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SAGGI DI STORIA
DELLA FILOSOFIA
pp. 288 – € 25,00

Il volume raccoglie alcuni saggi che costituiscono 
– a giudizio dell’autore – altrettanti contributi 
storiografici alla conoscenza dell’intera storia della 
filosofia, dai presocratici ad oggi. Non tutti i filosofi 
significativi vi sono considerati, perché molti di essi 
(per esempio Galilei, Kant, Hegel, Marx, Heidegger) 
sono stati oggetto di saggi precedenti, già ripubblicati. 
Trattandosi talora di scritti di occasione, i saggi sono 
in parte condizionati dalle circostanze in cui sono stati 
concepiti, ma tuttavia conservano – sempre a giudizio 
dell’autore – un significato più generale, e in ogni caso 
rispecchiano fedelmente il suo pensiero attuale. Per 
questo motivo sono stati inclusi nella raccolta anche 
saggi su pensatori poco noti, più o meno recenti, che 
meritano una particolare attenzione.

A cura di Francesca Romana de’ Angelis
Le belle parole
LUCE
pp. 208 – € 17,50

Il progetto «Le belle parole» nasce dal desiderio di 
contrastare l’uso sempre più diffuso di parole ostili 
e violente nella comunicazione orale e scritta, nella 
privata e nella pubblica, nella reale e nella virtuale. 
Le parole violente offendono, dividono, feriscono, 
le parole belle al contrario uniscono, commuovono, 
scaldano il cuore. Ogni volume riunisce scritti di 
autori diversi ed è dedicato a una sola parola. La 
prima parola scelta è Luce. Per partire dall’inizio, 
perché nascere è “venire alla luce”.
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A quest for vision. Giorgio 
Manganelli’s translations of Yeats
1949-1984
Francesca Caraceni

«Il traduttore è l’unico autentico lettore di un te-
sto»1; if this affirmation by Gesualdo Bufalino 
holds some truth in itself, then it has to be main-

tained that Giorgio Manganelli was an extremely com-
petent reader of Yeats, having presented one transla-
tion and various essays on Yeats and Irish poetry to the 
Italian public in the span of forty years2. In this essay, I 
will analyse the only published translation out of those 
commissioned by the Italian publishing house Guanda 
to Manganelli in the mid 1940s. A rendition of Sailing 
to Byzantium, it is contained in one of the aforemen-
tioned essays, I simboli assediavano Yeats («La fiera 
letteraria», March 6th, 1949). Such analysis will be 
the stepping stone to outline a general framework of 
Yeats’s reception in post-war Italy through the work of 
Manganelli. Therefore, while providing a systematiza-
tion of Manganelli’s work on Yeats, I will sketch out a 
sample survey of the possible influences these transla-
tions had on Italian post-war poetry; chronologically 
speaking, I will be dealing with post World War II Italy 
– the period immediately following the «fascist phase» 
of Yeats’s reception in Italy3. 
From a methodological standpoint, I will comprehend 
into Manganelli’s translational act the interliguistic 
translation per se, and his work as a critic and herme-
neut of Yeats’s textual system. Such perspective will al-
low for a broader glance on the intersistemical interfer-
ence of Yeats’s poetry in Italy’s culture in the post-war 
era4. When seen under such angle, Manganelli’s trans-
lations play a fundamental role in «actively in shaping 
the center of the polysystem»5, by transporting in the 
receiving system

[…] by and large an integral part of innovatory forces […]. 
This implies that […] often it is the leading writers (or mem-
bers of the avant-garde who are about to become leading writ-
ers) who produce the most conspicuous or appreciated transla-

tions. Moreover, through the foreign norms, features […] are 
introduced into the home literature which did not exist there 
before6.

Since «the texts are chosen according to their compatibil-
ity with the new approaches and the supposedly innova-
tory role they may assume within the target literature»7, 
one can legitimately suppose that Manganelli deemed 
Yeats’s poetry as an extremely functional textual device 
to renovate the Italian post-war cultural territory. Indeed, 
Manganelli’s interpretation of Yeats revolves around one 
recursive point which can be read as a systemic interfer-
ence working within Italian culture: the imaginative and 
visionary qualities of Yeats’s language, which Manganel-
li sees as the mise en forme of a symbolic- theological 

