
PROSPETTIVE TEOLOGICHE NELLA ttθ SθFuDIROSMINI

di Arrrnro Baccro
S tr/dil F i hrlfin Domeni cano, B o lo gn a

lntroduzione: il ruolo della nologia nel pensiero teosof.co.

LaTeosofi.a di Antonio Rosmini b riconosciuta dalla critica come il vertice ul-
timo della riflessione del pensatore di Rovereto. Qui infatti egli si lancia in una
impresa enorme, nella quale ha modo di ritornare sui temi di una vita: laTeosof.a

- egli dice - b una delle due scienze metafisiche accanto alla Psicologia. Alcuni
importanti interpreti hanno sottolineato come la riflessione ideologica sull'idea
dell'essere trovi qui il proprio compimento in quella teoria dell'essere ideale che
ha come vertice di pensiero la descrizione dell'atto creativol. Altri hanno eviden-
ziato che l'opera ha come proprio oggetto di studio non pii solo l'essere ideale,
bensi le tre forme dell'essere - ideale, reale e morale - nel loro sintesismo2. Non
pochi infine hanno cercaro di indagare lo statuto particolare del sapere che viene
proposto nell'opera, un "sapere" che mette in vera e propria comunicazione filo-
sofia e teologia o, ancora, filosofia e rivelazione. Si E fatto notare dunque come il
nome <<teosofia" indichi un piano non identificabile n6 con la filosofia, n6 conla
teologia, n6 con la metafisica, n6 con laphilosophia prirua. E Rosmini stesso a sot-
tolineado nella pagine importantissime e fondamentali della prefazione al testo3.

Nonostante cid, mi E parso in passato, e continuo a essere convinto di cid, che
non si sia del tutto compreso il metodo nuovo che l'Autore si propone di seguire
nel suo teosofare. Se l'opera si chiama Teosof.a non credo si debba aver timore di
affermare che qui Rosmini "teosofa". Siccome poi d lui stesso a decidersi per quel
nome4, mantenersi all'interno della sua sfera concettuale non solo b un diritto,
ma anche un dovere.

Il teosofare di Rosmini ha alla propria base quel "quinto metodo di argomen-
tare, che nelle pagine dellaLogicaviene chiamato ,.circolo solidor'. Il circolo soli-
do corue metodo pud essere concepito come svincolato dalla concezione ontologica,

1 Cfr. C. M. FrNu, ll problema della creazione nella f.losofia di Rosmini, Edizioni Rosminiane
Sodalitas, Stresa r991 e soprattutto N. Rtccr,ln trasparenza. Ontologia e dinamica dell'attl creatial in
Antonio Rosnini, Cittir Nuova, Roma zoo5.

2 Si vedano: M. F. Screcce, Lafih:of.a morale di Antonio Rosmini,Marzorati, Milano 196o; Io.,
lnterpretazilni rosnziniane,Marzonti, Milano ry63;1o., Onlologta triadica e trinitaria, Sodalitas,
Streia r97z; M. A. Rescrur.ry ll principio dialettico nella f.losofia di Rosrnini, Marzorati, Milano 196r;
Eilo., Siadi sulla Teosof.a, Marsilio, Yerrezia zooo; P. P. OrroNrrro, L'essere iniziale nell'ontologia di
Rosmini, Manorati, Milano ry61;1o., L'ontologia di Rosnini,)rparce, LAquila - Roma 1989.

n Cfr. A. Rosurltr, Teosofia,t. r (Opere, rz), a cura di M. A. Raschini e P. P. Ottonello, Istituto di
Studi Filosofici - Centro di Studi Rosminiani - Citth Nuova Editrice, Stresa - Ro ma:.998, PP. $-61.

a lvi, p. 45.
I A. RosurNr, Logica (Opere,8), a cura di V. Sala, Istituto di Studi Filosofici - Centro di Studi

Rosminiani - Citti Nuova Editrice, Stresa - Roma 1984, PP. z8r-286.
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concezione che investe tutte le pagine di Rosmini. Esso d quel movimento del
pensiero con cui si va ad attualizzare un particolare partendo da un universale
virtuale, e si ritorna attraverso il pardcolare atruale all'universale da cui si era
mosso, ma rivestendolo di una qualche attualitir (per cui non E pii lo stesso). Il
movimento di attualizzazione del particolare avviene attraverso quella partico-
lare.astrazione dal sussistente" che il Roveretano chiama.astrazione teosoficar.
Questa separa dall'universale alcuni carafteri - quelli che possono essere comuni-
cati - per attualizzare il particolare, insomma, irrora dall'alto il particolare che sta
in basso, lo illumina di luce nuova. Il circolo solido inteso in questo senso mette
in moto un rapporto decisivo tra teologia e ontologia, ma ancora si potrebbe dire
tra fuvelazione e filosofia6. Detto chiaramente fin da subito: l'universale virtuale
b dato proprio dalla prima delle scienze, la quale di modo di attualizzare il con-
tenuto della seconda. Che non abbia senso qui muovere immediatamente una
critica di subordinazione dell'ontolograalla teologia E giustificato dal fatto che
il sapere che cosi si produce b un sapere, non due o pii; esso d una visione del
mondo, una'l{/eltanschauung. Rosmini nelle pagine della prefazione chiama que-
sto sapere con il termine opensiero progressivo", distinguendolo dal <pensiero
regressivo". Mentre quest'ultimo si muove in modo .direttor, il primo si muove
in modo .circolarer, ma non vizioso, bensi solidoz. Il Roveretano richiama alle
pagine schellinghiane della Filosof.a della Riuelazione, ma vorrei dire che quanto
egli stesso va elaborando E ben pii di quanto ha scritto Schellings. Il pensiero
regressivo di cui Rosmini parla d costituito dagli sforzi eminentemente filosofici
- ideologici e psicologici - che lo hanno impegnato per tutta una vita. Questi
hanno condotto il filosofo a vedere che "Dio d" e che c'E una tripliciti di forme
in lui e nella creazione. La filosofia indica a turti - proprio con I'indice punrato - i
risultati dei suoi sforzi pit grandi. Il suo b sraro un processo all'indietro, alla ri-
cerca dell'origine, del fondamento, del principio. Questo E stato trovaro, eppure
solo dall'esterno. La filosofia lo indica, ma di cid che esso B nella sua essenza, non
sa. Nessuna possibiliti infatti dalle crcature - perch6 E da cid che necessariamente
la mente del filosofo muove - di dire l'essenza del Creatore. Impossibile accusare
Rosmini di onto-teologia. L'analogia dalle creature non dice nulla del Creatore.
Il finito b essenzialmente altro dall'infinito, il principiato dal Principio. Eppure
quello regressivo d un risulrato. Esso dice del Principio: c'0, aflzi, D edd uno e trino.

6 La teologia, d'altra parte, E una prima esplicitazione dell'implicito rivelato. Cfr. Tonr"raso
Aq., S. Theol. I, q. r, a.3. Cosi interpretaBarzaglti il passo di Tommaso: "C'd la Rivelazione la
fede accoglie la Rivelazione il magistero precisa i lineamenti dell'enunciato che indica il contenuto
rivelato la teologia cerca di comprendere questo enunciato e nel suo comprenderlo esplicita anche
cid che Ia definizione non dice e cid che non apertamente d contenuto nella Rivelazione (se non d
apertamente contenuto, B contenuto virtualmente e Ia teologia lo apre)" (G. Bl^rLzl'ottt, La Triniti.
Mistero giocato tra i riflessi, nso, Bologna zo16, p. rz). In questo modo la teologia per Tommaso
<<non parte direttamente dalla Rivelazione materialmente assunra dalla Scrittura, ma parte dalle
defrnizioni dogmatiche. Perchd? Perch6la premessa minore di [ede teologale si chiama ''articolo di
fede", e un articolo di fede ts gin presentato dal magistero della Chiesa secondo una stringa enun-
ciariva, e la teologia E la comprensione razionale di quella stringa. Evidentemente le definizioni
dogmatiche sono il condensato esplicito e corretto della Rivelazioner; anche la .comprensione
razionale dell'articolo di fede trinitaria viene fatta ruotare da san Tommaso sulla nozione di Dio
che si ottiene dalla seconda parte della metafisica, ciod dalla teolo gir- razionale,, (ivi, pp. z1-z9).

