSLR�GL�UHDOWj�H�GHO�VHQVR�FRPXQH��QRQ�DXJXUDQGRVL�FKH�
³�DQ]L��IDFHQGR�L�GHELWL�VFRQJLXUL�³�FKH�QRQ�VLD�TXDOFKH�
FDWDVWURIH� HVWHUQD� D� LPSRUUH� WDOH� ULFXSHUR�� FRPH� SXU-
WURSSR�WDQWH�YROWH�DYYHQXWR�QHOOD�VWRULD��*UDGXDOPHQ-
WH��PD�VHQ]D�FRPSOHVVL�ELVRJQD�URPSHUH�OH�VEDUUH�GHOOD�
gabbia delle ideologie post-Ottantanove e “ritornare al 
UHDOHµ��1HVVXQR�YXROH�³�DQFKH�VH�q�XQ�VRJQR�OHJLWWLPR�
³�FKH�VL�YRWL�LQ�SDUODPHQWR�OD�UHVWDXUD]LRQH�GHO�6DFUR�
5RPDQR�,PSHUR��PD�RFFRUUH�IDUH�SLFFROL�SDVVL�LQGLHWUR��
IUHQDUH�OH�GHULYH�SDURVVLVWLFKH�GHOO·LGHRORJLD�GHL�GHVLGHUL�H�
ULGXUUH�LO�´SHVRµ�GHOOR�6WDWR��$QFKH�VH�O·DOOHUJLD�DL�SDVVL�
LQGLHWUR�q�DVVDL�GLIIXVD��UHJUHGLUH�GD�XQR�VWDWR�PRUERVR��
QRQ�q�PLRSLD��q�WXWWD�H�VROR�VDOXWH�
1RQ�q�FRPSLWR�GHOOD�SROLWLFD��VH�YXROH�FKLDPDUVL�FRQ-

VHUYDWULFH��fare�TXHVWD�RSHUD]LRQH�GL�QDWXUD�VFKLHWWDPHQ-
WH�FXOWXUDOH�H�PRUDOH��SHUz�GHYH�favorirla��1RQ�VR�VH��SHU�
DLXWDUH�TXHVWD�ULQDVFLWD��VHUYDQR�QXRYL�DVVHWWL�LVWLWX]LR-
QDOL�SL��DXWRUHYROL�RSSXUH�GHEED�QDVFHUH�XQ�QXRYR�VRJ-
JHWWR�SDUWLWLFR��,Q�TXHVW·XOWLPD�SURVSHWWLYD��WXWWH�H�WUH�OH�
IRUPD]LRQL�GL�JRYHUQR�SDLRQR�RJJL�FRQWDPLQDWH�LQ�PDJ-
JLRUH�R�PLQRUD�PLVXUD�GDOOH�LGHRORJLH�QDWH�QHOO·2WWDQWD-
QRYH��6H�VL�DQGUj�VX�TXHVWD�VWUDGD�LO�VRJJHWWR�FKH�QDVFHUj�
³�XQ�QXRYR�)UDWHOOL�G·,WDOLD�RSSXUH�XQD�IXVLRQH�GHL�WUH�
SDUWLWL�GL�JRYHUQR�³�GRYUj�DYHUH�XQD�FXOWXUD�SROLWLFD�
QXRYD�FKH�GLD�VSD]LR�DOOD�OLEHUWj�H�DOOD�QD]LRQH�UHWWDPHQ-
WH�LQWHVL��PD�FKH�QRQ��FHGD�D�FRQWDPLQD]LRQL�OLEHUDOL�H�QD-
]LRQDOLVWLFKH��1HO�SHQVDUH�D�TXHVWR�SRWHQ]LDOH�́ SDUWRµ�YD�
detto che non tutte le idee oggi correnti nella destra ita-
OLDQD�³�TXHOOH�FRQWLJXH�PD�GL�DOWUD�SURYHQLHQ]D��FRPH�
LO�FDWWROLFHVLPR�SRSRODUH��LO�SRSXOLVPR��LO�VRYUDQLVPR��H�
FRVu�YLD�VL�SRVVRQR�SUHQGHUH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�VROR�FRPH�
SRWHQ]LDOL�́ FRPSDJQL�GL�VWUDGDµ�³�VRQR�IXQ]LRQDOL�D�XQ�
SURJHWWR�FRQVHUYDWRUH��1RQ�DOOXGR�VROR�DOOH�LGHRORJLH�FKH�

già fanno da background�DOOH�IRU]H�SROLWLFKH�LQWHUHVVDWH��
PD�DQFKH�D�PROWH�GHOOH�LGHH�´DOWHUQDWLYHµ�H�DOOH�ULFHWWH�
poltiche che allignano a destra da decenni e che oggi ca-
WDOL]]DWRUL�LPSUHYLVWL�FRPH�OD�SDQGHPLD�H�OD�JOREDOL]]D-
]LRQH�KDQQR�ULSRWHQ]LDWR��1RQ�YD�EHQH�LO�WUDGL]LRQDOLVPR�
´SDJDQRµ��QRQ�YD�EHQH�LO�́ PRGHUDWLVPRµ��QRQ�YD�EHQH�LO�
´JROSLVPRµ��QRQ�YD�EHQH�LO�FRQVHUYDWRULVPR�´VFHWWLFRµ�
H�QHPPHQR�LO�WHU]DIRU]LVPR�R�O·DQWL�DPHULFDQLVPR�ÀOR�
russo. Si possono paragonare tutte a ricette fusion, in cui 
LO�VDSRUH�GHJOL�LQJUHGLHQWL�VL�DOWHUD�RSSXUH�D�IDUPDFL�LQ�
FXL�LO��SULQFLSLR�DWWLYR�YLHQH�DQQHJDWR�LQ�DOWUL�HOHPHQWL�H��
TXLQGL��GHSRWHQ]LDWR� 
,O� VHQDWRUH� 0DUFHOOR� 3HUD�� HVSRQHQWH� GL� YDJOLD� GHO�

SHQVLHUR�OLEHUDOH��DSUHQGR�LO�FRQYHJQR�URPDQR�VXO�FRQ-
VHUYDWRULVPR�GHO���PDJJLR�VFRUVR��q�VWDWR�HVWUHPDPHQWH�
³�DQ]L��YHUUHEEH�GD�GLUH�LQDVSHWWDWDPHQWH�³�FKLDUR��LO�
FRQVHUYDWRUH�YLYH�GL�WUDGL]LRQH�H�OD�VXD�PLVVLRQH�q�GLIHQ-
GHUH�H�SURPXRYHUH�OD�WUDGL]LRQH��2YYHURVVLD�tutto FLz�FKH�
GL�EXRQR�YLHQH�GDO�SDVVDWR��DQFKH�GD�TXHO�SDVVDWR�VLWXD-
WR�DO�GL�Oj�GHOOH�´FRORQQH�G·(UFROHµ�GHOO·2WWDQWDQRYH�H�GL�
FXL�q�SDUWH�HVVHQ]LDOH�H�LQHOLPLQDELOH��DOPHQR�SHU�O·HXUR-
SHR��OD�UHOLJLRQH�FULVWLDQD��'XQTXH��QHOOD�SURVSHWWLYD�GL�
FXL�DFFHQQR��TXDOXQTXH�ULFHWWD�´ODLFDµ�R�VLQFUHWLVWLFD�q�
GD�UHVSLQJHUH��/H�FXOWXUH�H�L�SHUVRQDJJL�³�GD�7KLERQ�
D�*yPH]�'iYLOD��SHU�HVHPSLR�³�FKH�SRVVDQR�DLXWDUH�D�
HVSULPHUH�FRQ�ULJRUH�TXHL�SULQFLSL�H�TXHL�YDORUL�́ FRUUHWWLµ�
DL�TXDOL�GRYUHEEH�LVSLUDUVL�OD�́ UHWWLÀFDµ�VRQR�WDQWL�H�WXWWL�
buoni: basta riscoprirli.
1RQ�HQWUR�QHO�PHULWR�GL�WHFQLFLVPL�FRPH�LO�SUHVLGHQ]LD-

OLVPR�R�LO�SUHPLHUDWR��GL�FXL�RJJL�VL�GLEDWWH��4XHOOR�FKH�LQ�
WHPD�GL�ULIRUPH�LQYHFH�PL�SDUH�XUJHQWH�q�XQD�UHYLVLRQH�
GHOOD�&RVWLWX]LRQH�GHOOR�6WDWR�FKH�QH�HOLPLQL�OH�DSRULH�SL��
HYLGHQWL�H�OH�FRQWUDGGL]LRQL�SL��YROWH�VHJQDODWH�GDL�SR-
OLWRORJL�HG�HPHUVH�GUDPPDWLFDPHQWH�LQ�RFFDVLRQH�GHOOH�
ULSHWXWH�FULVL�SROLWLFKH��VSHFLDOPHQWH�XQD�PLJOLRU�GHÀQL-
]LRQH�GHL�SRWHUL�GHOOD�3UHVLGHQ]D�GHOOD�5HSXEEOLFD�H�OD�
SHULPHWUD]LRQH�GHO�SRWHUH�JLXGL]LDULR�D�WXWWL�L�OLYHOOL��
,QROWUH��ULGXUUH�O·DUHD�VWDWDOL]]DWD�GHOOD�VRFLHWj��ULGD-

UH�UHVSLUR�DL�FHWL�PHGL�SURGXWWLYL�� URPSHUH� L�PRQRSROL�
HFRQRPLFR�ÀQDQ]LDUL�� ULVWDELOLUH� O·DXWRULWj� GHOOR� 6WDWR�
DQFKH�QHOOH�PDWHULH�SL��VSLFFLROH�PD�SL��YLFLQH�DOOD�JHQWH�
FRPXQH��ULSXOLUH�OH�OHJJL�GDL�´GHVLGHULµ�DQWL�QDWXUD�FKH�
L�JRYHUQL�SUHFHGHQWL�YL�KDQQR�LPSUHVVR��DLXWDUH�FKL�YL�VL�
GHGLFD�D�ULFRVWUXLUH�L�´VXGGLWLµ�³�OH�IRU]H��JOL�VWUXPHQWL�
FXOWXUDOL�SHU�´ULIDUH�JOL�LWDOLDQLµ��R��DOPHQR�SHU�WHQWDUOR��
VH�FL�VRQR�VWDWH�SHU�IDUOL��IRUVH�FL�VRQR�DQFRUD�³��SURSRU-
UH�LO�3DHVH�FRPH�HVHPSLR�GL�JRYHUQR�FKH�YLYH�H�SURVSHUD�
VHQ]D�OD�GDQQRVD�LSRWHFD�GHOO·LGHRORJLD�GL�VLQLVWUD�
,O�SHUFRUVR�SHU�XQ�´ULWRUQR�DO�UHDOHµ�H�SHU�´ULPHWWHUH�LO�

PRQGR�VXL�VXRL�SLHGL�H�QRQ�VXOOD�VXD�WHVWDµ�q�OXQJR�H�LUWR�GL�
´FKLRGL�D�WUH�SXQWHµ��FKH�OD�GLVSHUD]LRQH�GHOO·DYYHUVDULR�VH-
PLQHUj�D�SLHQH�PDQL��SHUz�YDOH�OD�SHQD�WHQWDUH�GL�VHJXLUOR��
1RQ�VL�HVFH�GDOOD�FULVL�GHOOD�WDUGD�PRGHUQLWj�FRQ�ULFHWWH�

VTXLVLWDPHQWH�PRGHUQH��ELVRJQD�FRPLQFLDUH�D�ULPHWWHUH�
TXHVWD�PRGHUQLWj�VXL�VXRL�JLXVWL�ELQDUL��FRPLQFLDQGR�GDO�
JXDUGDUH�DQFKH�DO�GL�IXRUL�GHOOD�´ÀQHVWUDµ�REEOLJDWD�LP-
SRVWDFL�SL��GL�GXHFHQWR�DQQL�ID�
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In mortem di Silvio Berlusconi:
qualche nota e qualche pronostico

Qualche considerazione sul defunto leader di Forza Italia e sul suo ruolo nella storia e nella politica del 
nostro Paese, con qualche pronostico sul futuro del “partito di plastica”

Oscar Sanguinetti

Fra i tanti surrogati dell’uomo politico in que-
sta epoca della tecnocrazia sta l’imprenditore 

“prestato alla politica”. Ma vi sono due specie di que-
sto genere: l’imprenditore vero, quello che rischia 
del suo e guida — pallido barbaglio del cavaliere 
medioevale — l’impresa, quello contaminato dall’o-
dore delle sue maestranze, quello che guadagna una 
fortuna ma la investe creando posti di lavoro; e poi 
YL�q�O¶DOWUD�¿JXUD��TXHOOD�GHO�WHFQLFR�FDSLWDOLVWD��EDQ-
FKLHUH�R�¿QDQ]LHUH��FKH�KD�PROWH�LQFDUQD]LRQL�LQ�,WD-
lia: Giuliano Amato, Lamberto Dini, Romano Prodi, 
Carlo Azeglio Ciampi (1920-2016), Mario Monti e 
LQ¿QH��LO�³top di gamma”: Mario Draghi. Vi è, cioè, 
FKL�KD�VHPSUH�WUD൶FDWR�GHO�GHQDUR��PD�TXDVL�PDL�LO�
suo, bensì quello dei contribuenti.

 Quale sia da preferire — ovviamente se non esi-
ste un politico puro e di statura elevata — è facile 
GLUOR��q�LO�SULPR��,Q�OXL�OH�YLUW��LPSUHQGLWRULDOL�IRU-
giate e collaudate nell’agone della lotta economica 
VRQR�SL��VLPLOL�²�DQFKH�VH�QRQ�XJXDOL�²�DOOH�YLUW��
che il politico deve avere per svolgere al meglio il 
suo compito. 

Silvio Berlusconi (1936-2023) è appartenuto al 
primo tipo. Egli ha cercato di iniettare all’interno di 
una politica italiana stagnante e ripetitiva un pizzi-
co di originalità e le ha impresso un impulso nuovo. 
Nato dal nulla, salito sino ai vertici dell’imprendito-
ria italiana, ha coltivato con passione le sue aziende 
— a loro volta non poco innovative nel panorama 
dell’industria italiana — immobiliari, mediatiche e 
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FDOFLVWLFKH��PD�KD�DQFKH�DYXWR�VHPSUH�XQ�FKLRGR�¿V-
so: l’economia italiana dipendeva troppo dalla politi-
ca, troppo Stato invadeva l’economia e troppa politi-
FD�H�WURSSR�6WDWR�VLJQL¿FDYDQR�DOORUD�WURSSD�VLQLVWUD��
E Silvio Berlusconi capiva che l’economia di quello 
FKH�DOORUD�HUD�LO�TXDUWR�3DHVH�SL��LQGXVWULDOL]]DWR��LQ�
una epoca di forti cambiamenti e di incipiente crisi 
del modello socialista ovunque nel mondo non pote-
va fare da sgabello alla sinistra. Così, leggerà sempre 
il suo successo come mattoni tolti da sotto i piedi del 
potere antifascista a dominante comunista instaura-
WRVL�LQ�,WDOLD�QHO�VHFRQGR�GRSRJXHUUD��/D�VXD�GLVFHVD�
in politica, quando lo strapotere delle sinistre, dopo 
Tangentopoli, concretizzava la prospettiva di un in-
gresso dei post-comunisti nel governo di Roma va 
letta anche in questa chiave.

,PSUHQGLWRUH�JHQLDOH��FHUFKHUj�GL�WUDVIRQGHUH�XQ�
po’ dello stile di quel tycoon che era nelle aule parla-
mentari e nei corridoi del governo.

,O�VXR�SULPR�VXFFHVVR�LQ�SROLWLFD�VDUj�OD�FUHD]LR-
ne praticamente ex nihilo, attingendo ai quadri del 
suo già vasto impero industriale, di un partito poli-
WLFR� D� EDVH� QD]LRQDOH�� )RU]D� ,WDOLD�� 5LFRUGR� DQFRUD�
OH�VWUDGH�GHOOD�PLD�0LODQR��DOOD�¿QH�GHJOL�DQQL�������
punteggiate da enormi cartelloni pubblicitari con lo 
slogan�³)RU]D�,WDOLD�´�H�QXOOD�SL���1RQ�VL�FDSLYD�FKH�
cosa volessero dire, ma oggi sappiamo che era solo 
la preparazione del terreno, la pre-impollinazione di 
un elettorato che di lì a poco gli avrebbe garantito il 
VXFFHVVR��,Q�SRFKL�PHVL��6LOYLR�%HUOXVFRQL�²�VL�QRWL�
bene: spendendo del suo — mise su circoli, federa-
zioni, direttivi, organi di comunicazione e, coadiuva-
to da pochi, preparò il personale — ovviamente non 
si trattò dell’equivalente di una scuola-quadri o di un 
analogo delle Frattocchie comuniste — necessario 
per ricoprire cariche rappresentative e di governo a 
livello locale e nazionale. Ovviamente, la sua crea-
tura non sarà un David di Donatello e sarà ricalcato, 
VLQ�QHOOH�¿EUH�SL��UHFRQGLWH��VXOOD�SHUVRQDOLWj�H�VXOOD�
centralità del promotore, ma riuscirà a decollare e a 
IXQ]LRQDUH�LQ�PLVXUD�VX൶FLHQWH�LQ�XQ�WHPSR�LQLPPD-
ginabilmente breve.

Ciò che accadrà nel 1994 è noto a tutti: la vitto-
ria elettorale, propiziata dalla nuova legge sul voto 
entrata in vigore grazie a Mariotto Segni, un ex de-
mocristiano. Seguiranno la coalizione con la Lega 
Nord di Umberto Bossi e l’Alleanza Nazionale di 
Gianfranco Fini, i primi atti di governo, quando sfer-
rerà i primi colpi — forse intempestivamente — al 
monopolio demo-comunista, il divorzio dalla Lega 
²�³PDL�DO�JRYHUQR�FRQ�L�IDVFLVWL�´�²��O¶RVWLOLWj�GHO�
Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro 

(1918-2012), la crisi del governo — il primo non 
“ciellenista” e primo governo politico dopo due go-
verni “tecnici” — e la prima eclisse. Cinque anni di 
astinenza e di governi di sinistra, poi la rinascita, con 
GXH�HVHFXWLYL�GL�¿OD�D�VXD�JXLGD��$QFRUD�XQD�OHJLVOD-
tura “buca”, poi il trionfo del 2008, destinato a bloc-
carsi prematuramente nel 2011 con la sua “cacciata” 
da Palazzo Chigi, orchestrata da Giorgio Napolitano 
e da Bruxelles.

Che dire dell’avventura del “Cavaliere”, dell’im-
prenditore “prestato alla politica”?

Come in tutte le vicende umane, luci e ombre: 
luci tante, ombre forse meno. Di sicuro non ha in-
vertito il trend verso la Repubblica universale “gia-
FRELQD´��PD�KD�FRQWULEXLWR�DG�DOORQWDQDUH�OD�¿JXUD�
VLQLVWUD�GL�XQD�³,WDOLD�URVVD´��1RQ�KD�FRPEDWWXWR�WXW-
te le battaglie per la vita e per la famiglia, ma quanto 
meno non si è schierato dall’altra parte e, quando 
ha potuto, forse incalzato ma generoso, si è reso di-
VSRQLELOH�D�VDOYDUH�LO�SL��GHEROH��FRPH�QHO�FDVR�GL�
Eluana Englaro (1970-2009), condannata a morire 
dai tribunali. Anche se non era un liberal, era un 
liberale: odiava i nemici della libertà senza essere 
un conservatore. E neppure era un uomo religio-
so, anche se, spesso tirando in ballo la zia suora e 
gli studi salesiani, rispettava la religione cattolica e 
non favoriva nulla che la ledesse. Anzi, quando la 
&RQIHUHQ]D�(SLVFRSDOH�,WDOLDQD�q�VWDWD�JXLGDWD�GDO�
card. Camillo Ruini, vi è stato parecchio terreno 
SHU�XQ¶D]LRQH�FRPXQH�VXOOH�VHPSUH�SL��VFRWWDQWL�H�
centrali questioni bioetiche. Senza dimenticare che 
in lui si sono riconosciuti migliaia di cattolici “ano-
nimi”, cioè sprovvisti di pedigree H�GL�FHUWL¿FDWR�GL�
“cristiani adulti” e “cattolici democratici” rilasciato 
dal clero...

L’odio denso e tenace — che invadeva ogni ca-
nale comunicativo, dalla stampa al cabaret, dal ci-
nema al gossip — che gli hanno riservato le sini-
stre politiche, giudiziarie e sociali rappresenta una 
³FDUWLQD�DO�WRUQDVROH´�FKH�FHUWL¿FD�FKH�OD�VXD�SROLWLFD�
era considerata estremamente pericolosa dall’avver-
sario. Un odio tenace che ripagherà senza astio, però 
con altrettanta tenacia, agendo in politica, facendo 
pubblicare — in decine di migliaia di copie — testi 
scomodi come Il libro nero del comunismo, tenendo 
FHQWLQDLD�GL�D൵ROODWL�FRPL]L��DJHQGR�VX�WXWWL�L�SLDQL�VX�
cui poteva nuocere all’avversario socialcomunista e 
radical-chic��,O�WXWWR�LQ�XQD�VHULH�LQLPPDJLQDELOH�GL�
cadute e di risurrezioni, di uscite di scena e di ritorni 
DOOD�ULEDOWD��VHPSUH�JUDYDWR�O¶LQ¿QLWD�ULGGD�GL�SURFHV-
si imbastiti contro di lui e contro le sue aziende dalla 
magistratura “rossa”, che riuscirà tuttavia a ottene-
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UH�SHU�OXL�XQD�VROD�FRQGDQQD��SHU�UHDWL�¿VFDOL��FKH�OR�
porterà all’anticamera del carcere, nonché alla priva-
]LRQH�GHL�GLULWWL�FLYLOL�H�GHL�WLWROL�RQRUL¿FL��

Certo, Silvio Berlusconi è stato un mattatore 
dell’imprenditoria e della politica, ma anche un per-
sonaggio che ha vissuto la sfera pubblica come fosse 
quella privata: gli è mancata, cioè, la consapevolez-
za che ogni sua leggerezza si sarebbe ripercossa in 
termini negativi non solo su di lui — in buona parte 
garantito dal suo denaro —, ma anche sul mondo 
che lo seguiva e che lui voleva difendere. Gli scan-
dali a sfondo sessuale di cui è stato al centro, pur 
ingigantiti dall’accanimento giudiziario, hanno fatto 
emergere una immagine della sua moralità indivi-
duale veramente sconfortante, anche, come detto, 
SHU� OD� ORUR�PDL� VX൶FLHQWHPHQWH� FRQVLGHUDWD� ULSHU-
cussione politica. 

A un primissimo bilancio in prospettiva con-
servatrice a lui si deve se la “gioiosa macchina da 
JXHUUD´�GHO�SURFHVVR�ULYROX]LRQDULR�LQ�,WDOLD�q�SURFH-
duta meno spedita e grazie a lui ha trovato ostacoli, 
vischiosità e impasse inattesi. Non solo: Berlusconi 
q�VWDWR�O¶DUWH¿FH�GHO�UHODWLYR�VGRJDQDPHQWR�GHOOD�GH-
stra politica, che con i suoi governi è tornata, non 
dico al centro, ma nel novero delle forze politiche le-
gittimate a governare. E questo non gli sarà mai per-
GRQDWR����,�JRYHUQL�GL�FHQWUR�GHVWUD�GD�OXL�SUHVLHGXWL�
hanno cercato di rompere la gabbia costruita intorno 
politica italiana dal “partito anti-italiano”, di ridare 
respiro all’iniziativa privata, di ridisegnare un ruolo 
GL�SUHVWLJLR�SHU�O¶,WDOLD�QHOOR�VFHQDULR�GHOOH�QD]LRQL�H�
delle istanze sovra-nazionali. Certo, ci si aspettava 
GL�SL��H�JOL�DQQL�GHOOD�VXD� LPSRWHQ]D�VRQR�FRLQFL-
si con avanzate irrimediabili dell’ideologia che egli 
combatteva. Ma così è stato, la sua storia è ormai, 
DSSXQWR��VWRULD�H�LO�JLXGL]LR�VX�GL�OXL�D൶GDWR�D�'LR�

L’auspicio — e la preghiera — è che il Signore 
“ricco di misercordia”, prima o poi, accolga la sua 
anima nel suo Regno: se ha fatto cose forse riprove-
voli, ha fatto — lo scopriremo — anche del bene, e 
non poco.

