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LA QUESTIONE SOCIALE 
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Nelle eonferenze della seorsa settimana ho gia sottoli
neato, tra gli ostaeoli all'evoluzione della situazione soeiale, 
il fatto ehe una intesa tra le varie elassi dell'umanita di oggi 
appare molto lontana. La classe dirigente, quale e venuta 
ernergende negli ultimi seeoli e negli ultimi deeenni, fonda 
il proprio modo di sentire, di pensare e di volere su deter
minate abitudini di pensiero, su determinati impulsi inte
riori. E vi e un abisso tra questi modi di pensare e il modo 
di pensare speeifieo del proletariato moderno, quale lo ho 
caratterizzato la settimana seorsa: un abisso ehe eostituisee 
l'origine di quella ehe si ehiama oggi « la questione so
eiale ». 
Per ehi voglia penetrare nella realta della vita, nel gioeo 
clcllc forze ehe operano nel tessuto umano dclla soeieta, e 
:tssai piu importantc osscrvarc ljllt'sti irnpulsi subcoscicnti 
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ehe sottostanno alle eose di eui si diseute apertamente, ehe 
non eio ehe si manifesta allivello della coseienza. Su questi 
temi, si possono sentire varie opinioni tra gli intellettuali 
borghesi, ed aseoltare le vedute di personalita o di capi del 
proletariato. Ma per aequistare una visione realistica e for
marsi un giudizio proprio sulla realta soeiale del presente, 
non serve tanto raccogliere queste opinioni, quanto rendersi 
eonto di quello ehe sta dietro di esse. E per questo occorre 
molta piu psicologia soeiale, molta piu eonoseenza dell'anima 
soeiale, di quanto gli uni e gli altri non eredano. 

Chi, eome me, si e sforzato di interpretare le abitudini 
di pensiero dell'uno e dell'altro ambiente, sa quanto sia pro
fondo l'abisso fra i due, e quanto diffieile sia la vicendevole 
comprensione. E questo non eomprendersi e una realta sto
rica mondiale, e di per se una realta soeiale del tempo pre
sente... Eceo perehe e tanto difficile, sia per chi appartiene 
all'ambiente borghese ehe per ehi appartiene a quello del 
proletariato, individuare le forze ehe sono determinanti nella 
questione soeiale. Giaeehe nel divenire della storia non tutti 
gli eventi hanno la stessa importanza : tra di essi vi sono 
quelli ehe rivelano in modo signifieativo quali sono le forze 
realmente operanti; altre manifestazioni, ehe l'osservatore 
superficiale puo ritenere altrettanto importanti, non hanno 
invece alcun peso nella realta. 

A chi abbia seguito oggettivamente il movimento pro
letario degli ultimi deeenni, e apparso signifieativo, sia pure 
fra molti altri, il fatto seguente: ehe eioe il proletariato mo
derno ha tradotto in una forma per cos! dire scientifica 
quelli ehe erano i propri impulsi; ehe esso e riuseito ad 
esprimere, sulla base delle proprie vedute, come debbano 
risolversi lc eosc ehe hanno portato alla situazione presente, 
come dcbba progressivamente scomparire l'ordine economico 
c sociale ehe lc veechie classi hanno eostruito, c come ad 
csso dcbba sostituirsene uno diverso. 

Su qucsto fatto si e ironizzato. Ma qui non si tratta 
di iron izzarc, bens1 di additarc la storica scricta di qucsta 
viccnda. Chi ha discusso con rapprcscntanti ragioncvoli clclla 
mockrna conccz iotH' proktaria (' lo si r f.ttto fot"' pit't fl('i 
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primi anni di conoscenza del movimento ehe non di poi -
ha spesso posto la dornanda : Quale struttura della societa, del 
vivere assoeiato, dell'operare eomune, quale forma dell'orga
nismo sociale voi prevedete, voi prefigurate? La risposta, 
perfettamente coerente con quella eoncezione della vita, e 
stata sempre: Per ora questo non ci interessa affatto. Per 
noi si tratta anzitutto di distruggere il presente ordine so
ciale, di portarlo al punto dell'autodistruzione. Quello ehe 
verra al suo posto, lo vedremo. A costoro premeva soprat
tutto di affermare ehe il proletariato deve arrivare al potere. 
Se vi riuscira, dopo aver superato la classe ehe lo precede, 
allora una volta al potere, trovera quello su cui per ora non 
ha bisogno di riflettere. 

Questo era un programma, non una riflessione obiet
tiva: un programma agitatorio, non aderente alla realta. 
Ma per chi ha il senso delle forze di sviluppo delb storia, 
aderente alla realta e il quesito: Che eosa significa questa 
moderna visione proletaria, nel quadro della evoluzione del
l'umanita? A questo punto si viene fuorviati, perehe non 
contano tanto le opinioni ehe la gente esprime, quanto i 
sentimenti ehe essa prova circa la propria vita, e quanto jl 

modo in cui considera le altre classi della sociedt. In altre 
parole, 1..:1 eondizione di vita del proletariato distrae dalla 
considerazione della questione proletaria come tale. Dalla 
vita, non vengono incontro un discorso, una diehiarazione, 
bens1 la caratteristiea esistenza di una classe ehe si esprime 
attraverso il proprio modo di essere. E la risposta della real
ta, 1..:1 risposta ehe il proletariato, quale oggi e, fornisee da 
se, puo formularsi cos1: questo proletariato moderno, con 
le sue possibilita e le sue ·eondizioni di vita, col modo in 
cui e e si sente inserito nella odierna struttura soeiale. eon
sidera se stesso eome la eritica vivente dell'ordinamcnto 
eeonomico prodotto dalla teenica e dal capitalismo. 

E, seeondo me, straordinariamente interessante ehe sc 
si e capaei di una visione obiettiva - si trovi la risposta 
nel proletariato stesso, in quello ehe esso c, ~on in un;~ tcor~a 
o in una disquisizionc tcorica. ll fatto ehe d proktanato sta 
divcntalo qucllo cht: l'·, costituisct' Ia critica ddl 'on linc 1'10 
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nomico ehe si e venuto formando al di fuori del proletariato, 
prendendo questo proletariato al proprio servizio. 

Questo spiega eome sia potuta penetrare nell'anima del 
proletariato moderno una dottrina per se astratta, una dot
trina ehe - si potrebbe dire - eammina su trampoli seien
tifiei, ma ehe e ispirata dall'impulso da me caratterizzato 
eome l'impulso vitale del proletariato moderno : la dottrina 
di Carlo Marx. E un esempio unieo nella storia spirituale 
dell'umanita ehe una classe vergine, eon una intellettualita 
vergine, non aneora deeadente, abbia aeeettato una teoria 
seientifica eon tanto entusiasmo, eon animo eosi aperto, eome 
se le forze ehe in essa operano fossero le proprie forze vitali. 