7 Cfr. A. Rosrr,rrNr, Teosofa,t. r, cit., p. 19.
8 Cfr. F. u7.J. ScHurrNc, Fl losofa della riaelazione.Testo tedesco a fronte, a cura di A. Bausola,

Bompiani, Milano zooz.
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Cid che Rosmini sosriene nellaTeosof.a b che si debba accettare la sfida, forti della
Graziae della Fede, e tentare l'impresa: I'impresa b quella di rivestire l'ontologia
a partire dall'universale virtuale comunicato dalla Rivelazione e mostrare che
solo con essa b vera, incontrovertibile, certa.

Questo b il tentativo audacissimo del grande Roveretano: il sapere teosofico
b quel sapere che riveste l'ontologia con i caratteri propri del Principio. Detto
questo, mi propongo qui di fare cenno ad alcuni luoghi teologici presenti nella
Teosof.a di Rosmini per indicare come essi vengano utilizzati al fine di dare avvio
al pensiero progressivo. Solo attraverso di essi infatti d possibile sviluppare una
lemura autenticamente "teosofica" della Teosof.a.

t. La notizia del "Deus Trinitas, clme ouniuersale uirtualer.

La questione prima, quella che occupa Rosmini come tutti i grandi teologi cri-
stiani, non pud non essere quella che verte attorno all'uni-triniti di Dio. Ma per
Rosmini non si tratta solo di elaborare un discorso che eviti la contraddizione,
quanro piuttosto di fornire un punto di vista teologico che possa essere assunto
quale punto di partenza per I'argomentazione circolare. Il momento teologico
d quindi decisivo per l'intero impianto teosofico; l'ontologia E su di esso im-
prontata senza che cid ne comprometta I'autonomia, garantitale dai risultati del
pensiero regressivo9.

Il Roveretano concentra Ia propria attenzione sul perfetto sapersi di Dio,
ovvero sulla sua perfetta auto-traspatenza. Come testimoniano i diversi passi
che analizzerd, E proprio l'assolutezza di questo atto che - secondo Rosmini -
costringe il pensiero ad ammettercla generazione del Verbo come sussistente:

Quest'atto intellettivo b perfettissimo e perd l'energia sua E pure pienissima.
Da questo avviene, che intendendo se stesso, se stesso non resti solo oggetto interno
dell'intellezione, ma l'inteso acquisti di pir) una sussistenza propria e personale,
che dicesi Verbo. Poich6 infatti avendo I'atto intellettivo per oggetto se stesso, se

quesr'oggefio dell'intellezione rimanesse solo un termine e ultimo punto dell'intel-
lizione e non sussistesse di sussistenza propria e personale, l'intellezione non sarebbe
infinita e perfettissima, poich6 I'essenza divina che b la cosa intesa, non sarebbe
pienamente intesa, perch6 l'essenza divina intelligente sussiste, e la cosa intesa non
sussisterebbe, e perb la cosa intesa come intesa non sarebbe l'essenza divina, ma una
sua similitudine o idealo.

e Vale per le diverse scienze il "destino" del loro oggetto. L'ontologia di partenza E scienza
autonoma, proprio come il risultato del pensiero regressivo E autonomo: "Dio E; c'b una triplicitir
di forme".

1o A. RosluNr, Teosofa, t. 3 (Opere, t4), r cura di M. A. Raschini e P. P. Ottonello, Istituto di
StudiFilosofici-CentrodiStudiRosminiani-CittiNuovaEditrice,Stresa-Rom rygg,P.164.Ro-
smini insiste sulfatto chel'oggetto pud essere considerato in due modi. Cid si chiarifica nel pensiero
di Dio come l'Essere per sd intiio. Con tale espressione il Nostro indica un atto infinito d'intelligenza
che sa Se Stesso come vivente e suSSiStente, e Che, in quanto <Sempre cOmpiuto ab eternorr,rrnln
pud essere che un pronunciato di s6 ciob un Verbo di tale intelligenzar'. Ora, sostiene Rosmini
sulla scorta di Tommaso, <se quest'atto termina in tutto se stesso come sussistente e vivente in s6,

b conseguente di logica necessith che l' inteso sia ad un tempo inteso rispetto al subietto intelligente,
e nssistinte in sd comi inten.In quanto E puramente inteso, puramente obietto nell'intelligente ella b

la sapienza essenziale a Dio, perch€ rimane nell'intelligente come intelligente la cognizione come
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Rosmini qui utilizza in parte l'argomentazione tipica della prova ontologica,
non per provare perd che "Dio b", ma per condurre a pensare teologicamente il
Verbo. Proprio perchd siamo in teologia,l'argomento non cade sotto la critica di
"circolo vizioso": la perfezione del sapersi di Dio non b un presupposto, ma una
acquisizione necessaria data dalla fedel1. Pertanto, se si tengono uniti i cararreri
della perfetta auto-trasp arenz e della perfetta sussistenza, secondo il Roveretano
si d condotti a pensare che un simile atto intellettivo esercitato dall'essenza di-
vina su di s6, porta di necessiri ad un sussistente. In altre parole, il sapersi di un
intelletto perfetto non rimane solo un'idea priva di sussistenza; proprio perch6
ad essere intesa B la stessa essenza divina sussistente, quesr'arro, se perfetco, di
necessitir sussiste. Cosi dicendo Rosmini non introduce un secondo Dio: I'atto d

sempre lo stesso, uno e semplice, solo che viene considerato in conseguen za della
perfetta sussistenza dell'essenza divina. Questo argomenro, con il quale Rosmini
si propone di distinguere senza porre una reale diuersith in Dio, si rinviene in ab-
bondanza nelle pagine del libro sull'Essere Trino. Scrive ancora:

La ragione poi, per la quale I'Oggetto infinito e compiutissimo sussiste, si E,
perchd riceve la subiettiviti, a cui appartiene la sussistenza, dal subietto infinito in-
telligente che intendendo afferma se stesso, e cosi se stesso pone in s6, come oggecto
contenente lui stesso. Il qual atto perfettissimo d'intelligenza non pud esser fatto che
dall'Essere stesso intelligente, poich€ gli atti dell'essere non possono essere altro che
essere, e i termini di quest'aao non possono essere che l'essere stesso 12.

