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Questi due grandi specialisti della storia moderna,nonchéeminenti
promotori delle scíenzeumane.hannostrettamentecollaboratoper oltre
venti anníad iniziatíve eomuni: prime fra tutte la rivista «Annales»e la
SestaSezionedell’Ecole PratiquedesHautesEtudes.Le loro personalitási
sono rivelate vicine e complementan quanto le loro opere nettamente
orientatein modo autonomoe diverso. II loro sodalizio fu costituito da
un’alíissimasUmareciproca.da unagrandeamicizia.da unacomunitádi
intenti culturali e di scopi scientifici. Pié chedi un raffronto fra le loro ns-
petíive opere si tratta a nostro pareredi ‘delineare i loro rispettivi profili
quali si affermarononell’ambiente francesedel secoloXX. apertocerta-
menteversola cultura internazionalema caratterizzatoda problematiche
e da una sensibilitá senz’altroparticolari.La loro grandepassionefu la
praticedelladisciplina storica,alía qualeinteramentesi dedicaronoe nel
cuí eserciziotrovaronociascunoil dispiegamentodel proprio genioperso-
nale. Né. sotto questorispetto. molto conté la differenzadi generazione.
che solo in apparenzasembravadistinguerli.

La ricca e multiforme altivitá de Lucien Febvre ha influenzato forse
pié di quella di qualsiasíaltro gli sviluppi chela suadisciplinaha raggiun-
to nella prima metá del secoloXX. E’fuori dubbio cheil mondoanglosas-
soneha registratocon molto tnaggiorlentezzadi quello latino la suaazio-
nc intellettuale.Questaperévi si & diffusa in seguito,soprattuttoattraverso
le ripercussionidella rivista ch’egli avevafondato cd animatocon Marc
Bloch: le «Annales».

* Ecoledes Flautes Elides en Sciences Sociales, Paris.
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Fin dai primi annidel secoloL. Febvreavevarealizzatoun veroe pro-
prio capolavorodi analisi storicacon la sua tesi di dottoratochepresenté
nel 1911 sotto u titolo: .PhilippeIIet la Franche-comté.Liudedhistoirepoliti-
quc religicuseet socia/e. II caralterenovatoredi questo studio non é forse
siatoancoraadeguatamentericonosciuto,ancheperché& siata sinorapre-
sa in considerazionesoprattuttola produzionedell’autore fra le dueguer-
re. La Franche-C’ornté& un magnifico esempiodi quella visione globale
della storiache lo studiosofrancesesi guardéJal teorizzare,purdelinean-
dola e promuovendolaper tutta la vita. Quali che sianostati i proflíl delle
successive.questasuaprima operaillustra cd incarnal’idealescientificodi
L. Febvre:quello di lasciarsisfuggireu menopossibilela complessitádella
vila umanae ¡‘interdipendenzadei suoi aspettio fattori. Basterebbericor-
darela maestriacon la quale.ad esempio.egli trattegia i proíili del giuristi
e dei negozianti.dei borghesie dei nobili della regioneconsiderata.Nella
¡ranche-Comtési possonoidentificare, concretamenterappresentate.una
gran partedelle prospettivechefautoreripresepol anchesul piano meto-
dologico pié teorico.

Come & statosoltolineato.L. Febvrefu un instancabiledistributore di
ideee di intuizioni scientifichenella suadisciplina.Alcune di essevennero
da tui presentatee discussenei numerosiscritti cheseguironola suatesidi
dottorato.mentreunaparte& rimastaincompiutao medita.Non ve n’& pe-
ré alcunoin cui l’insiemedi tali ideesi trovi particolarmentecondensatoo
elaborato.Questoha corrispostoad unadupliceconsapevolezzache sem-
preaccompagnéil Febvre.Da un lato chela storiaera unascienzain fteri,
ancor troppo poco íormalizzatae capacedi esserlo:dall’altro che, per la
sua particolarenaturae funzione.ogni tentativodi concettualizzarlafosse
ancoradiscutibileo azzardato.Pensatoreemetodologoestremamentesen-
sibile alíe congiuntureintellettuali cd ai problemi conoscitivi del momen-
lo. egli afíronté quindi di volta in volta, eJ in generein modo dialettico o
polemico,quistioni diverse.Sarebbetultavia un errorenon scorgeree non
ritrovare.al di lá delle singolepresedi posizione.non soloun nucleocen-
trale ma ancheun’organicitádi rillessioneoltre chedi intenti. Sarebbepu-
re arbitrario annetieretroppo pesoal campi precisi ai quali egíl maggior-
mentesi dedicé.comé se ti considerassedel tutto preponderanti.Quanto
mai atiento alíe opere dei contemporanel.egíl si riservé di impegnarsi
soprattuttolá doveessisembravanofario meno,con un encomiabilesenso
di complementariláselentifica (rispetto in particolare. ma non solo. ai
Iavori del suo grandecollaboratoreMarc Bloch).

E’fuori dubbioche. coníali qualitá di coscientecompartecipazioneal
costituirsi delle vanescienzeumane.questostoricofu fortementesensibile
alíe posizioni concettualidi vanepersonalitá—soprattutto.ma non esclo-
sivamente,francesidella generazioneprecedenteo di quella a lui contem-
poranea.Non a tono si é ravvisato nel suo pensierouna certaadesione
alFidealepositivistico di progressoumaí2o cd insietneuna notevole sinto-
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nia con il vitalismo bergsoniano.Una dosedi spiritualismo—e di viva rea-
zionealíe visioni deterministichepié o menoispirateal materialismo—&
abbastanzavisibile in L. Febvre.Sarebbetuttaviaeccessivoravvísarein lui
un adeptodellirrazionalismo.Le nuovetappedel pensieroscientifico, cd
in particolarela teoria della relativitá. lo influenzaronosenzadubbioe si
ripercosseroanchepuntualmentesullasuariflessione.Egli eraquantomai
consapevole.ad esempio.chela stessaaffermazioneproferitada un uomo
del 1538 non poteva suonarenello stessomodo se articolata da uno del
1938. Ma per spiegarequesto suo relativismo sarebbebastatagié la sua
profonda avversioneprofessionaleper l’anacronismo.Un relativismo pié
disincantatoe radicaleemergerá—del resto tonificandolacd afftnando-
la— nella sua pié personaleconcezionedella storia.

