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TEXTE

La co scien za cri ti ca mo der na è il frut to di un’evo lu zio ne in tel let tua le
che par ten do con la crisi della civiltà co mu na le ha il suo punto d’ap‐ 
pro do nel cri ti ci smo kan tia no quan do cioè il sog get to pen san te opera
un de fi ni to cam bia men to di pro spet ti va per quan to ri guar da l’atto
della co no scen za; que sto cam bia men to fa sì che la co no scen za cul mi‐ 
ni, al me no in un primo mo men to, nel sog get ti vi smo. Suc ces si va men te
il sog get to pen san te opera una scel ta ve nen do così meno quell’ade‐ 
gua men to pas si vo alla realtà sto ri ca come era ac ca du to du ran te tutto
il Me dioe vo. La co scien za cri ti ca mo der na non pos sie de una con fi gu‐ 
ra zio ne sta ti ca nel senso cioè che si evol ve con ti nua men te nel corso
della sto ria; met ten do in sie me i con cet ti kan tia ni di sensibilità e in‐ 
tel let to1 è utile ri flet te re, per esem pio, sulla dif fe ren za tra la rap pre‐ 
sen ta zio ne della donna fatta da Dante Ali ghie ri in Tanto gen ti le e
tanto one sta pare e quel la fatta da Fran ce sco Pe trar ca in Erano i capei
d’oro a l’aura spar si per ar ri va re in fi ne a scor ge re l’ap pro do no ve cen‐ 
te sco della rap pre sen ta zio ne della donna, quel la fatta da Um ber to
Saba in A mia mo glie non di sde gnan do perciò di ri chia ma re alla me‐ 
mo ria quel senso di circolarità dell’agire umano che ca rat te riz za
l’eter no ri tor no di Nie tzsche2. Il plu ra li smo delle isti tu zio ni co mu na li,
im pre gna to di quel la li ber tas tanta cara a Dante, e la sua crisi mo stra‐ 
no i primi segni di quel la che sarà poi la co scien za cri ti ca mo der na.
Ma Dante, in fluen za to dalla Sco la sti ca me die va le, non ne co glie ap‐ 
pie no l’im por tan za ri ma nen do perciò con fi na to in un oriz zon te in cui
il mo men to della scel ta coin ci de con la to ta le sot to mis sio ne
dell’uomo alla volontà di vi na. Nella realtà di fatto ciò non fa che tra‐ 
dur si nell’iden ti fi ca zio ne dell’Uno con il Tutto ov ve ro nel ri co no sci‐ 
men to da parte del poeta dell’autorità im pe ria le:

1

« Era in cli ne a ri por ta re a un’unica causa (l’as sen za di un’autorità po ‐
li ti ca uni ver sa le) tutti gli aspet ti ne ga ti vi del mondo con tem po ra ‐
neo »3.
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L’espe rien za della li ber tas sarà vis su ta da Pe trar ca come dram ma per‐ 
so na le ve nen do meno, con la for ma zio ne delle Si gno rie, il plu ra li smo
delle isti tu zio ni co mu na li. Con Pe trar ca siamo di fron te ad una delle
prime forme di co scien za cri ti ca di un in tel let tua le che ri flet te sulla
possibilità di sce glie re au to no ma men te il pro prio per cor so di vita
come emer ge dal Se cre tum:

2

Aug. « O cece, nec dum in tel li gis quan ta de men tia est sic ani mum
rebus su bie cis se mor ta li bus, que eum et de si de rii flam mis ac cen dant,
nec quie ta re no ve rint nec per ma ne re va leant in finem, et cre bris mo ‐
ti bus quem de mul ce re pol li cen tur ex cru cient? » 
 
Fr. « Si quid habes ef fi ca cius pro fer; nun quam hoc me ser mo ne ter ‐
rue ris; neque enim, ut tu putas, mor ta li rei ani mum ad di xi »  
 
Aug. « O cieco, non ca pi sci an co ra quale fol lia è il ren de re l’animo
così schia vo dei beni mor ta li, che lo ac cen do no di fiam me di de si de ‐
rio, e non sanno ap pa gar lo, e non rie sco no a du ra re sino alla fine, e
con fre quen ti agi ta zio ni lo stra zia no men tre pro met to no di ac ca rez ‐
zar lo? » 
Fr. « Se hai qual che ar go men ta zio ne più con vin cen te, espo ni la: non
mi at ter ri rai con co de sti di scor si; poiché io non ho ri vol to il mio
animo a cosa mor ta le ».4