Rosmini afferma che nel perfettissimo atto con cui I'Essere soggefto intelli-
gente sa s6 e afferma s6, I'oggetto saputo, non altro da colui che lo sa, acquista la
soggettivith owero la sussistenza. Le nozioni di "soggetto" e "oggetto", attraverso
le quali la teologia rosminiana pensa la relazione di Padre e Figlio, non sono certo
nozioni rivelate. La teologia dimostra quindi di essere un'attivit) della ragione,

effetto di cid che ha pronunciato, e questa cognizione altro non E che lo stesso intelligente nell'atro
ultimatissimo; ma in quanto sussiste come inteso d una persona in se stessa, diversa da quella
dell'intelligente come intelligente, ed d 1l Verbo personale di Dio" (ivi, pp. r8o-r8r). E la perfezione
con cui I'Essere intende o, se vogliamo, prontncia, se stesso che determina di necessiti la sussistenza
dell'inteso o pronunciato. "Il pronunciato - insiste Rosmini - che E lo stesso pronunciare nella sua
ultima compiutezza d in quel subietto personale come cognizione ciob coscienza di s6 medesimo, e
questa coscienza personale d necessaria alla personalitir. Ma poich6 il pronunciato E perfetto, anche
come Ptonunciato deve sussistere e avere di conseguente come tale la sua personalitir o coscienza
personale. Ma la coscienza personale b incomunicabile 6nendo in se stessa. Ci hanno due coscienze
personali incomunicabili, e di conseguente due persone realmente distinte, I'una delle quali b prin-
cipio dell'altra come pronunciante, I'altra B rermine come pronunciato, (ivi, p. r83).

11 Scrive Rosmini che <l'unica maniera nella quale possiamo formarci il concetto di Dio Padre,
E quella di concepirlo come un atto infinito d'intelligenza che essendo primissimo ed assoluto d
in pari tempo rilietto. Quest'atto infinito d'intelligenza b I'essere puo, (ivi, p. ror). A tal riguardo,
Piero Coda ha fatto notare che il Roveretano ha saputo cogliere la porrata decisiva del concetto di
"soggeffo" per la correma ermeneutica del mistero trinitario; cfr. P. Cooe, La Triniti delle persone
clne attilazilne agapica dell'Essere Uno. ll contribuo di A. Rosmini per tn rinnoaarnento della teo-onto-lo-
gia trinitaria, in K. H. Mruru, A. SreorreNd (a cura di), Credcre pensando. Domande della teologia
czntemporanea nell'orizzonte del pensiero di Antonio Rosmini, Morcelliana, Brescia 1991, pp.2tt-272.

12 A. RosrvrrNr,Teosorta, t. z (Opere, 14),actrra di M.A. Raschini e P.P. Ottonello, Istituto
di Studi Filoso6ci - Centro di Studi Rosminiani - Citth Nuova Editrice, Stresa - Roma ry98, p.
23. Precisa Rosmini: "A1l'incontro gli enti frniti, non essendo essere, non possono dare l'essere
all'oggetto della loro intelligenza, che ricevono e non produco no" (ibid.).
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mO il passaggio all'Ontologia.

Da ciδ sievince chel'o8getto ininito pub esser considerato in maniera duplice:
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主impOrtante osservarc quindi chc l'Oggctto nOn ё“dipendente"dal SOg‐

getto,quasi fosse un ch`di“ inferiOre";Rosmini infatti dicc chiaramente:《 in

sc stesso quest'oggetto sussistcnte ё anteriore l'oggettivita alla sussistenza》 16.11

non aver riconosciuto adeguatamente questi duc lnOdi di guardare l'oggetto ё
,

a detta del Roveretano,uno dei rnaggiori erfori dei nloson tedeschi,i quali non

riuscirono a pensare senza contraddiz10ne ll rapporto di sOggetto‐oggetto17.
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ad1011譜liiは嵐::t:f:電lllyせ[111lflilm.Padre nd Verbo conduce
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1認i∬ 鑽 罵 認 男lCC°
∝enc∝ e ё robЫccO∞mcnⅢo ё J ttЫ∝∞ H∝v頓。

濃筆鐘驚鍵I蟻群驚爾灘驚籍
20 1vi,t2,Cit,P27
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acquisisce un va10re diverso.

Come ll modo relativo consistc nelle dcterrninazloni dcll'esscre e si dice che l'cs‐

dall'altrc 24.

1l relativo in cui《 ё insito l'assoluto》 ,sono《 le trc supremc forme pcrsonali

灘藻l尊  驚:蔦鮮

fOrza una risposta,tanto piむ che Roslnini giunge a scrivere:

躙盤概:懇晏鮮l撫磁盤猟:堀離聾発
pcrfetta natura intcllettiva26

dl∬灘j::勝『
i量盤:「謂l灘Lttff肌百里諸Wll:r駕篤:

care anche den'altr。 .

23 1vi,p 224‐

24 1vi,p225
2,Ivi,p.228
26J″〃
27 1vi,p231.
28 1vi,p233‐
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E cosh avvicne appunto― scrive Rosmini― dcu'esserc sussistcntc nellc suc fOrme.
Poich6 di tutt0 1'essere sussistente nella forma subiettiva si puё  dire che ё semplicc‐
mente esscrc,ed eguallnente chc tuttO ё subiettO.E coshilrnedesiino den'csscrc nelle
altre duc formc,pel quale valgono queste proposizloni:“ Tutt0 1'csscrC SuSsistcntc
nella forma Obiettiva,さ esserc'',“ tutto l'cssere sussistente ncna forma obiettiva,ё

obietto",“ tutto l'esscre sussistcnte nella fOrma rnorale,こ esscrc",“ tutto l'cssere sus‐

sistentc nena forma rnoralc,さ rnOrale".In questO rnodo si vcde che ressere sussistentc
in una qualunque delle trc forme,non ha alcuna dualita;Fna ChC s01tanto la incnte

継I膜:ittl雪:潔:器鯉篤糧ぶ乱盟躍ヨ薯鳳

'∬

選I[鳳指
tutt'e due si predica ciascuna;1l che ё una perfettissilna imincdcsiinaziOnc 29

La rclazlone necessaria tra lc fOrme_《 reciproca necessita d'esistcrc di duc
cose l'una a canto dcll'altra》 _viene chiamata dal Roveretano relazionc≪ di purO
sintesismo e non di dipcndenza》 .

Il purO sintcsismo_cgli spicga― al contrario dclla dipendcnza ё cosa che appar‐
tiene alla dignita dene cosc sintCSizzanti:pcrchё  ё prcgi0 1'avcrc una talc natura,che
inchiuda raltra cOn cui sintesizza,venendo ciascuna accresciuta e nobilitata dall'altra

che diventa cosa sua propria;c cib in virttt dena propria essenza,che ё cOsl riccal e ci0
a quel modo che una natura ё nobilitata dalle suc proprie pcrfezloni30.

Come abbiamO gia vist。 ,Roslnini a pit riprcsc argomenta dalla relaziOne
di sOggettO― o3gctto.Essa,nel sintesismo assoluto,irnplica la nozione di per‐
fez10ne31.Nel∫

`ψ
ι/Jノ Rosmini individua la prilna perfeziOne:poich`il sapere

s6irnplica un s08gettO che si unisce a un o8getto,la perfeziOneこ possibile so10
dalla dOppia′θ′場z力″′tra due.La relaz10ne tra soggetto e oggetto ё una rclazione
di reciprOca cOntencnza.

La priina di questc due relaziOni ciOё  quclla per la quale l'obietto ё cOntenuto
nel subiettO ё qucua da cui risulta al subietto la prima pcrfez10nc ontologica chc ё
qucua dcll'intcuigenza.La scconda relazione,cioё

 qucna perla quale ilsubiettO esistc
neu'。bicttO,rende l'oggetto cOntencnte e gli procacciala denomina210ne diク′′ノ″″32.