•   •   •

/D�PRUWH� GHO� &DYDOLHUH�� O¶XRPR� SROLWLFR� SL�� D�
OXQJR�DO�JRYHUQR�GHOO¶,WDOLD��DSUH�QRQ�SRFKL�LQWHUUR-
gativi in sede politica. Se è ¿QLWD�OD�SDUDEROD�WHUUHQD�
GL�6LOYLR�%HUOXVFRQL��q�¿QLWD�DQFKH�TXHOOD�GHO�³VXR´�
partito?

6H�)RU]D�,WDOLD��),���SDUWLWR�FUHDWR�LQ�GXH�DQQL�H�
vincente già al suo debutto alle elezioni nazionali del 
������q�VWDWR�XQ�DXWHQWLFR�PLUDFROR�GL�¿XWR�SROLWLFR��

come ogni politologo sa e ha scritto, molto proba-
bilmente simul stat aut simul cadet con il suo fon-
datore. “Partito di plastica”, organizzazione politica 
strutturata intorno alla volontà e alla creatività del le-
ader, arbitro assoluto della linea politica, del perso-
QDOH��GHOOD�FRPXQLFD]LRQH��),�SHU�GHFHQQL�VL�q�PRVVR�
una voce con il Cavaliere. Tutti quadri, tutti coloro 
che rappresentano il partito nelle assemblee regio-
nali e locali, nel governo, nel sottogoverno sono stati 
sua creatura e hanno perennemente ruotato intorno 
alla sua “corte” di Arcore, godendo di quei privilegi 
H�EHQH¿FL��FKH�LO�VXFFHVVR�GHO�FDSR�IDFHYD�GLVFHQ-
dere per li rami�VLQR�DL� OLYHOOL�SL��EDVVL��&LRQRQR-
stante ogni tentativo di Berlusconi di individuare un 
³GHO¿QR´�²�GD�$QJHOLQR�$OIDQR�D�)UDQFR�)UDWWLQL�
�������������GD�)LQL�D�3LHUIHUGLQDQGR�&DVLQL��¿QR�
a Giovanni Toti, a Renato Brunetta e alla Gelmini, 
VHQ]D�GLPHQWLFDUH�OD�³GHO¿QD´�)UDQFHVFD�3DVFDOH�²�
VL�q�ULVROWR�LQ�QXOOD�R�LQ�WUDGLPHQWL�SL��R�PHQR�VFRQ-
certanti. 

Ora che “il coccodrillo” è uscito di scena, molti si 
aspettano che ciò che ruotava intorno a lui parta per 
la tangente. 

0D�VDUj�FRVu"�,Q�H൵HWWL�OD�VFRPSDUVD�GHO�&DYD-
liere, pur improvvisa, è in realtà l’ultimo atto di un 
percorso di ininterrotto declino suo e del suo parti-
to iniziato quanto meno nel 2011. L’uscita di scena 
forzata, l’inabissamento nell’impotenza per la pena 
JLXGL]LDULD� LQÀLWWDJOL�� LO� FUROOR�HOHWWRUDOH�GHO�SDUWLWR�
avrebbero dovuto far suonare in lui e nel suo en-
tourage�SL��GL�XQ�FDPSDQHOOR�G¶DOODUPH��7XWWDYLD�LO�
partito ha perso peso meno a causa delle defezioni, 
SXU�QRQ�OLHYL�²�YHGL�L�FDVL�SL��UHFHQWL�GL�0DUD�&DU-
fagna e di Maria Stella Gelmini —, che non per il 
ridimensionamento subito in sede elettorale, quando 
gran parte dell’elerttorato, un tempo folgorato dalle 
promesse del Cavaliere, è migrato verso approdi in 
WHVL�SL��FRHUHQWL�FRQ�OH�VXH�LVWDQ]H��

&KL�q�ULPDVWR�FRQ�6LOYLR�%HUOXVFRQL�¿QR�D�RJJL��
nella buona e nella cattiva stella, deve avere avuto 
solide ragioni per farlo e non si può escludere che 
abbia anche pensato a qualche “piano B”, non solo 
SHU�VH�VWHVVR�PD�DQFKH�SHU�LO�SDUWLWR��&HUWR�q�GL൶FLOH��
se non impossibile, discernere tra fedeltà ideologica 
e fedeltà “feudale” — ovvero, nella fattispecie, nel 
;;,�VHFROR�VDUDJDWLDQDPHQWH�³FLQLFR�H�EDUR´��GL�WLSR�
do ut des —: questo non lo sapremo mai. 

Di fatto di correnti vere e proprie all’interno di 
)RU]D�,WDOLD�QRQ�QH�VRQR�PDL�HVLVWLWH�DQFKH�VH��GDWD�OD�
natura “fascistica” del partito berlusconiano, in esso 
sono esistite ed esistono culture politiche di diversa 
intonazione: cattolici popolari, ex craxiani, liberali 
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non liberal��PD�DQFKH��SL��PRGHUQDPHQWH��DQLPD-
OLVWL�H�¿OR�gay: tutti concordi nel assentire al leader 
ma dalle idee eterogenee per esempio sulle questioni 
bioetiche.

È un fatto che, scomparso il Cavaliere, nel parti-
to il GH¿FLW decisionale sia esplosivo e personaggi in 
grado di surrogare il fondatore non abbondino. Qual-
che politico “di lungo corso” c’è — Antonio Tajani, 
LO�SL��TXRWDWR��GL�WUDVFRUVL�PRQDUFKLFL�H�FRQVHUYDWR-
re; Maurizio Gasparri, ex leader giovanile, poi depu-
WDWR��GHO�06,�'1��EHQ�LPSRVWDWR�VXOOH�TXHVWLRQL�ELR-
HWLFKH��IRUVH�LO�SL��JLRYDQH�$OHVVDQGUR�&DWWDQHR�²��
ma il carisma unico che animava Silvio Berlusconi, 
QRQ�F¶q�SL���1p�VL�SRVVRQR�HVFOXGHUH�SRVVLELOL�FROSL�
di scena come la candidatura a reggere il partito di 
qualcuno della “famiglia”...

,O�ULVFKLR�GL�XQD�GLVVROX]LRQH�HVLVWH��DQFKH�VH�QRQ�
gli assegnerei — oggi — un “codice rosso”. Mosse 
volte ad assorbire eventuali transfughi vi sono già 
state da parte del “centro” renziano e spinte dall’in-
terno per un approdo nel partito di maggioranza rela-
WLYD�VRQR�SL��FKH�LSRWL]]DELOL��,O�SHULFROR��LO�SL��VHULR��
FKH�L�VHGLFL�VHQDWRUL�GL�)RU]D�,WDOLD�VL�V¿OLQR�GL�FROSR�
dalla maggioranza e, quindi, il governo cada, mi pare 
uno scenario tanto scuro, quanto poco probabile.

Una ipotesi di sviluppo della situazione, non au-
spicabile ma da non sottovalutare, è che trovi rispo-
sta il suggerimento — un refrain che sta diventando 
ossessivo —, che proviene dai principali maître à 
penser nazionali, dai principali commentratori poli-
tici ma anche dal sen. Marcello Pera (v. il Foglio del 
14-6), che sia Giorgia Meloni a raccogliere il testi-
mone del Cavaliere e a continuarne, rinunciando al 
suo DNA nazionalconservatore, l’“eredità liberale”. 
La prospettiva di una forza moderata di centro che 
QDVFD�GDOOD�³GH�LGHRORJL]]D]LRQH´�GL�)UDWHOOL�G¶,WDOLD�
H��TXLQGL��SRVVD�DVVRUELUH�)RU]D�,WDOLD�SDUH�IXWXULELOH��
ma non impossibile... Certo, se fosse, interferirebbe 
pesantemente con il processo di “conversione” di 
)UDWHOOL�G¶,WDOLD�DO�FRQVHUYDWRULVPR�LQ�FRUVR�GL�GLEDW-
tito in varie sedi.

&RPXQTXH��DO�GL� Oj�GHO�IXWXUR�GL�)RU]D�,WDOLD��q�
importante che il suo attuale personale politico non 
si squagli ma soprattutto che il suo elettorato, quel 
8-9% essenziale al centro-destra, non parta — anche 
se pare poco probabile — per altri lidi. 

Staremo a vedere…

Due piccoli e “saggi” saggi
,l festival pop 

di Woodstock, 
nello Stato di New 
York, tenutosi nell’a-
gosto del 1969, è 
O¶LPPDJLQH� SL�� HOR-
quente della “rivo-
luzione antropolo-
gica”, incubata per 
tutto il ventennio che 
va dagli anni Cin-
quanta agli anni Ses-
santa del secolo XX. 
Esplosa nel 1968, ha 
nei giovani i prota-
gonisti principali. 
Sono loro che imma-
ginano un mondo di-
verso, libero da leggi 
e tabù. Nell’opera di 

immaginazione trovano nel rock and roll la colonna 
sonora che accompagna e favorisce questa rivoluzione 
libertaria, la cui pretesa è di cambiare l’uomo. A cin-
quant’anni di distanza i risultati di tale cambiamento 
sono sotto gli occhi di tutti. L’uomo “libero” è un uomo 
solo, senza legami, in perenne fuga da se stesso e dalle 
proprie responsabilità, in preda agli istinti che ne fanno 
un selvaggio non sempre buono. 

!
Partendo dalla situazione odierna, il saggio ana-

OL]]D�OD�¿JXUD�GHOOD�GRQQD�H�PHWWH�D�FRQIURQWR�OD�
concezione cristiana della persona e la concezione mo-
derna dell’individuo. Nella prima si tende a evidenziare 
l’aspetto comunitario dell’essere umano quale moda-
lità imprescindibile per una reale realizzazione perso-
nale nei due aspetti 
maschile e femmi-
nile. Nella seconda 
si evidenzia come 
la femminilità sia 
un elemento quasi 
accidentale dell’in-
dividuo moderno, 
che non ha alcuna 
valenza distinti-
va propria, ma si 
confonde nel mito 
dell’uguaglian-
za individuale e 
dell’affermazione 
assoluta della li-
bertà dell’io indi-
viduale con ritorni 
GL�WLSR�FRQÀLWWXDOH�
6ൺඅඏൺඍඈඋൾ�&ൺඅൺඌ-

ඌඈ, salentino, opera 
nel campo della formazione. Studioso indipendente di storia, 
¿ORVR¿D�H�VFLHQ]D�SROLWLFD��q�XQ�SURIRQGR�FRQRVFLWRUH�GHOOH�DYDQ-
JXDUGLH�FXOWXUDOL�GHO�;;�VHFROR�H�GHOOH�SL��UHFHQWL�IRUPH�GHOOD�
controcultura dei movimenti giovanili.

•
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Ludwig Feuerbach, 
precursore di Freud?

3DYHVL�ULYLVLWD�OD�¿JXUD�GHO�¿ORVRIR�SRVW�KHJHOLDQR�)HXHUEDFK��LOOXPLQDQGRQH�XQ�DVSHWWR�SRFR�QRWR. 

Ermanno Pavesi

1. Feuerbach precursore di Karl Marx

,O�¿ORVRIR�WHGHVFR�/XGZLJ�$QGUHDV�)HXHUEDFK 
(1804-1872) viene spesso considerato come un 

importante esponente della sinistra hegeliana, cioè 
della corrente che sviluppa in senso materialistico le 
WHRULH�GHO�¿ORVRIR�WHGHVFR�*HRUJ�:LOKHOP�)ULHGULFK�
Hegel (1770-1831) e che da questi porta a Karl Marx 
(1818-1883): il materialismo di Feuerbach avrebbe 
preparato l’avvento del materialismo storico-dialet-
WLFR��,O�¿ORVRIR�PDU[LVWD�(UQVW�%ORFK��������������
per esempio, riconosce a Feuerbach il merito di aver 
introdotto nella sua critica della religione i concet-
ti di alienazione ed estraniazione, ma lo critica per 
aver sostenuto una concezione assolutizzata dell’es-

senza umana, che non tiene conto della dipendenza 
dell’uomo da fattori storici ed economici: «Anche se 
lui [Feuerbach] non ha portato a termine il lavoro, 
non ha analizzato il fondamento mondano di que-
sto sdoppiamento e non ha compreso l’alienazione e 
l’estraniazione nel “mondo reale” dal punto di vista 
dell’economia, ha dato però lo spunto e il marxismo 
non ci sarebbe senza la prima ‘riduzione’ di Feuer-
bach, il cui principio è noto: divinità e Dio sono ide-
ali oggettivati e trasformati in feticci»1.

1 (උඇඌඍ� %අඈർඁ, Das Materialismusproblem, seine Ge-
schichte und Substanz >,O�SUREOHPD�GHO�PDWHULDOLVPR��OD�VXD�
storia e sostanza], 1972, Suhrkamp, Francoforte sul Meno 
1985, p. 294. Salva diversa indicazione, le traduzioni sono di 
Ermanno Pavesi.
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Marx stesso ha riconosciuto l’importanza rivo-
luzionaria della critica della religione di Feuerbach: 
«Solamente con Feuerbach inizia la critica positiva 
umanistica e naturalistica. Quanto più silenziosa 
tanto più sicura, profonda, completa e duratura è 
l’azione degli scritti di Feuerbach, gli unici scritti, 
dopo quelli di fenomenologia e logica di Hegel, nei 
quali è contenuta una vera rivoluzione teoretica»2. 
Nelle Tesi su Feuerbach Marx gli riconosce il merito 
di aver descritto lo «sdoppiamento del mondo in un 
mondo religioso, immaginario, e in un mondo rea-
le» e di aver dissolto «il mondo religioso nella sua 
base mondana», ma lo critica per non aver tenuto 
conto che «gli uomini sono prodotti dall’ambiente 
e dall’educazione», che lo sdoppiamento può esser 
spiegato «unicamente con la dissociazione interna e 
con la contraddizione di questa base mondana con 
se stessa». Sarebbe falso presupporre un individuo 
umano astratto: «Feuerbach risolve l’essenza re-
ligiosa nell’essenza umana. Ma l’esistenza umana 
non è un’astrazione immanente all’individuo sin-
golo. Nella sua realtà, essa è l’insieme dei rapporti 
sociali»3.

Feuerbach era convinto che la sua interpretazio-
ne della religione avrebbe liberato l’uomo: «Senza 
dubbio l’oggetto del mio scritto è di interesse uma-
no universale: un giorno le sue idee fondamentali 
diventeranno sicuramente possesso dell’umanità»4, 
PD�0DU[�QHOOD�;,�H�XOWLPD�WHVL�VX�)HXHUEDFK�QH�KD�
stroncato l’aspettativa: ©,�¿ORVR¿�KDQQR�VROR�LQWHU-
pretato il mondo in modi diversi; ora però si tratta 
di mutarlo»5.

2. Aspetti psicologici de L’essenza del cristia-
nesimo

/¶LQWHUSUHWD]LRQH� PDU[LVWD� GHOOD� ¿ORVR¿D� GL�
Feuerbach ne ha messo in ombra aspetti importanti,  
come la possibilità di comprendere meglio l’essenza 
umana analizzando le concezioni religiose: «L’es-
senza divina non è nient’altro che l’essenza umana, 
[…] tutte le determinazioni dell’essenza divina sono 

2 Cit. in &ඈඋඇൾඅංඈ�)ൺൻඋඈ�&�66�5�������������, Introduzione 
all’ateismo moderno����YROO���6WXGLXP��5RPD�������YRO��,,��S��
691, nota 3.

3 .ൺඋඅ�0ൺඋඑ, Tesi su Feuerbach, in Feuerbach, Marx, En-
gels. Materialismo dialettico e materialismo storico, introdu-
zione, traduzione e note a cura di C. Fabro C.SS.R., Editrice 
La Scuola, Brescia 1962, pp. 81-84 e passim. 

4 /ඎൽඐං� )ൾඎൾඋൻൺർඁ� L’essenza del cristianesimo, 1841, 
trad. it., a cura di Fabio Bazzani, Ponte alle Grazie, Firenze 
1994, p. 59. Le citazioni da questa opera verranno indicate nel 
testo unicamente con il numero della pagina. 

5 .��0ൺඋඑ, Tesi su Freud, cit., p. 84.

di conseguenza determinazioni dell’essenza uma-
na» (p. 76). Per esempio, la Trinità divina sarebbe 
solo la proiezione della «trinità divina nell’uomo, 
che sta oltre l’uomo individuale, è l’unità di ragio-
ne, amore, volontà» (p. 66) e le relazioni fra le tre 
Persone descritte dalla teologia dovrebbero aiutare a 
comprendere il dinamismo delle tre potenze dell’a-
nima umana.

Gli aspetti psicologici non sono stati adeguata-
mente riconosciuti dagli psicologi: per esempio lo 
psichiatra, psicoanalista e storico della medicina 
Henri Frédéric Ellenberger (1905-1993), nella sua 
approfondita descrizione della storia della psichia-
tria dinamica, dedica solo poche righe per ricordare 
che Feuerbach spiegava come alienazione dell’uo-
mo da sé la creazione di un Dio a propria immagine6. 
,PSRUWDQWL�SVLFRORJL�FRPH�&DUO�*XVWDY�-XQJ�������
1961) ed Erich Fromm (1900-1980) nella loro va-
sta produzione citano molto raramente Feuerbach e 
VRODPHQWH�LQ�PRGR�JHQHULFR��,QWHUHVVDQWH�q�LO�IDWWR�
che Feuerbach non compare nell’indice dei nomi 
delle opere del fondatore della psicanalisi, Sigmund 
Freud (1856-1939), mentre lo psicologo David M. 
:XO൵������������� ULFRUGD�FKH��«Durante gli anni 
GHJOL�VWXGL�XQLYHUVLWDUL�)UHXG�VL�q�DSSDVVLRQDWR�DO�¿-
losofo Ludwig Feuerbach, famoso per la sua critica 
DOOD�UHOLJLRQH��³7UD�WXWWL�L�¿ORVR¿´��)UHXG�KD�VFULWWR�
a un amico nel 1875, “quest’uomo è quello che io 
più adoro e ammiro”»7. Successivamente Freud ha 
QHJDWR�O¶LQÀXHQ]D�GL�)HXHUEDFK�VXOOH�SURSULH�WHRULH��
«Non ostante Freud abbia negato successivamente 
FKH� )HXHUEDFK� DEELD� LQÀXHQ]DWR� GXUHYROPHQWH� LO�
suo pensiero, i numerosi paralleli tra i suoi scritti 
VXOOD�UHOLJLRQH�H�TXHOOL�GL�)HXHUEDFK�VRQR�VX৽FLHQ-
WHPHQWH�HYLGHQWL�GD�VXJJHULUH�XQ¶LQÀXHQ]D�GLUHWWDª8.

3. L’essenza del cristianesimo

1HOOD� VXD� RSHUD� SL�� LPSRUWDQWH�� L’essenza del 
Cristianesimo, Feuerbach cita numerosi Padri e 
Dottori della Chiesa ma si riferisce soprattutto al 
cristianesimo nella versione protestante, con nu-
merose citazioni di Martin Lutero (1483-1546) e di 
Filippo Melantone (1497-1560) e con chiari riferi-
PHQWL� D� ¿ORVR¿� SURWHVWDQWL� FRPH� *HRUJ�:LOKHOP�
Friedrich Hegel (1770-1831), Friedrich Daniel Ernst 

6 Cfr. +ൾඇඋං�)�>උඣൽඣඋංർ@�(අඅൾඇൻൾඋൾඋ, La scoperta dell’in-
conscio. Storia della psichiatria dinamica, 1970, trad. it., 2 
YROO���%RULQJKLHUL��7RULQR�������YRO��,��S������

7�'ൺඏංൽ�0��:ඎඅൿൿ, Psychology of Religion: classic and con-
temporary, 2a�HG���-RKQ�:LOH\�	�6RQV��1HZ�<RUN�������S������

8 Ibid., p. 263.
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Schleiermacher (1768-1834), Friedrich Heinrich 
-DFREL� ������������ H� )ULHGULFK� :LOKHOP� -RVHSK�
6FKHOOLQJ� ������������� LGHQWL¿FDQGR� TXDVL� LO� FUL-
stianesimo con i suoi sviluppi degli ultimi secoli 
in ambito protestante. Nel capitolo dedicato a La 
contraddizione nei sacramenti, per esempio, ne am-
mette solamente due, il battesimo e l’eucarestia: «A 
rigor dei termini, ci sono soltanto due sacramenti» 
(p. 282), seguendo in questo la tesi di Lutero, «[…] 
se vogliamo parlare rigorosamente, nella chiesa di 
Dio vi sono soltanto due sacramenti, il battesimo e 
il pane»9. ,Q�QXPHURVL�SDVVDJJL�QHL�TXDOL�FULWLFD�OD�
fede, prende in considerazione soprattutto il VROD�¿GH 
GL�/XWHUR��FLRq�FKH�VROR�OD�IHGH�JLXVWL¿FD��QHJDQGR�LO�
valore delle opere umane e dei principi morali: «Ciò 
che vale per la dottrina della corruzione fondamen-
tale dell’ente umano, vale anche per la dottrina a 
essa identica, che l’uomo non riesce a fare nulla di 
buono, da se stesso, con la propria forza» (p. 89), 
Lutero aveva sostenuto che l’uomo che conta sulle 
proprie forze e senza la fede peccherebbe solamente 
anche quando compie opere apparentemente buone: 
«Dopo il peccato originale il libero arbitrio è tale 
VROR�GL�QRPH�H�SHFFD�PRUWDOPHQWH�¿QFKp�DJLVFH�FRQ-
tando sulle proprie forze»10 e la beatitudine dipen-
derebbe solo dalla fede, «non dall’adempimento dei 
comuni doveri umani» (p. 302).

4. Feuerbach: un “naturalista” dello spirito

)HXHUEDFK�D൵HUPD�GL�HVVHUH�«nient’altro che un 
naturalista dello spirito» e di avere applicato alla 
religione il principio «[...] GL�XQD�¿ORVR¿D�GHO�WXWWR�
QXRYD��HVVHQ]LDOPHQWH�GLৼHUHQWH�GDOOD�¿ORVR¿D�HVL-
VWLWD�¿QR�DG�RJJL��GL�XQD�¿ORVR¿D��FLRq��FKH�FRUUL-
sponde all’essenza vera, H൵HWWLYD, totale dell’uomo e 
FKH�SURSULR�SHU�TXHVWR�FRQWUDGGLFH�D�RJQL�¿ORVR¿D�
e a ogni idea di uomo guastata e deformata da una 
religione e da una speculazione oltreumana e so-
vrannaturale, cioè contro-umana e contro-naturale. 
[…]�8QD�¿ORVR¿D��GXQTXH��FKH�ULFRQRVFH�FRPH�FRVD�
vera non la cosa come oggetto della ragione astrat-
ta, ma in quanto oggetto dell’uomo reale, totale, cioè 
la cosa in quanto totalmente cosa reale��XQD�¿ORVR¿D�
che non si appoggia su di un intelletto per se stesso, 
un intelletto assoluto, senza nome, di cui non si sa 
a chi appartiene, ma che si appoggia sull’intelletto 

9 Ibid., p. 345.
10 Cfr. 0ൺඋඍංඇ�/ඎඍൾඋඈ, Assertio omnium articulorum Mar-

tini Lutheri per bullam Leonis X novissimam damnatorum, in 
Weimarer Ausgabe, Böhlau, Weimar (Germania) 1897, vol. 
9,,��SS����������S�������

dell’uomo — libero da ogni speculazione e cristia-
nizzazione —, che parla il linguaggio umano, non 
un linguaggio senza essenza e senza nome» (pp. 51-
�����3HU�FRPSUHQGHUH�LO�VLJQL¿FDWR�GHOO¶HVSUHVVLRQH�
“naturalista dello spirito” e, quindi, di tutta la cita-
zione, si deve tenere presente che “naturalista” tra-
duce il tedesco “Naturforscher” e che la descrizione 
che ne ha dato il medico e scienziato tedesco Rudolf 
Virchow (1821-1902) suona così: «Il Naturforscher 
FRQRVFH� VROR� FRUSL� H� SURSULHWj� GL� FRUSL�� GH¿QLVFH�
come trascendente ciò che li supera e considera 
la trascendenza come un traviamento dello spirito 
umano»11 H�FLz�VLJQL¿FD�OD�QHJD]LRQH�DVVROXWD�H�GL�
principio dell’esistenza di realtà spirituali.