Quest’at teg gia men to co sti tui sce il primo passo verso quell’hu ma ni tas
che tanta im por tan za ha avuto nel re cu pe ro della cul tu ra clas si ca
con tri buen do così allo svi lup po della civiltà ri na sci men ta le e mo der‐ 
na. La co scien za cri ti ca mo der na è uno sguar do verso la realtà gra vi‐ 
do in un primo mo men to di pas sa to, poi av vie ne la rot tu ra con esso
ov ve ro la crisi del sog get to e una sua presa di co scien za (e di po si zio‐ 
ne) nei con fron ti del pe rio do sto ri co in cui vive. Il pas sa to viene con‐ 
ser va to nella me mo ria del sog get to e, a se con da dei pe rio di sto ri ci
che, per esem pio, ven go no qui presi in esame, in ci de sulla sua presa
di co scien za; ciò di pen de dalla capacità in tro spet ti va del sog get to
gra zie alla quale egli ha già ope ra to, prima cioè della presa di co scien‐ 
za del pe rio do sto ri co, la rap pre sen ta zio ne di un pos si bi le sce na rio o
realtà sto ri ci (fase del sog get ti vi smo). Con l’espe rien za della realtà di
fatto av vie ne la scel ta del sog get to che com pren de perciò che il pas‐ 
sa to coin ci de con un mo del lo ar che ti pi co ov ve ro con la rap pre sen ta‐ 
zio ne che egli ha dato di un pos si bi le sce na rio o realtà sto ri ci. In que ‐

3
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sto modo sensibilità e in tel let to sono com ple men ta ri fa cen do così
evi ta re al sog get to da un lato gli er ro ri di una ri ce zio ne me ra men te
pas si va della realtà, dall’altro una scel ta del sog get to che non tenga
de bi ta men te conto della sua in ter pre ta zio ne della realtà di fatto, ele‐ 
men to que sto che se ve nis se a man ca re da reb be luogo a idio sin cra sie
pre con cet te. In ef fet ti il sog get to pen san te ini zia col con si de ra re la
co scien za cri ti ca come mo men to cen tra le nella pro pria vita, in ter mi‐ 
ni cioè di scel te mo ra li, solo a par ti re dal se co lo XVII e il suo modo di
rap por tar si alla realtà sto ri ca ri sen te enor me men te degli orien ta‐ 
men ti cul tu ra li dell’epoca pre ce den te. La vi sio ne dell’epoca ri na sci‐ 
men ta le si era espres sa at tra ver so l’in di vi dua li smo ed il na tu ra li smo:
l’uomo aveva as sun to un par ti co la re at teg gia men to nei con fron ti della
vita che gli ap pa ri va sotto aspet ti in nu me re vo li e in con ci lia bi li tra
loro. In fat ti se da un lato la vi sio ne an tro po cen tri ca dell’uni ver so e
della sto ria ri flet te va il de si de rio di es se re ar te fi ci del pro prio de sti no,
dall’altro essa ren de va spes so in ca pa ci di va lu ta re ap pie no le pro prie
azio ni ov ve ro le possibilità di in ter ven to nella vita reale fa cen do così
tra spa ri re un sot to fon do di iro nia (si pensi alle Sa ti re dell’Ario sto) o di
ce la ta in quie tu di ne (si pensi alle Let te re del Tasso):

Li be ra men te te ’l con fes so: or chiu di 
la bocca, che a di fen der la bugia 
non volli pren der mai la spada né scudi5; 
 
« In quan to al ri ma nen te, Vo stra Si gno ria sap pia, che in…6 molti mi
mo le sta no, ma nes su no me ne cac cia: io però sono ri so lu to di ce de re
quel luogo che non credo che fa cil men te mi fosse tolto7 » .

Pro prio in que sto senso si av ver ti va no i re tag gi della civiltà me die va le
nella quale ave va no ri ve sti to un ruolo fon da men ta le la sud di vi sio ne
della società in clas si so cia li che avreb be ri tar da to per se co li la na sci‐ 
ta dei va lo ri ci vi li fon da ti sul con sen so po po la re, e una con ce zio ne del
po te re die tro la quale si na scon de va l’in con scio de si de rio dell’uomo di
tra scen de re la pro pria na tu ra il lu den do si così di rag giun ge re una
con di zio ne esi sten zia le di felicità pe ren ne. E nel Ri na sci men to que sta
con di zio ne ci è data, per esem pio, nella Ge ru sa lem me Li be ra ta quan‐ 
do Er mi nia è tra i pa sto ri ov ve ro da quel fe li ce ed in con ta mi na to rap‐ 
por to tra io e na tu ra che Tasso spera duri il più a lungo pos si bi le:

4
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Guida la greg gia a i pa schi e la ri du ce 
con la po ve ra verga al chiu so ovile, 
e da l’ir su te mamme il latte preme 
e ’n giro ac col to poi lo strin ge in sie me8.

