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Un giro di orizzonte
 

Nel periodo trascorso dallo scorso numero il qua-
dro generale politico ha subito qualche lieve 

PRGLÀFD��1LHQWH�GL�IDWDOH��SHUz�TXDOFKH�SLFFROD�FRVD�q�
successa e vorrei commentarla brevemente.
7UDODVFLR�LO�FRQWHVWR�LQWHUQD]LRQDOH��GRYH�L�VHJQDOL�

GL�SRVVLELOL�FRQÁLWWL�JOREDOL�VL�PROWLSOLFDQR�³�7DLZDQ��
.RVRYR�� &RUHD� GHO�1RUG�� 3DHVL� FDXFDVLFL�³� H� GRYH�
GLVVLGL�FLYLOL�DQWLFKL�H�QXRYL�³�L�golpe e le guerriglie 
GHOO·$IULFD�VXE�VDKDULDQD��OD�WHQVLRQH�D�&LSUR��LO�SH-
UHQQHPHQWH�PDUWRULDWR�/LEDQR�H��SHUFKp�QR"��OD�JXHU-
ra sempre più spietata e di più alto tiro fra e contro i 
clan GHL�QDUFRWUDIÀFDQWL�QHOOH�$PHULFKH��YHGL�(FXD-
GRU�³�VL�ULDFFHQGRQR�R�VL�DFFHQGRQR��/R�WUDODVFLR�SHU-
FKp�FL�YRUUHEEHUR�SDJLQH�H�SDJLQH�SHU�GLUH�TXDOFRVD�GL�
non banale.
,Q�VHGH�LQWHUQD�TXHOOD�FKH�VL�SXz�RUPDL�FKLDPDUH�

l’“operazione Alemanno” e varie esternazioni perni-
FLRVH�GL�HVSRQHQWL�GHOOD�FODVVH�GL�JRYHUQR�WHVWLÀFDQR�
come nel contenitore politico della destra esistano 
UHDOWj� FKH� ´UHPDQR� FRQWURµ�� VSLQWH� GD�PRWLYD]LRQL�
francamente poco chiare e non condivisibili. 

La prima pare nitida espressione di quella fascia 
di radicali “di destra” scontenti della “moderazione” 
della linea politica del governo di centro-destra e di 
FKL� GLULJH� LO� SDUWLWR� GL�PDJJLRUDQ]D� UHODWLYD�� SHUDO-
tro fortemente critici della ribadita scelta atlantica e 
dell’appoggio all’Ucraina aggredita prestato dall’Ita-
OLD��&RVWRUR�SHQVDQR�FKH�OD�GHVWUD�JRYHUQL�SHU�O·appeal 
GHO�VXR�SURJUDPPD�HOHWWRUDOH��LQ�UHDOWj�q�XQD�EHQHÀ-
FDWD��VH�QRQ�XQD�PLUDFRODWD��&RQFRUGR�FRQ�*LRYDQQL�
2UVLQD�FKH�OD�YLWWRULD�GHO������q�VWDWD�SULQFLSDOPHQ-
te lo sbocco elettorale di una ormai longeva sacca di 
ULVHQWLPHQWR� DQWL�JOREDOLVWLFR�� ´HXUR�VFHWWLFRµ� H� GL�
insofferenza del politically correct ulteriormente de-
lusa dalle recenti “strette” in senso tendenzialmente 
totalitario-eversivo delle élite sovranazionali. Il suc-
cesso strepitoso del pamphlet del generale Vannacci 
³�YHGL�SL��VRWWR��QRQFKp�O·RSLQLRQH�GL�/XFD�5LFROÀ�D�
riguardo (cfr. AlessAndrA ricciArdi��Vannacci brutta 
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Ictu oculi ÀJXUD�L�PHGLD��LQ�Italia oggi������������³�QH�q�XQ�PHJDIRQR�
LPSRUWDQWH��&HUWR�OD�VLPSDWLD��O·aplomb popolare e le doti 
sanamente polemiche della leader��OD�VFHOWD�GL�RSSRUVL�GD�VROL�
DL�JRYHUQL�GL�XQLWj�´WHFQRµ�QD]LRQDOH��LO�ULFKLDPR�LGHQWLWD-
ULR�LQ�XQ�PRQGR�GRYH�OH�LGHQWLWj�FROOHWWLYH��FKH�QRQ�VLDQR�LO�
EUDQFR��VFRORUDQR�VHPSUH�SL��YHORFHPHQWH��O·LQFRQFOXGHQ]D�
H� OD�GLYLVLRQH�GHOO·DQWDJRQLVWD�³�FKH�SDUDGRVVDOPHQWH�KD�
ULFHYXWR�SL��YRWL�FKH�LQ�SDVVDWR�³�VRQR�VWDWL�DOWUHWWDQWL�IDW-
WRUL�GL�VXFFHVVR��6LDPR�VLQFHUL��DOOD�ÀQH�QRQ�q�VWDWD�LO�SUR-
JUDPPD�GL�́ GHVWUD�QD]LRQDOHµ�GL�)G,�D�VWUHJDUH�O·HOHWWRUDWR��
EHQVu�LO�SDUWLWR�GHOOD�0HORQL�q�SDUVR�D�PROWL�LO�YHLFROR�GL�XQD�
QXRYD�PRGDOLWj�GL�SURWHVWD��GRSR�DOWUH�WHQWDWH�H�IDOOLWH��XQD�
modalità che non fosse la pura e semplice astensione. 
&HUWR��DQFRUD��FRPH�VL�FRPSRUWD�RJJL�OD�leader e buona par-

WH�GHOOD�VTXDGUD�GL�JRYHUQR�³�LQ�XQ�TXDGUR�LQWHUQD]LRQDOH�
H�QD]LRQDOH�GLIÀFLOLVVLPR�FRPH�O·DWWXDOH�H�LQ�XQD�FRQGL]LRQH�
LQ�FXL�O·HVHFXWLYR�q�VROR�uno dei poteri dello Stato moderno 
³�QRQ�O·XQLFR�H�QHPPHQR�LO�SL��IRUWH�³�SDUH�FRQIHUPDUH�
OD�ERQWj�GHOOD� VFHOWD��5LPDQH� WXWWDYLD� LO� IDWWR� FKH� VH�XQD�
coalizione di destra-centro governa al posto di una “tecno-

IN QUESTO NUMERO

                                                                                                   • • • •  
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URVVDµ��LO�FRQVHUYDWRUH�GHYH�ULQJUD]LDUH�LQ�EXRQD�PLVXUD�
O·2QQLSRWHQWH�H�IDUH�SUHFL�SHUFKp�HVVD�FRQWLQXL�D�HVLVWHUH�
e superi i mille ostacoli e le mille insidie che una opposi-
]LRQH��WDQWR�EHFHUD�H�SURWHUYD�TXDQWR�LQFDSDFH��VHPLQD�
ogni giorno grazie allo strapotere in ambito mediatico 
SULYDWR�H��WXWWRUD��SXEEOLFR��
0LQDUH�OD�VWDELOLWj�GL�XQ�HVHFXWLYR�LO�TXDOH��VH�q�FHUWR�

FKH�QRQ�VDSUj�URYHVFLDUH�LO�WDYROR��Qp�LQYHUWLUH�XQ�trend 
RUPDL� JOREDOH�� DOPHQR� EORFFKHUj� SHU� TXDOFKH� WHPSR�
OR�VFLYRODPHQWR�GHO�3DHVH�YHUVR�SURVSHWWLYH�DEHUUDQWL��
VLJQLÀFD�VROR�JHWWDUH�YLD�OD�WRUWD�SHUFKp�LO�JXVWR�GHOOD�
FODVVLFD�´FLOLHJLQDµ�QRQ�q�JUDGHYROH�FRPH�VSHUDWR��

Nella stessa logica dell’iniziativa attribuita ad Ale-
manno si situano le esternazioni a ruota libera di espo-
nenti di vario rango della classe di governo: se costoro 
SHQVDQR�FKH�VLD�VFRFFDWD�O·´RUD�;µ��O·RUD�GHOOD�ULYLQFLWD��
FRPPHWWRQR�XQ�HUURUH�EDGLDOH��3HQVDUH�FKH�VLD�LO�PR-
PHQWR�SHU�ÀQDOPHQWH�HVWHUQDUH�WHVL�FKH�´SHVDQR�VXOOR�
stomaco” da decenni e farlo basandosi sul peggio della 
FXOWXUD�FKH�q�DOOLJQDWD�D�OXQJR�QHOO·DUHD�FXOWXUDOH�SDUD�
IDVFLVWD��q�XQ�DEEDJOLR�FRORVVDOH��ROWUH�FKH�GLVFXWLELOH�VXO�
piano dottrinale ed etico. Oggi si assiste al rilancio di 
LQWHOOHWWXDOL�HTXLYRFL�³�IDWWD�VDOYD�OD�ORUR�EXRQD�IHGH�
³�FRPH�(UQVW�-�QJHU��3LHUUH�'ULHX�/D�5RFKHOOH��/X-
FLHQ�5HEDWHW��5REHUW�%UDVLOODFK�³��DXWHQWLFL�IDOOLPHQWL�
GRWWULQDOL�H�VSHVVR�HVLVWHQ]LDOL��GD�DSSUH]]DUH�FHUWR�SHU�LO�
ORUR�DQWL�FRPXQLVPR��PD�GD�JLXGLFDUH�VHYHUDPHQWH�VXO�
SLDQR�GHOOH� LGHH�VXOOD�VRFLHWj��VXOOD� ORUR�PRUDOH�H�VXOOH�
loro gesta: vedere riproposto Cavalcare la tigre GL�-XOLXV�
(YROD��Facebook GHO���VHWWHPEUH�������³�SUREDELOPHQ-
te il libro più pernicioso in termini formativi scritto 
GDOO·LQWHOOHWWXDOH�VLFLOLDQR�³�HG�(UQVW�-�QJHU��ibid������
VHWWHPEUH���IUDQFDPHQWH�QRQ�ODVFLD�EHQ�VSHUDUH�
,Q�TXHVWR�GHOLFDWR��DQFKH�VH�LQVSHUDWR��IUDQJHQWH�PL�

pare necessario e urgente sforzarsi di frenare la lingua e 
GL�SDUODUH�DJOL�LWDOLDQL��QDXVHDWL�GD�GHFHQQL�GL�SURPHVVH�
QRQ�PDQWHQXWH��VRSUDWWXWWR�FRQ�L�IDWWL��(�GL�DSSRJJLD-
UH�FRQ�WXWWH�OH�IRU]H�³�DOPHQR�VLQR�D�SURYD�FRQWUDULD�
³�XQ�HVHFXWLYR�FKH�GHYH�IDUH�L�FRQWL�FRQ�SUREOHPL�´SH-
VDQWLµ��QRQ�XOWLPR�OD�GUDPPDWLFD�YRUDJLQH�ÀQDQ]LDULD��
lascito della pura demagogia dei governi a guida o a 
partecipazione pentastellata.

Fra le esternazioni agostane assurte alle cronache 
ÀJXUD� LO� FRUSRVR� VDJJLR� Il mondo al contrario scritto 
GDO� SOXULGHFRUDWR� JHQHUDOH� GHL� SDUDFDGXWLVWL�5REHUWR�
9DQQDFFL��FLQTXDQWDFLQTXHQQH�VSH]]LQR��GDO�EULOODQWH�
curriculum di comando: un grande successo editoria-
OH�³�ROWUH�FHQWRPLOD�FRSLH�YHQGXWH��SL��OH�PLJOLDLD�GL�
FRSLH�DEXVLYH�FKH�´JLUDQRµ�LQ�UHWH�³��QRQRVWDQWH�VLD�
VWDWR�SXEEOLFDWR�D�VSHVH�GHOO·DXWRUH��FLRq�WRWDOPHQWH�DO�
GL�IXRUL�GHL�FLUFXLWL�HGLWRULDOL��&KH�GLUH"�È lampante che 
il generale dice fuori dai denti le cose che milioni di ita-
OLDQL�³ OD�´PDJJLRUDQ]D�VLOHQ]LRVDµ"�OD�´ULEHOOLRQH�GHO-
OH�PDVVHµ"�XQD�QHR�´LQVRUJHQ]Dµ"�³�SHQVDQR�PD�QRQ�
SRVVRQR�GLUH��VLD�SHUFKp�FHQVXUDWH�a priori��VLD�SHUFKp�
nessuno di coloro che ne avrebbero il dovere si sogna di 
GLUOH�R�GL�GLUOH�FRQ�DQDORJD�IUDQFKH]]D��&RQGLYLGHQGR�
dunque la sostanza delle dichiarazioni dell’alto militare 
e assistendo al tentativo di più di una “centrale” politi-

FD�³�SL��VSHVVR�XQD�´FHQWUDOLQDµ�³�GL�PHWWHUFL�LO�FDS-
SHOOR�VRSUD��QRWR�FRPH�DQFRUD�XQD�YROWD�ULFRUUD�OD�WHQ-
WD]LRQH�GHOOH�́ YLH�EUHYLµ��QHOOD�IDWWLVSHFLH�G·´LQGRVVDUHµ�
XQ�SHUVRQDJJLR�LQ�WHVL�FDULVPDWLFR�H�SRSRODUH��SHU�HYL-
WDUH��SHU�FRVu�GLUH��GL�IDUH�OR�VIRU]R��FKH�VSHVVR�KR�DFFR-
UDWDPHQWH�VHJQDODWR��GL�SHQVDUH�LQ�WHPSL�OXQJKL��GL�FD-
SLUH��GL�DJLUH�FRQ�SUXGHQ]D��GL�PXRYHUH�OH�SHGLQH�JLXVWH�
al momento giusto. Sembrerebbe un revival dell’antica 
tentazione golpistico-ducistica che da sempre abita il 
mondo della destra e che presenta il medesimo rischio 
GHOO·RS]LRQH�$OHPDQQR��FLRq�GL�VSH]]DUH�XQD�XQLWj�FKH�
RJJL�q�SUH]LRVD�³�YLVWD�DQFKH� OD�GLYLVLRQH�FKH�UHJQD�
IUD�JOL�DYYHUVDUL�³��GL�FUHDUH�impasse sfruttabili da un 
DYYHUVDULR�FKH��GD�EXRQ�HUHGH�GHO�3&,��q�PDHVWUR�QHOOD�
GLDOHWWL]]D]LRQH��'LFR�TXHVWR�VHQ]D�DOFXQD�DSRORJLD�GL�
YHUXQD�IRUPD�GL�´PRGHUDWLVPRµ��PD�FUHGR�FKH�DIIURQ-
tare di petto temi delicati come quelli con cui si misura 
il generale-scrittore significa non avere ben presente 
FKH�FRVD�F·q�GLHWUR��TXDQWR�OH�WHVL�DYYHUVH�VLDQR�UDGLFDWH�
QHOO·RSLQLRQH�SXEEOLFD��H�QRQ�GD�LHUL��3HU�DOWUR�DVSHWWR��
le domande-risposte formulate da Vannacci trovano 
SDOHVHPHQWH�³�OH�PLJOLDLD�GL�FRSLH�YHQGXWH�GD�XQ�OLEUR�
GL�IDWWXUD�´DUWLJLDQDOHµ�´VHQ]D�UHWHµ��VRQR�XQ�DXWHQWL-
FR�́ XUORµ����³�XQD�IRUWH�ULVSRQGHQ]D�QHOO·HOHWWRUDWR�FKH�
sostiene il centro-destra e questo fatto corrobora la tesi 
FKH�FKL�KD�VFHOWR�)G,�q�SDUHFFKLR�SL��´D�GHVWUDµ�GHOOD�
classe politica meloniana: di questo bisogna tenere con-
to se si vuole pensare di “orientare” questa base.
,Q�VLQWHVL��q�YHUR�FKH�O·DUHD�GL�PLJOLRUDPHQWR�SHU�OH�

IRU]H�SROLWLFKH�FKH�RJJL�GHWHQJRQR�OH�UHGLQL�GHO�3DHVH�
q�DPSLD�H�GLYHUVLILFDWD�H�QRQ�VRQR�SRFKL� L�desiderata��
“radicali” e “moderati”, GD�DVFROWDUH��/R�VWHVVR�'1$�
del partito di maggioranza relativa andrebbe forse reso 
più coerente con le istanze della società italiana che si 
q�FDQGLGDWR�D�UDSSUHVHQWDUH��&HUWDPHQWH�QRQ�QHO�VHQ-
so del mantra “Meloni deve diventare più conservatri-
FHµ��OHJJL�´OLEHUDOHµ��mantra che ha ormai sfondato le 
orecchie dei più. Tanto i radicali di destra quanto gli 
avversari politici del governo vorrebbero ciascuno un 
riposizionamento di FdI secondo criteri interessati e 
non ispirato a una ripresa di motivi che rompano in 
qualche misura con gli stereotipi di un moderno ormai 
impazzito e “liberino” almeno un po’ la società dal peso 
dello Stato. L’importante articolo di uno dei più ascol-
WDWL� SROLWRORJL� GHOO·DUHD� OLEHUDOH�� (UQHVWR� *DOOL� GHOOD�
/RJJLD��Difendo l’idea di natura�³�H�QRQ�VL�WUDWWD�GHOO·L-
dea di natura dell’asfissiante e allarmistica propagan-
GD�HFRORJLVWLFR�FDWDVWURILVWLFD�³��DSSDUVR�VXO�Corriere 
della Sera GL�GRPHQLFD���VHWWHPEUH��SDUH�XQD�SLHWUD�PL-
liare nel percorso di un necessario “ritorno al reale” che 
OD�SROLWLFD�H�LO�3DHVH�q�GRYHURVR�FKH�FRPSLDQR��
7XWWDYLD��q�XQ�IDWWR�FKH�QRQ�VL�SRWUj�PDL�JRYHUQDUH�

IDFHQGR�FRQWHQWL�WXWWL��FRPSUHVH�OH�RSSRVL]LRQL��,�PL-
JOLRUDPHQWL�ULFKLHGRQR�WHPSR��SD]LHQ]D�H�LPSHJQR�GD�
parte di tutti coloro che hanno a cuore per l’Italia un 
futuro meno devastato dalle neo-ideologie del secolo 
XXI: un futuro in cui chi governa sappia sfruttare i 
grandi talenti del nostro popolo che la “vera” storia fa 
scoprire ogni giorno di più numerosi.
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Barbarie incombente

4XDOFKH�ULÀHVVLRQH�VXL�JUDYL�VHJQDOL�GL�LQFRPEHQWH�ULWRUQR�DOOD�EDUEDULH�GHOOD�VRFLHWj�LWDOLDQD�FKH�D৽RUDQR�GDOOD�
FURQDFD��VSHFLDOPHQWH�GD�TXHOOD�³QHUD �́�GHJOL�XOWLPL�PHVL��/D�SRUQRJUD¿D�QH�q�XQR�GHL�SL��SRWHQWL�driver.

Oscar Sanguinetti

Che la società italiana stia scivolando verso 
forme di vita civile che rasentano la barbarie 

sono tanti gli episodi delle cronache quotidiane ad 
accreditarlo. Sempre più frequenti omicidi preme-
ditati intra- ed extra-familiari, che talora si conclu-
dono con il suicidio dell’assassino; “esecuzioni” di 
PD¿D�²�H�O¶,WDOLD�YDQWD�LO�WULVWH�SULPDWR�GL�RVSLWDUH�
almeno quattro organizzazioni criminali con raggio 
GL�D]LRQH�JOREDOH�²��DFFROWHOODPHQWL�SHU�XQ�ULPEURW-
to giustificato; risse fra gruppi giovanili per rivalità 
FULSWLFKH�SHU�L�SL���WD൵HUXJOL�IUD�gang, etniche e non, 
per il controllo di zone cittadine; immigrati clande-
stini che “scoppiano”; risse per motivi stradali o di 
parcheggio e così via. 

Ma non solo: anche fuori dal campo dei reati 
penali, cioè nella sfera del civismo e della buona 
educazione, la convivenza collettiva sta andando a 

pallino. Vivo a Milano, un luogo dove, credo, i feno-
meni sociali, specialmente quelli deteriori, accadano 
con qualche anticipo rispetto al resto della nazione, e 
osservo quanto accade intorno a me. Sarà un angolo 
YLVXDOH�ULVWUHWWR��PD�FUHGR�VX൶FLHQWH�SHU�FDSLUH��&¶q�
FKL�SURSULR�QRQ�KD�LO�FRPSRUWDPHQWR�HGXFDWR�²�RY-
vero consapevole delle conseguenze dei propri atti 
SULYDWL�H�SXEEOLFL�VXO�VXR�SURVVLPR�²��FRPH�VL�GLFH��
nel proprio DNA: c’è chi prende la libertà di cui si 
JRGH�LQ�,WDOLD�SHU�LO�FODVVLFR�³PH�QH�IUHJR´�²�XQR�
dei residui meno lamentati del fascismo di cento 
DQQL�ID�²��F¶q�FKL�SURSULR�QRQ�YHGH��ILVLFDPHQWH��LO�
suo prossimo al rischio di sbatterci contro; c’è chi 
idolatra il suo bambino, il suo cane, la sua telefonata 
al cellulare al punto da ignorare ciò che gli sta intor-
no; c’è chi sporca e non pulisce le sue “deiezioni”; 
c’è chi parcheggia l’auto o lo scooter sui marciapie-

,O�QXRYR�GLDULR�GL�6FXROD=RR��HGLWULFH�PLODQHVH�FKH�VL�DXWRGH¿QLVFH��«La voce delle nuove generazioni»
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di, sulle strisce pedonali o nelle aree riservate agli 
KDQGLFDSSDWL��F¶q�FKL�²�H�VRQR�PLJOLDLD�H�PLJOLDLD�
GL�DELWDQWL�²�YLDJJLD�D�VEDIR�VXL�PH]]L�SXEEOLFL��LQ-
differente all’aumento del prezzo del biglietto, tan-
to non si sogna nemmeno di pagarlo e i controllori 
sono ormai uccelli di bosco; c’è 
chi in bicicletta pedala siste-
maticamente sui marciapiedi; 
c’è chi crede che il suo cane 
possegga il totale ius orinandi; 
c’è chi pretende di entrare negli 
uffici pubblici o sui bus portan-
dosi dietro il suo monopattino; 
c’è chi sull’autobus affollato 
ascolta le lodi del Profeta in 
viva voce, eccetera, eccetera, 
eccetera. Sono tutti quei cattivi 
FRPSRUWDPHQWL� ²� ODVFLDQGR�
da parte la micro-criminalità, 
LQ� FUHVFLWD�²� FKH� IHULVFRQR� R�
frustrano la gente più debole e 
sensibile. Ricordo che quando 
ero bambino a Milano bastava 
dire “guarda che chiamo il vigi-
le” per farli cessare subito. Ma, 
allora, il vigile c’era davvero e interveniva: oggi i vi-
gili non si vedono letteralmente più forse per timore, 
se intervengano, di rischiare il linciaggio da parte di 
gruppi “illuminati” del popolo. Laudator temporis 
acti? Certo, e non me ne vergogno, almeno in questa 
materia.

0D�LQ�WHPD�GL�WUDVJUHVVLRQH�²�DSSUHQGR�²�GL�
recente c’è anche dell’altro: dopo le spiagge riser-
vate ai nudisti e quelle agli omosessuali “praticanti”, 
TXHVW¶DQQR�VDSSLDPR�FKH�VXO�/DJR�GL�*DUGD�²�PD�
QRQ�SHQVR�VLD�O¶XQLFD�ORFDOLWj�²�QH�HVLVWH�XQD�ULVHU-
vata agli “scambisti” con possibilità di “consuma-
zione” en plein air. 

E mi fermo qui...

ჾ
Ho letto le cronache dell’allucinante violenza 

di gruppo di Palermo, avvenuta lo scorso luglio e 
rimbalzata sulle cronache in agosto. Ho letto le tra-
scrizioni delle bestiali telefonate prae e post dei pro-
tagonisti. Ho visto i volti con i quali si presentano ai 
vicini e ai lontani sui social media�SUHIHULWL��,O�OHJD-
PH�IUD�OD�SLDQL¿FD]LRQH�GHOO¶DYYHQXWR��OD�WHUUL¿FDQWH��
freddezza con cui è stato perpetrato, il vanto ex post 
mi hanno immediatamente fatto pensare a quella 
che trasparentemente è la causa delle cause del triste 
episodio. È vero che chi esagera per primo poi non 
può lamentarsi se qualcuno esagera poi con lui o con 

lei. Però c’è di più: la violenza sessuale di Palermo 
q�VWDWD�SLDQL¿FDWD�HG�HVHJXLWD�FRQ�VSLHWDWR�FLQLVPR�
e disprezzo per la vittima. La violenza di gruppo è 
sempre esistita, ma, che io sappia, era un triste cor-
UHGR�GHOOH�JXHUUH�²�SHQVR�DO�FRORVVDOH�GUDPPD�GHO-

la vendetta sovietica contro le 
popolazioni tedesche dell’Est 
o alla povere donne ciociare di 
(VSHULD� ²�� GHL� FRQÀLWWL� FLYLOL�
²� OR�³VWXSUR�HWQLFR´�SUDWLFDWR�
VLVWHPDWLFDPHQWH� QHL� FRQÀLWWL�
LXJRVODYL� GHJOL� DQQL� ����� ²��
delle carestie, delle razzie, del-
le colonizzazioni, dello schia-
vismo. Oppure esisteva come 
IRUPD�GL�PDOFRVWXPH�GL�¿JOL�GL�
papà annoiati e pervertiti: chi 
può dimenticare, almeno fra i 
meno giovani, i tre, forse cin-
que, predatori e assassini della 
villa del Circeo nel 1975? 

Ma oggi, quando agisce 
ancora l’“onda lunga” della ri-
voluzione “culturale” del Ses-
santotto, questo “passatempo”, 

come tante altre cose cattive, si è socializzato, si è 
PDVVL¿FDWR�HG�q�GLYHQXWR�SL��IUHTXHQWH�H�SL��VHOYDJ-
JLR��O¶HSLVRGLR�SDOHUPLWDQR�²�SRFKL�JLRUQL�GRSR�FL�
sarà un altro caso, ancora peggiore, a Caivano (Na-
SROL��²�q�VROR�OD�SXQWD�GHO�SURYHUELDOH�iceberg, non-
ché un drammatico marker di una certa condizione 
giovanile, contaminata e priva di modelli positivi, 
stracolma di beni materiali e di consumo ma vuota 
GL�VHQVR��GL�YDORUL�³IRUWL´�H�GL�HGXFD]LRQH�²�HVVHUH�
educati vuol dire essere consapevoli delle conse-
JXHQ]H�GHL�SURSUL�DWWL�²��VSLQWD�D�JRGHUH�FRQ�WXWWL�L�
sensi e riluttante a prendere impegni “impegnativi” 
FRPH�LO�PDWULPRQLR��OD�IDPLJOLD��L�¿JOL��

Questa diseducazione ha di certo più cause: la 
dematerializzazione delle relazioni indotta dalla 
cultura iconica e dai videogiochi, l’abbandono della 
trasmissione della fede nelle famiglie, l’annacqua-
mento della catechesi, l’eccessivo cameratismo nei 
luoghi di formazione, il culto del successo, l’edo-
nismo imperante, i modelli negativi proposti dalle 
élite�H�GDL�9,3�GHOOR�VSHWWDFROR��0D�YH�Q¶q�XQD�FKH�D�
mio avviso nella fattispecie e in fattispecie simili ha 
giocato e gioca un ruolo determinante: la pornogra-
¿D�R��RJJL��PHJOLR��OD�³SRUQRVFRSLD´��

Anche qui nihil sub sole novi: sino a qualche 
GHFHQQLR�ID�LO�PDWHULDOH�IUXLELOH�HUD�GL�UDUR�H�GL൶-
cile accesso, esattamente come le droghe. Girava-
no romanzi osé��¿JXULQH�GLVHJQDWH��IRWR�SUHVH�QHOOH�
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case di tolleranza, le prime riviste 
patinate di nudo, tutte edite all’e-
VWHUR�� DOPHQR� ¿QR� DOOD� XVFLWD� GL�
Playmen��0D�OD�SRUQRJUD¿D�YHUD�H�
propria, quella esplicita e perversa,  
girava in circuiti ridotti e nel più 
¿WWR� VHJUHWR�� 'RSR� LO� 6HVVDQWRW-
to anche i freni si sono andati via 
via allentando e sono comparse 
le prime riviste “erotiche”, ovve-
ro esplicite, come le Ore e i primi 
fumetti palesemente “iniziatori” al 
consumo.

,O� VDOWR� GL� TXDOLWj� QHO�PHUFDWR�
dell’osceno è arrivata tuttavia con 
l’esplosione del video, quando all’immagine statica 
q�VWDWR�SRVVLELOH�VRVWLWXLUH�R�D൶DQFDUH�O¶LPPDJLQH�LQ�
PRYLPHQWR��LO�¿OPDWR��3ULPD�OH�SHOOLFROH�SURLHWWDWH�
nei cinema a luci rosse, poi le videocassette, poi i 
canali satellitari dedicati, poi i CD e i DVD-Rom: lì 
q�FRPLQFLDWD�OD�GL൵XVLRQH�SL��GL�PDVVD�HG�³H൶FDFH´�
del porno, lì le virtualità mnemoniche e mimetiche 
dell’individuo hanno potuto trovare in relativa pie-
QH]]D� O¶RJJHWWR� GHVLGHUDWR�� ,O� SXEEOLFR�� GD� YHFFKL�
YL]LRVL�R�GD�FRVFULWWL�LQ�DVWLQHQ]D��VL�q�IDWWR�SL��GL൵H-
renziato, numeroso e precoce come età. 

Ma il “colpo da maestro di Satana” è stato sfer-
UDWR�TXDQGR�O¶LQGXVWULD�SRUQRJUD¿FD�KD�SRWXWR�DYYD-
OHUVL�GHOOH�VHPSUH�SL��FDSLOODUPHQWH�GL൵XVH�WHFQROR-
gie comunicative individuali e del boom�GL�,QWHUQHW��
con un notebook, un tablet, ma soprattutto uno 
smartphone RJJL�VL�SXz�DFFHGHUH�² spesso gratuita-
PHQWH�²�LQ�SRFKL�VHFRQGL�D�XQD�QXYROD�GL�FRQWHQXWL�
osceni praticamente illimitata e indiscriminata. Dif-
fuso a milioni e milioni di esemplari, promosso in 
buona fede dai genitori come strumento di controllo, 
LO�³WHOHIRQLQR´�²�LQ�UHDOWj�XQ�YHUR�H�SURSULR�compu-
ter�PXOWLPHGLDOH�²�³LQ�UHWH´�KD�R൵HUWR�D�FKLXQTXH�
²�L�¿OWUL�³SDUHQWDOL´�VRQR�IUDQFDPHQWH�XQD�ULVRUVD�
ULVLELOH�²�OD�SRVVLELOLWj�SHU�FKLXQTXH��D�TXDOXQTXH�
età, di fruire a qualunque ora, ovunque, in alta de-
¿QL]LRQH�� FRQ� VRWWRIRQGR� VRQRUR� H� TXDQW¶DOWUR�� GL�
PLJOLDLD�H�PLJOLDLD�GL�VFHQH�GL�XQD�SRUQRJUD¿D�GL-
ventata, come raccontano le cronache, sempre più 
brutale e cinica.

,�UDJD]]L�SDOHUPLWDQL�SDLRQR�LO�IUXLWRUH�WLSR�²�FKH�
non di rado, disgraziatamente, è anche il produttore 
²�GL�TXHVWR�PDWHULDOH��OD�FXL�SUROLIHUD]LRQH�UDSSUHVHQ-
ta ormai un mercato globale con milioni di dollari di 
budget, che vanta miriadi di siti web��¿HUH�H�kermesse 
ad hoc, sex-shop GL൵XVL�FDSLOODUPHQWH�VXO�WHUULWRULR��L�
suoi divi, le sue cronache, le sue analisi di performan-
ce, la sua distinzione surrettizia, come per le droghe, in 

soft e hard, i suoi “untori” sui canali 
LQ�WHVL�³SXOLWL´��,�JLRYDQL��SDOHUPLWDQL�
non sono i soli: per migliaia  di coe-
tanei, non solo maschi, la visione di 
certi spettacoli fa ormai parte dello 
standard di vita “normale”. 

Non è esagerato dire che la 
³SRUQRJUD¿D� ���´�²� FKH� LQFOXGH�
quella omosessuale, pare sempre 
SL��³JHWWRQDWD´�²�q�GLYHQWDWD�XQR�
delle principali patologie morali 
del secolo, un male da cui pare dif-
¿FLOH�JXDULUH��/D�VLWXD]LRQH�DWWXDOH�
² che non nasce oggi, come sem-

brano credere organi di stampa ben-
pensanti, come Avvenire ²�QRQ�q�VROR�IUXWWR�GHOOR�
sviluppo dei social media�LQ�Vp�QHXWUR��DQ]L�EHQH¿-
co, ma anche della trasformazione della trasgressio-
ne in business gestito dalle organizzazioni criminali 
mondiali, nella connivenza delle “agenzie” interna-
zionali o “nostrane” dedite alla demolizione del tes-
suto morale del popolo.

Chi, fra chi ne aveva titolo, si è mai posto il proble-
ma del dilagare e dell’incattivirsi del fenomeno? Chi 
ha mai osato formulare critiche all’abnorme sviluppo 
dell’industria dell’osceno e si è preoccupato delle con-
dizioni di chi vi “lavo-
ra”? Chi ha ritenuto di 
non auto-censurarsi e 
di prendere una posi-
zione decisa? Chi osa 
D൵HUPDUH� FKH� OD� SRU-
QRJUD¿D� q� XQD� GHOOH�
ideologie o delle pato-
logie della modernità, 
di cui fa parte non se-
condaria la “cultura” 
sadica o “sadiana”, 
QDWD�DOOD�¿QH�GHO�6HW-
tecento? Eppure è un 
IDWWR�FKH�LO�FRQ¿QH�IUD�
oscenità e sadismo in 
tutte le sue forme si fa ogni giorno più sottile....

