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Le «Confessfoni» di Hogg 
Integralismo religioso 
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obert & il (ralello minora 
di GeMge, Flglk) delta 
slessa madre; ma. vetosi-
mllmente, non delta stes-

so jwdre. It ragawo vlerte allevato 
dai tenaHco reverendo Wringhim, 
wcoivlo I ligoiosi ed esaltall prlnclpi della 
•vera tede», un putiianesimbche'coirlinacon 
reiWa'anliliomlstfl, e nell'odio delfratGllo e 
del padre putalivo. Roberl, convlmo di easere 
un elMlo, calunnla ed elimina i petsonaggi 
ehe gli sono d'oslacolo. conrfderati come 
pet'calofi condannali a priori dallassenza 
della iirazla; e, aiutalo da un misterioso ami-
':o. peisegulta II (ralello e inline I'uccide. 

Tuiio queslo d vlene tacconlato dal narra. 
toru della prima parte dl Confession* di un 
peccatare e/elto, romanzo storico dello scrlllo-
re sccKzese James Hogg pubbllcalo a Londra 
nel 1824, l a seconds parte consisie nelle me-
morie serine dl suo pugno da Robert pom pri-
ma del suo sulcidio, awenuto nel setlembre 
del 1712, (La vlcenda si svottje inlattl nella 
Scozla del primo Setiecento, drammatica. 
mente dWisa tta i sostenitorl della casata degli 
Stuart - il cul ultimo rappresentante sul Irono, 
(I cQtioltco Giacomo II, (u caccialo dal Paria-
mento Inokiae durante la -gloriosa rivoluzlo-
iw^del lMS/89-elsostenitorldelCovenant. 
II pallo iiazlonale per una Chlesa presblteria-
na. cloe rlgidamenle, ma In fondo democraii-
enmente, protesiante, e qulndi aistenltori del 
nuovo assetlo istiluzionale britannico. con 
una monaichla non plti assolula e un sovrano 
di lede prolestante). Questo va scritto tra pa-
reniesi. perch^ sta. appena disUnguibile da 

11 diavolo in corpo 
ftccennl thiariti in nola, sul remoto slondo 
della nairazlone dl Roberl. Nairaiione straor-
dlnarla. peril modoconcuivengonopresen-
tatl I fatti die nella prima pane cl sono stall 
raccontati dal nairatore: i fatti in s6 vengono 
spesso llquidali in poche parole, mentre la ri-
costniztone cbe Robert la di c& che si agitava 
nel suo anlmo li traslorma per iarll coincidere 
con la sua lolle verity soggettiva. 

Robert e in parlenza un Indivktuo maligno 
e un mostmoso campione di assertivita. Ma 
questo aspetto della sua natura viene raflor-
zalo dalla sua concezlone antlnomista del 
peccato e della grazia. per cui Dio ha deciso 
findalprincipioEldestlnodiogniuonioede 
quindl «vano che cl si ostini a voter salvare 
quelli che II Creatore. con decreto Immulabi-
te, ha condannato alia perdlzlone». In com-
penso, se nulla valgono le boone azionl a mu-
tare il disegno divino, lelelto, per quanta 
grand! siano le sue colpe. comunque sari sal-
vato: anzl, >pluilcredenteeoberatodl colpe, 
megl̂ u * accolto al trono della giazla>. D'at-
tronde sarebbe sacrilego mettere In dubbio 
tale magnilica e Bemenda verila: use vol sapc-
teche llSalvatore 6 mono pervm... oseieste 
ancora atlermare che non e sufflctente la sua 
suprema espiazione per annullare luui i voslri 
peccati. per atioci e abominevoU che siano?». 
Chi paria cosl £ il misterioso amicodi Robert, 
che altri non e se non il diavolo. 