Anche nella sua Pri ma ve ra Bot ti cel li an nul la il rap por to io- realtà at‐ 
tra ver so una rap pre sen ta zio ne della na tu ra in cui i ri chia mi di un lon‐ 
ta no pas sa to si fon do no con le aspet ta ti ve del do ma ni. Nel Ri na sci‐ 
men to ini zia però ad emer ge re l’idea di una co scien za cri ti ca in senso
mo der no cioè svin co la ta dall’ot ti ca me ta fi si ca del pen sie ro me die va le
no no stan te le aspi ra zio ni egoi sti che dei Prin ci pa ti come te sti mo nia il
Prin ci pe di Ma chia vel li:

5

« non si curi di in cor re re nella fama di quel li vizii, sanza quali possa
dif fi cil men te sal va re lo stato; perché, se si considerrà bene tutto, si
troverrà qual che cosa che parrà virtù, e se guen do la sa reb be la ruina
sua, e qual cu na altra che parrà vizio, e se guen do la ne rie sce la
securtà e il bene es se re suo9 ».

Il se co lo XVII è il se co lo della scien za mo der na fon da ta sul me to do
spe ri men ta le ga li lea no ciòè sull’os ser va zio ne em pi ri ca dei fe no me ni e
non su astrat te con get tu re come l’uni ver so to le mai co la cui strut tu ra,
fatta pro pria dalla Chie sa, ri flet te va quel la della società me die va le. Ne
con se gue la crisi del prin ci pio d’autorità della Chie sa che spes so si
era fatta sen ti re at tra ver so il Tri bu na le dell’In qui si zio ne per sal va‐ 
guar da re il pro prio po te re po li ti co: si pensi alla sorte toc ca ta a Gior‐ 
da no Bruno per aver so ste nu to nel dia lo go De l’in fi ni to, uni ver so e
mondi l’esi sten za di altri mondi si mi li al no stro, il che ren de va di
colpo nulla la centralità dell’uomo nell’uni ver so in quan to crea tu ra
pri vi le gia ta da Dio ri spet to agli altri es se ri vi ven ti:

6

BRU. Cossì dun que gl’altri mondi sono ha bi ta ti come que sto? 
FRA. Se non cossì, et se non me glio ri10.

Per sal va re la pro pria vita Ga li lei fu co stret to ad abiu ra re la teo ria co‐ 
per ni ca na11, ma la co scien za cri ti ca mo der na, in sof fe ren te ai dogmi,
non sa reb be ve nu ta meno e alla fine avreb be ri co no sciu to la validità
delle sco per te scien ti fi che. La volontà di su pe ra re i li mi ti im po sti da
una cul tu ra con ser va tri ce si era già espres sa nel se co lo XV con il su‐

7
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pe ra men to delle co lon ne d’Er co le e la sco per ta del Nuovo Mondo,
even ti che ri bal ta va no l’in ter pre ta zio ne del follevolo di Ulis se pu ni to
da Dante all’In fer no per es ser si op po sto al vo le re di vi no:

[…] e volta no stra poppa nel mat ti no, 
de’ remi fa cem mo ali al folle volo 12.

Il se co lo XVII è anche il se co lo del ra zio na li smo, del co gi to ergo sum di
Car te sio, del pen sie ro che ini zia a li be rar si dei vec chi sche mi ideo lo‐ 
gi ci13. La vi sio ne ri na sci men ta le della sto ria se con do cui si po te va
pre ve de re il corso degli even ti cede il passo al sen sua li smo amo ro so
che per va de il senso dell’esi sten za come te sti mo nia l’Adone di Ma ri no:

8

Da guer reg giar non hai, poiché i reami 
e di Fri gia e di Lidia or stan no in pace, 
né dei tu, d’ozi amico e di ri po si, 
altri con flit ti amar che gli amo ro si 14.

Ades so sono i com por ta men ti della gente co mu ne e non più quel li
degli eroi dei poemi ca val le re schi a ri chia ma re l’at ten zio ne degli
scrit to ri come nella Sec chia ra pi ta di Tas so ni:

9

Due com pa gnie di lance e di co raz ze, 
Una di nan zi e l’altra iva di die tro. 
I cur so ri del popol con le mazze 
Fa ce van ri ti rar le genti in die tro; 
Che cor rean tutte a gara come pazze 
A la vi ci na porta di San Pie tro, 
Per veder quel la sec chia a la cam pa gna,
Cre den do si che fosse una mon ta gna15.