Per eomprenderlo, bisogna aver studiato le eose dal vivo. 
Bisogna aver visto eome anehe passi diffieili, anehe quelli 
ehe per le altre elassi sono eonsiderati piu diffieili da eom
prendere, siano penetrati nell'anima proletaria, eon i suoi 
sentimenti elementari; eome milioni di proletari siano stati 
eonquistati da una dottrina apparentemente teorica. Ma ehe 
eosa c'e di vivo in questa dottrina teoriea? Lo strano e ehe 
in essa non vive neppure quello ehe si ehiama abitualmente 
un ideale sociale. Quello ehe vive in essa non ha una for
mulazione particolare, quale sarebbe uno Stato dell'avvenire 
o una stmttura sociale avvenire; in essa vive essenzialmente 
una eritica della societa e dell'eeonomia borghese, un istinto: 
illustrando al proletariato la critiea della moderna economia 
teenico-capitalistica, gli rivelo le sue stesse forze vitali e lo 
indirizzo al riconoseimento delle sue proprie realta. La dot
trina marxista traceia l'immagine della vita proletaria nella 
sua irnmediatezza, e coloro ehe diehiarano superata per il 
proletariato la dottrina marxista non eomprendono ehe certi 
pensieri, certe opinioni, possono essere da tempo superate, 
ma ehe lo slancio, l'impulso speeifico ehe vive in esse, ri
mane. E ehe neUe stesse eonfutazioni del marxismo e nei 
suoi tentativi di revisione, si perpetuano sviluppi di quel
l'impulso ehe attraverso il marxismo e ormai penetrato nel
l'animo dcl prolctariato moderno. 

Ciö servc ~· carattcrizza rc una rcalta socialc dcl nostro 
tcmpo rhe mi scmhr;t pil1 importantc clw non u·rt<· dis<ll~ 
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sioni elementari: perehe essa penetra nella psieologia ~ociale. 
Se anehe questa realta non da ~na rispost~, ~utt~lVla essa 
indica questioni ehe sono probabllmente pnontane per. 1~ 
vita reale di oggi. E ehe sentimento si prova quando Cl s1 
pone in modo obiettivo, senza pr~giudizi, dina~zi a questa 
realta? Si avverte un carattere parueolare della v1ta moderna 
in generale. Questa vita moderna,. come 1? ho sotto~ine~t~ 
piu volte nelle mie eonferenze qm a Zungo, ~a a?1tudm1 
e forme di pensiero ehe si dimostra~o straordma~1amente 
feconde per un certo indirizzo delle se1enze naturalt. _Il pen
siero moderno ha pure tentato di eomprendere e d~ nfor
mare la vita sociale, le manifestazioni e gli impuls1 della 
vita soeiale. Ma guardando a questi tentativi, si ha il senti
mento ehe gli uomini di oggi, permeati eome sono da f?rm~ 
e abitudini di pensiero attuali, non possiedono co?cettl _at~ 
a abbracciare nella loro realta le complieate mamfestazwru 
della vita soeiale. In un certo senso, i loro coneetti sono 
troppo ristretti, non possono abbracciare ~ comples~i. feno-. 
meni della vita soeiale. Rimangono astratt1, sehemat1c1, non 
penetrano nella realta della vita ehe si svol_g; ~el eorpo ~o
eiale. Si direbbe ehe questa moderna umamta s1a caratte_nz
zata da un modo ristrette di pensare. E questo pens1ero 
ristretto, ehe non regge quando si vuol penetrare nella realta 
della vita si e trasferito anche nelle aspirazioni del prole
tariato m~derno. Ne deriva ehe questo pensiero e capace di 
eriticare, ma non di estrarre dalla esperienza animiea del
l'uomo impulsi ehe eostituisean? forz~ direttive di gui?a 
verso l'avvenire. Ogni qualvolta ü pens1ero tenta queste v1e, 
esso fallisce lo scopo. . . 

Cio dicendo, si caratterizza un fatto grav1do d1 conse-
guenze per tutta la vita del nostr? tempo . . Chi e in grado 
di comprendere seriamente le es1genze d1 qucsto .tc~po, 
deve necessariamente guardarle d~ questo punto. d1 ~~s~~ 
Siamo in un momento della stona del mondo m cu1 c < 
poco tempo per discussioni teor~che, pe_rchc i fatt! .urgmH~ 
e brueiano. Appare ehiaro ehe glt uomm1 sono post• 11\IWIZI 

a urgcnti c brucianti r~lta, ma ehe ovnnqm· wmparc <pr<' . 
st:1 incapacita dd pcns1cro a pt·Jwt ra rl' b n·alta. Spt·ss" gh 
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uomini sono animati da buona volonta, ma non possiedono 
uno strumento di Rensiero all'altezza dei fatti. In questo 
n:~mento della stona del mondo appare infatti, in modo 
pm o meno palese, a eolui ehe eerca di penetrare nella grave 
realta del n?stro tempo, una inclinazione degli uomini ehe 
appa.re partleo~a~ente . funesta quando vi sono urgenti e 
bruCiantt quest10m da nsolvere: quella ehe vorrei ehiamare 
l'inclinazione al sogno. E questa inelinazione, ehe si mani
festa ne.i traves:im~nti piu diversi, e quella ehe ei impedisee 
una azwne obtetttva nel presente. Questa inclinazione al 
sogno nasee dallo sviluppo storieo di eui ho parlato nelle 
eonferenze della settimana scorsa e ehe ha avuto inizio in
torno alla svolta dei tempi del XIV, XV e XVI seeolo. 
. In ehe eosa eonsiste questo sognare? L'essenziale eon

stste nel fatto ehe, per effetto di una eoneezione irreale della 
vita, tale da traseurare quella ehe ho ehiamato, la settimana 
seorsa, la spinta dell' esperienza, una vita interiore ehe vada 
a.lla rieerca di una eonoseenza animica, di pensiero, seien
ufica, tende a eereare un'isola o un insieme di isole anziehe 
a eos.truire un ponte verso la realta della vita di og~i giorno. 
Moltt eontemporanei trovano per eos! dire interiormente 
ele!?ante il riflettere su problemi etieo-religiosi in modo seo
lasttc:ai?ente . astratto e quasi tra le nuvole. Vediamo gli 
uommt medttare sul modo di diventare virtuosi, di eom
portarsi a~orevo~ente e~n i propri simili, di essere pervasi 
dalla grazta. Vedtamo svtlupparsi i eoneetti di liberazione, 
di gra~ia ~,via d.ie~ndo, ehe eerti pensatori vogliono man
tenere tl pm posstbtle nelle alte sfere dello spirito. Nel eon
tempo vediamo l'ineapaeita di gettare veramente un ponte 
fra quello ehe la gente ehiama buono, amorevole, benevolo, 
giusto e onesto da una parte e quanto ei sta intorno nella 
r~alta esterna quotidiana sotto forma di eapitale, di salario, 
dt eonsumo, di produzione del eireuito eeonomieo, di ere
dito, di banca, di Borsa. Vediamo eoesistere nelle abitudini 
mcntali degli uomini due eorrenti : una di esse tiene a man
tt:ncrsi in qualehe sorta sul piano elevato dcl divino c dcllo 
spirituale, c non si sforza cli eos truirc aleun pontc fra il. 
pn·,·,· tt o r<' li gioso c Ia prassi d(' ll ':1g in· quot icli:uw. Ma Ia 
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vita e una sola. La vita puo prosperare soltanto se le forze 
portanti nel eampo etieo-religioso agiseono sul vivere quo
tidiano, profano, sulla parte di esso ehe sembra meno nobile. 
Se noi traseuriamo questo eontatto, la vita religiosa, la vita 
morale diventano puro sogno, lontano dalla realta quoti
diana, ehe poi si vendiea. Allara l'uomo mosso da un eerto 
impulso religioso, rineorre tutti i possibili ideali, tutto quello 
ehe egli ehiama « buono )), ma rimane impotente e insen
sibile dinanzi agli istinti ehe, in forma di esigenze del vivere 
quotidiano, sono destati dalle soddisfazioni proeurate dal
l'economia. Questo uomo e incapaee di gettare un ponte 
tra il eoneetto di grazia divina e lo svolgersi della vita quo
tidiana, ehe poi si vendica. La sua vita quotidiana assume 
allora una forma ehe non ha nulla in comune con quanto 
rimane, sotto speeie di impulso morale, tra quelle vette spi
rituali. E la vendetta e questa: la vita etieo-religiosa se lon
tana dalla prassi quotidiana, diventa per l'uomo, senza ehe 
egli se ne aceorga, una menzogna interiore. 