Lo Stato e i partiti? Prigionieri di un cattivo con-
FHWWR�GL�OLEHUWj��QR��DOPHQR�¿QRUD��(�L�YHVFRYL"�,GHP�
FRPH�VRSUD��(SSXUH�VDQQR�FKH� OD�SRUQRJUD¿D�QRQ�
è solo un veleno che fa compiere atti perversi su se 
stessi e su altri, ma è anche una violazione palese 
del sesto e del nono comandamento, quindi un pec-
FDWR�JUDYH��OD�SRUQRJUD¿D�PDQGD�DOO¶LQIHUQR�PROWR�
più in fretta che non un peccato contro la “salute del 
pianeta”… Don Fortunato Di Noto, che da decenni 
PRQLWRUD�LO�IHQRPHQR�GHOOD�SHGRSRUQRJUD¿D��KD�GL-

Mons. Robert William Finn
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chiarato giorni or sono: «Noi denunciamo, ma nes-
suno sembra volersene accorgere. Si fanno pagine e 
SDJLQH��PD�QHVVXQR�q�DEEDVWDQ]D�XPLOH�GD�VHQWLUH�
qualcuno che si occupa di tutela dell’infanzia. A me 
QHVVXQR�Gj�PDL�XQ�ULJR��D�6LৼUHGL�LQYHFH�GDQQR�WXWWR�
lo spazio»1. A conferma di ciò, pochi giorni dopo, 
O¶���VHWWHPEUH�²�GDWD� LQ�FXL� IRUVH�YDOHYD� OD�SHQD�
far invece riflettere i giovani su quanto avvenuto a 
1HZ�<RUN�SRFR�SL��GL�YHQW¶DQQL�SULPD�²��OR�³VSD-
zio giovani” Bellamà della rete nazionale RaiDue ha 
mandato in onda un’ora intera di intervista a una star 
del settore, tale Rocco Siffredi, uno che campa da 
decenni grazie alle sue peculiari “doti” anatomiche.

Eppure ci sono stati documenti importanti, che 
QHVVXQR�SHUz�KD�PDL�ULSUHVR��ULFRUGR�XQD�PDJQL¿FD�
pastorale dell’allora vescovo di Kansas City, mons. 
Robert William Finn��²�SRL�ULPRVVR�GD�3DSD�)UDQFH-
VFR�²��QHJOL�6WDWL�8QLWL�GRYH�LO�SRUQR�JDORSSD�SHJJLR�
che da noi, in cui il giovane presule analizzava il fe-
nomeno nelle sue forme e nelle sue cause e indicava 
anche qualche rimedio. Eppure ci sono persone come 
GRQ�'L�1RWR�FKH�D൵RQGDQR�WXWWL�L�JLRUQL�OH�PDQL�LQ�
questo mondo maledetto e ne denunciano senza sosta 
gli orrori e gli orchi, subendone le reazioni stizzite e 
violente. Eppure vi sono libri di “ex”, protagonisti-
vittime, che hanno descritto le reti di reclutamento e 
l’inferno dei set di produzione dei video3. Eppure c’è 
Pornopotere. Come l’industria porno sta trasforman-
do la nostra vita, una approfondita inchiesta, anche se 
oggi di certo “superata”, della giornalista americana 
Pamela Paul4. Ma chi li conosce e, soprattutto, chi di-
mostra di volerne trarre qualche lezione pratica?

/D�SRUQRJUD¿D�KD�UDJJLXQWR�GLPHQVLRQL�³too big 
to fail”, troppo grossi sono gli interessi che ruota-
no intorno alla umiliazione di migliaia di donne e di 
uomini e alla perversione morale di milioni di altre, 
vecchie e giovani. Ma è intoccabile anche per ragio-
ni ideologiche: se è vero che il fenomeno pluridi-
mensionale della Rivoluzione ha come scopo ultimo 
TXHOOR�GL�VWUDSSDUH�OH�DQLPH�D�'LR��OD�SRUQRJUD¿D�q�
una via diretta, che salta tutte le altre modalità e le 
altre strumentazioni: per questo è per un cristiano 
²�PD�DQFKH�SHU�RJQL�XRPR�GL�EXRQD�YRORQWj�²�XQ�
enorme pericolo.

1 Porno e violenza: “La causa nei minori ipersessualizzati”,  
intervista a la Bussola quotidiana, ����������&IU�� O¶LQWHUYLVWD�
“Porno e abusi, ma chi tutela i minori?”, da lui concessa a Lu-
cia Bellaspiga, in Avvenire������������
� Beati i puri di cuore. Lettera pastorale sulla dignità della 
SHUVRQD� XPDQD� H� VXL� SHULFROL� GHOOD� SRUQRJUD¿D, trad. it., in 
Cultura&Identità. Rivista di studi conservatori��DQQR�,,,��Q������
OXJOLR�DJRVWR�������SS��������

3 6ඍൾൿൺඇඈ�6ඎඋൺർൾ, ,�SDGULQL�GHOOD�SRUQRJUD¿D�H�LO�GHOLWWR�3H-
corelli, La Parola, Roma 1979.

4�2UPH�(GLWRUL��0LODQR������

2ඌർൺඋ�6ൺඇඎංඇൾඍඍං

Fascismo e Rivoluzione
Appunti per una lettura 

conservatrice
Edizioni di “Cristianità”, Piacenza 2022  

128 pp., € 10 

 

,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-ri-
voluzionaria, una linea interpretativa che i manuali 
sul tema in genere trascurano. Questa lettura, che 
YHGH�QHO�IDVFLVPR�OD�SUHVHQ]D�VWUDWL¿FDWD�H�FRQ�GL-
verso ruolo delle tre destre preesistenti: liberal-con-
servatore, cioè nazionalista, socialista e reazionaria, 
q�VWDWD�IRUPXODWD�LQ�PDQLHUD�FRPSLXWD�²�DQFKH�VH�
nella veste di un saggio breve dedicato alle genesi 
GHOO¶,WDOLD�FRQWHPSRUDQHD��XVFLWR�QHO������H�ULVWDP-
pato in forma aggiornata nella raccolta Scritti sulla 
politica e sulla nazione. 1972-2006, “schedato” più 
ROWUH�²�GD�*LRYDQQL�&DQWRQL�������������DOO¶LQL]LR�
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 sche-
ma interpretativo e lo articola e lo arricchisce in rela-
zione ai principali aspetti del regime e della vicenda 
mussoliniani, mettendo in evidenza anche i lasciti 
che il fenomeno ha consegnato al dopoguerra e alla 
democrazia italiani, nonché i rischi che ogni forma 
di fascismo rappresenta per la destra autentica.
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Le origini umanistiche
della bioetica

8QD�ULÀHVVLRQH�GL�(UPDQQR�3DYHVL�VXO�UDSSRUWR�IUD�ELRHWLFD�H�8PDQHVLPR�LWDOLDQR  

Ermanno Pavesi

A SDUWLUH�GDOOD�¿QH�GHO�;,,�VHFROR�O¶2FFLGHQWH�cristiano ha vissuto una crisi che ha scos-
so i suoi fondamenti culturali come è stato descritto 
LQ�PRGR�SUHFLVR�H�VLQWHWLFR�GD�3DSD�%HQHGHWWR�;9,�
�������������©4XDQGR�QHO�;,,,�VHFROR��PHGLDQWH�¿-
ORVR¿�HEUHL�HG�DUDEL��LO�SHQVLHUR�DULVWRWHOLFR�HQWUz�LQ�
contatto con la cristianità medievale formata nella 
tradizione platonica, e fede e ragione rischiarono di 
entrare in una contraddizione inconciliabile, fu so-
prattutto san Tommaso d’Aquino >���������@�a me-
GLDUH�LO�QXRYR�LQFRQWUR�WUD�IHGH�H�¿ORVR¿D�DULVWRWHOLFD��
mettendo così la fede in una relazione positiva con la 
forma di ragione dominante nel suo tempo»1 .

1 %ൾඇൾൽൾඍඍඈ�;9,, Discorso alla Curia Romana in occasione 
della presentazione degli auguri natalizi��GHO����GLFHPEUH������

La cultura occidentale del Medio Evo durante il 
primo millennio era stata dominata dalla teologia dei 
Padri della Chiesa, soprattutto da sant’Aurelio Ago-
VWLQR��YHVFRYR�GL�,SSRQD������������FKH�DYHYDQR�UH-
FHSLWR� OD�¿ORVR¿D�JUHFD�DQWLFD�� LQ�SDUWLFRODUH�TXHOOD�
platonica, e latina, conciliandole con i principi del cri-
VWLDQHVLPR���'RSR�O¶DQQR�0LOOH�¿RULVFRQR�L�FRPXQL�H�
le città, che si sostituiscono progressivamente ai mo-
nasteri come centri culturali, con la costituzione pri-
ma di scholae, come la Scuola di Medicina di Salerno 
H�� VXFFHVVLYDPHQWH��GHOOH�XQLYHUVLWj�� O¶8QLYHUVLWj�GL�
%RORJQD�q�VWDWD�IRQGDWD�QHO�������TXHOOD�GL�0RQWSHO-
lier nel 1137, quella di Parigi nel 1150 e quella di 
3DGRYD�QHO�������3UHQGH�IRUPD�DQFKH�O¶RUGLQDPHQWR�
degli studi. Gli studenti frequentavano prima le fa-
coltà delle Arti, dove apprendevano le arti liberali e, 

*ංඈඋංඈ�ൽൺ�&ൺඌඍൾඅൿඋൺඇർඈ�³*ංඈඋංඈඇൾ´�������FD������� , ,�WUH�¿ORVR¿�������������
olio su tela, Kunsthistorisches Museum, Vienna
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VXFFHVVLYDPHQWH��TXHOOH�XQLYHUVLWDULH��,Q�DOFXQH�XQL-
versità, come a Parigi e a Oxford, vi erano tre facoltà: 
Medicina, che rappresenta la somma delle scienze 
naturali, Giurisprudenza e Teologia, fatto non casuale 
in quanto queste tre discipline riguardano tre grandi 
ambiti, cioè la natura, la società umana e la realtà so-
prannaturale e, in altri termini, le relazioni dell’uomo 
con la natura, con gli altri uomini e con Dio. Lo studio 
di queste discipline consente anche di riconoscerne le 
leggi corrispondenti: la teologia si occupa della legge 
divina, la giurisprudenza delle leggi civili e del diritto 
naturale e la medicina delle leggi naturali. Anche se 
TXHVWH�GLVFLSOLQH�KDQQR�GHJOL�DPELWL�D�ORUR�VSHFL¿FL��
ve ne sono altri che riguardano più facoltà, come la 
natura dell’anima, che può essere descritta tanto dal-
le scienze naturali quanto dalla teologia e, nel caso 
di divergenze, si pone la questione a quale disciplina 
spetti la priorità.   

1DVFH�TXLQGL�XQ�FRQÀLWWR�WUD�OH�IDFROWj�XQLYHUVLWD-
rie, che pende a favore della medicina e delle scienze 
naturali, nelle quali prevale una interpretazione na-
WXUDOLVWLFD�GHOOH�RSHUH�GL�$ULVWRWHOH����������D�&���H�
GL�DOWUL�¿ORVR¿�GHOO¶DQWLFKLWj��1HOOD�IDFROWj�GHOOH�$UWL��
infatti, prevalevano teorie ellenistico-arabe che soste-
nevano spesso concezioni dell’uomo deterministiche, 
spiegavano l’attività psichica come causata da fat-
tori naturali, in alcuni casi dalla combinazione degli 
XPRUL�GHO�FRUSR��LQ�DOWUL�GDOOH�LQÀXHQ]H�GHJOL�DVWUL�H��
fra l’altro, negavano il libero arbitrio, l’individualità 
dell’anima umana e la sua immortalità. Queste teo-
rie contraddicevano la visione personale dell’uomo 
come essere capace di intendere e di volere, cioè 
in grado con la propria ragione di distinguere fra il 
bene e il male e di scegliere liberamente fra i due. 
,O�GHWHUPLQLVPR�XPLOLD�O¶XRPR��OR�FRQVLGHUD�FRPH�LO�
prodotto di forze naturali e sostiene, quindi, che solo 
le scienze naturali sarebbero in grado di spiegare il 
comportamento umano, svalutando le scienze uma-
nistiche.

Nelle università Aristotele viene considerato la 
massima autorità e lezioni sulle sue opere hanno as-
sunto un ruolo dominante nell’insegnamento: «Con 
questa enorme letteratura appena recepita�²�VFULYH�LO�
WHRORJR�WHGHVFR�PRQVLJQRU�0DUWLQ�*UDEPDQQ�������
������²�HQWUz�QHOO¶RUL]]RQWH�GHOO¶2FFLGHQWH�FULVWLD-
QR�XQD�WDOH�TXDQWLWj�GL�GRWWULQH�H�SHQVLHUL�¿ORVR¿FL��
che erano in parte in contrasto con la speculazione 
prescolastica ispirata a sant’Agostino, che anche la 
teologia, le cui convinzioni tradizionali ne sembra-
vano scosse, dovette prendere posizione al riguardo. 
Una serie di dottrine dell’Aristotelismo nella loro in-
terpretazione araba, come la concezione dell’eternità 

del mondo, le spiegazioni della dottrina aristotelica 
dell’intellectus agens e possibilis che contraddiceva-
no l’individualità e l’immortalità dell’anima, i limiti 
posti alla provvidenza, la negazione del libero arbi-
trio ecc. erano in contraddizione con insegnamenti 
fondamentali del Cristianesimo»�.

Aristotele godeva di un’autorità indiscutibile, le 
sue opere venivano considerate il massimo di ciò che 
l’uomo avrebbe potuto conoscere con l’uso della ra-
gione, per questo verità di fede che le contraddiceva-
no erano considerate irrazionali e sarebbero dovute 
essere sostituite da una visione dell’uomo e del mon-
do a partire da Aristotele o, meglio, dall’interpretazio-
ne araba delle sue opere.

Non fu solo la Chiesa a reagire contro queste nuo-
ve dottrine, che rappresentavano la cultura “scolasti-
ca dominante”, ma anche il movimento noto come 
“umanesimo rinascimentale”, il quale sorse per riaf-
fermare la particolare natura dell’uomo come creatu-
ra dotata di ragione, di libero arbitrio e di un’anima 
immortale3.

,O� ¿ORVRIR� H� VWRULFR� GHOOD� ¿ORVR¿D� (XJHQLR� *D-
ULQ��������������FRQWUDGGLFHQGR�OD�WHVL�FRUUHQWH�FKH�
LGHQWL¿FD� OD� 6FRODVWLFD� PHGLRHYDOH� FRQ� OD� WHRORJLD�
cattolica del tempo, precisa che l’attacco alla “sco-
lastica” da parte degli umanisti era un «>���@�attacco 
all’aristotelismo scolastico. >«@�0D�LQ�JHQHUH�q�HYL-
dente che si pensa all’ingresso del nuovo Aristotele 
GDOOD�¿QH�GHO�VHFROR�;,,�LQ�SRL��H�LO�UL¿XWR�FROSLVFH�LQ�
blocco tutta la cultura rivolta alla costruzione della 
“teologia” scolastica (“paragone e regola di ogni 
VDOGD�UDSSUHVHQWD]LRQH�H�GL�RJQL�YHULWj�q�OD�FRQIRUPL-
tà alla dottrina d’Aristotele; fuori di essa non ci sono 
che vuote chimere; egli ha tutto visto e tutto detto” 
² come ricordava ironicamente >0LFKHO�GH@�Mon-
taigne >���������@). Condannare gli scolastici, d’al-
WUD�SDUWH��VLJQL¿FD�ULYDOXWDUH�L�3DGUL>�@ considerati a 
loro modo classici, antichi anch’essi, vissuti ai tem-
SL�GHOO¶XOWLPD�¿RULWXUD�GHO�SHQVLHUR��HVVL�YHUDPHQWH�
IRQGDWRUL�GL�XQD�¿ORVR¿D�SLD�H�SHUHQQH��LGHDOPHQWH�
congiunti in uno stesso cerchio con i maestri dell’Ac-

� 0ൺඋඍංඇ� *උൺൻආൺඇඇ, Die Geschichte der katholischen 
Theologie seit dem Ausgang der Väterzeit, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt (Repubblica Federale di Germa-
QLD��������SS���������WUDG��GHOO¶$���WUDG��LW���Storia della teologia 
FDWWROLFD�GDOOD�¿QH�GHOO¶HSRFD�SDWULVWLFD�DL�WHPSL�QRVWUL���a ed. 
riveduta, Vita e Pensiero, Milano 1939).

3 Per quanto riguarda l’immortalità dell’anima cfr. 0ൺඋඌංඅංඈ�
)ංർංඇඈ� �����������, Teologia platonica, Bompiani, Milano 
������LO�FXL�VRWWRWLWROR�q�Sulla immortalità dell’anima. Anche 
questa opera mostra l’accostamento dei maggiori umanisti ita-
OLDQL�DOOD�¿ORVR¿D�H�DOOD�FXOWXUD�DQWLFD��OH�RSHUH�GHJOL�DQWLFKL�
venivano utilizzate per dimostrare la razionalità delle verità di 
fede cristiane.
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cademia e con i dotti pagani. >���@ La “scuola”, e si 
SHQVD�VRSUDWWXWWR�DOOD�QXRYD�¿ORVR¿D�FKH�VL�q�DৼHU-
PDWD�QHOOH�8QLYHUVLWj�G¶2OWUDOSH� IUD� OD�¿QH�GHO�;,,�
VHFROR�H�OD�¿QH�GHO�;,9��q�FRPEDWWXWD�QHO�VXR�WHQWDWLYR�
GL�FRVWUXLUH�XQD�JUDQGH�ORJLFD�PHWD¿VLFD�YDOHQGRVL�
SDUWLFRODUPHQWH�GHOO¶$ULVWRWHOH�¿VLFRª4. 

Garin considera la reazione al determinismo 
astrologico l’elemento caratterizzante degli inizi 
GHOO¶8PDQHVLPR��SURSULR�FRQ�OD�SROHPLFD�DQWLDVWUR-
logica «>«@� si era aperto l’umanesimo nascente 
allorché, per bocca di Petrarca >���������@, aveva 
rivendicato la libertà e la dignità dell’uomo contro il 
fato stellare, e la razionalità contro le superstizioni e 
le credenze magiche. Aveva scritto Petrarca con lim-
pida eloquenza classica: “Lasciate libero il cammi-
no della verità e della vita >«@. Non possono esserci 
guide quei globi di fuoco >«@. Le anime virtuose, 
protese verso il loro sublime destino, sono rischia-
UDWH�GD�XQD�SL��EHOOD�OXFH�LQWHULRUH´��>«@�Petrarca, 
che vedeva tutta l’insidia del determinismo stellare, 
e temeva una distruzione della libertà di iniziati-
va umana attraverso una indiscriminata necessità 
naturale, avviava quella che sarebbe diventata, da 
un lato una critica radicale della causalità celeste, 
dall’altro un’analisi di credenze superstiziose di ori-
gini remote»5.

Si trattava di uno scontro culturale che minacciava 
GL�PRGL¿FDUH� SURIRQGDPHQWH�� VH� QRQ�GL� FDQFHOODUH��
l’Occidente cristiano, con la pretesa di formulare una 
¿ORVR¿D�H�XQD�PHWD¿VLFD�SDUWHQGR�GDOOD�LQWHUSUHWD]LR-
ne araba di Aristotele e dalle conoscenze delle scien-
ze naturali del tempo. Lo scontro riguardava anche 
la medicina, che, come detto, insieme a Teologia e a 
Giurisprudenzam era una delle tre facoltà universita-
rie medioevali e nella quale si incentravano le scienze 
naturali.

Secondo Garin, l’oggetto di questo scontro cul-
turale era «>���@�VRSUDWWXWWR�OD�³¿VLFD´�GL�$ULVWRWHOH�
LQQDO]DWD�D�PHWD¿VLFD��FKH�KD�FRUURWWR�WXWWH�OH�GLVFL-
pline umane, e, a un tempo, ha distrutto il senso del 
divino»6. Non stupisce il fatto che intellettuali del 
tempo abbiano reagito a questa corruzione di tutte 
le scienze umane con la difesa degli studi umani-
stici.

4 (ඎൾඇංඈ� *ൺඋංඇ, /D� FXOWXUD� ¿ORVR¿FD� GHO� 5LQDVFLPHQWR�
italiano. Ricerche e documenti, Bompiani, Milano 1994, pp. 
467-469; cfr. in particolare tutto il capitolo Alle origini rinasci-
PHQWDOL�GHO�FRQFHWWR�GL�¿ORVR¿D�VFRODVWLFD, pp. 466-479.

5 ,ൽൾආ, Lo zodiaco della vita. La polemica sull’astrologia dal 
Trecento al Cinquecento, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 10-11.

6 ,ൽൾආ��/D�FXOWXUD�¿ORVR¿FD�GHO�5LQDVFLPHQWR�LWDOLDQR��5LFHU-
che e documenti, cit., pp. 467-469.

1. Francesco Petrarca e le Invettive contro un 
medico

Petrarca, unanimemente considerato come il “fon-
GDWRUH´�GHOO¶8PDQHVLPR�ULQDVFLPHQWDOH��DYHYD�LQYLD-
WR�XQD�OHWWHUD�DO�3RQWH¿FH�&OHPHQWH�9,��������������
gravemente ammalato, molto critica nei confronti dei 
medici. Alla risposta indignata di un medico, di cui 
non rivela il nome per non fargli pubblicità, Petrarca 
replica con le Invective contra medicum, accusandolo 
di incompetenza, di venalità e di praticare cure inutili 
se non dannose, ma le critiche più importanti sono 
rivolte all’indirizzo naturalistico della medicina. Pur 
riconoscendo l’esistenza di medici eccellenti, Petrar-
FD�ULFRUGD�FKH�OD�PHGLFLQD��VHFRQGR�XQD�FODVVL¿FD]LR-
QH�ULSUHVD�GDOOH�RSHUH�GHO�WHRORJR�8JR�GL�6DQ�9LWWRUH�
(1096 ca.-1141), deve essere annoverata fra le sette 
“arti meccaniche” insieme con l’industria tessile, la 
metallurgia, il commercio, l’agricoltura, la caccia e lo 
spettacolo, cioè con le arti più direttamente necessarie 
alla vita e meno speculative delle arti liberali. 

Occupandosi del corpo, alla medicina spetterebbe 
una dignità inferiore a quella delle arti liberali: «Giac-
ché, come l’anima razionale, se non ha perso l’uso di 
UDJLRQH��FRPDQGD�LO�SURSULR�FRUSR��H�LO�FRUSR�q�DO�VXR�
servizio, così tutte le arti che sono state elaborate per 
l’anima comandano quelle che sono state elaborate 
per il corpo, e le ubbidiscono. È chiaro che le arti 
liberali sono state elaborate per l’anima, quelle mec-
caniche per il corpo»7. 

,�PHGLFL�QRQ�SRWUHEEHUR�SUHWHQGHUH�GL�HVVHUH�FRQ-
VLGHUDWL�¿ORVR¿��SRLFKp�YL�VDUHEEH�XQD�JUDQGH�GL൵H-
UHQ]D� WUD�¿ORVR¿D�H�PHGLFLQD��«In che modo potrei 
ULWHQHUWL�¿ORVRIR��VDSHQGR�FKH�VHL�XQ�PHFFDQLFR�PHU-
cenario? >«@ non a caso, ma di proposito ti chiamo 
VSHVVR�PHFFDQLFR�H��SHUFKp�WX�VRৼUD�SL��LQWHQVDPHQ-
te, non per la prima volta»�.

La distinzione molto netta fra anima e corpo pone 
dei limiti all’ambito di competenza della medicina e, 
TXLQGL��GHOOH�VFLHQ]H�QDWXUDOL��,O�PHGLFR�GRYUHEEH�OL-
PLWDUVL�DOO¶DPELWR�¿VLFR��DOOD�FXUD�GHO�FRUSR��ODVFLDQ-
do la cura dell’anima ad altri: «Volete parlare di ogni 
cosa, >«@ non vi vergognate di insultare coloro ai 
TXDOL�VSHWWD�OD�FXUD�GHOOH�YLUW��H�GHOO¶DQLPRª9��,O�UL-
chiamo alle virtù costituisce un elemento che carat-
terizza l’opera di Petrarca e degli umanisti: l’uomo 

7 )උൺඇർൾඌർඈ� 3ൾඍඋൺඋർൺ, Invective contra medicum. Testo 
latino e volgarizzazione di ser Domenico Silvestri (1335 ca.-
�����FD����D�FXUD�GL�3LHU�*LRUJLR�5LFFL��������������(GL]LRQL�GL�
Storia e Letteratura, Roma 1950, p. 79.
� Ibid., p. 54.
9 Ibid., pp. 34-35.
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non è in balìa del destino, ma grazie al libero arbitrio 
può scegliere liberamente, prendere abitudini buone 
o cattive, fare scelte moralmente responsabili e pra-
ticare le virtù. Nel formare la propria personalità e 
nel foggiare la propria esistenza sarebbero d’aiuto gli 
VWXGL�XPDQLVWLFL�H�OD�¿ORVR¿D�PRUDOH��QRQ�OH�VFLHQ]H�
naturali, che non sarebbero in grado di dare insegna-
menti sul senso della vita e di consigliare su come 
comportarsi: «La medicina non ha niente in comune 
con l’etica, ma molto in contrario. >«@ Prima di tut-
to, come ho detto, la medicina non ha niente a che 
fare con il vivere rettamente»10. 

Petrarca critica in particolare la medicina del suo 
WHPSR�SHU�DYHU�DEEUDFFLDWR�OH�WHRULH�GHO�¿ORVRIR�DUD-
ERގ�$Eǌ�DO�:DOƯG�0XতDPPDG�LEQގ�$তPDG�LEQ�5XãG�
³$YHUURq´�������������H��TXLQGL��XQD�YLVLRQH�GHOO¶XR-
mo incompatibile con la Sacra Scrittura e con la tra-
dizione cristiana. Petrarca accusa addirittura i medici 
di eresia e di dissimulare la loro nuova fede. Questa 
visione anticristiana renderebbe comprensibile an-
che l’ostilità del suo interlocutore nei suoi confronti: 
«Perché dovrei indignarmi se tu hai qualcosa con-
tro di me, dal momento che se tu lo potessi senza ri-
schiare una pena, tu ardiresti opporti a Cristo, cui tu 
WDFLWDPHQWH�KDL�DQWHSRVWR�$YHUURq"�>���@ Non appena 
cessasse il pericolo, di certo, per apparire saputello, 
vorresti essere eretico»11.

L’accusa di “meccanico” rivolta al medico può 
sembrare solamente un insulto, d’altra parte si deve 
ricordare che la tendenza naturalistica e materiali-
stica in medicina si accentuerà nei secoli successivi, 
FXOPLQDQGR�QHO�;9,�VHFROR�LQ�TXHOOD�FKH�q�VWDWD�GH-
¿QLWD�³LDWURPHFFDQLFD´��XQ�LQGLUL]]R�GHOOD�PHGLFLQD�
che considerava il corpo umano come una macchina 
e la malattia come un guasto da riparare, tendenze 
VRVWHQXWH�DQFKH�GDO�¿ORVRIR�5HQp�'HVFDUWHV�³&DUWH-
sio” (1596-1650), che considera il corpo come una 
macchina����R�GD�-XOLHQ�2൵UD\�GH�/D�0HWWULH�������
1751), che considera non solo il corpo ma l’uomo 
nella sua totalità come una macchina13.

10 Ibid., pp. 76-77.
11 Ibid., p. 36. Per il fondamento cristiano dell’umanesimo 

di Petrarca cfr. il mio Petrarca, il christianissimus, e le origi-
ni dell’Umanesimo, in Cultura&Identità. Rivista di studi 
conservatori��DQQR�,,��Q�����OXJOLR�DJRVWR�������SS����������
�� Cfr. &ൺඋඍൾඌංඈ, L’uomo, in ,ൽൾආ, 2SHUH�¿ORVR¿FKH, trad. 

LW�����YROO���(GLWRUL�/DWHU]D��5RPD�%DUL�������YRO��,��Frammenti 
giovanili. Regole per la guida dell’intelligenza. La ricerca 
della verità mediante il lume naturale. Il mondo o Trattato 
della luce. L’ uomo. Discorso sul metodo��SS�����������LQ�SDU�
WLFRODUH�OH�SS�����������

13 -ඎඅංൾඇ�2ൿൿඋඈඒ�ൽൾ�/ൺ�0ൾඍඍඋංൾ, L’uomo macchina, trad. 
it., in ,ൽൾආ, 2SHUH�¿ORVR¿FKH, trad. it., a cura di Sergio Moravia 
�������������/DWHU]D��5RPD�%DUL�������SS�����������S�������

2. Salutati e la Nobiltà della giurisprudenza e 
della medicina

Coluccio Salutati, di professione notaio e cancel-
liere, e quindi massima autorità politica di Firenze dal 
�����¿QR�DOOD�VXD�PRUWH�QHO�������q�VWDWR�LO�SL��LPSRU-
tante allievo di Petrarca. Grazie alla sua funzione po-
litica e ai contatti con esponenti politici e religiosi di 
WXWWD�,WDOLD�KD�GDWR�XQ�FRQWULEXWR�GHFLVLYR�DOOD�GL൵XVLR-
QH�GHOO¶8PDQHVLPR�DO�GL�IXRUL�GL�)LUHQ]H��1HO�De no-
bilitate legum et medicinae Salutati mette a confronto 
la dignità della scienza giuridica e di quella medica, 
esaminandole sotto vari aspetti, come, per esempio, 
O¶RJJHWWR��LO�¿QH�XOWLPR��O¶XWLOLWj��OD�QHFHVVLWj��OD�FHU-
tezza delle leggi e constata la totale superiorità della 
giurisprudenza. Salutati riconosce senz’altro l’utilità 
della medicina per ricuperare la salute, che rappre-
senta indubbiamente un bene, ma si tratta della salute 
del corpo, quindi «il bene oggetto della medicina noi 
lo abbiamo in comune con gli animali»14; inoltre la 
medicina non contribuisce a migliorare l’uomo, ma 
ristabilisce unicamente l’equilibrio turbato. L’anima 
razionale caratterizza l’uomo e lo pone al di sopra di 
tutti gli altri esseri, attribuendogli una dignità partico-
lare. Per questo alla cura dell’anima razionale spetta 
una dignità superiore a quella della cura del corpo. 
Cura dell’anima che consiste nel perseguire il bene 
morale per mezzo delle virtù e compito della giuri-
sprudenza non è solo quello di sanzionare le trasgres-
VLRQL�GHOOD�OHJJH��PD�DQFKH�GL�GH¿QLUH�SRVLWLYDPHQ-
te un comportamento retto: «La scienza delle leggi, 
come la politica, prende in considerazione l’uomo, 
non il corpo umano, ma le sue azioni per mezzo delle 
quali si distingue da tutti gli altri esseri animati»15. 
La medicina si limiterebbe alla conoscenza di certi 
aspetti del corpo umano e delle proprietà curative 
delle cose, non della loro essenza e per questi mo-
WLYL�6DOXWDWL�D൵HUPD�FDWHJRULFDPHQWH��«>«@ l’arte e 
OD�VFLHQ]D�GHOOH�OHJJL�q�LQFRPSDUDELOPHQWH�SL��QRELOH�
dell’arte e della scienza medica»16 e «>«@ per il bene 
SHUVHJXLWR�� LO�GLULWWR�q�VXSHULRUH�DOOD�PHGLFLQD��FKH�
VL�RFFXSD�H�SUHRFFXSD�GHOOD�VDOXWH��FLRq�GL�XQ�EHQH�
naturale»17. Questa distinzione presuppone anche la 
superiorità dello spirito sulla materia ed esclude ogni 
forma di naturalismo che riduca l’anima a prodotto 
della materia: «>«@�q�VLFXUR�FKH�O¶DQLPD�UD]LRQDOH�H�
intellettiva non si forma a partire dalla natura imma-

14 &ඈඅඎർർංඈ� 6ൺඅඎඍൺඍං, De nobilitate legum et medicinae, 
trad. it., a cura di E. Garin, Vallecchi, Firenze 1947, p. 95.

15 Ibid., p. 94.
16 Ibidem e ibid., p. 96.
17 Ibid., p. 100.
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QHQWH�DL�FRUSL�PDWHULDOL��PD�q�RSHUD�H�GRQR�GHO�GLR�
altissimo»��.

4XHVWD�JHUDUFKLD�VL�GHYH�ULÀHWWHUH�DQFKH�QHL�UDS-
SRUWL�IUD�VFLHQ]H��¿ORVR¿D�H�WHRORJLD��UDSSRUWR�FKH�6D-
lutati vede sovvertito dalle pretese di medici del suo 
tempo: ©+R�SURYDWR�YHUJRJQD�H�VHPSUH�QH�SURYHUz�
quando mi viene in mente che uno dei vostri durante 
uno dei suoi discorsi pone la medicina al centro e col-
loca le altre scienze, e la stessa scienza delle scienze, 
OD�¿ORVR¿D��WXWW¶DWWRUQR��TXDVL�FRPH�VHUYH�H�ODFFKp��H��
VDFULOHJD�SUHVXQ]LRQH��QRQ�VL�YHUJRJQz�GL�FROORFDUH�
addirittura la divinissima teologia nella stessa cer-
chia, come una serva della medicina»19. 

