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LA FUNZIONE DELL'INDICE NELLA CONSIDERAZIONE DELLA NATURA 

Le presenti riflessioni partono da tre eonsiderazioni preliminari: 

1) i fenomeni naturali eosi eome si presentano dinanzi all ' uomo 

eomune non possono preseindere da un earattere indessiealieo sia 

in sede di tematiea della realta ehe in sede di elasse segniea: 

non solo Peiree ha rilevato ehe ogni fenomeno naturale ehe eolpisea 

la nostra attenzione e sempre un indiee, ma anehe pensatori estranei 

alla semiotiea peireeana eome il russo A. Kondratov hanno sostenuto 

ehe il linguaggio della natura e eomposto fondamentalmente da indi

ei. 2) la presenza dell'indiee quale riferimento all'oggetto 

dell'opera d'arte non solo risulta neeessaria dalla eomposizione 

della elasse segniea e tematiea della realta dello stato estetieo, 

ma e stata inoltre sottolineata esplieitamente da Bense nella 

Unwahrscheinlichkeit des Ästhetischen allorehe ha teorizzato 

l'evidenza indessiealiea eome earatteristiea del linguaggio arti

stieo a differenza delle evidenze ieoniehe di altri linguaggi~ 

3) la eonoseenza seientifiea della natura dall'Ottoeento ad oggi 

ha inveee eliminato l'indiee dalle lnterpretazioni seientifiehe dei 

fatti naturali. Cio e stato mostrato soprattutto da Bense nel 

eapitolo 15 di Axiomatik und Semiotik, da eui risulta ehe la 

eoneezione termodinamiea della natura eonsidera l'oggetto in maniera 

soltanto simboliea in quanto lo tra~forma in una formula, mentre la 

eonsiderazione meeeanieo-quantistiea preseinde addirittura da ogni 

riferimento all'oggetto e si serve solo di interpretanti eollegati 

direttamente ai mezzi, sostituendo eosi all'oggetto un'astratta 

equazione. 

Sorge qui la domanda: non potendo ovviamente l'artista d'oggi 

rinunziare a un'espressione indessiealiea allorehe si rivolge alla 

natura, eome puo egli giustifieare questo permanere di una 

eonsiderazione indessiealiea della natura in un'epoea in eui la 

scienza l'ha ormai abolita? Non possono darsi ehe due risposte: 

o l'artista eontinua a esprimere indessiealmente la sua visione 

della natura in quanto ignora l'impostazione della fisiea 

eontemporanea o eomunque preseinde da essa, o inveee egli tiene 

eonto di essa, ma si sforza di reeuperare l'indessiealita attraverso 
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o oltre la sua distruzione da parte della fisica contemporanea. 11 

primo caso non presenta particolari problemi semiotici: ad es. 

aleuni pittori presenti alla Biennale di Venezia dell'82 riprendevano 

una paesaggistica di tipo ottocentesco come se non fosse neppure 

esistita la messa in crisi novecentesca della visione della 

natura . 

11 secondo caso pone invece dei problemi semiotici di notevole 

interesse. Si tratta del caso in cui l'artista tien conto del 

processo di sgretolamento o di microsezionamento della natura o 

perehe e al Corrente dei risultati della fisica contemporanea 0 

perche, pur non conoscendoli, risente dell'ambiente culturale ehe 

si e oggi creato attorno ad essl . L'ambito dell'arte letteraria si 

presenta a questo proposito particolarmente interessante in quanto 

il testo letterario comporta una lettura ehe si svolge nel tempo; 

cio consente all'artista un duplice lavoro: in un primo tempo il 

sezionare i fenomeni ehe intende descrivere togliendo ad essi sia 

la localizzazione indessicalica spazio-temporale sia l'orientamento 

direzionale, pure indessicalico, in un secondo tempo ' invece il 

ricostruire artificialmente una nuova evidenza indessical1ca. 11 

comportamento di Joyce a questo proposito e particolarmente 

significativo. Com'e noto Joyce opera piu volte la scomposizione 

di un fenomeno ehe intende descrivere in molteplici prospettive di 

osservazione per poi ricostruirne un'unita artificiale risultante 

per sintesi sopra gli elementi scomposti. Partiealarmente 

emb l ematico e il capitolo dell'Ulisse ehe s'intitola Le Simplegadi: 

in esso un episodio ehe di per se sarebbe stato semplice e banale, 

cioe la traversata del Vicere con la consorte attraverso le strade 

di Dublino viene scomposto in 19 punti di osservazione ehe ne 

colgono altrettante sfaccettature; per cui alla fine ne risulta un 

episodio bens! unitario ma non piu ne semplice ne banale. 