Nel corso del racconto viene narrato un 
eplsodlo in cui un predkatore, aspro fustlga-
tore del peccato e trascinatore dt Itrtle di fede-
li con il suo Integralismo cosl apprezzato dal
le persone pie, vlene smascherato sollevan-
dc^lt la tonaca e svelando cosl il piede capri-
no del diavolo, Che gli integralisti (dl ogni 
credo) disposti in nome della vera lede ad 
annientare lisicamenle i peccatori (cio£quel-
li che non la pensano come loro), in una 
guerra santa che auromatkamente li rende 
immuni da ogni colpa, siano delle tigure dla-
boliche, e una convinzione che pu6 essere 
condivisa anche da chi nel diavolo non cre-
de. Che tale convinzione emerga dalla vlcen
da narrata da James Hogg £ uno del principa-
li motivi d'interesse del suo libra. 

Per AndrS Gide, artelice della rlscoperta 
delle Confession! nel dopogueira, la rappre-
sentazlone del demonio e parttcolarmenle 
convincente perche nsi fonda su motivazionl 
che restano sempre di ordine pslcologico... In 
eitettl net racconto il diavolo si presenta come 
una specie di esieriorizzazione del nostrl de-
slderl, del nostra oigt^lio, dei noslri pensieri 
piCi intimi", Nel racconto il diavolo non viene 
mai nominate E tuUavia il diavolo * proprio il 
diavolo. Ma, al tempo stesso, la sua capacity 
dl assumere le [atteize delle persone che av-
vicina o di cui espone II pensiero fa si che, In 
occasione del loro primo incontra, Robert si 

trovl davanti un altro se slesso. II diavolo da 
voce ai suoi desideri nascosti, cioft awrispon-
de alia sua parte nascosta: una parte di se\ 
una specie di doppio. Robert si percepisce 
•come sdoppiaton e dice di avere «lue anime 
che a tumo si impessessano del suo corpon; 
ma torse, piuche un Jeckylle Hyde anticipalo 
(curiosamente sempre da unoscoziese) ab-
biamo qui il volto pubblico e il volto nascoslo 
del solo Mr. Hyde. 

II libra di James Hogg si chiude con una 
breve terza parte, in cui II nairatore cerca di 
dare una valutazione delle »memorie» senile 
da Robert L'aspetlo pid interessante di que
sto finale, luttavia, riguarda piuKoslo I'inven-
zione letleraria. Questo, come ben spiega nel
la presentazlone Enrica Vlllari. & un romanzo 
storico. Ma in particolare * un romanzo stori
co nel quale i meccanismipercuilalinzlone 
viene presentala come documento -vero- so
no esemplarmente romantid. 11 nairatore ri-
coslruisce una vicenda a paitire dallo scritto 
fautemico del suo protagonisla, travalo nel 
htogo della sua sepolrura accanto al suo ca-
davere mlsteriosamente non decomposto. E 
di questo fatto il narratore ha avuto notizia (il 
che ne conferma la veridicila) attraverso una 
•leltera autentfca- pubblicata su una rivista di 
Edimburgonell'agostodel 1823. Ilcheeveris-
simo: la leltera era di James Hogg. 

Un Savoia per tutte le stagioni? 
•UMPaMMeO PAMHIHM 

C
on buona, arrf pessima, pace del pre-
sWenziallsli, un numero consistente dl 
democrazle dell'Europa occidental e 
non le minori. a cominclare dalla pid 

antlca. la Gran Bretagna. per linire con la plo 
recente, la Spagna, sono monarchie coshtu-
(tonali. Nessuna delle democrazle monarchi-
che ha mai sperimemato un'lntenuzionc. vor-
rei dire un Interregno auioritarlo. neppure in 
questo tumulluoso secolo. Perslno. II nuovo 
re dl Spagna ha riscatiato qualche prapenslo-
ne non apprezzablle dei suol predecessori 
con la sua determlnante opposizione al lenta-
to colpo dl Stato del febbraio 1981 cosl con-
solidando delinltlvamente la democrazla spa-
gnola. All'lnlzlo degll annl Sessanta, rifletten-
ao su queste dlnamlche, II famoso sociology 
politicu Seymour Martin Unset prospelto una 
splegazlonc. Quando la plu alia carlca dello 
Stato e emdltarla viene sottratia alia competl-
zione e al conlfllto politico costcche la lempe-
nilura degll scontri eleflorali sale meno che 
altrove e la stabllltd del regime ne esce awan-
tagglata, ctmiuiique mat Incrlnata. II reslo, 
naluralmentc, vale a dire I'influenza poslllva 
a negallva del comportamentl riequillbratorl 
dl re o reglne dlpende dalla saggezza e dalla 
capncltapalltlca.loroedelloroconslgllerl. Di 
qui, uer6. ad argomenlare che s! possa protll-
tovolmcnti" relniradurre la monarchia nel 
contesto itallono II passo ml pare, con tutlo II 
nspelto acradomtco e politico che porto al 
niiii collega sen. prof. Flskrhella. estrema-
(tipiite. csageralamente lungo, 

