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L'INTERVISTA. Esce Fedizione critica deile opere del filosofo finito sul rogo. Parla il curatore Nuccio Ordine 

Li riMwdiMMiMa BMMlnplmCMnp(i«i'FMBRomB.Sotloi>i rttrattodalfflaMfo 

«I mondi infiniti di quel frate eretico» 
• Fbrse c e un (rale ribelle alle 
ongmi delta modemitiS Un dome 
nfcano dl nome Fllippo Che nel 
1576gettovtal3tonaca Ma non II 
nomechescelseiriconvemo Gior 
dano Si Giordano Bruno di Note 
atso «w> in Campo de Ron nel 
I anno dl grazia 1600 Chesiadav-
vetolui piCt di Cartesio e Galilei il 
vero padie della nostra cuttura 
scientiuca' Quanto a coragglo 
sent allro st Ma dal punto di visia 
IHosolico* Al ngua/do qualche II 
llaziane eslste seconds Nuccio Or 
dine direttoie per «Les Belles Lei 
tres» pariguie (con Yves Hersant) 
dell edizione critica delle bnintane 
•Opere Complete* «l Infinito bru-
niano - ei dice - la corpo con una 
una percezione qualilaliva e non 
deterministicadeifenomeni AHine 
alia cosmologia del drvemre com 
plesso e Irreversibile teonzzalo da 
Itya Pngogine» Ma c e dell allro n 
leva ancoia Oidme Ecioe «la lona 
contro il fanaflsmo religiose in no 
me dr una religione umversalmen 
te umanfl ballaglia che non cessa 
dl tenders Bruno inviso all Integra 
llsmo dogmatico» Esempio la 
condanna (II Sudi COIIOIKI che di 
lecente ha stlgmatizzato di nuovo 
In llaha I eresia de! Notano Gia 
ma al di la di cio perche npariare 
oggi di Giordano Bruno' Perche £ 
ustito recente in fiancia il secon 
do volume delle cilate «Ouvrers> 
qucllo che racchlude to cena delle 
Cenen dialogo in volgare tra il filo-
sofo e aicunr dolti di Oxford Te-
ma i segreti del cosmo e la nvolu-
iirone elrocenlnca di Copemico 
Senllamo dunque il professor Ordi 
ne sludioso di Bruno nonche do 
rente di Teona delta lettetatura 
nell tJnlvcrsita della Calabna 

Profeatore, flWd«M> Bruno* un 
uan» m fug*, aempra h attrito 
C M I'airtorltam Europa. Vagari* 
amew*aTokM*,daPariBlaOx-
Aml, da ftao. a V M U W . taw al 
Mala traarertmanto a Roma. A 
Parigl pubMM la prima opere dl 
•mnemotscnlca-• la commaala 
•II Candalak> (m Haaam). E IK 
franeaaa vtane ogg} pubWcata 
la voatra adMana critica M l * 
•Opart Comptata- bninMn*. t II 
teCnodHmregameapatJanxM 
ffloMtfocanlaFriMla? 

II mini di Bruno in Francia i sem 
pre slalo mollo vivo Le raglonl di 
questa popolania sono molleplici 
Giordano Bruno che ebbe molti 
estimator* oltralpe luchamatoda 
Ennco III per spiegare le sue ipote 
si -suit arte della memona A Pangi 
magnet al College Royale lattua 
le College de France E molte furo-
no tn Francia le biogralie loman 
zatedcl Nolano Arxheperqueste 
rngionl Id nostra collana pubbli 
cKlasol|oilpalroi.inlodel|]stiluto 
iicr gli .Sludi Fibsolia di Napoh 
Im volulo jircsenlare In Francia e 
per la prima volla i Icsh tompleli 

del litosofo Al line cioe di nco 
struirne in modo rigoroso il profilo 
mtellettuate e I opera Opera che 
per la verita nel suo lempo non 
ciicolava lacilmenie Ne in llalia 
nealtrove 

PeieM quaata dtfhcaM* dl -dr-
cofaikm*- to un'Ewopa cultural-
mantt aparta coma qualia dl fl-
naBOOT 