L. Febvreha vissuto,reagendovifortemente.sia le posizioni storiografi-
che proprie del positivismo sia la teoria sociologica di Émile Durkheim.
Nell’ambito della propriadisciplinaé statocertamenteattrattocd influen-
zato dagli interessiproblematieldi Henri Hausere da quelli metodologici
de Henri Bern LI confrontointellettualeche lo ha maggiormentestimolato
sin dagli anni precedentila primaguerramondialeé comunquestatoquel-
lo con la geografta.comeapparenellasua operafondamentaleconsacrata
a La Terre et lévolution humaine(pubblicatanel 1922).E~di rito menzionare
a questopropositol’ascendenteesercitatoda Vidal deLa Blache.di cui tut-
tavia si rivelé un seguacemolto originalee creativo.Stadi fatto chequesto
suoscritto valsea raiforzarei nessiconcettualicd i rapporti disciplinantra
geografiaumana e storia, avvantaggiandometodologicamentee discipli-
narmentequest’ultimadi fronte alíeposizioni cdalíe pretesedella sociolo-
gía.

Su di un primo livello La Terreu levolution humainecostituisceuna va-
sta polemicacontro il determinismogeografico,soprattuttoquello del te-
descoRalzel e della sua scuola. Lautore ha buon giuoco nelFaflermare
che i fatti naturalinonesercitanomai sullavita degli uomini unazionepu-
ramentemeccanica,improntataalía fatalitá. Le loro abitudini e caratteri
particolari. i loro generidi vita non sonole conseguenzenecessaríedel fat-
to cheessi sonoinsediati in questoo in quellambientenaturale.Non vi &
insomma un inílusso rigido e uniforme dei fattori geografici sulle indivi-
dualitá storiche.L. Febvrericonobbecefo comecapitalee costanteFazio-
nc del clima. dal quale dipendedel resto la ripartizione botanica. Egli
ammise inoltre la profonda influenza della geograliasulla evoluzione
delle societáumane.in quantoessesonoportatea sforzarsidi soddisfare
loro bisogni economici.Ma nello stesso tempo sottolineéche luomo &
diretto da questiultimi in misura non maggioreche dalle proprie idee. II
fatto economiconon devedunque essereconcepitoin modo astratto: la
cosíddetta«naturaeconoinica»& un prodottodell’educazioneedelVabitu-
dine. Fin tal modo che lo storico francesegiunge a rivendicareluomo
come«un fenomenoviventedotatodi iniziativa». Un ambientenaturale&
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bensicostituitoda un insiemedi influssicostanti.durevolle intensEprove-
níenti dalleforze del suolo.del clima, della vegetazione.eec.Ma. a suavol-
ta.l’uomo agiscesulfambiente,anchese nonpuéporsi al di fuori di esso:
dialetticamente.egli non sfuggealía sua presaproprio in quantocercadi
esercitarela propria sudi lui. In altri termini, gil uomini utilizzanol’influs-
sodell’ambientctraendopartido pié o menocompletamentedalle possibi-
litá geograftche.

Un patrimoniospeciftcamenteumanosi interpone.secondoL. Febvre.
fra cié che la naturaoffre cd i bisognigenericamenteconcepiti: essoe co-
stituito da credenze.da pratiche. da idee. A regolare il nutrimento, per
esempio,iníervengonodelle ideecomenon cessadi interferire la costrizio-
ne sociale.Interponendosifra luomo e il ‘prodotto naturale’. questeidee.
chespessonon hannoniente di utilitario, non s’impongonosolo nell’ali-
mentazionema nel modo di vestirsi e di costruire le dimore. Lo storico
francesecercacosidi rovesciareleposizionigiá sul pianodei rapporticon
la natura.A suo parerenon v’é necessitáda nessunapartee dappertutto
invece’possibilitá’:di quesle& signorel’uomo, chegiudicadella loro utiliz-
zazione.Vivendo in seno alía natura,al pan di tutti gli animali. l’uomo
attingeda essa—e non potrebbeesserealtrimenti— tutti gli elementidella
suacivilizzazione. Ma la civiltá consistesolo neila valorízzazíoneda parte
dellasocietádelle risorseofferte dall’ambientenaturalecomedi quelleche
1 suoi membrí ftnisconoper scoprirvi.Le tracceimmanenticheessiscava-
no comeun solconel senodellanatura.semprenella stessadirezione.cos-
tituiscono vere e propriedirettrici colleltivamentesceltee rappresentano
vart generi di vitaL

Una delle applicazionipié seducenticheL. Febvreabbia fatto di ques-
te visuali concernela formazionedegli Stati.Egli riconoscebensichenella
maggiorpartedei casisi puéosservarechelo Statotraeorigine dallo sfrut-
tamentodel suolo. Ma alía basedell’amalgama.dell’associazionedi certe
regioni che si raggruppanoper costituire un organismo statale,non
assolutamentenulla di necessario(nel senso di una qualsiasi necessitá
geografica).Si trattadi delicati capolavoriumanielaboratinel corsodi un
enormeperiododi gestazione.pienodi pericoli e di difficoltá. Essisonoil
imIto di un’attivitá riflessa,di un’intelligenzacreatrice,di unavolontápro-
vataalíe presecon le oscurepotenzedell’ambiente,in lotta perapplicarlee
adaltarlenel miglior modopossibileai propri bisogni:mai. peré.persubir-
nc passivamentegli effetti.

La filosofia de La Terre et levolution humainesta glá nelle suc iniziali
affermazionisecondole quaii non vi & forza cheluomo non utilizzi e non
diriga eco-ndo-i-suoi fmi. -comenon-e’é contr’adache-non-porti i -se-gni-del
suointervento. Egli agiscesul territorio individualmente,ma pié ancoravi
agiscecollcttivamenteattraversotutti 1 modi di eostituirsi in gmppo,da
quelli famigliari a quelli politiel. Coglieree nivelare.ad ogni istante della
loro durata,i rapporti complessiintrattenuti da questi attori e creatoridi
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stonia con la natura organica cd inorganica, con i molteplici íattoni
dell’ambientcfisico e biologico. & il ruolo del geografoumanonon meno
chequello delle storico.

