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Tragedia e nulla 
L'esistenzralismo 
secondo Pareyson 

• • V M H W C A M T A M U I O 

• -II dokne 6 il luogo della soh-
darieta fra Dio e I uomo solonelta 
sofiereiwa Dio e I uomo possono 
coiigkjngere 1 lofo sfofjt" Elepi lo-
go Bagico della riflessione d( Luigi 
Pareyson urto dei massimi filosofi 
ilalianl del secondo Novecento 
mussuno interprete del pensiero 
ermeneullco 

Mono r» l 1991 a 73 anni slava 
lavorando alia edizione di due llbti 
ai quad avrebbe volulo colisegnare 
II suo «testamenlo fitosoflco» Ave-
va gla scello i IMoli da dare ai due 
volutin Qntologta delta libertd 
(soltotllolo llmaleelasolferenza) 
e La libertd etl nulla Ogg\ grazieat 
lavofo d i due suot allievi Elnaudi 
ha pubblicato un volume che li 
raccoglte entrambi I l l i to loeOnto 
toga dello libertd (Pre! J i G Ri 
conda e G Vattimo pp 478 L 
52 000) 

La tesl piu sconvolgente del vo
lume e che Dk> oltre ad avere in se 
II bene contrene anche II male II 
male della sofferenza appunlo II 
male della notte del conflitto e del 
dolnre il male addinttura del <nul 
Ian Ed e propfio sul nulla cite e 
fondala, secondo Pareyson la li
berta dl Dk> dunque dell uomo 
Ma una liberta fondata sul nulla e 
una liberta evidenlemente infon 
data Incessaniemenle esposta alia 
volonti) di aimientamento dell uo
mo 

Esilo nichilistico dunque? N rente 
allatlo Quello diPareysonemveee 
un esistenztohsmo ttagtco poiche 
dal nulla ci si puo sotttane me 
dianle h libertadell espiaztone as-
sumendo cioe il male il dolote la 
solferenza come possibility delle 
sistenza Come possibility stesse di 
Dto Ne parliamo con Sergio Givo
ne e Carlo Sin I 

EfMmililbnio traglcii 
•Pareyson - spiega Givone - si 

muove stcuramenle controcorren 
to rispetto alle lendenze oggi dorm 
nanli e questo coshtuisce un moti 
vo di otiBinalila del suo pensiero 
Nanoslanle iulto c e nel nostra 
p a ^ e un ceflo crociartesrmo che 
resistc eche porta a coneepire la h 
iosoha come forma di emancipa 
aane dalta nadizlorte refigiosa In 
vece Pareyson nstabilisce con 
estremo vigote il nesso filosolia re-
ligtorte e nella lilosoha vede essen 
zlal menle lo sforeo di portare a 
chlarezzs e universalizzare re gran 
didomandechesitevanodall mle-
ro mondo mitologKn* 

Un mondo di cui la ragione non 
pu6 sbarazzarsi se non lagllando 
le propne radici e lacendosi vuota 
astratta Me e corwinto anche Sim 
«Ceflo Pareyson non e un lilosolo 
stoncisla ne raiionalisla TuBana 
e propno per questo che egli e un 

pensatoredlspicco in perfetta sill 
Ionia con le tenderize fiiosotiche 
oggi dominanti pensoad Heideg 
gei al mwhcismo di Wittgenstein 
Penso al tema del milo attomo al 
quale Pareyson ha rrliettuto insi 
stentemente Oppure alia sue tea 
piu prcwyatona I esistenza del 
malemDio Che esaspera I aspelto 
relrgtoso dellesistenzialrsmo in 
una tonalita tragica Pareyson e 
esattamente I opoosto di Paci ad 
esempio il quale ha pensato la ra 
gione come cammino indnilo vet 
so la (onJazione di sefiso Ecco IO 
credo che esislenzialismo e leno-
menologia s'ano le due grandi 
scuote del pensiero i talanodel do 
poguerra e Pareyson e Paci i loro 
pifl grandi rn'erpreti" 