I librl dt Bruno vengono messi al 
I Inclice sublto Da un censimenlo 
di Rita Slurlese sulle stampe cm 
quecentesche delle opere brunia 
ne racchiuse nelle bibhoteche di 
tutto II mondo 6 emersa una pre 
sensa molto rarefatla del nolano 
m Italia A differenza die in aim 
paesi europei Oggi si molnplica 
no ovunque I progettr dl nslampa 
InSpagna in Inghilierra a Kassel 
in Germama Si iratla ancora di 
ediztoni parziab relative a singole 
opere Tuttavia lunica eduione 
complete che oltra anche al pub 
blico Ha ha no tutto Bruno in versio 
ne cntica e proprio la nostra quel 
lade «Les Belles LetlreS" 

Partlamo aflora dl flueata knpor-
tanta adbhma crHtea, e ancha 
AH aacondo vohmw. H tana del
ta aaria ai on*w m txnpa_. 

In questa occasione il pid gwnde 
lilologo bruniano vivente Oiovan 
m Aquilecchia ha curato pel le 
Belles Letters 1 edizione cntica di 
tutto rl Bruno ilaliano Nel passaro 

Toma Giordano Bruno forna con la sua opera cntica in 
corso di edizione in Francia per la cura di Nuccto Ordine 
tomaanche peril suo spirito-eretico Rlosolo pensalore 
e tra i padn della nostra modernita il Nolano suscita anco
ra reazioni negative e recente una nuova «condanna» da 
parte catlolica Perche e cosl difficile '•acceltarlo», Perche 
le sue forza sono la tolleranza e la lotta contro ogni inte-
gralismo Ne parliamocon il curatore dell opera 

•MINO alUVAONUOLO 
esisleva I edtiione cntica de icr ce
na delle cenen e del De la causa 
pnnapio e Uno falla dallo stesst) 
Aqurlecchia per Einaudi Ma sr 
trattadi volumi mai piu riMampali 
Oggi si dovra lare nienmento a Ik' 
-Oeuvres" per lavorare su quei te-
sli Anche perche I edizione rede-
sea dr h/ie ottocento e quella di 
Connie che nlanciO la Iilosoha di 
Bruno non presenlano cnleri 
omogenei tjuanto a lingua e va 
riant] Ma veniamo a La cena delle 
cenen conlenuta del secondo vo
lume Dopo aver controntalo le 
prime edizioni a itampa Aquilei. 
chia ha siabihtoche inassenzadi 
manoscntti autograh lunKopun 
to d appiglio sia un umca slampa 
ordinate cmquecentesca Quella 
che tonleneva una certa versione 
de La cena delle cenen e <-io£ la 
versione corretta personalmente 

d,iBmnoinlip<^raha 
QuM * I ruoto die ntH'opeia 
brunJans rtveste -ta «ana daHt 
ctfteiK ifla4ogo Hgllmt »wrtto 
a OxfordnellSB4f 

E un opera importante perche in 
essd Bruno per la prima volta 
espone la sua contezione cosmo 
logica in manieractiiaraedecisa 
Lautore parla dell Inlmito ed 
esalta la posizione di Copemico il 
quale aveva stabilito nelDc/iViio 
Uitioftibtii. the la tena non era al 
centro dell Umverso e che airava 
altomo al sole Bnjno assume 
dunque la contezione eliocentn 
ca 

Sapplamo pert che I (Btoofo 
non efa rial tutto Interessate al-
laspett* BtrettamentB sdenW-
co della ttoria ellocantrica. Bru
no la ptnsava al modo di Cusa-
no: un unlverso con InNnHI cen-

M, dow 01 -o#po*tti ana Sue 
coincMevano.. 

Non c e dubbio e tuttavia ChS non 
rappresenta una contraddizione 
Bruno spinge all esuemo llmite la 
lezone di Copermco Rileneva 
che la veduta del filosofo dovesse 
spmgeisi al di la dello sguardo 
malematico Se quindi la tena 
non era piu a I centro dell Unrver 
so altera non esistevano plu un 
solo sistema solare ne un unico 
centro Esisteva un uniwrsoonr^ 
eentrico inlinito Una leora que 
sia che pervade tulto il pensiero 
bruniano, leso a moltiplicare i 
centn e a negare il nesso gerar 
chico cenTro-pentena Al centro 
dellUmve'so peril Nolano cera 
sempre lossetvatore il suo punto 
d osservazione In questo senso 
era asserlore di una sorta di relati 
vita fjlosolica Nel suo cosmo nna 

seimentdle senza centro le •mi 
nuzzarre come lui le chiamava 
hanno la slessa importanza degti 
astri Bruno pensava che I energia 
della vita scorresse con la stessa 
forza sia nelle prccole che nelle 
grandi aggregaziom Nel microco 
smo e nel macrocosmo PerciO 
per orientals! daweio bisr^nava 
lener conto della quality specific a 
delle singole espenenze e del srn 
gohenn 