Ma a confrontocon quelli della stonia.il compitodella geognafiaurna-
na risulterebberelativamentesemplice,mentrenulla di quantoha ache
fare pié specificamenteconl’uomo & semplice.La vita di unasocietáurna-
na é ben lungi dalfessenequalcosadi elementare:per spiegarlaoccorre
rnettered’accordoi’uno accantoall’aitro mille elementicomplessi—i quali
intervengonodalíra partein misuradifficilmente valutabilee ponderabi-
le. Ira quelledi eui deveteneneconto lo sioníco,vi sonomille sfumature
cangianti.mille vaniazionie mille incroci di correnti distinte. Egíl si deve
proponnedi restituirei desideni,le volontá.gli appetiti talvolta confusi. un
gran flussodi tendenzecd aspirazionichesolo raramentepossonoessere
espressecon precisionema che non pen questodinigono menoazioni cd
opere umane.L. Febvreinvita gii stonici ad interessarsiinnanzitutto di
quesíi uomini dotati di funzioni moltepiici. capacidi attivitá diversee di
vanepreoccupazionicd attitudini chesi confondonotutte insieme.si urta-
no. si contrastanoe finisconoconit conduJeredi volta in volta quellepaci
di compnomessoche scandisconola vita.

E’pnopriodinanzialío spettacolodella vita chesi espnimenettaínenteil
relativismodello storicofrancese.lnnanzitutto.cd in particolaresul piano
del pnogressoscientifico.egli non & dispostoa Janemolto pesoalíe intui-
zioni improvvisee straordinaniedel genio individuale. II progressonon
puéessereche l’operadi unaprolungatapazienzacollettiva—almaforma,
e certarnentenon la menoproficua,dellagenialitáumana.La stonia delle
sctencee quelladella ragione—secondoL. Febvre—sonofatie di pezzi
dai disegnie dalle tonalitá vivamentecontrastate.di unaseriedi tesi e di
atleggiamentichenon solo si distinguonol’uno dall’a]tro rna si oppongo-
no e si contraddicono.L’idea che in ogni momentodella loro stonia appare
agli uomini comeunaspiegazionevalida delle cose(e chedunquesí con-
fondeper loro con la verimá) & quellache si accondacon i mezzi tecnici di
cui essidispongonopermodificaree prevedereji corsodellecosestesse.Lo
stonico& uomo tra gli uomini. iníerpnetefra gli interpreti,spintoeJanima-
to anch’egli in primo bogo dalIa proprietá motnice dello studiosoche &
l’inquietudine. Perciéegli si volge incessantemente(asseriscequasiauto-
biogralícamenteFautore)a rimetterein causa—anchese nonin modo per-
petuoo maníacoma nagionatoe metodico—leveritá tradizionaiicd & aní-
mato dal hisognodi riprendene.di rimaneggiare.di nipensarequandoé
necessarioi nisultati acquisiti«perniadattarlialíeconcezionie quindi alíe
condizioninuovedcll’esistenzache u tempoe gli uomini... continuamente
foggiano».

Questopragmatismospregiudicatoaffiora in modo netto nellaconce-
zione fevnianadellastoriacd & probabilmentela ragioneprofondadel suo
nifiuto del dogmatismononchédi ogni forma di irrigidimento costrittivo
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sul piano teorico. L. Febvrerifuggi dalle teorie,benconsejoclic esseiii-
dubbiamentenon abbraccianomai Finftnita complessitádei fenomeni.
Della storia egli non volle dareneppureuna definizione.che gli suonava
comel’equivalentedi una prigione.Temevache anchele definizioni pié
esalteepiú accuratamenlemeditateo meticolosamenteformulaterisehias-
serodi lasciareIuori da] loro ambito qualcosadi essenziaieE’quindi staío
assaigiustamentesottolineatocheL. Febvreelesuc«Annales»rifiutarono
costantementedi ammettereo adottareFesistenzadi modeili universal-
mentevalidi per la ricercastorica.

Non perquestolo storicofrancesepossedémenolucidamenteunacon-
cezionedellapropria disciplina.del suooggetto,dei suoi strumentie delle
sucfunzioní. Egii fu innanzituttouno degii artefici della visioneantiposili-
vistica della nozionedi “fatto” storico.NessunaProvvidenza.egli sottoli-
nea nonsenzaironia. forniscefatti bruti. dotati per poterestraordinariodi
unesistenzaperfettamentedefinita. semplice. irriducibile. Anche i pié
umili’Tattf’ sonoper cosidire chiamatialíavita Jallostorico,giacehéper
determinarii bisognaricorrerealíetestimonianzepié diverse—e talvolta
pié contraddittorie—che noi naturalmenteseegliamoa nostro meditato
giudizio.Siamonoi. insomma.a foggiareo rifoggiaresenzaposale catene
di fatti. nel nostrobisognodi «organizzareu passato»,di mettereordine e
regola nell’insiemeperpetuamentein moto di dati che. senzaleggi appa-
renti, si urtano,si confondono.si condizionanoreciprocamenteattornoad
ogni uomo in ogni isíantedella suaesistenzae pertantodeil’esistenzadella
socíetádella qualefa parle.Daltra parte,lo storico non si muovevagando
a casoattraversou passato.ma parteconun disegnoprecisoin mente,con
un problemada risolvere.un’ipotesi di Lavoro da verificare.Una parte,e
senzaduhhio la pió appassionaníe.del lavoro degii storíci consistenello
sforzo costantedi far parlarele cosemute.

La sioria assolvedunqueun precisocompito chenon & solo scientifico
twa sociale:organizzaremi passatoin funzionedel presente.Questammi-
zioneculturaleera innegabilmentegravidadi presentimenti.ma non tra-
ducevala minima indulgenzainteiiettuale(comebenmostranole rassegne
critichedelie operediO. Spenglere di A. Toynbee).Ma sedaun lato & vero
che la sioria intcrprema.organhzza.ricosixtuiscee compLetale risposte.se si
puéanchedire che si costruisceu passatodi cui ha bisogno.questeopera-
zioni non escludonoaffatto. anzi presuppongonocd esigono il massimo
rigore. Lo storico franceseha anchescritto in modo scanzonatoche tale
disciplinacostituisceun rnezzodi organizzareil passatoper impedirgli di
gravar tropposulle spailedegli uomini. Ma se egli ammetteche essarac-
coiga.ciassifichie raggruppii fatti trascorsiin funzionedei bisognipresen-
ti. lo fa per difendereFesigenzadella ‘<ita di interrogarecié che Fhaprece-
dula. in nomedi um diritto esistenziale.

