
"" L'ESISTENZIALISMO SP AGNOLO DI Ul\1fA.MUNO 
(CENNI TE'MATICI) 

E' troppo nota la figura di Miguel d€ Una.muno, che scrisse 
le sue maggiori opere nel primo v.entennio di questo secolo 
perche io debba fame qui il tradizionale' aff'r,esco commemora
tivo, in omaggio alla falsariga della critica ufficiale che forse 
lo ha giA d:efinitivamen~e condannato in qualcbe schematismo 
obbrobrioso, archiviando l'inquietudine di quest'uomo :impetuoso 
e tenace in qualche vanificante valutazione incerta a mezz'aria 
tra il prammatismo, l'irra.zionalismo e l'esisrenzialismo (o, come 
i1 Pareyson disse, il «preesistenzialismo;¡). 

P.er questo io mi limite ro soltanto a chiarire, al'cuni aspetti 
della tematica spirituale di Unamuno, alcuni importanti mo-" 
mentí del suodiscorso filoso-fico, alcuni centri focali della sua 
Weltanschauung, lasciando in ombra tutta quella che fu la sua 
produzione l'etteraria, dal roma.nzo al dramma. 

Di Unamuno, nato a Bilbao nel 1864 e morbo nel 1936, riman
gono come espressioni piu vive della sua originalitQ, i S'aggi, 11 
Commento alla Vita di Don ChJ;scia.t1be, il Sem"ti111Je'nto tragico 
de1la" vi-ta e l' Agonia d,¡ei1 Crzst2'a,nesimo. Richiameremo quindi 
frammentariamente queste opere laddove, nel corso della nos
tra precisazionetematica, ,cio si rendera necessario per una 
esatta individuazione del pensiero unamuniano. 

-Si e cercato di eollocare quest'ultimo nel solco del.prarnma
tiSl;Xlo e del bergsonismo perquel valore da Unamuno eminen
temente attribuito all'azione, al dato concreto dellarealta, al 
fatto "volitivo cOme espa;nsione produttlva della soggettivita di 
contro alla cosciezwa ogg1ettiV:izzata dell~intellettual:iSmo mo
derno: aiprimi del 800010 inf-attl lo spiritualismoattivi:stico di 
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Blond.el -aVieVa proi.ett.ato, in una futuristica rension.e di form.e 
edi desid.eri, la n.ec.essita del superamento di quella r.ealta na
turale, frenata n.ell.e inmobili caregori.e razionali e l'Iefrattaria al 
ritmO' rivoluzionario d.ell'azione. 

«L'essere che noi riceviamo-diceva costui-é queUo che noi 
vogliamo.» 

Le «raisans du coeun erano finalmente gi'Unte alla cele:
brazione antidogm-atica della vita nel suo concreto farsi, nel suo 
divenire produttivo, nella sua possenre 'sicur.ezza trasfigurante 
1e brute determinazioni caregoria.li. 

Gia nella seconda meta del seco XIXO i1 positivismO' aveva 
norevolmenre contribuito ad un risveglio umanistico, come 
constatiamo .essel'le avv.enuto, in Italia, nella speculazione di 
Bertrando Spaventa i1 quale, negando '¡'uomO' ·a-priori, l'uO'mo 
astratto, riproponeva la necessita di uñ idealismo storicistico 
in cui i1 positivismo entrasse come eliminazione dell'a-priori 
astorico. 

L'uomo veniva, nella sua concr.eta .esdstenza, proi.ett8lto sul 
terr.eno della infinitudine naturalé idealistica, come nodo di 
attivita, come centro pulsante dell'.eternita nelsuo -costante fe
nomenizzars1. 

Anche Unamuno, distruggendo polemieamente .e direi quasi, 
selvaggianiente, l'archetipo della humanitas, si ancora all'uomo 
di came e d'ossa ohe nasce, soffre, muore, e vive qUi,ora (nella 
bidimensionalitA dell'esSerei), l~omo ch.e mangia, beve~ gioca, 
pensa, -ama, soprattutto-egli ·dioo-ama. UnamunO' .si andava 
!riallacciando quindi aquel fondaménto· .esistenziale del «.singolo> 
che giR era iIi Kierk.egaard e in Nietzsche, per i1 quale· ultilmo, 
la.: . filosofía, qualunque sia la fortnulazione sistematica ed ob
biettiva. di essa, non puO u:scir.e dai limiti: di una «autobiografia» . 