Non solo la medicina non potrebbe porsi al di 
VRSUD�GHOOD�¿ORVR¿D�H�GHOOD�WHRORJLD��PD�JLj�VROR�OD�
ULÀHVVLRQH�VXL�VXRL�¿QL�ULHQWUD�QHOO¶DPELWR�GHOOD�¿OR-
VR¿D��/D�PHGLFLQD�KD�ELVRJQR�GL�XQ�LQTXDGUDPHQWR�
che da sola non si può dare: «Ogni tentativo della 
PHGLFLQD�GL�SURFXUDUVL�FHUWH]]H�VXL�SURSUL�¿QL�VLJQL-
¿FD�XQ�VXR�VFRQ¿QDPHQWR��O¶LQWUXVLRQH�LQ�XQ�DPELWR�
LQ�FXL�QRQ�KD�SL��DOFXQD�FRPSHWHQ]D��/D�PHGLFLQD��
FRPH�GHO�UHVWR�WXWWH�OH�VFLHQ]H�QDWXUDOL��QRQ�q�IRQGDWD�
VX�VH�VWHVVD�H�QRQ�q�RULJLQDULD��PD�YLHQH�GHGRWWD�GD�
SULQFLSL�DFTXLVLWL�H�¿VVDWL�GDOOD�VFLHQ]D�GHL�SULQFLSL��
OD�PHWD¿VLFD�R�OD�¿ORVR¿Dª��.

3. Al giorno d’oggi

Per secoli la forma più organica di etica medica 
è stata rappresentata dalla medicina pastorale catto-
OLFD��HODERUDWD�VX�IRQGDPHQWL� WHRORJLFL�H�¿ORVR¿FL�H�
parte della teologia morale. Si può ricordare che in 
XQ�SHULRGR�LQ�FXL�JOL�DPELHQWL�VFLHQWL¿FL�DFFHWWDYDQR�
i principi dell’eugenetica con la legittimazione della 
soppressione della vita “non degna di vivere”, Papa 
3LR� ;,� ������������� QHOO¶HQFLFOLFD� Casti connubii 
del 31 dicembre1930 condannava il «>���@�gravissi-
mo delitto, col quale si attenta alla vita della prole, 
chiusa ancora nel seno materno. Per alcuni la cosa 
q�OHFLWD��H�ODVFLDWD�DO�EHQHSODFLWR�GHOOD�PDGUH�H�GHO�
SDGUH��SHU�DOWUL�q�LQYHFH�SURLELWD��VDOYR�LO�FDVR�LQ�FXL�
esistano gravissimi motivi, che chiamano col nome di 
“indicazione” medica, sociale, eugenica»��8QD�VYRO-
WD�GHFLVLYD�VL�q�YHUL¿FDWD�SHUz�TXDQGR�DOFXQL�WHRORJL�
morali cattolici non hanno accettato gli insegnamenti 
dell’enciclica Humanae vitae GL�VDQ�3DROR�9,��������
�������GHO���� OXJOLR������� UL¿XWDQGR� OD�GLSHQGHQ]D�

�� Ibid���S������
19 Ibid���S������
�� (ർඁൺඋൽ�.ൾඌඌඅൾඋ������������, Das Problem des frühen 

Humanismus. Seine philosophische Bedeutung bei Coluccio 
SalutaWL��)LQN��0RQDFR�GL�%DYLHUD�������S������

dell’etica medica dalla teologia e dal Magistero della 
Chiesa. Questi teologi hanno iniziato a elaborare una 
etica indipendente e, successivamente, hanno adot-
WDWR� LO� WHUPLQH�³ELRHWLFD´�SHU�GH¿QLUH�TXHVWR�QXRYR�
indirizzo.   

,O�WHUPLQH�³ELRHWLFD´�HUD�VWDWR�XWLOL]]DWR�SHU�OD�SUL-
ma volta nel 1970 dal biochimico e oncologo ameri-
FDQR�9DQ�5HQVVHODHU�3RWWHU�������������QHOO¶DUWLFROR�
Bioethics: The Science of survival��. Con “bioetica” 
Potter intendeva superare i limiti più ristretti dell’e-
tica “umana” e, combinando scienze naturali e mate-
rie umanistiche, sviluppare una nuova forma di etica 
interdisciplinare per cogliere il problema della vita a 
livello globale. Quando il termine “bioetica” è stato 
adottato da importanti rappresentanti dell’etica medi-
ca per descrivere la nuova direzione nel loro campo, 
3RWWHU�KD�GH¿QLWR�OD�VXD�WHRULD�³ELRHWLFD�JOREDOH´�

La bioetica ha avuto il merito di coinvolgere ambi-
ti non cattolici nella discussione dei problemi etici in 
medicina, soprattutto in una fase di notevoli progressi 
sia in essa, sia nelle biotecnologie, che hanno posto 
sempre più questioni morali sul loro uso.

Fino dai suoi inizi la bioetica è stata aperta ad ap-
porti di altre religioni e dei “laici” e, in questo, ha avu-
WR�LO�PHULWR�GL�VWLPRODUH�OD�ULÀHVVLRQH�HWLFD�LQ�FDPSR�
medico. Ma contemporaneamente c’è stata la ricerca 
GL�XQ�GHQRPLQDWRUH�FRPXQH�IUD�L�GL൵HUHQWL�DFFRVWD-
menti che ha rappresentato un progressivo allontana-
mento dai principi cattolici che erano ancora presenti 
nella prima fase di questa nuova etica.

,O�SURIHVVRUH�7ULVWUDP�(QJHOKDUGW�-U���������������
cresciuto cattolico ma diventato membro della Chiesa 
ortodossa del Texas, è stato uno degli esponenti più 
importanti della bioetica moderna e ha descritto con 
precisione questa trasformazione riconoscendo che: 
©/D�ELRHWLFD�FULVWLDQD�q�VHUYLWD�FRPH�XQ�SDVVDJJLR�
intermedio per la nascita di una bioetica laica»��. 
Engelhardt descrive anche la «>«@�comparsa della 
bioetica cristiana e la sua eclissi nel predominio a li-
YHOOR�PRQGLDOH�GL�XQD�ELRHWLFD�¿ORVR¿FD�H�VHFRODUHª�� 
e ammette pure che: ©'RSR�XQD�EUHYH�¿RULWXUD�� OD�
ELRHWLFD�FULVWLDQD�q�GLYHQWDWD�VLPLOH�DOOH�VXH�YHUVLR-
ni secolarizzate»��. Secondo Engelhardt una bioetica 
cristiana che non cerchi l’omologazione con la bio-
HWLFD�ODLFD�PRVWUHUHEEH�XQ�FDUDWWHUH�VHWWDULR�H�R൵HQ-

�� 9ൺඇ�5ൾඇඌඌൾඅൺൾඋ�3ඈඍඍൾඋ, Bioethics. The science of sur-
vival, in Perspectives in Biology and Medicine, vol. 14, 1970, 
SS����������
�� 7උංඌඍඋൺආ�(ඇൾඅඁൺඋൽඍ�-උ�, The Foundations of Christian 

Bioethics��6ZHWV�	�=HLWOLQJHU��/LVVH��3DHVL�%DVVL��������S�����
�� Ibid., p. ;,,,.
�� Ibid., p. ;9,,,�
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5ൺඒආඈඇൽ�/ඣඈඉඈඅൽ�%උඎർൻൾඋൾඋ

La Repubblica americana
D�FXUD�GL�)HUGLQDQGR�5D൵DHOH

con un saggio introduttivo di Dario Caroniti

D’Ettoris Editori, Crotone 2023
152 pp., € 16,90

Le radici storiche e ideali della “Repubblica ame-
ricana” sono indagate da Bruckberger a parti-

re dalla Dichiarazione d’Indipendenza del 1776. La 
“rivoluzione” americana segna una rottura con la 
SROLWLFD�HXURSHD�GHO�VHFROR�;9,,,�²�FDUDWWHUL]]DWD�
da un crescente assolutismo, che limita la libertà e 
O¶DXWRQRPLD� GHOOD� VRFLHWj�²�� DQFKH� SHUFKp� LQWHQ-
de attuare una sorta di restaurazione dei principi 
fondamentali dell’ordine civile ed etico della tradi-
]LRQH�HXURSHD��,O�SDGUH�GRPHQLFDQR�VRWWROLQHD�FRQ�
insistenza che la Rivoluzione francese aveva voluto 
distruggere un ordine politico e sociale pluriseco-
ODUH�VXOOD�EDVH�GL�FRQFH]LRQL�DUWL¿FLRVH�H�DUELWUDULH��
PHQWUH�JOL�6WDWL�8QLWL�UHDOL]]DQR�LQYHFH�XQR�³6WDWR�
moderno” saldamente fondato sui princìpi cristiani 
HVSUHVVDPHQWH�D൵HUPDWL�QHOOD� VWHVVD�Dichiarazio-
ne. Essi sono anche alla base dell’“american dre-
am”, elemento identitario del popolo e delle stesse 
istituzioni statunitensi, fondato a suo avviso sulla 
felice armonia fra ordine politico e morale, spirito 
trascendente e possibilità materiali, che ha consen-
WLWR�DJOL�6WDWL�8QLWL�GL�SUHVHUYDUVL�GD�RJQL�WHQWD]LRQH�
WRWDOLWDULD�H�GL�GLYHQWDUH�LO�SL��H൶FDFH�DUJLQH�FRQWUR�
il dilagare del nazionalsocialismo e del comunismo. 
5ൺඒආඈඇൽ�/ඣඈඉඈඅൽ�%උඎർൻൾඋൾඋ�>���������@��GR-

menicano, è stato fra i protagonisti della cultura fran-
FHVH�GHO�VHFRQGR�GRSRJXHUUD��IX�QHJOL�8VD�GDO������DO�
�����

Il problema della società moderna

Quando la società religiosa o politica, allontana-
tasi dalla costituzione naturale, ha raggiunto 

il culmine dell’errore e della licenza, le funzioni del 
corpo sociale si confondono e si bloccano, i rapporti 
naturali tra le persone lasciano il campo all’arbitrio, 
il potere, conservatore della società, si muta in una 
tirannide debole o feroce, la fedeltà del ministro in 
un servaggio cieco o interessato, l’obbedienza del 
soggetto in una schiavitù vile e irrequieta.

Louis de Bonald

derebbe lo spirito ecumenico��, proprio perché: ©&Lz�
FKH�GL�FULVWLDQR�F¶q�QHOOD�ELRHWLFD�FULVWLDQD�FRVWLWXLYD�
di per sé un problema»��.

Engelhardt giudica positivamente il superamento 
dell’etica medica tradizionale dell’Occidente cristia-
no che sarebbe dipesa da un ménage à trois tra fede, 
ragione e potere del Papa, superamento che «>���@�ha 
posto le fondamenta della bioetica contemporanea. 
In particolare, ha creato aspettative di arrivare a  
conclusioni razionali comuni, di raggiungere un con-
senso sui doveri morali e di uniformare le regolamen-
WD]LRQL�JLXULGLFKH��+D�GH¿QLWR�O¶LQWULQVHFD�QDWXUD�GHO�
dibattito sulla politica sanitaria italiana. Tale allean-
za ha danneggiato ognuna delle sue componenti»��. 
E prosegue sostenendo che non sarebbe possibile 
fondare razionalmente i principi dell’etica, per questo 
sarebbe illusoria la pretesa della fede di servirsi della 
ragione come di un «baluardo difensivo»�� e di potere 
formulare principi etici validi universalmente con una 
autorità in grado di interpretarli correttamente.

Gli ultimi sviluppi della bioetica hanno decostrui-
to i principi dell’etica medica come era stata elaborata 
dagli umanisti: la medicina e, in generale, le scienze 
naturali, non sarebbero in grado di darsi una etica, in 
quanto questa presuppone una visione dell’uomo e 
GHO�VXR�¿QH��FLz�FKH�q�GL�FRPSHWHQ]D�GHOOD�¿ORVR¿D�
e della teologia. È paradossale che in un manuale sui 
fondamenti della bioetica cristiana Engelhardt giunga 
a valutare positivamente la totale emancipazione del-
la bioetica dal cristianesimo, per la sola ragione che, 
secondo lui, “ciò che di cristiano c’è nella bioetica 
cristiana costituiva di per sé un problema”.

�� Ibid., p. 1.
�� Ibid., p. 14.
�� Ibid���SS���������� � �
�� Ibid., p. 19.
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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

Acentoventi� DQQL� GDOO¶DVFHVD� DO� 6RJOLR�²� FKH�
saranno commmemorati dalla Chiesa il pros-

VLPR�RWWREUH�D�5LHVH��7UHYLVR���VXR�SDHVH�QDWDOH�²�
GHO�VDQWR�SRQWH¿FH�WUHYLJLDQR��PHULWD�XQD�ULOHWWXUD�LO�
VDJJLR�ELRJUD¿FR�GL��2VFDU�6DQJXLQHWWL�FKH�ULFRVWUX-
LVFH�XQ�SUR¿OR�GHO�SRQWL¿FDWR�SLjQR�VHQ]D�VFDGHUH�Qp�
QHOO¶ROHRJUD¿D�GHO�WUDGL]LRQDOLVPR�³LPEDOVDPDWRUH �́�
Qp�QHOO¶DVSUD�FULWLFD�LGHRORJLFD�GHOOD�VWRULRJUD¿D�SUR-
JUHVVLVWD��3LR�;�q�VWDWR�XQ�SDSD�GDOOH�DPSLH�YHGXWH�
riformatrici, desideroso di far ricuperare alla Chiesa 
XQ�UXROR�SL��LQFLVLYR�QHO�PRQGR��,O�PRWWR�DGRWWDWR��
“instaurare omnia in Christo �́�VLJQL¿FDYD�SHU�OXL�UL-
condurre al suo centro, Cristo, la vita della Chiesa, 
nonché ricollocare il Vangelo al centro della socie-
Wj��8QD�VWRULRJUD¿D�SUHJLXGL]LDOPHQWH�DYYHUVD�YRUUj�
ULGXUUH�JOL�XQGLFL�DQQL�GHO�VXR�SRQWL¿FDWR�DOOD�ORWWD�
contro il modernismo, dimenticando le incisive e du-
rature riforme da lui intraprese. Studiosi più equili-
brati ne rivalutano il volto innovatore e ricollocano il 
suo anti-modernismo nella corretta luce di premessa 
al suo riformismo. 
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Daniela Bianchini, Laura Boccenti, Eugenio 
&DSR]]L��0DVVLPR�*DQGRO¿QL��$QGUHD�0D-
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modera )HUGLQDQGR�5D൵DHOH

&ඈඇർඅඎඌංඈඇං 
Domenico Airoma

UNA CIVILTÀ DISUMANA

SWLDPR�DVVLVWHQGR�QRQ�DOOD�¿QH�QDWXUDOH�GL�
una grande civiltà umana, ma alla nascita 

di una civiltà disumana che non avrebbe mai po-
tuto nascere senza una vasta, immensa, universa-
le sterilizzazione dei valori più alti della vita. 

George Bernanos
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La tradizione cattolica 
e lo Stato moderno

L’espansione dello Stato moderno come processo accelerato dalla Grande Guerra in un articolo 
“profetico” del grande storico cattolico britannico Dawson, pubblicato nel 1916

Christopher Dawson

Questo articolo segna l’esordio nella pubblici-
VWLFD�GHO�JUDQGH�VWRULFR�H�¿ORVRIR�GHOOD�VWRULD�

Christopher Dawson (1889-1970). Inglese per parte 
GL�SDGUH�H�JDOOHVH�SHU�SDUWH�GL�PDGUH��HJOL�q�VWDWR�XQR�
GHL�PDJJLRUL��IRUVH�LO�SL��JUDQGH��VWRULFR�GHOOH�FLYLOWj�
di cultura anglo-sassone. 
)UHVFR�GL�FRQYHUVLRQH��QHO�VXR�WHVWR�DৼURQWD�JLj��

sebbene in embrione, temi, come l’anti-totalitarismo 
e l’amore per la cristianità medioevale, che connote-
ranno in maniera indelebile la sua densa opera sto-
ULRJUD¿FD�H�SROHPLFD�FKH�VL�VQRGHUj�OXQJR�LO�VHFROR�
;;��&RPH�VL�SXz�QRWDUH��OD�SDUWH�¿QDOH�GHO�WHVWR�ULYH-
la accenti quasi profetici in relazione al mondo della 
nostra travagliata epoca di inizio del Terzo Millen-
QLR���/¶DUWLFROR�q�DSSDUVR�VX�The Catholic Review, 
gennaio-marzo 1916, pp. 24-35).

, FDPELDPHQWL�FKH�VL� VRQR�YHUL¿FDWL� LQ�(XURSD�QHOO¶XOWLPR� VHFROR� >���������@� VRQR� WURSSR�
grandi per essere ignorati, ma proprio la loro gran-
dezza e la vicinanza a noi impediscono di com-
prenderli con facilità. Questi mutamenti sono stati 
oggetto di ammirazione cieca ed entusiastica come 
l’alba di un millennio umanitario oppure sono stati 
condannati dai tradizionalisti per aver messo in di-
scussione l’autorità e l’ordine. Da entrambe le parti, 
tuttavia, è stata male intesa la caratteristica fonda-
mentale della nuova età. Non è la libertà, ma il po-
tere il vero connotato della civiltà moderna. L’uomo 
KD�RWWHQXWR�XQ�LQ¿QLWR�controllo sulla natura, ma ha 
perso il controllo sulla propria vita individuale. Que-
sto può sembrare un paradosso se confrontato con 
le pretese di una epoca che si inorgoglisce soprat-
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tutto della democrazia e del liberalismo, ma questi 
XOWLPL�VLJQL¿FDQR�VROR�OD�VRVWLWX]LRQH�GL�XQD�QXRYD�
idea del patto sociale ai vecchi principi di autorità 
e di diritto divino. L’esecutivo ha forse perso gran 
parte del potere arbitrario che possedeva sotto il vec-
chio regime, ma non vi è alcun alleggerimento della 
pressione esercitata dalla società nel suo complesso 
sull’individuo.

/D�JXHUUD�LQ�FRUVR�>���������@�QRQ�SXz�QRQ�UHQ-
dere evidente a ciascuno che vi è stato un enorme 
accrescimento del potere dello Stato moderno, non 
solo in materia di risorse materiali, ma anche nella 
completa subordinazione dell’individuo alla società.

Sotto il vecchio regime era pur vero che molti sof-
frivano per il fatto che i loro governanti erano dotati 
di un potere che poteva essere esercitato sulle loro 
stesse vite, cosa che oggi è sconosciuta. Ma il con-
tadino stanco di essere derubato poteva servire come 
mercenario, il soldato insoddisfatto della propria vita 
poteva diventare un religioso come san Giovanni di 
'LR�>-XDQ�&LXGDG������������@�R�VDQW¶,JQD]LR�>ËxLJR�
/ySH]�GH�/R\ROD�������FD�������@��LO�QRELOH�LQ�GL൶-
coltà nel proprio Paese poteva mettersi al servizio di 
un altro principe: allora le nazioni europee non erano 
che province di una unica grande patria, la cristianità. 

Nello Stato moderno, invece, a ogni uomo è asse-
gnato il suo posto e, quando la società ne ha bisogno, 
è chiamato persino a dare la vita al suo servizio. 8Q�
funzionario schiaccia il bottone di una grande mac-
china e da ogni angolo di un impero milioni di uo-
mini si muovono come automi, nella totale cancella-
zione della propria individualità, per adempiere a un 
compito che recherà ferite e morte a milioni di essi 
H�VR൵HUHQ]D�H�SULYD]LRQL�a ciascuno di essi. Questo 
è lo spettacolo cui assistiamo oggi, in Germania so-
prattutto e, sebbene in maniera meno perfetta, ne-
gli altri Paesi in guerra e questo ci rivela come non 
PDL�LO�YHUR�VLJQL¿FDWR�GHL�FDPELDPHQWL�DYYHQXWL�LQ�
Europa. Essi sono il diretto risultato sia morale sia 
materiale degli ultimi cento anni di riordinamento e 
di progresso delle nazioni europee. 

,Q�TXHO�WHPSR��PHQWUH�VL�GLVFXWHYD�GL�GHPRFUD-
zia e di libertà, cresceva un immenso potere secolare 
TXDOH�PDL�q�HVLVWLWR�GDL�WHPSL�GHOO¶,PSHUR�GL�5RPD��
questo potere è lo Stato moderno. Esso ha una in-
ÀXHQ]D�VXOOH�DQLPH�GHJOL�XRPLQL�FKH�SULPD�SRVVH-
deva solo la religione e le sue pretese sono presso-
ché illimitate. Si può pensare che questo potere sia 
uno sviluppo legittimo dell’antico sistema politico 
cristiano oppure che esso sia, come dicono alcuni, 
non cristiano di principio e solo una conseguenza 
dell’apostasia del mondo moderno? Devono i catto-
lici considerarlo come un eventuale amico e alleato 
oppure come un nemico e un persecutore?

Provo a rispondere a queste domande ricondu-
cendo il nuovo ordine di cose alle sue origini e cer-
cando di scoprire quale sia stata la società cristiana 
del passato.

Quando la Chiesa cattolica entrò in contatto per la 
prima volta con la società del mondo antico, ne sca-
WXUu�XQ�JUDQGH�FRQÀLWWR��FKH�GXUz�GDL�WUHFHQWR�DL�TXDW-
trocento anni. All’inizio la Chiesa doveva vivere una 
vita nascosta e “raccolta”. La persecuzione non fu tut-
tavia abbastanza forte da schiacciarla, anzi, isolando-
la, la preservò dal grande pericolo di essere assimilata 
GDOO¶RUJDQLVPR�DSSDUHQWHPHQWH�RQQLSRWHQWH�GHOO¶,P-
SHUR�URPDQR��$OOD�¿QH�OD�&KLHVD�YLQVH�H�LO�FULVWLDQHVL-
mo divenne la religione dello Stato. Seguì un periodo 
in cui tutte le istituzioni sociali furono rifondate se-
condo la nuova fede e la nuova regola di vita e sulle 
URYLQH�GHO�YHFFKLR�PRQGR�YHQQH�HGL¿FDWD�XQD�QXRYD�
civiltà d’impronta cristiana, la civiltà detta del Medio-
evo, suscettibile di tante diverse letture. Chi l’ammira-
va vi rinveniva così pienamente l’incarnazione degli 
ideali cristiani da considerarla l’unica civiltà cristiana 
che potesse fungere da modello a tutte le altre. Chi 
la criticava, invece, osteggiava indiscriminatamente 
i suoi ideali e i suoi insuccessi nel realizzarli. Alcu-
QL�FDWWROLFL��FRPH�>LO�FDUGLQDOH�-RKQ�+HQU\@�1HZPDQ�
>���������@��OD�FULWLFDYDQR�VX�TXHVW¶XOWLPR�WHUUHQR��
ma, più spesso, la biasimavano perché la loro visione 
del cristianesimo era in contrasto con la concezione 
cattolica della vita che il Medioevo si era sforzato di 
incarnare, sebbene in forma imperfetta e temporanea. 
Valutare correttamente il Medioevo implica che ci si 
renda conto che quella era una civiltà ancora giovane 
e immatura, che non riuscì a raggiungere mai il suo 
FRPSOHWR�VYLOXSSR��,O�PRQGR�PRGHUQR�DSSDUWLHQH�LQ-
fatti a una tradizione diversa e si è sviluppato attraver-
so una serie successiva  di rivolte contro la tradizione 
PHGLRHYDOH��,O�0HGLRHYR�UDSSUHVHQWD��SHU�FRVu�GLUH��
un abbozzo rudimentale di ciò che potrebbe essere la 
società cristiana, ma esso non è vissuto abbastanza a 
lungo per compiere l’opera.Christopher Dawson
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Il nuovo ordine

,O�PXWDPHQWR� VRFLDOH� SXz� DYHUH� GXH� FDXVH�� /D�
prima è religiosa, cioè può provenire da un cambia-
mento dell’ideale sociale e della concezione della 
vita. L’altra è economica, cioè scaturisce da un cam-
ELDPHQWR�GHOOH�FRQGL]LRQL�GL�YLWD��8Q�SRSROR�SULPL-
tivo può cambiare radicalmente se diviene cristiano, 
magari se diventa una comunità di agricoltori, inve-
ce che una tribù di cacciatori.

Ora, i mutamenti che hanno dato origine e su cui 
si fonda la società moderna sono di entrambi i tipi. 
,Q�SULPR�OXRJR��YL�VRQR�VWDWL�L�FDPELDPHQWL�HFRQR-
PLFL�H�SROLWLFL�GHO�;V e del ;9,�VHFROR��FKH�HUDQR�
in gestazione da centinaia di anni. L’ascesa di forti 
PRQDUFKLH�QD]LRQDOL�QH�IX�LO�FHQWUR�H�OD�VLQWHVL��,Q�VH-
condo luogo, vi è stata la scoperta del Nuovo Mondo 
H��LQ¿QH��LO�ULFXSHUR�GHO�VDSHUH�H�GHOO¶DUWH�GHO�PRQGR�
antico e il progresso delle scienze naturali.

,O�ULVXOWDWR�IX�XQD�HWj�GL�HVSDQVLRQH�H�GL�DXPHQ-
tata coscienza di sé. L’uomo si sentiva adulto e si 
JORULDYD�GHOOH�SRVVLELOLWj�PDL�¿QR�DG�DOORUD�DWWXDWH�
delle sue facoltà e del suo sapere. Crebbe così impa-
ziente di ogni moderazione, irriverente nei confronti 
dell’autorità, desideroso di provare e di vedere tutte 
le cose. Da qui nacque ciò che caratterizza l’umane-
simo: l’uomo entra nel suo regno e distoglie i suoi 
occhi dalla fede e dal soprannaturale. E da qui, di 
conseguenza, scaturì la reazione contro la secolare 
tradizione medioevale: ogni nazione e ogni stirpe 
stava nel proprio territorio e rivendicava la propria 
indipendenza dal resto della cristianità. 

Se la Chiesa fosse stata caratterizzata da un inten-
to di conquista della società, come lo era stata mille 
anni prima, tutta questa nuova espansione di cono-
scenza e di potenza avrebbe potuto essere messa al 
servizio dello spirito cristiano e, invece di una rottu-
ra con la tradizione medioevale, vi sarebbe stato uno 
sviluppo armonioso e rapido e la civiltà cristiana 
avrebbe raggiunto la sua maggiore età. Al contrario, 
la Chiesa era allora in una condizione di debolez-
za, dovuta a un lungo periodo di scismi, e si trovava 
così esposta all’invasione dello spirito secolaristico. 
Era la vecchia storia della troppa massa e del poco 
lievito. Così la rivolta contro la vecchia tradizione 
divenne una rivolta contro la Chiesa. La civiltà me-
dioevale era il risultato del matrimonio fra la cultu-
UD�GHO�%DVVR�,PSHUR�H�TXHOOD�GHL�EDUEDUL�GHO�QRUG��
Quando l’Europa occidentale nella sua espansione 
superò quella fusione culturale, le nazioni del nord si 
sbarazzarono non solo della tradizione medioevale 
ma anche del cristianesimo che era loro pervenuto 
attraverso di essa. E, poiché non era possibile che 

reagissero contro il paganesimo delle origini, die-
dero forma a un nuovo cristianesimo, una religione 
di transizione fondata sul giudizio privato e su un 
nuovo legalismo. La Chiesa non fu più un organi-
smo indipendente, ma divenne solo una componente 
dello Stato e il cristianesimo fu completamente so-
cializzato e “moralizzato”.

Nell’Europa latina, naturalmente, una forma di 
cristianesimo di questo tipo non era pensabile: lì la 
reazione fu invece nella direzione del neo-pagane-
simo e del naturalismo sans phrase. 1HO�;9,�VHFROR�
il cristianesimo sostenne un nuovo e pesante sforzo 
per riconquistare il terreno perduto e per conserva-
re l’impronta cristiana alla società pur in una con-
dizione ormai alterata dell’Europa. La Chiesa infatti 
fu riformata e la società ricristianizzata, in entrambi 
i casi in misura considerevole. Almeno in due dei 
grandi Stati nazionali il nuovo ordine era imbevuto 
di spirito cristiano: probabilmente lo stesso Medioe-
vo non può vantare esempi così eloquenti di società 
cristiane come il Québec, in America Settentrionale, 
H�LO�3DUDJXD\��LQ�TXHOOD�0HULGLRQDOH��QHO�;9,,�VHFROR��
Ma l’opera di ricristianizzazione non andò mai oltre 
la società: la Contro-Riforma non seppe conquistare 
né il pensiero, né l’arte. Avrebbe potuto, è vero, usare 
l’arte e la letteratura del suo tempo ponendole al ser-
vizio del cattolicesimo come nella Roma papale del 
;9,,�VHFROR��PD�QRQ�DYUHEEH�SRWXWR�LVSLUDUOH�GHO�SUR-
prio spirito così bene come era accaduto in passato. 
Sebbene la società fosse ancora cattolica, nel pensie-
ro e nelle scienze l’umanesimo era ormai avanzato. E 
da questo handicap deriva il carattere oscurantistico 
e repressivo del cattolicesimo di quell’epoca, così in 
contrasto con quello della Chiesa medioevale. La tre-
menda fatica di dominare spiritualmente la società 
senza aiuti intellettuali o estetici non poteva che esse-
re estenuante e non è del tutto fantasioso far risalire il 
GHFOLQR�GHOOD�6SDJQD�H�GHOO¶,WDOLD�DOPHQR�LQ�SDUWH�DJOL�
H൵HWWL�GL�TXHVWR�VIRU]R�VRYUXPDQR�

'RSR�OD�PRUWH�GL�/XLJL�;,9�>GL�%RUERQH�������
�������OD�&RQWUR�5LIRUPD�DOOD�¿QH�FHGHWWH��OD�GLVWUX-
zione della Compagnia di Gesù rese questo crollo 
SDOHVH��1HO�;9,,,�VHFROR�HEEH�LQL]LR�LO�PRQGR�PR-
GHUQR�� LQ� SULPR� OXRJR� QHOO¶HWj� GL� >)HGHULFR� ,,� GL�
+RKHQ]ROOHUQ��GHWWR@�³LO�*UDQGH´�>���������@�H�GL�
*LXVHSSH� ,,� >GL�$VEXUJR�/RUHQD� �����������@�� ,O�
grande Stato divenne allora onnipotente e non tolle-
rerà limiti alla sua autorità nelle questioni religiose 
o in ogni altra questione, né riconoscerà altro se non 
il proprio tornaconto1. Così, gli ultimi resti della co-

1 Lo spirito della monarchia autenticamente contro-riformi-
VWLFD� ULIXOJH��SHU�HVHPSLR�QHO� WHVWDPHQWR�SROLWLFR�GL�&DUOR� ,,�
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munità delle nazioni cristiane dell’Europa medioe-
vale scompaiono. Con la spartizione della Polonia è 
perpetrata la violazione più palese della giustizia na-
WXUDOH�H�GHO�GLULWWR�IUD�OH�QD]LRQL��,QROWUH��L�GLULWWL�GHOOD�
Chiesa sono violati in tutti i Paesi cattolici. Come 
HSRFD�GL�FRQ¿VFKH�GD�SDUWH�GHOOR�6WDWR�LO�;9,,,�UL-
YDOHJJLD�FRQ�LO�;,;�VHFROR��TXDQGR�QRQ�OR�VXSHUD��
ovunque la Chiesa è subordinata allo Stato e i diritti 
della Santa Sede sono negati: il gallicanesimo e il 
febronianesimo trionfano dappertutto.

,O�;9,,,�VHFROR�WHVWLPRQLD�XQD�QXRYD�HVSORVLR-
ne di umanesimo questa volta di tipo decisamente 
anticristiano. ,O�OLEHUR�pensiero degli enciclopedisti 
diventa la forza intellettuale dominante in Europa: 
l’ideale prevalente è quello di abbattere tutto e di ri-
FRVWUXLUH�O¶HGL¿FLR�GL�XQD�VRFLHWj�EDVDWD�sui principi 
della utilità comune.

Vi è anche un nuovo movimento di naturalismo 
VHQWLPHQWDOH��FKH�KD�LO�VXR�SURIHWD�LQ�>-HDQ�-DFTXHV@�
5RXVVHDX�>���������@��FKH�Gj�DO�QDWXUDOLVPR�SUHVD�
VXJOL�D൵HWWL�H�VXVFLWD�HQWXVLDVPL��)LQDOPHQWH�DUULYD�
la Rivoluzione che si ispira a queste idee. Essa spaz-
za via tutti i detriti del vecchio ordine, le sue tradi-
zioni, buone e cattive, e costruisce una nuova società 
fondata sulla democrazia e sulla libertà di pensiero. 
Nelle guerre della Rivoluzione la Francia diventa il 
FURFLDWR�GL�TXHVWR�QXRYR�RUGLQH�H�QHO�FRUVR�GHO�;,;�
secolo lo stesso moto, unito allo spirito di naziona-
lità, riappare trionfante, un Paese dopo l’altro, nel 
Continente. Questo moto sopravvivrà ancora nella 
forma del liberalismo di tipo continentale. Natural-
mente è un errore pensare che si trattasse di un moto 
principalmente di popolo: la sua forza vera sarà 
sempre la borghesia. 