2,Ivi,p.244‐ A partire da cio,tOrnandO ancOra sulla sussistenza del Vcrbo,ROsmini scrive:
《nell'essere in se stesso sussistentc t essenziale l'attualita di tutte le tre fOrme,di maniera che
quand'ancO una sola diventasse virtuale ne cesserebbe ilcOncetto,non sarcbbe piこ lui,rna un altro

鯉:li鵜,m急認T協宙胤1littlmwm縦[魁勇Iff麒繁甑盤孟』lR:

‖LIII髪敬驚勲I蠅li:護
:::I:li::垂

li話蓬倶ょI藻轟鷲弱li
o intesO importa che non si possa mai non essere
'essere sussistente consideratO da s`s01o ё per se

l:F覇声ど∬λξttt社1%野
ずH蹄露諸聰∬誦IttL嚇脱腸脇

30 1vi,p 262_

獣I停露黎
“
府鮒胤誕l撫警藻l輛醍鰭l雛駆掘

32 1vi,p277・
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Secondo Rosmini questo implica la necessaria ammissione di una tetzafor-
ma. I due concetti di intelligen zi e veritd esprimono le relazioni reciproche tra le
due forme a seconda del rublo di contente e contenuto. Cosi la forma morale si

comprende a partire da questa doppia relazione di contenenza: ,,il subietto, che

conoscendo nell'obietto che contiene l'essere, si compiace dell'essere, giugne con

quest'atto al termine della sua perfezione, che b la perfetta unione coll'essere, e

qui giace la virtil e lu felicite,,r.- 
La dinamica delle relazioni di contenenza consente alla teologia di pensare, nei

limiti del possibile, le relazioni intratrinitarie. Due sono necessari, ma questi
due debboio avere una reciproca contenenza che dice la loro "unit?r". "I teologi
insegnano - scrive Rosminl - che le rclazioni effettive in Dio nascono dai due
priniipi di processione, I'intellettuale e il volitivo, onde-la personalith s'indua,- r'i.,i.u,ut Al medesimo risultato Rosmini perviene fruendo di altre coppie

concettuali. Scrive ad esempio:

I fondamento {...] di quella relazione che dicesi essenzadlaforma reale, e il termi-
ne E la forma oggettiva. Il iondamento di quella relazione che dicesi aeriti,d la forma
oggettiva, e il termine b la forma reale 35.

Tale sintesismo di ideale e reale mostra alla mente la forma motale, o bon-

td16.L'essere sussistente in quanto realissimo, dice Rosmini, ,,b un sentimen-
to massimo, e in quanto tale essenzialmente oViventer. Ora, poich6 l'essenza

della vita b .essenza di piacerer, nell'Essere assoluto un tale piacere perfetto si

chiama oBeatitudine,. In Dio, soggetto e oggetto, Essere intelligente ed Essere

inteso, non si possono pensare separati; proprio per cib, se .Si concepisce un
subietto reale infinito sentimento a cui convengono le denominazioni di Vita e

di Beatitudine sussistente non si pub concepire questo subietto se non come gi)
intelligente se stessorlT. L'essere assoluto, dunque, non solo Come contemplan_te

e affer"mante, ma anche come contemplato e affermato, E Vita e Beatitudine. In
un atto perfettissimo il soggetto si contempla e affetma come oggetto: in tale

atto il soggetto "penetra toialmente" nell'oggetto che dunque lo contiene ma "in
forma ofg*ettiva't. In questo consiste 1l dono di tutto se stesso da parte del Padre al

Figlio. NI rrie.re che come il soggetto contemplante d Vita e Beatitudine cosi b tale

urrihe il soggetto contemplato. .L'esser Vita e Beatitudine - scrive Rosmini - d

un atto d'aiiorer: si instaura in questo modo quella dazione amorosa fra i due

per Ia quale .l'essere intelligente [...] ama infinitamente se stesso contemplato
i affermato: e l'Essere contemplato e affermato ama infinitamente collo stesso

atto d'amore I'Essere intelligente ed affermante in s6 contemplato ed amato"38.

3r Ivi, p. 279. Per il sintesismo delle forme anche questa forma morale, I'essere come amato,

d.rr. .o.riii.."isi nella prospertiva di contenente-contenuto in relazione alle due forme.
t4 lvi, p.284.
rtI"i,p.34r.Opp,r.., uilmanifestanteellmanifestatodlostessoidenticoEssere:poich6 Iddiots

I'Essere cire rianifeita s6 a s6. La VeritiL dunque in Dio, non b una relazione tra due cose diverse, ma

una relazione che ha la stessa cosa con s6: e perd b verith ultimata, assolutissima: tutto E nell'essere

come manifestante, lo stesso tutto E nell'essere manifestato' (ivi, p. 328)'
rr Ivi, p. 34r. Anche qui - per ragioni di spazio - non seguo I'esposizione rosminiana della

tetzaforma.
z7 lvi, p. 343.
,B lvi, p. 344.
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Questo per il Roveretano b il cuore del mistero rrinitario: "l'essere afermante e
l'Essere affermato [...] hanno un identico afto amoroso subiettivo" con il quale
(penetrano tutto il loro unico essere, iI quale tutto percib i a-ato,':q.

L'amante non potrebbe essere in un atto in6nito se non fosse tufto amato: n6 sa-
rebbe tutto amato, se nell'amato non ci fosse il subierto amante come amato. L'amato
stesso dunque dee essere subietto, l'identico subietto amante, ma io altra forma o
modo di essere cioE come arnato 40.

A cid si aggiunga che

sebbene nella processione dell'Essere inteso dall'intelligente, e dell'Essere amato
dall'atto amoroso dell'Essere intelligenre e dell'Essere inteso, ci sia un otdine, e ci
apparisca una certa prioritd e posterioriti di ragione astrartamenre logica, rurravia
floo c'a veramente prioriti nelle tre forme n6 effettiva, n6 di ragiooe ontologica, pel
sintesismo che abbiamo indicato, esseodo impossibile concepire I'Amante in arto
senza che coesista I'Amaro, com'e impossibile concepire I'intelligente in atto senza
che coesista l'inteso. Onde la ragione ontologica b una ragione logica anch'essa, ma
compiuta e non astratta e unilaterale4l.

Cid che importa notare d che, in Dio, I'atto d'amore, atto volontario, "non b
successivo" all'arro intellettivo, atto naturale, con cui I'Essere soggerto si conosce
e cosi si pone come oggetto. In questo modo, afferma Rosmini, nell'atto d'amore
b compreso lo stesso soggefto generanre ilVerbo e Ia stessa generazione del V€rbo.
La conseguenza i che nquesta stessa generaz ione pud dirsi volontaria e libera"42.
Cosi Rosmini elimina ogni "necessit), estrinseca" nella Trinitir stessa e dimostra
propriamente errata l'interpretazione hegeliana del mysteri*m. Il movimento
trinitario non d guidato da una sorta di "necessitd forzata"; b l'amore nella sua
essenza di "liberti" che guida le relazioni e costituisce I'essenza piL propria del
Deu! Trinita(.. F.osmini dunque pensa I'Essere assoluto sussistente come inten-
dente e affermante s6, un intendere e aflermare che E amare s6, dunque, un se
amante. Da cid consegue che, "essendo in6nito l'atto con cui s'intende e afferma,
con esso si replica; ed essendo infrnito l'atto con cui s'ama inteso e affermato, che
E lui stesso replicato, con esso si triplica"s.

Riassumendo possiamo affermare che il tentativo rosminiano di congetturare
sulla logica intratrinitaria si basa sulla nozione di sintesismo; il sintesismo pub

,e lbid.
ao lvi,pp.144-345.
a1 [vi, pp. 346141.
a, Ivi, p. 348. Nell'uomo si distingue un'unione naturale e un'unione volontaria coll'essere:

la prima i l'uniooe coll'essere soggettivo per I'esistenza, con l'essere oggertivo per inruizione, con
l'essere morale per una tendenza ad esso, la seconda riguarda l'unione dell'uomo come l'essere
mernls (ivi, p. 369).