Feuerbach è convinto pure di aver fornito una 
interpretazione corretta del cristianesimo e che il 
suo «[...] scritto è una traduzione fedele e corretta 
GHOOD�UHOLJLRQH�FULVWLDQD��GDO� OLQJXDJJLR�¿JXUDWR�H�
orientale della fantasia in un tedesco buono e com-
prensibile» (p. 50), d’altra parte prende le distanze 
GDOOH�GLVSXWH�FULVWRORJLFKH��D൵HUPDQGR�GL�SUHQGHUH�
in considerazione unicamente la sua interpretazione 
GHOOD�¿JXUD�GL�&ULVWR��«Io al contrario non chiedo 
quale sia stato o possa essere stato il Cristo reale, 
QDWXUDOH�D�GLৼHUHQ]D�GL�TXHOOR�FRVWUXLWR��GLYHQWDWR�
soprannaturale; io accolgo piuttosto questo Cristo 
religioso» (p. 58).

Feuerbach critica tanto la teologia, che elabore-
UHEEH�WHRULH�SDUWHQGR�GDO�SUHVXSSRVWR�¿WWL]LR�GHOO¶H-
VLVWHQ]D�GL�'LR��TXDQWR�L�¿ORVR¿�FKH�FRQVLGHUDQR�L�
contenuti della religione come fantasie senza fonda-
PHQWR��/XL�VWHVVR�GH¿QLVFH�L�FRQWHQXWL�GHOOD�UHOLJLR-
ne fantasie e illusioni, ma in un senso particolare: 
O¶XRPR�FRVWUXLUHEEH�FRQ�OD�SURSULD�IDQWDVLD��GH¿QLWD�
a volte anche «potenza della forza immaginativa» 
(p. 286), una immagine di Dio attribuendogli carat-
teristiche e determinazioni che corrisponderebbero 
a caratteristiche della propria natura e consideran-
do queste fantasie come caratteristiche reali di Dio. 
Queste fantasie non sarebbero, quindi, astrusità 
prive di valore, ma consentirebbero di conoscere 
meglio la natura umana, per utilizzare una espres-
VLRQH� SL�� PRGHUQD�� O¶XRPR� SURLHWWHUHEEH� VX� 'LR�
caratteristiche della propria natura, «tra i predicati 
dell’essenza divina e umana e di conseguenza anche 
tra il soggetto, o essenza, divino e umano non c’è 
nessuna�GLৼHUHQ]D��VRQR�identici» (p. 53). Le teorie 
religiose potrebbero far comprendere non tanto l’es-

11 Cit. in +ൾංඇඋංർඁ�6ർඁංඉඉൾඋൾඌ������������, Utopien der 
Medizin. Geschichte und Kritik der ärztlichen Ideologie des 
neunzehnten Jahrhunderts, Otto Müller, Salisburgo (Austria) 
1968, p. 37.
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senza di Dio quanto l’essenza dell’uomo, con una 
interpretazione antropologica della teologia secondo 
la formula, ripetuta spesso da Feuerbach, che «il se-
greto della teologia è l’antropologia» (p. 44), con-
vinto di aver «dimostrato che l’originale della sua 
immagine della divinità è l’uomo, che la persona-
lità è fatta essenzialmente di carne e di sangue» (p. 
�����,O�¿ORVRIR�WHGHVFR�VL�VDUHEEH�TXLQGL�SURSRVWR�GL�
demitizzare la religione cristiana: «Nostro compito 
è appunto quello di mostrare che la teologia non è 
che la patologia esoterica, l’antropologia esoterica 
e la psicologia esoterica nascosta a se stessa, e che 
perciò l’antropologia reale, la patologia reale e la 
reale psicologia hanno assai più diritto al nome di 
WHRORJLD�GHOOD�WHRORJLD�VWHVVD��SRLFKp�TXHVWD�QLHQWH�
altro è che una psicologia e una antropologia imma-
ginate» (p. 146).

Nelle varie epoche vari popoli hanno elaborato 
GL൵HUHQWL�UHOLJLRQL��QHOOH�IRUPH�SL��SULPLWLYH�DOFXQH�
caratteristiche umane sarebbero state attribuite a sin-
gole divinità e nel politeismo ogni divinità è descrit-
ta come un essere autonomo. Nel processo di civi-
lizzazione l’uomo avrebbe sentito la natura sempre 
SL��HVWUDQHD��FRPH�TXDOFRVD�GL�GL൵HUHQWH�GD�Vp�H�FKH�
poneva limiti e ostacoli alla propria auto-realizza-
zione, ma questa separazione non si sarebbe limitata 
alla natura esterna, bensì avrebbe interessato anche 
la corporeità, con la scissione interiore fra una parte 
SL��QRELOH�H�XQD�SL�� LQGHJQD�� ,Q�TXHVWD�VLWXD]LRQH�
l’uomo avrebbe negato la realtà materiale e avrebbe 
elaborato con la fantasia una religione sovrannatura-
le che non terrebbe conto della natura e che descrive 
l’inizio del mondo con la creazione dal nulla e la sua 
VFRPSDUVD�FRQ�OD�¿QH�GHO�PRQGR��«L’uomo si distin-
gue dalla natura. 4XHVWD�VXD�GL൵HUHQ]D�q�LO�VXR�'LR��
La distinzione di Dio dalla natura non è altro che la 
distinzione dell’uomo dalla natura. L’opposizione di 
panteismo e personalismo si risolve nella domanda: 
l’essenza dell’uomo è una essenza esterna oppure 
interna al mondo, un’essenza sovrannaturale oppure 
naturale? […] Il panteismo LGHQWL¿FD�O¶XRPR�FRQ�OD�
natura — con la sua apparenza palese oppure con la 
sua essenza astratta —; il personalismo lo isola, lo 
separa dalla natura, lo rende, da parte che è, tutto, 
assoluta essenza per se stessa��4XHVWD�q�OD�GLৼHUHQ-
za. Se perciò volete venire in chiaro su queste cose, 
mettete al posto della vostra antropologia mistica, 
rovesciata, che chiamate teologia, l’antropologia 
reale e speculare alla luce della coscienza e della 
natura. Proprio voi confessate che l’essenza del Dio 
panteistico non è che l’essenza della natura. […] 
Confessate, dunque, che anche il vostro Dio perso-

nale niente altro è che la vostra essenza personale, 
che voi, col credere e dimostrare la sovrannaturalità 
ed esternità del vostro Dio rispetto alla natura, non 
credete e dimostrate niente altro che la sovranna-
turalità ed esternità del vostro proprio Io rispetto 
alla natura» (pp. 161-162).  Feuerbach contrappone 
l’auto-coscienza dell’uomo formata dalla religione, 
FLRq�O¶,R��DOOD�QDWXUD��O¶XRPR�YHUR�H�WRWDOH��WDQWR�OD�
sua personalità quanto le sue attività, sarebbero de-
terminate dalla natura: «L’uomo è ciò che è tramite 
la natura; altrettanto gli appartiene la sua propria 
personale attività. Ma anche la sua propria perso-
nale attività ha nella natura, ossia nella sua natura, 
il proprio fondamento. Siate grati alla natura! Non 
si può staccare l’uomo da essa» (p. 230).

5. “La religione è lo sdoppiamento dell’uomo 
con se stesso”

,O� FULVWLDQR�VL� FRQVLGHUD�FRPH�FUHDWXUD�GLYLQD�H�
non come un prodotto di natura, quindi con un’es-
senza divina; d’altra parte si rende conto della sua 
limitatezza nei confronti delle qualità in massimo 
grado di Dio, come l’onnipotenza, e lo sente come 
una essenza a lui contrapposta. E Feuerbach si pro-
pone di «[...] dimostrare questa opposizione, questa 
scissione fra Dio e uomo, con cui comincia la re-
ligione, è una scissione dell’uomo con la sua pro-
pria essenza» (p. 95) e quindi che: «La religione è lo 
sdoppiamento dell’uomo con se stesso» (p. 95).

L’immagine che il cristiano ha di sé, come im-
magine di un Dio puro spirito, lo distingue dalla 
propria natura, dalla propria corporalità e spezza l’u-
nità dell’essenza umana: «La fede sdoppia l’uomo 
con se stesso» (p. 292). A volte la scissione interiore 
dell’uomo viene descritta come contrapposizione tra 
l’intelletto e il cuore: «L’intelletto nulla sa delle pene 
del cuore; non ha desideri, passioni, bisogni e pro-
SULR�SHU�TXHVWR�QRQ�KD�OH�GH¿FLHQ]H�H�OH�GHEROH]]H�
che invece ha il cuore» (p. 95), ciò che pone l’intel-
letto «in contraddizione con i suoi sentimenti umani, 
cioè personali. […]  Per questo ci pone così spesso 
in penosa collisione con noi stessi, con il nostro cuo-
re» (p. 96).

La tesi che per la religione cristiana l’essenza di 
Dio corrisponderebbe a quella dell’uomo consente a 
Feuerbach di passare automaticamente da conside-
UD]LRQL�VXOO¶XQD�D�TXHOOH�VXOO¶DOWUD��,Q�XQ�LQWHUHVVDQWH�
SDVVDJJLR��SHU�HVHPSLR�� LO�¿ORVRIR� ID�D൵HUPD]LRQL�
su Dio che si adattano piuttosto a descrivere la psi-
cologia umana e il suo sviluppo dinamico. La descri-
zione della natura come confusa, oscura e priva di 
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morale in contrapposizione a Dio come puro spirito, 
auto-cosciente e morale si adatta piuttosto all’in-
FRQVFLR�SVLFKLFR�HG�H൵HWWLYDPHQWH�VXFFHVVLYDPHQWH�
le tenebre dell’irrazionalità vengono contrapposte 
all’intelligenza. 

«Dio è puro spirito, luminosa autocoscienza, 
personalità etica; la natura, al contrario è, per-
lomeno in parte, confusa, oscura, priva di ordine, 
immorale o comunque non morale. Ma è contrad-
dittorio che l’impuro provenga dal puro, l’oscurità 
dalla luce. Come possiamo dunque derivare da Dio 
queste manifeste istanze contro una discendenza 
divina? Soltanto con il fatto di porre in Dio questo 
LPSXUR��TXHVWR�RVFXUR��GL�GLৼHUHQ]LDUH�LQ�'LR�VWHVVR�
un principio della luce e un principio delle tenebre. 
In altre parole: possiamo spiegare l’origine delle 
tenebre solo con il fatto di rinunciare, in generale, 
alla rappresentazione di un’origine, di presupporre 
le tenebre come esistenti sin dall’inizio.

Ma le tenebre della natura sono l’irrazionale, 
il materiale, la natura in senso proprio nella sua 
GLৼHUHQ]D�GDOO¶LQWHOOLJHQ]D��'XQTXH��LO�VHPSOLFH�VL-
JQL¿FDWR�GL�TXHVWD�GRWWULQD�q��OD�QDWXUD��OD�PDWHULD��
non può esser spiegata e derivata dall’intelligenza; 
essa è, piuttosto, il fondamento dell’intelligenza, il 
fondamento della personalità, senza avere di per 
se stessa un fondamento; lo spirito senza natura è 
una semplice astrazione irreale[12]; la coscienza si 
sviluppa solo dalla natura» �S��������,Q�TXHVWR�SDV-
VDJJLR�)HXHUEDFK�GHVFULYH� OD� GL൵HUHQ]D� WUD� QDWXUD�
irrazionale e intelligenza, sostiene che la natura non 
può essere spiegata a partire dall’intelligenza, ma, al 
contrario, che la coscienza si sviluppa dalla natura, 
cioè ha un fondamento irrazionale.

Le tesi di Feuerbach sono materialistiche e natu-
ralistiche: anche se qualcosa può avere una parven-
za spirituale, si tratterebbe unicamente di fenomeni 
VHPSUH� SL�� FRPSOHVVL� HPHUJHQWL� GDOOD� PDWHULD�� H�
anche le funzioni psichiche superiori, come l’intelli-
genza e la ragione, avrebbero come fondamento fun-
zioni psichiche irrazionali, per questo sarebbe anche 
illusorio spiegare la vita psichica a partire dalle fun-
]LRQL�FRVFLHQWL��3L��LQ�JHQHUDOH�)HXHUEDFK�ULWLHQH�FKH�
tutta la realtà avrebbe cause materiali e naturali e, 
quindi, formula una visione naturalistica: «Sotto il 
rispetto ontologico — VFULYH�LO�¿ORVRIR�DOWRDWHVLQR��
GRFHQWH�D�,QQVEUXFN��(GPXQG�5XQJJDOGLHU 6�-��², 
il naturalismo implica che tutto ciò che esiste o ac-

12�,O� WHVWR�WHGHVFR�ULSRUWD�“unreelles abstractum” che nella 
versione italiana è tradotto con “essenza del pensiero”, a mio 
avviso “astrazione irreale” HVSULPH�SL��FKLDUDPHQWH�LO�VHQVR�
dell’originale. 

cade è naturale nel senso preciso per cui deve essere 
accessibile, per lo meno in linea di principio, me-
diante i metodi di ricerca delle scienze positive. […]

Il punto di partenza del naturalismo è il seguen-
te: l’agire umano costituisce un dato naturale come 
ogni altro e non qualcosa di ontologicamente dif-
ferente in linea di principio dagli eventi naturali, 
che possono essere concepiti secondo i metodi delle 
scienze positive»13. Per Feuerbach non sarebbe pos-
sibile comprendere una personalità e le sue attività 
senza conoscerne il fondamento materiale.

6. La scissione interiore come patologia psichica

Feuerbach sostiene di voler prendere in conside-
razione solamente l’uomo «reale e totale» in con-
trapposizione a una idea di uomo astratta che, in 
nome della religione, negherebbe la sua corporeità 
e la sua materialità, rompendo l’unità della sua es-
VHQ]D��$O�FHQWUR�GHOOD�VXD�¿ORVR¿D�GLFKLDUD�GL�SRUUH�
«non una essenza astratta, solo pensata o immagi-
nata, bensì un’essenza reale o meglio l’essenza più 
reale di tutte il vero Ens realissimum: l’uomo, cioè 
il principio più positivo, che produce il pensiero dal 
suo contrario, dalla materia, dall’essenza, dai sen-
si, che si rapporta al suo oggetto solamente in modo 
VHQVLELOH��FLRq�SDVVLYR�H�ULFHWWLYR��¿QFKp�QRQ�OR�GH-
termina con il pensiero» (p. 52). Feuerbach critica 
la fede che «[...] è la potenza della forza immagina-
tiva, che rende il reale non reale e il non reale reale 
— la contraddizione diretta con la verità dei sensi, 
con la verità della ragione. La fede nega ciò che la 
UDJLRQH�DৼHUPD��H�DৼHUPD�FLz�FKH�HVVD�QHJDª (pp. 
286-287).

Queste tesi comportano la patologizzazione del 
fedele cristiano: al contrario dell’uomo «reale e to-
tale» negherebbe la propria essenza, non avrebbe 
un rapporto reale con la realtà e sarebbe scisso in-
teriormente e la religione sarebbe la causa di questa 
condizione: «La teologia […] viene trattata come 
patologia psichica» (p. 43). Feuerbach non si vuole 
OLPLWDUH�D�GHQXQFLDUH�L�SUHVXQWL�H൵HWWL�QHJDWLYL�GHO-
la religione sulla formazione dell’uomo, ma spera 
che le sue teorie abbiano anche un risvolto pratico e, 
contribuendo a sanare la scissione interiore, che oggi 
SRWUHPPR�GHVFULYHUH�DQFKH�FRPH�FRQÀLWWR�SVLFKLFR��
DYUHEEH�DQFKH�XQ�H൵HWWR�WHUDSHXWLFR��«il contenuto 
GL�TXHVWR�VFULWWR�q�FHUWR�SDWRORJLFR�R�¿VLRORJLFR��PD�

13 (ൽආඎඇൽ�5ඎඇൺඅൽංൾඋ�6�-�, Che cosa sono le azioni? Un 
FRQIURQWR�¿ORVR¿FR�FRQ�LO�QDWXUDOLVPR, 1996, trad. it., Vita e 
Pensiero, Milano 2000, p. 23.
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VXR�¿QH�q��DG�XQ�WHPSR�� terapeutico o pratico» (p. 
45).

7. L’essenza del cristianesimo: aspetti psicologici

Concentrato sulla critica alla religione cristiana, 
Feuerbach non sviluppa alcuni aspetti importanti 
GHOOH�VXH�WHRULH�FKH�VRQR�IRUPXODWL�LQ�PRGR�SL��FKLD-
ro da autori contemporanei.

,O�IDWWR�FKH�O¶HVVHQ]D�XPDQD�QRQ�VLD�GL൵HUHQWH�GD�
quella della natura e che l’uomo sia l’unico ente di 
QDWXUD�D�VYLOXSSDUH�O¶DXWR�FRVFLHQ]D�VLJQL¿FD�FKH�VR-
lamente l’essenza dell’uomo diventerebbe cosciente 
non solo di se stessa, ma anche di tutta la natura. Altri 
autori hanno posto l’accento sul dinamismo interno 
alla natura, cioè sulla forza e l’energia che sarebbero 
state il motore dell’evoluzione dalla materia anorga-
QLFD�D�TXHOOD�RUJDQLFD��DOOD�VRVWDQ]D�YLYHQWH�¿QR�DOOD�
comparsa dell’uomo e delle sue funzioni psichiche 
superiori come l’intelligenza, la volontà e l’auto-
coscienza. «Ma cosa sono, allora forza ed energia, 
che soltanto siano forza ed energia, se non la forza e 
l’energia corporee? […] Non è anche la natura sen-
za corpo un concetto “vuoto, astratto”, una “esile 
sottigliezza”? non è il segreto della natura il segreto 
del corpo? […] Vi è, poi, un’altra forza, contrappo-
sta all’intelligenza, se non la forza della carne e del 
sangue, un’altra energia della natura, se non l’ener-
gia degli impulsi sessuali? Ma l’impulso di natura 
più energico non è l’impulso sessuale?» (p. 148) 
Anche Freud attribuisce agli impulsi sessuali, che 
chiama “Eros” e descrive in contrasto con le pulsio-
ni distruttive o di morte, un ruolo fondamentale per 
tutte le fasi dell’evoluzione e dello sviluppo umano, 
che sarebbero il prodotto della «[…] lotta tra Eros e 
pulsione di morte. Usata per contraddistinguere il 
processo di incivilimento cui l’umanità è sottoposta, 
fu però riferita anche allo sviluppo dell’individuo e 
per giunta fu ritenuta atta a rivelare il segreto della 
vita organica in generale»14.

L’elemento dinamico è stato chiamato anche 
VHPSOLFHPHQWH� ³YLWD´�� LO� ¿ORVRIR� IUDQFHVH� +HQUL�
%HUJVRQ� ������������ OR� KD� GH¿QLWR� ³VODQFLR� YLWD-
le”. Lo psicanalista tedesco Alexander Mitscherlich 
(1908-1982) scrive: «Una nuova funzione della vita 
si realizza nell’uomo: la vita che prende coscienza 
di se stessa può controllare, guidare e dare forma 
all’agire dell’essere vivente. Un rapporto dialettico 

14 6ංආඎඇൽ� )උൾඎൽ, Il disagio della civiltà, in Opere di 
Sigmund Freud 1924-1929, Boringhieri, Torino 1978, vol. X, 
pp. 553-660 (p. 625).

si stabilisce fra la coscienza e le funzioni biologi-
che preesistenti di carattere ereditario, che sono 
all’origine del comportamento inconscio, naturale 
e necessario»15. 

Feuerbach scrive: «L’uomo si distingue dal-
la natura» (p. 160), Sigmund Freud, per esempio, 
era interessato soprattutto al rapporto tra le funzioni 
psichiche tipicamente umane e quelle presenti negli 
DQLPDOL�H�KD�QHJDWR�XQD�GL൵HUHQ]D�TXDOLWDWLYD�IUD�GL�
esse e ha cercato di dimostrare che le prime sono 
riducibili a quelle animali: «L’uomo, nel corso della 
sua evoluzione civile, si eresse a signore delle altre 
creature del mondo animale. Non contento di un tale 
predominio, cominciò a porre un abisso fra il loro e 
il proprio essere. Disconobbe ad esse la ragione e si 
attribuì un’anima immortale, appellandosi a un’alta 
origine divina che gli consentiva si spezzare i suoi 
legami col mondo animale»16 e, quindi, di distin-
guersi anche dalla natura in generale.

Feuerbach scrive che «La religione è lo sdoppia-
mento dell’uomo con se stesso» (p. 95) e anche per 
molti psicologi del profondo, i psicanalisti, la frattura 
interiore dell’uomo, descritta fra l’altro come nevro-
VL��GLSHQGH�SURSULR�GDO�FRQÀLWWR�SVLFKLFR�IUD�OD�FR-
VFLHQ]D�PRUDOH��IRUPDWD�SHU�OR�SL��VX�YDORUL�UHOLJLRVL��
GD�XQD�SDUWH��H�OH�SDVVLRQL�H�JOL�LVWLQWL��GDOO¶DOWUD��,O�
SVLFKLDWUD�VYL]]HUR�&DUO�*XVWDY�-XQJ��������������
fondatore della “psicologia analitica”, utilizza una 
formula analoga: ©/D�QHYURVL�q�XQD�IUDWWXUD�FRQ�Vp�
stessi. La causa di questa frattura deriva, nella mag-
gior parte degli uomini, dal fatto che la coscienza 
vorrebbe tener fede al suo ideale morale, mentre 
l’inconscio tende a un proprio ideale immorale (al-
meno nel senso attuale) che la coscienza vorrebbe 
rinnegare»17. Nell’originale tedesco la somiglianza 
GHOOH�GXH�FLWD]LRQL�q�PROWR�SL��HYLGHQWH��SHUFKp�WDQWR�
“sdoppiamento” quanto “frattura” traducono lo stes-
so concetto tedesco “Entzweiung”.

«Nelle nevrosi sono presenti due tendenze net-
tamente opposte, una delle quali è inconscia […] 
/D�PDQFDWD�XQLWj�FRQ�Vp�VWHVVR�q�XQ�FRQWUDVVHJQR�
dell’uomo civilizzato. Il nevrotico non è che un caso 
particolare di questa mancata unità che dovrebbe 
compendiare natura e civiltà»18.

15 $අൾඑൺඇൽൾඋ�0ංඍඌർඁൾඋඅංർඁ������������, Verso una socie-
tà senza padre. Idee per una psicologia sociale, 1963, trad. it., 
Feltrinelli, Milano 1970, p. 16.

16 6��)උൾඎൽ, 8QD�GL৽FROWj�GHOOD�SVLFRDQDOLVL, in Opere di 
Sigmund Freud 1915-1917��FLW���YRO��9,,,��SS�����������S������

17 &ൺඋඅ�*ඎඌඍൺඏ�-ඎඇ, Psicologia dell’inconscio, trad. it., in 
Opere di C.G. Jung��%RULQJKLHUL��7RULQR�������YRO��9,,��Due 
testi di psicologia analitica, pp. 1-120 (p. 20).

18 Ibid., p. 19.
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Feuerbach ritiene che con la demitizzazione del-
OD� UHOLJLRQH� VDUHEEH� ¿QLWR� DQFKH� OR� VGRSSLDPHQWR�
GHOO¶XRPR��ULVWDELOHQGR�O¶XQLWj�LQWHULRUH��-XQJ�GLVWLQ-
gue nell’uomo “perfezione” e “completezza”: il cri-
stiano cerca la perfezione nell’imitazione di Cristo, 
ma «[...] occorre tener presente che fra “perfezione” 
H�³FRPSOHWH]]D´�F¶q�XQD�GLৼHUHQ]D�VRVWDQ]LDOHª19; 
OD�¿JXUD�GL�&ULVWR�SXz�UDSSUHVHQWDUH�OD�SHUIH]LRQH��
ma non la completezza, «[...] SRLFKp�DG�HVVD�PDQFD�
la faccia notturna della natura psichica, la tenebra 
dello spirito e il peccato»20��-XQJ�ULWLHQH�YLQFRODQ-
te «il compito, che la natura ci ha imposto, dell’in-
dividuazione e del riconoscimento della totalità o 
completezza»21. 5LFHUFD�GHOOD�SHUIH]LRQH�VLJQL¿FKH-
rebbe perseverare nella scissione interiore, l’uomo 
invece dovrebbe tendere alla completezza e alla 
totalità integrando la parte di sé «confusa, oscura, 
priva di ordine, immorale o comunque non morale» 
(p. 145). 