La straordinaria resistenza che i “lazzaroni” op-
posero all’esercito francese a Napoli nel 1799 dimo-
stra quanto forte fosse la presa che il vecchio ordine 
aveva ancora sul popolo minuto. Anche in Francia, 
la Bretagna, la Vandea e grandi dipartimenti del 
centro del Paese resistettero per anni contro la Ri-

di Spagna (1661-1700), dove si legge: «>���@�>ELVRJQD@�governare 
per motivo della religione piuttosto che per considerazioni di 
Stato e politiche, preferire il servizio di Dio e della Fede al pro-
prio vantaggio. Per preservare, mantenere, e difendere la reli-
gione cattolica i suoi gloriosi predecessori hanno impiegato e 
anche impegnato il loro patrimonio regio, preferendo l’onore e 
la gloria di Dio e della sua santa Legge al loro interesse tempo-
rale». Egli raccomanda al suo successore «>���@�di essere molto 
geloso della Fede e perfettamente obbediente alla Santa Sede 
Apostolica; di vivere e di agire sempre come un principe catto-
lico» [Copia del testamento cerrado que en dos de octubre de 
mil y setecientos y del codicilo que en cinco del mismo mes y 
año hizo la Magestad del Señor Rey Carlos II, Juan Francisco 
GH�%ODV��6LYLJOLD�������S�����HQWUDPEH�OH�FLWD]LRQL�@��,�%RUERQL��
sia di Francia sia di Spagna, occupano una posizione interme-
dia che corrisponde al partito gallicano nella Chiesa.

voluzione e, dovunque vi fosse un ceto contadino 
cattolico forte e indipendente, la Rivoluzione venne 
D൵URQWDWD�FRQ�OD�IRU]D�GHOOH�DUPL��

Quando i governanti dell’antico regime com-
presero il pericolo delle nuove idee, si mobilitarono 
anche in una difesa interessata di quella tradizione 
che avevano fatto del loro meglio per distruggere 
QHO�;9,,,�VHFROR��1RQ�IXURQR�>&KDUOHV�0DXULFH�GH@�
7DOOH\UDQG>�3pULJRUG� �����������@�� Qp� >.OHPHQV�
:HQ]HO� YRQ@� 0HWWHUQLFK>�:LQQHEXUJ�%HLOVWHLQ�
�����������@��PD�L�baschi e i tirolesi i veri nemici 
del nuovo spirito. Grazie al modo in cui è scritta la 
storia moderna, pochi sono a conoscenza dell’osti-
nata resistenza della tradizione medioevale in varie 
parti di Europa e di America, una reazione che ebbe i 
VXRL�HURL��SHU�HVHPSLR��LQ�>*DEULHO�*UHJRULR@�*DUFtD�
>\@�0RUHQR�>\�0RUiQ�GH�%XLWUyQ��������������SUH-
VLGHQWH�GHOO¶(FXDGRU@��LQ�>+HQUL�GX�9HUJLHU��FRQWH�GL@�
/D�5RFKHMDTXHOHLQ�>���������@, in Andreas Hofer 
>���������@� non meno di quelli del movimento ri-
voluzionario. 

$QFKH� DOOH� VRJOLH� GHO�;;� VHFROR� LO� WHVWDPHQWR�
politico di Don Carlos incorporava la tradizione me-
dioevale nelle sue forme più intransigenti, e questo 
LGHDOH�SXz�FRQWDUH�DQFRUD�>����@�VXOOD�IHGHOWj�GL�XQ�
considerevole partito politico spagnolo. Probabil-
mente la lotta fra la Rivoluzione e la tradizione me-
dioevale parzialmente ravvivata non sarebbe stata 
del tutto impari se i combattenti fossero stati lasciati 
D�VH�VWHVVL��,QIDWWL��OD�5LYROX]LRQH�ULFHYHWWH�XQ�DOOHDWR�
assai potente in ciò che stava maturando nell’Europa 
protestante.

,O�QXRYR�RUGLQH�LQ�,QJKLOWHUUD�HUD�FUHVFLXWR�FRQWL-
QXDPHQWH�GDO�;9,�VHFROR�LQ�SRL�H��GL�FRQVHJXHQ]D��
le rivoluzioni, inevitabili per l’avanzata di un tale or-
GLQH��QRQ�IXURQR�FRVu�FDWDVWUR¿FKH�FRPH�IX�OD�JUDQGH�
Rivoluzione in Francia. La nuova classe di proprie-
tà terriera non feudale, che aveva raggiunto un alto 
SRWHUH�VRFLDOH�FRQ� OD�5LIRUPD��QHO�FRUVR�GHO�;9,,�
VHFROR�VL�SUH¿VVH�GL�FRQTXLVWDUH�DQFKH�OD�VXSUHPD]LD�
SROLWLFD��1HO������HUD�ULXVFLWD�D�VFRQ¿JJHUH�GH¿QL-
tivamente la tradizione antica e il diritto divino alla 
base dell’autorità nella Chiesa e nello Stato e aveva 
instaurato una repubblica oligarchica in forma mo-
narchica. Da allora le energie della classe dirigente e 
delle nuove classi che l’avevano seguita nell’ascesa 
al potere non furono dedicate all’opera di distruzio-
ne del contemporaneo movimento “liberal” attivo 
in Francia, bensì, secondo il temperamento nazio-
nale, alla pratica di sviluppo delle risorse del Paese 
in termini di ricchezza e di prosperità materiale. La 
libertà che queste classi avevano rivendicato con-
tro la Corona non era, come si dice vulgo, la libertà 
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dell’individuo contro l’arbitrio del potere, perché 
il povero era meglio protetto sotto l’ordine antico: 
era, al contrario, la protezione dei poteri sociali de 
facto nella nazione dall’interferenza di un’autorità 
de jure. L’interesse predominante non doveva essere 
limitato nel suo libero sviluppo se non dal vincolo 
rappresentato da un interesse più forte, in modo che 
OH�IRU]H�VRFLDOL�GRPLQDQWL�GLYHQQHUR�¿QL�D�VH�VWHVVH�
H�OD�VRFLHWj�IX�OLEHUDWD�GDO�YLQFROR�GL�XQD�VSHFL¿FD�
politica determinata a priori.

Questo sistema aveva ovviamente i suoi svantag-
gi: i poveri erano alla mercé delle classi dominanti, 
tanto che la Rivoluzione suonò come la campana a 
morto della classe dei piccoli coltivatori inglesi, ma 
in un periodo di espansione e di nuove opportunità 
nell’industria e nel commercio, conferì un enorme 
YDQWDJJLR� PDWHULDOH� DOO¶,QJKLOWHUUD�� ,O� FRPPHUFLR�
inglese partì alla conquista del mondo, l’agricoltura 
fu riformata su base capitalistica; soprattutto fu rivo-
OX]LRQDWD�O¶LQGXVWULD�H�LQL]Lz�O¶HWj�GHO�)HUUR��1HOO¶,Q-
JKLOWHUUD�GHO�;9,,,�VHFROR�QDFTXHUR�LO�FDSLWDOLVPR�H�
l’industrialismo moderni. Naturalmente nel mezzo 
di tutti questi cambiamenti l’oligarchia whig non fu 
in grado di mantenere il proprio dominio, poiché a 
PDQR�D�PDQR�FKH�L�QXRYL�LQWHUHVVL�VL�UD൵RU]DYDQR�
essi rivendicavano anche di potere svilupparsi libe-
UDPHQWH��3HU�SULPH�OH�FRORQLH�DPHULFDQH�UL¿XWDURQR�
di essere governate nell’interesse della madrepatria 
e, con tradizioni simili a quelle inglesi, diedero ini-
zio al loro gigantesco sviluppo.

,Q�VHJXLWR��L�FDSLWDOLVWL�H�L�PDJQDWL�GHOO¶LQGXVWULD�
rivendicarono una partecipazione nel sistema poli-
tico inglese e, dopo una lotta durata gran parte del 
;,;�VHFROR��VFRQ¿VVHUR�GH¿QLWLYDPHQWH�JOL�LQWHUHVVL�
degli agricoltori. Ma come i contadini erano stati sa-
FUL¿FDWL�GDOOD�QRELOWj�WHUULHUD��VWHVVD�VRUWH�WRFFz�DJOL�
artigiani da parte dei produttori, che rivendicavano 
il diritto di esercitare in pieno la loro forza economi-
ca. Di conseguenza lo sviluppo industriale proseguì 
con lo stesso sconsiderato spreco di materiale uma-
no che aveva segnato il capitalismo romano nell’E-
tà del Ferro della Repubblica e i villaggi industriali 
H� PLQHUDUL� GHOO¶,QJKLOWHUUD� GLYHQQHUR� OR� ]LPEHOOR�
d’Europa per il loro squallore e la loro miseria. 

,Q�PH]]R�D�TXHVWR�FUHVFHQWH�PDWHULDOLVPR�GHOOD�
vita sociale, il protestantesimo inglese aveva com-
piuto sforzi energici per conservare o per ravvivare 
una qualche forma di cristianesimo, ma poiché non 
poteva fare alcuno sforzo per convertire la società e 
ispirarla del proprio spirito, tutti questi sforzi furo-
QR�GHVWLQDWL�DO�IDOOLPHQWR��/R�VWHVVR�>-RKQ@�:HVOH\�
>���������@��LQ�HWj�DYDQ]DWD��FRQIHVVz�O¶LPSRVVLEL-
lità di immunizzare i suoi convertiti dallo spirito del 

PRQGR��,O�PHWRGLVWD�FKH�HJOL�GHVFULYH��OD�FXL�UHJROD-
rità di vita e la cui probità erano solo mezzi per fare 
VROGL�� HUD� XQ� SHUVRQDJJLR� FRPXQH� QHOO¶,QJKLOWHUUD�
GHO�;9,,,�H�GHO�;9,,�VHFROR��'L�FRQVHJXHQ]D�il pro-
testantesimo tendeva sempre più a fare degli uomini 
dei membri coscienziosi della società esistente ²�
GHL�EXRQL�FLWWDGLQL�²��Vu�FKH�LO�carattere soprannatu-
rale della religione gradualmente scomparve.

,O� OLEHUDOLVPR�DOO¶LQJOHVH��FKH�GRYHYD�SDUHFFKLR�
DO�SURWHVWDQWHVLPR��QHO�;,;�VHFROR�GLYHQQH�LO�PRGR�
GL�SHQVDUH�FDUDWWHULVWLFR�GHOO¶,QJKLOWHUUD�LQGXVWULDOH��
Era contrassegnato da una fede totale nel progresso 
LQGH¿QLWR�GHOOD�SURVSHULWj�PDWHULDOH�PHGLDQWH� O¶LQ-
dustria e il commercio e nel completo raggiungi-
mento di questo progresso quale scopo della società 
XPDQD�H�¿QH�XOWLPR�GHOO¶XRPR�

1HO�;,;�VHFROR��VSHFLDOPHQWH�GRSR�LO�������WXWWH�
OH�FRUUHQWL�FKH�KR�GHVFULWWR�FRPLQFLDURQR�D�FRQÀXLUH�
O¶XQD�QHOO¶DOWUD�H�D�IRUPDUH�LO�PDHVWRVR�¿XPH�GHOOD�
civiltà moderna. All’impero tedesco spetta il merito 
di aver riconciliato il Grande Stato con l’industriali-
VPR�H�LO�FDSLWDOLVPR��L�TXDOL�LQ�,QJKLOWHUUD�HUDQR�DF-
compagnati da un individualismo quasi anarchico: 
l’impero tedesco conservava infatti ancora qualcosa 
dell’antico regime nella sua gerarchia reale e aristo-
FUDWLFD��,�ULVXOWDWL�GHO�VLVWHPD�HFRQRPLFR�SROLWLFR�WH-
desco furono, tuttavia, adottati da tutti i grandi Stati 
PRGHUQL��SHUVLQR�GDOO¶,QJKLOWHUUD�H�GDJOL�6WDWL�8QL-
ti, poiché l’individualismo sfrenato del SULPR�;,;�
secolo non avrebbe potuto continuare a svilupparsi 
senza portare con sé la disgregazione della società 
stessa.

Allo stesso modo il liberalismo intellettuale e 
democratico della Francia, erede dello spirito della 
Rivoluzione, si amalgamerà, sia nel Continente, sia 
LQ�,QJKLOWHUUD�H�QHJOL�6WDWL�8QLWL��FRQ�LO�capitalismo e 
FRQ�O¶LGHD�GHO�JUDQGH�6WDWR�H�OR�VSLULWR�GHOO¶8mane-
simo e la fede nelle possibilità delle scienze hanno 
dato a tutto l’insieme una cultura e quasi una religio-
ne proprie.

/¶DPDOJDPD��WXWWDYLD��QRQ�q�VWDWR�D൵DWWR�FRPSOH-
tato. Rimane tuttora la opposizione fra plutocrazia 
capitalista e democrazia rivoluzionaria e anche quel-
OD��IUD�QD]LRQDOLVPR�H�FRVPRSROLWLVPR��,O�VRFLDOLVPR�
FKH�QDFTXH�LQ�*HUPDQLD�QHO�VHFROR�VFRUVR�>;,;@�VL�
era sforzato di superare queste incoerenze, basan-
dosi senza compromessi sullo spirito secolaristico 
H�VXOO¶LGHD�GHO�JUDQGH�6WDWR�FRPH�¿QH�XQLFR�H�GHO�
tutto esaustivo dell’uomo, ideando una società on-
nipotente e onnicomprensiva. Ma il socialismo fu 
LQGHEROLWR�GDO�FDUDWWHUH�XWRSLFR�GHL�VXRL�¿QL�H�GHOOH�
sue speranze, sottovalutò la presa della plutocrazia 
su quel sistema di governo rappresentativo che era 
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VWDWR�OD�JUDQGH�FUHD]LRQH�GHOOH�ULYROX]LRQL�GHO�;,;�
secolo e, nel suo tentativo di impadronirsi dell’appa-
rato legislativo, fu esso stesso preso nell’ingranag-
JLR�H� UHVR� LQR൵HQVLYR��7XWWDYLD�HVVR�KD�DYXWR�XQD�
LQÀXHQ]D�PROWR� IRUWH� VXOOD�PHQWDOLWj� GHOO¶HSRFD� H��
sebbene lo stesso partito socialista possa essere visto 
FRPH�XQ�6DQVRQH�FKH�PDFLQD�LO�JUDQR�GHL�¿OLVWHL��LO�
corso degli eventi non poté non attuare la sua idea 
essenziale, sia con la distruzione della plutocrazia e 
il sorgere di una democrazia reale che possa riunire 
da solo il capitale e l’industria, sia, come sembra più 
SUREDELOH�LQ�,QJKLOWHUUD�DO�PRPHQWR��FRQ�OD�FRQYHU-
sione della plutocrazia in burocrazia, divenendo così 
una componente necessaria del grande Stato.

Riguardo all’altra questione dell’opposizione 
fra nazionalismo e cosmopolitismo, mentre scrivo, 
sembra di assistere alle convulsioni mortali del-
O¶³HTXLOLEULR�GHOOH�IRU]H´�HG�q�GL൶FLOH�QRQ�FUHGHUH�
che prima o poi la civiltà mondiale del nostro tempo 
svilupperà un’organizzazione internazionale capace 
di esserne l’incarnazione politica.

Qualunque sviluppo possa portare il futuro, il 
carattere della nostra civiltà è abbastanza chiaro 
anche nel presente. Siamo di fronte a una società, 
sostanzialmente la medesima in ogni Stato, rispetto 
DOOD�TXDOH� O¶,PSHUR�5RPDQR�HUD�XQD�EDJDWHOOD��/D�
sua centralizzazione, la sua ricchezza, la sua capaci-
tà coercitiva sui suoi membri, la sua organizzazione 
HFRQRPLFD�H�¿QDQ]LDULD��OR�UHQGRQR�GLYHUVR�GD�WXWWR�
ciò che il mondo abbia mai visto. Non meraviglia 
che l’uomo esteriore creda che la nostra epoca sia in-
comparabile rispetto al passato e che la sua saggezza 
sia l’unica saggezza che spetta all’uomo. Non me-
raviglia che la volontà e lo spirito di questa società 
siano diventati un dio che nessun uomo osa mettere 
in discussione. 

4XDOH�VRFLHWj�SXz�RVDUH�V¿GDUH�TXHVWR�³PRQGR´�
e sperare di vivere? Eppure dobbiamo credere che 
la Chiesa vincerà, anche se non possiamo credere 
che lo spirito di questa civiltà è lo Spirito di Cristo 
e della Sua Chiesa. È vero che questa società non 
professa una religione falsa o visioni  false del so-
prannaturale, come il mondo antico, ma ha un atteg-
giamento negativo e persino ostile nei confronti del 
soprannaturale. Essa accoglierà e renderà omaggio a 
una religione che consiste nell’imporre doveri socia-
li agli uomini, ma non avrà nulla di una concezione 
della vita che subordina questo mondo e la sua pro-
VSHULWj�DOO¶DOWUR�PRQGR��/¶RUGLQH�DWWXDOH�q�¿QH�D�VH�
stesso ed è bene ciò che aiuta tale ordine e un male 
ciò che lo ostacola. Questa è la sostanza del credo 
sociale odierno. Di qui nasce il culto del successo 
e del denaro, che in ultima analisi acquista una im-
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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 per-
duto, l’eternità ritrovata. Aforismi sapienzia-

li per un ritorno al reale, esce la seconda raccolta 
contenente gli aforismi di altre due importanti ope-
UH�GL�*XVWDYH�7KLERQ��������������Notre regard qui 
PDQTXH�j�OD�OXPLqUH, del 1970, e L’illusion féconde, 
GHO�������,O�¿ORVRIR�IUDQFHVH��UDGLFDWRVL�GDOOD�PHWUR-
poli nelle campagne dell’Ardéche, nel Midi, è noto 
perché i suoi scritti facilitano quel “ritorno al reale”, 
titolo delle sue opere più note, che è il presupposto 
per l’agere contra rispetto alle utopie veicolate dalle 
LGHRORJLH�PRGHUQH�� ,Q� TXHVWH� RSHUH� 7KLERQ� FRQ-
ferma 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 smascherano i nostri errori e le nostre ipocrisie, 
per illuminare le profondità del nostro spirito. Gli 
aforismi di Thibon ci invitano a un dialogo sincero 
con noi stessi, con gli altri, con quell’invisibile luce 
FKH�q�'LR��,QIDWWL��VHSSXU�DFFHFDWR�GD�LQQXPHUHYROL�
sfavillanti apparenze e distratto dalle seducenti sug-
gestioni degli idoli del progresso, l’uomo continua a 
rimanere un essere assetato di Amore e Verità.
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portanza quasi sacramentale. Né questo credo è in 
alcun modo limitato agli intelletti grossolani e ordi-
nari: è un credo che può diventare un ideale; inoltre 
LO�PRQGR�XVHUj�YROHQWLHUL�OD�YHUD�YLUW��H�LO�VDFUL¿FLR�
GL� Vp�¿QWDQWR�FKH� OH� VXH�JUDQGL�PHWH�QRQ� VDUDQQR�
ostacolate.

Se sono incline al pessimismo, è perché la pro-
spettiva appare davvero scura: sembra che, se i 
cattolici vorranno rimanere fedeli allo spirito della 
Chiesa, essi si ridurranno a una piccola minoran-
za perseguitata. Se manterranno la cifra e il potere 
PRQGDQL�� V¶LQGHEROLUDQQR� H� ¿QLUDQQR� � VRJJLRJDWL�
dallo spirito dominante della società. 

Ma sappiamo che Dio non è mai più vicino alla 
sua Chiesa di quando essa sembra agli uomini più 
desolata. Quindi bisogna andare avanti nella fede, 
facendo ciò che è umanamente possibile e lasciando 
il resto allo Spirito Santo. Tuttavia, a meno di una 
conversione miracolosa dello spirito del nostro tem-
po, dobbiamo aspettarci che la Chiesa per un perio-
do di tempo considerevole occupi in qualche modo 
OD�VWHVVD�SRVL]LRQH�FKH�RFFXSDYD�QHOO¶,PSHUR�URPD-
no pagano. Dobbiamo rassegnarci alla prospettiva 
di una nuova epoca delle catacombe, un periodo di 
attività nascosta e forse perseguitata, in cui la Chiesa 
cercherà ancora una volta di convertire il mondo e 
FKH�VSHULDPR�¿QLVFD��FRPH�QHO�PRQGR�DQWLFR��FRQ�OD�
sua vittoria e il suo trionfo. Quali che siano i risultati 
esteriori, non possiamo dubitare che il lievito divino 
funzionerà. Per quanto forte possa essere una socie-
tà, i bisogni dell’anima individuale esistono e tutta 
la natura, molto meno una grande civiltà materiale, 
è incapace di soddisfarli. Non possiamo sperare che 
coloro che hanno successo, i potenti e i saggi, si ri-
volgano alla Chiesa, poiché essi sono proprio quelli 
che trovano soddisfazione dei bisogni delle loro ani-
PH�QHO� UHJQR�GL�TXHVWR�PRQGR��0D��FRPH�¿Q�GD-
gli inizi, il Regno di Dio sarà predicato ai poveri e 
ai disagiati, a quelli inutili per il mondo e a quelli 
che esso sfrutta senza pietà come suoi schiavi. E più 
completo sarà il trionfo materiale di questa civiltà, 
meno ci sarà da sperare, e più grande sarà il vuoto 
nelle anime degli uomini.

0ൺඋർඈ�,ඇඏൾඋඇංඓඓං
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,nvernizzi e Sanguinetti, con il contributo sostan-
zioso di Andrea Mo rigi, di Francesco Pappalardo 

e di Mauro Ronco, ci danno una ricostru zione quanto 
mai ricca di dettagli, protagonisti, eventi, sfumature, ri-
percorrendo i passaggi fondamentali degli ultimi due-
FHQWR�DQQL�GL�VWR�ULD�RFFLGHQWDOH�H�VR൵HUPDQGRVL�LQ�SDU-
ticolare sull’evoluzione di una tradizione conservatrice 
GL൶FLOH�PD��IRUVH�SURSULR�SHU�TXHVWR��GL�SDU�WLFRODUH�LQ-
WHUHVVH�FRPH�TXHOOD�LWDOLDQD��8Q�DXWHQWLFR�tour de force, 
at traversato da una tensione di fondo che, d’altra parte, 
emerge da queste pagine come costitutiva del conser-
YDWRULVPR��,O�OLEUR�VL�ULFKLDPD�D�XQ�FRQVHUYDWRULVPR�FKH�
JXDUGL�DOO¶RUGLQH�SROLWLFR�H�VRFLDOH�SUHFHGHQWH�LO�������
alle sue radici religiose, alla sua antropologia naturale. 
>«@�,O�FRPSLWR�QRQ�VDUHEEH�IDFLOH�SHU�QHVVXQD�LGHRORJLD��
né per il liberalismo, né per il socialismo. Ma tanto più lo 
è per il conservatorismo, poiché quello è naturalmente, 
strutturalmente ostile ai processi di razionaliz zazione, 
sistematizzazione e generalizzazione caratteristici del-
la mo dernità. A tal punto che, come avviene anche in 
queste pagine, può mettersi in forse l’idea stessa che si 
tratti di un’ideologia. Le ideologie nascono infatti con 
la Rivoluzione francese allo scopo di guidare gli esseri 
XPDQL�QHOO¶RSHUD�GL�WUDVIRUPD]LRQH�SLDQL¿FDWD�GHO�PRQ-
GR��0D�q�SURSULR�TXHVWD�WUDVIRUPD]LRQH�SLDQL¿FDWD�TXHO�
che il conservatorismo massimamente detesta. Se ideo-
logia è, allora, è un’ideologia anti-ideo logica. 

La tradizione primordiale

All’inizio l’uomo ha parlato perché qualcu-
no gli ha rivolto la parola.

Joseph de Maistre
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“Rivoluzione conservatrice”: un ossìmoro

Una analisi della cosiddetta “Rivoluzione conservatrice” alla luce delle categorie del pensiero contro-
ULYROX]LRQDULR�OD�FROORFD�QHOOD�VXD�WUDYDJOLDWD�HSRFD��PD�HYLGHQ]LD�L�OLPLWL�H�L�SHULFROL�GL�TXHOOD�FKH�q�LQ�

sostanza una “rivoluzione uguale e contraria” e una delle rivoluzioni della modernità

Salvatore Calasso

1. Rivoluzione conservatrice e Contro-Rivolu-
zione

“Rivoluzione conservatrice” è una idea che 
racchiude in sé un paradosso, frutto della 

sua storia, che si è trasformato in una impossibilità. 
3HU�FRPSUHQGHUOR�SLHQDPHQWH�ELVRJQD�VSHFL¿FD-

re che cosa s’intende per “Rivoluzione”. La scuola 
GL�SHQVLHUR�FKH�QHO�;;�VHFROR�KD�DYXWR�QHO�SHQVDWRUH�
FDWWROLFR�EUDVLOLDQR�3OLQLR�&RUUrD�GH�2OLYHLUD�������
1995), uno dei suoi massimi esponenti nel Novecen-
to, così la intende: «Diamo a questo vocabolo il sen-
so di un movimento che mira a distruggere un potere 
o un ordine legittimo e a instaurare, al suo posto, 
uno stato di cose — intenzionalmente non vogliamo 

dire “ordine di cose” — o un potere illegittimo»1. 
L’ordine legittimo è quello che nella sua struttura 
sociale e politica rispecchia, «>«@�una visione del-
OD�UHDOWj�FRPH�GDWR�³QDWXUDOH´��FLRq�>D൵HUPD�FKH@�
esiste una natura umana con leggi proprie, naturali, 
che presiedono al retto vivere civile: sono esse il fon-
GDPHQWR�GHOOD�SROLWLFD��(�YDQQR�ULVSHWWDWH�H�WXWHODWH��
,O�FRPSLWR�GHOOR�6WDWR�q�TXHOOR�GL�IDYRULUH tale tutela 
e rispetto da parte dei cittadini con una legislazio-
ne adeguata. In questa visione si colloca la difesa 

1 3අංඇංඈ�&ඈඋඋඤൺ�ൽൾ�2අංඏൾංඋൺ, Rivoluzione e Contro-Rivolu-
]LRQH��(GL]LRQH�GHO�FLQTXDQWHQDULR�������������FRQ�PDWHULDOL�
della “ fabbrica” del testo e documenti integrativi, trad. it., con 
SUHVHQWD]LRQH�H�FXUD�GL�*LRYDQQL�&DQWRQL��������������6XJDU-
FR��0LODQR�������S�����

8QR�GHL�PDVVLPL�WHRULFL�GHOOD�5LYROX]LRQH�FRQVHUYDWULFH��(UQVW�-�QJHU�
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di quelli che vengono chiamati valori tradizionali, 
come il valore primario della vita umana dal con-
cepimento alla morte naturale, la famiglia naturale 
come cellula fondamentale della società, la cultura 
nazionale come patrimonio comune di un popolo, la 
proprietà come valore sociale, la religione come va-
lore fondante il vivere personale e comunitario»�. La 
Rivoluzione vuole eliminare questa visione della re-
altà e questo modo di essere dell’uomo per rimpiaz-
zarli con altri radicalmente opposti, che riconoscono 
nell’individuo un essere singolare, totalmente libe-
ro, autonomo e autoreferente. È quel tour d’esprit 
di cui parla il pensatore tedesco, esponente di spic-
FR�GHOOD�³5LYROX]LRQH�FRQVHUYDWULFH´��(UQVW�-�QJHU�
�������������FKH��QHO�VXR�Trattato del ribelle, scrive: 
«Quando in questo libro si parla di singolo, si in-
WHQGH�O¶HVVHUH�XPDQR��SULYDWR�SHUz�GL�TXHOOD�VSHFLH�
GL�UHWURJXVWR�FKH�D�TXHVWR�WHUPLQH�q�VWDWR�DVVRFLDWR�
negli ultimi due secoli. Si intende parlare dell’uomo 
libero come Dio l’ha creato, l’uomo che si nasconde 
in ciascuno di noi, e non costituisce un’eccezione, né 
UDSSUHVHQWD�XQ¶pOLWH��6H�YL�VRQR�GLৼHUHQ]H��HVVH�VRQR�
dovute esclusivamente alla misura in cui il singolo 
riesce a rendere operante quella libertà che ha avu-
to in dono»3. ,Q�XQ�DOWUR�SDVVR��TXDQGR�GHVFULYH�OD�
¿JXUD�GHO�5LEHOOH��-�QJHU�D൵HUPD�DQFRUD��«Il Ribel-
OH�q�LO�VLQJROR��O¶XRPR�FRQFUHWR�FKH�DJLVFH�QHO�FDVR�
concreto. Per sapere che cosa sia giusto, non gli ser-
vono teorie, né leggi escogitate da qualche giurista 
di partito. Il Ribelle attinge alle fonti della moralità 
ancora non disperse nei canali delle istituzioni. Qui, 
purché in lui sopravviva qualche purezza, tutto di-
YHQWD�SL��VHPSOLFHª4.

4XHVWH�FLWD]LRQL�GL�-�QJHU�VRQR�IRQGDPHQWDOL�SHU�
farci capire lo spirito con cui la Rivoluzione conser-
vatrice vuole unire due termini opposti e antitetici 
quali “rivoluzione” e “conservazione”, realtà che 
hanno tutta una storia di contrapposizione alle spal-
OH��,QIDWWL��GDOOD�5LYROX]LRQH�IUDQFHVH�LQ�SRL��OD�YLWD�
politica e culturale del mondo occidentale si è ispi-
rata a due concezioni dell’uomo e del vivere sociale 
contrapposte, due maniere diverse di accostarsi alla 
realtà e di conoscerla, cui sono stati dati i nomi di 
³GHVWUD´�H�GL�³VLQLVWUD´��'LFH�D� WDOH�SURSRVLWR� LO�¿-
losofo italiano naturalizzato tedesco don Romano 
*XDUGLQL��������������«>«@�l’una�>OD�GHVWUD@�con-

� 6ൺඅඏൺඍඈඋൾ�&ൺඅൺඌඌඈ, Destra e Sinistra: una diversità gene-
tica, in Cultura&Identità. Rivista di studi conservatori��DQQR�,��
Q�����5RPD�VHWWHPEUH�RWWREUH�������SS���������S������

3 (උඇඌඍ�-ඳඇൾඋ, Trattato del Ribelle, trad. it., Adelphi, Mila-
no 1990, p. 51.

4 Ibid., p. 114.

duce ad immergersi nell’oggetto e nel suo contesto, 
per cui l’uomo che vuol conoscere cerca di penetrar-
lo, di vivere con lui; l’altra�>OD�VLQLVWUD@��al contrario, 
raduna le cose, le decompone, le ordina in caselle, 
ne acquista padronanza e possesso, le domina»5. A 
queste due prospettive analitiche fanno, più o meno 
esplicitamente, riferimento il “conservatorismo” e il 
“progressismo”.

2. Il conservatorismo

,O� FRQVHUYDWRULVPR�D൵RQGD� OH� VXH� UDGLFL� LQ�XQD�
concezione naturale e tradizionale della socialità 
umana, dove gli uomini si organizzano in corpi so-
FLDOL�GL൵HUHQ]LDWL�D�SDUWLUH�GDOOD�IDPLJOLD��FRPSRVWD�
GD�SDGUH��PDGUH�H�¿JOL��SULPD�FRPXQLWj��DQWHULRUH�D�
qualsiasi altra, compreso lo Stato, e cellula fonda-
PHQWDOH�GHOO¶RUGLQH�VRFLDOH��&RPH�D൵HUPD�LO�IDPR-
VR�DQWURSRORJR�IUDQFHVH�&ODXGH�/pYL�6WUDXVV�������
������ «>���@� OD� IDPLJOLD� q� O¶HPDQD]LRQH�� D� OLYHOOR�
sociale, di quei requisiti naturali senza i quali non 
ci potrebbe essere la società, né in fondo, il genere 
umano»6. Questi requisiti naturali hanno connotati 
EHQ�SUHFLVL��&RVu�OL�GHVFULYH�LO�¿ORVRIR�FRQVHUYDWR-
UH�FDWWROLFR�VYL]]HUR�*RQ]DJXH�GH�5H\QROG�������
1970): «I due primi bisogni provati dall’uomo e che 
egli  chiede alla società di soddisfare sono l’uno di 
ordine naturale, dell’individuo, ma l’altro di ordine 
spirituale, della persona. Si possono dire simultanei. 
Il bisogno di perpetuarsi e il bisogno di sopravvi-
vere, la società familiare e la società religiosa. Con 
quella l’uomo assicura la sua stirpe, il suo diveni-
re, con questa assicura la sua anima, il suo essere. 
,O�FRUSR�DOOD�WHUUD�H�O¶DQLPD�D�'LR��q�OD�VSDUWL]LR-
ne originaria ma anche il fondamento primordiale 
della distinzione fra l’individuo e la persona che 
Aristotele >��������D�&�@�aveva già intuito. La so-
cietà umana ha all’origine un altare e una tomba, e 
O¶DOWDUH�q�VXOOD�WRPED��,�GXH�SULPL�GLULWWL�GHOO¶XRPR��
nello stesso tempo naturali e storici, sono dunque 
il diritto di organizzarsi in società familiare e il di-
ritto di organizzarsi in società religiosa. Ma questi 
due primi diritti ne implicano immediatamente un 
altro: il diritto di utilizzare i beni materiali per vi-
YHUH�XPDQDPHQWH��FLRq�GD�XRPR�OLEHUR��FDSDFH�GL�
difendere sé stesso e di svilupparsi secondo il suo 
essere — il diritto di possedere. >���@ Nel diritto di 

5 5ඈආൺඇඈ�*ඎൺඋൽංඇං, Lettere dal lago di Como. La tecnica e 
l’uomo��WUDG��LW���0RUFHOOLDQD��%UHVFLD�������S�����

6 &අൺඎൽൾ�/ඣඏං�6ඍඋൺඎඌඌ, Razza e storia e altri studi di antro-
pologia, trad. it., a cura di Paolo Caruso, Einaudi, Torino 1967, 
p. 176.
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proprietà dobbiamo vedere la conseguenza del dirit-
WR�DOOD�IDPLJOLD��FLRq�DOOD�GLVFHQGHQ]D�H�DO�IRFRODUH��
0D��VH�O¶XRPR�QRQ�q�DVVROXWDPHQWH�VROR��QHSSXUH�OD�
IDPLJOLD�q�DVVROXWDPHQWH�VROD��(�DQ]LWXWWR�HVVD�PHW-
WH�UDPL��$OWUH�IDPLJOLH�QDVFRQR�GD�HVVD��(VVD�ID�JLj�
SDUWH�GL�XQ�JUXSSR�SL��YDVWR��LO�FODQ��OD�WULE���OD�FLWWj��
All’organizzazione sociale e all’organizzazione reli-
giosa si unisce subito l’organizzazione politica, la 
FXL�SULPD�IRUPD�q�PLOLWDUH��OD�GLIHVD�FRPXQH��&RVu��
per gradi, attraverso sviluppi concentrici, si vede 
QDVFHUH�OD�VRFLHWj�QD]LRQDOH��/D�VXD�RULJLQH�q�LQ�XQ�
bisogno originario e in un diritto primordiale di as-
sociazione, di difesa, fra uomini della stessa origine, 
con le stesse credenze, con gli stessi costumi, con gli 
stessi bisogni, dello stesso posto»7.