Oggi vediamo uomini ehe, mossi da raffinati sentimenti 
etico-religiosi, pensano di mostrare la m iglior buona volonta 
di convivere in modo giusto eoi loro simili, eredono di fare 
ai loro simili tutto il bene possibile, ma in realta non lo 
fanno, perehe non aequistano un sentimento soeiale ehe si 
traduca nelle loro abitudini di vita. 

E cos!, in questo momento storieo in eui le questioni 
soeiali premono tanto visibilmente, tanto tragieamente, que
sti sognatori, ehe si ritengono talvolta grandi esperti della 
vita, vengono a dire: Dobbiamo distogliere gli uomini dal 
materialismo, dalla vita materiale esteriore ehe ei ha preci
pitato nella catastrofe, e r iportarli ad una visione spirituale 
della vita. E non si stancano di eitare personalita ehe nel 
passato - deve trattarsi sempre del passato, perehe il prc
sente si riconosee malvolentieri - hanno espresso l'esigenza 
di eerti ideali, di una eerta spiritualita. Non di rado, quando 
si tenta di parlare di eio ehe oggi per la vita pratica e ncccs
sario quanto il pane quotidiano, ci si scntc risponckrc ehe 
la prima eosa e di riportarc gli uomini vcrso lo spirito. 
Rispostc di qucsto gcncrc n:1scondono rnolto di quantn h.1 
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portato gli uomini all'odierna catastrofe, nascondono quella 
inclinazione al sognare ehe si presenta oggi sotto le piu 
varie sembianze e agisce sulla realta. 1?. proprio un sogno 
quello di chi, senza conoscere le condizioni pratiche este
riori della vita, propone qualcuno di quegli ideali sociali 
ehe si chiamano utopie, e nel quale, bene ordinato e bene 
definito, si presenta un sistema secondo il quale gli uomini 
dovrebbero vivere, al fine di essere felici, o soddisfatti, o 
quant'altro si voglia immaginare. Anche quando queste 
Utopie sono ingegnose, non e la loro aeutezza ehe COnta, 
e nemmeno la buona volonta di chi le propone: conta la 
loro relazione con la realta della vita. Non serve oggi pre
dicare agli uomini di tornare allo spirito: eonta ehe sia 
spirituale il nostro modo di coneepire l'organismo soeiale. 
Conta il modo, conta il << come » del pensiero. Facciamo 
pure a meno di parlare di spirito, ma ehe lo spirito sia 
presente nel nostro modo di parlare della pratica della vita. 
Questo risultera assai piu utile per il nostro tempo ehe non 
l'esortare ogni momento gli uomini a tornare allo spirito: 
quelli ai quali si parla di spirito non se ne fanno per lo piu 
nessun coneetto, perehe anche quelli ehe ne parlano non 
ne hanno un concetto chiaro. Le utopie poi - e oggi non 
sono poche - gli ingegnosi ideali sociali ehe esse presen
tano, non sono neppure il peggio, perehe per lo piu nessuno 
ci bada. Presto ci si acearge ehe queste cose sono impratiche 
e non si basano sulle condizioni della vita reale. Nella realta 
di oggi, sono assai peggiori i sogni mascherati ehe sembrano 
basarsi su una pratica di vita, ma ehe nulla di pratico con
tengono realmente, e navigano in inconsistenti astrazioni. 
Di questi sognatori, diciamolo senza perifrasi, ne abbiamo 
avuto fin troppo l'esperienza attraverso gli eventi contem
poranei. Sono difficili da rieonoseere, perehe non si e alle
nati a veder chiaro in queste cose. 

Questi sognatori possono avere in altri campi altre qua
lita, possono essere ottime persone, ehe fanno bene il loro 
dovcrc ncl loro scttore, possono esserc persone anche emi
ncnti; quando una di queste pcrsonalit?t vienc dcfinita un 
sognator·<·, Ia gcnt(' si stupiscT, JWrchc usa ript·t<·n· a qucsto 
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riguardo giudizi ovvi, ehe a be~ ve~en~ non. sono alt~o .:he 
autentiea superstizione. In quest1 ult1m1 ~nm ho anahz~to 
qualcuno di questi cosidetti esperti sotto 11 profilo della_ m
clinazione ai sogni. Qui l'umanita, se vuole veder ehtaro, 
dovra riconoscere vari paradossi. Ci si potra stupire a~ es~~
pio ehe io definisca Lude~dorff . un s?gnat~re. I.l gmdtzt~ 
ehe di lui danno sia i suo1 ammuaton ehe 1 suot avversan 
e del tutto diverso; I' essenziale della sua personalita e ehe, 
ad eceezione del campo nel quale era scolasticament~ grande, 
eioe ad eccezione della strategia, in tutto il suo nmanente 
pensiero, LudendorfE er~ uno spirito. tipicam~n~e astra~t~, 
totalmente estraneo alla vtta, ehe eostrmva pensten fantasttct, 
senza aleuna relazione con la realta, e ehe, eercando di tra
durre in pratica i suoi sogni, ha provoe_ato seiagure in?~cibili. 
Allo stesso modo si potrebbe parlare dt altre pe~sona~ta , eh~ 
produeono oggi danni infiniti perehe so.n~ . ntenutl ~egh 
esperti delle eose della vita, mentre sono ttpt~t s?g~ton. 

Nell'ultimo decennio dell'800 questa mchnazwne al 
sogno si e diffusa epidemicamente dal~' America in ~~ropa, 
portata da una assoeiazione ehe si .ch~mava « Soe1eta per 
la cultura morale ». Essa cereava dt dtffondere, presentan
dola eome eultura morale, qualehe cosa di estraneo a~la vita~ 
ehe aveva origine in raffinati, astratti impulsi mo~al~; e ch1 
doverosamente definiva sogni queste cose - dtchtarando 
ehe esse avevano per effetto di limitare, d~ chiude~e il p~n
siero, impedendogli l'aeeesso alla vera realta - vemva fram
teso o addirittura deriso. 