M TOO John TobMd, Ualoga 

aterodo ,Hfai i dalla ral-

Da dove denva tulto ci6 da quale 
athtudine specilica del sun pen DALLA PRIMA P A O I N A 
siero1 Si pu6 avanzare un ipoiesi ( 

SXloSU C: t Con lui nasce quest Europa 
incamo egli - filosofo e matio -
rappresenlava un pensiero protelico c Iragico 
che vedeva un rischio moriale in tutto ci6 che 
distaccava ilsapere dalle radici della vita Biso 
gnava interrompere queslo processo che s an 
dava impadronondo della sloria europea da 
quando I alleanza Ira umanesimoetristianesi 
mo si awiava a costrulre un mondo stabilizza 
to e rasscuranle lenulo insieme dalla "fiblo-
gia» da una "parola- sempre piu pedanle e 
inespressiva e da una religione secolanzzafa e 
polittca che nella sua forma lulerana rappre 
senlava addiriltura -In spaccio della bestia 
tnonlante* Bruno insomma non solo rompeva 
con la relonta dell untunesmo dltraverso la 
dislruttiva cntica del -pedante. ma soprattutlo 
con Iantropologia umanistica (con il suo 
trionfalismo con la sua implMla volonta dl 
polenza) cogliendo in una cosmologia degli 
inhnili mondi I idea dl un universo di cui I uo 
mo non era piU centra Si potrebbc due che la 
sua fu una rrvoltu oore hltemm conlro quel 
mondo borghese-t risfiano che avrebbelorma 
to 1 ossatura dell Europa modcrna dalla nuova 
sclenza a Hegel quasi guardaiido con inlui 
zione appunlo profolica al poswbilevanificar 
Si del suo esilo slorrco In un serto senso la 
Chresa aveva visto giuslo (onde la "giusntna 
zione» per i \uvi i;uardiani- da C lemente Vlfl 
a Cummilleril un fitosolo aiilicristiano tra 
comparso sulla scena europea eglt incamavu 

r 

la vera eresia perche non redimibile non rag 
giungibrle dal compromesso La filosofia di 
Bruno si puO dunque guardait in questo qua 
dro senza addolcirnenii il suo appanre sulla 
soglia dell Europa modema stabilisce gli ele 
menu di una sorta di dialectics del modtrno 
ben mnestata nella sua slcssa cosliluzionc 
Branononeun nosial^icodelpassato ianche 
separladrunaantichis-sima^apienzaj nt.ie il 
crilrco di una possibile slabilizzazionc umani 
slco-utituzionflledel mondo moderno La sua 
nsposta al senso della ^vanna'i vamtaium <.he 
gli e sempre presenlc (c sidirebbe con forza 
turadilinguaggio alniliiliMiio aliadissolnzio 
nedell esistenza nel ls.mi«i i t! la lonqwsia di 
un altro punlo di visia i.h( ILI^J insieme I itilmi 
toe iltosmo Diot il mondo Egli iniirprtla la 
propria come una parolu dl venia contro J tie 
sia della Chiesa E la intna dell umane-iimo t 
dell urn anesi mo trishano alia lined un -ml 
nnascimenlo- cht lu propno di.Ha filosofia 
metidionalc 

Bruno «visse>" la sua filosofia con una laic in 
tensila da coinvolucre nel |jensitro larta bio 
gratia filosofica la sua linuall attolinalcdelh 
morte accollacomeun alto nuessanu in pic 
na coerenza c C|iiasi unila (on liilto il suo |icr 
corso mondano Queslo nn.si.olairmik)dipii 
ni die potreblxro rcstare dhlanli (the OIIZI 
setondo rutla una morale dcllc dislinzirini 