Ecco allora che per comprendere pienamente 
la concezione della persona umana e della società 
come emerge dal pensiero conservatore, il quale, 
nonostante il trascorrere dei secoli e il mutare delle 
situazioni storiche, è restato, nei suoi principi, inalte-
UDWR��ELVRJQD�FRQVLGHUDUH�OH�VXH�UDGLFL��FKH�D൵RQGD-
no nella concezione greca espressa mirabilmente da 
Aristotele nella Politica: «la natura >���@�destina ogni 
cosa ad una sola funzione: ed ogni strumento che 
QRQ�VHUYLVVH�D�SL��XVL��PD�DG�XQR�VROR�FRQGXUUHEEH�
a termine la sua funzione nel migliore dei modi. La 
comunità che si costituisce per la vita di tutti i giorni 
q�SHU�QDWXUD�OD�IDPLJOLD��/D�SULPD�FRPXQLWj�FKH�GH-
ULYD�GDOO¶XQLRQH�GL�SL��IDPLJOLH�YROWH�D�VRGGLVIDUH�XQ�
ELVRJQR�QRQ�VWUHWWDPHQWH�JLRUQDOLHUR��q�LO�YLOODJJLR� 
>���@�/D�FRPXQLWj�SHUIHWWD�GL�SL��YLOODJJL�FRVWLWXLVFH�
ormai la città, che ha raggiunto quello che si chiama 
LO�OLYHOOR�GL�DXWRVX৽FLHQ]D�H�FKH�VRUJH�SHU�UHQGHUH�
possibile la vita e sussiste per produrre le condizioni 
di una buona esistenza.�>���@�'D�FLz�GXQTXH�q�FKLDUR�
che la città appartiene ai prodotti naturali, che l’uo-
PR�q�XQ�DQLPDOH�FKH�SHU�QDWXUD�GHYH�YLYHUH�LQ�XQD�
città e chi non vive in una città, per la sua propria 
QDWXUD�H�QRQ�SHU�FDVR��R�q�XQ�HVVHUH�LQIHULRUH�R�q�SL��
che uomo»�.

Da quanto ho detto risulta chiaro che «>���@�l’uo-
PR�q�XQ�HVVHUH�DVVROXWDPHQWH�VRFLDOH��FLRq�FKH�WURYD�
OD�SL��SLHQD�UHDOL]]D]LRQH�GL�Vp�VROR�H�VROWDQWR�YLYHQ-
GR�FRQ�JOL�DOWUL�H�SHU�JOL�DOWUL��SHUFKp�q�OD�SUHVHQ]D�

7 *ඈඇඓൺඎൾ�ൽൾ�5ൾඒඇඈඅൽ, Conscience de la Suisse. Billets 
a ces Monsieurs de Berne, 5a�HG��H�GH¿QLWLYD��eGLWLRQV�GH�/D�
Baconnière, Neuchâtel (Confederazione Elvetica) 1941 (1a ed. 
�������SS����������WUDG��LW��QH�,O�IHGHUDOLVPR�H�OD�VXD�¿ORVR¿D, 
in Cristianità��DQQR�;;,9��Q�����������DJRVWR�VHWWHPEUH�������
pp. 7-16 (p. 16).
� $උංඌඍඈඍൾඅൾ, La politica, trad. it., a cura di Carlo Augusto 

9LDQR��������������$UPDQGR�&XUFLR�(GLWRUH��5RPD�������SS��
5-6.

degli altri che permette all’uomo di scoprire auten-
WLFDPHQWH�VH�VWHVVR��,QIDWWL��O¶XRPR�QRQ�SXz�HVLVWH-
UH�³VROR´��SXz�HVLVWHUH�VROWDQWR�FRPH�³SHUVRQD�LQ�
comunità”, e dunque in relazione ad altre persone 
XPDQH��&Lz�VL�FRPSUHQGH�GDO�IDWWR�FKH�O¶XRPR�SHU�
elaborare i propri pensieri, che sono la modalità con 
cui comprende se stesso e il mondo che lo circonda, 
KD�ELVRJQR�GHO� OLQJXDJJLR�FKH�q� OR�VWUXPHQWR�WUD-
PLWH�LO�TXDOH�FRPXQLFD�FRQ�JOL�DOWUL�H�FKH�QRQ�q�XQD�
propria invenzione, ma un apprendimento comuni-
tario. Tramite il linguaggio che diventa “lingua”, 
FLRq�HVSUHVVLRQH�FXOWXUDOH�GL�XQ�SRSROR��O¶XRPR�YLYH�
e sopravvive a se stesso, conoscendo e padroneg-
giando il creato. Grazie alla lingua, espressione co-
munitaria di un popolo, ogni persona conosce il suo 
HVVHUH��(�FLz�DYYLHQH�JUD]LH�DOO¶HVLVWHQ]D�GHOO¶DOWUR�
che comprende le mie parole e mi risponde. Così 
tale diversa presenza dell’altro garantisce all’uomo 
l’autentica conoscenza e realizzazione di sé»9, come 
da me in precedenza espresso nel saggio Destra e 
sinistra: una diversità genetica. 

Tutto questo delinea una concezione della realtà 
umana come dato “naturale”, con leggi proprie, che 
risiedono nella natura dell’uomo e lo precedono, so-
vrintendendo al retto vivere civile e costituendo il 
fondamento della politica. L’uomo ha il dovere di co-
noscerle e di rispettarle, poiché ogni fare dell’essere 
umano deve tenere conto di qualcosa che viene pri-
ma di lui e che riceve come dato da comprendere, da 
custodire e da non stravolgere: il ricevere anticipa il 
fare e lo indirizza, gli dona un senso; per cui egli non 
può produrre norme che vadano contro quello che 
la natura è, soprattutto la natura umana. Questa con-
statazione si traduce in un dominio rispettoso della 
natura, come spiega don Romano Guardini: «Quella 
prima maniera di dominare sentiva in profondità; 
abbracciava il contesto, liberava le energie, rendeva 
reali ed attive le virtualità, rilevava i desideri nasco-
VWL��OL�DYYDORUDYD�H�ULJHWWDYD�LO�UHVWR�QHOO¶RPEUD��(UD�
un “conoscere”, un far risaltare, uno stimolare, un 
guidare; era una gamma di energie e rapporti na-
WXUDOL��7XWWR�FLz�FKH�ULFHYHYD�XQD�IRUPD�ULPDQHYD��
in qualche modo, “natura”. Certamente illuminato 
dallo spirito, assoggettato alle intenzioni umane, ai 
pensieri dell’uomo, alle relazioni tra gli esseri, ma 
VHPSUH�LQ�RUJDQLFD�XQLRQH�FRQ�OD�QDWXUD��(UD�XQ�UH-
gnare che si otteneva per mezzo del servire; un creare 
secondo la natura, che non si scostava dalle direzio-
ni indicate, che non oltrepassava i limiti stabiliti»10.

9 6��&ൺඅൺඌඌඈ, art. cit.��SS��������
10 5��*ඎൺඋൽංඇං, op. cit., p. 57.
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,O�SHQVLHUR�FRQVHUYDWRUH�VRVWLHQH�OD�QHFHVVLWj�GHO-
la tutela del dato naturale e del suo rispetto da parte 
degli uomini. «In questa prospettiva ²�VFULYH�2VFDU�
6DQJXLQHWWL�²��DOORUD��FRQVHUYDWRUH��q�FKL��SHUVRQD�
o dottrina, si sente legato in qualche misura a un de-
terminato retaggio di cultura e di modelli di rapporti 
sociali che considera universale e perenne e che, in 
aggiunta, preferisce almeno “in prima battuta”, ac-
cedere e sfruttare tale retaggio, mettendosi in conti-
nuità con il passato, per progettare e per governare 
la società presente e progettare e promuovere lo svi-
luppo della società futura, piuttosto che desiderare 
la palingenesi della società del proprio passato, in 
forme rivoluzionarie o riformistiche radicali, e la 
sua riprogettazione in base a criteri nuovi e razio-
nali, presunti perenni e universali»11�� ,O� VXR� LPSH-
gno culturale e politico si muove nella direzione del 
ULSULVWLQR� GL� XQ� RUGLQH� VRFLDOH� GL� VWDPSR�PHWD¿VL-
FR��FKH�D൵RQGD�OH�VXH�UDGLFL�QHOOD�YLVLRQH�FULVWLDQD�
dell’uomo e del mondo.

3. Il progressismo

Totalmente diversa è la concezione dell’uomo di 
chi si oppone al conservatorismo. Essa non consi-
dera il dato naturale come norma degna di rispetto, 
perché fonte di squilibri e di disuguaglianze; la cul-
tura “progressista” giudica il mondo come “sbaglia-
to” perché contro l’individuo: da qui il compito “ri-
voluzionario” di cambiarlo secondo criteri razionali 
individualistici.

Questa visione è  frutto della cultura della moder-
nità, un gigantesco tentativo di costruire una civiltà 
“perfetta” e autoreferenziale, senza alcun riferimen-
to a Dio e alla sua legge, relegati ai margini oppure 
DSHUWDPHQWH�QHJDWL�H�FRPEDWWXWL��,O�ULVXOWDWR�GHOO¶DW-
tuarsi di tale sforzo è stato l’instaurarsi di una civiltà 
in cui il dato “orizzontale”, ciò che circonda l’indi-
viduo ed è oggetto del suo rispetto si dilegua sotto 
O¶LQFDO]DUH�GL�XQD�D൵HUPD]LRQH�VHPSUH�SL��YLROHQWD�
dell’individualità che rende invivibile la convivenza 
civile, nonostante gli sbandierati “diritti civili”.

La modernità ha le sue basi nell’antropocentri-
smo via via sempre più radicale e assoluto, la cui 
dottrina accentua il valore dell’autonomia dell’uo-
mo rispetto a Dio o alla natura intesi come realtà più 
JUDQGL�GHOO¶XRPR�H�QRQ�JRYHUQDELOL�GD�OXL��,Q�TXHVWD�
prospettiva l’individuo rivendica un modo “autono-
mo” di vedere il mondo e di vivere in esso, svin-

11 2ඌർൺඋ�6ൺඇඎංඇൾඍඍං, &KL�q�FRQVHUYDWRUH", in Cultura & 
Identità. Rivista di studi conservatori��DQQR�9,,,��QXRYD�VHULH��
Q��������PDU]R�������SS��������S�����

colato da ogni riferimento a leggi insite nella natura 
umana o a verità rivelate, che, nel caso dell’Europa 
cristiana, voleva dire allontanarsi dagli insegnamen-
ti evangelici; anzi le regole che da essi discendono 
sono viste come un’imposizione esterna, limitante la 
libertà umana.

,O�UL¿XWR�GL�ULFRQRVFHUH�OH�OHJJL�FKH�ULVDOJRQR�D�
Dio creatore, porta come conseguenza il fatto che 
sia l’uomo che “crea” un sistema di regole “nuove”, 
deducibili dall’uso della ragione, che conducono 
alla costruzione di un mondo “nuovo”, indipendente 
da ogni riferimento trascendente. Con la modernità 
l’uomo immagina e costruisce la realtà secondo un 
proprio criterio di giudizio, criticando l’esistente con 
PHWRGL�UD]LRQDOL�H�SUHVXQWL�VFLHQWL¿FL��VHQ]D�ULFRQR-
scere nessun dato “rivelato” o nessuna legge che non 
sia stata prima vagliata al lume della ragione.

$�WDOH�SURSRVLWR�FLWR�XQ�SDVVR�GHO�¿ORVRIR�OLEHUDO�
VRFLDOLVWD� 1RUEHUWR� %REELR� ������������� «Quello 
FKH�RJJL�QRL�FKLDPLDPR�PRQGR�PRGHUQR�QRQ�q�RSHUD 
dell’Umanesimo né della Riforma, ma dello svilup-
SR�GHOOD�ULFHUFD�VFLHQWL¿FD�DOOD�¿QH�GHO�VHFROR�;9,��
La grande frattura che divide il mondo moderno dal 
mondo medievale appare sempre meglio essere non 
già la restaurazione dell’antico, che fu ritrovamen-
to ed intenso rivivimento di una grande tradizione 
FKH�VL�HUD�D৽HYROLWD�PD�QRQ�HUD�VWDWD�PDL�GHO�WXWWR�
obliata, né il preteso rinnovamento del Cristianesi-
PR�GHOOH�RULJLQL��FKH�SRUWz�DG�XQD�UHFUXGHVFHQ]D�GL�
GLVSXWH�WHRORJLFKH��1RQ�IX�Qp�OD�OHWWXUD�SL��JHQXLQD�
GHL�FODVVLFL�Qp�OD�OHWWXUD�SL��GLUHWWD�GHL� WHVWL�VDFUL��
ma il nuovo modo di leggere nel libro della natura e 
d’imparare la lezione dell’esperienza che fu proprio 
GL�XQ�QXRYR�WLSR�GL�XRPR�GL�FXOWXUD��LO�¿ORVRIR�QDWX-
rale, che si contrapponeva tanto all’umanista quan-
to al teologo (o al riformatore religioso). Attraverso 
LO�UL¿XWR�GHOOH�DXWRULWj�GRJPDWLFDPHQWH�DFFHWWDWH��OD�
FULWLFD�GHL�WHVWL�FRQVDFUDWL�GDOOD�FUHGHQ]D�X৽FLDOH�H�
GDOOD�¿ORVR¿D�GHOOH�VFXROH��O¶DFFXPXODUVL�GL�QXRYH�
cognizioni che rendevano l’uomo in misura sempre 
SL�� JUDQGH� SDGURQH� GHOOH� IRU]H� QDWXUDOL� H� TXLQGL�
GHO�SURSULR�GHVWLQR�QHO�PRQGR�� LO�¿ORVRIR�QDWXUDOH�
aprì la strada allo straordinario progresso tecnico 
di questi ultimi secoli, ponendo le premesse di uno 
sconvolgimento così radicale della vita umana che 
VROR�SDUWHQGR�GD�HVVR�VL�SXz�SDUODUH�DSSURSULDWD-
mente di una nuova società, contrassegnata dallo 
VSLULWR�VFLHQWL¿FR�H�GDOOD�FRVWUX]LRQH�WHFQLFD��H�GL-
stinta con un taglio netto dalle società precedenti»��.

�� 1ඈඋൻൾඋඍඈ�%ඈൻൻංඈ, Politica e cultura, Einaudi, Torino 1955, pp. 
������
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Questa citazione chiarisce l’equivoco della cul-
tura moderna. Nata per supportare il “metodo scien-
WL¿FR´��YDOLGR�SHU�LQGDJDUH�L�VHJUHWL�GHOOD�QDWXUD��KD�
preteso poi di assolutizzare tale metodo, estenden-
dolo all’uomo e alla società e facendone l’unico in 
grado di conoscere la verità. Dice Guardini: «Que-
VWD�VFLHQ]D�QRQ�RVVHUYD��PD�DQDOL]]D��(VVD�QRQ�VL�
LPPHUJH�SL��QHOO¶RJJHWWR��OR�DৼHUUD��1RQ�FRPSRQH�
l’immagine di un essere, ma una formula. Vuole sot-
WRPHWWHUH�DO�VXR�SRWHUH�FLz�FKH�OH�SHUPHWWHUj�GL�DV-
servire l’oggetto: la legge messa razionalmente in 
IRUPXOH��&RQ�FLz�q�GDWR�DQFKH�LO�IRQGDPHQWR�H�LO�FD-
rattere della sua superiorità: coartazione arbitraria, 
spoglia di ogni specie di deferenza»13.

/¶DVVROXWL]]D]LRQH� GHO� ³PHWRGR� VFLHQWL¿FR´� KD�
come risultato l’abbandono del “mistero”: ogni real-
tà ipotizzabile, ma non razionalmente dimostrabile, 
oppure confutabile, è ritenuta non certa, quindi irri-
levante per l’individuo. Tale operazione porta a una 
cesura radicale verso il trascendente e vuole l’orga-
nizzazione del reale secondo regole nuove e raziona-
li. Ancora Guardini: «Queste, private dei loro legami 
RUJDQLFL��VRQR�GLVSRQLELOL�SHU�RJQL�XVR�GHVLGHUDWR��(�
la nuova volontà di dominio non si sente in nessun 
modo tenuta a rispettare le vie naturali della crea-
zione né le regole d’equilibrio, di fronte alle quali, 
DQ]L��UHVWD�DVVROXWDPHQWH�LQGLৼHUHQWHª14. È il trionfo 
di una concezione del mondo inteso come realtà da 
potere costruire secondo leggi razionali, dove tutto 
ciò che non corrisponde a questo criterio deve essere 
UL¿XWDWR�H�VRVWLWXLWR�FRQ�XQD�FRVWUX]LRQH�SHUIHWWD�LQ�
grado di superare ogni ingiustizia e disuguaglianza, 
IRQWL�GL�VR൵HUHQ]D�

,Q�TXHVWD�SURVSHWWLYD�O¶XRPR�QRQ�KD�XQD�QDWXUD�
VWDELOH�H�SUHGH¿QLWD��VXVFHWWLELOH�GL�ULVSHWWR�GD�SDUWH�
delle istituzioni, ma è il prodotto di una evoluzione 
verso stadi presuntamente sempre più perfetti, tra-
mite un continuo processo di miglioramento delle 
condizioni esterne che si ripercuotono sulla natura 
umana. Sulla scorta di questa legge del progresso 
diviene lecito ogni intervento per eliminare le di-
sfunzioni sociali che sono alla radice delle disugua-
glianze e le rivoluzioni non sono state altro se non il 
WHQWDWLYR�GL�SRUUH�¿QH�DOOH�FRQWUDGGL]LRQL�VRFLDOL��8Q�
episodio risalente al tempo della Rivoluzione fran-
FHVH��QDUUDWR�GDOOR�VWRULFR�-HDQ�,PEHUW��������������
rende al meglio la portata utopica dell’azione rivo-
OX]LRQDULD�LQWHVD�D�HOLPLQDUH�RJQL�VR൵HUHQ]D�WUDPLWH�
OD�PRGL¿FD]LRQH� UDGLFDOH�GHL� UDSSRUWL� VRFLDOL��(JOL�

13 5��*ඎൺඋൽංඇං, op. cit., p. 56.
14 Ibid., p. 57.

racconta che un commissario del governo rivoluzio-
nario dopo avere letto l’iscrizione «“Casa destinata 
DG�DOOHYLDUH�OH�VRৼHUHQ]H�GHOO¶XPDQLWj´�SRVWD�VRSUD�
l’entrata di un ospedale, si rivolge in questi termini 
agli amministratori dell’istituto: “Una parte qua-
OXQTXH�GHOO¶XPDQLWj�GHYH�QHFHVVDULDPHQWH�VRৼULUH"� 
>���@�Ponete dunque al di sopra delle porte di questi 
asili delle scritte che annunciano la loro prossima 
VFRPSDUVD��3RLFKp�VH��¿QLWD�OD�5LYROX]LRQH��DYUHPR�
ancora tra noi degli infelici, le nostre fatiche rivolu-
zionarie saranno state vane”»15. È questa l’essenza 
del progressismo rivoluzionario. Essa si basa su una 
concezione dell’uomo come “individuo”, cioè come 
una entità “scorporata” e assoluta «>«@�FKH�q�LQ�VH�
stesso una totalità»16��FRPH�D൵HUPDWR�GD�1RUEHUWR�
Bobbio.

Anche la socialità dell’uomo è percepita in modo 
diverso: come la natura, è un insieme di forze in 
relazione reciproca, che assumono la forma di con-
trapposizioni sociali: padrone/servo, governanti/
governati, borghesia/proletariato, vecchi/giovani, 
insegnanti/studenti, uomo/donna, bianco/nero, ecc. 
Ogni ambiente sociale, da quello religioso a quel-
lo politico, da quello economico a quello scolastico, 
da quello familiare e intergenerazionale a quello più 
ampio del rapporto fra i sessi e le razze, è pensato 
FRPH�UDSSRUWR�GL�IRU]H�SRWHQ]LDOPHQWH�FRQÀLWWXDOH��
in cui il primo termine esprime una condizione di 
supremazia.

Da qui nasce la visione del processo storico come 
liberazione da tutte queste supremazie per restituire 
all’uomo la libertà. Per questo c’è bisogno di creare 
un “uomo nuovo”, l’“uomo totale”, che è un indivi-
duo che consegue una libertà e un’uguaglianza mai 
prima realizzate.

6L� SXz� TXLQGL� D൵HUPDUH� FKH� LO� VHQVR� SURIRQGR�
di tutto il movimento di rivoluzione sociale che il 
progressismo avoca a sé ha lo scopo di instaurare 
una libertà e una uguaglianza radicali in cui tutte 
quelle che vengono percepite come disuguaglianze 
e supremazie fra gli individui siano abolite. L’“uomo 
nuovo”, frutto della Rivoluzione progressista, è un 
LQGLYLGXR�LQGL൵HUHQ]LDWR��WDOPHQWH�XJXDOH�DOO¶DOWUR��
così fungibile all’altro, che non è più diverso dall’al-
tro; quindi non si è più due, o molti, ma “uno solo”: 
O¶³XRPR�WRWDOH´��,Q�TXHVWR�PRGR��VHFRQGR�O¶XWRSLD�
progressista, l’uomo supera sia lo stato di natura, sia 
quello civile e conquista la libertà agognata.

15 -ൾൺඇ�,ආൻൾඋඍ, La tourmente révolutionnaire 1789-1795, in 
,ൽൾආ��diretta da), Histoire des hôpitaux en France, Privat, To-
ORVD��)UDQFLD��������SS�����������S�������

16 1��%ඈൻൻංඈ, op. cit���S�����
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Per attuare questa prospettiva si serve della “po-
OLWLFD´�� YLVWD� FRPH� PH]]R� ULYROX]LRQDULR�� ,QIDWWL��
lo Stato è il dispositivo necessario per realizzare 
l’“uomo nuovo”, frutto di una società nuova senza 
classi e priva di divisioni sociali. La scomparsa del-
le classi porterebbe con sé anche la sparizione dello 
Stato, poiché, non avendo privilegi da difendere o 
rivoluzioni da attuare, non avrebbe più ragione di 
esistere. La politica si ridurrebbe a semplice ammi-
nistrazione e il governo a pura gestione. Questo pas-
saggio è dato per certo, anche se si ignorano i tempi 
del suo sviluppo.

Per raggiungere questo scopo la Rivoluzione uti-
lizza la «>���@�conoscenza dei mezzi di coercizione, 
DXWRULWj�H�YLROHQ]D� LQ�YLUW��GL�¿QL�DUELWUDULDPHQWH�
stabiliti. >���@. Così si sviluppa una tecnica dell’as-
soggettamento dell’essere vivente»17, dice Guardini, 
che si inserisce «>���@�in un sistema gigantesco e agi-
sce con una brutalità e violenza, quali una volta mai 
si sarebbero tollerate»��. Quindi, l’uso pedagogico 
della scienza e della violenza è insito nel processo 
ULYROX]LRQDULR�� ,O� ULVXOWDWR� FRQGXFH� DOOD� VFRPSDUVD�
della libera espressione della personalità nella mag-
gior parte degli uomini, ridotta a massa informe, 
che segue gli istinti, sollecitati da un potere che ha 
nell’odio della natura umana la sua ragion d’essere.

La società nuova non ha valori universali fondan-
ti, ma si basa unicamente sull’esaltazione dell’“io” 
individuale, considerato in astratto, senza nessun 
legame con gli uomini concreti, storici e il loro si-
stema di relazioni. La Rivoluzione moderna, quindi, 
in linea con la sua visione individualistica, program-
maticamente sopprime legami. L’individuo, infatti, 
è l’istanza fondamentale, da lui scaturisce il tutto. 
,O�¿QH�GHOOD�5LYROX]LRQH��VSLHJD�O¶H[�leader di Po-
tere Operaio Franco Piperno è quello di formare il 
cittadino come individuo sociale, il «>���@�che consi-
ste nella capacità di divenire multiplo pur restando 
uno, senza rompersi psichicamente»19. Perciò non 
YL�GHYH�HVVHUH�QXOOD�FKH�QH�OLPLWL�O¶DJLUH��,O�GDWR�QD-
turale, che è un limite oggettivo al delirio di onni-
potenza dell’uomo, deve essere superato. Da qui la 
lotta contro ogni istituzione naturale e sociale e ogni 
legame tra gli individui, visti come dialetticamente 
contraddittori, perché generatori di opposti e consi-
derati un limite alla “libertà” del singolo. Ecco, in 
questa ottica, la volontà di distruggere il legame fa-
miliare tramite il divorzio, l’aborto, l’equiparazione 

17 5��*ඎൺඋൽංඇං, op. cit���S�����H�SS��������
�� Ibid., p. 60.
19 )උൺඇർඈ�3ංඉൾඋඇඈ, (ORJLR�GHOOR�VSLULWR�SXEEOLFR�PHULGLRQD-

le, manifestolibri, Roma 1977, p. 107.

alla famiglia naturale delle coppie di fatto e di quelle 
omosessuali, nonché quella di considerare “fami-
glia” il “single”.

Queste teorie si pongono in antitesi alla conce-
zione naturale e tradizionale della società umana, 
GRYH�JOL�XRPLQL�VL�RUJDQL]]DQR�LQ�FRUSL�VRFLDOL�GL൵H-
renziati, partendo proprio dalla famiglia.

Per i progressisti invece è fondamentale, come 
D൵HUPD� DQFRUD� 3LSHUQR�� «la formazione del citta-
GLQR� FRPH� LQGLYLGXR� FRPSOHWR� H� SHUFLz� PXOWLSOR��
all’altezza del genere perché capace di tenere insie-
PH�DOPHQR�VHWWH�SHUVRQDOLWj��VXRQDWRUH�GL�ÀDXWR�H�
FDFFLDWRUH�GL�IXQJKL��q�OD�UDJLRQH�VWHVVD�SHU�OD�TXDOH��
tanto tempo fa, la città ha avuto origine»��. Ciò vuol 
GLUH� FKH� DL� FRUSL� VRFLDOL� GL൵HUHQ]LDWL� H� RUJDQL]]DWL�
in comunità, capaci di venire incontro alle esigen-
ze dell’uomo, il progressismo libertario sostituisce 
O¶LQGLYLGXR� PXOWLSOR�� FDSDFH� GL� IDUH� WXWWR�� ,QIDWWL��
solo negandosi come “io” personale, limitato, si può 
raggiungere una condizione dove tutte le tensioni si 
GLVVROYRQR�H�WXWWH�OH�GL൵HUHQ]H�VRQR�DEROLWH�LQ�XQD�
XJXDJOLDQ]D�LQGL൵HUHQ]LDWD��/¶LQGLYLGXR�FKH�KD�SL��
personalità ha perso la sua falsa identità parziale e ne 
ha acquistata una nuova, quella del tutto, quella col-
lettiva «>���@�e mentre l’uomo perde tutti i legami in-
teriori che gli procuravano un senso organico della 
misura e delle forme di espressione in armonia con 
OD�QDWXUD��PHQWUH�QHO�VXR�HVVHUH�LQWHULRUH�HJOL�q�GLYH-
nuto senza contorni, senza misura, senza direzione, 
HJOL�VWDELOLVFH�DUELWUDULDPHQWH�L�VXRL�¿QL�H�FRVWULQJH�
le forze della natura, da lui dominate, ad attuarli»��, 
FRPH�D൵HUPD�*XDUGLQL��Ê�LO� WULRQIR�GHOOD�³SROLWLFD�
dei desideri” che diventano diritti, stravolgendo il 
dato naturale dell’uomo. A livello sociale è il trion-
fo del “melting pot´��GL�XQ�PLVFXJOLR�LQGL൵HUHQ]LDWR�
in cui le diversità culturali, sociali ed etniche sono 
tutte messe sullo stesso piano e ridotte a curiosità 
IRONORULVWLFD��VHQ]D�LQFLGHQ]D�UHDOH��¿QHQGR�FRVu�SHU�
FRQWDPLQDUVL��PRGL¿FDUVL�D�VHFRQGD�GHO�PRPHQWR��H�
FDQFHOODUVL�LQ�XQD�³RPRORJD]LRQH�PDVVL¿FDQWH´��LQ�
FXL�OH�GL൵HUHQ]H�VL�PROWLSOLFDQR�SHU�TXDQWL�VRQR�JOL�
individui e contemporaneamente si annullano nella 
PDVVD�LQGL൵HUHQ]LDWD��,O�ULVXOWDWR�GL�TXHVWD�RSHUD]LR-
ne è la Babele contemporanea, in cui la mancanza di 
valori condivisi capaci di fondare la convivenza, sta 
portando alla disgregazione del vivere sociale.

4XHVWD� GL൵HUHQ]LD]LRQH� IUD� FRQVHUYDWRULVPR� H�
progressismo, che è essenzialmente antropologica, 
ha dato origine a uno scontro, che si combatte tuttog-

�� Ibidem.
�� 5��*ඎൺඋൽංඇං, op. cit., p. 60.
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gi all’interno di ogni società occidentale che abbia 
visto il trionfo della Rivoluzione moderna nelle sue 
varie forme. 

4. La Rivoluzione conservatrice e la moderni-
tà

Dando per scontato questo successo, i pensatori 
della Rivoluzione conservatrice cercano un modo 
di rapportarsi diverso, nuovo, alla modernità, cioè 
dare vita a un movimento equivalente ma antitetico 
rispetto ai grandi “balzi in avanti” delle rivoluzioni 
progressiste. 

&RPH� D൵HUPD� OR� VWRULFR� GHO� SHQVLHUR�$QWRQLR�
Giuseppe Balistreri, essi si rendono conto «>���@�che 
OD�ULYROX]LRQH�RUPDL�QRQ�SXz�SL��HVVHUH�DUUHVWDWD��
O¶XQLFD�FRVD�FKH�VL�SXz�IDUH�q�GL�PHWWHUOD�D�VHUYL]LR�
GL�DOWUL�¿QL�ULVSHWWR�D�TXHOOL�SHU�L�TXDOL�HVVD�VL�WUR-
va ora ingaggiata»����,O�ORUR�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�q�
la rivoluzione liberal-borghese, che ha origine nel-
la Rivoluzione francese, il loro scopo intraprendere 
strade nuove. Punto di partenza è quindi e comunque 
il trionfo della modernità con la sua idea individua-
listica di uomo, traslato della concezione tecnico-
VFLHQWL¿FD�FKH�KD�SHUPHVVR�LO�GRPLQLR�GHOO¶DPELHQWH�
sociale per mezzo dello Stato. 

Come spiega ancora Balistreri, «La “rivoluzione 
FRQVHUYDWULFH´�q�XQ�SURGRWWR�GHOOD�PRGHUQLWj��FKH�
si pone sul suo stesso terreno, e ne mutua orizzon-
ti concettuali e forme comportamentali. Le istanze 
GL�UL¿XWR�GHOOD�PRGHUQLWj�FKH�HVVD�HVSULPH�FRVWLWX-
LVFRQR�SL��XQD�VRUWD�GL�GLQDPLFD�LQWHUQD�DOOD�VWHVVD�
modernità, da cui si produce la propria negazione, 
che il manifestarsi di vedute e atteggiamenti ad essa 
totalmente estranei»��.

(VVD�WURYD�OD�VXD�LVSLUD]LRQH�SURSULR�QHOOD�GH¿-
nizione del moto rivoluzionario come andamento 
circolare che, partendo da un punto, ritorna su se 
stesso, ovverosia un processo che mira a tornare a 
un determinato punto di partenza che è sì il punto 
dal quale esso muove ma è anche il termine ultimo, 
LO�SHUIH]LRQDPHQWR�GH¿QLWLYR�FKH�VL�YXROH�ULFRQTXL-
VWDUH��GRSR�HVVHUVHQH�DOORQWDQDWL��,O�SURFHVVR�VWRULFR�
moderno è dunque una liberazione dalla necessità 
e dallo Stato intesa a restituire all’uomo la libertà 
SHUGXWD�� &RPH� D൵HUPD� .DUO� .UDXV� �������������

�� $ඇඍඈඇංඈ�*ංඎඌൾඉඉൾ�%ൺඅංඌඍඋൾඋං, La “rivoluzione conser-
vatrice” tedesca come concetto e come campo di controversia 
VWRULRJUD¿FD, in Il Pensiero Politico. Rivista di storia delle idee 
politiche e sociali��DQQR�;;9,,,��Q�����PDJJLR�DJRVWR�������SS��
���������S�������
�� Ibid���S������

©/¶RULJLQH�q� O¶RELHWWLYRª��. Rivoluzionario è allora 
chi dirige il suo sforzo vitale verso le origini del pro-
prio essere e della propria cultura in cui è immerso 
come in un liquido amniotico, cioè colui che, nello 
sforzo di rivoltarsi contro la struttura della società, 
lotta per una riattualizzazione delle antiche “glorie” 
e vede nel futuro la loro realizzazione più completa. 
Queste “glorie” parlano al rivoluzionario di un pas-
sato in cui l’individuo viveva in una età dell’oro a 
cui ora egli volge lo sguardo e indirizza la sua azio-
QH��,Q�TXHVWR�LO�VXR�DWWHJJLDPHQWR�q�VLPLOH�DO�ULYR-
OX]LRQDULR�SURJUHVVLVWD�FKH��FRPH�D൵HUPD�OR�VWRULFR�
Sanguinetti, «>���@�privilegia, al contrario, un futuro 
idealizzato, quasi sempre pensato in ricollegamento 
con una “origine” presunta e idealizzata - ergo uto-
pistica -, al passato sperimentato e collaudato, nel 
bene e nel male»��. 