Di fronte al proprio oggetto.comunque.lo storico non & colui che sa
ma colui checerca.Quandosi trattadi fatti stortcí.nonvannoniai accarn-
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pateconvinzioniassolute:si tratta di indagarecon i lumi della sola ragio-
nc. con la volontá di comprenderee far comprendere.Con insistenzaL.
Febvreribadisceche.piuttostodi presentarlacome“scienzajegli preferis-
ce qualificare la storia come‘studio condottoscientiftcamente’.Egli non
escludeche essapossarinveniredelle leggi, innanzituttone] senodi quel-
le formule comuni che raggruppandoi fatti prima separatine formano
alcuneserie.La storiaé bensíscienzadegli uomini. ma degli uomini nel
tempo: il suo clima naturale& quellodella durata. Essa& quindi scienza
del perpetuocambiamentodelle societáumane,del loro neeessarioaJe-
guarsia nuovecondizionid’esistenzamateriale.politica. morale,religiosa.
intellettuale.

Quello che ha caratterizzatoL. Febvre& l’innegabilecoraggiointellet-
tuale con cfi ha cosi riconosciutoda un lato gli inevitabili condíziona-
menti ai quali lo storico& espostoe riaffermatodall’altro la dignitá scienti-
fica della sua disciplina. L’universalitá del lavoro storico consisteper lui
nella suacapacitádi superarecié che & puramentelocaleo magarinazio-
nalee di raggiungerel’umano nel pienosensodel termine:quellocioé che
& disegnatodall’indagine in modo tale da poteresserecoito e valutatoda
;¡ini nellasuaconereuiveritá.La qualitá scientificadi juestotipo di sapere
risiedenella rielaborazioneproblematicadei dati. Gii storici chesi sentis-
sero ímmersínelí corsoregolaredi un compitosenzasorprese.comese II
loro lavoro potessenutrirsi di se stesso,sonopresi di mira giacehéu pro-
gressodel loro studi non si pué spiegareesclusivamenteper mezzoJelle
loro limitame seoperte.Elaborareun falto significagié costruirlo,invista di
fornire la rispostaad un problema:se l’esigenzae lo stimolo scientificodi
quest’ultimofosseroassenti.l’operazioneperderebbeogni consisíenza.

Se da un lato L. Febvrefu tutto tesoversola comprensioneJell’umano,
dalfaltro fu quantomai fertile e creativonel reperimentodei van strumen-
ti piéadatti per coglierlo e vaiorizzarlonella dimensionestorica.Sia attra-
versole proprieoperesia per mezzodell’azioneindefessadelle Suc«Anna-
les» egli esperímolíi percorsi fecondidi indagineche si possonosuddi-
videre in duetipi dominanti.In primo luogo lo storicofrancesefu sempre
molto sensibilecd attentoai contatti metodoiogicicd agli scambicon le
altre scienzeumane,dalIageograflaalíapsicologia.dall’etnologiaalíaun-
guistica.Basterebbecitarele felici intuizioríi graziealíequali mostréquan-
ta ricchezzadi testimonianzesignificative si potessetrarreda tipi di docu-
menti pressochénegletticomegli inventanpostmortemo le ricenedi cuci-
na. Dotato di una inventivitá eccezionale—della quale hannovissuto
generazionidi suoi suceessori—graziead essanon solo seppepercorrere
praticamenteper primo pistedi ricercama fare poi scuolastimolandoun
grannumerodi indagini.QuestasuavivacitáJi spuntistoriografici deriva-
va innegabilmenteda! postulalo giá messo in -rilievo dell’iníeresseper
Lumanocomeoggettodellastoria.Quesfultimoeravisto da lui in maniera



8 Alberto l?’ncnti

globalee pressochétotale.non pié retoricama concretissíma.in mododa
non trascurarnealcunaspettoe nessunamanifestazioneo dimensione.

In parteperpredilezionepersonalema soprattuttoperlaconsapevolez-
za delle gravi carenzedegli storici su quei piani. L. Febvrecontribul in
secondoluogoad allargarestraordínaríamentei loro orizzonti negli ambi-
ti dello studiodeile mentalitáe della sensibilitá.Questoappuntonell’orbi-
ta di unavisione amplissimadeil’umano e di una suaanalisi articolata.
quasi interdisciplinare.Ormai non sono solamentela struttura politica.
giuridica e costituzionaledei popoli di una volta. o le loro vicissitudini
militan edipiomatiche.checi si sforzadi ricostituire —egli confessa—ma
piuttosto la vita, la civilizzazione tnaterialee morale. l’evoluzione delle
sciencee deBearti, deBereligioni. delle teenichee degíl scambi.delle classi
e deigruppisociali nel loro complesso.Tutti questifattori sonointerdipen-
deníl,comedel restoil progressochecontanon & quello di unaconoscen-
za particolarema queliodi tutte le discipline nel loro insieme.Perconse-
guenzala strategiadella ricercaconsistenel segnalare.provocareindagini
non pié frammentariema ragionate.metodichee se possibileconcertate.
Lo storico francese& statoun grandepropugnatoredei lavori di équipecd
ha fermamentecredutonella costituzionedi ven e propri Iaboratoridi sto-
ria. Stringereperpetuamentenuovi legamifra disciplineprossimeo lonta-
ne. concentraresullo stessoteínau fascio di luce di scienzeeterogeneeco-
stitui per lul il compitoprimo e fondamentale.u pié urgentee senzadubbio
u pié fecondo.Con entusiasmoavveninisticoegli celebravale virté del
lavoro collettivo e consideravaal tramontola storia artigianale.

Con questeprospettivedi ampio respiro non stupisceche L. Febvre
abbiaattaccatole divisioní in “peniodil le conceztoníangustedi tentespe-
cializzazionidisciplinan o cheabhiaconsideratopié importanteil deprez-
zamentodi unamonetachela mortedi certi sovrani.Una delle suc preoc-
cupazionimetodologicamentedominanti & siata quelladi metterein pri-
mo piano lo studio delie realtápsicologiclie.Cosi eg¡i non si appagapié
delia storiaecciesiasticaeJesigeche si trasformi in unapié articolatasto-
nia religiosa.arrivandoa postularechesi incorpori nella storia persinola
teologiaeviceversa.A suoparerehisognasmetteredi vederenella teologia
solo Ltna collezionedi concettie di ragionameuti,mentreoccorreravvxct-
nanaa centoaltremanifestazionidel pensieroedel sentimento.Perlo sto—
rico idee. istituzioni non costituisconomai dati eterni.bensimanifestazio-
ni del genio uníanoin unadeterminataetA. avvenutesotio lepressionidi
circostanzechenon si riproduconomai. Reciprocatnentenon bisognafar-
si suggestionareJal “sociale’X clic da un lato ricopre tutto l’umano ma
dall’altro & comprensivodei fattori della sensibilitáse vuol avereun senso.