Per Feuerbach «il pensiero [è] prodotto dal suo 
contrario, dalla materia» (p. 52) e si tratta di una 
concezione materialistica sostenuta ancora oggi. 
-RKQ�5RJHU�6HDUOH��SURIHVVRUH�HPHULWR�GL�)LORVR¿D�
GHOOD�0HQWH�DOO¶8QLYHUVLWj�GL�%HUNHOH\�LQ�&DOLIRUQLD��
per esempio, ritiene che: «La nostra spiegazione 
della mente in tutti i suoi aspetti — la coscienza, 
l’intenzionalità, il libero arbitrio, la causalità men-
tale, la percezione, l’azione intenzionale, ecc. — è 
naturalistica in questo senso: in primo luogo, tratta 
i fenomeni mentali come parte della natura. Dob-
biamo considerare la coscienza e l’intenzionalità 
aspetti del mondo naturale quanto la fotosintesi o la 
digestione»22.

Per Feuerbach la natura oscura, irrazionale costi-
tuisce «il fondamento dell’intelligenza, il fondamen-
to della personalità, senza avere di per se stessa un 
fondamento, […] la coscienza si sviluppa solo dalla 
natura» (p. 145). Questi concetti rappresentano an-
che l’essenziale della psicoanalisi e della psicologia 
del profondo: non sarebbe possibile conoscere ve-
ramente una persona tenendo presente unicamente 
convinzioni e motivazioni coscienti, in quanto tut-
ta l’attività psichica cosciente sarebbe solo l’ultimo 
passaggio di processi psichici inconsci che hanno 
superato la soglia della coscienza. Solamente la psi-

19 ,ൽൾආ, $LRQ��ULFHUFKH�VXO�VLPEROR�GHO�6p, trad. it. Opere di 
C.G. Jung��YRO��,;��W�����%RULQJKLHUL��7RULQR�������S�����

20 ,ൽൾආ, Interpretazione psicologica del dogma della Trinità, 
in ,ൽൾආ Psicologia e religione, trad. it. in Opere di C.G. Jung, 
%RULQJKLHUL��7RULQR�������YRO��;,��SS����������S�������

21 ,ൽൾආ, $LRQ��ULFHUFKH�VXO�VLPEROR�GHO�6p, cit., p. 67.
22 -ඈඁඇ�5��[ඈൾඋ]�6ൾൺඋඅൾ, La mente��������WUDG��LW���5D൵DHOOR�

Cortina, Milano 2005, p. 265.

cologia del profondo sarebbe in grado di spiegare 
l’attività psichica cosciente a partire dal suo fonda-
mento inconscio: ©&RVD�GLUj�GXQTXH� LO�¿ORVRIR�GL�
una dottrina come la psicoanalisi la quale asserisce 
DO�FRQWUDULR�FKH�FLz�FKH�q�SVLFKLFR�q�LQ�Vp�LQFRQVFLR��
essendo la consapevolezza soltanto una qualità 
che può aggiungersi o non aggiungersi al singolo 
atto psichico, e che, quand’anche manchi, nulla di 
quell’atto viene peraltro mutato?»23.

23 6�� )උൾඎൽ, Le resistenze alla psicoanalisi, in Opere di 
Sigmund Freud 1924-1929, vol. X, Inibizione, sintomo e ango-
scia e altri scritti, trad. it., Boringhieri, Torino 1978, pp. 45-58 
(p. 53).

0ൺඋർඈ�,ඇඏൾඋඇංඓඓං
2ඌർൺඋ�6ൺඇඎංඇൾඍඍං

Conservatori
Storia e attualità 

di un pensiero politico
contributi di 

Andrea Morigi, Francesco Pappalardo e 
Mauro Ronco

prefazione di Giovanni Orsina
Edizioni Ares, Milano 2023

312 pp., € 20

,l volume inquadra politicamente e storicamen-
te il fenomeno del conservatorismo in una pro-

spettiva italiana e con lo sguardo rivolto al futuro 
del nostro Paese.

IN USCITA
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2ඌർൺඋ�6ൺඇඎංඇൾඍඍං

Pio X
8Q�SRQWH¿FH�VDQWR�DOOH�VRJOLH�

del “secolo breve”
 prefazione di 

don Roberto Spataro S.D.B.
Sugarco, Milano 2014

272 pp., € 24,80

A120 anni dall’ascesa al Soglio — che saranno 
commmemorati il prossimo ottobre a Riese 

�7UHYLVR���VXR�SDHVH�QDWDOH�²�GHO�VDQWR�SRQWH¿FH�
WUHYLJLDQR��PHULWD�XQD�ULOHWWXUD�LO�VDJJLR�ELRJUD¿FR�
GL��2VFDU�6DQJXLQHWWL�FKH�ULFRVWUXLVFH�XQ�SUR¿OR�GHO�
SRQWL¿FDWR�SLjQR�FKH�QRQ�VFDGH�Qp�QHOO¶ROHRJUD¿D�
del tradizionalismo “imbalsamatore”, né nell’aspra 
FULWLFD� LGHRORJLFD� GHOOD� VWRULRJUD¿D� SURJUHVVLVWD��
Pio X è stato un papa dalle ampie vedute riforma-
trici, desideroso di far ricuperare alla Chiesa un 
UXROR� SL�� LQFLVLYR� QHO�PRQGR�� ,O�PRWWR� DGRWWDWR��
“instaurare omnia in Christo �́�VLJQL¿FDYD�SHU�OXL�
ricondurre al suo centro, Cristo, la vita della Chie-
sa, nonché ricollocare il Vangelo al centro della so-
FLHWj��8QD�VWRULRJUD¿D�SUHJLXGL]LDOPHQWH�DYYHUVD�
YRUUj�ULGXUUH�JOL�XQGLFL�DQQL�GHO�VXR�SRQWL¿FDWR�DOOD�
lotta contro il modernismo, dimenticando le inci-
sive e durature riforme da lui intraprese. Studiosi 
SL��HTXLOLEUDWL�QH�ULYDOXWDQR�LO�YROWR�LQQRYDWRUH�H�
ricollocano il suo anti-modernismo nella corretta 
luce di premessa al suo riformismo. 

Lo spirito della modernità

Il giudice piegò la grossa testa di lato. 
“L’uomo che crede che i segreti del 

mondo resteranno nascosti per sempre vive 
nel mistero e nella paura. La superstizione lo 
trascinerà in basso. La pioggia eroderà gli 
atti della sua vita. Ma l’uomo che si assume il 
FRPSLWR�GL�LQGLYLGXDUH�QHOO¶DUD]]R�LO�¿OR�FKH�
tutto ordisce, in virtù di questa sola decisione 
si fa carico del mondo, ed è soltanto facendo-
sene carico che egli può trovare il modo di 
dettare i termini del proprio destino”.

[da Meridiano di sangue o  Rosso di sera nel West, 1985, 
trad. it., Einaudi, Torino 2014, p. 179]

వ�LQ�PHPRULDP�వ

Charles Joseph McCarthy Jr. 
>3URYLGHQFH��5KRGH�,VODQG��������6DQWD�)H��1HZ�0H[LFR��������@

Civiltà e materia
[...] 

Una civiltà non è né un processo puramen-
WH� ¿VLFR� Qp� XQD� FRVWUX]LRQH� LGHDOH�� PD�

un complesso vivente che ha le sue radici nella 
terra, nella semplice vita istintiva del pastore, del 
SHVFDWRUH�H�GHO�FRQWDGLQR��H�¿RULVFH�QHOOH�HFFHO-
VH�FUHD]LRQL�GHOO¶DUWLVWD�H�GHO�¿ORVRIR��FRVu�FRPH�
l’individuo combina, nell’unità sostanziale della 
sua personalità, la vita animale della nutrizione e 
GHOOD�ULSURGX]LRQH�FRQ�OH�DWWLYLWj�SL��HOHYDWH�GHOOR�
spirito e della ragione.

Christopher Dawson
(1889-1970)

[Progresso e religione, 
Edizioni di Comunità, Milano 1948, p. 53]
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Fascismo reazionario?

Il fascismo viene tuttora demonizzato come esperienza di regime autoritario e reazionario: 
ma è stato davvero così?

Oscar Sanguinetti

Ogni studio che abbia a tema il conservatori-
smo non può non contenere una sezione de-

dicata a quelle che si possono chiamare le “tentazio-
ni” del conservatorismo. Dovrebbe cioè contenere la 
descrizione delle varie forme di “contaminazione” 
che il conservatorismo — quello delle origini, quello 
che, nel primo Ottocento, si coagula in Europa come 
controspinta all’impatto della Rivoluzione francese 
— subisce nel tempo.

L’elenco non è breve, a partire dal bonapartismo, 
per passare al “boulangismo” — il movimento tra-
sversale fra destra e sinistra degli anni 1880 contro la 
Terza Repubblica radicale francese  — e a Francesco 

Crispi (1818-1901) per arrivare al generale Charles 
de Gaulle (1890-1970), ma credo che il fascismo 
italiano ne sia forse la forma e l’esperienza storica 
SL��WLSLFD��DOPHQR�QHO�1RYHFHQWR��TXDQGR�O¶HWj�GHOOH�
ideologie della modernità è al suo culmine.

!   !   !

Ma come nasce e si sviluppa questa “tentazio-
ne”? Come tutte le tentazioni, essa assume inizial-
mente l’aspetto di un bene, quanto meno di un bene 
immediato di cui però non si intravedono, volonta-
ULDPHQWH�R�PHQR��OH�FRQVHJXHQ]H�GL�SL��OXQJR�SH-
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riodo. Questo bene immediato può essere dettato da 
una emergenza e, in ogni caso, dal desiderio di “an-
GDUH�SHU�OH�YLH�EUHYL´�R��DOPHQR��SL��EUHYL�GL�TXHOOH�
³¿VLRORJLFKH´�R�FRQVXHWH�

,O� ULIHULPHQWR� FXOWXUDOH� GHO� SULPR� FRQVHUYDWRUL-
smo è, “senza se e senza ma”, il mondo pre-rivo-
luzionario. Tuttavia questo riferimento, constata-
ta l’impossibilità di una restaurazione dell’ordine 
pre-rivoluzionario nella sua architettura politica e 
nei suoi metodi di rappresentanza, a poco a poco 
impallidisce e scompare. Pur rimanendo legato a 
TXHOOR�FKH�SRVVLDPR�GH¿QLUH�LO�³FRVPR�VHPDQWLFR´�
di prima della Rivoluzione, il conservatorismo della 
prima metà dell’Ottocento accetta il metodo politico 
pluralistico dell’età liberale, che in Francia e altrove 
V¶LPSRQH�GH¿QLWLYDPHQWH�GRSR�LO������H��VRSUDWWXW-
to, dopo il ciclo di rivoluzioni del 1847-1849. E così 
QHOOH�ORWWH�SDUODPHQWDUL�L�FRQVHUYDWRUL�VDUDQQR�D�SL��
riprese tentati di fermare il processo rivoluzionario 
dilagante al suo stadio di avanzamento presente, ri-
nunciando a questo o quell’elemento del legato ori-
ginario rivendicato. 

La prima forma di queste tentazioni sarà il cosid-
detto “moderatismo”, cioè conservare il presente  o 
SURSRUUH�VROX]LRQL�LQWHUPHGLH�DO�¿QH�GL�QHXWUDOL]]DUH�
le derive oltranziste, verso il radicalismo “giacobi-
no” e il laicismo, del liberalismo. 

Al declino dell’età liberale, nasceranno poi forme 
di irrigidimento dei regimi parlamentari, ispirate o 
DYDOODWH�GDL�³SRWHUL�IRUWL´��,Q�,WDOLD�FLz�DYYHUUj�QHOOD�
FRVLGGHWWD�³HWj�FULVSLQD´�H��SL��WDUGL��FRQ�L�JRYHUQL�
DXWRULWDUL�GL�¿QH�VHFROR��FKH�D൵URQWHUDQQR�FRQ�GX-
rezza i “moti per il pane”. Nel primo Novecento, la 
tenace astensione dei cattolici e l’impetuosa ascesa 
del socialismo faranno maturare una nuova forma di 
conservatorismo di tipo “posizionale”, inteso a sal-
vaguardare le conquiste del Risorgimento liberale e 
a promuovere il prestigio internazionale dello Stato 
nazionale. Essa sarà impersonata dall’Associazione 
Nazionalistica, un ibrido fra conservatorismo e na-
]LRQDOLVPR�GL�PDWULFH� SRVW�ULYROX]LRQDULD�� QRQ�SL��
pura espressione dell’amor di patria, ma naziona-
lismo egoistico e imperialistico, latore di una con-
cezione della nazione ampiamente ideologizzata e 
sacralizzata. 

'RSR�LO�SULPR�WUHPHQGR�FRQÀLWWR�PRQGLDOH�H�LO�
profondo rimescolamento politico e sociale che ne 
deriva il processo rivoluzionario giocherà la carta 
del socialismo radicale: la sua punta di diamante 
sarà ora il comunismo internazionalista leniniano, 
che dopo avere conquistato l’impero degli zar, fra 
il 1919 e il 1921, minaccia di rovesciarsi come una 

valanga sui Paesi dell’Occidente e di sconvolgere 
l’ordine degli Stati nazionali liberali in tutta Europa. 

Di fronte alla prospettiva di una Europa dominata 
dal comunismo, le destre, quella vera e quelle che 
*LRYDQQL� &DQWRQL� ������������ GH¿QLUj� ³GHVWUH� GL�
riporto” — perché generate di volta in volta dalle re-
sistenze alle successive radicalizzazioni delle istanze 
rivoluzionarie — si compatteranno e si alleeranno 
con il sindacalismo nazionale e con i forti gruppi di 
ex interventisti ed ex combattenti delusi dall’esito 
della guerra, con correnti artistiche di avanguardia 
— i futuristi e i dannunziani — e con socialisti dis-
VLGHQWL��DQFK¶HVVL�DYYHUVL�DOO¶LSRWHVL�GL�XQD�,WDOLD�VR-
cialista legata a Mosca. 

Le forze conservatrici, presenti nel movimento 
cattolico intransigente e in ristretti ambienti contro-
rivoluzionari monarchici, prive di una pOLWH�attiva in 
politica ma forti potenzialmente del consenso popo-
lare — qualora la legge elettorale avesse allargato il  
VX൵UDJLR�²��FHUFKHUDQQR�GL�LQVHULUVL�²�QRQ�q�QRWR�
con quale prospettiva in termini di rapporti di forza 
— in questa coalizione intesa a stornare la minaccia 
GL�XQD�,WDOLD�GLYHQXWD�³URVVD´�

Sotto la decisiva regìa della monarchia si arriverà 
nel 1922 all’ascesa alla testa del Governo del gior-
nalista romagnolo Benito Mussolini (1883-1945), 
già maestro elementare, ex combattente, ferito e de-
FRUDWR�QHO�FRQÀLWWR��VRFLDOLVWD�GLVVLGHQWH�H�QHO������
1915 anima dell’interventismo “di sinistra” italiano. 
Egli ora capeggia il Partito Nazionale Fascista, una 
realtà che, nelle province settentrionali, già dal 1920 
ha iniziato a smantellare con la violenza delle sue 
“squadre di azione” le organizzazioni politiche e so-
ciali “rosse” e, in parte, quelle “bianche”. 

Nascerà così il fascismo, un ventennio di governo 
autoritario — quanto meno dal 1925, dall’assassinio 
del deputato socialista Giacomo Matteotti imputato 
a Mussolini — e latentemente totalitario, che la pro-
SDJDQGD� DQWL�JRYHUQDWLYD� H�SDUWH�GHOOD� VWRULRJUD¿D�
QRQ�HVLWDQR�D�GH¿QLUH�GL�GHVWUD�R�FRQVHUYDWRUH��

!   !   !

Ma è davvero così? Per capirlo dobbiamo chie-
derci quali forze lo hanno animato, dato che per cer-
to, esso non è stato solo una creatura del movimento 
UHGXFLVWD�GHL�)DVFL�GL�&RPEDWWLPHQWR�� ,Q�UHDOWj��DO�
suo interno si possono rinvenire svariate culture po-
litiche, di cui le principali sono le tre destre, le tre 
forme di reazione e di resilienza al processo rivolu-
]LRQDULR��QDWH��LQ�,WDOLD�QHO�SHULRGR�WUD�OD�¿QH�GHOO¶2W-
tocento e il primo Novecento. 
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1. La destra “reazionaria” e popolare

La prima — a sua volta “erede” del vasto mo-
vimento popolare contro-rivoluzionario degli anni 
QDSROHRQLFL�� OD� FRVLGGHWWD� ,QVRUJHQ]D�²� VL� IRUPD�
all’indomani dell’Unità, come reazione popolare, 
piuttosto che contro il fatto stesso, contro le modali-
Wj�FRQ�FXL�q�VWDWR�XQL¿FDWR�LO�3DHVH�VRWWR�OD�GLQDVWLD�
dei Savoia. È il mondo dell’Anti-Risorgimento, che 
non solo contesta il modo brutale con cui i popoli 
della Penisola sono stati messi insieme, ma denuncia 
le “ferite”, le “questioni” lasciate aperte dall’Unità. 
Questa contestazione è particolarmente accesa nel 
Mezzogiorno, privato della sua antica dinastia sovra-
na e poi represso con spietatezza al momento della 
rivolta del 1860-1870, il cosiddetto “brigantaggio”, 
ultima manifestazione di insorgenza popolare arma-
WD�FRQWUR�OD�5LYROX]LRQH�LQ�,WDOLD��'L�TXHVWD�GHVWUD��
come accennato, una porzione importante è costitu-
ita dai cattolici “intransigenti”, perseguitati ed emar-
ginati dalla scena pubblica e bloccati in politica dalla 
Questione Romana e dal conseguente “non expedit”. 
6XD�EDVH�SL��LPSRUWDQWH�VRQR�OH�PDVVH�SRSRODUL�H�UX-
UDOL�²�DOORUD��LO�FHWR�VRFLDOH�SL��QXPHURVR�GHO�3DHVH�
—, soggette a un regime di vita, che rompeva equi-
libri socio-economici secolari e spingeva milioni di 
contadini e di operai nella miseria, costringendone 
una gran parte — circa 6 milioni di persone entro la 
¿QH�GHO�VHFROR�;,;�²�D�HPLJUDUH�

'HO�GL൵XVR�GLVDJLR�SRSRODUH�VDUDQQR�LQWHUSUHWL��LO�
cattolicesimo organizzato — che però non avrà voce 
LQ�SROLWLFD��VH�QRQ�SL��WDUGL�H�LQ�PDQLHUD�SDU]LDOH��QHO�
popolarismo — e il socialismo. 

,O� SULPR� VRJJHWWR�� RUJDQL]]DWR� QHOOH�PLOOH� FRR-
perative, casse rurali e leghe cattoliche, punterà a 
garantire ai ceti popolari migliori condizioni di vita, 
anche morali, e si svilupperà al di fuori o prescinden-
do dalla cultura risorgimentale, mentre il socialismo, 
in concorrenza con i cattolici, tenderà a “ricuperare” 
le masse operaie e contadine entro schemi ideologici 
collettivistici in continuità ideale, radicalizzandone 
le istanze ugualitarie, con le ideologie nate dopo il 
1789 e far di loro un soggetto rivoluzionario.

L’opposizione cattolica e popolare, poco in sinto-
nia con i dogmi dell’Ottantanove, priva di una strut-
turazione politica, sarà la “base” che sorreggerà il 
fascismo-regime. Una volta smantellata la rete delle 
RUJDQL]]D]LRQL�SRSRODUL�VRFLDOLVWH��VFRQ¿WWR�LO�SRSR-
larismo — grazie anche alla tiepida accoglienza ec-
clesiastica della proposta sturziana —, le masse po-
SRODUL�FULVWLDQH�H�FRQVHUYDWULFL��SL��R�PHQR�FRDUWDWH��
FRQÀXLUDQQR�QHOOH�LVWLWX]LRQL��DOOHVWLWH�GDO�IDVFLVPR�H�

accoglieranno con favore le provvidenze  sociali e le 
LQ]LDWLYH�SDFL¿FDWULFL� LQ�FDPSR�UHOLJLRVR�SURPRVVH�
dal regime. 

2. Le destre “di riporto” 

Ma a dominare la scena del ventennio mussoli-
niano saranno le altre due destre, quella liberal-na-
zionalista e quella socialista-nazionale. 

/D� SULPD� DFFRJOLHUj� FRQ� IDYRUH� OD� ¿QH� IRU]DWD�
della lotta di classe e si adeguerà al cambiamento di 
look della monarchia, mantenendo intatto il suo po-
WHUH�VXOOH�VWUXWWXUH�LQWHUPHGLH�H�EHQH¿FLDQGR�DOWUHVu�
dello sforzo di modernizzazione intrapreso dal regi-
me e del rinnovato prestigio della nazione all’estero. 

La seconda, integralmente nemica di una sinistra 
LQWHUQD]LRQDOLVWD�VHPSUH�SL��DEEDFLQDWD�GDOOD�QHRQD-
ta URSS e dalla sua potenziale espansione a Occi-
GHQWH��QRQFKp�SL��VHQVLELOH�DO�GLVFLSOLQDPHQWR�SRSR-
lare e all’attivismo, animerà l’apparato esteriore del 
regime. Con stile innovativo, essa popolerà gli orga-
ni assembleari dello Stato fascista, le federazioni e le 
case del Fascio, le corporazioni, i ritrovi, le adunate 
SRSRODUL��OH�V¿ODWH��OH�³FDPSDJQH´�GHO�UHJLPH��GDOOD�
“battaglia del grano” all’“oro alla patria”; suoi sa-
ranno  le milizie, le divise, gli stivali, i fez, le camicie 
nere, i gagliardetti, i pugnali, i fasci, i saluti romani. 
,Q�EUHYH��TXHVWD�GHVWUD�IDUj�VXD�in toto l’immagine 
del potere.

Ma vi saranno altri due “giocatori” in campo, la 
monarchia e la Chiesa, la cui presenza e la cui strut-
tura “ingombrante” limiteranno sempre il potere re-
ale del gruppo di governo, sì che nel caso italiano, 
SLXWWRVWR�FKH�GL�XQD�DXWRFUD]LD��KD�IRUVH�SL��VHQVR�
parlare di una poliarchia. 

La dinastia sabauda sarà il grande sponsor 
dell’avventura mussoliniana, mentre la Chiesa gui-
GDWD�GD�3LR�;,��TXDVL�VRUSUHVD�GDOO¶LPSUHYLVWR�PX-
tamento di quadro, nei tardi anni Venti deciderà 
anch’essa quanto meno di assecondare il novum, 
FHUFDQGR�GL� WUDUQH� LO�PDVVLPR�EHQH¿FLR�SHU� L� VXRL�
scopi istituzionali. Riuscirà infatti a chiudere la Que-
stione Romana, a ricuperare un simulacro — ma di 
altissimo valore — di potere temporale, e, apparen-
temente, con il Concordato, a sanare anche la Que-
stione Cattolica. Ma non solo questo: la messa fuori 
legge della massoneria, la dura lotta intrapresa con-
tro il comunismo, l’incentivo alle famiglie e alla de-
PRJUD¿D��OD�UL�PRUDOL]]D]LRQH�LPSRVWD�DJOL�LWDOLDQL��
l’ordine pubblico restaurato, la cessata concorrenza 
socialista in ambito sociale saranno tutte novità che 
¿QR�D�SRFKL�DQQL�SULPD�IDFHYDQR�SDUWH�GHOO¶DJHQGD�
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dei sogni delle gerarchie. 
Se la monarchia accetterà di vedere ridotte le sue 

prerogative formali dalle nuove istituzioni politiche 
varate dal suo commis fascista, essa conserverà non 
pochi poteri “forti” sulla compagine del Regno, spe-
cialmente nella sfera militare, mentre sarà la diretta 
EHQH¿FLDULD�GHOOH�FRQTXLVWH�³LPSHULDOL´�GL�0XVVROL-
ni. 