Questo passaggio dalle singole prospettive prive di completazza 

oggettuale alla visione sintetica dell'oggetto naturale corrisponde 

sostanzialmente al passaggio descritto da Bense in Axiomatik und 

Semiotik dalla percezione, ehe coglie soltanto elementi sensibili 

all ' osservazione ehe afferra invece la totalita dell'oggetto o del 

fenomeno . Bense fa corrispondere alla percezidne la tematica reale 

del mezzo completo (1.1 1.2 1.3) e la corrispondente classe 

segnica caratterizzata dalla primalita di tutti i suoi sottosegni 

(3.1 2.1 1.1); e all'osservazione la tematica reale dell'oggetto 
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eompleto (2.1 2.2 2.3) a eui eorrisponde la elasse segniea 

earatterizzata dalla seeondarieta di tutti i suoi sottosegni 

(3.2 2.2 1.2). 

Nell'arte tradizionale, svoltasi eontemporaneamente allo sviluppo 

della fisiea elassiQa, non e maneato un analoge tentative di 

smembrare o eomplieare la semplieita dei fenomeni naturali. Ma 

allora vigeva la eonvinzione della semplieita e eompletezza della 

natura; per eui quando l'artista sezionava nel deseriverlo un dato 

fenomeno presupponeva pero ehe la natura stessa ne rieostituisse 

automatieamente l'unita e la semplieita. In questo senso il proee

dimento sopra deseritto di Joyee e molto differente dall'artifieio 

tipieo della narrativa tradizionale di spezzare l'unita del 

raeeonto inserendovi narrazioni o prospettive ehe si sovrappongono. 

Classieo e l'esempio, analizzato da Lotman del romanzo di Lermontov 

Un eroe del nostro tempo. In esso la narrazione diretta vien e 

interrotta dal resoeonto del protagonista, il quale a sua volta 

riferisee il raeeonto di un altro personaggio e via eos1 attraverso 

sueeessive eomplieazioni. Tuttavia alla base di questi episodi 

parziali, suseettibili di essere pereepiti in maniera ieoniea e non 

aneora orientata indessiealmente sta sempre nel sottofondo una 

innegabile direzione indessiealiea ehe eonduee senza esitazione il 

lettore dall'inizio alla fine del raeeonto. Cioe e la natura stessa 

del fenomeno ,deseritto ehe eonvoglia automatieamente nella determi

natezza di un indiee (2.2) la molteplieita delle ieone dovute alla 

teeniea divisionistiea dell'autore. 

Nel mondo eontemporaneo inveee la determinatezza unitaria dell'indiee 

non e plU presupposta. Le prospettive parziali della deserizione 

joyeiana della passeggiata del Vieere resterebbero eonfuse e prive 

di senso unitario se Joyee stesso non intervenisse nelle ultime 

seene a rieostruirne artifieialmente una direzione indessiealiea. 

Si potrebbe dire ehe di fronte all'immagine elassiea della semplieita 

della natura e della sua eonnessa ehiarezza indessiealiea il eompito 

dell'artista poteva limitarsi a quello di eompliearla per arrieehirla; 

inveee di fronte all'immagine eontemporanea della natura priva di 

orientamento indessiealieo eompito dell'artista e soprattutto quello 

di far riemergere la sintesi di un indiee dagli elementi disordinati 

e eentrifughi. 

Queste osservazioni possono anehe venir estese al di la della 

sempliee sfera della produzione artistiea e eoinvolgere la stessa 
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interpretazione filosofiea della natura. Com'e noto Peiree, volendo 

indieare i earatteri peeuliari della natura, ne rintraeeia due: 