D’altronde, spiega lo studioso di politica Ora-
]LR�0DULD�*QHUUH��������������«il conservatorismo 
FODVVLFR��SHUDOWUR�DWWDFFDWR�GD�SL��YHUVDQWL�GDOOD�UL-
voluzione conservatrice, non corrisponde all’ideale 
politico di quest’ultima. Non solo questa non con-
divide le premesse antropologiche e sociali di quel 
conservatorismo liberale e moderato, ma non vuole 
nemmeno sposare le scelte politiche del conserva-
torismo intransigente»��. La Rivoluzione conserva-
trice non si uniforma al liberalismo di destra, non si 
confonde con il conservatorismo tradizionalista, di 
cui vede solo le posizioni puramente difensive, ma 
prende su di sé le medesime richieste trasformatrici 
della modernità e le muta di segno.

8QR� GHJOL� DXWRUL� FKH� KD� HVSUHVVR� LQ�PRGR� SL��
completo l’idea di Rivoluzione conservatrice è Ar-
WKXU� 0RHOOHU� YDQ� GHQ� %UXFN� ������������� &RPH�
dice Balistreri, «conservazione e rivoluzione, per 
Moeller van den Bruck, lungi dall’essere degli estre-
mi escludentesi, costituiscono invece una polarità 
complementare, attraverso cui si muove la dinamica 
propria della storia. La strategia conservatrice di 
Moeller consiste in un’appropriazione dell’idea di 
rivoluzione che ne depotenzi il carattere dirompente 
da essa assunta nella modernità, reinserendola den-
WUR�XQ�SLDQR�GL�GLVFRUVR��TXHOOR�FLRq�GL�WLSR�PHWD¿VL-
co, proprio in rottura col quale essa aveva costituito 
un atto di sconvolgimento storico reale»��.

�� /ඎർංൾඇ�*ඈඅൽආൺඇඇ������������, Un grand polemiste: Karl 
Kraus, in ,ൽൾආ, Recherches dialectiques, Gallimard, Parigi 
������SS�����������
�� 2��6ൺඇඎංඇൾඍඍං, art. cit., p. 6.
�� 2උൺඓංඈ�0ൺඋංൺ�*ඇൾඋඋൾ, Ripensare la Rivoluzione Con-

servatrice, in Il Pensiero Storico. Rivista internazionale di sto-
ria delle idee��DQQR�9��Q�����JLXJQR�������SS���������S������
�� $��*��%ൺඅංඌඍඋൾඋං, art. cit���S������
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0RHOOHU�UL¿XWD�O¶XVR�FKH�IDQQR�JOL�DYYHUVDUL�OLEH-
rali e di sinistra della Rivoluzione e ne reclama uno 
proprio: «si tratta in sostanza di negare che la rivo-
luzione possa mettere seriamente in discussione l’e-
GL¿FLR�GHOOH�FHUWH]]H�PHWD¿VLFKH��H�TXLQGL�O¶HVLVWHQ]D�
stessa di un ordinamento oggettivo del mondo»�� e 
da ciò deriva la legittimazione delle istituzioni socia-
OL�H�SROLWLFKH��0RHOOHU�ULGH¿QLVFH�«>���@�la rivoluzione 
FRPH�IRU]D�DO�VHUYL]LR�GHOOD�FRQVHUYD]LRQH��DO�¿QH�GL�
poter legittimare l’idea che si possa rispondere alla 
rivoluzione degli avversari�>���@�con una propria ri-
voluzione, che non deve servire ad altro, in sostanza, 
FKH�DG�DFFHOHUDUH� OD�PHWD�¿QDOH�GL�FRQVHUYD]LRQH�
verso cui essa tenderebbe»��. La Rivoluzione con-
servatrice sostituisce il mito dell’emancipazione 
XPDQD�FRQ� O¶DOWUR�PLWR�� DOWUHWWDQWR� VDOYL¿FR��GL�XQ�
nuovo radicamento e del ristabilimento dei valori 
spirituali degli inizi.

Nel credere possibile il recupero degli inizi e 
la loro perfezione e beatitudine, il rivoluzionario 
sembra mosso dalla credenza “mitica” «>���@�che la 
SULPD�PDQLIHVWD]LRQH�GL�XQD�FRVD�q�TXHOOD�VLJQL¿-
cativa e valida, e non le sue epifanie successive»30, 
come insegna lo storico delle religioni Mircea Eliade 
������������� ,O� VXR� LPSHJQR�YD�QHOOD�GLUH]LRQH�GL�
salvaguardare il patrimonio vitale che rinviene nei 
primordi della tipologia di vita dalla quale si è ori-
ginata questa esistenza e che è stata invece espulsa e 
chiusa in «>���@ un pozzo dove per millenni sono stati 
scaricati rovine e detriti. Non appena essi vengono 
rimossi, riappaiono sul fondo non solo la sorgente, 
ma anche le antiche immagini»31��SHU�FLWDUH�-�QJHU��
,O�YHUR�ULYROX]LRQDULR�q�GXQTXH�FRQVHUYDWRUH��FRPH�
D൵HUPD�DQFRUD�-�QJHU�QHO�WHVWR�Rivarol. Massime di 
un conservatore: «In questo senso si deve concor-
GDUH�FRQ� OD�GH¿QL]LRQH�GL�$OEUHFKW�(ULFK�*�QWKHU�
>���������@, che non intende la conservazione come 
XQ�³UHVWDUH�DWWDFFDWL�D�FLz�FKH�HUD�LHUL�PD�FRPH�XQ�
YLYHUH�GL�FLz�FKH�VHPSUH�YDOH´��0D�SXz�VHPSUH�YD-
lere solo qualcosa che si sottrae al tempo»��. La Ri-
voluzione è conservazione perché riporta in auge ciò 
che viene liberato dal tempo. Che cosa è liberato dal 
tempo? Secondo Gnerre, ©QRQ�F¶q�VLVWHPD�SROLWLFR��
organizzazione sociale o ceto che meriti di soprav-
vivere in sé stesso al rovesciamento dei tempi. Tutto 
q�LQVHULWR�QHO�JUDQGH�ODYDFUR�GHO�WHPSR�FKH�ÀXLVFH��

�� Ibidem.
�� Ibidem.
30 0ංඋർൾൺ�(අංൺൽൾ, Mito e realtà, prefazione di G. Cantoni, 

%RUOD��7RULQR�������S������
31 (��-ඳඇൾඋ, Trattato del Ribelle, FLW���S������
�� ,ൽൾආ, Rivarol. Massime di un conservatore, trad. it., Guan-

GD��3DUPD�������S�����

e non sono le vecchie strutture a meritare di essere 
preservate»33��&Lz�FKH�YD�SUHVHUYDWR�q�O¶8RPR��Ê�OXL�
O¶RJJHWWR�GHOOD�ULÀHVVLRQH�GHOOD�5LYROX]LRQH�FRQVHU-
YDWULFH��O¶8RPR�DOOH�SUHVH�FRQ�LO�GRPLQLR�GHOOH�PDF-
FKLQH��IUXWWR�GHOOD�VHFRQGD�5LYROX]LRQH�,QGXVWULDOH��
O¶8RPR�DVWUDWWR��VLPLOH�D�TXHOOR�GHO�SHQVLHUR�ULYROX-
zionario, ma non quello concreto, quello storico, che 
vive nelle comunità storiche particolari.

5. La Rivoluzione conservatrice e l’“eterno ri-
torno”

La Rivoluzione conservatrice ha il suo nucleo 
VWRULFR�RULJLQDULR�QHOOD�*HUPDQLD�DOOD�¿QH�GHO�SUL-
PR�FRQÀLWWR�PRQGLDOH��1HOOD�VWRULRJUD¿D�LO�WHUPLQH�
“Rivoluzione conservatrice” assume una accezione 
FKLDUD�D�SDUWLUH�GDOOR�VWXGLR�GL�$UPLQ�0RKOHU�������
������La Rivoluzione Conservatrice in Germania 
1918-1932. Una Guida34. Sotto la categoria di “Ri-
voluzione conservatrice” Mohler racchiude un mo-
vimento di idee «>���@�il cui fulcro ideologico sta tutto 
in una particolare immagine del mondo: “l’imma-
gine dell’eterno ritorno”, del tempo ciclico, oppo-
sta alla prospettiva teleologica cristiana»35, come 
scrive lo studioso Stefan Breuer. Secondo Balistreri, 
Mohler «>���@�DYHYD�DWWULEXLWR�DOOH�LVWDQ]H�GL�UL¿XWR�
del cristianesimo, ed in particolare al proposito di 
sostituire la visione lineare del tempo con quella 
FLUFRODUH��LQ�FRQWLQXLWj�GXQTXH�FRQ�OD�URWWXUD�¿OR-
VR¿FD�RSHUDWD�GD�1LHW]VFKH�� il suo nucleo temati-
co aggregativo centrale»36. Per Mohler esiste una 
correlazione fra cristianesimo e ideologie politiche 
liberali e progressiste, per cui è necessario propor-
re un modello alternativo, costituito dalla visione 
“pagana” della storia entro cui si muove la Rivolu-
zione conservatrice. Secondo Mohler, «la Rivoluzio-
QH�&RQVHUYDWULFH�QRQ�q�SHQVDELOH�VHQ]D�[Friedrich 
:LOKHOP@��Nietzsche >���������@ >���@��LO�FXL�LQÀXVVR�
lo si rintraccia dappertutto»37. Questo “padre spiri-
tuale” pone la Rivoluzione conservatrice in coerenza 
FRQ�OR�VYLOXSSR�GHOOD�PRGHUQLWj��GL�FXL�q�XQ�¿ORQH��

La visione ciclica della storia è fondamentale per 
la Rivoluzione conservatrice. Come spiega Gnerre, 

33 2��0��*ඇൾඋඋൾ, art. cit., p. 33.
34�3XEEOLFDWR�LQ�,WDOLD�QHO������GDOOH�&RRSHUDWLYH�$NURSROLV�

di Napoli e da la Roccia di Erec di Firenze, a cura di Luciano 
Arcella.

35 6ඍൾൿൺඇ�%උൾඎൾඋ� La rivoluzione conservatrice. Il pensiero 
di destra nella Germania di Weimar, trad. it., Donzelli Roma 
������S��9,,,�

36 $��*��%ൺඅංඌඍඋൾඋං, art. cit���S������
37 $උආංඇ�0ඈඁඅൾඋ, La rivoluzione conservatrice in Germa-

nia 1918-1932. Una guida, trad. it., Akropolis-La Roccia di 
Erec, Firenze 1990, p. 36. 
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©QHOOD�ULYROX]LRQH�FRQVHUYDWULFH�YL�q�OD�FRQVDSHYR-
lezza che il passato mitico e il futuro utopico sono 
l’unico punto che congiunge la ciclicità storica 
QLHW]VFKLDQD��OD�FXL�URWD]LRQH�q�XQR�GHL�PRYLPHQWL�
della spirale della dialettica storica. Al centro della 
URWD]LRQH��FRPH�O¶DJR�GHO�FRPSDVVR��YL�q�LO�IRQGD-
mento ontologico delle cose: quell’Assoluto che si 
vela e si svela in fasi cicliche predeterminate, ma 
FKH�q�SL��FKLDUR�H�SL��QLWLGR�DG�RJQL�FLFOR��YHUVR�XQ�
SXQWR�DVFHQGHQWH�GL�LQGLৼHUHQ]D�VHPSUH�SL��YLFLQR�H�
mai raggiunto»��.

Partendo dall’ipotesi che Dio non esiste, Nietz-
VFKH�� QHOO¶HVWDWH� GHO� ������ HODERUD� OD� UDSSUHVHQWD-
zione del tempo come “eterno ritorno dell’uguale”: 
VLFFRPH�LO�PRQGR�q�FRPSRVWR�GD�LQ¿QLWL�HOHPHQWL�H�
questi elementi non sono creati e non vengono di-
strutti, allora per forza di cose questi ultimi dovranno 
ULDJJUHJDUVL�DOOR�VWHVVR�PRGR�LQ¿QLWH�YROWH��4XHVWD�
concezione viene formulata da Nietzsche per la pri-
ma volta in La gaia scienza, dove scrive: «Questa 
vita che vivi adesso e che hai vissuto, dovrai viverla 
ancora innumerevoli volte; e non ci sarà niente di 
nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensie-
UR�H�VRVSLUR�H�WXWWR�TXHOOR�FKH�LQ�HVVD�F¶q�GL�LQGLFL-
bilmente piccolo e grande deve tornare, e tutto nella 
stessa sequenza e successione — persino questo ra-
gno e questo chiaro di luna tra gli alberi, e persino 
questo istante e io stesso. L’eterna clessidra dell’esi-
VWHQ]D�YLHQH�JLUDWD�GL�FRQWLQXR�²��H�WX�FRQ�HVVD��LQ¿-
mo granellino di polvere!»39. Nell’opera &RVu�SDUOz�
Zarathustra questa dottrina raggiunge la sua espres-
sione più completa. Nietzsche, sotto le sembianze di 
=DUDWKXVWUD��VL�SUHVHQWD�FRPH�il maestro dell’eterno 
ritorno, colui che ha il dovere di insegnare tale dot-
trina. «Vedi ² scrive ²��QRL�VDSSLDPR�FLz�FKH�WX�LQ-
segni: che tutte le cose ritornano eternamente e noi 
stessi con loro, e che noi siamo già stati, un’eternità 
di volte, e tutte le cose con noi. 7X�LQVHJQL�FKH�YL�q�
un grande anno del divenire, un portentoso grande 
anno: il quale, come una clessidra, deve sempre di 
nuovo capovolgersi, per scorrere via e consumar-
si sempre di nuovo: così che tutti questi anni sono 
XJXDOL�D�VH�VWHVVL��QHOOH�FRVH�SL��JUDQGL�H�DQFKH�QHOOH�
SL��SLFFROH��FRVu�FKH�QRL�LQ�RJQL�JUDQGH�DQQR�VLDPR�
uguali a noi stessi, nelle grandi e anche nelle piccole 
cose»40.

�� 2��0��*ඇൾඋඋൾ, art. cit���SS��������
39 )උංൾൽඋංർඁ�1ංൾඍඓඌർඁൾ��La gaia scienza, trad. it., introdu-

]LRQH�GL�)DEUL]LR�'HVLGHUL��1HZWRQ�&RPSWRQ��5RPD�������Q��
341, pp. 193-194.

40 ,ൽൾආ, &RVu�SDUOz�=DUDWKXVWUD��XQ�OLEUR�SHU�WXWWL�H�SHU�QHV-
suno, trad. it., prefazione di Carlo Sini, in Nietzsche, Mondado-
UL��0LODQR�������SS����������S�������

1HOOD� VXD�DVFHVL� VROLWDULD�=DUDWKXVWUD� VSHULPHQ-
ta la pesantezza della volontà, schiacciata dal peso 
delle passioni terrestri che lo allontanano da ogni 
visione superiore, cui anela il suo essere. A queste 
VL�DJJLXQJH�O¶LQ¿QLWj�GHO�WHPSR�FKH�UHQGH�RJQL�WUD-
guardo e ogni progetto impossibili da raggiungere, 
nonostante gli sforzi compiuti durante la salita verso 
le alte mete. Nel tempo si consumano tutte le ener-
gie, esso diviene padrone delle volontà più tenaci e 
GLVWUXJJH�SHU¿QR�OH�SL��UREXVWH�VSHUDQ]H��/R�VSLUL-
to della gravità, qui inteso come presa di coscien-
]D� GHOO¶LQ¿QLWj� GHO� WHPSR�� ULVSHGLVFH� LQGLHWUR� RJQL�
slancio vitale e lo abbatte nella caduta. Guardare 
nell’abisso del tempo, porta a scorgere la vanità di 
ogni progetto e causa una paralisi in chi fantastica 
sulle più grandi possibilità dell’uomo. Ogni cosa che 
l’uomo progetta e intraprende non può crescere in 
eterno: lo impone il tempo. È chiaro che dinanzi al 
tempo che avanza inesorabile ogni azione assume 
le parvenze dell’assurdo, ogni rischio diventa sen-
za motivo, ogni grandezza viene ridimensionata. La 
volontà di potenza di cui è animato il superuomo non 
SXz�YLQFHUH�OD�OHJJH�GHO�WHPSR��GL�IURQWH�DOO¶LQ¿QLWR�
ripetersi dei suoi cicli, si scopre limitata. Per vincere 
questa situazione, Nietzsche si appella al coraggio, 
come alla qualità più propria dell’uomo. Grazie a 
esso ci si libera dalla compassione e si trasforma il 
passato in un nuovo inizio. Dove collocare questo 
nuovo inizio? Per Nietzsche esso si trova sotto un 
arco, il punto in cui si incrociano e da cui si dirama-
QR�GXH�YLH��XQD�YHUVR�O¶LQ¿QLWR�IXWXUR�H�O¶DOWUD�YHUVR�
LO�SDVVDWR�LQ¿QLWR��'LFH�LQ�Zarathustra: «Ma proprio 
lì, dove ci eravamo fermati, c’era un arco. “Guarda 
TXHVWR�DUFR��1DQR�´�FRQWLQXDL��³(VVR�KD�GXH�IDF-
ce. Due strade si incontrano qui: nessuno le ha mai 
SHUFRUVH�¿QR�DOOD�¿QH��4XHVWD�OXQJD�YLD�DOO¶LQGLHWUR��
HVVD�GXUD�XQ¶HWHUQLWj��(�TXHOOD�OXQJD�YLD�LQ�DYDQWL�±�
q�XQ¶DOWUD�HWHUQLWjª41.

,O�WHPSR�q�YLVWR�FRPH�XQD�HWHUQLWj�FKH�VL�GLSDQD�
dal punto di congiunzione delle due strade: futuro e 
passato cominciano insieme in un unico punto, l’at-
timo presente e da lì divergono: «Si contraddicono, 
queste vie; si urtano reciprocamente: e qui, presso 
TXHVWR� DUFR�� q� LO� SXQWR� GL� LQFRQWUR�� ,O� QRPH� GHOOD�
porta sta scritto in alto: “attimo”»��. Nell’attimo 
presente, unico punto concesso all’uomo, esiste una 
contraddizione perché l’eternità che si manifesta in 
quel punto di convergenza di due vie diritte, si tra-
sforma automaticamente in divergenza perché al-

41 Ibid���S������
�� Ibidem.
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lontana passato e futuro. Ogni attimo, però, è punto 
di convergenza e divergenza e qui sta la menzogna: 
«Tutte le cose dritte mentono >���@. 2JQL�YHULWj�q�FXU-
YD��LO�WHPSR�VWHVVR�q�XQ�FLUFRORª43. Martin Heidegger 
�������������QHO�VXR�YROXPH�GHGLFDWR�D�1LHW]VFKH��
chiarisce questo concetto: «>���@��se le due vie scorro-
no nell’eternità, vanno verso la stessa cosa, quindi 
vi convergono e si conchiudono in un tragitto inin-
terrotto. Quelle che a noi sembrano due vie diritte 
che si dipartono l’una dall’altra, non sono in verità 
che la parte per ora visibile di un grande circolo che 
ritorna continuamente su se stesso. Le cose diritte 
VRQR�XQD�SDUYHQ]D�� ,Q�YHULWj� LO� ORUR�VFRUUHUH�q�XQ�
FLUFROR��FLRq�OD�YHULWj�VWHVVD�²�O¶HQWH��FRVu�FRPH�HVVR�
LQ�YHULWj�VFRUUH�²�q�ULFXUYR��,O�UXRWDUH�LQ�FLUFROR�
su-se-stesso del tempo e quindi il continuo ritornare 
GHOO¶XJXDOH��GL�WXWWL�JOL�HQWL��QHO�WHPSR��q�LO�PRGR�LQ�
FXL�O¶HQWH�QHO�VXR�LQVLHPH�q��(VVR�q�LO�PRGR�GHOO¶HWHU-
no ritorno»44. 

,O�WHPSR�FLUFRODUH�LPSOLFD�OD�ULSHWL]LRQH��WXWWR�FLz�
che è deve essere già accaduto nell’eternità come 
tutto ciò che accadrà. L’attimo tira a sé il passato e il 
IXWXUR�LQ�XQ�HWHUQR�SUHVHQWH��O¶LQ¿QLWj�HWHUQD�GHO�SDV-
sato e del futuro, infatti, per sua stessa costituzione, 
comprende il tutto, ogni avvenimento del passato e 
del futuro. Nell’attimo presente sono richiamati vi-
cendevolmente, perché, se il passato si dipana eter-
QDPHQWH�HG�q�SULQFLSLR�H�¿QH��DOORUD�DQFKH�LO�IXWXUR�
non è altro che la ripetizione di ciò che è accaduto: 
ULSURSRQH� JOL� LQ¿QLWL� DFFDGLPHQWL� JLj� SUHVHQWL� QHO�
passato. Come una grande ruota panoramica, passa-
WR�H�IXWXUR�ULSUHVHQWDQR�VHQ]D�¿QH�OH�VWHVVH�VLWXD]LRQL�
in un eterno ritorno.

Davanti a questa situazione l’uomo ha due alter-
native: o farsi schiacciare dall’incessante ripetizione 
del tempo che rende vana ogni opera, perché reitera 
quanto già fatto, oppure acquisire la consapevolezza 
che ogni azione fatta, ogni scelta compiuta è inse-
rita nell’eternità del tempo e, come tale, va oltre la 
vita stessa dell’uomo: così la volontà umana entra 
QHO�FLFOR�GHOO¶HWHUQLWj�H�O¶XRPR�VL�WUDV¿JXUD��YD�ROWUH�
se stesso, diviene il signore del tempo eterno. Dice 
Nietzsche: ©1RQ�SL��SDVWRUH��QRQ�SL��XRPR�²�XQ�
trasformato, avvolto di luce, che rideva! Mai prima 
sulla terra un uomo aveva riso come lui rideva»45.

Nietzsche considera l’attimo presente e, dunque, 
ogni momento del tempo, degno di essere vissuto 

43 Ibidem.
44 0ൺඋඍංඇ�+ൾංൽൾൾඋ, Nietzsche, trad. it., a cura di Franco 

9ROSL��������������$GHOSKL��0LODQR�������S������
45 )��1ංൾඍඓඌർඁൾ, &RVu�SDUOz�=DUDWKXVWUD��XQ�OLEUR�SHU�WXWWL�H�

per nessuno��FLW���S������

pienamente per se stesso. Contro il disfacimento 
della vita nel tempo e non esistendo nessun aldilà, la 
circolarità di quest’ultimo è la soluzione per riporta-
re il tutto nell’eternità e in essa la volontà di potenza 
VL�D൵HUPD�FRPH�OD�GHFLVLRQH capace di dare all’uomo 
il coraggio per accettare la legge dell’eterno ritorno 
GHOO¶XJXDOH��D൵UDQFDQGR�DO�FRQWHPSR�OD�SURSULD�HVL-
stenza dal nulla cui la morte la destina, perché an-
che la morte è nell’eterno ritorno. Ciò che l’uomo 
decide ora, nell’attimo, sarà sempre deciso nel fu-
turo e la scelta di adesso deciderà di tutto il futuro. 
Prendendo consapevolezza di ciò, l’uomo accetta 
l’eterno ritorno e lo prende su di sé, diventando li-
bero dalla schiavitù del tempo. L’eterno ritorno deve 
essere sopportato FRQ�FRUDJJLR�H�WHQDFLD�H�D൵URQWDWR�
nell’attimo presente, poiché è qui che smaschera l’e-
sistenza nella sua irriducibile dualità tragica di vita 
e di morte, di gioia e di dolore. L’eterno ritorno non 
deve essere subìto ma scelto come la possibilità più 
propria per l’uomo, poiché, in questo modo, l’uomo 
acquista la centralità nel tempo e nello spazio e la 
vita regala attimi immensi, senza alcun bisogno di 
riferimenti normativi trascendenti. L’uomo trasfor-
mato riesce così a vincere la condanna all’eterna ri-
SHWL]LRQH�H�FRQTXLVWD�OD�YLWD��LGHQWL¿FDQGR�HVVHUH�H�
divenire nell’attimo. Proprio in esso si fondono pas-
sato, presente e futuro e tutto in esso torna.

Questa consapevolezza porta l’uomo a vivere 
esercitando un potere sulla realtà nell’attimo presen-
WH��VHQ]D�DOFXQD�JLXVWL¿FD]LRQH�H�VHQ]D�DOFXQD�¿QD-
lità, in un susseguirsi di momenti, secondo l’anda-
mento circolare dell’eterno ritorno. Questa gestione 
del reale come unico patrimonio individuale è “vo-
lontà di potenza”. Essa è l’essenza del nichilismo, 
pensata da Nietzsche, che non si presenta come la 
ricerca spasmodica del potere assoluto, ma l’eserci-
zio reale del potere in questo momento disponibile, 
senza riferimento ad alcuna regola superiore o ad al-
cun comandamento divino. 

Nel perenne movimento dell’eterno ritorno, pas-
sato e futuro si ritrovano nel presente e da esso si 
dipanano, liberando l’uomo dalla trappola di un pre-
sente senza passato e futuro. È in questa consapevo-
lezza che l’uomo esercita nell’attimo la sua volontà 
di potenza.

La Rivoluzione conservatrice fa propria questa 
posizione. Dice Gnerre: «Passato e futuro sono tutto 
FLz�FKH�SXz�FRQVHUYDUH�O¶XRPR�LQ�SHUPDQHQWH�VWDWR�
di essere agli occhi di se stesso, confermandone la 
condizione di unico essere capace di autocoscienza. 
Togliere uno dei due fattori dall’equazione annulla 
l’equazione stessa, distruggendo la progettualità 
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dell’uomo e la sua possibilità di narrare la storia. 
Storia che, per sua natura, esiste solo in rapporto 
alle rivoluzioni, vale a dire quei centri orientativi 
JUD]LH�DL�TXDOL�LO� WHPSR�SXz�HVVHUH�UDFFRQWDWR��/D�
FRQVHUYD]LRQH� QHFHVVDULD� q� TXHOOD� DQWURSRORJL-
FD�� FRQWUR� LO� GH¿QLWLYR� VYDQLPHQWR� GHOO¶XPDQLWj�
dell’uomo»46, operato dal progresso e dalla tecnica.

$�TXHVWD�D൵HUPD]LRQH�ID�HFR�$UPLQ�0RKOHU��FKH�
colloca la Rivoluzione conservatrice nella lotta ai 
principi dell’Ottantanove e al mondo nato da una Ri-
voluzione «>«@ che non pone al centro il lato immu-
tabile dell’uomo, ma crede invece di poter trasfor-
mare l’essenza dell’uomo»47, anche se «alla Rivolu-
]LRQH�&RQVHUYDWULFH�DSSDUWLHQH�LQ�HৼHWWL��FRPH�JLj�
dimostra il nesso paradossale tra i due termini, solo 
chi combatte i presupposti del secolo del progresso, 
ma nello stesso tempo non vuole ricostruire un qual-
siasi “Ancien Régime”»�� e questo la distingue sia 
dal pensiero controrivoluzionario, sia da quello più 
spiccatamente conservatore.

8QD�WDOH�LQWHUSUHWD]LRQH�GHO�IHQRPHQR�DSUH�D�XQD�
idea spirituale e mitica della nazione, che possa ripor-
tare l’uomo, in particolare quello tedesco, ai costumi, 
alle tradizioni e alla fede del passato, cioè a quell’u-
nità culturale nel rapporto fra uomo e uomo ma an-
che fra uomo e natura, che venne compromessa e poi 
GH¿QLWLYDPHQWH�URWWD�GDOOD�ULYROX]LRQH�ERUJKHVH�H�LQ-
GLYLGXDOLVWLFD�GHO�;9,,,�VHFROR��6L�WUDWWD�GL�UHWWL¿FDUH�
l’individualismo, che ha abbattuto l’antico ordine e le 
comunità, per consegnare la coscienza all’inquietu-
GLQH�H�DOOH�LOOXVLRQL�GHOOD�OLEHUWj�FKH�KDQQR�¿QLWR�SHU�
distruggere quei legami storici e religiosi che conferi-
scono a ciascuno il proprio compito nel mondo. 

Davanti alla dissoluzione da cui è investito il 
mondo occidentale, un autore della Rivoluzione 
FRQVHUYDWULFH��(GJDUG�-XOLXV�-XQJ��������������QHO�
suo libro Deutsche über Deutschland�GHO�����49, va-
ticina un ruolo di guida per la Germania nella lotta 
FRQWUR�TXHVWD�GLVVROX]LRQH�� ,QIDWWL�� JUD]LH� D�TXHVWD�
leadership si potrà fondare un nuovo ordine con un 
nuovo ethos capace di dare una nuova unità all’Oc-
cidente. Per Jung «>���@�OD�*HUPDQLD�QRQ�q�VROWDQWR�
un territorio, uno Stato o una nazione, ma innanzi-
WXWWR�XQ¶HQWLWj�PHWD¿VLFD�SRUWDWULFH�GL�YDORUL�VDOYL-
¿FL�FKH�OH�VRQR�FRVWLWXWLYDPHQWH�SHFXOLDULª50, come 
spiega Balistreri. Questa idea rappresenta un Leit-

46 2��0��*ඇൾඋඋൾ, art. cit���S�����
47 Ibid., p. 17. 
�� Ibid���S������
49 Cfr. (ൽൺඋ�-ඎඅංඎඌ�-ඎඇ, Deutsche über Deutschland. Die 

Stimme des unbekannten Politikers, Langen, Monaco di Ba-
YLHUD������

50 $��*��%ൺඅංඌඍඋൾඋං, art. cit���S������

motiv aggregante sul piano delle concezioni e del di-
scorso politico di tutto il variegato mondo della Ri-
voluzione conservatrice, che trova nel Terzo Reich il 
suo avveramento, anche se ben presto contestato da 
alcuni esponenti della stessa, come lo stesso Jung, 
assassinato nella Notte dei Lunghi Coltelli51.

Risulta allora chiaro da quanto detto che la Rivolu-
zione conservatrice abbia un connotato molto più am-
SLR�GL�TXHOOR�VSHFL¿FDPHQWH�SROLWLFR��FKH�FRPSUHQGH�
la cultura e l’estetica e, per questo, teoretico, nel senso 
nietzschiano «>«@�FKH�O¶DUWH�q�LO�FRPSLWR�VXSUHPR�H�
OD�YHUD�DWWLYLWj�PHWD¿VLFD�GHOOD�QRVWUD�YLWDª����PD�¿-
nanche mitico, poiché i miti formano l’eredità di una 
nazione e ne costituiscono un’unità non razionale e 
sistematica ma vivente. È solo nel passato mitico che 
può essere recuperato il fondamento, il principio di 
unità in grado di rifondare la nazione in crisi. La Ri-
voluzione conservatrice allora è un orizzonte globale 
di pensiero che vuole andare oltre la modernità, pur 
ULPDQHQGR�QHO�VXR�VROFR��SHUFKp��FRPH�GLFH�-�QJHU��
©FRQVHUYDWRUH� QRQ� VLJQL¿FD� UHVWDXUDWRUH�� SRLFKp�
nella condizione di restaurazione si trovano le idee 
del 1789, con i loro simboli e le loro istituzioni, che 
sono diventate singolarmente logore, spesso anzi 
spettrali»53. La Rivoluzione conservatrice lotta con-
tro queste idee: vuole depennare il passato, causa del-
la crisi dell’uomo contemporaneo, un passato, però, 
che non si ferma solo ai principi dell’Ottantanove, ma 
YD�ROWUH��¿QR�D�FRLQYROJHUH�WXWWR�LO�SHQVLHUR�UD]LRQDOH��
A questo passato oppone un ritorno alle origini, una 
“rivoluzione” verso le forme mitiche dell’esistenza: 
una rivalorizzazione di quelle strutture di pensiero 
che vengono prima della manifestazione del pensiero 
razionale e, con esso, della civiltà europea e che, per 
questo motivo, non possono essere colpite dal crollo e 
dall’implosione di questa. Queste strutture sono l’an-
cora di salvezza per non naufragare nella crisi e per 
uscire da essa verso il futuro. 

6. La “crisi della coscienza europea”

Per la Rivoluzione conservatrice questo nostro 
tempo è segnato da una malattia misteriosa della 

51 Nella notte fra il 30 giugno e il 1º luglio 1934 le SS e la 
Gestapo DVVDVVLQDURQR�SHU�RUGLQH�GL�$GROI�+LWOHU�������������
almeno un centinaio di esponenti di spicco del partito nazio-
QDOVRFLDOLVWD�D�OXL�DYYHUVL�²�LQ�SDUWLFRODUH�(UQVW�5|KP�������
1934), guida delle SA, OH�³VTXDGUH�G¶DVVDOWR´�GHO�SDUWLWR�²� riu-
niti nella cittadina lacustre di Bad Wiessee, in Baviera, nonché 
membri della Reichswehr e altri oppositori.
�� )��1ංൾඍඓඌർඁൾ, Dedica a Richard Wagner, in ,ൽൾආ� La na-

scita della tragedia, trad. it., Rusconi Libri, Santarcangelo di 
5RPDJQD��5LPLQL��������S������

53 (��-ඳඇൾඋ��Rivarol. Massime di un conservatore, cit., p. 56.
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quale però non si ricercano ancora i rimedi in modo 
H൶FDFH��OD�FULVL�GHOOD�FRVFLHQ]D�HXURSHD��$�SURSRVL-
WR�GL�TXHVWD�FULVL��3DSD�%HQHGHWWR�;9,��������������
nel Discorso alla Curia romana in occasione degli 
auguri natalizi�GHO����GLFHPEUH�������DGRSHUD�XQD�
HVSUHVVLRQH�DVVDL�H൶FDFH��«>���@�TXHVW¶(XURSD�VHP-
bra essere stanca, anzi sembra volersi congedare 
dalla storia»54.