A questo sognare, si deve oppo:r~ il pensiero realistico 
ehe promana dalla seienza dello spmto e dalla sua . eone~
zione del mondo, quale e stata qui esposta per moltt anm. 
Quale e il punto essenziale di questa eo~c~zione? Il punto 
essenziale e ehe essa non parla dello spmto come dt una 
sempliee immagine ehe nasce dalla visione d~lla r~alta sen
sibile esteriore, ma ne parla sulla base dell effetttva espe~ 
rienza soprasensibile di u_n mo~do eh~ e altretta.nto reale dt 
quello ehe vediamo eon ~ nostn occlu, ehe scnt_ramo ron k 
nostrc oreechic ehe tocchiamo eon Je nostrc manr. Non < ont.r 
tanto quello ehe si diC<: in tcoria sui )Mrtirolari di <JIU'~tn 
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vero mondo spirituale; eonta piuttosto il fatto ehe, basandosi 
sulla eonoseenza ehe si aequista di questo mondo spirituale, 
si faeeia propria una disposizione d'animo ehe rieonosee 
l'uomo come essere animico-spirituale, ehe sa di vivere in 
un reale mondo dello spirito. Non eonta quello ehe si diee 
di questo mondo spirituale, eonta il modo in eui ei si sente 
vivere in esso. Puo essere bello eredere a questo o quel
l'aspetto del soprasensibile. Ma eio puo altrettanto faeilmente 
eondurre a sognare, ehe tradursi in qualehe impegno di 
buona volonta. Quello ehe eonta e il sentire ehe quando si 
pensa, quando si prova un sentimento, e lo spirito vivente, 
lo spirito operante, quello ehe pervade i pensieri ehe illu
minano la nostra anima, i sentimenti ehe la agitano. 

Questo spirito vivente, operante, e presente in noi. Esi
ste eome esistono le eose del mondo esterno nello spazio, 
e eome esistono gli eventi esteriori nel tempo. E quando 
non ei si limita a pensare se stessi in questa posizione rispetto 
alla vera eonoseenza spirituale, ma la si vive, allora si spri
giona da questa eonoseenza spirituale un impulso interiore 
ehe eostituisee una spinta a rendere reale lo spirito nel mondo 
attraverso se stessi, una spinta a sperimentare lo spirito eome 
realta e a realizzarlo, in un modo assai diverso di quanto 
possa esserlo attraverso un sempliee riflesso di idee o di 
eoneetti ehe trattano dello spirito. C'e una grande differenza 
tra il dire << Io penso lo spirito, io eredo allo spirito >> e il 
dire cc Lo spirito pensa in me, lo spirito sente in me ». Anzi, 
dinnanzi a questa esperienza, i1 normale eoneetto di fede 
perde il proprio significato. Da questa esperienza spirituale 
entra neeessariamente nello sviluppo dell'umanita un empito 
di forza animieo-spirituale. E questa forza e soeialmente 
piu importante di quanto si erede, perehe eostituisee il ri
medio per la paralizzante ideologia ehe ho caratterizzato 
la settimana seorsa, e ehe il proletariato ha ereditato dalla 
borghesia eome un peso. 

Eeeo quello ehe eostituisee la vera essenza della que
stionc soeiale se si riesee a penetrarla in profondita: all'ini
zio dclla nuova cra o da questo inizio, ncl XIV sceolo la 
cvo! uzione dcJia vita dcllo spi rito si c progrcssi v;tmcn tc cosl 

La questione sociale 43 

ristretta, attenuata, paralizzata, ehe gli uomini hanno dimen
ticato ehe in essi vive lo spirito eome realta, e hanno eomin
eiato a eredere ehe in essi vivono solo idee, immagini della 
realta. Nella eoneezione del mondo e della vita da parte del 
proletariato, eio ha avuto per effetto ehe questo ha ritenuto 
non esservi nel campo dello spirito null'altro ehe ideologia. 
Per questo proletariato, la realdt risiede nei proeessi eeono
miei, nella lotta di classe : questa e per loro la vera realta. 
Da eio pero qualehe eosa si esala su nell'animo degli uomini; 
qualcosa ehe si manifesta in forma di immagini, di imma
gini ehe si esplicano nella seienza, nel eostume, nella reli
gione, nell'arte. Questi fenomeni eostituiseono sovrastrutture 
di quella ehe e l'unica reale struttura di base. E quand'anehe 
la soeiologia non puo non rieonoseere ehe queste sovrastrut
ture ideologiehe influenzano a loro volta l'eeonomia, si tratta 
pur sempre di una ideologia. Non e'e rimedio ehe salvi da 
questa ehiusura ideologica, se non si torna alla vera espe
rienza spirituale, quale la seienza dello spirito vuole intro
durla nella moderna umanita. La guarigione dei danni del
l'ideologia si eonsegue solo immergendosi nel vero spirito 
e nelle sue manifestazioni, immergendosi nel vero mondo 
soprasensibile. 11 fa tto ehe, per il moderno proletariato, tutta 
la vita dello spirito nella quale l'uomo viene introdotto dalla 
eultura, appaia pura ideologia, e il motivo per il quale l'ani
ma rimane insoddisfatta e vuota : perehe l'ideologia non e 
eosa ehe possa dare all'anima lo slaneio, l'impulso, la eo
seienza di quello ehe essa e nel senso piu alto. Da questo 
vuoto dell'anima, e nato il sentimento di disperazione pro
prio della eoneezione proletaria della realta, quel sentimento 
ehe e parte integrante della vera questione soeiale. E finehe 
non si rieonoseera ehe la tendenza degli uomini all'ideologia 
deve essere guarita, non si potranno introdune nell'anima 
proletaria quelli ehe sono gli impulsi positivi, ed essa sadt 
oeeupata da una mera eritiea dell'ordinamento teenieo-eapi
talistieo del nostro mondo e della sua eoneezionc. 

Cio non si otterra, se non si vorra far propria una con
eczione della vita veramente pratiea, una eoncczionc ehe non 
eonsista in mcrc tcoric, magari rcl igiosc, ma 1 hc inwtt· in 
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tenda vivere, essere creatrice di vita, e generare essa stessa 
impulsi di vita. A questo fine occorre qualehe cosa a cui 
l'uomo moderno si rifiuta, come ci si rifiuta ad una scelta 
radicale. Ma quello ehe qui si propone e assai meno radicale 
ehe non quello di fronte a cui gli uomini si troveranno in 
pratica per effetto dello scatenarsi degli istinti propri del 
nostro tempo, se essi non faranno lo sforzo necessario per 
volgersi verso quello ehe fa bisogno. 

Cio ehe ho esposto qui, da un certo punto di vista, si 
riferisce a una delle tre componenti dell'organismo sociale 
ehe deve nascere dalle condizioni di vita della moderna uma
nita. Ho detto qui la settimana scorsa ehe il male dell'uma
nita moderna dipende in certo senso dal fatto ehe di quello 
ehe dovrebbe essere tripartito e i cui elementi dovrebbero 
interagire con una certa autonomia, si e fatto e si continua a 
fare un unico organismo, le cui forze agiscono caoticamente. 