1HOOD�VWUDWL¿FD]LRQH�GHO�SRWHUH�IDVFLVWD�OD�SULPD�
GHVWUD��TXHOOD�SL��DQWLFD��TXHOOD�FRQVHUYDWULFH�SRSR-
lare, non avrà nemmeno questa volta, sebbene in un 
FRQWHVWR�DVVDL�SL��IDYRUHYROH��YRFH�LQ�FDSLWROR��(VVD�
si esprimerà in forma indiretta, cioè come consen-
VR�� D൶RUDQGR� SUHSRWHQWHPHQWH� LQ� RFFDVLRQH� GHOOH�
VFHOWH�SL��³SRSRODUL´�GHO�UHJLPH��/D�VHFRQGD��TXHOOD�
liberale, quella dei “notabili”, erede della classe ri-
sorgimentale, non occuperà la scena ma dominerà 
i “corpi” intermedi, annidandosi nella burocrazia e 
GRPLQDQGR�XQD�HFRQRPLD�VHPSUH�SL��FHQWUDOL]]DWD�
H�VWDWDOL]]DWD��,Q¿QH��DO�YHUWLFH�H�LQ�SULPR�SLDQR�GHO�
Paese, la destra socialista-nazionale, come detto la 
SL��YLVLELOH�²�ad intra e ad extra ²�H�TXDOL¿FDQWH�
delle tre.

3. La scissione delle destre 

Che questa lettura statico-dinamica del fascismo 
sia plausibile lo conferma, altresì, il suo epilogo. 
Quando la guerra sarà palesemente persa e il Paese 
si troverà invaso da Nord e da Sud dallo straniero, 
mentre i bombardamenti aerei alleati devasteranno le 
FLWWj�H�L�SRUWL�LWDOLDQL��UH�9LWWRULR�(PDQXHOH�,,,�������
1947) ritirerà repentinamente la delega al Duce, lo 
farà arrestare, restaurerà la monarchia liberaldemo-
cratica del 1922. Nella notte del 25 luglio 1943 l’ap-
parato del regime imploderà nell’arco di poche ore: 
nessun gerarca e nessuna milizia fascista — pur dai 
ranghi assai folti nei dintorni della Capitale — scen-
derà in campo per difendere il Duce imprigionato e 
FRQ¿QDWR�GDO�UH��

,Q�TXHO�GUDPPDWLFR�IUDQJHQWH�OD�YHQWHQQDOH�FRD-
lizione si romperà e i tre soggetti che la animavano 
prenderanno strade diverse. 

La destra popolare, specialmente le autorità so-
ciali prima invisibili — i vescovi, i parroci, i ben-
pensanti, i funzionari onesti e amanti della patria —, 
GRSR�O¶��VHWWHPEUH��TXDQGR�O¶,WDOLD��RUD�³EDGRJOLD-
QD´��¿UPHUj�O¶DUPLVWL]LR�FRQ�JOL�$OOHDWL�H�VL�DSSUH-
sterà — come nel 1915, ma con ancora maggiore 
spudoratezza, visto lo stato di guerra — a “saltare il 
fosso”, tornerà nell’anonimato e nel sommerso: sarà 
tuttavia questa parte dela nazione a tenere in piedi 

O¶,WDOLD�GRSR�LO�FUROOR�GHOOR�6WDWR��
Nel nuovo Stato repubblicano-democratico nato 

nel 1945, sotto la rinnovata minaccia di una domi-
nazione totalitaria, questa volta quella comunista, il 
FRQVHQVR�GL�TXHVWD�³,WDOLD�SURIRQGD´�DQGUj�LQ�PDVVL-
ma parte alla Democrazia Cristiana, versione rinno-
vata del Partito Popolare del 1919.

/D�GHVWUD�OLEHUDOH��¿WWD�GL�³QRWDELOL´��VL�V¿OHUj�GDO�
regime e passerà armi e bagagli in campo anti-fa-
VFLVWD��DSSUR¿WWDQGR�DQFKH�GL�XQD�HSXUD]LRQH� WXWWR�
sommato meno drastica del pensabile, nonché di 
una amnistia altrettanto clemente, entrambe volute 
— non del tutto disinteressatamente — dal Guarda-
VLJLOOL��QRQFKp�VHJUHWDULR�GHO�3DUWLWR�&RPXQLVWD�,WD-
liano, Palmiro Togliatti (1893-1964) .

Nel 1943 la sinistra nazionale rimarrà dunque 
sola sulla scena e, fedele all’idea fascista e al Duce 
liberato, sotto il regime di occupazione nazionalso-
FLDOLVWD� GDUj� YLWD� DOOD� 5HSXEEOLFD� 6RFLDOH� ,WDOLDQD��
Combatterà l’ultima fase della guerra mondiale con 
i tedeschi e sarà nel contempo protagonista della 
guerra civile scatenata a freddo dalle squadre terro-
ristiche comuniste, addossandosi gran parte del peso 
della repressione della guerriglia partigiana. E sarà 
TXHOOD�FKH�SDJKHUj�LO�SUH]]R�SL��DOWR�GHOOD�VFRQ¿WWD�
GHO�IDVFLVPR�H�GHOO¶,WDOLD��TXDQGR�L�VXRL�VROGDWL��L�VXRL�
militi, maschi e femmine, e i suoi funzionari cadran-
QR�D�PLJOLDLD�YLWWLPH�GHO�SLRPER�H�GHOOH�H൵HUDWH]]H�
della vendetta anti-fascista degli anni 1945-1948.

4. Una valutazione in sede storica

Tornando al tema, come si può giudicare il fasci-
smo? È stata una pagina storica di segno conservato-
UH"�5LVSRQGHUH�QRQ�q�LPPHGLDWR�H�ULFKLHGHUHEEH�SL��
spazio: qualcosa però si può dire. 

,O� IDVFLVPR� IX�FRQVHUYDWRUH�DOPHQR�SHUFKp�SHU�
oltre vent’anni stornò la minaccia comunista dal 
IXWXUR�GHOO¶,WDOLD��4XLQGL�� LO� VXR�VIRU]R�GL�XQLUH� LQ�
nome del bene e del prestigio della nazione il Pae-
se, le sue classi, le sue culture e di riportare l’ordine 
sociale cadono per certo sotto la voce “conserva-
torismo”. Così pure vi si possono ascrivere la lotta 
al comunismo internazionale, la proscrizione della 
massoneria, il sostegno alla famiglia e alla natalità, 
il ricupero del prestigio internazionale del Paese, la 
creazione di una estesa rete di provvidenze sociali 
SHU�OH�FODVVL�XPLOL�²�WUDODVFLR�OD�GLVFXWLELOH�HG�H൶-
mera espansione coloniale, nonostante le prospetti-
ve che essa oggettivamente aprirà al lavoro italiano 
²��LQ¿QH��last but not least, l’aver attuato la pace 
con la Chiesa. 
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Poi, però, vanno considerati anche i minus: la 
sospensione delle libertà politiche, di opinione e 
di associazione — ma non quelle giuridiche —, il 
disciplinamento talora risibile della popolazione, le 
leggi sulla razza, la guerra coloniale contro l’unico 
3DHVH�FULVWLDQR�GHOO¶$IULFD��O¶LQJUHVVR�LQ�XQ�FRQÀLWWR�
mondiale, nani fra i giganti.

Quale delle due “anime”, quella conservatrice 
o quella modernizzatrice, sia prevalsa nel regime è 
GL൶FLOH�GD�GHWHUPLQDUH��3UREDELOPHQWH�SHU�0XVVR-
lini la via fascista, né conservatrice, né socialista, né 
liberale, permeata di logica statalistico-pedagogica 
e nazionalistica, di compromesso fra i vari soggetti 
sociali era l’unico modo possibile per attuare la Ri-
YROX]LRQH�PRGHUQD�LQ�XQ�3DHVH�FRPH�O¶,WDOLD��

La ricostruzione post-bellica del Paese dovrà 
molto alla disciplina e al vigore impressi dal fasci-
smo sulle nuove generazioni, cui contribuiranno 
anche le innovazioni in campo familistico e sociale 
create dal regime che sopravvivranno alla sua scom-
parsa. Per altro verso, invece, la mentalità “passiva” 
e statalistica — “tutto nello Stato, niente al di fuo-
ri dello Stato, nulla contro lo Stato” — vigente nel 
ventennio allignerà a lungo anche in anni repubbli-
cani in diverse aree del Paese. 

Nel fascismo diverse saranno le “agende” col-
tivate con successo, dalla modernizzazione tecnica 
alla “nazionalizzazione delle masse”, dallo Stato 
sociale alla politica culturale. L’unica agenda che 
rimarrà disattesa sarà quella della destra cattolica e 
popolare, illusa e disarmata dal clerico-fascismo, a 
disagio nella disciplina del regime autoritario, pro-
vata oltre misura da una guerra mal combattuta e 
dalla sua sanguinosa appendice, la guerra civile. 

Al termine dell’avventura fascista e di una guerra 
persa con scarso onore dai capi politici e militari ma 
combattuta con valore dai soldati, la destra autentica, 
TXHOOD�SL��DGHUHQWH�DOOH�RULJLQL�SULPR�RWWRFHQWHVFKH��
si troverà ancora di fronte lo Stato di prima del fa-
scismo, sebbene innovato nella dimensione dell’e-
lettorato e nel suo ruolo sociale ma, parallelamente, 
dilatato nel suo “peso” rispetto a prima. Se tornerà la 
democrazia moderna, grazie all’ala socialisteggiante 
della classe politica cristiano-democratica, le strut-
ture “profonde” dello Stato prolifereranno e si buro-
cratizzeranno ulteriormente.

,O�FUROOR�GHO�IDVFLVPR�QRQ�VHJQHUj�VROR�LO�ULWRUQR�
della destra popolare in una condizione di anomia, 
ma anche la crisi di tutte quelle piccole pOLWH�intel-
lettuali e sociali di destra che vi si erano integrate: i 
monarchici conservatori e i residui cattolici intran-
sigenti, le cui idee, associate ipso facto a “rigurgiti” 

GL�IDVFLVPR��¿QLUDQQR�HPDUJLQDWH�H�QRQ�DYUDQQR�SL��
spazio, se non a ridosso di quella tenace rinascita 
QHR�IDVFLVWD�FKH�VDUj�LO�0RYLPHQWR�6RFLDOH�,WDOLDQR��
Non solo: ogni riferimento a idee conservatrici sarà 
“sporcato” dalla deformazione che il fascismo ne ha 
fatto. Un esempio? L’idea di corporazione, uno dei 
cardini della civiltà durata sino al 1789, che, dopo 
OR� V¿JXUDPHQWR� LQÀLWWROH�GDO� UHJLPH� IDVFLVWD�� LQGL-
SHQGHQWHPHQWH�GDOOD�YHUL¿FD�GHOOD�VXD�ERQWj�VWRULFD��
RJJL�QRQ�q�SL��QHSSXUH�QRPLQDELOH��

La Chiesa stessa, allora guidata dal venerabi-
OH�3DSD�3LR�;,,��������������VL�WURYHUj�D�SDJDUH�LO�
SUH]]R�GHOO¶LOOXVLRQH�FOHULFR�IDVFLVWD�GL�3DSD�3LR�;,�
(1922-1939) e, forse, anche del non expedit voluto da 
3DSD�/HRQH�;,,,��������������QHO�QXRYR�FRQWHVWR�UH-
pubblicano e democratico non vi sarà alcuna rappre-
sentanza politica integrale delle ragioni dei cattolici 
italiani. Se i Patti del Laterano rimarranno in vigore 
e la presenza sociale dei cattolici rimarrà intatta, anzi 
FUHVFHUj�JUD]LH� DO� SUHVWLJLR�PDWXUDWR�GDO�3RQWH¿FH�
romano, mancherà una classe politica e intellettuale 
laica ben saldata con la dottrina sociale della Chiesa. 
3LR�;,,��obtorto collo��GRYUj�DOORUD�D൶GDUVL�DOOD�YD-
riegata classe politica democristiana, sopravvissuta 
all’ombra dei conventi e dei palazzi vaticani e bene-
¿FLDULD�SULQFLSDOH�GHOOD�YLWWRULD�HOHWWRUDOH�FDWWROLFD�H�
DQWL�FRPXQLVWD�GHO����SULOH�������&HUFKHUj��¿QFKp�
YLYUj��GL�WHPSHUDUQH�OH�YLUWXDOLWj�SL��PRGHUQLVWLFKH�H�
SL��DSSLDWWLWH�VXL�GRJPL�GHOO¶LGHRORJLD�UHSXEEOLFDQD��
Tuttavia, nemmeno quattro anni dopo la scompar-
VD�GHO�3RQWH¿FH�� OD�'HPRFUD]LD�&ULVWLDQD� ³DSULUj´�
alla sinistra socialista e il “clima” del Paese virerà 
dall’anti-comunismo (motivato) all’anti-fascismo 
�VWUXPHQWDOH���,O�TXDVL�PRQRSROLR�GHPRFULVWLDQR�GHO�
voto cattolico, conservatore e anti-comunista durerà 
sino agli anni 1990, quando dopo la lunga campa-
gna milanese di processi per corruzione e collusione 
passata alla storia come “Tangentopoli”, i partiti di 
centro si dissolveranno. Poi, inizierà l’epoca berlu-
sconiana, che vedrà lo “sdoganamento” dell’area 
neo-fascista — nel frattempo ristrutturatasi in sen-
so conservatore-nazionale — e darà qualche respiro 
DOO¶³,WDOLD�SURIRQGD´�FKH�KD�FRPSLXWR�LO�VXR�³OXQJR�
viaggio” attraverso lo Stato liberale, il fascismo e la 
cosiddetta “repubblica dei partiti”: il consenso elet-
WRUDOH�SRSRODUH�GL�FXL�JRGUj�)RU]D�,WDOLD�VLQR�DO������
ne sarà la controprova esauriente.

5. Un bilancio

Dunque, il fascismo è stato una “tentazione” per 
la destra conservatrice, una tentazione, come sempre 
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DFFDGH��VLQ�GDO�WHPSR�GHL�SURJHQLWRUL��¿QLWD�DPDUD-
mente?

Al fascismo molti italiani hanno creduto e aderi-
WR�FRQ�HQWXVLDVPR�SHU�UDJLRQL�GHO�WXWWR�JLXVWL¿FDELOL��
la difesa dal comunismo, il desiderio di ricuperare 
l’ordine e un pizzico di moralità sociale, l’amore 
SHU�O¶,WDOLD��OD�³EHOOH]]D´�GL�TXHOOD�FKH�VHPEUDYD�XQD�
“primavera”, il fatto stesso di essere nati a fascismo 
già in essere — un contesto altamente coinvolgente 
— e non prima o dopo. Quindi, non sono passibili di 
alcuna critica o censura. 

A quelli che vi hanno aderito per convinzione 
ideale: ai cattolici integralisti, ai contro-rivoluziona-
ri, ai legittimisti la “lezione fascista” deve suonare a 
conferma che svendere o, rectius, inquinare il pro-
prio patrimonio ideale — perché così è stato — non 
³SDJD´�PDL��/¶DEEDJOLR�GL� FUHGHUH� FKH�¿QDOPHQWH��
per un tocco di bacchetta magica, per l’avvento del-
O¶³XRPR�GHOOD�3URYYLGHQ]D´��IRVVHUR�¿QLWL�³L�WHPSL�
cupi”, è stato davvero un tragico abbaglio. Un abba-
JOLR�FKH�DG�DOFXQL�LOOXVL�²�SHUDOWUR�L�SL��SXUL�GRWWUL-
nalmente — ha fatto addirittura intravedere nell’im-
perialismo di Mussolini — che continuava in realtà 
O¶³LPSHULDOLVPR� VWUDFFLRQH´�� FRPH� OR� GH¿QLUj� QHO�
�����9ODGLPLU�,O¶Lþ�8O¶MDQRY�³/HQLQ´���������������
GHOO¶,WDOLHWWD� RWWRFHQWHVFD�²� VHJQDOL� GL� ULWRUQR� GHO�
6DFUR�,PSHUR��

Già nel 1922 il corpo sociale era talmente intac-
cato dal “lavoro” plurisecolare della Rivoluzione che 
pensare, come hanno fatto tanti intellettuali cattolici 
di valore, che bastasse partire dal “coperchio” e di-
sinteressarsi di che cosa bolliva nella pentola, è stato 
un drammatico errore. Già allora occorreva rimonta-
re la corrente e già allora occorreva farlo ricostruen-
do, prima del re, i “sudditi”, cioè persone e luoghi 
esenti dal virus� ULYROX]LRQDULR�� 3RL�� ³SLDQL¿FDUH´��
con la Provvidenza seduta al tavolino, operazioni di 
lungo periodo e non esenti da dimensione morale e 
spirituale. Ma allora, ferma restando la buona fede 
e i buoni intenti, la fretta di cogliere il “pomo” fu 
traditrice e fatale...

Scriveva Giovanni Cantoni oltre mezzo secolo 
fa: «della Rivoluzione, come di ogni malattia, o si 
guarisce integralmente oppure, dopo le mezze gua-
rigioni, la ricaduta conduce a una condizione ultima 
che è peggiore della prima».

5ඎඌඌൾඅඅ�.ංඋ

The American Cause 
Il manuale del 

buon conservatore
introduzione di Gleaves Whitney

 a cura di Paolo Mazzeranghi

D’Ettoris Editori, Crotone 2022
184 pp., € 16,90

,l libro è stato scritto dopo la guerra cino-statunitense 
di Corea (1950-1953), quando il suo autore si è reso 

conto che i soldati statunitensi sapevano bene contro chi 
avevano combattuto (il comunismo), ma male per cosa 
erano stati pronti a morire o erano morti. Sul loro Paese 
nutrivano infatti opinioni posticce, spesso false, pro-
prio come i suoi detrattori di oggi. Pubblicato nel 1957, 
il libro è un “manuale” che torna a spiegare i princìpi 
non negoziabili e le scelte prudenziali su cui si fonda il 
3DHVH�SL��SRWHQWH�GHO�PRQGR��R൵UHQGRQH�XQ¶LPPDJLQH�
autenticamente conservatrice sulle sue fondamenta cri-
stiane, sul suo carattere anti-laicistico e anti-ideologico, 
sul patrimonio di libertà ordinata che lo anima, sul con-
cetto di libertà economica, e sulle sue radici europee 
classiche e medioevali.
5ඎඌඌൾඅඅ�$ආඈඌ�.ංඋ (1918-1994), storico del pensiero 

e uomo di lettere, è il “padre” riconosciuto della rina-
scita conservatrice statunitense della seconda metà del 
Novecento.
*අൾൺඏൾඌ�:ඁංඍඇൾඒ��è direttore dell’Hauenstein Center 
IRU�3UHVLGHQWLDO�6WXGLHV�GHOOD�*UDQG�9DOOH\�6WDWH�8QL-
YHUVLW\�GL�$OOHQGDOH��LQ�0LFKLJDQ�
3ൺඈඅඈ�0ൺඓඓൾඋൺඇඁං�ha tradotto e curato per la D’Et-

toris alcune importanti opere di Christopher Dawson e 
il ponderoso Il Sacro Romano Impero GL�-DPHV�%U\FH�

•
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*ඎඌඍൺඏൾ�7ඁංൻඈඇ

L’invisibile luce
Aforismi sapienziali 

per una redenzione del tempo 

D’Ettoris Editori, Crotone 2022 
344 pp., € 24,90

Dopo la pubblicazione del volume Il tempo 
perduto, l’eternità ritrovata. Aforismi sa-

pienziali per un ritorno al reale, esce la seconda 
raccolta contenente gli aforismi di altre due impor-
tanti opere di Gustave Thibon (1903-2001): Notre 
regard qui manque à la lumière, del 1970, e L’il-
OXVLRQ�IpFRQGH, del 1995. Thibon conferma ancora 
una volta di essere una voce potente in grado di 
risvegliare “il Dio che dorme” dentro di noi, una 
voce che esplode in formule folgoranti che sma-
scherano i nostri errori e le nostre ipocrisie, per il-
luminare le profondità del nostro spirito. Gli afori-
smi di Thibon ci invitano a un dialogo sincero con 
noi stessi, con gli altri, con quell’invisibile luce che 
q�'LR��,QIDWWL��VHSSXU�DFFHFDWR�GD�LQQXPHUHYROL�VID-
villanti apparenze e distratto dalle seducenti sug-
gestioni degli idoli del progresso, l’uomo continua 
a rimanere un essere assetato di Amore e Verità.

2ඌർൺඋ�6ൺඇඎංඇൾඍඍං

Fascismo e Rivoluzione
Appunti per una lettura 

conservatrice
Edizioni di “Cristianità”, Piacenza 2022  

128 pp., € 10 

<www.libreriasangiorgio.it>

,l volume, piuttosto che ripercorrere i lineamen-
ti della storia dei fatali vent’anni mussoliniani, 

vuole cercare di darne una lettura complessiva po-
nendosi nella prospettiva conservatrice e contro-rivo-
luzionaria, una linea interpretativa che i manuali sul 
tema in genere trascurano. Questa lettura, che vede 
QHO� IDVFLVPR� OD� SUHVHQ]D� VWUDWL¿FDWD� H� FRQ� GLYHUVR�
ruolo delle tre destre preesistenti: liberal-conservato-
re, cioè nazionalista, socialista e reazionaria, è stata 
formulata in maniera compiuta — anche se nella ve-
VWH�GL�XQ�VDJJLR�EUHYH�GHGLFDWR�DOOH�JHQHVL�GHOO¶,WDOLD�
contemporanea, in via di ristampa aggiornata — da 
Giovanni Cantoni (1938-2020) all’inizio degli anni 
1970 ed è una lettura che gli studi seri dopo questa 
data non faranno altro che confermare.

Chi lo ha scritto assume come base questo schema 
interpretativo e lo articola e lo arricchisce in relazione 
ai principali aspetti del regime e della vicenda mus-
soliniani, mettendo in evidenza anche i lasciti che il 
fenomeno ha consegnato al dopoguerra e alla demo-
crazia italiani, nonché i rischi che ogni forma di fasci-
smo rappresenta per la destra autentica.
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La storia secondo sant’Agostino*

La lettura della storia umana alla luce della fede cristiana è stata una delle grandi conquiste del pensiero agostiniano: la 
“teologia delle due città”, di Dio e del diavolo, è ancora un criterio ermeneutico essenziale per qualunque indagine sulla 

VWRULD�LQ�XQD�SURVSHWWLYD�QRQ�PHUDPHQWH�QDWXUDOLVWLFD��/D�HVSRQH�XQ�JUDQGH�¿ORVRIR�PHWD¿VLFR�GHO�1RYHFHQWR�

Michele Federico Sciacca

 ,�� ,අ�ඉඋඈൻඅൾආൺ�ൽൾඅඅൺ�ඌඍඈඋංൺ�ൾ� ං� ൿඈඇൽൺආൾඇඍං�
ආൾඍൺൿංඌංർං�ൽං�ൾඌඌൺ 

Parlare del concetto di storia in Agostino [354-
430] può sembrare porsi un problema in lui 

inesistente o addirittura risolto in senso negativo: 
QRQ�F¶q�FRQRVFHQ]D�UD]LRQDOH�R�¿ORVR¿D�GHOOD�VWRULD��

ma solo teologia. E indubbiamente per il gran Vesco-
vo non c’è soluzione totale del problema della storia 
né intelligibilità di essa senza il ricorso ai dati della 
5LYHOD]LRQH��&Lz�SHUz�QRQ�VLJQL¿FD�FKH�HJOL�QHJKL�
LO�PRPHQWR� UD]LRQDOH� R� ¿ORVR¿FR�� DQ]L� SURSULR� VX�
questo, secondo lui, s’innesta quello sovrannaturale 
o teologico, senza che sia negata la possibilità di una 
PHWD¿VLFD�H�GL�XQD�ORJLFD�GHOOD�VWRULD��GL�XQD�PHWD¿-
sica dell’interiorità e di una logica che è dialetticità.