4r .La santitir - scrive Rosmini - i in tutta Ia TrinidL e nella stessa processione delle persone,
onde il Trisagio angelico" (ivi, p. 349).

aa Ivi, p. 364. "L'essenza [.. .] dell essere b ad un tempo per s6 subietto agente, per s6 affer-
mato, per sd amato, e con altre parole realitzl, veritd, bene. Ma quesri ffe modi ciascun de' quali
abbraccia gli altri due, io quanto erernamente procedono ed eternamente sono proceduti l'un
dall'altro, sono tre persone, nelle quali le tre forme categoriche si contemplano infinitamente e
assolutamente essenti identiche coll essere stesso" Gbid-).



PROSPETTM TEOLOGICHE NELLA TEOSOFTA DI ROSMINI r83

venire specificato in molti modi, ad esempio nella relazione contenente-conte-
nuto coadiuvata dalla specificazione " principio-termine".

Un'entit?r - scrive Rosmini - pub considerarsi contenuta in un'altra in due modi.
O come termine della relazione di contenenza, e allora si considera come precisamen-

te conrenuta; o come principio ella stessa e subietto d'un'altra relazione di contenen-
za, e allora non si considera pii precisamente come contenuta, ma come contenente
ella stessa. Ora niente vieta che l'identica entiti. che E contenuta e come tale termine
della relazione di contenenza, sta ella stessa anche principio e subietto non della
sressa ma d'un'altra relazione di contenenza, ciod sia ella stessa contenente. L'entith
b identica, la natura E identica; ma le relazioni sono diversea'.

Con queste parole il Roveretano Presenta anche, sepPur_implicitamente, il
tema dellip roceisione dello Spirito dal Padre e dal Figlio. Il Verbo infatti b sia con-

tenuto dal Padre, che contenente col Padre lo Spirito Santo. Dopo aver precisato

che le relazioni cosi trovare si possono e dunque si debbono pensare aventi la stes-

sa natura46, Rosmini descrive la Trinith nei termini di un "sommo organismo".

Ciascuna [...] delle rre supreme forme nell'Essere assoluto contiene l'altre due

come semplicemenre contenute e perd come natura identica alla propria natura: in
quanto poi queste forme contenute sono esse stesse contenenti, in tanto ciascuna le

contien; in # come altre, cioE come altri principi e subietti di relazioni; e quest'E

quello che i teologi chiamano con proprio tome circurninsessione delle tre divine per-

sone. Poich6 cosi inesistono Ie une nelle altre reciprocamente senza confondersi, anzi

distinguendosi 47.

L'unica differenzatra le forme b quella della "relazione d'origine>: esse (sono

nella stessa natura dell'Essere identico, e non differiscono tra loro se non a cagio-
ne delle relazioni,per le quali ciascuna nella stessa natura ha ragione di principio,
di contenente, e perb di persona"48.

Le tre forme, concettualmente distinte dalla mente, in quanto sono contenute, in
tanto costituiscono la stessa natura divina; ma in quanto sono contenenti, importan-
do come tali le relazioni d'origine (cioE Ia generazione, e Ia spirazione ecc.), in tanto
sono persone distinte49.

Cosi, per concludere col brano pii esplicito circala genefazione del Figlio e

la processione dello Spirito, leggiamo:

at lvi, p. 466.
t6 .Niinte vieta che questa nova relazione sia nella stessa natura, in cui era la relazione pre-

cedente; perch6 una stessi.rutora pud avere piil principi di relaziorre. E questo i quello che_sap-

oiamo. oer rivelazione. accadere in un modo misteriosissimo nell'Essere assoluto, (ivi, p. +61)-' a, iiid. E l'.essenru terminativa>> quella che secondo Rosmini "determina la natura dell'en-

te,. Se l'essenza terminativa d la "subiittiviti, s'avrlr un ente subiettivo, se l'essenza terminativa
d I'obbiettivitl s'avrh un ente oggettivo, quali sono le idee. Se I'essenza terminativa sarir ad un

tempo la subiettivitlr, l'oggettivltir e la moralith s'avri un ente subiettivo intelligente e moraleo
(ivi, t. 3, cit., p. 58).

aa Ivi, t. 2,cit.,p.461.
as Ivi, pp. 467'468.
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L'oggetto assoluto conrenenre come tale d il generato dal subietto [...]; avendo
il subietto natura di primo, per Ia definizione, se sresso resosi obietto deve avere
condizione di second.o e di generato, il che b quanto dire di subietro contenuto nell'o-
bietto. E quindi il nome di Figlio, perchd ha ricevuto tutto dal subietto e il nome di
Padre che tutto gli ha dato. La relazione dunque non i di solo concerro, ma effettiva
ed in 16, poich6 un tale oggerro, b oggetto contenente il subietto per quesro appunro
che il Padre fa se stesso oggefio coll'atto intellettivo e generativo delltoggetto, in cui
Pone tutto se stesso. L'oggetto contenente dunque nell'Essere assoluto E tale per la
relazione stessa d'origine, per la quale d generato oggerto conrenente. E lo stesso E a
dirsi dell'Essere amato, che E il soggetto contenuto nell'oggetro amaro e cosi spirato
dal subietto identico contenente e contenuto con un'unici spirazione r0.

z. La creazione pensata teosoficarnente.

La teologia trinitaria di Rosmini, proprio perch6 concepira quale punto d'ac-
cesso all'argomentare circolare-solido tipico del sapere teosofico, non d scienza
fine a se stessa. Lo sforzo teologico di Rosmini entrtin dinamica con l'ontologia,
mefte in moto I'argomenrazione, consegna nelle mani del teosofo un primo uni-
uersale uirtuale teologico su cui opera rc astrattiaamente per attaalizzare il particolare
ontologico. La teologia trinitaria ha il ruolo fondamentale di fornire l'universale
virtuale di partenza. E siccome nel sapere il punto di partenza b decisivo, si capi-
sce bene che qui d gettata la base su cui si sviluppa in verticale la .spirale 

"rrrrbl-Sente> della teosofia. E fondamentale dunque ihe l'universale virtulale sia privo
di contraddizioni. Rosmini dichiara apertamente: .Fu gid da noi dimostrato
che non si potrebbe concepire e intendere Iddio con un pensiero filosofrco, senza
rendedo un ente pieno d'assurdi, quando si concepisce talmente ente uno, che
non fosse ad un tempo trino ne' suoi modi, e propriamente nelle personertl.La
teologia trinitaria - che fruisce appieno della Rivelazione cristiana - d, secondo il
Roveretano, l'unica via per elaborare un'ontologia che sappia rispondere al pro-