Ogni personanon subisteinfatil fortementegil influssivenutí in parte
dalle profondilá del lempo come aitri pié immediatamenteesercitati
dall’amhientecoevo e trasportati innanzitutto Jal linguaggio?La síntassí
medesimanondipendeda un uomo.sia puredi genio: essa& a suo modo
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istituzionesociale.nitlessodi ufrepocae di un gruppo.Vale quindi sempre
la penadi ritracciarei’itinerario delle parole.chesolepermettonodi segui-
re e misurarele trasformazionidel gruppo di idee-chiavea tonto nitenute
immobili. L. Febvreaprecosiall’esploraztonestorica il dominio dell’outil-
lage mental ecioé di tutti gli strumentie categoriechegli uomini foggiano
nel loro iaboratoricerebrali.Si tralta di realtáche s’impongonocon forza
anchetirannica.ma la vita finisce per farvisi strada.Se lo statodella lingua
ostacolail progressodei pensieni.la spinta di questi ultimi fa scoppiane
malgradotutto i quadri linguistici. spezzandolieJallargandoli.Cosi ogni
civiltá si Jotadella propriYattrezzaturamentale:anzi, eJogni epocadella
stessaciviltá. ad ogni progressochela caratterizza,cornispondeun’attrez-
zaturarinnovata.Cosi lo stonicofrancesesi addentrain modosemprepié
consapevolesu questopianodi analisi per illuminare la vita collettivaalía
lucedi tau cippi indicatori. Egii constatacheleattrezzaturementali non si
possonotrasmettereintegralmentealíeepochesuccessíve,chenonvalgono
néper tutta fumanitáné perfeternitá.Tutto un lavorodeveesserecompiu-
to, dei pié eonsiderevolie delicati. perrestituireai discorsi—che si crededi
comprenderesen/altraricerca—II sensospecialissimoche avevanoper
chi u tennesecoli prima. Anche gli atteggiamentimentali pié profondi
vanianonel tempo.

Alío stessomodohannounaftsionomia peculiareeseguonoun evolu-
zionestorica1 modi di sentire.MentreL. Febvreha personalmentesonda-
to i gradi e le coordinatedella maggioreo minore credulitádell’epocadi
Rabelais.ha percepitotullo l’interessedi spingersiad indagarele forme di
sentimenticomel’onore. la crudeltá,la paura.l’amore. la gioia, la monte.
Nei decennidelfultimo dopoguerraalcuni di questi domini. sotto il suo
stimoio. bannofatto oggetto di prime e suggestiveesplorazioni.Sarebbe
del tutto inadeguatonitenereche nellambiíodegli orizzonti dello sionico
francesequestosuccessívoindinizzo abbiarappresentatoun nipiegamento
nispetto alía sua ambizionedi síoria glohale: costitul invece un amplia-
mentoa dimensionisinailorapressochéignorate.Giustificato& quindi u
niconoscimentoche le sue últime opere (prima fra tutte Le problémede
lincroyanceau XV? siécle: la religion de Rabelaisdel 1942) abbianocolto
negli aspettidi mentalitácollettiva un nodo storiograficodi vastaportata,
gravidodi sviluppi eJ approfondimentiultenioni.L. Fcbvreha molto ínsi-
stito sull’ambivalenzadei sentimenti.giacchéunaspeciedi comunitáfon-
Jamentalegli sembrauniresemprei poli opposti dei nostni stati affettivi.
Egli ha scortoaltresi—almenoall’interno della civilté occidentale—delle
speciedi curvesecondole quali il sistemadelle attivitáemotivevenivacon-
tenutoe semprepié respintodalIa massaprolificantedelie attivitá intellet-
tuali. Tuttavia le suestesseanticipazionistoniograftchepotevanofan pre-
sentiregli eventualiritorni di quellerealtáemozionalioltre che la loro for-
te presenza,pié o menolatentee potenzialmentedecisivaancheneila sto-
nia presente.
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Non fossealtro cheper quantosi & dettosinora.lambienteintellettuale
nel quale si formé nel corso dei primi decennidel secolo XX Fernand
Braudelfu in Franciaparticolarmenteniecoe vivace. Essofu segnatoda fi-
gure comequelle del filosofo Henni Bergson.dei sociologi Émile Durk-
heim e Marcel Mauss.del geografoVidal de La Blaehee di storici come
Bern. Febvre e Bloch. Senzadubbio F. Braudel si confrontécon le loro
concezioníe nifietté al loro metodi. riconoscendoancheesplicitamentein
seguitodi essersiispiratoad aieunidi loro. Probabilmente.tuttavia.tranne
magariper fopera fevniana,si trattésoprattuttodi punti di rifenimentoteo-
rico o professionalee non sembrache II suo pensierosuccessivosia stato
sostanzialmentecondizionatodalluno o dalfaltro. almeno nelie precise
forme cheessoassunse.Va nilevato d’altra parteche.comeL. Febvne.egli
fu non solo molto aperto ai contatíi scientifici ma che sollecitécostante-
menteun dialogo,talora ravvicinato.con i contemporanelche pié spicca-
tamenteimpersonavanole istanzedeile disciplinepié vicine alíasua.Fon-
damentalmenteanch’egli volle essereuno storico e. pur ricercandogil
scambicon altrescienzeumane,credettesostanzialmentenel buondiritto
della stonia ad essereconsiderataepraticatacomela pié autenticascienza
del l’uomo.

Pertracciareun itinerario del suopensierooccorrequindi nifarsí in pní-
mo luogo alíesuc espenienzedi stonicoeJin secondoluogo alíasuasensí-
bilitá perlageografiaumana.Soprattuttonellaprima fasedella suaattivitá
scíentificaF. Braudelfu infatti portatoa radicaresolidamentel’attore della
sionianel suoambientenaturalecd a metterein nuevole forme di simbiosi
e di adattamentoalíe quali Javaluogoil rapportodialetticotra lui e lecon-
dizioni geografíche.La suaniflessionee la suaanalisisi appuntanonoperé
intornoalíe dimensioniumaneassuntenel corsodella stonia dalleartico-
lazioni dello spazioe del tempoe dalle attivitá degli uomini all’interno di
questeduecoordinatefondamentali.Cosi nel corsodelie sue indagini lo
sionico franceseha appnofondimoe specifícátoin particolareunadetermi-
nata concezionedella durata. La sua attenzíonesí & comunquevolta
soprattuttoa quellochedurae si sviluppanella dimensionespazialepiut-
losto chea quellochesi svolgenelia dimensionecuiturale.lasciandoancon
pié in ombra u dominiodella sensibilitáo delfinconscio.Questafedeltáai
problemi spazio-temporalilo ha condotto a trattare con predilezione
campi della geostorianonchédella storia economicae sociale.