anzitutto l'Originariet~, la quale si esprime semiotieamente 

attraverso la eategoria della Primalit~ o attraverso quello ehe a 

Stoeearda viene definito il "repertorio". In seeondo luogo la 

Binariet~, seeondo eui earatteristiea dei segni naturali e sempre 

quella d ' istituire un eollegamento indessiealieo di riferimento di 

un mezzo a un oggetto. Questa eoneezione pei~eeana della natura e 

pero valida soltanto per la natura della fisiea elassiea ehe e 

earatterizzata essenzialmente sia dalla tematiea del mezzo eompleto 

a livello pereettivo (eome s'e visto) sia dalla tematiea dell'oggetto 

eompleto a livello osservativo. Ma quando dalla fisiea elassiea si 

passa a quella della meeeaniea quantistiea, allora eompare in primo 

piano, assai piu importante ehe non la funzione del mezzo e dell-o 

ggetto, quella dell'interpretante. Bense ha appunto indieato eome 

tematiea reale della meeeaniea quantistiea quella dell"'interpretante 

tematizzato nel mezzo" (3.1 1.2 1.3). Quest'emergere della 

funzione dell'interpretante nella tematiea reale delra natura vista 

dall a fisiea eontemporanea laseia intendere eome oggi non abbia 

piu senso parlare di strutture della natura preseindendo dalla 

funzione dell'osservatore ehe le interpreta. 

Crolla eosf quell'abisso fra strutture naturali e logiea dell'uomo 

ehe h a dominato per seeoli , a partire soprattutto dalla eontrapposi

zione di Cartesio fra res cogitans e res extensa. Aehe la s e miotiea 

dei paesi dell'est ha parlato reeentemente per boeea di Lotman di 

una logiea della natura analogamente all'idea espressa da Plebe di 

una "saggezza della materia". Ma . si -tratta qui di vedere il 

proeedimento semiotieo di quest'intervento dell'interpretante 

nell ' odierna eoneezione della natura. Come sopra dieevo Bense ha 

espresso la visione della fisiea eontemporanea, in partieolare il 

prineipio d'indeterminazione di Heisenberg, attraverso la tematiea 

reale dell'interpretante tematizzato nel mezzo, 3.1 1.2 1.3. 

Come si vede tale tematiea reale manea della presenza di un indiee. 

L'indiee puo essere rieavato da essa soltanto per analogia a 

partire dal sinsegno 1 . 2 in essa presente. Ma questa semiosi 

analogiea e un proeedimento tutt'altro ehe easuale nel mondo della 

fisiea eontemporanea. Lo stesso Bense ha infatti rilevato eome tale 

fisiea si riferisea assai piu ai "passaggi" ehe non agli "stati". 

Cio eomporta ehe non meno importante della eoneezione di indetermi-
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nazione, vo1ta a sperimentare gli stati fisiei, sia oggi il 

formalismo de1la meeeaniea quantistiea volto a teorizzare la 

produzione di quei passaggi. Tale formalismo eomporta appunto la 

trasformazione della suddetta tematiea reale 3.1 1.2 1.3, attra

verso una semiosi per analogia dal sinsegno 1.2 all'indiee 2.2 (ehe 

esprime appunto 1'orientamento determina·to dei "passaggi") nella 

tematiea reale 3.1 2.2 1.3 ehe e proprio quel1a del1o sehema 

ereativo della produzione estetiea. 

Di qui la proposta eon eui vorrei eone1udere queste mie osservazioni. 

Se e vero, eome ho eereato di mostrare, ehe l'evidenza indessiealiea 

era fornita automatieamente dalla natura della fisiea elassiea e 

dall'arte ehe ad essa si ispirava, mentre nella natura della fisiea 

d'oggi .essa pud essere ereata solo per analogia attraverso 1'inter

vento di un interpretante, e allora possibile riprendere da questa 

prospettiva anehe la teoria kantiana del "eome se". Di fronte a una 

natura disordinata perehe soggetta al prineipio d'indeterminazione 

di Heisenberg e quindi priva d'indessiealita, si guistifiea allora 

l'intervento de1 filosofo il quale proeede per analogia, "eome se" 

al di sopra o al di sotto di quel disordine si possa riereare un 

ordine: in partieolare eome se al di sopra o al di sotto dei 

sinsegni si possano rintraeeiare, per semiosi di analogia, degli 

indiei. In questo modo la funzione dell'indiee, non soltanto nella 

natura elassi~a e nella eorrispondente arte tradizionale, ma anehe 

nella natura e nell'arte del giorno d'oggi, si trova al eentro dei 

proeedimenti sia del1'artista ehe del filosofo allerehe vogliono 

fare i eonti eon la natura. 
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