Da quell'lnlelligente e colto studioso che e, 
Rsichella argomenta il caso a lavore della 
monarchia come istituzione con grande ablll-
ta sla sotlotineandone le poteiiilallla di ne-
qullibrio politico in siluazioni di competlzlo-
neesasperata sia evidenziandocomeilpote-
re monarchico possa costlluire il piD efficace 
contrappeso di alrri poleri come queilo eco-
nomico-hnanziarb e come queilo organizza-
tivo-corporaiivo. Una monarchia saggla cer-
chera sempre di operate nell'lnleresse pub
blico. per il bene generate poiche, soltanto 
avendo successo in quest! cam pi, risultera in 
grado di garantire la propria prosecuzlone 
conseguendo, perlanto. il pin importante del 
suol interessi particolarislici. 

Fisichetla sembra preoccupato dal deficit 
delle democrazie contemporanee. in partico
lare di quella italiana. Non sono tanto I deficit 
dl governabilila. tuttavla, che lo spingono al-
I'elosio della monarchia. Sono pluttoato i de
ficit di elica pubblica, dl responsabiliti, dl de-
dizione alia pallia A suo parere, la semplice 
esistcnzadiun'istltuzlonecostiluzionalmente 
impegnata a garantire un alto livello di etlca 
pubblica e a promuovere II massimo di be-
nessere generate risulterebbe in grado dl rin-
vlgorire regimi demociatici mai troppo solidi 
e eticamenle (raoili come queilo italiano. Pur-
troppo per Rsichella, che fin dall'inizlo an-
nurtcla di non voler analizzare II rendlmento 
politico concreto e speclflco delle democra
zle monarchiche attualmente eslstentl, II paa-
aaggio dalla loiograha un po' riloccala del fr 

po ideale di monaichia alia realta clletluale si 
piesenla molto complesso e assolutamente 
problemabco. 

Non e'e dubbio che I'autorevolezza di una 
monarchia si costruisce sulla tradlzione e si 
perpetua grazie alia quality dei suoi esponen-
ti, U eieditariela di una carica cost importante, 
fra I'altro, non mi pare possa essere assimila-
ta. come (a Rsichella, all'eieditariel£ di beni e 
di imprese. Se gli eredl di questi beni e di que
ste imprese non riusciranno a mantenere i 
patrimoni dei loro predecessori, sar& peggio 
soto per loro. lnvece, se I! prlncipe eieditario 
e un fannullone, un disonesto, un codardo, 
un hecanaso pcrfitico, sono guai per ilsistema 
politico che lo eredlta, per i citlBdini. e POSSO 
scrivere sudditi, che non hanno strumenti non 
traumatici per cacciarlo, per la democrazia 
che lo subisce. Alia fine. Rsichella « costretto 
a fare i conti con le Inevllabill obiezioni al ri-
tomo dei Savoia. Cosicche. I'eloglo della mo
narchia non e pid in ashalto, per un lipo idea
le. ma dlventa molto concreto, per una mo
narchia esistente. Si eloglano 1 meriti di casa 
Savoia, che tndubbiamente ci turono, nell'u-
nlllcazione nazionale, magari con il prezioso 
e indispensabile contributo di Cavour, e per 
laulocontrollo dl fronle alb lunga e d^a-
stante opposizione della Chlesa catlolica al 
regno d'Italia, Quel che non funziona, peri). 6 
il teizo esempio decisivo scelto da Flsichella. 
Le responsabilita dell'ascesa del lascismo 
non possono essere fatle risalire soltanto «al-
rincapacila delle forae parlitiche liberali, de-
mocraltche, cattollche e socialisle, dl assicu-
rare una adeguata govemabilita alia nazlo-