,O�PRQGR�HVLVWH�SHU�XQ�DWWR�YRORQWDULR�GL�'LR�FKH�
lo ha creato: avrebbe potuto anche non essere; è, per-
ché Dio ha liberamente voluto che fosse.

1. La contingenza

La sua esistenza è dunque contingente: la con-
tingenza� q� LO� SULPR� IRQGDPHQWR� PHWD¿�VLFR� GHOOD�
storia. Un mondo eterno sarebbe senza storia: c’è 

$ඌർൺඇංඈ�/ඎർංൺඇඈ��������������Capriccio con visione di Sant’Agostino e arco in rovina, 
olio su tela, 1699 ca., collezione privata

* Questo saggio di Michele Federico Sciacca (1908-1975)
è stato pubblicato in anni ormai lontani nei Quaderni del-
la cattedra agostiniana dell’Università di Genova con il 
titolo Interpretazione del concetto di storia di s. Agosti-
no (Edizioni Agostiniane,Tolentino [Macerata] 1960). La 
traduzione delle citazioni dalle diverse opere di sant’Ago-
stino, che l’Autore riporta dall’originale della Patristica 
Latina (PL), è quella dall’edizione maurina confrontato 
con il Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, 
contenuta nella Nuova Biblioteca Agostiniana, nel sito 
web <https://www.augustinus.it>; i numeri dei libri, dei 
FDSLWROL�H�GHL�SDUDJUD¿�VRQR�JOL�VWHVVL�LQGLFDWL�GDOO¶$XWRUH�
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storia dove c’è creatura e dove c’è creatura c’è con-
WLQJHQ]D��,QIDWWL��XQ�PRQGR�HWHUQR�VLJQL¿FD��D��YL�q�
un prin  cipio, in sé immutabile, estraneo, “lontano”, 
da cui eternamente emanano delle apparenze, che 
svaniscono come ombre; di esso non c’è storia, né 
delle sue apparenze, che compaiono e scompaiono 
FRPH�LPPDJLQL�ULÀHVVH�LQ�XQR�VSHFFKLR��E��LO�SULQ-
cipio eterno si risolve dinamicamente nel suo stesso 
divenire, anzi quest’ultimo è la sua essenza; ab ae-
terno il principio adegua il divenire e viceversa. Os-
serviamo che ove c’è divenire perenne non c’è eter-
QLWj�PD�SHUSHWXLWj��QRQ�LQ¿QLWR�PD�LQGH¿QLWR�H�RYH�
l’essenza dell’essere è il divenire stesso, questo non 
KD�SL��TXHOO¶HVVHQ]D�VXD�SHU�FXL�q�WDOH��/¶HVVHUH�QHOOD�
sua assolutezza è; può essere senza la contingenza, 
ma la contingenza, se c’è, non è e non può essere 
l’essere assoluto; e se esso è la stessa contingenza e 
in essa tutto si risolve, non c’è l’essere, ma la con-
tingenza sola, la quale, non potendo essere da sé in 
TXDQWR�FRQWLQJHQ]D��q�VROR�D൵HUPDWD�DVVXUGDPHQWH�H�
in contraddizione con la sua stessa essenza. È impos-
sibile parlare di storia perché si è negato lo stesso suo 
fondamento, che è la contingenza, che se è, è per un 
atto volontario creativo dell’Essere non contingente.

Né, come è noto, è esatto dire, per sant’Agostino, 
che Dio ha creato il mondo nel tempo, in quanto non 
vi è tempo prima della creazione: anche il tempo è 
creatura di Dio, ha inizio con la creazione e «[...] non 
vi era tempo prima dell’inizio del tempo»1. E, come 
creatura, il tempo è anch’esso contingente e non coe-
terno a Dio: la contingenza del tempo è la contingen-
za della storia, che è temporale, ed è la contingenza 
stessa del mondo.

2. La partecipazione

Stabilito il principio della contingenza, con altret-
WDQWD�IRU]D�q�D൵HUPDWR�TXHOOR�GHOOD�partecipazione 
analogica tra l’Eterno creante e il contingente creato. 
Proprio il primo evento “storico”, che è la creazione, 
comporta un vincolo ontologico tra il Creatore e la 
creatura: il mondo e ogni suo ente avrebbe potuto 
non essere, ma una volta che è, è dal e per il Creato-
re. Questo vincolo creaturale ha un moto dialettico: 

1 «[...] Omnem creaturam habere initium; tempusque ipsum 
creaturam esse, ac per hoc ipsum habere initium, nec coeter-
num esse Creatori» [“(...) ogni creatura ha un inizio e (...) il 
tempo stesso è una creatura e perciò ha un inizio e non è coe-
terno al Creatore”] (La Genesi alla lettera. Libro incompiuto,  
3, 8); «Deus enim fecit et tempora: et ideo antequam faceret 
tempora, non erant tempora» [“Dio (...) creò i tempi e perciò, 
prima che creasse i tempi, i tempi non esistevano”] (La Genesi 
difesa contro i manichei, 1, 2, 3).

dall’Eterno al temporale e dal temporale all’Eterno, 
che non è un viaggio di andata e uno di ritorno: l’ente 
che è da Dio, per il fatto che è da Lui, è, come tale, 
per Lui. L’andata e il ritorno sono implicati nella es-
senza stessa dell’ente creato e la dialettica del da e del 
per è ancora l’implicanza dei due termini pur nella 
loro distinzione. O, se si preferisce: il movimento dal 
Creatore alla creatura pone l’altro dalla creatura al 
Creatore; cioè, per il fatto che la creatura è creatura, 
per sua natura ed essenza, è portata a tendere a Dio, 
anche se e quando tende ad altro: il tendere ad altro 
è una “diversione” che non distrugge la tendenza, la 
sola essenziale, di “convergere” in Dio. Gli anni di 
Dio sono il suo hodiernus dies, l’oggi eterno, attra-
verso cui sono passati (transierunt) tutti gli anni dei 
nostri padri e nostri, in quanto dall’oggi di Dio hanno 
ricevuto misura (modus) ed esistenza (utcumque exi-
sterunt); e così sarà per quelli che verranno2. Dio non 
è i nostri anni (la storia), ma tutti i nostri anni passa-
no dal Suo Oggi creante; e a quest’Oggi aspirano a 
tornare le creature intelligenti. Si noti: dall’eterno al 
temporale e all’eterno ancora: il temporale (la storia) 
sta in mezzo, come chiuso dall’eternità: il suo inizio 
q�O¶HWHUQR�H�O¶HWHUQR�q�LO�VXR�¿QH��'XQTXH�OD�VWRULD��
QRQ�VROR�KD�XQD�¿QDOLWj�VXSHUVWRULFD��PD�DQFKH�XQ�
principio: la sorgente è anche la sua foce; l’eterno è 
sorgente e foce. E siccome essa porta in sé il vestigio 
GHOOD�VRUJHQWH�H�GHOOD�IRFH��QRQ�VFRUUH�FRPH�¿XPH�
dal monte al mare, ma zampilla come getto d’acqua, 
il cui “sfociare” è tornare — come aspirazione — 
al punto sorgivo da cui ha zampillato. Vi è certo un 
duplice movimento di discesa ed ascesa, ma non c’è 
separazione: già nella discesa — l’atto creante le cre-
ature — è implicita, ontologicamente, nella creatura 
stessa, la direzione di ascesa.

Sulla base della contingenza, la partecipazione 
analogica tra l’Eterno creante e il contingente crea-
to si presenta anche da un altro aspetto. Ogni ente 
creato è contingente, in quanto avrebbe potuto non 
essere, ma, una volta creato, non può nella sua es-
senza essere diverso da quello che è: è contingente, 
ma la sua essenza gli è necessaria: non è da sé, ma, 
una volta che è, è quello che è per essenza. L’uomo, 
il soggetto della storia e di cui — e solo di lui — 
c’è storia, è ente contingente dotato d’intelligenza; 
e non c’è intelligenza senza verità, la quale è inte-
riore all’uomo, presente alla sua mente, di cui è lu-
men; ma è superiore alla mente e la trascende. Nel 
mutabile uomo vi è qualcosa d’immutabile, facente 
parte della sua essenza spirituale; nell’uomo intelli-

2 Cfr. Le confessioni, 1, 6, 10.
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gente vi è qualcosa di necessario; nell’uomo tempo-
rale vi è la presenza dell’eterno. L’uomo mortale è 
capace di pensieri immortali, come dice Aristotele 
[384-322 a.C.]; lo è per la sua partecipazione all’es-
sere, alla verità. Senza di essa e se tutto nell’uomo 
fosse contingente, non vi sarebbe storia, la quale ha 
un suo ordine, di origine divina, perché tale ordine è 
nell’uomo, che la fa; non vi sarebbe storia, perché gli 
avvenimenti e le opere, come non espressive di valo-
ri, sarebbero senza valore e perciò “non già avvenuti 
e pur presenti”, ma semplicemente avvenuti, mor-
ti, nati senza storia. Pertanto la dialettica di eterno-
temporale e temporale-eterno, di cui è fondamento 
la contingenza che implica necessariamente il tempo, 
fondamento della storia, rende possibile la storia stes-
VD��LQ�TXDQWR�JLXVWL¿FD��SURSULR�SHU�OD�SHUPDQHQ]D�GHO�
valore e per la sua trascendenza, la storicità, che è — 
e c’è — solo perché storicamente — e, dunque, nel e 
col tempo — si manifesta il valore, che non è creato 
dal tempo, ma fa che il tempo abbia un senso storico 
e sia tempo di valore. 

Una storia che crea il valore, prodotto dal suo 
stesso divenire, nega la storicità, il senso della storia, 
se stessa; è appunto lo storicismo, che è la concezio-
ne della storia senza valore storico, senza storicità, 
la quale è la storia degli eventi e delle opere umane 
esprimenti valori non storici e pur producenti non 
nella storia — come se vi potesse essere la storia e 
poi i valori da mettere dentro —, ma la storia stes-
sa attraverso l’attività spirituale umana in tutte le sue 
forme. 

Non c’è storia senza tempo, ma vi può essere tem-
po senza storia: il tempo esterno, delle cose, non ne 
ha: la storia comincia con il primo uomo, Adamo, 
non con le cose che vi erano prima che il ¿DW di Dio 
lo creasse. Della natura non c’è storia, il tempo dun-
TXH�QRQ�V¶LGHQWL¿FD�FRQ�OD�VWRULD��YL�q�XQ�WHPSR�QRQ�
storico, il tempo delle cose prive di coscienza.

3. La successione

Agostino non ebbe chiaro questo concetto, né ai 
suoi tempi poteva averlo: il pensiero moderno l’ha 
chiarito ed approfondito, ma i suoi chiarimenti ed ap-
profondimenti hanno la loro fonte proprio in sant’A-
gostino, lo scopritore del tempo della coscienza o 
come si suol dire — e, dico anch’io, pur che al voca-
EROR�VL�GLD�LO�VXR�VLJQL¿FDWR�SUHJQDQWH�H�YHUR�²��GHOOD�
successione. Successione e contingenza sono i due 
IRQGDPHQWL�PHWD¿VLFL�GHOOD�VWRULD��PD�OD�VXFFHVVLRQH�
è il tempo della coscienza, umano; dunque è questo 

WHPSR��DVVLHPH�DOOD�FRQWLQJHQ]D��FKH�IRQGD�PHWD¿VL-
camente la storia e la fa essere come tale.

,,��,අ�ඉඋඈൻඅൾආൺ�ൽൾඅ�ඍൾආඉඈ�

Agostino spesso indulge ad una concezione della 
storia che non è superiore alla cultura della sua epo-
ca; parlo della storia intesa come insieme dei fatti 
avvenuti nella distesa del tempo e narrati, come pas-
sato o res gestae, la cui cognitio è per esperienza e 
QRQ�SHU�YLD�UD]LRQDOH��,Q�EUHYH��OD�VWRULD�LQWHVD�FRPH�
erudizione, esempio, conoscenza utile di cose acca-
dute, ecc.3. È la storia del tempo esteriore, dei fatti 
che sono stati, collocati nel tempo e misurati secondo 
l’ordine cronologico. Se Agostino non avesse detto 
altro, non ci saremmo posti neppure il problema del 
suo concetto di storia, né l’avremmo trattato con im-
pegno speculativo. Ma non ha detto solo questo, e, 
anche questo, va visto dall’altra prospettiva del tem-
po della coscienza o tempo interiore, per cui il passa-
to è presente nel presente e proiettato nel futuro; ed è 
questo passato, che è storia; ed è questo tempo che è 
tempo storico. Certo l’oggetto della storia è sempre 
il passato, ma altro è il passato del tempo esteriore, 
altro quello riportato al tempo della coscienza.

Passato è ciò che è stato, e se è stato, non è; e 
futuro è ciò che sarà, e se deve essere, non è ancora; 
presente è ciò che scorre ed è attimo senza durata, 
non è. Ciascuno dei tre modi del tempo non è; l’es-
sere del tempo è il non-essere. E tale è il tempo, con-
siderato empiricamente come tempo esteriore, come 
VSD]LR�LQ�FXL�DYYHQJRQR�FHUWL�IHQRPHQL�HG�HYHQWL��,O�
tempo non è il movimento di un corpo, ma la mi-
sura di esso: e qual è questa misura? È estensione, 
ma non spaziale: è estensione spirituale, la distensio 
ipsius animi, cioè della mente e dello spirito: «In te, 
anime meus, tempora metior» [“È in te, spirito mio, 
che misuro il tempo”] 4. 

Passato, presente e futuro, tre modi del tempo, 
sono tre atti dello spirito, distinti, ma solidali, di cui 
l’uno si continua nell’altro; e perciò il tempo è durata 
R��PHJOLR�� LO�GXUDUH�GHOOD�FRVFLHQ]D�� ,O� WHPSR� LQWH-
riore è presente, che non è lì, fuori di me o come un 
dato dentro di me, ma è l’attentio animi che dura: in 
questa durata è presente il passato come memoria, è 
presente il presente come contuitus ed è presente il 

3 Per questo aspetto del problema cfr. la esposizione critica 
di [ආඈඇඌ.] *ංඎඌൾඉඉൾ�$ආൺඋං�>vescovo di Verona; 1916-2004], 
in Il concetto di storia in S. Agostino, Edizioni Paoline, Roma 
1950, ampiamente documentata.

4 Le confessioni��;,����������3HU�TXHVWD�SDUWH�FIU��WXWWR�LO�OLEUR�
X.
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futuro come expectatio; presente del passato (prae-
sens de praeterito), presente del presente (praesens 
de praesentibus) e presente del futuro (praesens de 
futuris)5. Questi i tre modi del tempo o dello spirito 
che ricorda, che è attento e che aspetta: nello spirito 
e precisamente nell’istante del presente o nell’atto 
dell’attenzione, si raccoglie il passato e si antici-
pa il futuro. Dunque processo interiore al tempo e 
QRQ�HVWHQVLRQH�¿VLFD��TXDVL�WUH�WHPSL��O¶XQR�VHSDUDWR�
dall’altro, il passato “collocato” per suo conto dietro 
di noi, il presente puntualizzato nell’attimo empirico 
LQDWWXDOH��LO�IXWXUR�¿VVDWR�Oj��davanti a noi. È questa 
l’illusione empirica che la presa di coscienza dissol-
ve facendoci ritrovare il tempo nell’interiorità nostra.

È in questo tempo interiore che vanno ritrovati la 
storia e il suo senso: non un passato che è avvenuto 
e narrato in un presente che gli è estraneo e da cui è 
“lontano” (è stato), ma un passato che è presente nel 
presente, memoria�H�SHUFLz�QRQ�q�SL��VROR�SDVVDWR�R�
accaduto narrato, ma elemento costitutivo dello stes-
so presente, atto sintetico di questo presente, che è 
esso e il presente del passato; e non un futuro che se 
ne sta per i fatti suoi in attesa che sia presente per poi 
passare, ma un futuro che è già operante nel presente, 
in cui è presente il passato, operante e presente come 
attesa e facente sintesi con il presente carico del pas-
sato e gravido dell’avvenire. 

Parliamo pure di “successione”, ma non si dia alla 
parola un senso empirico, spaziale: la successione è 
la durata della coscienza, ma non nel senso che il 
passato stia prima e il futuro dopo e il presente in 
mezzo, ma nell’altro che ogni punto della estensione 
spirituale è sintesi dei tre momenti, è lo spirito che, 
attenzione come presente, è, in questa attenzione at-
tuale, anche ricordo ed aspettazione. Tempo della co-
scienza e dunque della storia personale di ogni uomo 
e anche tempo della storia degli uomini e dell’uma-
nità intera: il tempo della mia vita è lo stesso tempo 
della storia6��,O�FRQWLQJHQWH�q�WHPSRUDOH��PD�VWRULFR��
perché il corso del tempo ha un ordine, che è ordine 
della storia; perché nella contingenza, il cui modo 
di esistere è la temporalità, si manifestano e vivono 
YDORUL�QRQ�SURGRWWL�Qp�ULGXFLELOL�DO�ÀXVVR�VWRULFR��H�
perciò vi è storicità: ciò che passa è storico in quanto 
non è morto ed è vivo nel presente, come memoria 
GL�YDORUH��HVSUHVVR�GDOO¶D]LRQH�R�GDOO¶RSHUD�� ,O� fare 

5 Ibid���;,���������
6 «[...] hoc in tota vita hominis, cuius partes sunt omnes ac-

WLRQHV� KRPLQLV�� KRF� LQ� WRWR� VDHFXOR� ¿OLRUXP�KRPLQXP�� FXL-
us partes sunt omnes vitae hominum» [“(...) per l’intera vita 
GHOO¶XRPR��GL�FXL�VRQR�SDUWL�WXWWH�OH�D]LRQL�GHOO¶XRPR��H�LQ¿QH�
SHU�O¶LQWHUD�VWRULD�GHL�¿JOL�GHJOL�XRPLQL��GL�FXL�VRQR�SDUWL�WXWWH�
le vite degli uomini”] (ibid���;,����������

storico è factum per il verum, che attua, che, presente 
nel presente, è actus che è ¿HUL, in quanto alimenta 
il futuro, che contiene come aspettazione. La storia 
non è passare di eventi umani, come passano le cose 
GHO�PRQGR��QRQ�q�VROR�ÀXVVR�H�GLYHQLUH��PD�q�VWDUH�LQ�
atto, che è movimento interiore, dei fatti che, presen-
ti nella memoria del presente, non precipitano nella 
dimenticanza del passato, e delle anticipazioni del 
futuro: nell’istante dell’atto di coscienza il passato 
e il futuro hanno un linguaggio, parlano��,O�³WRUUHQ-
te” della storia è la SURÀX[LR�PRUWDOLWDWLV�KXPDQDH: 
tutto corre e scorre, si raccoglie e si aduna; nascono 
uomini, vivono e muoiono; altri nasceranno, vivran-
no e morranno; eventi si succedono, muoiono e non 
permangono ed altri nasceranno e moriranno: tutto si 
raccoglie nell’“abisso” di morte: silenzio il passato, 
silenzio il futuro: in mezzo, “fra due silenzi”, il suo-
no del presente, che si spenge nel passato o in quello 
ancora vuoto del futuro. Ma è questo momento, se 
inteso come “istante” del tempo interiore della co-
scienza e non come “attimo” del tempo esteriore o 
¿VLFR��TXHVWR�medium, in cui tutto «sonat, et transit» 
[“la parola dell’uomo, appena è stata pronunziata, 
passa”]7, il presente di coscienza o attenzione, che 
raccoglie il passato e il futuro — raccoglie il tempo, 
distensio animi — il suono del passato e quello da 
venire dell’umanità e fa che non precipiti in abys-
sum.

,�GXH�VLOHQ]L��QHO�FXL�PH]]R�q�LO�sum del presen-
te, diventano la “parola” del presente stesso, dalle 
tantissime pause, ma senza un punto che la chiuda 
VX�H�LQ�VH�VWHVVD��,O�GXUDUH�GL�TXHVWR�LVWDQWH�q�VWRULD�
di ogni singolo uomo e dell’umanità intera, la storia 
VHQ]¶DOWUR��QRQ�SL��FKLXVD�IUD�GXH�VLOHQ]L�²�H�GXQTXH�
non storia —, ma aperta nella presenza del passato 
e nell’attesa del futuro, che sono la parola del pre-
VHQWH��,QWHOOLJHQ]D�GHO�SUHVHQWH�GL�RJQL�VLQJROR�XRPR�
nella presenza del suo passato e nell’attesa del suo 
futuro: questa la storia personale, di cui sono testo le 
Confessioni; intelligenza del presente della famiglia 
umana nella presenza del suo passato e nell’attesa del 
suo futuro: questa la storia pubblica dell’umanità, di 
cui è testo il De Civitate Dei. Due storie, una storia, il 
FXL�IXWXUR�R�¿QH�DWWHVR�H�VSHUDWR��q�QHOOH�PDQL�GL�'LR��
FRPH�OR�q�LO�VXR�LQL]LR��&UHD]LRQH�H�¿QH�GHL�WHPSL��LO�
lunedì e il sabato non sono da noi, ma noi siamo per 
LO�OXQHGu�H�LO�VDEDWR��D൶QFKp�SRL�VLD�OD�GRPHQLFD��H�L�
giorni intermedi sono per il giorno che apre e l’altro 
che chiude, ma apertura e chiusura sono nei giorni 
di mezzo — la vita, la storia —, come passato ope-

7 Esposizioni sul Salmo XXV, 13, 12, 2.
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rante e futuro stimolante, come evocazione di (inizio 
superstorico) e come vocazione a��¿QH�XOWUDVWRULFR���

Vi è storia dell’uomo singolo e dell’umanità per-
ché vi è stata creazione e perché la coscienza è tem-
SRUDOH��DQFKH�VH�LO�VXR�¿QH�WUDVFHQGH�LO�WHPSR��H�OR�
trascende perché non tutto, nella coscienza mutevo-
le, è mutevole; e perciò c’è storicità.

,,,�� 6ਃਉਅਔਉਁ�ൾ�6ਁਐਉਅਔਉਁ��ൿංඅඈඌඈൿංൺ�ൾ�ඍൾඈ�අඈංൺ�
ൽൾඅඅൺ�ඌඍඈඋංൺ

Ê�WHPD�FHQWUDOH�GHOOD�¿ORVR¿D�DJRVWLQLDQD�LO�GX-
plice ordine di conoscenza: scientia o conoscenza 
delle cose temporali e sapientia, lume divino, che 
illumina la mente umana8. L’atteggiamento morale 
corrispondente è di “usare” (uti) della prima come 
strumento dell’altro, di cui solo si deve “fruire” 
(frui). Conoscenza temporale e conoscenza eterna, 
dunque, nettamente distinte, ma il senso autentico 
della prima è nella seconda. La storia, il temporale di 
cui c’è scientia, va vista dalla prospettiva dell’eterno, 
OD�VDSLHQ]D�GLYLQD��ULYHODWD�GD�&ULVWR�D൶QFKp�VLD�IHGH�
illuminante e vivente dell’uomo “nuovo”, riscattato. 
Nella storia è presente l’opera dell’uomo e quella di 
Dio: è la storia del genere umano, della societas. Dio 
agisce sui singoli in maniera occulta come Grazia 
e sul genere umano come Provvidenza. Sono due 
azioni distinte, ma non separate: l’azione della grazia 
concessa al singolo che fa che le sue azioni abbiano 
LQÀXHQ]D�VXOOD�societas e l’azione della Provvidenza 
VXOOD�FRPXQLWj�FKH�KD�LQÀXHQ]D�VXO�VLQJROR��8RPR�
e società, Grazia e Provvidenza sono come vasi co-
municanti: storia globale è quella d’ogni singolo e 
di tutta l’umanità come societas. Per conseguenza la 
storia dal punto di vista della scientia non va consi-
derata a sé, ma sempre tenendo presente l’altro della 
sapientia��FLRq�QRQ�YL�q�XQD�¿ORVR¿D�H�XQD�WHRORJLD�
GHOOD�VWRULD�GD�FRQVLGHUDUH�VHSDUDWDPHQWH��PD�XQD�¿-
ORVR¿D��SXU�YDOLGD�FRPH�VDSHUH�XPDQR�H�UD]LRQDOH��OD�
FXL�LQWHOOLJLELOLWj�XOWLPD�q�OD�VDSLHQ]D��,Q�DOWUL�WHUPLQL��
non è esatto dire che per sant’Agostino — e per il 
SHQVLHUR�FULVWLDQR�²�QRQ�YL�q�¿ORVR¿D�PD�solo teo-
ORJLD�GHOOD�VWRULD��FRPH�q�HUUDWR�D൵HUPDUH�FKH�DQFKH�
per il Cristianesimo, spogliato della sua “mitologia” 
e secolarizzato — è il tentativo di [Georg Wilhelm 
Friedrich] Hegel [1770-1831] e dello storicismo mo-
derno —, vi è solo�XQD�¿ORVR¿D�GHOOD�VWRULD��FRPH�
comprensione razionale totale dell’uomo singolo e 
dell’umanità nell’immanenza della storia stessa e del 
temporale. La posizione agostiniana ci sembra un’al-

8�&IU��VRSUDWWXWWR�L�OLEUL�;,,�;,,,�GH�La Trinità.