:o Ivi, P. 468. A proposito della terza Persona della Santissima Triniti, Rosmini scrive: .in
quanto [...] I'Essere E riconosciuto e infinitamente amato E amato da se sresso subietto che esiste
identico nell'obietto, in tanto si concepisce una processione dell'obietto amante dal subietto amante
esistente in s6 e esistente identico nell'obietto, la quale nel linguaggio teologico dicesi processione
e, comunicando questa, per la sua perfezione all'oggetto come amato loitesso subietto, dicesi
questo persona, che chiamasi con- nome comune Spiriro Santo". Il Roveretano designa questa
come la "dimostrazione razionale dell'esistenza dello spirito" (ivi, t. 3, cit., pp. 95-9e.1nun altro
passo: I'atto assoluto - dice - non si ferma nell'oggetto generaro, (ma continua in quesro con que-
sto a pro.lnrre ultimandosi" (ivi, p. ro3). La perfezione dell'atto assoluto implica una conoscenza
amorosa dell'oggemo che si trasmette totalmente all'oggetto stesso. Quest'atto intellettivo nnon
produce dunque I'oggetto persona come semplicementeintelligibile, ma lo produce insieme come
in6nitamente amabile ed amato ed amante peich6 tale E I'essere-assoluro com^unicantesi, ( ibid.).Per
Rosmini, l'Amore procede da un perfetto riconoscimento di s6. Nella relazione di Padre e Figlio, il
Padre dona tutto se stesso ed eleqge il proprio Nome, in cid consiste la generazione del Figliofl'utto
di donazione di s6 del Padre d Amore, e iome Amore B il riconoscimeito del Figlio. Per'questo si
dice che lo Spirito procede dal Padr_e e dal Figlio. Da cid consegue che I Amore E 

.-rn 
terzo: oil quale

amore non sarebbe infinito se non fosse lo stesso essere e lo stisso subiero, ma in un t..ro -bdo,
che E quello d'essere,unato per s6 in atto, ed essere amato per s6 importa d'essere insieme a61o sussi-
stente amoroso; di che necessariamente una terza persona uguale e^coeterna alle due prime, che con
un solo atto di compiacenza la spirano; perch6 sono gn solo essere subietto in due modi, e questo
medesimo essere subietto b cosi in un terzo modo o forma la qual dicesi morale, o santo" (iiid.).

:1 Ivi, pp. 99-roo.
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blema dell'uno e dei molti, quel punto nevralgico che per secoli ha attanagliato
il pensiero occidentaletr.Egli sciive in modo esplicito:_nla dottrina dell'essere

e 3e' suoi relativi" b a "fondamento di tutte affatto le dottrine ontologiche'53.
In teosofia dunque non si va dal basso verso l'alto, dagli effetti alla causa, ma

si discende dalla causa agli effetti, assumendo la causa connotata e rivestita dei

caratteri rivelati. La teologia deve garantire un universale virtuale che sia prima
di tutto non auto-contraddittorio e che sia anche in grado di aprire la possibiliti
metafisica della creazione. .Questa trinitir di persone - scrive Rosmini - altresi

appare manifestamente necessaria alla mente speculatrice, per ispiegare com'egli
por.rr. esser la causa del mondo: poich6 senza tale trinitir lo stesso concetto di
causa si renderebbe un concetto involto nelle pii invincibili contraddizioni":4.

E opportu.ro per la riflessione teologic a cercafe di affinare sempre pit il pen-

siero eiili.rgrluggio con cui si esprimono le relazioni intratrinitariest. Rosmini ad

esempio erfuerrl]" l'errore di concepire il Figlio e lo Spirito Santo quali ffixi della

,nrro-Pudrr. *L'effetto - egli spiega - ha qualche cosa di essere diverso dall'essere

della causa, 612 .le tre persone hanno tutto I'essere identico numericamente, e

il solo modo in cui tutto I'essere identico d, b diverso: e quell'essere b tutto atto

primo identico in modo subiettivo, obiettivo, e santo>56. Ne viene allora che im-
propriamente si applica il nome di causa al Padre. Se causa dice "una qualche

cosa che esista astriiione fatta dalla sua qualitd di causar, cid evidentemente non

pub esser detto del Padre, il quale .non esiste se non nella sua ['..J relazione di
Fadre, ed E impossibile pensare alla natura di Dio Padre, senza pensare (almeno

implicitamenta) ai due suoi termini, il Figluolo e Io Spirito Santo; e lo stesso b a

dirii del figtiuolo che d nel Padre per riguardo allo Spirito Santo,57. La dinamica di
causa-effetto si rivela quindi impropria nel discorso intratrinitario: per cib Rosmi-

ni ha tentato di ripensare le relazioni fruendo delle nozioni di principio e termine.

Dicendo Padre ho gih detto anche Figliuolo: ho giir posto il suo termine: non esiste

il Padre avanti e indipEndenremente da questo termine: mi manca dunque tJ subietto
a cui possa attribuire posteriormente l'appellazione di causa: non si trova dunque in
Dio una natura che si possa concepire, senza i due detti termini, e che percid si possa

chiamare causa di questi'8.

Ne viene allora che, teologicamenre, non c'E il Padre senza il Figlio, e non c'e

it Figlio senza il Padre. L'insessione reciproca dei dae E determinata dalla dialet-
ticaii Amore. Ora, b tenendo ferma questa pfospettivatfinitaria che, secondo

;2 Cft. ivi, t. r, cit., p. r73.
:3 Ivi, t. z, cit., p. 211.
:a Ivi, r. 3, cit., pp. 9g-roo.
,t Di quiil ruolo foii"-..,t"le della teologia per Rosmini. Non deve sorPrendere quindi.l'in-

sistere del'Roveretano sul Iinguaggio teologico e la presa di distanza radicale da quel razionalismo

che, insinuatosi nelle scuole ieoll-gi.h., ha-prodotio danni assai gravi alla dottrina cristiana. Cfr.
A. iosrurrNr, ll razionalismo teokgio (Opere, 43),actradi G. Lorizio, Istituto di Studi Filosofici
- Centro di Studi Rosminiani - Citt2r Nuova Editrice, Stresa - Roma r99z'

,6 A. RosurNr , Teosofa, t. 3, cit., p. rr8.
57 lbid.
ts lbid. Soffermandosi sulla lezione patristica, Rosmini scrive: "di qui avvenne, che alla manie-

ra di parlare de' Padri greci che dicevano ilPadre caua del Figliuolo, i Padri latini sapientemente

sostituirono una maniera di dire piU esatta, e ad un tempo pitr conforme al linguaSgio delle divine
Scritture, chiamando llPadre princilio e non cattsa dellaTtioitl" (ivi, p' rr9)'
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il teosofo Rosmini, va pensata anche la creazione. Egli ribadisce la non contrad-
dittorieti della Triniti e annuncia la possibiliti del finito:

Nella teoria espostal'ente non esce di s6, e turtavia produce un akro eote. I[ nodo
consiste in questo, che la denominazione di enre viene cangiata; perch6l'enre che non
esce da si nelcaso nostro t ['ente assoluto, e una vera contraddizione ci sarebbe, quan-
do si pretendesse che l'eote assoluto producesse un altro ente assoluto. Ma non c'E
pii contraddizione a pensare, che l'ente essendo per sua essenza azione, quest'azione
abbia uo termine reale tale che nell'ente che fa l'azione sia assoluto comi E assoluro
I'eote, e sia I'ente sresso, come vedfemo, ma poich6 questo rermine put, anche con-
siderarsi entro i suoi limiti, dentro a' quali non E pii I'ente assoluto, percid chiuso
entro quesri limiri abbia un'esistenza relativa a se stesso, com'd certo necessario che
l'abbia posto che sia un termine diverso dall'essere (benchd nell'essere conteouto).
Poichd esser qualche cosa di diverso dall'essere, qual E un termine 6niro, impoma
ch'egli sia a se stesso qualche cosa e non sia nulla, altramente n6 sarebbe 6nito, nd si
distinguerebbe dall'essere sresso t9.