Per non venir frainteso, noto ancora una volta ehe non 
intendo proporre una rivoluzione violenta ehe debba veri
ficarsi dall'oggi al domani. Indico una direttrice, una cor
rente, secondo la quale puo venire orientato ogni problema 
ehe si presenti nello Stato, nella vita della cultura e nella 
vita economica dell'uomo. Non occorre pensare, come qual
cuno al quale ho accennato queste idee, ehe quello ehe oggi 
si chiama Stato dovrebbe subito diventare qualehe cosa di 
diverso. Occorre solo la volonta di realizzare anche in que
ste cose il cristiano « metanoeite )), « mutate pensiero )), oc
corre solo orientare le singole situazioni, i singoli provvedi
menti da prendere, secondo una certa direttrice strutturale. 

(continua) 
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LA QUESTIONE SOCIALE 

( continuazione e fine della terza conferenza) 

Quello ehe oggi si vuole mescolare in uno Stato unitario 
( e se lo si facesse con 1' organismo umano, ne verrebbe fuori 
un homunculus, un mostriciattolo anziehe un uomo) quello 
ehe oggi si vuole centralizzare facenclone un unico apparato 
statale, deve invece venire vitalmente ripartito in tre com
ponenti, se si vuole ehe si sviluppi uri sano organismo sociale. 
La vita della cultura deve svilupparsi come elemento auto
nomo di questo organismo sociale, e allo stesso modo deve 
svilupparsi autonomamente la . vita politica statale, e cos1 

. pure l'organismo economico. Un organismo culturale-spiri7 
tuale, un organismo statuale, un organismo economico: ecco 
le mete verso cui le .forze evolutive degli uomini dovrebbero 
tendere nei prossimi 10 o 20 anni. Chi si oppone a questa 
evoluzione, si oppone a quelle ehe sono le · possibilita di vita 
dell'umanidt moderna. 

Da questo punto di vista ho trattato del primo punto: 
la vita della cultura, ehe comprende la scuola, l'educazionc, 
la vita religiosa, l'arte, la letteratura e anche il cliritto privato 
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e il diritto penale. Tutto questo deve essere posto su una 
base eomune e autonoma rispetto alle basi del rimanente 
organismo soeiale. Autonomia tale, ehe si possa dire ehe 
il momento vitale di q~esto elemento dell'organismo soeiale 
e i il Iibero dispiegarsi ddle attitudini fisiehe e spirituali in
eentrate · nell'uomo. In questo campo, l'aeeento deve essere 
posto intetamente sull'individualita. Poiche quellö ehe ali-· 
menta questo settore deve seaturire dal eentro dell'indivi
dualita dell'uomo, e le attitudini fisiehe e spirituali dell'uomo 
devono aver modo di svilupparsi liberamente, limitate sol
tanto dal divieto di interferire dannosamente o ingiustamente 
nella vita spirituale altrui. · 

In questo campo si potrebbero dire tante eose. Cerehero 
di spiegare quello ehe ho in mente, d~ndo un esempio del 
quale mi seuso se · e un po' grotteSCO; Inimaginiamo uno 
studente, eioe un giovane al prineipio del proprio sviluppo 
intellettuale, ehe debba fare la tesi di laurea. Gli viene asse
gnato un tema poeo srudiatc)~ per esempio ·un'analisi delle 
ingiurie ehe figurano nelle opere di un eerto autore romano. 
Cose ehe sueeedono! Ed eeeo ehe questo studente, per un 
intero·anno studia questo argomerito. Quakuno diee: e seien
tificamente importante. Ora secondo eerti modi di vedere, 
lo si puo anehe dire seientifieamente importante, ma vanno 
eonsiderati anehe altri aspetti. Si tratta di vedere questo fatto 
nel quadro d'insieme dell'organismo soeiale. Lasciamo da 
parte l'interesse seienti.fieo. Io so di una tesi di laurea in 
eui un giovane ha speso grande fatica per studiare·l'uso delle 
parentesi in un eerto autore greeo. Non voglio entrare nel 
merito della eritiea ehe si puo fare di queste eose da un 
punto di vista seienti.fieo : evitiamo rilievi filistei. Ma 9al punto 
di vista dell'organismo soeiale, bisogna pur dire ehe questo gio
vane lavora per un anno, durante il quale deve mangiare, 
bere, vestirsi. Abbisogna quindi di un eerto reddito, frutto 
di un eerto capitale. Che eosa signifiea dire ehe egli eonsuma 
un eerto eapitale? Signifiea ehe molti altri uomini devono 
lavarare per lui. Durante quell'anno, un pieeolo esereito di 
uomini e impegnato a procurargli da mangiare, cl:t l~crC", 
da vcstirsi: {J\H:sto (- quello ehe eont:a sotto il profilo sorwlr 
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Quakuno erede oggi ehe si possanci ·fare le cose senza tenet 
eonto del loro aspetto soeiale, solo per una eerta inclinazione 
a soddisfare interessi puramente seienti.fici. Senonehe la rio.:. 
stra vita del presente riehiede ehe per la comprensione, pet 
il sentimento soeiale, ogni ramo ·di attivita venga veduto nel 
suo rapporto vitale -eon tutti gli altri. 

Vi ho ehiesto seusa di rieorrere ad ·un esempio eos1 grot
tesec; se ne potrebbero addurre :altri 'ehe lo sarebbero meno, 
ma lo ho seelto per indieare quanto neeessario sia di aequi-. 
stare il senso soeiale di come la vita della eultura e il suo 
svolgimento debbano inserirsi nell'organismo della soeieta, 
in modo da essere giustifieati da interessi generali dell'uma
nita. Bisogna ehiedersi se Tinteresse ·, generale dell'umanidt 
per uno studio delle ingiurie contenute nei testi di un autore 
romano e eos1 grande, da giusti.ficare c~e· un piecolo esereito 
di lavoratori sia messo all'opera per un inteio annq a queStö 
fine. La questione si potrebbe ovviamente trattare sotto altri 
pro.fili, meno grottesehi. · Allara ei si aecorgerebbe ehe ii 
dominio della eultura al quale appartengono · tra l'altro le 
seoperte teeniehe, agisee in modo vitale proprio sull'altra 
eomponente, Ghe e lo Stato di diritto, 'sempreehe le cose 
vivano eon una eerta autonomia. Per eontro la centralizza
zione fa s1 ehe si arrivi al eaos. . . 