L’os ser va zio ne del reale si con cen tra sugli aspet ti più crudi della ma‐ 
te ria, basta guar da re i qua dri del Ca ra vag gio. Nel se co lo XVIII la co‐ 
scien za cri ti ca è pre ro ga ti va degli il lu mi ni sti che danno avvio a quel
pro ces so ri for ma to re che dalla società dell’An ti co Re gi me, fon da ta
an co ra sui rap por ti feu da li, porta alla Ri vo lu zio ne fran ce se. Di ver se
sono le in ter pre ta zio ni di que sta realtà di cam bia men ti. Per esem pio
nel Gior no Pa ri ni de scri ve un mondo, quel lo della nobiltà, che gli è
estra neo; le de scri zio ni dei per so nag gi af fi da te uni ca men te alla per ‐

10
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ce zio ne dei sensi as sor bo no il poeta a tal punto che fi ni sco no per of‐ 
fu scar ne la co scien za:

[…] Tor ce si e freme 
sba lor di to il ge lo so: a fug gir pensa; 
ma rat tien lo il so spet to. Il romor cre sce, 
il rom baz zo, il fra sto no, il rovinìo. 
Ei più reg ger non puote; in piedi balza, 
e con ambe le man tura gli orec chi16 . »

L’unica cer tez za di Pa ri ni è la fun zio ne ci vi le del poeta come emer ge
dal Dia lo go sopra la nobiltà:

11

POETA. …Se io aves si a ri su sci ta re, io per me, prima d’ogni altra cosa,
de si de re rei d’esser uomo dab be ne, in se con do luogo d’esser uomo
sano, di poi d’esser uomo d’in ge gno, quin di d’esser uomo ricco, e fi ‐
nal men te quan do non mi re stas se più nulla a de si de ra re, e mi fosse
pur forza di de si de ra re al cu na cosa, po treb be darsi che per istan ‐
chez za io mi get tas si a de si de rar d’esser uomo no bi le, in quel senso
che que sta voce è ac cet ta ta pres so la mol ti tu di ne17

Al fie ri trova nella so li tu di ne, vis su ta con spi ri to ti ta ni co e bat ta glie ro,
la forza per op por si al caos della sto ria come te sti mo nia il Saul:

12

(ATTO QUIN TO, SCENA QUIN TA) 
 
SAUL 
– Ecco già gli urli 
dell’in so len te vin ci tor: sul ci glio 
già lor fiac co le ar den ti ba le nar mi 
veggo, e le spade a mille… – Empia Fi li ste, 
me tro ve rai, ma almen da re qui… morto. –18 .

I per so nag gi delle com me die di Gol do ni sono in ve ce ca rat te riz za ti da
un pro fon do rea li smo che sep pur a volte li rende ci ni ci, per met te loro
di ope ra re le pro prie scel te co scien ti di dover essi stes si co strui re la
pro pria vita poiché non esi ste av ve ni re certo come te sti mo nia La lo‐ 
can die ra:

13

SCENA IX. – Mi ran do li na sola. 
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« Uh, che mai ha detto! L’ec cel len tis si mo mar che se Ar su ra mi spo se ‐
reb be? Ep pu re, se mi vo les se spo sa re, vi sa reb be una pic co la
difficoltà. Io non lo vor rei. Mi piace l’ar ro sto, e del fumo non so che
farne19  ›.

Gra zie all’eredità del Pa ri ni con Fo sco lo la co scien za cri ti ca di ven ta
sto ri ca a tutti gli ef fet ti come di mo stra l’idea di na zio ne pre sen te nei
Se pol cri:

14

Ma più beata ché in un tem pio ac col te 
serbi l’itale glo rie, uni che forse 
da che le mal vie ta te Alpi e l’al ter na 
on ni po ten za delle umane sorti 
armi e so stan ze t’in va dea no ed are 
e pa tria e, tran ne la me mo ria, tutto. 
Che ove speme di glo ria agli ani mo si 
in tel let ti ri ful ga ed all’Ita lia, 
quin di trar rem gli au spi ci20 .

Per Fo sco lo l’uni fi ca zio ne dell’Ita lia è af fi da ta a co lo ro i quali, eredi
della vir tus degli an ti chi, sono ca pa ci di gran di azio ni. Que sta con ce‐ 
zio ne, an co ra in di vi dua li sti ca, della sto ria è l’evo lu zio ne di quel le di
Pe trar ca e di Ma chia vel li; basta ri cor da re la can zo ne Ita lia mia,
benchè ’l par lar sia in dar no di cui i versi 93-96 con clu do no il Prin ci pe:

15

Virtù con tro a fu ro re 
Prenderà l’arme; e fia el com bat ter corto: 
Ché l’an ti co va lo re 
Nelli ita li ci cor non è ancor morto21.