I'trmbn (Mia llbertt 
Ma che senso ha I intenogazio 

ne ontologies sulla liberta? Insom 
ma oggi g'i indrvidui non hanno 
torse pifi bisogno delle liberta7 Di 
quelle polittche religiose civi l i '-S 
vero - nsponde Givone - che per 
hndiwduo il bisogno di liberta si 
concrettzza aniitutto nel Wsognci 
di quesla o quella liberta Ma e an 
che vero che le liberta non esislo 
no se non in forcd della liberta -
percio la lilosoha ha peroggel to-
la liberta. che o e assoluta o non 6 
Questa o quella liberta sono del va 
Ion La Itberta al contrano non e 
un valore Ma £ ciO in lona di cui i 
va Ion sono oossitah-

Che la liberta non sia un valore 
per Parevson lo dimostra il (alio 
d i e pud essere autodislruttiva in 
lorza della liberta e possibile nega 
K la liberty Persmo la giustizia 
una volta che sia imposts in modo 
coeicilivo - prasegue Givone -a 
convene nel suo conlrano come 
dimostra il toTaJilansmo Dunque 
la liberta e il pnusassoluto cifl per 
la la nflessione filosofita sul piano 
onlologrco dove viene messo in 
questione la radite stessa delles 
sere ilsuofondamenloulUmo-

Non la liberta penanlo e un va 
lore ma * un -di piu del valore 
come sosliene lo sleaso Sini -Nslu 
ralmenle esBtono le liberta dell in 
dtviduo quelle politiche quelle ci 
vili quelle religiose Ma quesle so 
no possibih solo perch^ si danno 
in unonzzoniedisenso mcuiesse 
acquistano valoie £ per questo 
d ie drvenla cmc ale per Pareyson 
la questione etrca d t l b scella del 
l,i responsabilila" 

Alte radici dell esseiec e penan 
lo la liberta Ma queslo e un paw 
dosso Anzi e il piu grande para 
dosso lilosolico Quelk) per tu i 
pretisa Givone -i l londainenlo ulli 
mo e quello che non c e il nulla 
Se I essere lossc EondatL^ sul qual 
ci>sd the to uncola a essere com e 
e non allnmenti alia base di tuilo 

ci sarebbe la necesala e non la h 
bena Invece se I essere non g Ion 
damentalmente che liberta il nulla 
elasuaombra i l latonoltumoche 
lo accompagna la profonda ine 
stirpabilepossilxliladimale dido-
lore diangoscia Come I intera sto-
nadel! uomo sta II a dimostrare' 

Tuttawa che la possibiltta del 
male sia iriestiipabile nonsrgnlTica 
che i l male sia immed labile pet Pa 
reyson Insomnia I eslto tragico 
del suo pensiero non implica aifat 
to un esilo nichilistico -Pareyson 
pone il nulla e il male dentro I es
sere di Dio - precisa Smi - ma I e-
sito del suo pensiero non 6 affatto 
nichilistico II nichilismo mlatn ha 
gia deciso per il nulla nientevale 
la pena e nesi si da spiegazione al-
cuna del male Quello di Pareyson 
invece e un pensiero tragico in 
quanta I mdmduo e consapevole 
di non poter giustihcare razional-
mente il male e la sotierenza No 
noslarne questo egli si apre alio 
stupore delh ngwne al nauhagio 
mistico della ragione Lesistenzia 
lismo religioso di Pareyson e rac 
chiuso tu lo in questa tragica im 
possibility 

Daltra parte se il male e una 
tealta (anto paurosa e onginana e 
sob sul piano relrgioso che se ne 
pu6 pensare la redimibilila Ad 
esempio attraverso il concerio di 
cspiazione ceicare la fek i la nella 
solferenza tome in Dostoevski! 
aulore mollo caro non a caso a 
Pareyson 