. . L'attivismospirttua1e di Unamun9' non . El da' éonslderarSi 
com.e una forma .d~to biologiCó-, bensi come i'1s.t1ntO inlmortale 
e creato~e.: della sopravvivenza: . in qu.esta guisa si splega la im
plicitadefinizione <lLena 'Sua ." ft.~~ .~!& ;we¡taIl$IDauung, 
deriwnte clee da! nostrO' mdlimIe sentimen:to. ditiánzi allavita . 
. Al pan' del teoriei delle Le~nsph110Sóp1h1en, anche Unamuno 
rttrovaun" fOlldiamentalle EJlI1iebIIilis 'dlé:P~é' Sr' tut.te le ;1i1lá

nifestazi01l1 :e~ative dell'UomIo e questQí·edato.'dda. forma pura 
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" dell'istinto di SOpravvivenza, in ordine al quale la filoso-fia non 
deve mai ceder:e ad ambizioni astratte e sistematiche. 

Se non vuole essere dunque uno sterile succedaneo della 
realta. víta1e, la filosofía dev,e costituir:e .l'inveramento di un·a 
ragione esistenziale. 

E' evid·ente quin di . come il problema dell'uomo sia intima
mente eonnesso a quello d~lla sua immortalita personal,e. 11 
«prammatismo metafislco» di Unamuno é giS. tutto ~n qtiesto 
primo atteggiamento fondamentale di cui e palese l'intrinseca 
contradditori,eta. perche giQ nell'atto di questa volontá m.eta
fisica 'si identifica quello del creare e quello del credere' in una 
realta. a sé stante. Trá;sflerendol su questo piano cio che gia disse 
11 Goethe, «was fruchtbar ist allein ist wahn, Unamuno pensa 
che: Dio stesso sia il mallevadore della nostra immortalita, dal 
momento che se ció non fosse, allora-ci si domanderebbe-per
che Dio? 

Dio deve esserci perche aneliamo alla sopravvivenza. 
Mediante questa «deduzione trascendentale» l'esistenza di Dio 

e derivata da questa nostra potenza vitale o fame di essere per 
cuí l'anima nostra e tena'c'ementeabbarbicata alla sua propria 
etemita.. 

Scrive Unamuno lIl,el suo Sern.ttmento tmgico de'lla vita: 
«Essere, essere 'sempre, essere senz'a fine: siete di essere, sete di 
essere phI! Fame di Dio, sete di amore etemante ed eterno, essere 
sempre, essere Dio!» Sul piano quindi di questa opzione fonda
mentale e portata la considerazione utilitaristica d'ella l'ieligio!lle 
propria di un William James. 

Ana rivelazione dell'Etemo, Unamuno non giunge per vie 1'a
zionali, bensi attraverso una forma mitica, dell'esistenza, cioe, 
fatta mito immOil'tal'e, situazione questa che, come nel mito'lo
gizzarsi platonico della ftlosofia, trasferisce al <U fuori del nostro 
ubi eonsistam temporale, 11 centro metafisico di gravita. 

La virtu purificante dell'angoscia per Unamuno' sta nel CO!ll

side·rare il peso della nostra tremenda mortalita e nell'aff.ronta
re, in modo ben diverso dal gettare a teTra 11 mantello e dor- . 
mirvici Sopra, l'enigma ed il rlschio della nostra esistenza-sogno. 

In qu~ta fOIma si esprime la sublime insensatezza dell'uomo 
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unamuniano che vuole porre un rapporto lo-Dio in cuí il Due 
El mantenuto neIl'Uno. 

Il centro di questa «immortalita esistenziale»-come mi pia
cerebbe chiamarla-e la fecte, non inverata dal rassicurante ap
pog¡gio neIle proposizioni teologiche, bensi del tutto primordiale 
ed assurda, ,che ricorda quella di· 'I'ertulliano. 

Una fé'de che non puó heideggerianamente definirsi «Freiheit 
zum Tode», ma «lotta» (agonia), guerra con la morte. 