•dovevano" nmanere distanti) ha fatfodiBru 
nouneroemuncertosenso-antimodemo. se 
modemita e appunio il senso delle distmzioni 
la capactla di cogkere t oggetto della rcerca 
nelle distaccaia ragionevolezza della scienza e 
dl dare alia propria Vila il senso della vocazio 
ne professiorale Bruno invece si imp^na in 
una lolla per la filosofia Dtsperalamente in fu 
ga fin da quando lu accusatodi eresia nel con 
venlo domenicano di Na^oh pertorse I Euro 
pa alia ncerca di una slabilita impossibile e dt 
un allealo che non esisleva Le ragtoni sono 
quelle accennate che danno unita al suo pen 
sienj In queslo senso 1 Europa ha un debiln 
cnorme verso Bnino nella slessa costituzione 
della propria identita Sitnbolicamente Bruno 
smilizza I idea di una costuuzione unilana e 
progressiva dell identity europea e la irrompe-
re solto la pclle di un mondo che siava per 
sbocciare alia scienza e alia ragione un inter 
rogaiivo drammalico che il mondo moderno 
non ha mai piu poluloelimtnareoignorare Si 
0 deltotheBnino ha tratlo la vera conseguen 
za tnetafisKa della nvoluzione copeniKana 
logliendol uomodalcenlrodelcosmoenpro 
poivtndo fuondaquesiactntralita glnnterro-
gativi fonriamentali sul suo deslino Ben venga 
dunque la sua opera pubblicala in una grande 
lingua dell Europa filosofica a nattizzare i suoi 
Inlerrogalivi [Blaglo Da Giovanni] 

glone nnloiMla, lasfna a MM>-
tava Bnma Sapw d l « Mtuaaa 
dal nolano siri tarionaHwio a 
tvll'lHurnlnlun europei Ma In 
reatta die M M aveva della mi-
glone I'tiatKo Bmno? 

Toland fu arlralto dal pensiero 
bruniano pen-he rinlracciava in 
esso un uso tutto umano e ratio
nale della religione Bruno dal 
canlo suo pensava che ta reliflio-
ne avesse una funzione essenzia 
le «la civile conversazione" come 
ladefmiva alserviziodekostutne 
civile E qui pine ogni intepreta 
zione "ermetica- si inlravede un 
preciso rapporto con Machiavetli 
Le religioni per il Nolano doveva 
no consolidare e potenziare I or 
dine sociale anche se per lui non 
vera una sola religione una sola 
cultura e un solo ordine possibile 
Ne La cena delle cenen compare 
addintlura un attacco contro ta 
conquistadell America Brunopo 
lemizza infatli conlro la civili2za 
zione lorzaia degli mdigeni e di 
fende la loro autonotna cultura n 
spetto alia cristianizzazione voluta 
daiconquistalon 

Sul Piano reWroao Braao e un 
trafMfuca inqideto' catMIco e 
domWcano, pal caMnbta dela-
so, pantelata. AHa «se Incappa 
nolle magOO deKlnquliUoii*. 
Era «vltabllo la aua tnqlca con 
dannaT 

Loltava su due ironii senza ambi 
guita conlro it radicalismo del n 
lormaton evangelici c conlro 1 in 
legrahsmo cattolico Ma non ave 
va uno specifico convinumento 
religioso Inrealiailsuoeunmviio 
alia tolleranza e alia moltepliciti 
umani inlesa come ricchezza 
(Jnito all idea della religione ct> 
me risorsa en lie Quanlo alia ton 
danna le circoslanze sorio ancora 
in gran parte da chianre Ad 
esempio non i-onosuaroo laulo-
difesa finale del filosofo Bruno 
cercO una lorma di mcdiazionc 
con gh mquisiton che gli chiede 
vano di nnunciare iniegrdlmenie 
alia sua visione del mondo TeulO 
di dislinguere tra religions efiloso 
fia moslrandosidispostoacederc 
sul pnmo aspeito Ma il punlo in 
discussione era piopno quello 
dell esisienza du mondi nfmili-
E su questo Bruno non lornO in 
dietro 

ARCHM 

PWRIW 
Domenicano 
a 17 arm! 
Figho dl Giovanni Bruno genhluo 
mosoldato edi Flaulisa Savohno 
donna del popoto minuio naseea 
Nob nel 1S48 Rlippo Bruno II 
gtovane compiullghstudldlLette 
re e Filosofia veslira nel 1563 gli 
abm di domenicano nel convento 
diS Domenico a Napoli Fuallora 
che Fllippo drvenne -IJiordano" 
Giordano Bmno "Nolano* Come il 
filosofo slesso amava fimtarsi in 
cake alle sue opere Con quel no-
me la sua lama viaggera in Italia e 
in Europa A partire dal 1576 Anno 
in cui gia sospetto di eresia uscira 
dal chioslro Rinunciando alia to-
naca 