ne>. Vanno allribuile anche alia stessa mo
narchia, a Viliorio Emanuele III e alia sua cor-
te. E, In assenza dl s^nlficaUvi atti concreti, 
non 6 sufficiente sostenere che la monarchia 
sabauda temper6, con la sua sola esistenza, 
I'autorltarismo del tasetsmo impedendone la 
degenerazione totalitaria, Probabllmenie, 
non & neppure storkamente vera. 

Come si puO pensare di ricollocare sul tro
no d Italia uno degll scapestrah rantpoUl Sa
voia che traviamo piu spesso sulle pagine dei 
glomali scandalisiici che, dove immt^ino Fi-
sichella li vonebbe vedere. nel loro apprendl-
stato e/o a educazione rlcevula, nelle aule 
delle universita slraniere o nei consigll d'am-
ministrazione di prestigiose corporations? In
somnia, nulla di male se il professor Fisichella 
vuole stupiie i suoi colteghl accademici, e lo 
(a con brillantezza espcdiiva e sfo^io di co-
noscenze. Ma i l senalore ed ex-ministro Fisi-
chella, pur legittimamente preoccupato dello 
stato della democrazia in Italia, dovrebbe tro-
vaie ben altri rimedi, ben altie riforme Islitu-
zionali che il suwertimento della fonna re-
pubblicana che. secondo I'aii. 139 della Co-
stltuzione, «non pu6 esseie oggelto di revisio-
necostituzionale». 
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Noi e l'evoluzione 

L'invisibile 
«bricoleur» 
che tutto muove 

_ _ _ ~ 

C
a £unaparola.anziunacategoriachepu6riassu-
* mere II percorso reallzzato da Mauro Ceruli nel 

suo libra dedicate alle teorie del neo-evoluzio-
nlsmo Uologlco. La parola 6 <contingenza>. La 

si pu6 adoperare in un qualsiasl contesto blologico per 
mostraie I'indecklibilitA della sua realta in un quatsiasi 
quadrogenerale di cui si pensi di poter dare lecoordlnate 
di stabilita e di certa rtcorrenza. Ma contingenza. e paro
la che si puO usare anche nella dimensione della storia 
umana. In questo sense pensabilita dell'una e pensabililA 
dell'altra mostrano importantl elementi di contatto, Pen-
siamo, per contrappunto. al tempo della opposizione tra 
leggeeindivtduo. 

Ma la parola •contingenza«. vorrei aggiungere, va ado-
perala bene. Essa non signifies che ogni comlngenza vale 
un'altra, e cioe che il pensiero che ci deve rallegrare £ 
queilo della conhngenza come legge suprema ((J un pen
siero che non porta da nessuna parte, se non per effetii 
emotivi), Al contrario un pensiero del genere Insegna a 
lener conto che c^ni emergenza ha la sua particolare 
contingenza. II che implica un'atlenzione del tutlo spec ifi-
ca intomo alia sua geneakigia o un'atlenzione slraordina-
ria all'lndeflnlta aperrura nel suo successive mulamenlo. 
Non adoperare la contingenza per lar affiorare a rovescio 
il pregiudizio dell'identita. signifka sottoporsi a una Intel-
llgenza diflidle. 