Mentre la morte rappresenta il termine deIl'eS8erci, la situa
zione finale dlel nostro «e¡ssere nel mondo», la fecte esprime un 
soguo assurdo in cui l'uomo vuole eternizzarsi e celebrare l'jm
mortalita del proprio sogno. 

Si noti a questo punto \la p'l'Iofonda differenza ,che divide la 
concezione unamuniana deIla morte da queIla del d'Ors per il 
qual·e la morte El invece un fatto piu apparente ehe reale. Se
condo la mistica intellettuale di quest'ultimo, mística chiara o 
deHe idee, come altn dice, la morte El soltanto l'indice di una 
trasformazione della materia, in conseguenza della quale pe
risce la bestia o l'angelo. 

In tutto dó viene assertoriamenteconfermata la sopravvi
venza dello Splrito e della Carne, dato che pur essa risuscita. 

L'immoTtalita El dunque per Unamuno la ragione, il fine dei 
fini, il principio del principio: ,contro il sinistm ritornello dei 
nichilisti, la dostoiewskiana coscienza «ipertrofica» di Unamu
no, 'che si ribel1a al «due piu due fa quattro» si sf~rza di creare 
un Dio immoTtalizador, un Dio eternizzante. 

La venta mostra dunque due facaie: quella triste, nichilistica 
'e desolata (come voleva Renan) e quella del sogno (come vo
leva Calderon) e in questa tragica oscillaZione il sogno di Una
muno assume in se il ·carattere paradossale deIla fede biblica, 
di quella di Abramo e di Giobbe. ro posso con la mia fede de
viare H ,corso degliastri, rimuovere l,e montagne e niente-come 
dice Matteo-mi El impossibile. 

Questo tema deIla irnmoTtalita esis:tenziale, oltre 'che nel 
Sen1:timen'to tragioo d!ella vitJa, El espresso da Unamuno anche 
nel suo Commento alZa vita dj Dan Chisciortte. 

In quest'lÚtima opera viene illuminato il signjficato della 
morte nella sua essenza celata e profonda, poiche, neIla morte 
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di Don Chisciotte medesimo, si va svelwndo il mistero di :tutta 
la vita di lui. In questo momento infatti egli confessa aperta
mente che la sua vitaaltro non El stata se non un folle sogno, 
e rinnega la sua aspirazione ad emulare le gesta dei cavaUeri 
erranti, la sua sew di Fama; maledice questo bisogno terribile 
dOimmortaliua terrena ,che, dei mulini a v'ento, aveva f'atto gi
ganti, delle innocue greggi, oesercito, e della rooza contadina, 
Dulcinea. 

Questa El dunque la faceia negativa della problematica una
muniana, la morte ,come spav.entoso non esserci piit (nicht mehr 
aein) dinanzialla quale El d'uopo rirulegare tutto. 

Esoltantoaggrappandosi aquella bontAche .era stata lara
dice di tutta la sua follia, soltanto rito mando a essere Alonso 
Ohiseiano, il Buono, Don Ohisciotte non si rassegna ad annul
larsi « ... sente che la propria bonua fa parte di Dio, di Dio che ~ 
Dio dei vivi e non del morti perche di Lui vivono tutti...» 

«E se.la bonta ei fa etemi quale mag~ior sagg.ezza che mo
rire?» 

Ci domandiam.o a qu.esto punto, in «quale» immortal1tA cre
deva davvero Unamuno-quella ch.e Don Chiseiotte ha rinne
gato e che Sanc,iOo conserva per la. Spagna, per nol tutti-Qppure 
queIla di Alonso Chisciano, d.etto il Buono? 

Quella d.ella gloria, l'immorta1itA terrena, o queIla metafi
sica in eui la morte si redime del SUQ signifleato di :fine per assU
m.ere queIlo di principiOo? 

La problematiea unamuniana ei lascia per un attimo ineerti 
'su questo punto, ma, aIlorche egli dira «Don Chisciotte ~ grazie 
aIla sua morW, immortale. La morte e la nostra immortalatrice», 
pare che la morte non possa trionfare della vita, che 11 -breve 
sognoo VÍJS.iOIlle della vita debba ultimamente rifluire nella eo
scienza dell'Universo, nell'EtemitA di Dio. 

