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zione. Necessità di capire la storia non solo sulla base dei 
documenti, ma anche sulla base della costituzione animica 
interiore degli uomini e dei popoli.

Seconda conferenza Stoccarda, 22 maggio 1921 93
 Indicazioni sulla metodica che, impiegata nella ricerca sto-

rica, rende possibile una comprensione più profonda delle 
culture antiche. La cultura indiana e paleo-indiana: i poemi 
vedici e la filosofia yoga. L’estrinsecazione dell’ispirazione 
istintiva nel cristianesimo. Yin, Yang e Tao come espressione 
di una sapienza circa l’uomo tripartito. Origine della polarità 
fra sopra e sotto, della soggettività nell’interiorità dell’uomo 
e dell’oggettività nel mondo esteriore. Per il fatto che l’uomo 
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