La vita eulturale deve godere · di una ·certa autonorriia~ 
non deve fondarsi solo sulla liberta interiore ·dell'uomo, ma 
deve avere nell'organismo sociale una posizione tale . da es
sere basa'ta su una eoncorrenza perfettamehte libera, sull'as
senza di ogni monopolio statale, 'in modo ehe quello ehe 
acquista valore presso gli uomini eome vita culturale, possa 
manifestarsi in libera concorrenza, esclusivamente al Iibero 
servizio delle esigenze della generalita. Se uho vuole serivere 
poesie nel suo tempo Iibero, lo faccia finche vuole, trovi 
quanti ammiratori vuole per le sue poesie: nella vita dello 
spirito e giusti.ficato solo quello ehe gli altri uomini sono 
disposti a sperimentare con la loro singola individualira 
umana. Ma eio riposa su fondamenta sane solo se si bandiscc 
ogni carattere di monopolio statuale dalla vita intcllctt\wlc, 
dalla scuola, dall'universidt, dall'cducazionc, dall'artc, t· si 
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da loro l'autonomia: ripeto, non dall'oggi al domani. Si 
tratta di imprimere un indirizzo, col conferire autonomia 
alruomo : con cio si getta un ponte verso altre sponde. Nella 
mia Filosofia delta Liberta, scritta poco dopo il 1890, ho 
cercato di mostrare ehe la vera esperienza della liberta nd
l'uomo non puo avere mai altra base se non la autentica vita 
dello spirito ehe si svolge nell'animo dell'uomo. Ho chiamato 
allora questo fatto. l'intervento dell'intuizione, del vero mo
mento spirituale, nell'anima dell'uomo. Questo momento 
spirituale deve nascere in questa anima a.ll~ luc~ della lib_erta, 
e della libera concorrenza: allora ·es so st msensce nel gmsto 
modo nell'organismo sociale. Ma quello ehe importa e ehe 
esso non si trovi sottoposte alla sovraintendenza di una qua
lunque altra componente dell'organismo sociale; deve po
tersi manifestare in piena liberta, chiamato in vita da sole 
esigenze generali. 

So ehe molti credono ehe la liberta dall'obbligo scola
stico puo voler dire il ritorno all'analfabetismo. Dimostrer~ 
ehe non e. cosl. Ma oggi mi preme di mostrare, fondandom1 
sull'intima natura deHa cosa, la necessita della liberta della 
vita eulturale nell'organismo sociale. Vi sono dei paesi nei 
quali la seienza e la. ricerea sono monopolio dello Stato, 
anehe se la legge proclama la liberta della seienza e del
l?insegnamento: senonehe questa rimane una frase sulla carta 
se 1a vita culturale .non e autonoma. Non e solo ehe questo 
settore - circa .le p~rsone ehe in esso agiscono, e circa cio 
ehe e leeito 0 illecito dire in pubblico - viene a dipendere 
d.;Lun'altra componente dell'organismo sociale, se e quest'al
tra componente a organizzare le scuole, le Universita, per 
non dir altro; non sono solo le attivita· esteriori, il recluta
.mento delle persone,. i limiti posti alla liberdt di parola, ma 
e anehe l'intimo contenute della vita spirituale e culturale 
ehe ne viene eondizionato. Tutta la nostra vita scientifica 
ha ormai una impronta politica, da quando nella nos~ra 
epoea la sfera della vita politiea ha invaso quella della vtta 
sp irituale. Senonehe quest'ultima non puo dipendere da un'al
tra eomponcnte dcll'organismo soeialc; c~sa puo avcr.c ll~l 
contcnuto ronformc all'csscnza sua propna, solo st· s1 sv1 
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luppa sulla base della libera individualita dell'uomo. 
A fronte di questa vita della cultura, sta la vita econo

mica, eos1 eome nell'organismo umano il sistema digestive 
sta a fronte del sistema nervoso. L'eeonomia ha le proprie 
leggi. Propria la scienza proletaria ha analizzato il carattere 
della moderna eeonomia in un modo ehe e eonforme al sen
timento, eonforme alla vita, e non in modo teorieo, eome 
lo fa la scienza cattedratica: cosicehe questa scienza prole
taria mostra il rapporto tra l'eeonomia e l'uomo in generale. 

E qui occorre sottolineare un punto ehe ho gia citato 
in queste conferenze. Colpisce nell'economia di oggi e nella 
sua analisi da parte della scienza proletaria, ehe anche a 
queste riguardo il proletariato ha raccolto ·l'eredita delle altre· 
elassi. Lo sviluppo della tecnica e del capitalismo moderne 
ha per eos1 dire ipnotizzato lo sguardo dell'uomo, fissandolo, 
sull'eeonomia, come se essa costituisse l'uniea realta dell'or
ganismo soeiale. Quando si parla di sviluppo dell'uomo, si 
erede di dover badare soltanto all'aspetto eeonomieo. Bisogna 
tener presente ehe, per efletto della vita eeonomica un forte· 
impulso del proletariato moderne e veriuto alla viva luce: 
della sensibilita umanitaria, della sensibilita per la dignita• 
dell'uomo. Carlo Marx ha infiammato milioni di proletari,. 
perehe si e ereduto ehe egli abbia per primo mostrate quanto 
di ineompatibile eon la dignita dell'uomo vi sia nella posi
zione del proletariato moderne; ehe egli abbia per primö 
mostrate come per il proletario il lavoro sia una meree ehe 
eireola sul mercato come le altre, e ehe' sottosta alla legge. 
dell' oflerta e della domanda. 

In molti casi, Marx ha dato deserizioni errate delle si
tuazioni di fatto. Ma dal sentimento . dell'anima proletaria 
gli viene rieonosciuto il merito di avere additato questo 
punto centrale della questione soeiale ·di oggi. Anche qui,, 
il momento psieologieo-sociale ha un signifieato di rcalta 
assai piu impor tante ehe non le teoric, le eonsidcrazion i, Je 
diseussioni ehe si fanno su queste o qucll'a ltro punto del 
l'eeonomia o dclla socia lit i'l. E da qui nasre Ia vitale do 
ffi~tnda: COI Ilt' Si jlll~l SIIJlt'l':ll'(' (III('IJO Ch(' Vi(' llC' ~('ltlitll 10111<: 

ind('gno ckll.1 pc'I\Cllt.t 11111.111.1 : 1 in~ 1 hr il l.t\'lll!l drll'tiUIIIC> 
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sia una merce e venga trattata come tale, secondo la parola' 
di Marx? Come ho detto, le cose non stanno a questo modo, 
ma quando una opinione errata suscita una spinta cosl po
tente nell'animo di milioni di persöne, essa diventa un fatto 
sociale. Questo e quello ehe ha detto Marx, e questo e quello 
ehe hanno capito milioni di proletari. Anche se l'interpre
tazione di queste parole e-:'Oggi. un po' diversa, illoro influsso 
rimane, ed e particolarfu.ente vivo nei sentimenti di oggi. 
Marx lo ha detto: nell'organismo economico, le merci ven
gono portate sul mercato e vendute. Vi sono possessori, pro
prietari, compratori fra i quali circolano le merci. I1 prole
tario non possiede niente altro ehe 1a sua forza di lavoro. 
Ogni merce fino al momento del consumo 'ha un suo costo 
di produzione. I1 proletario possiede solo la sua forza fisica, 
per produrre la qua1e egli deve guadagnarsi i mezzi di sus
sistenza, le vesti, ehe gli permettono di ricostruire a mano 
a mano la forza di .lavoro consumata. Ecco il costo di pro
duzione del lavoro. E qui interviene Marx dicendo quello 
ehe anche il proletario pensa dentro di SC: SC non vi e CO

strettO, il datore di lavoro non paga un salario superiore a 
quanto occorre per ·c·oprire il costo di produzione della forza 
di lavoro. Ma quando, lavorando cinque ore, si sia coperto 
l'intero costo di pröduzione, l'imprenditore non si ritiene 
soddisfatto, e pretende una maggiore durata lavorativa. Que
ste ore supplementari, il lavoratore le fornisce senza com
penso, perehe il salario copre soltanto il costo di produzione 
della sua « merce lavoro ». Quello ehe egli lavora in piu, 
e plusvalore. Questo e quello ehe egli sacrifica sull'altare, se 
cosi si puo chiamarlo, del capitalismo: un capitale originato 
dal suo lavoro, ehe si accumula solo perehe al lavoratore 
vengono eorrisposti i soli costi di produzione, dovendo egli 
oflrire sul mercato del lavoro l'unica meree ehe egli pos
siede: i1 proprio lavoro. 