Ed El questo il limi~ mistieo, nulli.stieo in senso spagnolo (la 
notte deisensi), della filosofía di Unamuno: 11 Bene non si perde 
neanche in sogno e Dio e Bene, Dio ei sogna e continuem a 
sognarci. 

Non08tante questo, la fed.e di Un'amuno El in fondo ben lon
tana dal risolversiin una esperienza «'estatica»: essa ~ troppo 
attivistica, ha troppo in orrore tutto cio che possa sembrare 



56 FERRUCCIO MASINI 

attt·ggiamento qui-etistioo, e piuttosto di indagare nel Bogno 
dell'immortalita, prefensce sognare 11 sogno della vita nel suo 
valore eroie·O', lll-eí suoi slanci ideali, nélla sua eremita che co
mincia da «questo~ giomo, nel suo doloroso e tragico spirito ca
valleresco che trascende la precariet3. del sogno terreno. 

Tutta questa ,contraddittona problematica non nesce tutta
via a saldarsi intimamenre: rimane incerta, cioe, nel val{)I'e delle 
suc prospettive dissonanti; 'e'Sisre una :5ede mondana, ma ideale 
(Don Chisciotre) e una fede misti,ca (Alonso C'hisciano) in cui 
si articola dial-etticamenre l'unica e sostanziale fede nella BO

pravvivenza. 
Ber i modi di una dialetti,ca paradossale" alla follia di Don Ohi

Bciotre Icorrisponde la Bonta di AIlonso Chisciano e questa am
biguita antinomica, irrisoJvibHe, tr{)vrem in Unam/UIlO l'a SIlla 
perf,etta consacrazione tragica: l' Agonia. 

L'agonia, ne'! SUD Bignificatol etimologico-oo~Il'e Unamuno 
stesso ei spiega nella sua Agonia del Cristtianesimo-, vuol 
dire lotta; duello (crrwvr~O»); «si agonizza lottando e si 'lotta 
agonizzando» . 

Secondo Unamuno la logica del Cristianesimo e una logica 
conrcettista, pol,emica ed agomca: Cristo e venuto a portare la 
guerra e non la pace e soltanto nella gueua e'e la pace. Cristo 
agonizza, Cristo e il Cristianesimo ch<e agonizza. 

Il 'Ctis,to spagnolo di Unamuno El quello che si adora Bulla 
croce, non quello che giace nel sepolcro, e non e neppure il 
Cristo della r-esurrezione, ma quello della crooe, quello che non 
El aneora divenuto terra, magrida: «EU, Eli, lamJma sabactallli.» 

L'a/gonia e quindi, teoreticamente, dubbio: la forma auten
tica, della fede, nel CJ:'Iedente agonico, El quella d-el dubbio, e Una
muno cita Marco: «Credo, soccorri la mia incredulita.~ 

La fede El dunque cólta 'El valutata nella sua accezione uma
na, non in quella miSlti1ca, nientificatrice dell'uomo: nella fede 
agonica non puo dunque pacificarsi la oontraddiziollle lacerante, 
gia da noi prima OOSJervata ne! vivo tessuto dell'esperienza in
reriore di Unamuno 'e nellasua problemati,ca filosoifia della morte. 

L'agonia ,st.eBSa, in definitiva, perpetua tale problematica, diro 
anzi di pill, trasferisce la forma eterna d-ella probl,ematica nel 
cuore del Cristo med'esimo, nel sangue del Cristo, storico. 
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AlI'apocalittica visione di Ni,etzsche: DIO E' MORTO, rispO'nde 
Miguel de Unamuno: Cristo continua ad agenizzar,e in eiascuno 
di no1. 

Nell'Agonia del Cristianesimo, Unamune El giuntO' alle piu tra
giche e desoianti conclusiO'ni dellasua meditazione: «Non e'e 
maggior oonsolazione di quella della desolazione come non c'e 
speranza piu attiva di quella del disperati.» 