F. Braudel ha svolto semprepié la sua altivitá scientifica lungo l’asse
della duttile e poliednicaconcezionedella sionia propria della comente
intellettualerappresentatasoprattuttodalle «Anuales»di Nl. Bloch e L.
Febvre.Tale indirizzo é statoquantomai sensibilealíepié vaneaperturee
connessíontdisciplinan ma. pum accogliendoo sperimentandoun micco
ventagliodi strumentidi nicerca.almmesiassaialienodalIa teonizzazionedi
un metodostonicovero e proprio. Questoatteggiameniosignificava avver-
Mofle perogni forma di filosofia della stonia. in cemtomodoanchea scapito
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della struuurazioneintellettualedel saperestonico. Ma assaipié di M.
Bloch e soprattuttodi L. Febvne,E. Braudelha avuto unaspiccatatenden-
za alía speeulazione.anchese non ha mai cercatodi esprimerlain modo
sistematicoo astratto.II suo pensieroha imboceatoquindi semprele vie
della fortnulazioneteonicadi pnocessiconcretÉdocumentatie conoscibili
storicamente.Perquantosia statosensibilealíeformalizzazionimatemati-
che. ha nitenuto che esse non si adattasserodavvenoal saperestorico o
potesserotradurresolo le articolazionidi fenomenimolto determínatx.

La formulazione teoricache preponderanel pensierodi E. Braudel
vennedefinitivamenteresaesplicitafin Jal 1947,neila suatesi di Jottorato
suLa Méditerranéeu le mondeméditerranéená lépoquede PhilippeII. Essasi
& tradottain unaspeciedi seomposizionedel tempodegli eventiosservabi-
Ii. in quantosi& presentatacomeFidentificazionedi treritmi temporaliJal
canatterediverso.Uno lento.quasiimpercettibileall’osservazione.ma non
per questomenoefficacee profondo. emergecomequello pié decisivo in
quanto in essosi realizzanoi processi pié condizionanticd i fenomení
superindividuali. Esso niguarda tanto le trasformazioni dell’ambiente
quantocerti comportamenttetíci. siacerte istituzioni che le forme maggio-
rl della vita culturale.religiosa,ccc. II ritmo di questotemponon ha una
misurapreconcettain quantoalcunidpi di fenomeni(ad esempioecologi-
ci) possonosnodarsilungo cenminaiadi migliaia di annied altri, pié speci-
ficamente mentali o sociali, possonocopnire soltantopochi millenni o
addiritturamenodi un secolo.Quellocheconta.in questalonguedurée.& la
sua presenzae la suaazione possentealíe spalledegli individui. Questo
significaaltresicheogni tipo di realtáterrestre& storicanel sensopienodel
termine:nulla di umanosfuggeinsommaal dominiodelladurata.Sul pia-
no disciplinare(come E. Braudelmetteráin evidenzanel 1958 nel suoartí-
eolosu 1—Jistoireet sciencessociales.La longuedurée)cié equivalea dire che
qualsiasitipo di fenomenonientra anchenell’ambitodella stonia.

GIl aitri nitmi del temposi definisconoin rapportoa questaseansione
basilaree condizionante.Lo storico francese.per semplificare.ne enuclea
soprattuttodue: quello congiunturale(proprio delle fasi Ji inedia durata
eJa scalaemanamísurabileper decennio lustri) e quellobreveo brevíssí-
mo, cornispondenteal fatto giornalieroo ali’azionechesi esauniscerapida-
mente. E’certo che F. Braudel non sottovalutaaffatto u dispiegarsidelle
energie individuaii o di gruppo.ma accordaloro in certomodo un peso
maggiorco minore a secondadeil’impatto che produconoe della traccia
chelasciano.Questononvuol dire peraltroche il valoreassolutodt essesí
misuri unicamentesulla sealadella durata—la qualerimane u criterio
preponderanteper la loro presain conto su! piano stonico. Nello stesso
tempoE. Braudelnon disconosceche certi fenomenimomentancío ini-
provvisi possanoayeravuto unalunga incubazioneo possanocostituireil
puntodi emergenzadi tutto un processo.Non vi & dubbioche u deprezza-
mentodell’avvenimentosuperftcialeo del fatto di cronacaderiva dalIarea-
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zione controun tipo di storia cheaccordavaloro un postoJi primo piano.
Ma la scopertadella longue duréeé scaturitasoprattuttodalla congiunzio-
ne dell’analisigeograficadi un quadrovastoedalle mutazioni lentecome
il Mediterraneocongli interessiperi comportamentiumanicorrisponden-
ti oltre cheperi diversíritmi delleforzeeconomico-politichechevi si fron-
teggiavanonella secondametá del Cinquecento.

E Braudelha senzadubbio espressonon meno beneu suo pensiero
quandoha affermatoche il tempoé una realtáa n dimensioni.Rispetto
alía sua intuizione fondamentale.la dissociazionein tre ritmi appare
quindi comeprevalentementestnumentaleed esplicativa.non comecate-
goricae soprattuttonon comerigida o arbitrariatripartizione.Quelloche
importa & altrove. Perchéla conoscenzadello storico potesseacquisirela
naturadi sapereselentificooccorrevache u suooggettovenlssesganciato
dalIacronologiasuperficialeeJesterioreed agganciatoad unadurata—o
meglio ad un insiemedi duraterigorosamenterepenibili, inconfutabilmen-
te ricostruibili nel loro diversosnodarsieJ incrociarsi.II tempodello svi-
luppo del mondoé unico.ma i ritmi ed i flussi delle vanerealtásonodissi-
mili, se purraggruppabiliin tre tipi. In altri termini.gli strati checompon-
gono l’insiemedel divenire avanzanonel tempoa velocitádiversecd anri-
vano a comporrerapportio nessidi naturae permanenzadifferenti. Tau
strati interagisconofra di loro o per lo menoss’incontranoesercitandocia-
scunola propria fonza.Perconseguenzaleduratechelostonicoarrivaa di-
stingueresonosolidali: il loro sceveramentoé un’operazionescientifica
compiutaJallo spinito umano.Ma appuntoquest’ultimo é in grado di
andareal di lá della percezionedi cié che si osservain superficie.di sag-
gianee definire il pesoe la portatadei van elementicheagisconoa Jiverse
profonditá.