yagabondo ___ 
Braccato 
e mquieto 
Dal I57DGiordanocominciaava 
gare per I Europa A Gmevra si 
convene al Calvinismo Ma ci n 
pensa Deluso dal fanatismo del n 
lomtalon svrzzeri che to proeessa 
no imponeitdogli dl abiurare alle 
sue connnzioni awerse alia «pre 
destinazione* In seguito e a Tok> 
sa dove riceve la catledra di Filo
sofia. India Pangi alia code dl En 
nco III dove e lenuto in gran stima 
per la sua dottnna della .mnemo-
tecmca- owero -arte della memo 
na» Era un complicate sistema di 
nmandi alfabenci e pitiografici (su 
lavole] che incroclati dovevano 
svelare I armonia logica del co 
smo Da Pangi Giordano passa a 
Oxford con I ambascialore trance 
seCastelnau PoiMrecadinuoroa 
Pangi Va a Wiltemberg a Fraga a 
Francoforte a 2urrgo Owrnquc 
ccJIeziona alterchi con i dotn an 
stoteht. E diffide da parte delle 
autorrta religiose Finche rtel 1591 
Giordano Bruno si sposla a Vene 
zia su invito del painzio Giovanni 
MoLenigo 

Mocenigo„ 
iVoatrcrfo 
cne to fovind 
Voghoso di apprendere la brunia 
na-artedellamemona" Mocenigo 
fa venire il filosofo a Venezia Lo 
ospita in casa e ne riceve I insegna 
mento Deluso per i nsuftati delle 
nlezioni pnvate» o forse per oscure 
moDvazioni politiche tl padrone di 
casa consegna Bruno alllnquei 
zione Eppure il filosolo aveva ap 
pena finito di senvere un tibro ( ie 
selle arli liberali e inventive) con it 
quale sperava di essere namn*esso 
al cattolicesimo Ma fu il Papa in 
persona a premere su Venezia per 
cW cedesse limpuiato a Roma 
Non basto che Nolano avesse gia 
dt-hiarato di nnunciare alia sepa-
razione tra "lume naturate" e "lume 
della fede^ sulla cui base aveva 
fondato il primalo filosofieo della 
religione ranonale 

A Roma 
Nelle grinfie 
dell Inqtsisizione 
Nel 1593 Bruno viene tradotlo a 
Roma nelletarcerrdcll Inqurazio-
ne E il 'fascicok> viene dalo in 
esanie al commissano generate e 
al Cardinal Bellarmino Sono accu 
sa sono la leona brumana delta 
•pfuralita dei mondi- ("eliotentn-
sino- ta negazione della -transu 
stanziazione> (Iraslormazione del 
loslia nel corpo di Cnsto) II pro 
cesso dura selte anni LSfebbraio 
1600 Bruno viene consegnato al 
braccK) secolare Alia letrura del 
verdelto di condanna gnda al suoi 
carneftci tremate forse piu vol nel 
pronunciare la senlenza clie IO nel 
nceverla1" Giordano Bruno salira 
sul rogo dl Campo de Ron il 17 
fenbraio 16(11) 

teojpere 
Per capirne 
la metafisica 
Selte opere italiane e selle latino i 
lavon del Nolano the -Les Belles 
Lettres-slannopubblicandoiiiedi 
zione cntica Ne sono gia usciti 1 
volumi c I anno |>rossimo tocche-
ra al vol VI (Oft eii/Ki hmn ton 
profdzioiie di Ganni Impresa mo 
numentalechc tonsenlira di stela 
re Jemima Bnrno- Lcnignia di 
una libsofia infrtsa dl motivi neo 
platonici e panteislici in anlicipn 
sul "moni5mo -,pinoziano II pro-
blema londamentale in Bruno1 

Queslo il nesso logno tra fnielletiu 
inii" 'r P narura proteilorme eter 
nam"ittt plasmata da quell Intel 
lelto Un nesso sluagente ma vis 
suto e preseirlilo dal filosofo i he 
neoffida I inluizionca una stnttura 
crealiva e isianlanea Visibile "ie-
gnodi una wica? lone letleranacht 
affiora tn 1 altro sia nella comme 
dia // Candelnio sia ucldialogottr 
cena delle cenen 
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