L’uomo europeo, nato e cresciuto nella culla di 
tre città, Atene, Roma e Gerusalemme, ripensato in 
chiave antropocentrica con la riscoperta dei classici 
nella stagione del Rinascimento, un uomo che ave-
va creduto di veleggiare illuministicamente verso 
un mondo sempre migliore guidato dalla Dea Ra-
gione, utopisticamente governato dalla scienza, nel 
quale progresso e sviluppo delle condizioni materia-
li dell’esistenza coincidono, si ritrovava invece, se-
JXHQGR�XQD�LPPDJLQH�GL�-�QJHU��«>���@�su una zattera 
di rottami legata insieme. La sicurezza veniva meno, 
i valori diventavano provvisori, e tuttavia si restava 
ancora nell’alveo della tradizione. >���@ La zattera 
naturalmente era fragile e un puro mezzo di fortuna. 
Una volta che quelle corde avessero ceduto, sarebbe 
rimasto solo l’abisso insondabile degli elementi — 
FKL�O¶DYUHEEH�SRWXWR�DৼURQWDUH"�(FFR�OD�GRPDQGD�
che assillava gli uomini. Vivevano tutti proiettati 
YHUVR�OD�FDWDVWURIH�²�QRQ�SL��EDOGDQ]RVL�FRPH�XQ�
tempo, ma in un’angoscia apocalittica»55. 

Di apocalisse si tratta, perché quello che accadrà 
sarà un vero e proprio “disvelamento”, la scoperta 
della perdita dei caposaldi della cultura occidentale 
e, in particolare, lo “smascheramento” dell’illusio-
ne del potere illuministico dell’“io” che dispone a 
VXR� SLDFLPHQWR� GHO� PRQGR�� /¶,OOXPLQLVPR� VHP-
bra procedere indipendentemente dall’uomo, che 
non è più il suo centro. E lo fa elaborando leggi e 
regole non più “umane”. La società stessa inizia a 
“esprimersi” in una lingua diversa, incomprensibile 
all’uomo. Nella misura in cui la scienza approfon-
disce in modo sempre più minuzioso la conoscenza 
della realtà, l’ordine complessivo delle cose sembra 
sfuggire all’uomo, incapace di uno sguardo d’insie-
PH�VXO�UHDOH��/D�UDJLRQH��¿ORVR¿FDPHQWH�LQWHVD��QRQ�
riesce a stare al passo con la scienza, la quale anzi 
sembra essersi lasciata intenzionalmente alle spalle 
OD�SULPD��H�FRQ�HVVD�LO�VXR�IRQGDPHQWR��OD�YHULWj��,O�
pensiero è, come suggerisce Martin Heidegger, tec-
nica, «>���@� LO�SURFHGLPHQWR�GHO�ULÀHWWHUH�DO�VHUYL]LR�

54 %ൾඇൾൽൾඍඍඈ�;9,, Discorso alla Curia romana in occasio-
ne degli auguri natalizi��GHO����GLFHPEUH������

55 (��-ඳඇൾඋ, Visita a Godenholm, trad. it., Adelphi, Milano 
������S������

del fare e del produrre»56 e la scienza «>���@�fa parte 
dell’impianto»57 che mira al dominio non solo sul 
mondo, ma soprattutto sull’uomo. E, per avere il 
PDVVLPR�GHOO¶H൶FDFLD�� DEEDQGRQD�RJQL� ULIHULPHQ-
WR�PHWD¿VLFR�HG�HWLFR�DOOD�YHULWj��HVVD��LQIDWWL��FRQ�OH�
sue leggi e i suoi principi, sarebbe un ostacolo trop-
po grande al progetto di dominazione. Questa è la 
crisi dell’Europa: la crisi della ragione e, con essa, 
dell’intelligibilità del reale.

$O�VXR�SRVWR�QDVFH�H�VL�D൵HUPD�OD�YRORQWj�GL�SR-
WHQ]D��,O�VXR�SXQWR�GL�SDUWHQ]D�SXz�HVVHUH�LQGLYLGXD-
WR�QHOO¶RSHUD�GL�$UWKXU�6FKRSHQKDXHU� ������������
Il mondo come volontà e rappresentazione, il cui 
pensiero fondamentale è già espresso dal titolo. Qui 
LO�¿ORVRIR�WHGHVFR�PHWWH�LQ�FULVL� OD�WUDGL]LRQH�GHOOD�
conoscenza occidentale: il mondo è volontà, impul-
so, forza sregolata, nei suoi meandri più profondi, 
e non ragione ordinatrice. Da questa tesi discende 
che ©IHQRPHQR�VLJQL¿FD�UDSSUHVHQWD]LRQH��QLHQW¶DO-
tro: ogni rappresentazione, di qualsiasi tipo essa 
VLD��RJQL�RJJHWWR��q� IHQRPHQR��&RVD� LQ�Vp�� LQYHFH��
q�VROR�OD�YRORQWj��FRPH�WDOH��HVVD�QRQ�q�DৼDWWR�UDS-
presentazione, ma è toto genere diversa da essa: è 
ciò�GL�FXL�RJQL�UDSSUHVHQWD]LRQH��RJQL�RJJHWWR��q�LO�
IHQRPHQR��O¶DSSDUHQ]D�YLVLELOH�� O¶RJJHWWLYLWj��Ê�FLz�
FKH�YL�q�GL�SL��LQWLPR��LO�QRFFLROR�WDQWR�GL�FLDVFXQ�
singolo quanto del tutto: si manifesta nell’azione 
cieca di ogni forza della natura, ma si manifesta an-
che nella condotta ragionata dell’uomo; la grande 
GLৼHUHQ]D�FKH�F¶q�WUD�TXHVWL�GXH�FDVL�FRQFHUQH�VROR�
O¶LQWHQVLWj�GHOOD�PDQLIHVWD]LRQH��QRQ�O¶HVVHQ]D�GL�FLz�
che in essa si manifesta»��. Quindi, per lui tutto è 
volontà, come avviene nei fenomeni naturali: «Se 
noi ora esaminiamo con l’occhio del ricercatore, 
se vediamo l’impeto potente, inarrestabile con cui 
le acque precipitano verso il basso, la costanza con 
cui il magnete si rivolge sempre verso il polo Nord, 
la smania con cui il ferro vola verso il magnete, la 
YLROHQ]D�FRQ�FXL�L�SROL�HOHWWULFL�WHQGRQR�DOOD�ULXQL¿-
cazione >���@; se noi vediamo il cristallo che prende 
forma rapidamente e all’improvviso, assumendo 
XQD�FRQ¿JXUD]LRQH�FRVu�UHJRODUH�>���@; se noi osser-
viamo la scelta con cui i corpi, divenuti liberi grazie 
DOOR�VWDWR�ÀXLGR�H�VRWWUDWWL�DL�YLQFROL�GHOOD�VROLGLWj��
si cercano e si evitano, si uniscono e si separano; 
VH� QRL�� LQ¿QH�� VHQWLDPR� VHQ]D� DOFXQD�PHGLD]LRQH��

56 0��+ൾංൽൾൾඋ, Lettera sull’“umanismo”, a cura di F. Vol-
SL��$GHOSKL��0LODQR�������S������

57 Ibid., p. 71, nota.
�� $උඍඁඎඋ�6ർඁඈඉൾඇඁൺඎൾඋ, Il mondo come volontà e rap-

presentazione��WUDG��LW���D�FXUD�GL�*LRUJLR�%ULDQHVH��������������
(LQDXGL��7RULQR�������S�������
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come un peso, la cui tendenza verso la massa terre-
stre sia ostacolata dal nostro corpo, gravi e prema 
incessantemente su di esso assecondando la propria 
unica aspirazione; allora non ci sarà bisogno di un 
eccessivo sforzo di immaginazione per riconoscere, 
anche a una distanza così grande, la nostra propria 
essenza: quella stessa essenza che in noi persegue i 
propri scopi alla luce della conoscenza, e che invece 
TXL��QHL�SL��GHEROL�GHL�VXRL�IHQRPHQL��q�XQD�WHQVLRQH�
VROR�FLHFD��VRUGD��XQLODWHUDOH�H�LPPRGL¿FDELOH��PD�
FKH�WXWWDYLD��SRLFKp�q�GDSSHUWXWWR�XQD�H�OD�VWHVVD�>���@ 
anche qui >���@ deve portare il nome di volontà»59. 
Anche la «condotta ragionata dell’uomo», la ragio-
ne, non è altro che un fenomeno della volontà.

Ecco la svolta ontologica, il passaggio dal pri-
mato della ragione che orienta e dirige la volontà, 
FKH�GD�3ODWRQH������������������D�&���LQ�SRL�KD�FD-
ratterizzato il pensiero occidentale, al primato della 
volontà: quest’ultima, seguendo le impressioni sen-
soriali, desidera e vuole sconsideratamente, senza 
DOFXQD�JLXVWL¿FD]LRQH�H�¿QDOLWj, con una brama e un 
desiderio incontrollati e inarrestabili. Essa è, in ulti-
ma istanza, causa e fondamento della ragione stessa. 

,O�¿ORVRIR�FKH�SRUWD�DOOH�HVWUHPH�FRQVHJXHQ]H�LO�
GLVFRUVR�GL�6FKRSHQKDXHU�q�1LHW]VFKH��,Q�Così par-
Oz�=DUDWKXVWUD�si legge: «Non ha certo colto nella 
verità chi, proteso verso di lei, ha lanciato l’espres-
VLRQH�³YRORQWj�GL�HVLVWHUH´��TXHVWD�YRORQWj�QRQ�F¶q���
3HUFKp��FLz�FKH�QRQ�q��QRQ�SXz�YROHUH��FLz�FKH�LQ-
YHFH�q�QHOO¶HVLVWHQ]D��FRPH�SRWUHEEH�DQFRUD�YROHUH�
O¶HVLVWHQ]D���6ROR�GRYH�q�YLWD��Oj�q�DQFKH�OD�YRORQWj��
ma non la volontà di vita, bensì — così io ti insegno 
— volontà di potenza»60. 

La potenza è l’essenza della volontà. Questa ulti-
PD�D൵HUPD]LRQH�URPSH�H�GLVWUXJJH�LO�SHQVLHUR�VWHV-
VR��GD�ULFHUFD�GHOOD�YHULWj�VL�WUDVIRUPD�LQ�D൵HUPD]LR-
QH�VROLSVLVWLFD�GHOOD�YRORQWj�GL�SRWHQ]D��,O�SHQVLHUR�
perde quel rapporto essenziale che aveva avuto con 
la verità, una verità garantita, in ultima istanza, da 
Dio, dal quale l’uomo derivava leggi e condotte mo-
rali da seguire nel mondo.

La liberazione dall’essere trascendente causa la 
distruzione sia del reale sia dell’uomo, che proprio 
GD�'LR�VRQR�VWDWL�FUHDWL��,O�PRQGR�GHOO¶XRPR�SHUGH�
così di valore e giunge al nichilismo, «>���@�FLRq�DOOD�
ORJLFD�VHFRQGR�FXL�QRQ�YL�q�QHVVXQD�YHULWj�DVVROX-
ta esterna all’uomo a cui aderire, nessuno scopo 
da realizzare nella vita insito nella natura umana, 

59 Ibid���SS����������
60 )��1ංൾඍඓඌർඁൾ, &RVu�SDUOz�=DUDWKXVWUD��XQ�OLEUR�SHU�WXWWL�H�

per nessuno, cit., p. 139. 

se non quello deciso dall’uomo stesso con un atto 
libero della sua volontà. In questo modo l’uomo rea-
OL]]D�OD�FDSDFLWj�GL�GHFLGHUH�FLz�FKH�q�YHUR�H�FLz�FKH�
q�EHQHª61��FRPH�D൵HUPR�QHO�PLR�VDJJLR�Lo scacco 
della modernità.

,O�QLFKLOLVPR�q�LO�SXQWR�XOWLPR��O¶HVLWR�¿QDOH�GHO�
percorso della modernità nella storia dell’Occidente. 

/D�FULVL�FKH�VL�LQVWDXUD�FRQ�O¶D൵HUPD]LRQH�GHO�QL-
chilismo è dunque una perdita di fondamento e di 
ordine all’interno dell’Europa, viene meno lo scopo 
dell’umanità e il senso della vita, in quanto non può 
essere necessariamente derivato o dedotto dal nulla. 

A questa crisi cercherà di opporsi la Rivoluzione 
conservatrice, proponendo un nuovo e diverso ini-
zio, ricuperato nelle origini mitologiche, senza però 
rinunciare al cammino verso il futuro fatto dalla Ri-
voluzione. Non c’è dubbio che il vecchio mondo 
vada in rovina, ma dalle sue macerie ne sorgerà uno 
nuovo, che scaturirà dalle imperiture origini nasco-
VWH�QHO�SDVVDWR��FKH�LO�ÀXLUH�GHOOD�VWRULD�QRQ�KD�GL-
strutto ma solo occultato. 

Si tratta ora di individuare il momento in cui av-
viene la rottura, che produrrà queste manifestazioni 
critiche della cultura europea. Essa è ravvisabile nel-
OR�VFRSSLR�GHOOD�3ULPD�*XHUUD�0RQGLDOH��$൵HUPD�LO�
VRFLRORJR�GHOOH�UHOLJLRQL�0DVVLPR�,QWURYLJQH��«>���@�
la Grande Guerra del 1914-1918 rappresenta una 
sinistra novità non solo per il primo uso massiccio 
di armi di distruzione di massa�>���@�ma anche perché 
si teorizza e si pratica la separazione fra la guerra 
e la morale»��. 

/D� VFRQ¿WWD� GHJOL� ,PSHUL�&HQWUDOL� SRUWD� DOOD� GL-
VWUX]LRQH� GHOO¶,PSHUR� DXVWUR�XQJDULFR�� UHDOWj� PXO-
WLHWQLFD��GHOO¶,PSHUR�2WWRPDQR�² la Turchia di Mu-
VWDID�.HPDO�$WDW�UN�������������², ridotto alla sola 
3HQLVROD�$QDWROLFD��H�DOOD�¿QH�GHO�Kaiserreich tede-
VFR��$QFRUD�,QWURYLJQH�D൵HUPD�FKH��«>���@�la Prima 
JXHUUD�PRQGLDOH�q�OD�FRQVHJXHQ]D�GHOOD�VHSDUD]LRQH�
dell’idea di patria e di nazione dalle sue radici reli-
giose: con il Kulturkampf in Germania, con la laïcité 
in Francia, con le campagne laiciste e anticlericali 
dell’Ottocento in Italia»63. Essa è il coronamento di 
una lunga marcia, iniziata con la Rivoluzione fran-
FHVH��FKH�SRUWD�DOO¶D൵HUPD]LRQH�GHOO¶LGHD�GL�QD]LRQH�
quale entità collettiva astratta, composta dagli indivi-
dui presenti su un determinato territorio e aventi un 

61 6��&ൺඅൺඌඌඈ, Lo scacco della modernità, prefazione di Her-
vé Antonio Cavallera, introduzione di Fernando Fiorentino, 
Edizioni Non Tacere, Copertino (Lecce) 1996, p. 50.
�� 0ൺඌඌංආඈ�,ඇඍඋඈඏංඇൾ, ,O�VHJUHWR�GHOO¶(XURSD��*XLGD�DOOD�

riscoperta delle radici cristiane��6XJDUFR��0LODQR�������S�����
63 Ibid., p. 56.
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ordinamento comune, possibilmente repubblicano. 
Spiega il politologo federalista Francesco Rossolillo 
�������������«Mentre nel Medioevo, come notava 
Boyd C. Shafer >���������@, un uomo doveva sen-
tirsi prima di tutto un cristiano, secondariamente 
un borgognone e soltanto in terzo luogo un france-
se (dove peraltro sentirsi un francese aveva allora 
XQ�VLJQL¿FDWR�FRPSOHWDPHQWH�GLYHUVR�GD�TXHOOR�FKH�
ha oggi), nella storia recente del continente euro-
peo, con l’emergenza del fenomeno nazionale, la 
VFDOD�GHL�OHDOLVPL�VL�q�URYHVFLDWD��H�LO�VHQWLPHQWR�GL�
appartenenza alla propria nazione ha acquisito una 
posizione di assoluta preminenza su qualsiasi altro 
sentimento di appartenenza territoriale, religiosa o 
ideologica; tanto che, da un lato i lealismi e le iden-
WL¿FD]LRQL�UHJLRQDOL�H�ORFDOL�VRQR�VWDWL�SUDWLFDPHQWH�
cancellati dal superiore riferimento alla nazione (an-
che se oggi assistiamo al tentativo di ricuperarli per 
metterli al servizio di disegni di potere) e, dall’altro, 
OH�VWHVVH�D৽OLD]LRQL�LGHRORJLFKH�R�UHOLJLRVH��FKH�SXU�
si pongono come universali per loro essenza, sono 
VWDWH�QHL�IDWWL�VXERUGLQDWH�DOO¶D৽OLD]LRQH�QD]LRQDOH��
e quindi intimamente snaturate»64. 

/¶HVLWR�q�FKH��FRPH�GLFH�,QWURYLJQH��«>���@�comin-
FLDQR� D� GLৼRQGHUVL� LQ� (XURSD� QD]LRQDOLVPL� VHQ]D�
QD]LRQH��LGHRORJLH�LQ�FXL�FLDVFXQR�YXROH�SL��SRWHUH�
SHU�OD�VXD�QD]LRQH�SHUFKp��DSSXQWR��q�OD�VXD�H�QRQ�
perché la ritiene portatrice di valori moralmente 
apprezzabili»65��,Q�TXHVWR�PRGR��VSLHJD�6DQJXLQHW-
ti, «impregnata di naturalismo e di secolarismo, la 
nazione del nazionalismo viene disancorata dal suo 
background naturale — i gruppi in cui si trova a vi-
vere chi viene al mondo: la famiglia, il parentado, 
la stirpe, la terra natìa — e storico — la comunità 
di destino — per divenire un mito, una narrazione 
DUWL¿FLDOH��FRVWUXLWD�VHFRQGR�L�SDUDPHWUL�FKH�PHJOLR�
si sposano con la volontà di potenza e di supremazia 
di un determinato gruppo di potere o di uno Stato»66. 
Ciò si ritrova pienamente nell’atteggiamento assun-
to dalle potenze vincitrici la Prima Guerra Mondia-
le, teso a distruggere le vestigia imperiali degli Stati 
VFRQ¿WWL��IDFHQGROL�VSDULUH��ULGLPHQVLRQDQGROL�H�XPL-
OLDQGROL��SRQHQGR�FRVu�OH�EDVL�SHU�OD�FRQÀDJUD]LRQH�
GHO�VHFRQGR�FRQÀLWWR�PRQGLDOH��DOLPHQWDWR�LQ�JUDQ�
parte da ideologie revanscistiche.

64 )උൺඇർൾඌർඈ� 5ඈඌඌඈඅංඅඅඈ, voce Nazione, in 1�� %ඈൻൻංඈ��
1ංർඈඅൺ�0ൺඍඍൾඎർർං� ������������ e� *ංൺඇൿඋൺඇർඈ� 3ൺඌඊඎංඇඈ, 
Dizionario di politica, 3 voll., Gruppo Editoriale /¶(VSUHVVR, 
%HUJDPR�������YRO. ,,��Fil-Pau, pp. 569-577 (p. 570).

65 0��,ඇඍඋඈඏංඇൾ, op. cit., p. 56.
66 2��6ൺඇඎංඇൾඍඍං, Fascismo e Rivoluzione. Appunti per una 

lettura conservatrice��LQYLWR�DOOD�OHWWXUD�GL�0DUFR�,QYHUQL]]L��
(GL]LRQL�GL�³&ULVWLDQLWj �́�3LDFHQ]D�������S�����

Questo pensiero si ritrova altresì pienamente nel-
la Rivoluzione conservatrice, che reagisce allo sfa-
scio del Kaiserreich tedesco, appellandosi al mito 
fondativo della nazione tedesca da ritrovare e da 
rivalutare. 

$OOD�¿QH�GHOOD�3ULPD�*XHUUD�0RQGLDOH��LQ�*HU-
mania il Kaiser� *XJOLHOPR� ,,� ������������ q� FR-
stretto ad abdicare e indotto all’esilio, mentre al suo 
posto si instaura una democrazia parlamentare. La 
Germania è allora  una nazione fortemente rovinata 
GDJOL�LQGHQQL]]L�EHOOLFL��¿VLFDPHQWH�GLVWUXWWD�H�PR-
UDOPHQWH�XPLOLDWD�GDOOH�SRWHQ]H�YLQFLWULFL��/H�ULÀHV-
sioni di Detlev Peukert (1950-1990) appaiono l’e-
sergo migliore alla situazione vissuta in terra tedesca 
DOOD�¿QH�GHO�SULPR�FRQÀLWWR�PRQGLDOH��(JOL�VFULYH��
«La nascita della >FRVLGGHWWD@�Repubblica di Weimar 
non fu il risultato di un atto eroico o che perlome-
no potesse essere considerato tale nella mitologia 
QD]LRQDOH��(VVD�IX�SLXWWRVWR� O¶HৼHWWR�GL�XQ�FRPSOL-
FDWR�H�GRORURVR�FRPSURPHVVR��LO�SURGRWWR�¿QDOH�GL�
VFRQ¿WWH�H�UHFLSURFKH�FRQFHVVLRQL�SL��FKH�LO�SURJHWWR�
radioso di un nuovo inizio >���@. Quando entrarono 
in crisi simultaneamente il meccanismo di riprodu-
zione economica e l’assetto sociale, la Repubblica 
>���@ non poté contare su quel credito di legittimazio-
ne da parte dei suoi cittadini che solamente avreb-
be potuto agevolare una tenuta di fondo anche in 
piena crisi >���@. I tedeschi azzardarono il loro espe-
ULPHQWR�UHSXEEOLFDQR�QHO�PRPHQWR�SL��VIDYRUHYROH�
possibile»67. La Germania si trascina pesantemente 
fra spinte rivoluzionarie di stampo sovietico e un no-
stalgico populismo ultra-nazionalista a sfondo razzi-
stico e antisemitico. 

/D�VFRQ¿WWD�PLOLWDUH�H�OD�WUDXPDWLFD�¿QH�GHO�Kai-
serreich tolgono a molti reduci le convinzioni che 
l’esperienza della guerra aveva fornito. L’audacia, il 
coraggio e la solidarietà fra commilitoni che emer-
gono in mezzo alla violenza delle situazioni belli-
che, lasciano il posto a uno smarrimento davanti alle 
rapide trasformazioni in atto. Quattro anni di guerra 
forgiano una identità che molti reduci non riescono 
più a ritrovare in una società in preda al caos e alla 
rovina. Quello a cui si sta assistendo è lo scontro fra 
“decadenza” e “civiltà”. L’incomprensibile caotico 
mondo del dopoguerra è un miscuglio di tendenze 
opposte e contrastanti in costante fermento che dan-
no vita a elaborazioni eterogenee di nuove possibili-
tà di svolta sociale e politica di stampo conservatore 

67 'ൾඍඅൾඏ�-ඎඅංඈ�.��3ൾඎൾඋඍ, La Repubblica di Weimar. Anni 
di crisi della modernità classica, trad. it., Bollati Boringhieri, 
7RULQR�������S����
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come rivoluzionario. Per esempio il già citato Jung, 
spiega Balistreri, «>���@�vedeva in quello che era di-
venuto l’anno simbolo della insorgenza tedesca per 
eccellenza, il 1914, l’inaugurarsi di una nuova epo-
FD�FKH�DYUHEEH�PHVVR�¿QH�DOOD�Neuzeit, quel corso 
GL�FLYLOL]]D]LRQH��FLRq��OD�FXL�YLFHQGD�DYHYD�WURYDWR�LO�
suo esordio cinquecento anni prima, quando, con il 
sorgere di un nuovo sentimento dell’io, l’uomo ave-
va cominciato ad estromettere Dio e a divenire al 
suo posto signore della creazione.�>���@�Negli ultimi 
centocinquanta anni, poi, questo processo si sareb-
be accelerato con il carattere predominante assunto 
dalla tecnica nella determinazione della vita umana, 
venendo a sanzionare il trionfo dell’astrazione e il 
distacco dell’uomo dalle sue basi naturali»��.

L’età dell’uguaglianza, inaugurata dalla Rivolu-
zione francese, ha portato al tramonto del principio 
di un ordine naturale insito nella creazione, di cui 
l’uomo non può disporre a proprio arbitrio. Tutto 
ciò però ormai si è compiuto, da qui la necessità di 
inaugurare una nuova era che aspirasse a porre un 
nuovo fondamento e a scoprire nuovi principi di 
ordinamento sociale. La speranza dell’avvento di 
XQD�QXRYD�HSRFD�FKH�DYUHEEH�SRVWR�¿QH�DOOH�ULYROX-
zioni dell’età moderna è il sogno della Rivoluzione 
conservatrice. Essa «>���@�VDUHEEH�VWDWD�O¶DWWR�¿QDOH�
che avrebbe posto termine all’età delle rivoluzioni, 
DQGDQGR�¿QR�DOOH�VRUJHQWL�GL�HVVD�H�VRৼRFDQGRQH�LO�
momento originario»69, come scrive Balistreri70. La 
Rivoluzione conservatrice, così commenta il politico 
e saggista conservatore cattolico tedesco Hermann 
5DXVFKQLQJ��������������DYUHEEH�YROXWR�«>���@�rag-
giungere con una forza rivoluzionaria il contrario di 
una rivoluzione»71.

$� SDUWLUH� GDO� ������ PROWL� LQWHOOHWWXDOL� WHGHVFKL��
IUD� L�TXDOL�¿JXUDYDQR�SHUVRQDOLWj� FRPH�(UQVW� -�Q-
JHU��&DUO� 6FKPLWW� �������������0DUWLQ�+HLGHJJHU��
Arthur Moeller van den Bruck, Oswald Spengler 
�������������7KRPDV�0DQQ��������������*RWWIULHG�
%HQQ� �������������/XGZLJ�.ODJHV� ������������ H�
tanti altri, reagirono all’instabilità politica e alla de-

�� $��*��%ൺඅංඌඍඋൾඋං, art. cit���S�������4XHVWD�LGHD�GL�-XQJ�HUD�
già presente nei teorici della Kriegsideologie al tempo del-
la Grande Guerra, dove la Germania era vista non come una 
potenza fra le altre, ma come portatrice di un nuovo ordine, 
GL൵HUHQWH�ULVSHWWR�D�TXHOOR�HVSUHVVR�GDOOH�SRWHQ]H�GHOO¶,QWHVD�

69 Ibid���S������
70�,Q�UHDOWj�OD�IRUPD�VWDWXDOH�GHOOD�*HUPDQLD��DQFKH�GRSR�O¶H-

silio del Kaiser, rimase quella GHO�������LO�WLWROR�GHOOD�FDUWD�HUD�
infatti «Die Verfassung des Deutsches Reichs», sebbene l’arti-
colo 1 dichiarasse: «Il Reich WHGHVFR�q�XQD�UHSXEEOLFD��,O�SRWHUH�
statale emana dal popolo».

71 +ൾඋආൺඇඇ� 5ൺඎඌർඁඇංඇ, Die konservative Revolution, 
Freedom Publishing Company, New York 1941, p. 64.

bolezza della Repubblica di Weimar concentrando 
i loro impegni in un disegno comune, quello della 
5LYROX]LRQH�FRQVHUYDWULFH��,Q�HVVD la critica al pro-
gressismo illuministico dell’Occidente e il compli-
cato rapporto con le ideologie socialcomuniste che 
si stavano facendo strada violentemente, si accom-
pagnavano all’ardore rivoluzionario per una lettura 
anch’essa ideologica della tradizione nazionale, da 
opporre alle forze responsabili del disfacimento del-
la nazione per far riappropriare il popolo, con una 
lotta eroica, del proprio destino. Dunque,  un movi-
PHQWR�OD�FXL�¿VLRQRPLD�FRQVHUYDWULFH�QRQ�YROOH�DOL-
mentarsi a una tradizione, come quella della scuola 
contro-rivoluzionaria, basata su principi eterni, che 
si credeva ormai scomparsa, bensì nutrire intellet-
tuali che, nelle trasformate condizioni imposte dalla 
PRGHUQLWj��UDSSUHVHQWDYDQR��FRPH�D൵HUPD�LO�VRFLR-
ORJR�.DUO�0DQQKHLP��������������«>���@ gruppi in 
larga misura indipendenti dalle classi >���@ reclutati 
GD�VHWWRUL�SL��DPSL�GHOOD�YLWD�VRFLDOHª��, che cerca-
rono di ricreare le classiche coppie oppositive “si-
nistra e destra”, “conservazione e rivoluzione”, “so-
cialismo e nazionalismo” nella direzione di un loro 
superamento e integrazione. 

La medesima peculiarità, lo stesso ossìmoro, 
FRQWHQXWD�QHOOD�GH¿QL]LRQH�GL�5LYROX]LRQH�FRQVHU-
vatrice va intesa nell’orizzonte di un pensiero che 
pretende di essere reazionario e contemporanea-
mente rivoluzionario, indirizzato alla creazione di 
un nuovo modello culturale in cui hegelianamente 
«>���@ lo spirito diventerà vita e la vita spirito, in altre 
SDUROH��FRPSUHQGHUj�SROLWLFDPHQWH�FLz�FKH�q�VSLUL-
WXDOH�H�VSLULWXDOPHQWH�FLz�FKH�q�SROLWLFR��FRVWUXHQGR�
una vera nazione»73, FRPH�D൵HUPDYD�OR�VFULWWRUH�DX-
striaco Hugo von +R൵PDQVWKDO������������. 

La realtà politica è pensata in termini totalitari, il 
che implica una rielaborazione della prassi politica 
tradizionale, alla luce della nuova concezione dello 
6WDWR�FKH�GDOO¶8QLRQH�6RYLHWLFD�VWDYD�GDQGR�OH]LRQH�
al mondo. 

/D�5LYROX]LRQH�FRQVHUYDWULFH�D൵RQGD�OH�VXH�UD-
dici in uno stato d’animo pieno di rancore e di di-
singanno verso la società liberale, responsabile della 
situazione di profonda crisi del Paese e opera evo-
cando una cultura patriottica, pregna di sciovinismo 
e carica di estremo disprezzo per gli aspetti mate-

�� .ൺඋඅ�0ൺඇඇඁൾංආ, Ideologia e Utopia, trad. it., introduzio-
QH�GL�$OEHUWR�,]]R��������������LO�0XOLQR��%RORJQD�������S������

73 +ඎඈ�ඏඈඇ�+ඈൿൿආൺඇඌඍඁൺඅ, Gli scritti come spazio spiri-
tuale della nazione��WUDG��LW���LQ�,ൽൾආ, La rivoluzione conserva-
trice europea, a cura di Jan Bednarich e Renato Cristin, pre-
VHQWD]LRQH�GL�'DPLU�%DUEDULü��0DUVLOLR��9HQH]LD�������S�����
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rialistici della società industriale. Essa si pone come 
l’espressione di un “nuovo nazionalismo”, che punta 
direttamente sull’elemento militare, ereditato dalle 
trincee, come su quello necessario per costruire un 
nuovo tipo umano.

3HU�(UQVW� -�QJHU� OD�5HSXEEOLFD� GL�:HLPDU� q� LO�
paradigma dello Stato nazionale di radice liberal-
democratica,  in cui manca il rapporto con le forze 
elementari e basilari della nazione, uno Stato simbo-
lo del decadimento della civiltà occidentale. A esso 
contrappone una nuova forma di Stato: il regime 
della “mobilitazione totale”, che viene trasferita dal 
GRPLQLR�PLOLWDUH�D�TXHOOR�FLYLOH��,O�IDWWRUH�ULYROX]LR-
QDULR�GHO�;;�VHFROR�q�UDSSUHVHQWDWR�SHU�-�QJHU�GDOOD�
guerra totale, che va di pari passo con la mobilitazio-
QH�WHFQLFR�LQGXVWULDOH��,O�SUREOHPD�FKH�HJOL�VL�SRQH�q�
quello di adeguare lo Stato e i cittadini ai doveri po-
litici e spirituali, cui la mobilitazione totale mette di 
fronte. La mobilitazione totale è il fenomeno che ha 
messo in crisi i capisaldi del liberalismo, destando 
un nuovo spirito di fronte al quale l’individualismo 
borghese e la tolleranza politica, appaiono come va-
ORUL�LQDGDWWL�DOO¶HSRFD�GHL�FRQÀLWWL�WRWDOL�

3HU�-�QJHU�LQ�TXHVW¶HUD�©>���@�QRQ�HVLVWH�SL��XQD�
YHUD�GLৼHUHQ]D�IUD�FRPEDWWHQWL�H�QRQ�FRPEDWWHQWL��
LQ�HVVD�RJQL�FLWWj��RJQL�IDEEULFD�q�XQD�IRUWL¿FD]LRQH��
RJQL�EDVWLPHQWR�q�XQD�QDYH�GD�JXHUUD��RJQL�JHQHUH�
DOLPHQWDUH� q�PHUFH�GL� FRQWUDEEDQGR�� RJQL�PLVXUD�
attiva e passiva ha carattere militare»74. Dalla mobi-
litazione totale è nato il nuovo clima totalitario in cui 
la vita torna a essere concepita come servizio, sacri-
¿FLR��UHVSRQVDELOLWj�H�QRQ�FRPH�XQD�SDUWLWD�G¶D൵DUL�R�
un luogo di rivendicazioni. Essa riconsegna al nazio-
nalismo quell’anima di cui il liberalismo borghese 
l’aveva privato.