Del restolo storico franceseha benmostratodi saperechegii uomini
non produconosolo eventipuntuali. esaurentisiin se stessi.ma anche
creazionidi lunga durata.Perciéegli Ii ha esaltatiin quantoproduttonidi
istituzioni, di sistemi di pensieno,di civiltá. Tuttaviagli & pansopiú impor-
tantesottolineareil caratteresuperindividualedi cié che si impone nel
tempoe che —per la sua capacitá di resistenzae di permanenzaquasi
immutata—egii definiscecomesírut/ura. Anchequest’ultima ad un certo
momentosi puédislocare:ma. come la sua fonmazioneé stata general-
mentelenta,cosi la suadurataé superiorealíavita dei singoli. Ii ha condi-
zionati, inalveati ed anchesostenutinel loro cammino.Le struttunesono
conformazionistorichedi varia natura: ecologica.istituzionale,mentale.
eec.: esseassolvonoquindi funzionidifferentima semprepreponderantiin
ciascunasfera dell’essere.

Cosi nel pensierodello storicofrancesegli assiemiele armaturedi lun-
ga duratasi sonovenuti identificandoconle strutture. Simile agganciointel-
lettuale & da ascniverein particolarea solleeitazionidell’ambienteintellet-
tuale contemporaneo.Uno degli obbiettivi pié ambiziosidei fondatori
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delle «Annales»erastatoquellodi assegnarealíastonia II ruolo di discipli-
na-guidadelle scienzesociali. Per affermaretale suprernaziaoccorreva
dimostrarecheessaera in grado di offnine i migliori eoncettioperativi sul
piano dellaconoscenza.F. Braudel—che niprendevaa suavolta, aggion-
nandolo.l’obbiettivo di M. Bloch e di L. Febvre— nitennedi trovarsídi
fronte come interlocutricedominantel’antropologia, eJ in primo luogo
quelladi Lévi-Strauss.Quest’ultimafacevadi tulto per dotarsidi analisi
cuí elementipotesseroesseretradotti e traspostiin termini matematicie
considenatistrutturali.Le sueteorie tendevanocioéad identificareelemen-
ti non soggeuia mutamentimemporali.penquantofosserotratti Jallossen-
vazionedella vita degli uomini. Per F. Braudel —per u qualeogni nealtá
umananon puéessereche storica—i solí elemcntichemenitanou nome
di strutturesonoquelli di lunghissimadunatao di lungadunata.Egli venne
comunqueportatoad accentuarela loro sezni-iínmobilitáe fissiíá nonché
u loro carattenedeterminante.Oltrechependei pnocessitemporalisia pure
lentissimi. parvecosichegli propendesseper dei grandi Ilussi e riflussi in
grado di comandare«tuttoo quasi».Egíl specificóch’essiportavanoseco
«la guerrao la pace.la prosperitáo la desolazione».definendolicome«le
cornenti-forzadella stonia degli uomíní».

Si & giá ricordatocheF. Braudel& statosolo a tnatti unostudiosodi isti-
tuzioni. di religioni o di civiltá, di teenicheo di scienze.Su questopiano
vannosegnalatiin particolaneLe mondeactuet del 1963.e la parteche niu-
sci aportareacompimentodellasuavastaHistoire deFrance(uscitapostu-
ma nel 1986).Oggettodella suaoperasonostatisoprattuttoi fenomeníeco-
nomiel e della vita mamerialenonchéquelíl geopoiitici.La naturadelle pro-
pnie nicerchelo ha condottoa metterel’accentopiuttostosu cié checondi-
ztonava i’uomo nella sfera della suavita materialeo culturale. lnfatti la
nozionedi lunga durata. mentre interveniva a fondanesolidamenteuna
scienzastonica.conconrevaa nidimensionarelincidenzaJelíazionemdi-
viduale. Neilo stessotempoperéessacontribuiva ad esaltanela forza co-
struttivadelgruppiumani. Di questiultimi eranooperai sistemimentall o
economici.cultunali o scientifici chenel corsodella storiavenivanoa costi-
tuire comele solidearmaturedella societá.Nel Monde¿¡cruel peresempio.
l’autore seorgeun movimentodi fondo e plunisecolarenella nivendicazio-
nc e nellaffermazionedefle liberté proprie dei paesidell’Europa centro-
occidentale.Nellepaginedi quelFoperaegíl sottolineacheall’intennodelio
spazioeuropeoun insiemedi armaturetecnologichee di pensieroavevano
dettatolegge agli individui. alíe economieed alíe societá.Ma non enano
stati gli uomini a forgiarequegli slrumenticosi duraturi e condizionanti?

E. Braudelha dedicatodecennidella suaattivitá alío studiodi unadi
questestrurture umane: il capitalismo mercantile.che ha dominato in
Europae fuoni d’EuropaJalTne-Quattnocentoal Settecento.Oggettodella
sua indaginesonostati sopnammuttoi meccanismiessenzialie le forme tipi-
che di quel sistema.di cul enanostati protagonistiVenezianie Fionentini.
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Genovesie Milanesi comenelle fasi successivegli Olandesiegil Inglesi.Si
tnattasseJi economiao di tecnica.di religione,di filosofia o Ji scienza,die-
tro ciascunadelle grandi e secolanicostruzionidella storia veranostati
sempree sopnattuttogil uomini. Lo storicofrancesesi & quindi proposmodi
enuclearelo sehemaesemplaredel capitalismomercantile.In altri termini.
mentrecon La Méditerranéeegli aveva intesoporre 1 fondamentidi una
visionescientifica della storia e di un metodoadeguatoper la suaanalisi.
nel grandestudiosuccessivo(Civilisation matérielle, économieet capitalisme:
IO/cXVIIJesiéck del 1979)si & propostolo scopodi enucleareu funziona-
mento di un sistemache ha improntatola vita degíl uomini per alcuni
seeoli.