WUD�H�OD�SL��YLFLQD�DOO¶LPSRVWD]LRQH�H�DOOD�VROX]LRQH�
vera del problema: vi è una conoscenza umana della 
YLWD� GHJOL� XRPLQL�� LQGLYLGXDOH� H� VRFLDOH� �¿ORVR¿D���
avente un ordine secondo il quale si svolge, ma essa 
ha il suo compimento di intelligibilità nella illumina-
zione della sapientia divina (teologia). Questo incon-
tro, punto di inizio e di mediazione [nel]la creazione, 
tra temporale e divino — e Cristo è l’inserzione del 
divino nell’umano — è attestato dalla compresenza e 
convivenza nel mondo degli uomini delle due Città, 
che solo il Sabato separerà. Vi è dunque una dialet-
tica — non certo di “risoluzione” dell’uno nell’altro 
— tra i due termini della storia, che è umana e divina, 
fatta dalla volontà degli uomini, ma con il concorso 
della Grazia e della Provvidenza. 

0D�OD�GLDOHWWLFD�q�SL��FRPSOHVVD��D��LO�WHPSR�QH�KD�
una nel suo interno, non solo come dialettica dei tre 
modi di esso, ma anche come “tempo della morte” e 
“tempo della vita”, a seconda che prevalga l’uno dei 
due “amori”, la superbia o la carità, b) Agostino non 
chiama historia gli eventi dell’uomo singolo — della 
persona —, ma è la persona, colta nella profondità 
del tempo interiore della coscienza, il fondamento e 
la radice della storia dell’umanità. Vi è dunque una 
dialettica persona-societas, storia individuale e storia 
sociale, che si svolge secondo il ritmo della dialettica 
dei due tempi della morte e della vita e secondo l’al-
tro della Grazia e della Provvidenza. Concetto com-
plesso della storia, che si svolge secondo momenti 
dialettici distinti e pur unitario, armonico, sintetico. 
,Q� TXHVWD� GLVWLQ]LRQH�XQLWj� H� XQLWj�GLVWLQ]LRQH� GL�
PRPHQWL� HVVHQ]LDOL�²� PHWD¿VLFL�� GLDOHWWLFL� H� VD-
pienziali — va considerata la distinzione tra scientia 
e sapientia. Da questa prospettiva la scientia non è 
SL��OD�FRQRVFHQ]D�LQIHULRUH�>sic] e quasi trascurabile 
dei fatti esterni, ma quel grado del conoscere che ha 
il suo compimento e la sua piena intelligibilità nel-
la luce della sapientia��QRQ�SL��FRQRVFHQ]D�GL�IDWWL�
“esterni” ma di momenti interiori.

,O�IDWWR�VWRULFR��RJJHWWR�GHOOD�scientia, perde quel 
FKH�GL�³¿VLFR´�H�³QDWXUDOLVWLFR´�VHPEUD�DYHUH�DQFRUD�
in alcuni testi agostiniani e si presenta come vita spiri-
tuale, perché tale è l’interiorità, a cui è presente la ve-
rità che la trascende e, trascendendola, le assegna un 
destino supernaturale e superstorico e perciò —sol-
tanto per questo — veramente spirituale. La scientia 
è conoscenza dei temporalia nella luce dell’eterno9, 
conoscenza che ha valore intellettivo e religioso10��,O�

9 Cfr. ibid���;,,,����
10 Come è noto, l’Agostino di Cassiciaco [Cassago Brianza 

(Lecco)] fa della storia un ausilio della grammatica e dell’e-
UXGL]LRQH� OHW�WHUDULD�� O¶$JRVWLQR� SRVWHULRUH�� VRWWR� O¶LQÀXHQ]D�
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concetto agostiniano di storia va incentrato in quello 
FKH�q�LO�SXQWR�IRFDOH�GHOOD�VXD�¿ORVR¿D��O¶interiorità, 
l’uomo interiore, a cui è presente il lume di verità. 
La storia è della persona ed è fatta da persone: an-
che quella cosiddetta “collettiva” è storia di perso-
ne: la storia comincia con la creazione dell’uomo e 
c’è storia solo dell’uomo e del l’u  mano. Ma Dio è il 
Creatore di tutto e ha voluto incarnarsi per rivelar-
si all’uomo. Del resto, la storia quale noi possiamo 
farla, comincia con un tremendo dialogo tra Dio e 
Adamo: “non fare questo, se no morirai” ed Adamo 
lo fece ugualmente. La storia è dunque dell’uomo, 
ma Dio è sempre i presente in essa, dall’inizio alla 
¿�QH�� FRPH�8QR�H�7ULQR��&UHDWRUH��*UD]LD��3URYYL-
denza. E Dio è Persona, tre Persone e un solo Dio. 
,O�&ULVWLDQHVLPR�KD�SHUVRQDOL]]DWR�O¶(VVHUH��OD�9HULWj��
«Ego sum qui sum. Ego sum veritas», ecc. Persona 
creante e persona creata: gli altri enti, anch’essi crea-
ture, appartengono a Dio che li ha fatti per l’uomo. 
Le orme di Dio sono impresse in tutta la creazione, 
ma è nell’interno dell’uomo, la creatura intelligente 
e libera, che Egli penetra come sapienza illuminante, 
ed è l’uomo che è storico. Non si conosce la storia 
dell’umanità ponendosi il problema astratto della co-
noscenza dell’umanità in astratto, la quale in concre-
to è i singoli uomini. L’ordine della storia umana è lo 
stesso ordine interiore dell’uomo singolo; dunque, è 
nella creatura spirituale che innanzi tutto va scoperto 
l’ordine umano-divino della storia.

Dio diede un ordine ad Adamo e Adamo lo tra-
sgredì: il libero arbitrio non volle “riconoscere” la 
sapienza ed amarla, le si ribellò: la volontà, vinta dal-
la superbia, si allontanò da Dio e si disperse. Amor 
Dei e Amor sui, questi i due “pesi” che attraggono 
O¶XRPR�GD�$GDPR�LQ�SRL��TXHVWR�LO�PLVWHUR�VXR�SL��
SURIRQGR��TXHOOR�FKH�HJOL�YLYH��LVWDQWH�SHU�LVWDQWH�¿QR�
DOO¶XOWLPR�LVWDQWH��,Q�TXHVWD�ORWWD�WUD�FDULWj�H�VXSHU-
ELD��FKH�q�SURSULD�GL�RJQL�XRPR��YL�q��¿Q�GDOO¶RULJLQH��
qualcosa che trascende l’ordine umano e naturale. 
Essa è il dramma interiore di ogni uomo ed è in ogni 
uomo il dramma della scientia e della sapientia, del 
peccato e della redenzione, della libertà capace di 
peccare e della grazia. La sua soluzione non risie-
de nell’annientamento della propria natura come se 
essa sia male o nulla, né nella negazione dell’amore 
di Dio; risiede nell’eliminazione del male o libera-
zione della volontà dal peccato — il “nulla” mistico 

preponderante del cristianesimo sulla cultura classica, fa del la 
storia stessa una disciplina a sé, strumento dell’esegesi e dell’a-
SRORJHWLFD��,O�YHUR�FRQFHWWR�DJRVWLQLDQR�GL�VWRULD�QRQ�q�Qp�LO�
primo, né il secondo, non è quello della storia come “strumen-
to della verità” e nemmeno l’altro del la “verità della storia”.

ha valore morale-ascetico e non ontologico —, una 
volta che liberamente si è sottomessa alla sapientia, 
suo principio. Ma la liberazione della libertà è an-
che opera della grazia, di Cristo, il Liberatore. Due 
amori in un’DQLPD��LO�FRQÀLWWR�q�LQWHULRUH��OD�SRVWD�q�
la salvezza o la perdizione. Ora vince il pondus cu-
piditatis [peso della cupidigia], ora quello caritatis: 
«mergimur et emergimus» [“(..) siamo immersi ed 
emergiamo”]11. La veritas in interiore homine è al 
centro della lotta e ci rende consapevoli di essa; ma 
è la divina Sapienza rivelata che ce la fa conoscere 
attraverso i dommi del peccato e della Incarnazio-
ne-Redenzione: attraverso la Rivelazione (duce Te), 
l’uomo entra in intima sua. Dio ha dato all’uomo, 
creatura intelligente, la libertà, ma appunto la libertà 
è la sua prova suprema: divisa tra due amori è chia-
PDWD�D�VFHJOLHUH�R�OD�VFKLDYLW��GL�VH�VWHVVD�FRQ�OD�UL-
bellione — “chi ama se stesso senza amare Dio, odia 
se stesso” — o la sua liberazione con la charitas —  
“chi ama Dio e non se stesso, ama se stesso”12  —, 
che è negare se stessa nell’amore per Dio e, dunque, 
D൵HUPDUVL�FRPH�YHUDPHQWH� OLEHUD��'XH�DPRUL��GXH�
scelte: la libertà si attua nei termini di questa dia-
lettica. Due amori, due tempi, quello del peccato e 
quello della grazia. Dialettica del tempo e dialettica 
della libertà all’interno di ogni singolo uomo: è una 
dialettica sola anche se di duplice aspetto, la quale sta 
D�VLJQL¿FDUH�FKH�LO�SUREOHPD�GHO�WHPSR�H�TXHOOR�GHOOD�
libertà sono indissolubili. E il tempo è il fondamento 
della storia; dunque il problema della storia è pro-
blema della libertà o, se si vuole, della “storia” della 
libertà di ogni singolo uomo in cui si scontrano due 
amori — due scelte — due tempi dell’umanità inte-
ra. Concezione grandiosa della Storia: Cielo e terra, 
Dio e l’uomo e l’universo sono presenti.

,O� tempo della morte è nato dal primo peccato: 
non è stato creato da Dio, Adamo ed Eva non furono 
creati con esso. Dal momento del peccato i due an-
tichi progenitori cominciarono a morire: conobbero 
la vecchiaia, il passare degli anni, il correre verso la 
morte. È il tempo dei giorni che corrono: un po’ di 
UXPRUH�H�SRL�SL��QXOOD��VLOHQ]LR�GHO�SDVVDWR�H�VLOHQ-
zio del futuro. Dove va quest’acqua morta della vita? 
nel nulla: ©LQ�ORFXP�VXXP��LQ�¿QHP�VXXPª�[“verso al 
ORUR�VIRFLR��YHUVR�OD�ORUR�¿QH´@13.

,�JLRUQL�GL�TXHVWR�WHPSR�QRQ�VWDQQR�LQ�SLHGL��SUHQ-
dono congedo quasi prima di arrivare: «[…] vane-
scentes interea temporum lapsus, ubi nihil solidum, 

11 Le confessioni��;,,,�������
12 Cfr. Commento alla Lettera di san Giovanni, 123, 5.
13 Esposizioni sul Salmo LVII, 16.
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nihil stabile retinetur» [“(...) il dileguarsi del tempo, 
perché in esso nulla si conserva di duraturo, nulla di 
stabile”]14.

Tempo che va e tempo che viene, ma tutto va ver-
VR�OD�PRUWH��SL��OH�FRVH�FUHVFRQR�H�SL��³VL�D൵UHWWDQR´�
verso il non-essere15. Sembra che il tempo del pec-
cato sia avido di morte: come sferza, colpisce la vita 
umana e le mette nelle ossa una gran fretta di mo-
rire16. Essere secondo questo tempo è essere per la 
morte17. Son vecchi tutti i giorni — «veteres dies»18 
²��¿JOL�GHO�WHPSR�GHFUHSLWR��6HPEUD�LO�OLQJXDJJLR�
di cui usano ed abusano gli esistenzialisti, ma solo 
XQ¶LQWHU�SUHWD]LRQH�VXSHU¿FLDOH�SRWUHEEH�LQGXUUH�DQ-
che noi a parlare di “esistenzialismo” agostiniano. 

Agostino non nega la “validità” del tempo né fa 
dell’esistere un “essere per la morte” e dell’uomo “la 
VHQWLQHOOD�GHO�1XOOD´��,O�VHQVR�GHO�VXR�GLVFRUVR�q�EHQ�
diverso: son vecchi i giorni del peccato, cioè della 
creatura che rinnega Dio per eccessivo amore di sé, 
per orgoglio e cupidigia, convinta che sia essa il prin-
FLSLR�GL�VH�VWHVVD��H�FKH�LO�VHQVR�H�OD�¿QH�GHOOD�VXD�VWR-
ria siano in se stessa e nel corso temporale. È questo 
il tempo della caducità, della vecchiaia, della morte, 
perché è il tempo trascinato dal pondus dell’amor 
sui, inchiodato al mondo, sospeso nel vuoto e attac-
cato al vuoto della sua contingenza che, in tal caso, 
q�OD�VXD�YDQLWj��,Q�H�GD�TXHVWR�WHPSR�WXWWR�FLz�FKH�
nasce è già morto perché morto è lo spirito che lo 
produce contro la sua natura e contro la verità. È il 
tempo perduto dello spirito perduto, il tempo del-
la città terrestre, della sottomissione della libertà al 
peccato. Ma se la nostra libertà sa riscattare se stessa 
nella luce della verità e amiamo in noi non noi ma 
Dio — e solo amando Dio, noi stessi — il pondus 
dell’amor Dei restaura il tempo nella sua positività 
e i giorni vecchi e passeggeri si tramutano tutti in 
nuovi e stabili. La caduta del tempo è la caduta della 
libertà nel peccato, il suo volontario recidersi dalla 
partecipazione all’eternità: il cadere del tempo è la 

14 La città di Dio, XX, 3.
15 Cfr. «Quo magis celeriter crescunt, ut sint, eo magis fe-

stinant, ut non sint»�>³������TXDQWR�SL��UDSLGD�q�OD�ORUR�FUHVFLWD�
YHUVR� O¶HVVHUH�� WDQWR�SL��IUHWWRORVD� OD� ORUR�FRUVD�YHUVR� LO�QRQ�
essere”] (Le confessioni��,9������

16 Cfr. Esposizioni sul Salmo XXXVIII, 9.
17 Cfr. «Quoniam, quidquid temporis vivitur, de spatio vi-

YHQGL�GHPLWXU��HW�FRWLGLH�¿W�PLQXV�PLQXVTXH�TXRG�UHVWDW��XW�
omnino nihil sit aliud tempus vitae huius, quam cursus ad 
mortem, in quo nemo vel paululum stare vel aliquanto tardius 
ire permittitur» [“Tutto il tempo che si vive si defalca dalla di-
mensione del vivere e ogni giorno diviene sempre meno quel 
FKH�ULPDQH��,Q�GH¿QLWLYD�LO�WHPSR�GL�TXHVWD�YLWD�QRQ�q�DOWUR�FKH�
XQD�FRUVD�DOOD�PRUWH��SHUFKp�D�QHVVXQR�q�FRQFHVVR�GL�VR൵HU-
PDUYLVL�XQ�WDQWLQR�R�GL�FDPPLQDUH�SL��OHQWDPHQWH´@��La città 
di Dio��;,,,������

18 Esposizioni sul Salmo XXXVIII, 9.

rottura del vincolo creaturale, l’oblio che la vita tem-
porale è l’avanzare verso l’Eterno, il vero futuro del-
OR�VSLULWR�H�QRQ�YHUVR�OD�PRUWH��LO�¿QH�GHOOD�YLWD�QRQ�q�
OD�¿QH�GL�HVVD��PD�LO�WUDVFHQGHUH�OD�VXD�¿QH�WHPSRUDOH�
QHO�¿QH�H[WUDWHPSRUDOH��(G�q�DQFKH�TXL�LO�¿QH�GHOOD�
VWRULD��OD�¿QDOLWj�GHO�WHPSR�FKH�SDVVD�H�SDVVDQGR�VL�
raccoglie nella coscienza, che avanza verso il futuro 
e avanzando si progetta verso un futuro non storico. 
Ma vi è questa positività solo se il tempo non si stac-
ca dall’eternità, la scientia dalla sapientia, l’uomo da 
Dio, solo se l’amore di sé si tramuta in amore di Dio, 
in cui la creatura compie se stessa e la sua storia.

,9��,�ൽඎൾ�ൺආඈඋං�ൾ�අൾ�ൽඎൾ�&ංඍඍඛ�

,�GXH�WHPSL��D�TXHVWR�SXQWR��QRQ�VRQR�SL��GXH��O¶X-
no contro l’altro, dall’altro separato e negato in una 
opposizione esclusiva, ma sono due momenti dialet-
tici di un solo tempo, in questo senso: è contro il tem-
po della vita il tempo della superbia che si chiude in 
se stessa e in sé presume trovare il suo principio e il 
VXR�¿QH�²�DVVROXWH]]D�GHOOD�VWRULD�²��TXHVWR�WHPSR�
si pone contro se stesso, l’uomo contro la sua profon-
da interiore natura e perciò si autonega nel nulla; ma 
QRQ�q�SL��WHPSR�GHOOD�PRUWH�TXHOOR�GHOOD�QRVWUD�YLWD�
temporale, anche restando transeunte e destinato alla 
¿QH��VH�HVVR�QRQ�VL�VWDFFD�GDOOD�SDUWHFLSD]LRQH�DOO¶H-
WHUQLWj��VH�O¶XRPR�QRQ�VL�UL¿XWD�DOOD�YHULWj�LQWHULRUH�
illuminante e alla Grazia che, se vuole, può raggiun-
JHUOR��,Q�TXHVWR�FDVR��LO�WHPSR�FKH�SDVVD��QRQ�SDVVD��
è presente nella nostra coscienza raccolta verso il suo 
futuro. È sempre tempo “giovane”, anche nella vec-
FKLDLD�SL��YHFFKLD��SHUFKp�q�DQGDUH�YHUVR�OD�JLRYL-
nezza e la vita il cammino verso la Grazia che viene 
incontro ed attira. Non si tratta di negare il tempo 
nell’eternità o l’eternità nel tempo, ma di riconoscere 
che la storia di ogni singolo e dell’umanità si svolge 
VHFRQGR�LO�SULQFLSLR�H�O¶RUGLQH�PHWD¿VLFR�GHOOD�SDU-
tecipazione del tempo all’eternità, dell’uomo a Dio, 
della storia stessa al Valore che la fa essere e posi-
tivamente essere, se essa è durata nel valore per il 
Valore. È la storia nuova e sempre nuova dell’uomo 
nuovo, l’uomo di Cristo.

,O�FRQÀLWWR�PRUWDOH�GHOO¶DQWLQRPLD�GHL�GXH�DPRUL�
e dei due tempi all’interno dell’uomo e della storia si 
compone non nella esclusione o negazione o risolu-
zione di uno di essi, ma nella sintesi tra la positività 
del tempo e dell’amore che ogni creatura deve al suo 
essere che è da Dio e la positività eminente dell’amo-
re per Dio e della Eternità, la sola che dia positività al 
tempo e alla storia; perché tutto è stato creato dall’E-
terno. Le rovine e le devastazioni del tempo, se la 



anno XV ◆ nuova serie ◆ n. 40 ◆ 29 giugno 2023← �� •Cultura&Identità. Rivista di studi conservatori

VDSLHQ]D�YL�VR൶D�GHQWUR��VRQR�L�PRQXPHQWL�LQVLJQL�
degli uomini, che scrivono la loro storia e la storia, 
ascoltando dentro la parola divina e pronunziandola 
ogni qual volta pensano ed operano: parola umana e 
divina la storia del tempo che volgendosi alla eternità 
si riconquista come tempo di valore e di quell’amore 
che amando Dio si salva in Dio stesso come crea-
tura. L’ostilità dell’uomo con se stesso, la divisione 
tra i due amori, si compone in amicizia dell’uomo 
con se stesso e nell’armonia dell’unico amore, che 
se è amore di Dio è anche amore di sé. Allo stesso 
modo, se il tempo è il tempo per l’eternità, non è 
il tempo del silenzio e della morte, ma quello della 
parola immortale che è ogni opera umana di valore 
e della vita verso cui lo conduce lo scorrere sull’ala 
della verità, scorrere che è durare nel proprio essere 
per l’Essere. Dio ha costituito il genere umano come 
un sol uomo19: i due tempi e i due amori si ritrovano 
dunque anche nella storia dell’umanità. Siccome, a 
causa del peccato, vi sono gli uomini che amano se 
VWHVVL�¿QR�DO�GLVSUH]]R�GL�'LR�H�QRQ�VDQQR�DPDUH��
FRPH�TXHOOL�ULQQRYDWL�GDOOD�VDSLHQ]D��'LR�¿QR�DO�GL-
sprezzo di se stessi, così come vi sono due uomini, 
vi sono due Città. La stessa dialettica che governa 
la storia di ogni singolo uomo governa quella della 
societas umana. È ancora il principio dell’interiorità 
che è fondamento anche della storia dei popoli, che 
non è divisa esteriormente per età, secoli, ecc., ma 
VHFRQGR�L�GXH�DPRUL�H�L�GXH�WHPSL��,O�PLVWHUR�FKH�q�LO�
dramma dell’uomo è il mistero del grande dramma 
della storia umana; identica è la soluzione.

Da Adamo e da Cristo, dal peccato e dalla Grazia, 
dal tempo della morte e dal tempo della vita: questa 
l’origine delle due Città, questi i momenti secondo 
cui coesistono e secondo cui si svolge la trama uma-
na-divina, storica e superstorica della storia universa: 
R�YHUVR�'LR�R�YHUVR�VH�VWHVVD�FRQWUR�OD�VXD�¿QDOLWj��/D�
VWRULD�GHO�PRQGR�q�VWRULD�GHO�FRQÀLWWR�WUD�GXH�DPRUL�
o meglio il tramutarsi di uno di essi, quello per se 
stessi, in odio dell’altro20. Progenitori delle due città 

19 Cfr. «[...] Cum totum genus humanum tamquam unum 
hominem constitueris» [“puoi considerare tutto il genere 
umano come un solo uomo” (Ottantatrè questioni diverse, 58, 
Giovanni Battista).

20 «Fecerunt itaque civitates duas amores duo; terrenam 
scilicet amor sui usque ad contemptum Dei, coelestem vero 
amor Dei usque ad contemptum sui. Denique illa in se ipsa, 
haec in Domino gloriatur. Illa enim quaerit ab hominibus glo-
riam: huic autem Deus conscientiae testis maxima est gloria» 
[“Due amori dunque diedero origine a due città, alla terrena 
O¶DPRU�GL�Vp�¿QR�DOO¶LQGL൵HUHQ]D�SHU�,GGLR��DOOD�FHOHVWH�O¶DPRUH�
D�'LR�¿QR�DOO¶LQGL൵HUHQ]D�SHU�Vp��,QROWUH�TXHOOD�VL�JORULD�LQ�Vp��
questa nel Signore. Quella infatti esige la gloria dagli uomini, 
SHU�TXHVWD�OD�SL��JUDQGH�JORULD�q�'LR�WHVWLPRQH�GHOOD�FRVFLHQ-
za”] (La città di Dio��;,9�����

Caino e Abele: la città terrena è nemica della celeste 
¿QR�D�GDUOH�OD�PRUWH��TXHO�IUDWULFLGLR��QDWR�GDOOD�GL-
scordia dei due amori, si ripete nei secoli: aversio da 
Dio e conversio in Dio: questo il duplice movimento 
di tutta la storia profana e sacra. 