La modemita tutlavia hacerca 
lo di tombaltere laicamente il ma 
Icmedwntedue terapie la polittca 
e la scienza «f tero - replica Givo
ne - scienza e politica sono le due 
lerapie della modernity per com 
battere il male Possono luniiona 
i t bene rispetto alle liberta e ai ma 
li Ma la liberta cosl come il mate 
ncliiedono un altrosguardo Quel 
lo gettaio iJalla hlosoha nelle pio-
tondita del religioso II pensiero di 
Pareyson - conclude Givone - e 
queslo sguardo a Irro Sguardoche 
porta if pensiero a un esito ttagrco 
Ma non necessanamente ha un 
esilo nithilistico Anzi Decisiva in 
Pareyson e la dissocHzione di pen 
sieio tra«ico e nichilismo II pnmo 
e taidilenzzalo da una religiosity 
irrrducibile Menlre il secondo da 
una retigiositaevanescentee in via 
didissoluzione 

llverodrammadellanostraepo-
ca modema come sostiene anche 
Sim e propno questo -Averassolu 
lizzaln idolalralo e mllizzaro la 
scienza c la politica quali lerapie 
razionali |>er neutralizzare il male e 
la sollerenza e per conlenre agli 
uomini la liberla e il bene L artuale 
condizione planelana degli indivi 
dui nelle sixieta sia IT a dimostrare 
invLte t illusionc di questo pro^et 
lo neoillumimsla^ 

DALU PIUMA PAQINA 

Libri 
II libra non si gludica non si ap-
prezza non si combalte to si pre-
senta in un mercalo dove eviden-
temente le voci si sovrappongono 
esiannullano Si potra nspondere 
(e gla m realta la senlo la rispo-
slaj che ogni letteratuia ha lo spa-
zlo che si media Ma mviterei In 
queslo caso a essere sen se stessi 
senvendo per perorare una causa 
personate me ne accorgerei e me 
ne verjrpgnerei La realta eche la 
modemita non crede piu alia po 
tenia dl quello sguardo obliquo 
dello sfarfalleggiaie amoroso (co
me to chiama Consolo) che e so 
lo della letteratuia La letteratura * 
Passato residuo umanistico utile 
solo per slendersi al sole Igiovani 
che avesseto una vocazione lelte 
rana e ce ne sono uengono sco 
raggrati Oppuiemvogliatiasegui 
re mil l lasulli giovanissimi aspi 
lanti scntlon che vivono la tettera 
tura e la possibility d i un esordio 
letterano come un fatto di prestt 
gio personale, di shda individuate 
di successo E la confusione e la 
Irantumazione di cui cenamente 
non la letleratura (d i yalore o me-
no) ha colpa Pruttosto il suo mer 
cato 
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Un libro di Fossati racconta figure e immagini da Boccioni a Licini 

Viaggio nel cosmo dell'artista 
nnuw* M u n t W I I I N U 

• A (oiza di indagare tratti moti 
vi contesti della pitlura itahana 
nella pnma meia del Novecento 
Paolo Fossati e ormai entrato den 
tro i quadn e da sludfoso osserva 
tore se ne fa inlerprete comparteci 
pe npeiconendone gli accidentali 
ilineran d escecozione Nelsuoul 
timo libra Stone di figure edi an 
magtm da Bocaoni a Ltctnt Einau 
d i 1995 sembra muoveie dalla 
stessa constalaztone delle tangen 
ze per lo piu prowrsone Ira opere e 
pubblico se non di latenti incom 
prensiom che aveva indotto sent 
ton e recenson mtomo agli anni 
Trenta apralicareilgenereletlera 
no delle visile ai musei o agli studi 
d artista L inlento era dl predispor 
re la recezione di assicurare tro 
mile la permanenza della pagina 
stampala una durata a espenenze 
contingent! allnmenti consumale 
nel brew arco della visita a una 
mostradarle Analogamente Fos 
sati discorte di quadn come pre 
senze suscitate alia vtsta ne' corso 
di una senata sequenza esposiliva 
che dal iutunsmo trascone alia 
melalisica lino agli anni del ritomo 
all online e mterlerenze e nprese 
connettono i diversi episodi nella 
irama di un racconto ben articola-
to nelle sue sospensioni sCarli e 
sorprese Solo the in queslo nana 
re viene rovesuata I otlica dell e*-
phrasis dove era il viituosrsmo let 
EeranO a spiegare la piltura lanlo 
da piegarEa a larsi suppoito di pa 
•ole v sualizyazione nlcnutandul 
liva nella sua Imitezza dl percorsi 

poetici Ora I quadn sono nportati 
al luogo del loro iarsi malenale lo 
studio in mode da essere guardah 
e penetratr secondo le ragioni del 
pittore cui preme piu che mai nel 
clitna mstaurato dalle avanguar 
die pahare di piltura rappresenta 
i t i modi del proprto Imguaggio 