L'isola in cui cl traviamo viene da soinmovimentl 
prossimi e lontaniedatle tc-ra itnprevedibili connessionl; 
clfl che noi stessi siamo 6 un processo nient'affalto linea-
re, il nostra corpo proviene dalla nostra vicenda bkilogi-
ca, affettiva. inlellelluale. sociale. Come si trasfotmert 
nella sua dissoluzlone? La raglone si smamsce entra il de-
dalo di questi limiti? Sarebbe, io credo, una raglone della 
nostalgia o della immaginazione violenta. C'£ lnvece una 
razionalita ne! costruire ciicosi;ritte ipotesi scientifiche, 
cosl come essa e presenle nel disegnare schemi di azione 
preferibili ed efheienti nel mondo checi compete. Questo 
per dire che la parata <contigenza>, morale e teoiica dl 
quest'ottimo lavora di Ceruli. non conduce ad alcuna de-
riva impietosa. 

II libro ci d i una descrlzlone essenzlale degll .habitat. 
culturali della nostra storia. L'autore ci conduce dal mon
do circoscritto dell'antichlta al mlltoni di galassie. dai sel-
mita anni della cronologia blblica ai milioni di anni che rl-
guardano la vlcenda della specie umana. E propiio di 
frante a queslo dilatarsi dei coniini che i! pensiero scienti-
fico moderno ha cercato di stabilire un numero llmitato di 
leggi che mostrino nel visibile la tessitura dell'indrvisibile. 
In quests praspetttva la scfenza niodema costruisce, per 
cosl dire, il proprio cosmo flnito. Ma dalla famosa rlvolu-
zione relativista En fisica, alia piii recente rivoluzione neo-
evoluzionista in biologia ̂  proprio queslo modello che va 
definrtivamente perduto: viene a mancare qualslasi asso-
luta certezza della previsicme, Spiegare e prevedere non 
sono pid la stcssacosa.tlsistemicaoHci, dice Cerutl, sono 
piutlosto la regola che I'eccezloneit. Cosl lindice di pro
bability degli accadimenti e la forma di pensiero propor-
zionaia aH'incompiutezza dl c«ni fenomeno. 

Ogni vivente e queilo che 6 ma poteva essere anche 
molto differenle, bastava una Imprecetubile vuriazione 
inizlale a stravolgerc ta rete dl relazionl attraverso cui si 
sarebbe selezionafa la sua Individuality. La forma e il tem
po di queste trasformazioni non pud essere predetta. K!-
spetto al rasslcurante modello dl Laplace dove regnava 
unapienaconispondenzatra I'ordine naniralee lordine 
della intelligenza dajl'inlzlo del secolo abbiamo Inlziato il 
cammino nella mancanza di domlnio Intellettuale della 
temporalUa. Quel dominio che e possibile solo quando vi 
e uno sguardo che assegna temporality ai viventi, ma non 
allategge che li pensa secondo la temporalis. 

Questo, del reslo, era la caratleiisllca fondamentale 
della straoidinaiia rivoluzione darwiniana Ora I'intelli
genza e parte della irastotmazicHie stessa e la ragolu & inv 
maneme alia connessione dei fenomenl. II capilolo piu 
Impegnatlvo del libro dal punlo dl vista teorico e queilo 
che segue "l'evoluzione dell'evoluzione". DnH'essenziali-
smodrila specie, rlBesso della creazione,di Linneo,ai-ti-
pi idealii di Cuvier ai quali e possibile rkondurre la plura
lity del vivente, alia teorla darwinlana dove le varleta natu
ral! sono l'aspetlo normale della storia naturale: la realta 
biologica * costituHa da Individui empirici in un Husso vi
vente graduale e continuo rispetto al quale le specie sono 
•in forma di collezioni di popolazioni composte dagll In
dividui e dalle loro interazioni.. Dopo gli anni Trenla nella 
leoria biologica e i'insieme di questi elementi che entra in 
crisL' non c'S dlrezlone evolutiva. non c'ft conlinuitfl dl 
mutazrone. manca una prevediblle gradualiti. coesistono 
slasi e calastrofi con estinzioni di massa. L'evoluzione as-
somiglia a un glganlesco brkolage. Sapere signilica aver 
suiffclentl ragloni per non essere stupiti di frante alb mos-
sa dellinvteibileftncofeuf. 
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