In primo luogo, secondo Rosmini, il triteismo (o la triplicazione degli as-
soluti) si evita se e solo se le Persone sono pensare come rermini reali dell'atto
dell'Essere assoluro, il che vuol dire come <relazioni sussistenti160. In secondo
luogo I'ente finito viene audacemente pensato a partire da una diyersa conside-
razione del medesimo termine reale (qui indicante il Verbo). La creazione, per
l'Essere assoluto, non E alrro dal Verbo guardato come limitaro. Ma - aggiunge
subito Rosmini - questa limitazione importa la relativiti dell'ente creato. Ora,
se a cid si aggiunge la voloorir da parte dell'Assoluto di compiere questa nuova
coosiderazione (o limitazione), ecco chetlfrnitod m altroavente esistinza propria
<perch6 racchiusa entro que'confini in cui Iddio non pud essere t, rrbt.aao',u,.
Rosmini sottolinea a piir riprese com'd nel potere dell'inrelligenza ..operariva e
volitiva" volere che il limitato visto nell'oggetto sia anche soggefto. Volere cid
- afferma - b Io stesso che ncomunicare I'atto d'essere, ai 6niti; quest'atto b "il
nesso, [. . . ] il ponte, il tratto d'unione tra Dio creante e la crearura"62. Ecco allora
che l'ente 6nito pud pensarsi teologicamente in modo duplice:

- tl io Dio per l'aao dell'essere che d la volizione divina, e come oggeco de[[a mente
divina, e come termine 6nito di essa volizione che lo vuole nell'in6niro oggetro in
cui lo vede; ma i anche in se stesso denuo [a sua limitazione e in quanro J iale egli
ha l'esistenza reladva per Ia quale non t l'in6nito ente, ma un altro, non ha esistenza
assoluta, ma relativa ai confini della sua propria consapevolezza o del suo proprio
sentimento o dei rermini di questo sentimento 61.

E opportll.ro ,roture che secondo tale prospettiva la crea zione non E un fuori da
Dlo nel senso di una "posizione bella e fara". D'altra parte, se Dio E l'Essere asso-
luto come ci pud essere un vero e proprio "fuori " ? Gli enri finiti sono da peosarsi
dunque dal punto di vista di Dio oppure cambiando sguardo. Nel primo caso,

te lvi, pp. tz4-t25.
60 Cfr. ivi, t. :, cit., pp. 467,468.

- 
61 Ivi, t. 3,, cit., p. r2r. Secondo tale prospettiva, com'E owio, l'intelligenza divina pud pensare

il6nito limitando liberamente il suo Oggetto infrnito seDza perd che questo ne soffra cbnseguenze.
62lvi,pp. r2j-t26-
6r Ivi, p. r:6.
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in Dio, non si distinguono daDio6a, nel secondo caso, come limitati, saranno

s1ggetti, dunque altri da Dio. Il principio creante, conclude Rosmini, <non esce

dil6 creando, mu pet una sequela necessaria di cid che-pud fare entro se stesso,

procede.r.r'.iir."riru relativa, che in quanto- d relativa dicesi ed b veramente di-
i".r".st"nrialmente da Dio, il che viene a dire fuor di Dio"65.

Eppure questo, per Rosmini, non si comprende fino in fondo se non si compie

un ulieriore'puttuggio, quello annunciato dil titolo dell'ardcolo vt del Libro ur,

che recita: "come li procissioni delle divine persone sieno la causa della creazione

degli enti finiti166. Qui mi pare sia in gioco rr.ta prospettiva interessante, indica-
tiva dello sforzo speculativo di Rosmini. La nozione di creazione no-n pud essere

compresa u p.escittdete datla nozione di processione' Questo manifesta l'assun-

zioni nella Teosof.a dello specifico della Rivelazione cristiana. Gii nella Antropo-

logia Soprannaturale (r88+) il Roveretano aveva evidenziato come il monoteismo

efiraico, rimanendo fermo alla sola Unicitd di Dio, mancasse di completezza.

Nell'opera pii matura emerge con maggiore chiarczza che non basta la nozione

rivelata di cieazione per la coirprensionidel fapporto Uno-molti, Infinito-finito,
Assoluto-relativo, Clreatore-creattrra, ma B necessaria la fruizione della rivela-
zione gesuan a del Deus-Trinitas. Per Rosmini solo mediante la dottrina ivelata
delle r"elazioni intratrinitarie E possibile il superamento delle contraddizioni cui
va incontro la filosofia nella risoluzione del problema ontologico'

Si apre qui un fronte di discussione enorme, che coinvolge_tutti i grandi.pen-

satori. Per Rosmini ,.c'b indubitamente una prioriti logica nelconcetto dell'atto
pel quale Iddio b, e una posterioriti logica nel concetto dell'atto per cui Iddio
irear; infatti, precisa, *non si pud pensare l'atto creativo che fa Iddio, senza

pensare che ldiio sia,: il rto *itt.ti, poi E lo stesso che ola processione delle
^personer67. Ma in Dio, tale priorit) e posteriorit) non b distinta:

Cosi accade che lo stesso atto col quale la Mente volitiva sempiterna dice se stessa

e genera il Verbo sia lo stesso identico atto con cui dice il Mondo nel suo Verbo, e con

.,ii lo ..a"; e come con quest'identico atto in quant'd essenzialmente effettivo ama se

stessa nel suo Verbo con che spira l'eterno infrnito Amore., cosi ami coll'atto stesso e

voglia il mondo ordinandolo ull'u-or. e alla beatitudine68.

Da cid b possibile dedurre come, per Rosmini, [a Trinitl tutta sia "creatfice";

infatti l'attoiivino .d identico in tuttl e tre le persone, le quali si distinguono solo

pel modo diverso in cui b quell'atro_che d quanlo dire per le relazioni d'olgin-g"6],
La "processione" d essenziale: il Padre infatti non potrebbe essere senza il Figlio,il
g..r..u.ra" b tale se e solo se c'E il generato (e viceversa)' Recuperando quella sottile

64 L'oente Uno Trino per la sua essenza intellemiva volitiva, pud senza uscire di s6 pensare e

volere tanto se stesso, quaito end finiti. Pensandoli e volendoli senza uscire di s6, questi enti finiti
sono prima di tutto termini interni del detto atto intellettivo volitivo, e come termini interni non

si disiinguono da lui stesso (l//).
61 lbid.
66 lbid.
6t lvi, p. tz1.
68 Ivi, p. ru8.
69 lbid: Continua Rosmini: .sar) facile concludere che I'atto divino che haper termine il

mondo b afto comune a tutte e tre le persone e all'unica essenza che E uguale e identica in esse,

non essendovi n6 processioni n6 relazioni conseguenti alle processioni, che in Dio permangono,

e costituiscono, come dicevamo,le persone" (ibid').
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ma fondamentale distinzione tra principio e causa, Rosmini pud scrivere: .Dio
Padre dicesi Principio del Figlio, ma non causa del Figlio in senso strefto. All'in-
contro Iddio uno e rrino dicesi veramenre e in senso stretto causa del Mo^dorro.

Ora, uno dei punti chiave della prospettiva teosoEca sra, come ho cercato
di evidenziare, nella dupliciri di relazioni con cui si pud considerare l'oggetto
della mente divina. Il problema che deve essere chiaritb d quello della limiiizione
di tale oggetto. Per Rosmini l'oggetto della mente divina va considerato .o in
quant'b personalmente>, (<o in quanto E puramente oggetto della menter7l. In
quanto "persona" la.sua esistenza non pud essere in alcun modo limitata, modi-
ficata, moltiplicata. E d,r.rq,re sull'oggetto come "oggerto puro" che deve fissarsi
la nostra attenzione.