1. «The translator is the only true reader of a text». G. Bufalino, Il malpen-
sante, lunario dell’anno che fu, Bompiani, Milano 1987, p. 55. All quotations 
in Italian are my translations, if not stated otherwise.
2. The essays are all contained in G. Manganelli, V. Papetti (a cura di), In-
corporei felini. Volume secondo. Recensioni e conversazioni radiofoniche su 
poeti in lingua inglese (1949-1987), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 
2002, pp. 11-35. The essays I selected for the purpose of the present study 
are the following: I simboli assediavano Yeats, «La fiera letteraria», 6 marzo 
1949 ; Come parla Yeats il poeta teologo, «Corriere della Sera», 11 settembre 
1984 ; Il mago astuto, «Il mondo», 17 agosto 1965 ; Due poeti irlandesi: Cro-
nin e Kinsella, «Radiocorriere TV», XXXIX, n.41, 10 ottobre 1962 ; Poesia 
irlandese, «Notiziario Einaudi», 1982 . All subsequent quotations taken from 
Incorporei felini will be signaled by the name of the essay, followed by the 
page number among brackets in the body of the text.
3. E. Reggiani, «“Learned Italian Yeats”. Notes Towards a Periodization of 
Yeats’s Italian Rezeptionsgeschichte», L’analisi linguistica e letteraria, 10 
(2002), pp. 177-199, 196.
4. I will therefore make use of the polysystemic methodology, whose theore-
tical focus is the observation of how «the particular conditions under which 
a certain literature may be interfered with by another literature, as a result 
of which properties are transferred to one polysystem to another». I. Even-
Zohar, Polysystem Theory, «Poetics Today», vol. 1, I-II (Autumn 1979), pp. 
287-310, 298.
5. I. Even-Zohar, The Position of Translated Literature within the Literary 
Polysystem, «Poetics Today», vol. 11, I (Spring 1990), pp. 44-51, 46.
6. Ivi, pp. 46-7.
7. Ivi, p. 47.
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system concocted by Yeats, and rendered throughout 
phonosymbolism and ekphrastic condensation. Such 
qualities are akin on various levels to the experimenta-
tions of poesia visiva (visual poetry) in Italy.
As far as the interlinguistic aspects of translation are 
concerned, Manganelli’s adhesion to the closed shape 

of the original must be noted first (four octaves in iam-
bic pentameter with an ABABABCC rhyme scheme). 
Manganelli adapts the metric system of the original to 
the Italian prosody by losing the rhyme scheme, yet 
working on rhythm by means of internal rhymes and 
assonances: 
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The translation’s metric system is somewhat reminis-
cent of a Carduccian «metrica barbara»: Manganelli is 
unsystematically incorporating closed shapes such as 
the endecasyllable (S. 2, line 2, «un lacero vestito su un 
bastone»), often pairing two types of versification using 
the caesura (S. 1, l. 4 «Il salto dei salmoni, il mare folto 
di sgombri», a seven-syllable line and an eight-syllable 
line). Moreover, in order to adhere to such «barbaric» 
scheme, Manganelli destructures the whole second stan-
za in a series of run-on-lines: if such translational choic-
es appear to detach the Target Text from the typographic 
composition of the Source Text, they in fact historicize 
Yeats’s poem into an equivalence with the Italian tradi-
tion of the Nineteenth Century. Should we allow any va-
lidity to the hypothesis, there would consequently follow 
a keen attention, on the translator’s part, to the rendering 
of metaphors and phonosymbolic structures, which is in 
fact observable in S. 1, l. 4: «il salto dei salmoni, il mare 
folto di sgombri,/Pesci, carne, uccelli, per tutta l’estate 
esaltano» which, throughout the reiteration of the -lt syl-
lable, reproduces the recurrence of liquid and sibilant 
sounds in the Target Text. Though losing in referential-
ity, as for example in «salmon falls» (literally «cascate 
di salmoni») rendered by Manganelli as «salto dei sal-
moni»; or in S. 4, l. 4, where the Source Text’s chiasmus 
«Of hammered gold and gold enamelling» is returned in 
reverse with «D’oro battuto a smalto d’oro», Manganelli 
seems to have worked to translate the image throughout 
structures, rhythm and sound rather than throughout 
semantic fidelity. That is confirmed by a number of se-
mantic distancings, such as S. 3, l. 1, where «standing» 
becomes «vivete»; l. 3, where «come from» becomes 
«discendete», and «perne in a gyre» becomes «in cerchio 
volgetevi»; l. 5, where «desire» becomes «ansia».
Such historicizing adaptation, while performing an ef-
fective cultural adaptation to the receiving cultural sys-
tem, also appears to be a translational strategy coherent 
with Managanelli’s hermeneutic approach the Source 
Text, which is commented on as the factual demonstra-
tion that, for Yeats, the symbol/image has a systematic 
supremacy over the linguistic form:

In queste prime opere riconosciamo il primo tentativo di 
porre un sistema simbolico accentrato attorno ad un oggetto 
‒ la Rosa ‒ che […] fornirà alla fine il tipo di quelle strutture 
significanti che daranno tono e senso a tutta la sua produzione 
più tarda. Si può anche rilevare come questa intenzione alle-
gorica, di sua natura calcolata per vie razionali, e attuata con 
un sistema di iconografia misteriosofica, che per sua natura 
generica e predeterminata fa da remora a ogni abbandono alla 
facile voluttà del verbo, è compenso a quella fuga nel puro 
sensibile della decorazione che è sempre imminente pericolo 
di quest’opera8 (I Simboli assediavano Yeats, 12).