Nel se co lo XIX anche il Ro man ti ci smo pre di li ge la co scien za cri ti ca da
una pro spet ti va in di vi dua li sti ca spin gen do l’uomo alla pro pria rea liz‐ 
za zio ne nella sto ria; allo stes so tempo però le esi gen ze dell’in di vi duo
con flui sco no nelle ideo lo gie bor ghe se e de mo cra ti ca come ac ca de in
Ita lia con il Ri sor gi men to. A causa delle sue vi cen de per so na li, ne I
Pro mes si Sposi e ne Il cin que mag gio Man zo ni spo sta sul piano tra‐ 
scen den te, quel lo della religiosità cri stia na, il rap por to uomo- storia
non es sen do, se con do lui, l’uomo ca pa ce di ga ran ti re la stabilità co‐ 
mu ne:

16
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« E poi, la Prov vi den za m’ha aiu ta to fi no ra; m’aiuterà anche per l’av ‐
ve ni re22 »; 
 
Ahi! forse a tanto stra zio 
cadde lo spir to anelo, 
e disperò; ma va li da 
venne una man dal cielo, 
e in più spi ra bil aere 
pie to sa il trasportò23.

La scel ta dello scrit to re di af fi da re le sorti umane a Dio ca rat te riz za
anche la sua ideo lo gia de mo cra ti ca come emer ge da Marzo 1821:

17

Se la terra ove op pres si ge me ste 
preme i corpi de’ vo stri op pres so ri, 
se la fac cia d’estra nei si gno ri 
tanto amara vi parve in quel dì; 
chi v’ha detto che ste ri le, eter no 
sarìa il lutto dell’itale genti? 
chi v’ha detto che ai no stri la men ti 
sarìa sordo quel Dio che v’udì?24.

Per Leo par di l’idea li smo ro man ti co è una co stru zio ne me ta fi si ca
dell’io die tro cui si na scon de l’istin to del pia ce re che spin ge l’uomo a
sod di sfa re i suoi bi so gni ma te ria li. L’uomo sen ten do si ap pa ga to da
essi vive in una con di zio ne di noia al tri men ti è preda del do lo re. È at‐ 
tra ver so il do lo re che egli com pren de che non sono la ra gio ne e il
pro gres so ad aver lo reso in fe li ce, ma l’es se re parte della na tu ra, del
suo ciclo di na sci ta e morte, fine a se stes so e non frut to di un di se‐ 
gno di vi no pre sta bi li to. A dif fe ren za di Fo sco lo, Leo par di ri tie ne inu ti‐ 
le tra man da re ai po ste ri la me mo ria dei gran di poiché essa sarà mi‐ 
sco no sciu ta a causa dell’egoi smo che, ren den do la un mito, illuderà
l’uomo sul pro prio de sti no. Solo nella « so cial ca te na 25›› l’uomo può
op por si alla na tu ra ov ve ro alla sua stes sa con di zio ne esi sten zia le la‐ 
scian do così pre fi gu ra re ‹‹Le ma gni fi che sorti e pro gres si ve 26››, come
emer ge dalla Gi ne stra, no no stan te egli sia co scien te che prima o poi
verrà meno:

18

Così fatti pen sie ri 
Quan do fien, come fur, pa le si al volgo, 
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E quell’orror che primo 
Con tra l’empia na tu ra 
Strin se i mor ta li in so cial ca te na, 
Fia ri con dot to in parte 
Da ve ra ce saper, l’one sto e il retto 
Con ver sar cit ta di no, 
E giu sti zia e pie ta de, altra ra di ce 
Avran no allor che non su per be fole, 
Ove fon da ta probità del volgo 
Così star suole in piede 
Quale star può quel ch’ha in error la sede27.

Dopo l’Unità d’Ita lia gli idea li ri sor gi men ta li che erano con flui ti sia
nell’ideo lo gia li be ra le che in quel la de mo cra ti ca ven go no igno ra ti
dalla Sca pi glia tu ra che non li ri tie ne più at tua li. Que sta cor ren te let‐ 
te ra ria ani ma ta da una nuova sensibilità pro du ce tal vol ta, e in modo
non dis si mi le dai poeti ma le det ti fran ce si, pen sie ri con fu si che non
af fio ra no alla co scien za in modo chia ro, ma ri man da no ad un mondo
im ma gi na rio dai trat ti al lu ci na ti come te sti mo nia no le Pe nom bre del
Praga:

19

Là nel Museo, fra i po ve ri 
avan zi im bal sa ma ti 
che all’ospe dal dal me di co 
a lungo cor teg gia ti, 
e agli ab biet ti ca da ve ri 
ra pi ti ed alla croce, 
la scien za fe ro ce 
ai po ste ri serbò; 
 
fra il torso di un gin na sti co 
e una mesta ve tri na 
dove la mano in fu se ro 
di un’etica bam bi na, 
vidi una cosa or ri bi le 
vidi di un uomo il feto; 
quel la tomba d’aceto 
un canto mi cercò28.