Gli imperi assiro e romano (Babilonia e Roma), i 
grandi segni della città terrena; Gerusalemme, il di-
vino segno della città celeste. Attraverso l’ostilità dei 
“terrestri” passa la città di Dio nel mondo, incrollabi-
OH��VR൵UH�QHOOD�VXD�&KLHVD��/D�FRQGDQQD�H�OD�EHDWLWX-
dine eterna aspettano i cittadini dell’una e dell’altra, 
nel giorno in cui la città di Dio sarà separata per sem-
pre dalla terrena. Babilonia, Roma e Gerusalemme 
QRQ�VRQR�FKH�VLPEROL�R�¿JXUH�GHO�SURFHVVR�VWRULFR�
universale delle due Città.

9��/ංൻൾඋඍඛ�ൾ�ඍൾආඉඈ

0D�TXHVWD�VWRULD�VDSLHQ]LDOH�q�¿ORVR¿D�R�WHROR-
gia della storia? È l’uno e l’altro: è va lida la cono-
VFHQ]D�XPDQD��PD�q�LQVX൶FLHQWH�D�FRJOLHUH�LO�VHQVR�
profondo e l’in tel li gi bilità ultima della storia, come 
l’uomo, senza la Rivelazione, non avrebbe mai pe-
netrato le sue profondità. L’interiorità dell’uomo è 
sua ed è umana la sua conoscenza, ma proprio que-
sta conoscenza, nella sua positività, lo apre, dall’in-
terno del suo movimento, alla trascendenza e alla 
Rivelazione. Così è dell’interiorità della storia: il 
suo corso universo rivela un piano divino; la sua 
intelligibilità si compie con l’accettazione dei dati 
della Rivelazione. La sapienza rivelata illumina la 
scienza umana e l’una e l’altra si ritrovano unitaria-
mente nella sapienza mistica, che è l’e spe rien za che 
il lume umano fa del lume divino trascendente, vita 
della sua stessa vita. La città celeste, la sancta Civi-
tas Dei, è societas, comunità di gioia e gioia della 
comunità santa, costruita sull’amore di Dio: è essa, 
l’esemplare, che potenzia ed eleva la nostra cono-
scenza della città di Dio, pellegrina in terra, mesco-
ODWD�DOOD�FLWWj�WHUUHQD�H�SHU�HVVD�VR൵HUHQWH��PD�LQ�HVVD�
DJHQWH�SHU�OD�VDOXWH�GL�DOWUL�FLWWDGLQL�¿QR�DO�6DEDWR�
del compimento. Nel determinare il concetto di sto-
ria Agostino non si è fermato a considerare il puro 
processo storico, ma ha indagato sull’intelligibilità 
ultima della storia eterna. Per il primo compito basta 
la scienza umana, ma, dopo averlo assolto, non si è 
ancora risolto il problema totale della storia totale. 
Questo problema ne implica altri due, quello dell’i-
QL]LR�H�O¶DOWUR�GHO�¿QH��OD�FXL�VROX]LRQH�²�H�VROR�HVVD�
— può dare la piena intelligibilità della storia. Sul 
fondamento del Cristianesimo, Agostino pone come 
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LQL]LR�OD�FUHD]LRQH�H�FRPH�¿QH�XQ�¿QH�XOWUDVWRULFR��D�
cui l’umanità è orientata. Creazione ed escatologia, 
ma non come due dati — la creazione all’inizio, ieri 
H�O¶HVFDWRORJLD�DOOD�¿QH��domani — fra cui si svolgo-
no il processo e il progresso storico, ma come due 
presenze dinamiche operanti all’interno del processo 
stesso: è oggi e nell’oggi di ogni creatura e dell’u-
manità globale la creazione, com’è di oggi e in ogni 
RJJL�OD�¿QH�GHL�WHPSL��DQFKH�VH�OD�FUHD]LRQH�q�VWDWD�
DOO¶LQL]LR�H� OD�¿QH�VDUj� LQ�XOWLPR��&UHD]LRQH�H�¿QH�
sono sempre contemporanee al processo e al pro-
gresso storico: la creazione iniziale si continua nel 
SURFHVVR�H�LO�VDEDWR�¿QDOH�q�LQFRPLQFLDWR�QHO�SURFHV-
VR�VWHVVR��WUD�LQL]LR��VYROJLPHQWR�H�¿QH�YL�q�XQD�FRQ-
tinuità ideale e reale. Ma anche lo svolgimento della 
storia per se stesso, per essere inteso nelle sue pro-
fondità, richiede l’ausilio della Rivelazione ed infatti 
solo il principio peccato-grazia ne illumina il fondo. 
,O�FRQFRUVR�GHOOD�WHRORJLD��GXQTXH��q�QHFHVVDULR�SHU�
l’intelligibilità ultima della storia degli uomini e di 
TXHOOD�GL�RJQL� VLQJROR�� LO�SL��XPLOH�H� UHLHWWR�FRPH�
SHU�O¶HSLVRGLR�SL��VSOHQGHQWH��,QWHOOLJLELOLWj�GXQTXH�
teologica, ma dell’ordine storico, che è temporale e 
razionale: però proprio per la sua razionalità implica 
una discendenza dall’eterno e dal divino. Non auto-
VX൶FLHQ]D�GDOO¶XRPR�H�GHOOD�VWRULD�Qp�QHJD]LRQH�GHL�
valori umani e storici; semplicemente dipendenza e 
vincolo dinamico fra il terreno e l’ultraterreno, l’u-
mano e il divino, il temporale e l’eterno. La dialettica 
storica è anche dialettica teologica: secolarizzare la 
seconda, che è assolutizzare la prima, come han fatto 
Hegel e lo storicismo, è negare la storia e perdere il 
senso dell’uomo e della storicità. La “scienza” del-
la storia ha il suo compimento nella “sapienza”: il 
temporale contingente, che non è pienezza di esse-
re, ma è essere, esiste in quanto ha avuto l’esistenza 
dall’Essere. L’ordine temporale dipende dall’ordine 
eterno, che penetra nella storia, pur trascendendola, 
e permea la vicenda terrena di ogni creatura e della 
creazione intera. Perciò il temporale è segno e vesti-
gio dell’eterno: «Ut signum, id est, quasi vestigium 
aeternitatis tempus appareat» >³D൶QFKp� LO� WHPSR�
appaia un segno, ossia un’orma — per così dire — 
dell’eternità”]21.

Tutto è contenuto nella sapienza di Dio, luce della 
nostra poca scienza.

21 La Genesi alla lettera. Libro incompiuto, 13, 38.

 Cristiani in un mondo che muore
Da qualche anno il declino [dell’Europa] si è fatto 

SL��UDSLGR��7XWWH�OH�FLYLOWj�FKH�KDQQR�LJQRUDWR�O¶H-
minente dignità della persona umana sono scomparse. 
2JJL�� FRPH� DOO¶HSRFD� GHOO¶,PSHUR� 5RPDQR�� O¶(XURSD�
PDQLSROD��PHUFL¿FDWD��JLRFD�FRQ�OD�YLWD�GHOO¶XRPR��FUH-
ando così le condizioni della propria scomparsa. 
,O�UL¿XWR�GHOOD�YLWD��O¶XFFLVLRQH�GHJOL�HPEULRQL��GHL�GL-

sabili e degli anziani, la distruzione della famiglia e dei 
valori morali e spirituali: ecco il primo atto del suicidio 
di un intero popolo. Assistiamo impotenti alla decaden-
]D�GL�XQD�FLYLOWj��,O�FUROOR�GHOO¶(XURSD�H�TXDOFRVD�GL�XQLFR�
nella storia dell’umanità. 

Devo però aggiungere che vi sono in Europa, al di là 
delle istituzioni che sembrano suicide e decadenti, an-
che veri e propri germi di rinnovamento. Ho conosciuto 
molte famiglie generose e profondamente radicate nella 
loro fede cristiana. Ho visto, inoltre, delle belle comunità 
religiose, fedeli interventi. Esse mi fanno pensare ai cri-
VWLDQL�FKH��DOOD�¿QH�GHOO¶,PSHUR�5RPDQR��YHJOLDYDQR�VXO-
OD�¿DPPD�YDFLOODQWH�GHOOD�FLYLOWj��'HVLGHUR�LQFRUDJJLDU-
le. Voglio dire loro: la vostra missione non consiste nel 
salvare un mondo che muore. Nessuna civiltà è deposi-
taria delle promesse della vita eterna. La vostra missione 
consiste nel vivere fedelmente e senza compromesso la 
fede che avete ricevuto da Cristo. Così, senza nemme-
no rendervene conto, salverete l’eredità di tanti secoli di 
IHGH��1RQ�DEELDWH�SDXUD�GHO�YRVWUR�QXPHUR�HVLJXR��1RQ�
VL�WUDWWD�GL�YLQFHUH�OH�HOH]LRQL�R�GL�LQÀXHQ]DUH�OH�RSLQLRQL��
Si tratta di vivere il Vangelo. Non di ritenerlo una utopia, 
ma di farne concretamente esperienza. La fede è come 
un fuoco. Bisogna bruciare per primi per riuscire poi a 
WUDVPHWWHUOD��9HJOLDWH�VX�TXHVWR�IXRFR�VDFUR��6LD�LO�YRVWUR�
calore nel cuore dell’inverno dell’Occidente. Quando un 
fuoco illumina la notte, a poco a poco gli uomini vi si ra-
dunano attorno. Questa deve essere la vostra speranza.

?�Robert card. Sarah •

NOVITÀ
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Il mio testamento spirituale 

Le ultime volontà di un grande uomo di Chiesa e di un grande teologo. Il testo è ripreso dal sito web 
<https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/elezione/documents/testamento-spirituale-bxvi.html>

Benedetto  XVI

29 agosto 2006

Se in quest’ora tarda della mia vita guardo in-
dietro ai decenni che ho percorso, per prima 

cosa vedo quante ragioni abbia per ringraziare. Rin-
grazio prima di ogni altro Dio stesso, il dispensatore 
di ogni buon dono, che mi ha donato la vita e mi ha 
guidato attraverso vari momenti di confusione; rial-
zandomi sempre ogni volta che incominciavo a sci-
volare e donandomi sempre di nuovo la luce del suo 
volto. Retrospettivamente vedo e capisco che anche 
i tratti bui e faticosi di questo cammino sono stati 
per la mia salvezza e che proprio in essi Egli mi ha 
guidato bene.

Ringrazio i miei genitori, che mi hanno donato la 
YLWD�LQ�XQ�WHPSR�GL൶FLOH�H�FKH��D�FRVWR�GL�JUDQGL�VD-
FUL¿FL��FRQ�LO�ORUR�DPRUH�PL�KDQQR�SUHSDUDWR�XQD�PD-

JQL¿FD�GLPRUD�FKH��FRPH�FKLDUD�OXFH��LOOXPLQD�WXWWL�L�
PLHL�JLRUQL�¿QR�D�RJJL��/D�OXFLGD�IHGH�GL�PLR�SDGUH�
KD�LQVHJQDWR�D�QRL�¿JOL�D�FUHGHUH��H�FRPH�VHJQDYLD�
è stata sempre salda in mezzo a tutte le mie acquisi-
]LRQL�VFLHQWL¿FKH��OD�SURIRQGD�GHYR]LRQH�H�OD�JUDQGH�
bontà di mia madre rappresentano un’eredità per la 
quale non potrò mai ringraziare abbastanza. Mia so-
rella mi ha assistito per decenni disinteressatamente 
H�FRQ�D൵HWWXRVD�SUHPXUD��PLR�IUDWHOOR��FRQ�OD�OXFLGLWj�
dei suoi giudizi, la sua vigorosa risolutezza e la se-
renità del cuore, mi ha sempre spianato il cammino; 
senza questo suo continuo precedermi e accompa-
gnarmi non avrei potuto trovare la via giusta.

Di cuore ringrazio Dio per i tanti amici, uomini 
H�GRQQH��FKH�(JOL�PL�KD�VHPSUH�SRVWR�D�¿DQFR��SHU�L�
collaboratori in tutte le tappe del mio cammino; per 
i maestri e gli allievi che Egli mi ha dato. Tutti li 
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D൶GR�JUDWR�DOOD�6XD�ERQWj��(�YRJOLR�ULQJUD]LDUH� LO�
Signore per la mia bella patria nelle Prealpi bava-
resi, nella quale sempre ho visto trasparire lo splen-
dore del Creatore stesso. Ringrazio la gente della 
mia patria perché in loro ho potuto sempre di nuovo 
VSHULPHQWDUH�OD�EHOOH]]D�GHOOD�IHGH��3UHJR�D൶QFKp�
la nostra terra resti una terra di fede e vi prego, cari 
compatrioti: non lasciatevi distogliere dalla fede. E 
¿QDOPHQWH�ULQJUD]LR�'LR�SHU�WXWWR�LO�EHOOR�FKH�KR�SR-
tuto sperimentare in tutte le tappe del mio cammino, 
VSHFLDOPHQWH�SHUz�D�5RPD�H�LQ�,WDOLD�FKH�q�GLYHQWDWD�
la mia seconda patria.

A tutti quelli a cui abbia in qualche modo fatto 
torto, chiedo di cuore perdono.

Quello che prima ho detto ai miei compatrioti, lo 
dico ora a tutti quelli che nella Chiesa sono stati af-
¿GDWL�DO�PLR�VHUYL]LR��ULPDQHWH�VDOGL�QHOOD�IHGH��1RQ�
ODVFLDWHYL�FRQIRQGHUH��6SHVVR�VHPEUD�FKH�OD�VFLHQ]D�
— le scienze naturali da un lato e la ricerca storica 
(in particolare l’esegesi della Sacra Scrittura) dall’al-
WUR�²�VLD�LQ�JUDGR�GL�R൵ULUH�ULVXOWDWL�LQFRQIXWDELOL�LQ�
contrasto con la fede cattolica. Ho vissuto le trasfor-
mazioni delle scienze naturali sin da tempi lontani e 
ho potuto constatare come, al contrario, siano svani-
te apparenti certezze contro la fede, dimostrandosi 
HVVHUH� QRQ� VFLHQ]D�� PD� LQWHUSUHWD]LRQL� ¿ORVR¿FKH�
solo apparentemente spettanti alla scienza; così 
come, d’altronde, è nel dialogo con le scienze na-
turali che anche la fede ha imparato a comprendere 
PHJOLR�LO�OLPLWH�GHOOD�SRUWDWD�GHOOH�VXH�D൵HUPD]LRQL��
H�GXQTXH�OD�VXD�VSHFL¿FLWj��6RQR�RUPDL�VHVVDQW¶DQQL�
che accompagno il cammino della Teologia, in par-
ticolare delle Scienze bibliche, e con il susseguirsi 
delle diverse generazioni ho visto crollare tesi che 
sembravano incrollabili, dimostrandosi essere sem-
plici ipotesi: la generazione liberale ([Adolf] Har-
QDFN� >���������@�� >$GROI@� -�OLFKHU� >���������@��
ecc.), la generazione esistenzialista ([Rudolf] Bult-
mann [1884-1976], ecc.), la generazione marxista. 
Ho visto e vedo come dal groviglio delle ipotesi sia 
emersa ed emerga nuovamente la ragionevolezza 
GHOOD�IHGH��*HV��&ULVWR�q�YHUDPHQWH�OD�YLD��OD�YHULWj�H�
OD�YLWD�²�H�OD�&KLHVD��FRQ�WXWWH�OH�VXH�LQVX൶FLHQ]H��q�
veramente il Suo Corpo.

,Q¿QH�� FKLHGR�XPLOPHQWH�� SUHJDWH�SHU�PH�� FRVu�
che il Signore, nonostante tutti i miei peccati e in-
VX൶FLHQ]H��PL�DFFROJD�QHOOH�GLPRUH�HWHUQH��$�WXWWL�
TXHOOL�FKH�PL�VRQR�D൶GDWL��JLRUQR�SHU�JLRUQR�YD�GL�
cuore la mia preghiera.

Benedictus PP. XVI
�ǻ������������������ȍ������
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“Costruiremo ancora 
cattedrali”. Per una storia 
delle origini di Alleanza 

Cattolica (1960-1974)
prefazione di Marco Invernizzi

1a rist. corretta
D’Ettoris Editori, Crotone 2023

392 pp., € 25,90
<www.libreriasangiorgio.it>

, versi di una canzone che i giovani aderenti can-
tavano nei primi ritiri associativi dà il titolo a un 

SUR¿OR� VWRULFR� GHOOH� RULJLQL� GL�$OOHDQ]D�&DWWROLFD��
associazione di apostolato culturale secondo le linee 
della dottrina sociale della Chiesa.
Nata durante i prodromi del Sessantotto da un 

gruppo di giovani piacentini, fra i quali spiccavano 
Giovanni Cantoni (1938-2020) e Agostino Sanfra-
tello, che volevano opporsi in qualche modo allo sci-
volamento a sinistra del mondo cattolico e dell’intero 
Paese negli anni dei primi governi di centro-sinistra 
e nei tempi immediatamente successivi al Concilio 
9DWLFDQR�,,��$OOHDQ]D�&DWWROLFD��GRSR�SL��GL�XQ�PR-
PHQWR�GL�FKLDUL¿FD]LRQH�GRWWULQDOH�H�LGHQWLWDULD��VL�q�
caratterizzata come associazione di quadri, dedita 
allo studio e alla proposizione, opportune et impor-
tune, dell’insegnamento della Chiesa sulla società 
e sulla politica. Non solo: dopo il primo momento 
reattivo marcato dalla priorità della resistenza al so-
cialcomunismo e alla restaurazione politica, ha ap-
profondito la sua vocazione di realtà laicale piena-
mente inserita nel novero delle vocazioni cristiane, 
cosa che è stata sanzionata dal suo riconoscimento 
ecclesiale come società privata di fedeli, nel 2012.



anno XV ◆ nuova serie ◆ n. 40 ◆ 29 giugno 2023← �� •Cultura&Identità. Rivista di studi conservatori

 $XW��7ULEXQDOH�GL�5RPD�Q������GHO�����������ᅀ�,661����������
Anno XV, nuova serie

Direttore ed editore: Oscar Sanguinetti 
Direttore responsabile: Emanuele Gagliardi

Webmaster: Massimo Martinucci
Redazione: viale Omero 22, 20139 Milano 

www.culturaeidentita.org ᅀ info@culturaeidentita.org
Per ogni tipo di richiesta, inviare una e-mail con i propri dati oppure 

telefonare al n. 347.166.30.59; per versare importi a qualunque titolo si 
SUHJD�GL�H൵HWWXDUH�XQ�boni'co sul c/c n. 1000/00001062 presso Banca 
Intesa San Paolo��FRG��,%$1 IT34F0306905239100000001062, 

EHQH¿FLDULR�Oscar Sanguinetti, VSHFL¿FDQGR�QHOOD�FDXVDOH�
“contributo a favore di Cultura&Identità”. 

I dati personali sono trattati a tenore 
della vigente disciplina sulla privacy.

Le collaborazioni, non retribuite, sono concordate preventivamente 
con gli Autori; la pubblicazione avviene a totale discrezione della 

Direzione della rivista; i testi conferiti possono essere ritoccati 
dalla Redazione per uniformarli agli standard redazionali.

© Copyright &XOWXUD	,GHQWLWj�◆ Tutti i diritti riservati 
Numero 40, n.s., chiuso in redazione il 29 giugno 2023 

festa dei santi apostoli Pietro e Paolo

Cultura &Identità. Rivista di studi conservatori

2ඌർൺඋ�+ൺඅൾർං

Il millennio d’Europa
PRIMA EDIZIONE ITALIANA

a cura di Paolo Mazzeranghi

D’Ettoris Editori, Crotone 2023
624 pp., € 30,90

 

Il millennio d’Europa (1963) è un’ampia panorami-
ca sul periodo — dal secolo X al XX — nel quale 

si sviluppa la comunità dei popoli europei, a sua volta 
preceduto da un altro millennio preparatorio in cui 
D൵RQGDQR�OH�VXH�UDGLFL�FODVVLFKH�H�FULVWLDQH��'HOO¶(X-
ropa l’autore esamina approfonditamente non solo la 
crescita e il consolidamento, sempre accompagnati da 
irrisolti motivi di debolezza, ma anche la plurisecolare 
decadenza che accompagna la perdita dei suoi valori 
IRQGDQWL��,Q�TXHVWD�SDQRUDPLFD�VWRULFD�O¶DXWRUH�GHGL-
ca particolare attenzione all’Europa centro-orientale, 
che, distinguendosi dalla Russia, condivide in pieno 
le tradizioni spirituali e culturali di quella parte oc-
cidentale e centro-occidentale del Continente che ci 
q�SL��IDPLOLDUH��'RSR�HVVHUH�VWDWD�SHU�VHFROL�EDOXDU-
do orientale della Cristianità d’Occidente, l’Europa 
centro-orientale è destinata, a giudizio di Halecki, a 
fornire un contributo essenziale alla rifondazione di 
una nuova Europa cristiana per il terzo millennio.
2ඌൺඋ�+ൺඅൾർං�(Vienna, 1891-New York, 1973) è uno 

dei principali storici medioevali e moderni della Polonia 
IUD�OH�GXH�JXHUUH��)LJOLR�GL�XQ�DOWR�X൶FLDOH�DXVWULDFR��VWX-
dia a Cracovia, poi insegna a Varsavia. Nel 1940 emigra 
negli  Stati Uniti, dove dal 1944 al 1961 insegna Storia 
GHOO¶(XURSD�2ULHQWDOH�DOOD�)RUGKDP�8QLYHUVLW\��'L�OXL�LQ�
italiano Storia della Polonia (Herder, Roma 1966); Il pri-
mo millennio della Polonia cristiana (Hosianum, Roma 

/ඈඋൾඇඓඈ�
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Sotto scacco
liberilibri

 Macerata 2022
132 pp., € 14

 

SWDWR�G¶HFFH]LRQH��JHVWLRQH�GHOOD�SDXUD��SLDQL¿-
cazione economica, potere dei tecnici, scien-

tismo e complottismo, pensiero apocalittico, so-
cietà della sorveglianza, ambientalismo radicale: 
tali sono le questioni intorno a cui ruota il nostro 
futuro. La lunga emergenza generata dalla pan-
demia ha portato le nostre società a confrontarsi 
con tendenze politiche, sociali e culturali che era-
QR�JLj�LQ�FRUVR�GD�WHPSR�H�FKH�QRQ�SRVVRQR�SL��
essere ignorate dai gruppi dirigenti o mascherate 
dalla coltre mediatica. L’intero sistema è stato così 
messo sotto scacco dal suo stesso funzionamento. 
,Q�TXHVWR�OLEUR��/RUHQ]R�&DVWHOODQL�PRVWUD�FRPH�
il pendolo del potere rischia di oscillare pericolo-
samente tra un mite dispotismo e una nuova guer-
ra civile.
/ඈඋൾඇඓඈ�&ൺඌඍൾඅඅൺඇං��di Fabriano (Macerata), in-
VHJQD�6WRULD�GHOOH�,VWLWX]LRQL�3ROLWLFKH�DOOD�/8,66�GL�
5RPD��&ROODERUD�D�ULYLVWH�VFLHQWL¿FKH��DO�TXRWLGLDQR�il 
Foglio e al mensile Tempi.

NOVIT
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La parabola dello 
Stato moderno. 

Da un mondo “senza 
Stato” a uno Stato 

onnipotente 
D’Ettoris Editori, Crotone 2022, 

280 pp., € 21,90
[ordinabile anche presso 

<info@libreriasangiorgio.it>]

 

Uno dei migliori e più aggiornati studi, fra storia, politologia e diritto, 
VXO�WHPD�GHOO¶HVSDQVLRQH�LSHUWUR¿FD�GHOOR�6WDWR�QHOO¶(Wj�0RGHUQD�

e Contemporanea, dalle Signorie al “Big Government”

AL LETTORE
3HU�VRVWHQHUH�OD�ULYLVWD�WUDPLWH�XQD�donazione 

LO�F�F�q�LO�Q��1000/00001062 presso la Banca Intesa San Paolo
FRG��,%$1��IT34F03069005239100000001062
EHQHÀFLDULR�Oscar Sanguinetti��FDXVDOH�REEOLJDWRULD

“contributo a favore di Cultura&Identità”. 

3HU�TXHVLWL�GL�TXDOXQTXH�natura: info@culturaeidentita.org o 347.166.30.59
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