Potrete discutere eon la massima aeutezza, con le piu 
profonde conoscenze di eeonomia politiea, circa il modo di 
far si ehe il Lavaratare non debba piu portare il proprio la
voro al mercato eome una meree, circa il modo di eliminare 
<)U~st 'ultima forma di schiavitu: ma non arriv~rctc acl :tl 
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cuna eonclusioJ;le posltwa. Questa infatti e una questione 
ehe non si pu9 risolvere t<wricamente; si puo risolverla solo 
creando qualehe cosa ehe agisca nella vita, in modo ehe il 
lavoro perda la sua caratteristica di merce. 

Per ricorrere a un paragone, ricordero 1' homunculus eh~ 
nel Faust di Goethe il_ diseepolo Wagner erea nella sua pro..: 
vetta. L' homunculus e dotato di tutti gli attributi ehe la; 
mente umana puo elen:care, ispirandosi alla natura, eppure 

' ' . d' h un uomo non e : e una eancatura uomo, un omunculus 
appunto. Allo stesso modo, si possono mettere insieme tutti. 
gli ingredienti prodotti dalla ragione o suggeriti dall'eco
nomia : non si arrivera mai a produrre altro ehe un homun'
culus soeiale! Cosl come per mettere al mondo un uomo 
vivo, si devono realizzare certe condizioni neeessarie, cosi 
d~vono crearsi le condizioni perehe un organismo sociale. 
vtvente agisca in modo ehe, in pratica e non in teoria, venga 
d~stinto quello ehe si esaurisce nel mero circuito economieo 
da quello ehe e lavoro umano e non puo esaurirsi in tale 
circuito. 

Questo lo potrete ottenere soltanto se, aceanto alla com-· 
ponente culturale, l'organismo soeiale vivente comprendera,. 
quali eomponenti autonome, quella giuridico-statuale o po~ 
litica in senso stretto, e accanto ad esse quella eeonomica, 
ehe deve vivere secondo le leggi sue proprie. Come lo sto
maeo non puo respirare, ne far circolare il sangue, cosil'or
ganismo eeonomico non puo produrre autonomamente il 
diritto. E nemmeno lo produrra, fin tanto ehe agira sul 
fondamento suo proprio: da esso l'organismo sociale trarra. 
soltanto produzione, commercio, consumo. 

Ma come la natura, il fondamento naturale di ogni pro
duzione, di ogni consumo e di ogni umana attivita econo
mica, si distingue daUa circolazione delle merci, cosl quello 
ehe vive nella sfera politica, nello Stato di diritto, deve 
essere distinto dall'organizzazione eeonomica e non esserne 
condizionato, bensl condizionarla. Deve esserc cos1 indipcn
dente dall'organismo economico, quanto il sistcma circola 
torio e indipendente dal sistema ncrvoso. Proprio in quarllo 
qucsti clcmenti operano c coopn:tno :lltlonorn:utH'Illr, r.Nsi 
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sono tra loro nel giusto rapporto. Solo in qua~to nell'orga
nismo polmoni e euore sono separati dall'attivita dello sto
maeo, essi, ehe hanno una relativa autonomia, eooperano 
fra loro nel modo giusto. Solo se in un organismo so
ciale vivente sussiste una eomponente autonoma ehe non 
fa del lavoro una meree, sotto la spinta di motivi economiei, 
bens1 fa in modo ehe il lavoro sia inserito nella struttura 
soeiale eome un diritto, si otterra ehe d 'altra parte la vita 
eeonomiea sia determinata dalla eomponente giuridieo-poli
tica dello Stato in senso Stretto come l'eeonomia lo e dalle 
risorse naturali. L'organismo soeiale potra dirsi sano soltanto 
il giorno in eui queste tre eomponenti - spirituale, giuri
dica ed eeonomiea - opereranno l'una aeeanto all'altra con 
relativa autonom.ia, avranno ognuna il proprio eorpo rap
presentat~vo, la prop:ia am~inis~r~zione, dieiamo pure il 
proprio Parlamento, 1~ propno Mm~stero, e ques.t~ t~e ~om
ponenti godranno ree1procamente d1 una sovramta s1mlle ~ 
quella dei singoli Stati ehe trattano fra loro per mezzo d1 
propri delegati. Allora si svilupperann~ nel .eampo ~eono~ · 
mieo le basi di interesse ehe sole sono 1mpuls1 determmanu 
nell'eeonomia. Allora eio ehe fa parte dell'altra eomponente 
sociale, la eomponente giuridieo-politiea, por~a Ia qu.esti~~e: 
quando il lavoro, regolato da questo orgamsmo . ~1 dmtto 
- il lavoro ehe non sia piu (( meree » ma (( dmtto >> -

entri eome eomponente in un dato ramo eeonomieo in modo 
ehe questo risulti passivo, questa pa~sivita andra eonsider~ta 
allo stesso modo di quella ehe denva dal prezzo eeeeSSlvo 
d1 una materia prima. Ossia il lavoro d~ve~tera nella . vita 
economica elemento dominante e non dommato, non seh1avo. 
Ma questo si otterra non pe!· forza di' leggi, bens1 pereh.e 
si creera nella vita vissuta un · corpo ali.tonomo ehe, per·.Il 
fatto ehe in esso sussisteranno impulsi diversi, sottrarra m 
ogni epoea il lavoro al suo ear~tt:re di m.eree. E dovra sot
trarlo sempre di nuovo, perehe l eeonom1a ha la, tenden.za 
ad assorbire il lavoro facenclone una meree, ed e complto 
dclla componente statuale vegliare a ehe eio non avvcnga. 