Si trat ta di una rea zio ne an ti con for mi sta nei con fron ti della cul tu ra
uf fi cia le e per be ni sta che ha i suoi ca po la vo ri in opere come Cuore di

20
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De Ami cis il cui fine edu ca ti vo è per fet ta men te in linea con l’ot ti mi‐ 
smo pro pa gan di sti co della nuova clas se di ri gen te:

« Sa lu ta la così la pa tria, nei gior ni delle sue feste. – Ita lia, pa tria mia,
no bi le e cara terra, dove mio padre e mia madre nac que ro e sa ran no
se pol ti, dove io spero di vi ve re e di mo ri re, dove i miei figli cre sce ‐
ran no e mor ran no29››.

Se da un lato la sensibilità degli sca pi glia ti de no ta la difficoltà di co‐ 
mu ni ca re in una società in cui que sti scrit to ri non si ri co no sco no
(come era già ac ca du to con il ma nie ri smo), dall’altro essa pre an nun cia
quel la con di zio ne in te rio re dell’uomo che caratterizzerà il De ca den ti‐ 
smo. L’at teg gia men to di De Sanc tis è, in ve ce, quel lo di un pro fon do
os ser va to re delle con di zio ni dell’Ita lia post- unitaria vista nei ter mi ni
del rap por to intellettuale- società. Lo di mo stra la sua Sto ria della let‐ 
te ra tu ra ita lia na in cui il pen sie ro teo ri co degli scrit to ri è sem pre ac‐ 
com pa gna to da una vi sio ne sto ri ca og get ti va che con tri bui sce a ren‐ 
de re l’in tel let tua le con sa pe vo le delle pro prie scel te po li ti che. Car duc‐ 
ci tenta di re cu pe ra re gli idea li ri sor gi men ta li at tra ver so l’esal ta zio ne
dei va lo ri della civiltà co mu na le come ne Il co mu ne ru sti co:

21

Non paure di morti ed in con gre ghe 
Dia vo li goffi con biz zar re stre ghe, 
Ma del comun la ru sti ca virtù 
 
Ac cam pa ta a l’opaca ampia fre scu ra 
Veggo ne la sta gion de la pa stu ra 
Dopo la messa il gior no de la festa30.

Alla ce le bra zio ne del pas sa to con se gue quel la per il pro gres so che ri‐ 
flet te il cieco istin to pri mor dia le dell’uomo, pre lu dio al fu tu ri smo,
come in Alla sta zio ne in una mat ti na d’au tun no:

22

Già il mo stro, con scio di sua me tal li ca 
anima, sbuf fa, crol la, ansa, i fiam mei 
occhi sbar ra; im ma ne pe’ ’l buio 
gitta il fi schio che sfida lo spa zio31.

La con ce zio ne della sto ria di Verga non è certo con se guen za di in ter‐ 
pre ta zio ni mo ra li sti che o ideo lo gi che. In fat ti i per so nag gi dei Ma la ‐
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NOTE DE FIN

1 «  Se noi vo glia mo de no mi na re sensibilità la recettività dell’animo no stro
nel ri ce ve re rap pre sen ta zio ni, in quan to viene in qual che ma nie ra im pres‐ 
sio na to, l’in tel let to è in ve ce la facoltà di pro dur re da sé rap pre sen ta zio ni, è
cioè la spontaneità della co no scen za » (Im ma nuel Kant, Cri ti ca della ra gion
pura, parte II, In tro du zio ne, in A. Mo schet ti, Gran de An to lo gia Fi lo so fi ca, a
cura di U. A. Pa do va ni, Mi la no, Mar zo ra ti, 1971, vol. XVII, p. 216-217).

vo glia sono ca rat te riz za ti da un at tac ca men to alla vita che non è ga‐ 
ran zia di un fu tu ro certo. L’unica cer tez za è l’am bien te in cui essi si
muo vo no che non cam bia con l’ac ca de re delle vi cen de e, come Sa tur‐ 
no, di vo ra i pro pri figli in sen si bi le alle loro sof fe ren ze ri chia man do
così alla me mo ria, sep pur con i di ver si ac cen ti che la ca rat te riz za no,
la na tu ra di Leo par di, in par ti co la re quel la del Dia lo go della Na tu ra e
di un Islan de se:

– Re quiem eter nam, bia sci ca va sot to vo ce lo zio San to ro, quel po ve ro
Ba stia naz zo mi fa ce va sem pre la carità, quan do pa dron ’Ntoni gli la ‐
scia va qual che soldo in tasca. 
La po ve ret ta, che non sa pe va di es se re ve do va bal bet ta va: – Oh! Ver ‐
gi ne Maria! Oh! Ver gi ne Maria! 
Di nan zi al bal la to io della sua casa c’era un grup po di vi ci ne che
l’aspet ta va no, e ci ca la va no a voce bassa tra di loro. Come la vi de ro da
lon ta no, co ma re Pie di pa pe ra e la cu gi na Anna le ven ne ro in con tro,
colle mani sul ven tre, senza dir nulla. Al lo ra ella si cacciò le un ghie
nei ca pel li con uno stri do di spe ra to e corse a rin ta nar si in casa32; 
 