L'oggetto cosi considerato - scrive Rosmini - d I'oggetto in quant'E cognito, in
quanto- costituisce la cognizione attuale della mente stessa: il cognito, cosi preso in
senso diviso, E un elemento essenziale all'atto intellecivo, se.rziil quale quest'atto
non sarebbe in se stesso completo e perd non potrebbe costituire un subielto e una
persona completaT2.

L'oggetto puro non b "ancora" il Verbo - in un passo Rosmini afferma che
affinch6 sia verbo E necessario un "atto di compleiamenro" (owio che qui si
parla dal punto di vista del finito) -, ma b lo stesso che la mente; in questo senso
noi possiamo pensare Dio come IJno, ovvero come atto perfettissimo che sa s6
perfettamente, in quanro in Lui soggerro e oggerto sono onum et idem. La Triniti
b detta dell'atto perfettissimo nel momento in cui si guarda alle tre relazioni
sussistenti che assume come proprie. Inoltre, nel momento in cui il Padre si
conosce nel Figlio quale suo oggetto sussistenre, I'oggetto puro non scompare,
ma rimane nella mente divina (nel Padre) come apparrenente alla personalitir
del Verbo. Proprio su tale oggetto puro sono pe.rsa6ili le limitazioni: ,,lasciando
dunque l'oggetto in quanto sussiste in s6 personalmente, e considerandolo come
precisamente termine della mente e nella mente, [. . .J quesro pud essere limitato
e moltiplicato senza essere distruttorT3. Lalimitazione non viene posta dunque
sull'Oggetto sussistente ma sull'oggetto puro il quale b "nella minte, e pei lu
mente, e alla menterza, quindi non ha un'esistenza soggettiva propria. poichd
inoltre la mente B illimitata e non conosce limiti, la limitazione .ron d da pensar-
si quale un'aggiunta di imperfezioni, ma unicamente come una sottrazione di
perfezione dall'oggetto puro. Questa limitazione coincide con cid che Rosmini
chiama <<astrazione divina", prima operazione con cui egli .descrive, l'arto cre-

70 lbid.
7t Ivi, p. r39.

, 72 lbid. Su questa prospettiva, per aggiungere un ulteriore passo a quelli giir citati in prece-
denza: da una Parte .l'essenza b assoluti in quanto E una, ma d^all'altra issa "\auin modo ilatiao
all'intelletto"; tale modo, che coincide con I'intelligibilitir, b.coevo al suo essere assoluto,. piir
e.splicitamente, <questo modo suppone un'intelligenza superiore che sia l'essere stesso (poich6
I'essenza E l'essere):lyppone ciod che l'essere, chi E l'essenza, o cid da cui per mezzo dilimiti
I'essenza proviene, abbia sempre avuto un essere in s6 assoluto e una for-a o-on modo obiettivo
di quell'essere pel quale sia all'intelleto cioE a se sresso. E questo E quello appunto che t O"tomgi^
e la Teologia mostrano dover essereo; cfr. ivi, t. z, cit., p. z3z.

z, Ivi, t. 3, cit., p. r4o.
74 lbid.
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ativ075.cOn l'astrazlone ll Verbo come sussistente non subisce FnOdincazlone

ma vienc visto come oggetto puro.L'astrazlone divina si puδ  cogliere da parte

umana come astrazlone teosonca.In se stessaこ divina,in quanto vista secondo il

procedere circolarc solidO ё teosonca.

Se nol ora consideriamo che cosa abbia fatto la rnentein questa opcrazlonc,vcdia‐
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ininita76.

In una nota che ritengo di fondamentale importanZa RosFnini Scrive che
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dall'esperienza per s6 presa, bensi dall'universale dell'atto creativo concepito
teologicamente. Vi d - scrive Rosmini - un Essere sussistente ne.lle tre forme..con
un atto unico triplice nel suo termine>. Se con l'astrazione togliamo tale atto alle
forme, ci rimangono nella mente ,re forme categoriche. nla rife"ssione dunque pud
formare i concetti delle forme categoriche m.di"nt. l,astrazione dalla suisistinza
esercitata sull'essere assoluto,: questa E l'"astrazione teosofica,78. Ne viene, di
conseguenza, che la corretta ermeneutica delle Relazioni b fondamentale per il
coffetto esercizio dell'astrazione teosofica. Scrive Rosmini:

Conosciuta che s'abbia la oarura della prima ed assoluta Causa, che i quella
"d'essere un intelletto", s'ha in mano ul prinlipio fecondissimo di conseguenze, pel
quale si possono risolvere le piir dificili questioni dell'Ontologiazg.

Conclatiore.

Rosmini nella.Teo:ofa segue un movimenro che parte dal nysterian, elabora
concettualmente l universale virtuale teologico egiunge per astrazione teosolica
alla costituzione del p-articolare onrologico: Il ,.Jrofo].'up".. di astraziorre, ha
- seppur in un modo finito - la possibiftir di vedere il mondo a partire dall,atto
creatore. Con questo nuovo punto di vista I ontologia b dal'alto fondata. I suoi
::l:-.::1lT,t""_r pii d$rati com,tni, a. partire dallYesperienza e dal linguaggiootdn\.trto. ma 4thdtti teorolui.. a parljte dalla fuvelazione e dal Iinguaggio ieoli-gi_
co., Ma quesro *nuovo pensiero-80 per Rosmini non coincide cJn uii salto ne'ila
tede; e prurrosro I unica soluzione per non pervenire a una ontologia piena di as_surditi. Tale posizione E sostenuta in modo chtaro nei i lir", ireiiu fioro|o, ir,r
si dice che qui viene data una vera e propria dimostraz ioi. pr, )rr*ar, ,iii, 

^quella delle scienze matematiche8r. ..Non 
puo non esseaa iorlr, aaao t,aap.araiorr"

6nale cui vorrebbe condurre il pensiero rioso6co.

,-,-9i:tX:,::iruJra che poter pensare, per quanto E possibile all,uomo,l,uni_rflnrta dr l)lo.e iondamenrale per esercitare l,astrazioni teosofica. Comprendere
come si concilia- la perfetta identiti di so^ggetto e oggetto neliatto purissimo
i:i]i-9]^r:irl,1,9.lle 

persone divine, sig"ifiZ teosonc?-m."1" i.,iii".. r" ,ugio,,.
ae-ontlllgtc4 del tatro che I essere d uno e tuttavia ci appare in tre modi disiinti.
Prop-rio per questo lo sforzo teologico rosminiano 

"iri, 
a n." "." sresso o a*oa rafforzare intellettivamente la fe-de, ma molto ai fit , I f" "i" ".cessaria 

perI'entrata in "teosofia".
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Riassunto - Il saggio si propone di mostrare la portata delle prospettive teologiche
presenti nellaTeosofa di Antonio Rosmini. Nella sua opera maggiore il filosofo di Rove-
reto propone un nuovo metodo di argomentare che, utilizzando un tipo particolare di
<astrazione>, meme in moto una circolariti feconda tra teologia e ontologia. Il punto di
pattetza del pensare teosofico E la notizia rivelata del Deu Trinitas. Seguendo il nuovo
metodo si muover) in ontologia e si cercherh di pensare la creazione in una prospettiva in
cui tutto ristltafondato in alto.

Summary - This essay proposes to demonstrate the range of theological perspectives
present in Antonio Rosmini's Teosofa.In his major work, the Roveretian philosopher
proposes a new method of argument which, using a parricular type of "abstracrionr,puts into motion a fecund circulariry between theology and ontology. The point of de-
parture of theosophical thought is the revealed news of the Deus Trinitas. Following the
new method, it will move through ontology and will seek to think the reation from a
perspective in which everything provesfounded on bigb.
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