Ovunquc apparc n~eiva ~ eonh~sio.ne dd~c tr~ ~ompo
m·nti. Si vadnno a studtarc gll cvcntt dt qurstt ulttmt <111·11 
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tro anni e mezzo di catastrofe soeiale e umana. Li si studino 
ad esempio nel territorio, ormai disfatto a pezzi, dell' Au
stria. Come aveva tentato di tenersi insieme questa struttura; 
nell'ultimo mezzo seeolo? Esisteva una eosidetta Dieta del
l'impero. In questa Dieta vi era una eerta rappresentanza 
.del popolo, ma solo una rappresentanza di eerti strati della 
popolazione. Gia nella seeonda meta dell'800, mentre si pre
paravano gli eventi sueeessivi, questa rappresentanza si era 
divisa in quattro (( eurie » : quelle dei proprietari terrieri, 
delle eomunita rurali, delle eitta, mereati e distretti indu
striali, e infine quella delle eamere di eommereio; dunque 
comuni rurali, eitta, proprietari terrieri e camere di eom
mereio. Come vedete, alla base di questa rappresentanza vi 
erano sostanzialmente interessi eeonomiei: e questa rappre
sentanza era la rappresentanza statuale e legiferava. Questd 
e avvenuto perehe sotto l'influenza della moderna evoluzione 
quale la ho deseritta sopra, non si e stati capaei di dotare 
la vita economiea di una organizzazione sua propria, perehe 
11 pensiero e stato troppo gretto e limitato, perehe non si e 
saputo osare. A eorniee della vita eeonomiea si e preso lo 
Stato tradizionale, e si sono meseolati e eonfusi l'eeonomia 
e la politica. Finehe non si rieonoseera ehe da questa eon
fusione sono derivate molte delle eause ehe hanno eondotto 
.alla presente eatastrofe, non si troveranno i veri rimedi. 

Limitandomi oggi a sempliei accenni ehe sviluppero 
dopodomani, vorrei ancora osservare quanto segue. Anehe 
nella grande politiea mondiale si puo rieonoseere, ancora 
aeeentuato, quanto ho detto, non appena si voglia guardare 
ai dati di fondo. Chi studi la genesi di questa guerra mon
<iiale, ehe non e una guerra nel senso tradizionale, bens1 
una grande eatastrofe dell'umanita, prodotta dal eoneorrere 
di molti elementi, questa g'uerra ehe non e aneora giunta 
al termine, ma anzi e entrata nella sua fase eritiea, trovera 
tra l'altro ehe un elemento essenziale della sua origine e 
della sua preparazione deriva dal fatto ehe l'economia mo
derna si e sviluppata in un eerto modo: dal fatto ehe non 
si e saputo tenerla separata in un organismo soeialc con
forme alla sua natura e vcramentc vitale, ovvcro in tllt 
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organismo mondiale - e ehe questa eeonomia, ehe avrebbe 
dovuto rimanere relativamente autonoma, si e eonfusa eon 
la vita propria dello Stato di diritto. Cos1 sono stati essen
zialmente fattori eeonomiei, elementi eeonomiei, quelli ehe 
si sono serviti dei poteri statuali negli ultimi deeenni, ed 
hanno operato l'uno eontro l'altro in modo disarmonieo. 
Se fossero stati tenuti a svilupparsi soltanto sulla base della 
loro esistenza eeonomica e delle reciproehe eonsonanze, mai 
avrebbero potuto eondurre a questa eatastrofe. A questa cata
strofe hanno eondotto le forze eeonomiehe, eui e stato eon
sentito da una falsa struttura politiea di avvalersi delle forze 
dello Stato ehe, per loro, hanno sehierato in campo i propri 
esereiti. 

Questo va eonsiderato, e non solo teorieamente. Oggi 
lo fanno in molti. Ma in relazione all'urgente e brueiante 
impulso della questione soeiale del mondo attuale, oeeorre 
elevare questa eonsiderazione, posta nella sua giusta luee, 
a sintomo vero della situazione presente. Allara si superano 
i sogni e i moniti e si arriva alla realta, a quanto eioe rende 
possibile la eooperazione vitale dei tre elementi dell'orga
nismo soeiale. Quello ehe nessuna diseussione teorica, nessun 
giudizio di eeonomia politica puo realizzare - il paralle
lismo di vita dell'eeonomia e della politiea - e eio ehe 
risolvedt il problema del lavoro e eliminera. durevolmente 
e nel giusto modo uno dei punti piu essenziali e piu ardui 
per la sensibilita del proletariato moderne. 

~ inevitabile, e lo sara aneora per lungo tempo, ehe 
molti, immersi neUe eomode abitudini di pensiero attuale, 
trovino troppo radicale, forse anehe troppo aeeademieo, 
quello ehe in realta non e idealismo astratto, bens1 pratiea 
di vita. E piu di uno dira: Eeeo ehe uno ehe si oecupa di 
seienza dello spirito vuole dire la sua in una questione emi
nentemente pratica, in una questione di importanza sto
rica mondiale, quale e la questione soeiale. Non per me, 
ma per queste persone ehe stirnano lontane dalla pratica e 
prive di sboeehi queste eose, perehe non hanno una visione 
di insieme, non hanno prospettive, voglio eitare un esempio. 
Voglio rieordare quel ragazzo povero, Stephenson, eondan-
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nato a manovrare una maeehina a vapore di tipo antiquato 
e ehe doveva alternativamente aprire e ehiudere le valvole dalle 
quali entravano il vapore da una parte e l'aequa di eonden
sazione dall' altra. V edendo oseillare il bilaneere, il ragaz
zetto penso: se eollegassi entrambe le valvole al bilaneere 
eon uno spago, questo ehiuderebbe e aprirebbe le valvole 
alterna tivamente, sostituendo il mio lavoro; io potrei stare 
a guardare. E lo feee. A quel momento, sarebbe potuto avve
nire qualehe eosa ehe spesso si verifica quando qualcuno diee 
qualehe eosa di nuovo : un sapientone avrebbe potuto esela
mare: Seioeeo, fai quello ehe devi! Togli quegli spaghi, se 
non vuoi ehe ti mandi a spasso! Ma questo non e avvenuto, 
anzi, da questa idea del giovane Stephenson, e nata una 
delle piu importanti seoperte dell'eta moderna: l'automa
tismo della maeehina a vapore. La seienza dello spirito non 
pretende di aver fatto di piu ehe di avere avuto l'intuizione 
di ehe eosa eonduca ad un autogoverno dell'organismo so
eiale, ad un vitale, reeiproeo cooperare delle tre eomponenti, 
ad un'autodeterminazione della eomponente eulturale, della 
eomponente politica e della eomponente eeonomiea. Ora bi
sogna vedere se i eompetentoni aeeetteranno l'idea o se escla
meranno: Ragazzo, oeeupati dei easi tuoi! Dieiamolo i~ 
tutta modestia e senza arroganza. Alla fidueia nei sognatori 
ehe si ritengono esperti della pratica, auguriamoei ehe possa 
presto sueeedere il rieonoseimento del fatto ehe proprio gli 
idealisti, ai quali non si fa eredito e ehe tuttavia sanno pe
netrare la realta della vita, sono i veri pratiei ehe devono 
studiare le eondizioni dell' evoluzione umana; e ehe solo 
mediante questo studio puo venir individuata la strada di 
quella soluzione della questione soeiale, ehe e la sola possi
bile nella vita reale. La giusta soluzione non si trovera se
guendo la via dell'arrogan'za di quanti oggi vengono ritenuti 
gli esperti: e probabilmente gli sereditati idealisti, ehe sanno 
andare alla radiee delle eose, dimostreranno di essere i veri 
uomini della pratica. 

(Jrar/mdrmr tlt f. p.) 