GllateSIr 
Gli studi sono fucine dove si awi 

cendano mterlocuton accadono 
conlronli Mannelti vi dialoga con 
Boccioni deChmcocon Apolhnai 
re e por con Breton e Cocleau Ca-
sorati con ReroGobetb e 1 arch net 
lo Sanons, De PBIS con Palazze 
si^hi Ma in nessun oaso lamico 
esegeta lunge da suggenlore o bat 
listrada anzi Fossati quasi goksa 
menle regislta discrasie o to spiaz 
zamenlo di Ironie all evrdenza che 
la qualila del quadra e Initio di ap 
plicata penzia e non di subilanea 
intuizione (come crede Bieton) o 
dellequrvalenza con un costrutto 
mentale (comevonebbeGobelti) 
Rno al caso emblematico d i Ro-
berlo Longhi che nel rioto saggio 
su Rero della Francesca del 1927 
appare motivato dal vicino ncordo 
della piltura di Carta, quando n 
conduce la sigla dl Piero al voter 
cogliere delle cose il solo ed ele
menta l aspetlo plastico Oltre ai 
visilalon nelkisludiosia^giranole 
modelle e Fossaii si awede nei 
quadn di Casorati di una sorta di 
sotlile lacerazione che inteicone 
ha 11 possedere pitloncamente la 

persona, lame il pemo dell asselto 
composLlivo evoleme insieme let 
mare 1 essere sensuale attraverso 
un incrmarsi della gnglia spaziale 
artraverso un palpablle mdugo sul 
corpo dell ellelto di luce 

LevKknza che tutlo il ressulo 
dellibroconfermae dilatb lormai 
csplrcita autorelerenzialita della 
prttura La modella ta parte dell ar 
mamentano dello studio come i n-
ghelli e le squadre di de Chinco e 
Carra le biocche e le stonglie di 
Morandi Una volta insenti nel qua 
dro quesh oggetu si fanno figure 
del discoiso piltonco invece che il 
kisone parvenze del mondo ( e r » 
menico valgonocomereilicazioni 
del gioco formate dt pesi e con 
trappest dicalcotiemisure dipre 
senze di lucee incidenze d ombre 
che coslituiscono netlo stesso tern 
po la virtualita di spaiio sulla tela e 
il corpo fisico della piltura 

deChlifco 
L intento di allegona che ora 

piesiede al lavora negli studi Fos
sati lo la risahre a Boccioni nel n 
lancio ha un repertono di remi la 
cilia i l lavora eunregistrodmami 
codisegni tali da coinvolgere los-
servatore in una probanle espe 
nenza dell essere riella modemita 
Con la metalisica la nflessione si fa 
metalinguislica in un awincenie 
letlura de Le muse iruiuielanti 1 im 
probabile e sconnesso spazio del 
quadra si nvela essere quello dello 
sludio del pittore e gli oggettiche vi 
sidisseminano sottraiuallenigma 
alludono al mestrere e piu lata 
menle alle procedure compositive 

come le arcate che visuahzzano le 
scanstoni spaziali Flno ai calchi e 
manichini liguie del dopplo o del 
pittore d ie si decenlra dalla pro
pria posrazione per mscenarsi con 
i propn simulacn e memone da 
vano all osservatore Quadn che 
appaiono raggelali in un magico 
aniliclo si nvelano come sCnvera 
di li a poco Cana quali sintesi di 
movimenti, e quindi di diretlnci 
idealise di nascosti traccialr emolf 
vi If finale condensarsi presla alle 
opere il knocarattere di sospesa n 
velazione ma e questo fermento 
sotterraneo che le volge a eslli di 
unumana espenenza di un (ran 
genleculturaleediuna rete di mdi 
wduah aflezioni 