L'analogia che UnamunO' üer,ca di porre tra se e i mistici 
spagnoli come S. Teresa di Gesu e S. Giovanni della Crooe-nei 
qualiegli vede le stirnmate di una «mistica agonica» procedente 
per antitesie paradossi e tragicl giochi di parole-non deve in
dur,ci su falsa strada. 

Quando egli dice ohe Die fO'rse «giocó a cIleare il mondo non 
per giocare con lUi, ma per giocare a crearlo dato' che la erea
zione e stata un gioco» , el avvediamO' di quanto UnamunO' sia 
in fondO' distante dai mistiei spagnoli e oompl'lendiamo inve,oo 
T'insanabVle ,conoezione tragiea, addirittura meta.fisdca, esistente 
al1e radiei di questa cupa e terrestre religiosita unamuniana, 
cht:! ei rieorda Eraclito. 

Il Problema dell'immO'rtalita su eui si innesta quellO' deU'ago
nia nen giungea placarsi in UnamunO', ma rende invece radi
cale la scissiO'ne tra sogne ,e dimensiO'ne escatolO'giea. Piu vicine 
che a Pascal ea K'ierkegaard, egli e vicino a Nietzsche, l'espe
rienza del quale-secondo quanto bene epina tl Pel1egrini (Nie
tzsche Garzanti, 1943, pág. 362)-desume il proprio irripetibile va~ 
10re dalla sua intraducibilita e dal suo preporsi come affoerma
zione tragica dell'esperienza umana in genere. 

Esiste infatti in Unamuno un dispoerato dissidio tra la verita 
e la vita; fors,e la verita e triste, forse la verita uccide; la vita. 
El soltanto sogno, é soltanto la frode del ·sogno. 

E l'immortalita? 
La sol'llZione eroica (il donchilsciottiSlIDo del p<UTO folle), assi

milabile sottocerti aspetti al crudo amor fati nietzs,chiano, an
d'ra progressivamente incupendosi e infittendosi in una llete 
dialtetti'ca ,di ,contrad!dizioni per eui la metafisica dive'rra 10 spec
chio insond8ibile di un enigma. 

La sOluzione, e meglio la pura possibilita o proponibilita :teore
tieo-pratica di una soluzione, sara cestituita dall'agonia, dall'an-
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goscia irredimibile che pure, per Kierkegaard, era una purifi
cazione. 

Mentre Chestov credeva che in Dio, posto al di sopra del 
principio di contraddizione, si avesse, con la 'l"Ot~ura dei para
digmi razionali, anche il mirac,olo di una restituzione alla si
tuazione edepica dell'uomo, Unamuno ha sempre di fronte a 
se l'immutabile writa di Spinoza, la logica sanza uscite, l'ineso
rabile writa senza appello, Icome Ni'etz.sche aveva di fronte a se 
l'eterno ritorno. 

Quindi l'invocazione di Unamuno ad un Cristianesimo indi
viduale (religio quae non religat), in cui la nostra agonia si 
esalti nell'imitatio di un Christus ag'onicus, rimane 31110' stato 
problematico. L'unita pe'r Unamuno e postulata soltanto dal due 
della contraddizione e :la fotma vivente, nella storia, di questa 
unita umana 'e divina e data dal Cristo incarnato; ed. e questo 
motivo, della cointeressenza del divino all'umano, gia rintrac
ciabile nell'onto10gia cristiana ereticale, da Orig,ene, a Scoto 
Eriugena, a Eckart, alla mis~ica preprotestante in gener.e. Se
condo que sto ramo della speculazione teologica, Dio, oltre ,ad 
essere in se e per se, era anche posto dalla nostra ricerca ~ prb
prio attraverso la rioerca che noi compiamo per re:alizzarlo, egli 
poteva autorealizzarsi nel mondo. 

Dal canto dei Trappisti di Dueñas che, invocando la Vergine, 
sognavano una nin;na-nanna deUa morte, il grembo medesimo 
delle tenebre prenatali, la non-nascita, Unamuno giunge alla 
dialetti'ca agonica in 'cui corpo e anima tendono a rig,enerarsi 
nel Verbo, nella Incarnazione Eterna. 

Il Cristianesimo' di Unamuno e in fondo troppo antidogma
tico per accettare una pacificazione razionalistico-teologica della 
vita con la verita: muero porque non muero--d.ice con S. Tere
Ba-, roa dovrebbe a¡ggiungere anche: Ho fede perche !Il,on ho 
fede. 