Na tu ra. Tu mo stri non aver posto mente che la vita di quest’uni ver so
è un per pe tuo cir cui to di pro du zio ne e di stru zio ne, col le ga te am be ‐
due tra se di ma nie ra, che cia sche du na serve con ti nua men te all’altra,
ed alla con ser va zio ne del mondo; il quale sem pre che ces sas se o l’una
o l’altra di loro, ver reb be pa ri men te in dis so lu zio ne. Per tanto ri sul te ‐
reb be in suo danno se fosse in lui cosa al cu na li be ra da pa ti men to33.

L’am bien te dei Ma la vo glia è espres sio ne del modo di ve de re della
gente umile che spes so con fon de aspi ra zio ni idea li e realtà dei fatti al
con tra rio di Leo par di che, già nella fase del pes si mi smo sto ri co, ri co‐ 
no sce la loro so stan zia le dif fe ren za.
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2 « In ten de re l’espres sio ne “eter no ri tor no” come ri tor no del me de si mo è un
er ro re, perché il ri tor na re non ap par tie ne all’es se re ma, al con tra rio, lo co‐ 
sti tui sce in quan to af fer ma zio ne del di ve ni re e di ciò che passa » (Gil les De‐ 
leu ze, Nie tzsche e la fi lo so fia, tra du zio ne di F. Po li do ri, Fel tri nel li, Mi la no
1992, p. 77).

3 Emi lio Cec chi, Na ta li no Sa pe gno, Sto ria della let te ra tu ra ita lia na, il Tre‐ 
cen to, Mi la no, Gar zan ti edi to re, 1965, vol.II, p. 15.

4 Fran ce sco Pe trar ca, De se cre to con flic tu cu ra rum mea rum, liber ter tius, in
Opere a cura di E. Bigi, Mi la no, Mur sia edi to re, 1975, testo la ti no a p. 620 e
622, tra du zio ne a cura di E. Bigi, G. Fra cas set ti, G. Ponte, p. 621 e 623.

5 Lu do vi co Ario sto, Sa ti re. Edi zio ne cri ti ca e com men ta ta a cura di C. Segre,
To ri no, Giu lio Ei nau di edi to re, 1987, Sa ti ra III, p. 24.

6 Tor qua to Tasso, Le let te re di spo ste in or di ne di tempo ed il lu stra te da Ce sa‐ 
re Gua sti, Fi ren ze Le Mon nier, 1852-1854, p. 59, nota 2, « Par che si possa li‐ 
be ra men te sup pli re Fer ra ra ».

7 Tor qua to Tasso, Le let te re di spo ste in or di ne di tempo ed il lu stra te da Ce sa‐ 
re Gua sti, cit., p. 59.

8 T. Tasso, Ge ru sa lem me Li be ra ta, a cura di M.Gu gliel mi net ti, Gar zan ti edi‐ 
to re, Mi la no 1987, vol.I, canto set ti mo, p. 202.

9 Niccolò Ma chia vel li, Il Prin ci pe, in Il Prin ci pe e altre opere po li ti che, Gar‐ 
zan ti Edi to re, Mi la no 1994, p. 61.

10 Gior da no Bruno, De l’in fi ni to, uni ver so e mondi, in Do ro thea W. Sin ger,
Gior da no Bruno, Mi la no, Lon ga ne si, 1957, p. 343.

11 « SIM PLI CIO. Que sto modo di fi lo so fa re tende alla sov ver sion di tutta la
fi lo so fia na tu ra le, ed al di sor di na re e met te re in con quas so il cielo e la Terra
e tutto l’uni ver so » (Ga li leo Ga li lei, Dia lo go sopra i mas si mi si ste mi del mondo
to le mai co e co per ni ca no; edi zio ne cri ti ca e com men to a cura di O. Be so mi e
M. Hel bing, Pa do va, ed. An te no re, 1998, gior na ta prima, p. 40).

12 Dante Ali ghie ri, La Di vi na Com me dia, In fer no, a cura di Tom ma so di Salvo,
Bo lo gna, Za ni chel li, 1989, canto XXVI, vv. 124-125, p. 446.

13 « E no tan do che que sta verità: io penso, dun que sono, era così ferma e così
si cu ra che tutte le più stra va gan ti sup po si zio ni degli scet ti ci non erano ca‐ 
pa ci di scuo ter la, giu di cai che po te vo ri ce ver la senza scru po lo come il prin‐ 
ci pio della fi lo so fia che io cer ca vo›› (René De scar tes, Di scor so sul me to do, a
cura di G. Bon ta di ni, Bre scia, edi zio ne in te gra le La scuo la, 1995, p. 65-66).
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14 Gio van Bat ti sta Ma ri no, L’Adone, in Tutte le opere a cura di G.Pozzi, Mi la‐ 
no, Mon da do ri, 1976, vol.II, canto II, vv.5-8 dell’ot ta va 143, p. 130.