Quadn come contesti di figure 
autorefeienti ma insieme come 
immagini che attrvano ncordi as-
sociazioni imprevedibih percorsi 
analogic! Su queslo aspetlo lu lh 
ma parte del libro di Fossaii tesli-
monia un possibue uso dissimula 
lo e non accademico dell aenbia 
filologica L mdagine suite lonti e 
esercitata a monte alia nostra let 
tura esse servono solo ad ambien 
tare con I agio della familiarity l id l 
panarsi delle slorie diverse e in 
treecia'e suscitate dalle immagini 
Come nel caso della natura morta 
conpesci un mo lM i che si nncoi 
re da un quadra di Matisse e una 
prosa di Cecchi lino a depositarsi 
con tult altra valenza in De Pisis 0 
come nella vcenda davvero esem 
plare di Savinio pittore imbalsa 
matore di un microcosmo aim) n 
spetto al reate quanlo infine disin 
teiessato alia piltura 

CHE TEMPO FA 

HA 
SERENO VARIABILE 
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H£VE MAREM0SS0 

II C e n l r o n a z i o n a l e d i me teo ro loc l i a e 

c l i m a t o l o g t a a e r o n a u t i c s c o m u n i c a le 

p rev i s t on i de l t e m p o su l l I ta l ia 

T E M P O PHEVISTO s u tu t te le r e g i o n i 

c i e l o m o l t o n u v o l o s o o c o p e r l o c o n 

p r e c i p i t a z i o m s p a r s e loca l m e n t e 

temporalesctie e n e v o s e su i r i l i ev i a l 

p in t a q u o t e s u p e n o n a i ' 800 m e t n I 

t e n o m e n i p o l r a n n o a s s u m e r e c a r a t t e -

re d fo r t e in tens i t y s u l l e r e g i o n i se t 

t e n t n o n a h e s u l l a T o s c a n a Dal la s e -

ra la t e n d e n z a a v a n a b i l i t a s u l l e re 

g i o n l no rd -occ i den ta l i e s u l l a S a r d e 

gna 
T E M P E R A T U R A i n d i m i n u z i o n e p i u 

s e n s i b i l e a l N o r d 

VENTI ' m o d e r a t i o fo rd da i q u a d r a n l i 

m e r i d i o n a l i l e n d e n t i a d i s p o r s i d a 

no rd -Oves t 
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T IMPntATUIW IN fTALU 

Bor^ano 

Verona 

Triesle 

Ver»e2la 
Mi anc» 

Toi mo 

Cw-eo 

Geneva 

Balc^na 
F r e n j e 

Pisa 
Artcona 

Perugia 

Pescara 

16 2S 

13 27 

18 l i 

13 22 

14 se 
11 26 
13 37 

16 19 
M 26 

13 3J 

10 22 
13 27 

tt as 
10 21 

TEMPERATURE ALL'I 

Amsieidani 

Aiene 
Berlmo 

SrU'e l 66 

Gr>peiiaglia4i 

G n#via 
l-tels nh 
Liabo na 

5 13 

15 25 

S 10 
4 13 

3 15 

8 20 

4 9 
15 2? 

L * q u la 

Roma Urbe 
RomaFiumic 

Campobasso 

Bar 

Napoii 
Poleri ia 

5 M Leuca 
R e g g o C 

rries^ina 

Palermo 

C^iania 

Algtiero 

Cugliar 

7 
11 

10 

T2 
11 
I I 

I I 

15 
M 

1? 

IT 

15 

9 
11 

23 

M 
21 

23 

i t 
24 

20 

20 
29 

25 

29 

31 

26 

la 

ISTERO 

Lo"dra 

iviadna 

unsca 
Naa 

Pangi 

Sioccoima 

Varsavia 
Vienna 

/ 
13 

2 
14 

9 

(1 

2 
7 

17 

24 
11 

20 

13 
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11 

16 
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