-�QJHU�FRQGLYLGH�FRQ�JOL�LQWHOOHWWXDOL�GHOOD�5LYR-
luzione conservatrice la retorica del nazionalismo 
a cui dedicò numerosi articoli, specialmente tra il 
�����DO�������DOO¶LQWHUQR�GHL�TXDOL�VL�SRVVRQR�LGHQ-
WL¿FDUH�TXDWWUR�SLORQL�VX�FXL�FRVWUXLUH�OR�6WDWR��OD�QD-
zione, la casta militare, il governo forte e la società 
LUUHJJLPHQWDWD��,O�³QXRYR�QD]LRQDOLVPR´�FKH�-�QJHU�
professa è un impegno intellettuale, antidemocratico 
e totalitario. 

'D�TXHVWD�SURVSHWWLYD��-�QJHU�DYYLFLQD�EROVFHYL-
smo e nazionalismo, visti come espressioni di una 
medesima volontà totalitaria che si sta facendo stra-

74 Cit. in -ඎඅංඎඌ�(ඏඈඅൺ��pseudonimo di *ංඎඅංඈ�&ൾඌൺඋൾ�$ඇ-
ൽඋൾൺ�(ඏඈඅൺ; ����������, /¶RSHUDLR�QHO�SHQVLHUR�GL�(UQVW�-XQ-
ger, 3a  ed. corretta, con una Lettera e una Appendice, saggio 
LQWURGXWWLYR�GL�0DULQR�)UHVFKL��ELEOLRJUD¿D�D�FXUD�GL�)UDQFHVFR�
)LRUHQWLQR��(GL]LRQL�0HGLWHUUDQHH��5RPD�������S�����

da in Europa. Entrambi concorrono a distruggere il 
tipo d’uomo borghese e a sostituirlo con il protago-
nista della nuova epoca, il “soldato politico”.

L’idea di guerra totale e permanente è l’unica ca-
pace di creare questo nuovo tipo umano per il quale 
la libertà non è più il fondamento per la costruzione 
di una vita incentrata su di sé, ma si esprime nell’a-
desione totale, incondizionata e interiorizzata alla 
comunità in cui è inserito.

Quest’ordine più grande in cui il singolo nasce e 
di cui deve apprendere e comprendere i valori, è, agli 
RFFKL�GL�-�QJHU��OD�QD]LRQH��4XHVWD�VFHOWD�GL�XQD�YL-
VLRQH�WRWDOLWDULD�GHO�QD]LRQDOLVPR�q�FDXVDWD�LQ�-�QJHU�
dall’osservazione che il socialismo di matrice mate-
rialistica, non ha nessun ideale proprio con cui rim-
piazzare i valori “borghesi”, anzi li vuole estendere a 
tutto il proletariato. 

,O�PRQGR�GHO�VRFLDOLVPR�KD�DQFK¶HVVR�FRPH�SULQ-
cipio supremo il benessere materiale per tutti, non 
solo per pochi, ma non ha una disciplina e una for-
PD]LRQH�VSLULWXDOH��3HU�-�QJHU��VROR�LO�QD]LRQDOLVPR��
con il suo culto dei valori gerarchici e marziali, può 
VYLOXSSDUH�TXHOO¶HWLFD�FKH�KD�QHOOD�¿JXUD�GHO�³VRO-
dato politico”, emersa dalla Grande Guerra e anche 
GDOOD�5LYROX]LRQH�UXVVD��LO�VXR�LGHDOH��,Q�TXHVWD�YL-
sione, torna a essere concepita «quell’obbedienza 
FKH�q�XQ¶DUWH�GHOO¶XGLUH��H�GL�TXHOO¶RUGLQH�FKH�YXRO�
dire esser pronti per la parola, esser pronti pel co-
mando che come una folgorazione corre dalla cima 
¿QR� DOOH� UDGLFLª75. È il segno di un’ideologia na-
zionalistica e rivoluzionaria insieme, che cerca di 
unire in sé i residui valoriali appartenenti al vecchio 
mondo prerivoluzionario con le conquiste statuali 
della modernità, rappresentate dal totalitarismo. La 
PRELOLWD]LRQH�WRWDOH�q��SHU�-�QJHU��LO�SULQFLSLR�GHOOD�
Rivoluzione, contemporaneamente nazionale e so-
ciale, destinata a cambiare tutta la società europea. 
,O�VRFLDOLVPR�QH�YLHQH�IDWDOPHQWH�DVVRUELWR��SRLFKp��
nel suo aspetto di pretesa individualistica e materia-
listica, esso è colpito con la stessa società liberale e 
borghese, mentre nel suo volto militante e solidari-
stico trova nella comunità di vita nazionale la sua 
più completa realizzazione. La mobilitazione totale 
realizza il “socialismo senza socialisti”.
,O� ULIHULPHQWR� D� -�QJHU� SHU� LOOXVWUDUH� LO� FDPSR�

VSHFL¿FR� della Rivoluzione conservatrice dipende 
dalla vicinanza fra la sua posizione e quella dei suoi 
protagonisti, con i quali condivideva un profondo 
distacco dal mondo in cui si trovavano a vivere, una 
dissociazione di misura tale da assumere i caratteri 

75 Ibid���S�����
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rivoluzionari tipici del totalitarismo, anche se decli-
QDWL�LQ�PRGR�FRQVHUYDWRUH��FRQ�LO�¿QH�GL�FUHDUH�XQ�
QXRYR�6WDWR�SHU�XQ�XRPR�QXRYR�H�FRVu�SRUUH�¿QH�DOOD�
crisi dell’uomo europeo. 
-�QJHU��FRQ�OD�VXD�YLWD�FHQWHQDULD�KD�SHUFRUVR�WXW-

to il “secolo breve”, il Novecento76, e lo ha vissuto 
nella ricerca continua delle radici profonde dell’in-
dividuo. Questo cammino lo ha portato, due anni 
prima della morte, a convertirsi al cattolicesimo. 
/¶³$QDUFD´�²�FRVu�VL�DXWR�GH¿QLYD�²� che per tut-
ta la vita ha voluto volare sempre più in alto come 
O¶DTXLOD��DOOD�¿QH�KD�LQFRQWUDWR� LO�6ROH� LQYLWWR�HG�q�
uscito dal suo splendido isolamento per riconoscere 
nella Chiesa cattolica l’ultimo baluardo delle Tradi-
zione in un mondo in dissoluzione. La Chiesa è la 
FXVWRGH�GHO�0LVWHUR�FKH�-�QJHU�KD�FHUFDWR�H�VWXGLDWR�
SHU�WXWWD�OD�YLWD�GLHWUR�OD�VXSHU¿FLH�GHJOL�HYHQWL��&RQ�
TXHVWR�JHVWR�¿QDOH��-�QJHU�ULVROYH�O¶DPELJXLWj�GHOOD�
Rivoluzione conservatrice, aderendo alla Tradizione 
cattolica che rappresenta le radici dell’anima cristia-
na dell’Europa e la sua linfa vitale, senza la quale 
nessuna Europa è possibile. 

Menzionare la conversione di -�QJHU� YXRO� GLUH�
raccontare il fallimento del progetto della Rivolu-
zione conservatrice. Nata per liquidare la Rivolu-
zione tout court, è stata da questa liquidata. Dinanzi 
DJOL�HYHQWL�LQDUUHVWDELOL�GHOO¶LQL]LR�GHO�;;�VHFROR��OD�
Grande Guerra e al suo interno la Rivoluzione russa, 
che avevano abbattuto le ultime vestigia imperiali, 
retaggio di un antico modo di concepire la civiltà, 
per gli intellettuali della Rivoluzione conservatrice 
«>���@�QRQ�HUD�SL��SRVVLELOH�SHQVDUH�FRPH�'H�0DLVWUH�
di fronte alla rivoluzione francese, che bisognava 
fare il contrario della rivoluzione; l’unica cosa pos-
sibile invece appariva soltanto quella di fare una 
rivoluzione all’incontrario��0D�FRQ�FLz�VL�YHQLYD�D�
sposare lo stesso principio di legittimazione storica 
del nemico»77��D൵HUPD�%DOLVWUHUL��,QIDWWL��IDUH�SURSUL�L�
principi e i metodi rivoluzionari, pur riempiendoli di 
contenuti “conservatori”, voleva dire aderire a essi, 
farli entrare in un mondo fondamentalmente estra-
QHR��FRQ�LO�ULVXOWDWR�GL�GLVWUXJJHUH�TXHVWR�PRQGR��8Q�
così azzardato spostamento di prospettiva ha avu-
to come conseguenza, infatti, che il soggettivismo 
umano, l’esaltazione dell’io individuale, frutto della 
Rivoluzione, è entrato nel campo conservatore e ne 
ha inaridito le radici. Pensare che tramite un atto ri-
voluzionario si potesse ottenere il ristabilimento di 
un ordine sociale conservatore, il quale è prima di 

76 Cfr. (උංർ�-ඈඁඇ�(උඇൾඌඍ�+ඈൻඌൻൺඐආ��������������Il secolo breve, 
WUDG��LW�����a�HG���5L]]ROL��0LODQR������

77 $��*��%ൺඅංඌඍඋൾඋං, op. cit���S������

tutto il frutto di una conversione del cuore dei sin-
goli e dei popoli ai principi immutabili dell’ordine 
QDWXUDOH�H�FULVWLDQR��FRPH�QHO�FDVR�GL�(UQVW�-�QJHU��q�
stato un fatale errore. Nutrire l’idea di risolvere nel 
suo contrario l’autodeterminazione dell’“io” rivolu-
zionario si è risolta in un fallimento culturale. «La 
ULYROX]LRQH�FRQWUR� OD�ULYROX]LRQH�HUD�SHUFLz�¿Q�GD�
principio suscettibile, rispetto alle intenzioni per-
seguite di rovesciarsi in un esito non preventivato, 
per cui, invece di incontrare l’istanza conservatri-
ce a cui la si voleva far servire, avrebbe imbocca-
to una traiettoria impazzita»��, che, da un lato non 
ha fermato la marcia della Rivoluzione e dall’altro 
ha prodotto fenomeni totalitari come i fascismi che 
hanno rappresentato la negazione stessa dei principi 
conservatori. 

La Rivoluzione conservatrice, quindi è un ossi-
moro che si è trasformato in un’ipoteca sul pensiero 
conservatore da cui è necessario liberarsi per poter 
tornare alla logica autentica del conservatorismo, al 
quale sono completamente estranee forme radicali 
GL�QLFKLOLVPR��PD�FKH�D൵RQGD�OH�VXH�UDGLFL�QHL�SULQ-
cipi naturali e cristiani, contro cui si erge la Rivolu-
zione. Proprio per questo motivo la Rivoluzione non 
può essere combattuta con le armi che essa stessa ha 
forgiato.

�� Ibidem.

«Imparate dai vostri avversari» 
(Pංඈ XII)

VRL� FDWWROLFL� >���@� DYHYDWH� UHVLVWLWR� LPSDYLGL� SHU�
quasi due secoli all’assedio della modernità. 

Avete ceduto proprio poco prima che il mondo vi des-
se ragione. Se tenevate duro ancora per un po’, si sa-
rebbe scoperto che gli “aggiornati”, i profeti del futuro 
postmoderno eravate proprio voi, i conservatori. Pec-
FDWR��8Q�FRQVLJOLR�GD�ODLFR��VH�SURSULR�YROHWH�FDPELDUH�
ancora, restaurate, non riformate. È tornando indietro, 
verso una Tradizione che tutti vi invidiavano e che 
avete gettato via, che sarete più in sintonia con il mon-
GR�G¶RJJL��FKH�XVFLUHWH�GDOO¶LQVLJQL¿FDQ]D�LQ�FXL�VLHWH�
¿QLWL�³DJJLRUQDQGRYĹ � LQ�ULWDUGR��&RQ�TXDOL�ULVXOWDWL��
poi? Chi avete convertito, da quando avete cercato di 
rincorrerci sulla strada sbagliata?.

Gianteresio “Gianni” Vattimo
(1936-2023)

[Cit. in 9ංඍඍඈඋංඈ�0ൾඌඌඈඋං, Post-moderno/1, in Pensare la storia. 
Una lettura cattolica dell’avventura umana, prefazione del card. 
*LDFRPR�%L൶���������������(GL]LRQL�3DROLQH��&LQLVHOOR�%DOVDPR�
�0LODQR��������SS�����������S������@
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VICO DEI MIRACOLI
Vita oscura e tormentata 
del più grande pensatore italiano
MARCELLO VENEZIANI
Rizzoli, Milano 2023 
240 pp., € 20.

FUDQFDPHQWH�ULWHQHYR�OD�¿JXUD�GL�*LDPEDWWLVWD�
9LFR� ������������ DOTXDQWR� ORQWDQD� GDO� FRQR�

degli interessi di Marcello Veneziani, ma mi sbaglia-
YR��,Q�UHDOWj�HJOL�OR�FRQRVFH�DO�SXQWR�GD�SURSRUFL�XQD�
ELRJUD¿D�SHUVRQDOH�H�LQWHOOHWWXDOH�GHO�¿ORVRIR�QDSROH-
tano.

1RQ�VL�WUDWWD�GL�XQD�ELRJUD¿D�DFFDGHPLFD��FRQGLWD�
di testimonianze e di note a  piè di pagina: anzi di 

note non ve n’è 
neppure una. 
Si tratta invece 
di una  narra-
zione snella, 
destinata a un 
pubblico qua-
lunque, nar-
rata in forma 
piana e insapo-
rita con qual-
che calembour 
e qualche in-
serto in lin-
gua vernacola 
par tenopea. 
Né, peralro, si 
tratta di una 
DJLRJUD¿D� H�

neppure dello 
sforzo ambizioso di un giornalista di misurarsi con 
XQ�JHQHUH�VFLHQWL¿FR�D�OXL�QRQ�IDPLOLDUH��7XWWR�FLz�FKH�
Veneziani dice di Vico è appoggiato su fonti di qua-
OLWj��GL�FXL�R൵UH�XQD�EUHYH�VLQWHVL�LQ�FDOFH�DO�VXR�WHVWR��

Veneziani passa in rassegna i vari momenti e i 
vari personaggi che accompagnano l’angustiata esi-
stenza di Vico, tracciando di ciascuno di essi dei boz-
]HWWL�SLDFHYROL�H�D൶GDELOL�TXDQWR�D�IRQWH��L�IDPLOLDUL��
il quartiere, l’ambiente civile della Napoli borbonica 
e sabauda, il mondo accademico napoletano con i 
suoi fasti e le sue miserie, il popolo minuto, i “lazza-
ri” e le “vaiasse”, la natura incontaminata e i costumi 
patriarcali dei suoi nove anni passati a Vatolla, nel Ci-
OHQWR��(�DQFRUD�QH�VRWWROLQHD�OD�GL൶FROWj�GHO�FDUDWWHUH��

SEGNALAZIONI LIBRARIE che non gli facilitava le relazioni, la fredda e invidiosa 
accoglienza delle sue opere e l’oblio che ne segnerà a 
OXQJR�LO�IXWXUR��8QD�YLWD�DOWUHVu�VHPSUH�YLVVXWD�VRWWR�
OR�VJXDUGR�GL�'LR��FRQ�JUDQGH�¿GXFLD�QHOOD�3URYYL-
denza, che nella sua opera intellettuale erigerà a si-
gnora assoluta della storia individuale e universale. 

Nel volume Veneziani prende in esame tutte le 
opere del pensatore napoletano, dalle prime Orazioni 
sino alla tormentata vicenda editoriale della triplice 
edizione della Scienza nuova, la cui redazione e ri-
¿QLWXUD�DFFRPSDJQHUDQQR�LO�¿ORVRIR�SHU�JUDQ�SDUWH�
della vita, sino agli ultimi istanti prima della morte.

Lo scopo di Veneziani è narrare una vita al colto 
e all’inclito e non d’illustrare il complesso sistema di 
pensiero di Vico. Per questo non analizza in esteso 
i suoi scritti ma cerca di estrarne il succo senza en-
trare  però più di tanto nel merito delle valutazioni 
FULWLFR�¿ORVR¿FKH��$G�DOFXQL�GHL�OHWWRUL�TXHVWR�SRWUj�
sembrare un limite, un minus in termini compiutez-
]D�GHOO¶RSHUD��DG�DOWUL�XQ�SUHJLR��'L�VLFXUR�LO�SUR¿OR�
umano e intellettuale che Veneziani disegna è ben 
tracciato e vale altrettanto di sicuro come una buona 
LQWURGX]LRQH�D�XQ�SHUVRQDJJLR�GL൶FLOH�VLD�SHU�LO�VXR�
pensiero, sia per il suo linguaggio obsoleto, sia anche, 
LQ¿QH��SHU�OH�³WRUVLRQĹ �HUPHQHXWLFKH�FXL�O¶KDQQR�VRW-
toposto i suoi scarsi interpreti ottocenteschi e nove-
centeschi. La lettura del pensiero del personaggio e 
del suo ruolo nella storia del pensiero che Veneziani 
compie pare equilibrata, abbondantemente permea-
WD�GL�DSSUH]]DPHQWR�²�LQ�TXDQWR�SHQVDWRUH��VWRULFR��
FRQVHUYDWRUH��LWDOLDQR�H�PHULGLRQDOH�²��TXDQGR�QRQ�
SHUVLQR�GL�D൵HWWR��

,O�YROXPH�SXz�HVVHUH�FRQVLGHUDWR�XQR�VWLPROR�²�
SUREDELOPHQWH�SHU�³SRFKL�PD�EXRQĹ �²�D�FRPSLHUH�
qualche passo oltre nella conoscenza di uno dei mas-
VLPL�²�IRUVH�LO�PDVVLPR��VRVWLHQH�9HQH]LDQL�²�ILOR-
sofi italiani dell’Età Moderna.

[O.S.]
ྊ

SCRITTI SULLA RIVOLUZIONE 
E SULLA NAZIONE. 1972-2006
GIOVANNI CANTONI
con un profilo bio-bibliografico dell’Autore
di Francesco Pappalardo
premessa e cura di Oscar Sanguinetti
Edizioni di “Cristianità”, Piacenza 2023
240 pp., € 15.

Giovanni Cantoni preferiva decisamente la 
parola “parlata” rispetto a quella scritta. Se 

ha scritto, ha scritto più spesso articoli e qualche vol-



anno XV ◆ nuova serie ◆ n. 41 ◆ 29 settembre 2023← 39 •Cultura&Identità. Rivista di studi conservatori

ta saggi per volumi in collaborazione o per volumi 
FROOHWWDQHL��,�OLEUL�XVFLWL�FRQ�LO�VXR�QRPH�²�ULFRUGR�
per esempio La lezione italiana e Per una civiltà cri-
stiana nel terzo millennio. La coscienza della Ma-
JQD�(XURSD�H�LO�TXLQWR�YLDJJLR�GL�&RORPER�²�VRQR�
essenzialmente raccolte di articoli e di relazioni a 
convegno.

Quando ha ritenuto di esprimersi in forma scrit-
ta, che si trattasse di testi originali o di trascrizioni 
di suoi interventi parlati, ha 
sempre appoggiato i suoi 
giudizi in sede storica e in 
sede politica su un appa-
rato critico di alta qualità e 
di forma rigorosa, al limi-
te sovrabbondante per gli 
usi e costumi di un secolo 
“dell’immagine”, evitan-
do con attenzione sfoggi di 
HUXGL]LRQH�FKH��D�GL൵HUHQ]D�
di molti altri autori che van-
no per la maggiore, avrebbe 
potuto di certo concedersi. 
Non lo faceva per gusto 
del dettaglio o per amore 
esagerato per la forma, ten-
denze peraltro lecite, ma 
specialmente con l’intento 
secondario di “blindare” le 
sue tesi, le sue ragioni di 
fronte a quasi sempre male-
vole critiche degli avversari. 
E le sue tesi non erano mai formulate oziosamente 
ma sempre inquadrate nella perenne “battaglia delle 
idee”, che la Contro-Rivoluzione combatte contro 
avversari potenti e agguerriti. 

Giovanni Cantoni, almeno dopo gli anni giovani-
li, non ha mai parlato o scritto per divertissement o 
per sfoggio di cultura ma sempre nell’intento di far 
conoscere al prossimo qualcosa da lui conquistato a 
prezzo di una dura ricerca e di una articolata e insi-
VWLWD�ULÀHVVLRQH��QHOOD�ORJLFD�FULVWLDQD�GHO�©contem-
plata aliis tràdere». Cantoni si muoveva costante-
mente in una prospettiva di apostolato militante, che 
all’occorrenza, quando si trattava di difendere verità 
negate, diveniva anche, in senso stretto, verve pole-
mica, sebbene mai becera e ogni volta argomentata. 
E lo condizionava altresì il fatto che la sua semper 
erigenda associazione di cattolici contro-rivoluzio-
QDUL��$OOHDQ]D�&DWWROLFD�²�FKH�ULSUHQGHYD�XQ�FDP-
PLQR�GHO�PRYLPHQWR�FDWWROLFR�LQWHUURWWRVL�QHO������
con la nascita di quello che sarà detto “clerico-fasci-

VPR´²��DEELVRJQDYD� LQLQWHUURWWDPHQWH�GL�XQ�³DOL-
mento” intellettuale e spirituale:  ossia di “quadri”, 
di “lezioni” storiche, di idee, di fatti, di maestri, di 
scuole di spiritualità, di personaggi esemplari, persi-
no di aneddoti e di proverbi…

,�WHPL�FKH�LO�JHQLR�PXOWLIRUPH�GL�*LRYDQQL�&DQ-
toni coltivava attraverso la faticosa ricerca che s’im-
poneva sono stati tanti, dalla teologia alla dottrina 
sociale della Chiesa, dal Magistero alle analisi poli-

tiche, dalla proposta di scrit-
ti degli autori della scuola 
contro-rivoluzionaria a bra-
ni di autori spirituali recenti 
e di sempre.

Egli ha tuttavia avuto 
sempre un pénchant, una 
predilezione, per la storia e 
per gli autori di storia, fos-
sero essi studiosi che po-
WUHPPR�GH¿QLUH�³HPSLULFL´��
da Régine Pernoud (1909-
������D�0DUFR�7DQJKHURQL�
������������� GD� -HDQ� 'X-
PRQW� ������������ D� 5HQ-
]R�'H� )HOLFH� �������������
RSSXUH�³¿ORVR¿´�R�³WHRORJL�
della storia”, come Gon-
]DJXH� GH� 5H\QROG� ������
1970), Christopher Dawson 
�������������3OLQLR�&RUUrD�
GH� 2OLYHLUD� �������������

Julio César Ycaza Tigerino 
������������H�WDQWL�DOWUL�

,O�VXR�LQWHUHVVH�SHU�OD�VWRULD��DQFKH�SHU�TXHOOD�DQ-
WLFD�� HUD�GHFLVDPHQWH�¿QDOL]]DWR� DO� SUHVHQWH� H� DOOD�
politica: “chi sbaglia storia sbaglia politica”, diceva. 
Da buon seguace ed esponente della scuola cattolica 
contro-rivoluzionaria, oggetto principale e primario 
GHOOD�VXD�DWWHQ]LRQH�H�GHOOD�VXD�ULÀHVVLRQH�HUD�TXHO�
fenomeno patologico che caratterizza l’Occiden-
WH�²�H��GDOO¶2FFLGHQWH��LO�PRQGR�²�D�SDUWLUH�GDO-
l’“autunno del Medioevo”, che, per stadi successivi, 
aveva cambiato i connotati della civiltà occidentale 
cristiana sino alla drammatica condizione che segna 
il tempo della sua vita, dalla seconda metà del secolo 
;;�DL�SULPL�GHFHQQL�GHO�QXRYR�PLOOHQQLR��'L�TXHVWR�
fenomeno, che impregna il kairos della nostra epo-
ca, attingendo ai migliori interpreti della scuola di 
cui aveva abbracciato la cultura, come detto, quella 
cattolica contro-rivoluzionaria, ricercava le radici 
multidimensionali, studiava le metamorfosi stori-
che, cercava d’intuire e di anticipare le mosse, pe-
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netrava le dimensioni meno visibili: quelle morali e 
PHWD¿VLFKH��(�VL�VIRU]DYD��uti singulus, con una vita 
esemplare, e in maniera organizzzata, attraverso la 
sua Alleanza Cattolica, di resistergli.

ྊ

,O�YROXPH�UDFFRJOLH�DOFXQL�GL�TXHVWL�VDJJL��LO�FXL�
tratto comune è appunto lo sforzo di leggere nei fatti 
LO�IHQRPHQR�ULYROX]LRQDULR��8QD�OHWWXUD�FKH�RPHWWH�
GL�VR൵HUPDUVL�VXOOD�IDVH�³FXOWXUDOH´�GL�WDOH�IHQRPH-
no, che si apre con il Rinascimento e con la “rivol-
WD�SURWHVWDQWH´�²�SHU�XVDUH�LO�WLWROR�GL�XQ¶RSHUD�GL�
PRQVLJQRU�/pRQ�&ULVWLDQL� �������������FKH�QHO� WL-
tolo originale suona ancora più forte: L’insurrection 
protestante ²��LQ�FXL�LO�SURFHVVR�ULYROX]LRQDULR��DOL-
PHQWDWR�GDOO¶D൵HUPDUVL�GHO�SDUDGLJPD�GHO�PRGHUQR��
si limita ad agire sulla sfera delle pulsioni e delle idee 
in seno alle élite, laiche ed ecclesiastiche europee.

0HQWUH�KD�FRPH� WHPD�VSHFL¿FR� LO� ULYROJLPHQWR�
segnato come terminus a quo GDO� ������ GDWD� HP-
blematica, che segna il passaggio della Rivoluzione 
GDOOD�PRGL¿FD]LRQH�GHOOD�FXOWXUD�GHOOH�élite alla in-
staurazione di un nuovo ordine politico e, in buona 
misura, anche sociale ispirato ai paradigmi di una 
FXOWXUD�GLYHUVD�H��SHU�SL��GL�XQ�DVSHWWR��DQWLWHWLFD��8Q�
evento che apre un processo che si snoda, con fasi 
di regresso e di avanzata impetuosa, con metamor-
fosi e cambi di dominante, lungo tutto l’Ottocento e 
il Novecento giungendo sino ai nostri giorni, in cui, 
operata la lunga marcia attraverso la società, dopo il 
6HVVDQWRWWR�²�WDSSD�YHVVLOODUH�²��WRUQD�D�SUHVHQWDU-
si come fenomeno culturale.

Due dei saggi che il volume contiene sono de-
GLFDWL�DO�VLJQL¿FDWR�DXWHQWLFR�GHOO¶2WWDQWDQRYH�QHOOD�
prospettiva processuale della modernità, mentre un 
terzo descrive e interpreta la vasta reazione popolare 
che la Rivoluzione “giacobina” e, mutatis mutandis, 
QDSROHRQLFD�LQFRQWUD�LQ�WXWWD�(XURSD��H�QRQ�VROR��8Q�
quarto articolo, trascritto direttamente dal parlato, 
tratta invece il tema della socialità umana alla luce 
dell’osservazione del reale e delle leggi della natu-
UD��VR൵HUPDQGRVL�VXOOH�³FHUFKLH´��GDOOD�IDPLJOLD�DOOD�
nazione, allo Stato, in cui la intrinseca relazionalità 
dell’uomo e della donna si proietta e di cui abbiso-
gna per giungere alla sua perfezione naturale e, in 
qualche misura, anche soprannaturale. Da ultimo, il 
volume ripropone un saggio che per molti amici di 
Giovanni Cantoni è stato determinante per la propria 
conversione intellettuale e, più tardi, spirituale, in cui 
si applicano le categorie dell’analisi contro-rivolu-
]LRQDULD�²�VFROSLWH�QHL�VDJJL�SUHFHGHQWL�H�ULDVVXQWH�
e sistematizzate nel volume di Plinio Corrêa de Oli-

veira Rivoluzione e Contro-Rivoluzione ²�DOOD�VWR-
ULD�G¶,WDOLD�D�SDUWLUH�DSSXQWR�GDO�QRVWUR�������FLRq�GDO�
1796, quando le baionette rivoluzionarie dilagano 
nella Penisola e ne mutano manu militari istituzio-
ni, classi dirigenti, territorio, scardinando equilibri 
invalsi da secoli. L’Italia tra Rivoluzione e Contro-
Rivoluzione, il saggio che era premesso alle edizioni 
seconda e terza del volume del pensatore brasiliano, 
XVFLWH�ULVSHWWLYDPHQWH�QHO������H�QHO�������QRQ�¿-
JXUD�SL��QHOO¶HGL]LRQH�GH¿QLWLYD�GHO������H��TXLQGL��
LO�YROXPH�R൵UH�XQD�RFFDVLRQH�XQLFD�SHU�ULOHJJHUOR�

Gli scritti del volume sono completati da un ef-
¿FDFH�SUR¿OR�GHOOD�YLWD�H�GHO�FDPPLQR�LQWHOOHWWXDOH�
percorso da Giovanni Cantoni scritto da Francesco 
Pappalardo.

Concludendo, gli Scritti sulla Rivoluzione e sulla 
nazione sono un testo che compendia tutto un “co-
smo culturale” e un cardine della lettura conservatri-
ce e contro-rivoluzionaria della storia e delle radici 
del presente e la sua funzione, oltre a mantenere viva, 
TXDQWR�PHQR�VRWWR�LO�SUR¿OR�LQWHOOHWWXDOH��OD�PHPR-
ULD�GL�&DQWRQL��R൵UH�XQD�OHWWXUD�FRQWURFRUUHQWH�GHOOD�
contemporaneità, di certo utile per chi vorrà trarne 
“lezione” per il presente. E di una lezione “sapien-
ziale” come quella di Cantoni necessita urgentemen-
te, per evitare abbagli e compromessi, lo sforzo di 
rilettura del conservatorismo, sia in chiave culturale, 
sia in chiave politica, che il mondo di destra pare stia 
compiendo in questo frangente.

[Red.]

Il Sessantotto: 
una Rivoluzione culturale

8n attacco microstrutturale rivolto non tanto 
ai temi fondamentali della visione religiosa, 

ma alla prassi concreta del comportamento cristia-
QR��>���@�È una rivoluzione culturale nel senso ampio 
del termine cultura, perché tende a ricostruire un 
nuovo modo di vivere, di parlare e di comunicare, 
GL�HVVHUH�JHQLWRUL�H�GL�HVVHUH�¿JOL��GL�HVVHUH�PDULWR�
e di essere moglie, di essere umo e di essere donna. 
>���@�/D�VXD�GLYLVD�IRQGDPHQWDOH��R�LO�VXR�PHVVDJJLR�
fondamentale, fatto penetrare lentamente come 
atmosfera nel vissuto quotidiano è che non c’è un 
reale che leghi, un ordine dell’essere, una natura 
umana; ogni singolo, pertanto, è un io assoluto che 
non ha, è vero, ni Dieu ni maitre ma neanche un Sé 
padrone e può infrangere ogni limite morale perché 
HJOL�q�XQ�,R�QHL�FRQIURQWL�GHO�TXDOH�WXWWL�JOL�DOWUL�QRQ�
sono che bestie di servizio. 

Emanuele Samek Lodovici
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Il millennio d’Europa
PRIMA EDIZIONE ITALIANA

a cura di Paolo Mazzeranghi

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

 

IO�PLOOHQQLR�G¶(XURSD�(1963) è un’ampia panorami-
FD�VXO�SHULRGR�²�GDO�VHFROR�;�DO�;;�²�QHO�TXDOH�

si sviluppa la comunità dei popoli europei, a sua vol-
ta 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�GHGLFD�
particolare attenzione all’Europa centro-orientale, che, 
distinguendosi dalla Russia, condivide in pieno le tra-
dizioni spirituali e culturali di quella parte occidentale 
e centro-occidentale del Continente che ci è più fami-
liare. Dopo essere stata per secoli baluardo orientale 
della Cristianità d’Occidente, l’Europa centro-orienta-
le è destinata, a giudizio di Halecki, a fornire un contri-
buto essenziale alla rifondazione di una nuova Europa 
cristiana per il terzo millennio.

2ඌർൺඋ�+ൺඅൾർං�������������q�XQR�GHL�SULQFLSDOL�VWRULFL�
medioevali e moderni della Polonia fra le due guerre. Figlio 
GL�XQ�DOWR�X൶FLDOH�DXVWULDFR��VWXGLD�D�&UDFRYLD��SRL�LQVH-
JQD�D�9DUVDYLD��1HO������HPLJUD�QHJOL� �6WDWL�8QLWL��GRYH�
dal 1944 al 1961 insegna Storia dell’Europa Orientale alla 
)RUGKDP�8QLYHUVLW\��'L�OXL�LQ�LWDOLDQR�Storia della Polonia 
(Herder, Roma 1966); Il primo millennio della Polonia cri-
stiana (Hosianum, Roma 1966) e Limiti e divisioni della 
storia europea �(GL]LRQL�3DROLQH��5RPD�������

/ඈඋൾඇඓඈ�
&ൺඌඍൾඅඅൺඇං

Sotto scacco
liberilibri

 Macerata 2022
132 pp., € 14

 

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

smo e complottismo, pensiero apocalittico, società 
della sorveglianza, ambientalismo radicale: tali 
sono le questioni intorno a cui ruota il nostro futu-
ro. La lunga emergenza generata dalla pandemia 
ha portato le nostre società a confrontarsi con ten-
denze politiche, sociali e culturali che erano già in 
corso da tempo e che non possono più essere igno-
rate dai gruppi dirigenti o mascherate dalla coltre 
mediatica. L’intero sistema è stato così messo sot-
WR�VFDFFR�GDO�VXR�VWHVVR�IXQ]LRQDPHQWR��,Q�TXHVWR�
libro, Lorenzo Castellani mostra come il pendolo 
del potere rischia di oscillare pericolosamente tra 
un mite dispotismo e una nuova guerra 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.
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Fඋൺඇർൾඌർඈ�3ൺඉඉൺඅൺඋൽඈ

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�

H�&RQWHPSRUDQHD��GDOOH�6LJQRULH�DO�³%LJ�*RYHUQPHQW´
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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”. 
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