15 Ales san dro Tas so ni, La sec chia ra pi ta. A cura di P. Pa pi ni, con nuova pre‐ 
sen ta zio ne di G. Cat ta neo. Fi ren ze, G. C. San so ni (Bo lo gna, Tip. Il Resto del
Car li no), canto I, ot ta va 56, p. 16.

16 Giu sep pe Pa ri ni, Il gior no, in Opere a cura di E. Bo no ra, Mi la no, Mur sia
1967, p. 134.

17 Giu sep pe Pa ri ni, Dia lo go sopra la nobiltà, in Opere, cit., p. 640.

18 Vit to rio Al fie ri, Saul, in Opere a cura di V. Bran ca, Mi la no, Mur sia, 1974, p.
803.

19 Carlo Gol do ni, La lo can die ra, in Opere a cura di G. Fo le na, Mi la no, Mur sia,
1975, p. 543.

20 Ugo Fo sco lo, Dei Se pol cri, in Opere a cura di M. Puppo, Mi la no, Mur sia
Edi to re, 1957, vv.180-188, p. 133.

21 Cfr. Fran ce sco Pe trar ca, Ita lia mia vv.93-96 (N. Ma chia vel li, Il Prin ci pe,
cit., nota 322, p. 98).

22 Ales san dro Man zo ni, I Pro mes si Sposi, sta in Tutte le opere a cura di A.
Chia ri e F. Ghi sal ber ti, Ve ro na, Ar nol do Mon da do ri, 1958, vol.II, p. 300-301.

23 Ales san dro Man zo ni, Il cin que mag gio, sta in Opere a cura di L. Ca ret ti,
Mi la no, Mur sia 1977, vv.85-90, p. 581.

24 Ales san dro Man zo ni, Marzo 1821, in Opere, cit., vv. 57-64, p. 584.

25 Gia co mo Leo par di, La gi ne stra, in Opere, a cura di G. Getto, Mi la no, Mur‐ 
sia, 1975, p. 118.

26 Ivi, p. 116.

27 Gia co mo Leo par di, La gi ne stra, cit., p. 118-119.

28 Emi lio Praga, A un feto in Pe nom bre, in Poe sie; Ta vo loz za; Pe nom bre; Fiabe
e leg gen de; Tra spa ren ze, a cura di M. Pe truc cia ni, Bari, ed. G. La ter za, 1969,
vv.1-16, p. 152-153.

29 Ed mon do De Ami cis, Cuore, Mi la no, Mon da do ri, 1984, p. 171.

30 Giosuè Car duc ci, Il co mu ne ru sti co, in Rime nuove, in Giam bi ed Epodi- 
Rime nuove, Ve ro na, Ar nol do Mon da do ri, 1952, vv.10-15, p. 177.

31 Giosuè Car duc ci, Alla sta zio ne in una mat ti na d’au tun no in Odi bar ba re,
edi zio ne cri ti ca a cura di G. A. Pa pi ni, Mi la no, Fon da zio ne Ar nol do e Al ber to
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Mon da do ri, 1988, libro II, vv.29-32, p. 87.

32 Gio van ni Verga, I Ma la vo glia, com men to di G. B. Squa rot ti, note di S. Gilli,
Na po li, Li guo ri Edi to re, 1999, cap. III, p. 99.

33 Gia co mo Leo par di, Dia lo go della na tu ra e di un Islan de se, in Ope ret te mo‐ 
ra li, cro no lo gia, in tro du zio ne, note a cura di S. Or lan do con un breve di zio‐ 
na rio ideo lo gi co, Mi la no, Riz zo li, 1976, p. 158.

RÉSUMÉS

Italiano
Viene de scrit ta la na sci ta della co scien za cri ti ca mo der na, un at teg gia men to
in tel let tua le che, rom pen do con la tra di zio ne me die va le, rag giun ge la sua
mas si ma espres sio ne du ran te l’Il lu mi ni smo. Dopo aver dato una de fi ni zio ne
di co scien za cri ti ca mo der na si passa alla trat ta zio ne di al cu ni au to ri che as‐ 
su mo no que sto at teg gia men to in tel let tua le.

English
It is de scribed the birth of the mod ern crit ical con scious ness, an in tel lec tual
at ti tude which, break ing with the me di eval tra di tion, reaches the highest
ex pres sion dur ing the Il lu min ism. After giv ing a defin i tion of mod ern crit ical
con scious ness you go to the dis cus sion of some au thors who have this in‐ 
tel lec tual at ti tude.
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