Tra l'immortalita dell'anima (dogma scelttico,-pagano) nella 
e per la sooria e l'ilInlmortalita della carne' (dogma giudeo-cris
tiano) per ,cui i1 Verbo fatto carne vuo1e viyere nella carne e 
quando questa muore sogna nena resurrezione della carne, Una
muno Se<nl'bra propendere per la seconda e cerca nella storia di 
Abishag, la Sunamita, ,che ama iil. vecchio Davide' per impedirgli 
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di morire, l'aUegoria tragica del nostro Cristianesimo agoniz
zante- in Icui 1a poveraanima affaanata e assetata di Dio, con
suma la SlUa verginita materna in baci e abbra;cci con l'agoniz
zante eterno. 

Quel che tra l'altro i varii Bo e Banfi (perche eststono bar
bieri e baccellieri anche in Italia), non hann.o sufficientemente 
compreso in Unamuno, nel considerare la sua come una 1ezione 
«adesito negativo», e la reale ed autentlca presenza storica di 
quest'ultimo, la quale non si e accontentata di una formola per 
darci l',equivalente di una soluzione, tale da ·condurci oltre il 

delirio contemporaneo. 
Unamuno ha 'contri'buito a maturare il solco dell:a crisí in 

cui og¡gi si dibatte ,l'uomo europeo, desautorato erede di una c1-

vilta plurisecolare, ed ha per questo proposto il modello del Don 
Chisciotte -come quello phI fe dele alla nostra condizione eroica 
d'esistenza. 

Se anche Unamuno non ha saputo (come rile va il Bo) fare 
della sua filosofia «un capitale commerciabile» (ed e proprio 
qu€stoche Unamuno non avrebb:e mai voluto a nessun costo), 
egE ha tuttavia teso le possibilita rigenerative della nostra in
teriore problematica, ,costruendo il Cristianesimo nei tratti di 
una simbologia immanentealla vita e quin di nell'adeguata con
sapevolezza del suo storicizzarsi come superiore ordine di valori. 

Quando 'si va deprecando, come forma di un 'esistenzialismo 
negativo, la meraconsapevolezza obbi'ettiva deUa situazione uma
na, renza conferire ad eSisa un'apertura nel mondo dei valori, 
si dimentica -che Unamuno e ben lontano da questo atteggia
mento, poiche in re alta la sua «agonía» e il tramite di una de
cisione e di un :riscatto per cui l'uomo, senza addivenire a com
promessi teoretici, instaura esistenzialmente una possibilita di 
redenzione trascendentale del proprio «esserci». 

Per Vnamuno il valore dell'·esistenza non ·cojncide in un pre
supposto spiritualista e in una normativita prestabilita, roa con
siste nell'aocentramento, totale della contraddizione umana in 
se stes.sa, nena combustione del suoi f·ermenti ideali, creatlvi ed 
eroi·ci, fino a determtnare, nella tras:cendentale sintesi dei con
trari, l'effettivita di un risc atto che comprenda l'uomo insieme 
alla sua storia. 
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L'ars,i deUa tematica esistenziale di Unam,uno insiste sulla 
figura del eavaliere errante dell'ideale, del cavaliere agonico, 
sullacompresenzialita dell'uomo nel Dio e del Dio nell'uomo, 
eosicche ei pare di assistere ad un gigantesco dramma cosmico 
spoglio di soprastrutture, in questa autorivelazione di DiO' nella 
storia e in questa autocoscienza eterna del sogno umano. 

In Unamuno la virtualita creativa del sogno e del dolore 
(virtualita agoni-ca) apre un «regno dei ftni» in -cui Amleto e ¡Hu 
vera di ShakJespeare,Don Chisciotte piiu v,ero di Clervantles, 
poiche in essi si e come ipostatizzata quella verita trasfigura
trtce della nostra vita mortale, in virtu della quale anche i canti 
dell'uomo Unamuno rimangono aggrappati «ai visceri rocciosi 
dell 'Eterno». 

FERRUCIO MASINI. 

Firenze, dicembre 1953. 