Perdareuna forzadimostrativaalíasuaintuizione e formularla insie-
me in modorigoroso.E Braudel ha identificasonella lunga duratadella
storiaeconomicala flsionomiaprecisadegíl elemeníiportantidel fenome-
no e cioé u suo “modelo”. Quest’ultimoé una speciedi configurazioneo
schemacherappnesentau sensoe l’essenzadel capitalismomercantileed&
statohattezzatodall’autore“economia-mondo”.In quanto“modello”. an-
zi, egli ha tesoa considerarlononsolo comela strutturao 11 paradigmadi
unaepocaeconomicama di ogni forma di capitalismo.Dopo averíonico-
stmito, cioé, in baseall’analisi della fasecheva Jal Tre-Quattrocentoal Set-
tecento.& síatopontatoa considerarlovalido ancheal di U e fino al tempo
presente.Cosi egli nonavrebbevoluto applicanlosolo all’«economia-mon-
do» veneziana.olandeseo inglesema anchea quellaamericanaeJa quel-
la che in futuro potrebbesituarsi lungo le nive delFOceanoPacifico.Se ci
si ferina a considerarela fasepreindustriale,si osservache i suoi caratteni
sono propnidella crescitadel’Eunopamoderna:ma essi si ritrovano e st
nipetono.mutatisniutandis. nella secondametá del secolo XX.

Partendoda questeconsidenazioniF. Braudel& convintodi potenritro-
vare ovunquealtre “economie-inondo”.Siínile constatazioneé tutt’altro
che neutra:vi & implicito, infatti, unasodadi processoall’Europa. o se st
vuole all’OccidenteeJ a quelloche & stato il suocapitalismo.L’immagine
del mondoqualesi delincain particolarefra II Quattrocentocd II secolo
cheha precedutola secondaguerra mondiale& quelladi un’anticasortadi
equilibrio —o di nonsquilibnio— fra le civiltá, chesi spezzasottoI’effetto
di unadistorsionemultisecolare.DiversamenteJa quantoha sostenutola
teoriamarxista,colonialismocd imperialismononappaionotardivamente
comeladeformazionedi un capitalismoossequentealíaconcorrenzaeJin
certomodosano:questifenomenisi enanogiá venificati in Europaalmeno
dat Qualtrocento.Se.pur nonavendoleinventate,II capitalismoha sapumo
servinsi a fondo delle gerarchiesociali. e di quella sodad’equilibrio che
garantivano,ha potentementecontribuitoalía gerarchizzazionee sopral-
tutto al predominiodell’Europanel mondo.Lungi dal segnaredella pro-
pria impronta solo i paesieuropei.11 capitalismoha condizionatolo svi-
luppo economíco-socialedel pianetaintero. L’economia-mondo’& sostan-
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zialmenteunacreazionecapitalisticaperchériescea far obbediregrandi
areea detenminaticentri dell’attivitá degli affani. subordinandoasé lezone
vicine e sfruttandoanconpié quellemarginali.

Un’economia-mondo’& infatíi un sistemaeconomicole cui fonze si
irradianoda un centrodominante,capacedi onganizzanloe di dangli coe-
renza.Nella storia v’é dapprimauna molteplicitádi tali centri.che tendo-
no in seguitoa subordinarese stessie lepropriearcead un centrounico. F.
Braudelspecificache tali centri maggioripossonoesseresuccessivamente
individuati in Venezia.Amsterdam,Londra, New-York e forse domani
Tokio. Egli sostieneche il capitalismovive della regolanesovrapposizione
di livelli divensi. lezoneperifenichenutrendoquelleintermediee soprattut-
to le areeintonnoal centro.Questoinfatti non & altro chelapuntaestrema
di unastrutturapinamidalee cioé la sovrastnutturacapitalisticadell’intera
costruzione.Alía tradizionalee linearesuccessionedei sistemi socio-eco-
nomici (sehiavité,servaggio,capitalismo)questateoria sostituiscein tal
modo una pié complessainterpretazionedello sviluppo della societá.la
cuí struttunasi ripeterebbein rinnovateversionisenzamutaresostanzial-
mente.Essasottolineal’inevitabile sopravvivenza—o riemergenzanel suo
interno di forme di subordinazionegerarchicafra areeeconomiche,di di-
pendenzadi societámenofavorite nispettoad altre,unaperennegenarchia
di Stati.In certomodo lo stonicopervienecosiall’esplicitazionedi un mee-
canismopermanentecd alía fonmulazionedi una sorta di legge.

SenzaalcundubbioE Braudel& statoquindi un pensatoremetodologi-
camentee scientificamentecreativo.Non ha saputocioé ricostruiresoltan-
to gnandi momenti della vita collettiva ma proporrealtresi idee direttnici
sulla manieradi analizzarlae di interpretarla.L’intuizione della lunga
durata é un vero e proprio strumentodi analisi, in quantosi puéproporne
di attenervisiin ognicampo.Essapuérivelarsi fecondain quantospinge
ad intensificarele ricerche sulle forze pié possentie profonde. Lo studio
delle forzeanonime,silenziose,chesottendonol’esistenzadegli individui e
delle stessesocietási puéapplicareai domini dell’inconsciocomedel bio-
logico, del tecnologicoo del politico ecosivia. In altní tenmini, l’ambizione
braudelianadi offrire unostrumentovalido ed operativoatutte le scienze
umaneda questopuntodi vistanon nisulta affattoeccessiva.Forse& stata
troppograndela fíducia nellesuccessivegenerazionidi stonicie di studiosi
a cui avnebbepotuto incombereil compitodi realizzarlacontnvestigazio-
nt certodi grandissimaportata.Nel suo amplissimoquadrosostanzial-
mentestonico,infatti. la prospettivadella tungadurata riescea comprende-
re in se stessasia i mutamentidella natura che quelli della societáeJ
ovviamentequelli che investonol’interazionefra uomini ed ambiente.

Sotto van aspettidaltra parte la visione braudelianasembrerebbeni-
proporrein termini rinnovati l’antica questionedei rapportifra libertá e
necessitá,fra l’uomo cd il destinoo Dio. Se u saperestoniconon dovesse
maí assumerele forme della filosofía della storia.essonon dovrebbesio-
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ciareneppureaL Limite nella metafisicae dovrebberinunciarea svelarejI
suppostosensoprofondodelle cose.Ma proprio in quantolo storicofran-
ceseha additato un sapereglobalecomescopo ultimo dell’indagine nelle
scienzeumane.e soprattuttoin quantoha delineatodei metodi sicuri di
conoscenzastonicae formulatodelle ipotesicomeleggi.noné penetratoin
quella zonache sembravafan partedeli’inconoscibile?La cosa non pué
stupirequandosi pensi che la storia di F. Braudelvorrebbeesserela pié
adeguatadelle scienzesociali cd assicunareuna conoscenzadi tutte le
lunghe—e per conseguenzaanchepié brevi— durate.