Manganelli individuates a «symbolic system» based on 
an «allegoric intention» so pervasive that it affects the 
«structures of meaning», typifying them. That is, Man-
ganelli sees Yeats subordinating the «easy voluptuous-
ness of the word» to the centrality of the object/symbol/
image, in order to systematize it in a rational way. Thus, 
by founding his poetry on the symbol and by letting the 
language adapt itself to it, Yeats was able to find new 
ways of signification:

The Wild Swans at Coole (1919) inizia il periodo metafisico; 
Yeats ritrova una chiave al suo canto che si rifà coerente. È 
una melodicità in minore, senza ebbrezza, ma assai più ricca 
ed elusiva […]. Yeats inventa i suoi ultimi simboli: la torre, 
la scala a chiocciola, Bisanzio. La sua esistenza in questa 
estrema fase procede snodandosi attraverso i frammenti di 
un’incenerita mitologia […]. Nell’umor buio che ricopre tutta 
la dimora della estrema vecchiezza perdura un unico nucleo 
cromatico, Bisanzio9 (I Simboli assediavano Yeats, 13).

From 1919 onwards, Yeats’s phono-syntactic modula-
tions do not desert the symbol as his poetry’s founda-
tional element: indeed Ireland and the Rose are only 
replaced by The Tower, The Winding Stair, and Byzan-
tium, a «chromatic centre», «simbolo della terra astratta 
ed intatta, del tutto extra-temporale, Bisanzio è trascen-
dente ed al di là di ogni dialettica»10 (Ibid.). In a review 
published on the Corriere della sera on Semptember 
11th, 1984, when commenting on Ariodante Marianni’s 
translation of The Tower, Manganelli confirms all of 
the above. Not only does he refer to nineteenth-century 
Italian poetry but, in view of the systematic character 
of Yeats’s poetry, he praises the choice of publishing an 
entire collection of poems instead of an anthology. It is 
that systematic character which, in Manganelli’s opin-
ion, draws Yeats near to Dante:

Yeats è poeta estremamente elaborato, sistematico ‒ possiamo 

8. «We recognize in these first works the attempt of setting a symbolic sy-
stem around an object – The Rose, which […] will eventually provide the 
structures of meaning which will give tone and meaning the whole [of Yea-
ts’s] later production. It can also be noted how such allegoric intention, by its 
nature a rationally calculated intention, is carried out by means of a myste-
riosophic iconographic system which, by its own generic and predetermined 
nature, does not allow for any self-abandonment to the easy voluptuousness 
of the word. Such allegorical intention is a compensation for any escape into 
the purely perceivable decoration, which is the constant danger faced by a 
work of that nature».
9. «The Wild Swans at Coole (1919) begins the metaphysical period. Yeats 
found a new key to his singing, a key to render it coherent again. It is a som-
ber, minor-key melodicity, much richer and elusive […]. Yeats invents his 
last symbols: the tower, the winding stair, Byzantium. His existence in this 
last phase proceeds by untangling itself throughout the fragments of a bur-
nt-down mythology […]. In the dim humour covering the house of extreme 
old age, just one chromatic centre persists, and that is Byzantium».
10. «Byzantium is transcendent, beyond any dialectics, as the totally ex-
tra-temporal symbol of abstract and intact earth».



Nuova Secondaria - n. 5 2021 - Anno XXXVIII - ISSN 1828-458294

linguE, culturE E lEttEraturE

pensare a Dante ‒ destinato a smarrire in una antologia quel 
che di irto e delicato, di sofisticato e scattante ne definisce 
la singolarissima natura. […] Yeats costringe ad un itinerar-
io, pone dei problemi che pochi poeti pongono in modo tanto 
perentorio, insomma tutt’altra cosa dal poeta di cui ci si in-
vaghisce a prima lettura ‒ qualcosa, ad esempio, che può suc-
cedere con Pascoli […] ‒ ma piuttosto una sorta di compagno 
spettrale che vien via via raccontando oscure favole, fascinose 
e occulte, mal comprensibili, palesemente assurde -ma in che 
senso assurde?11 (Come parla Yeats il poeta teologo, 29) 

Few paragraphs later, Manganelli defines Yeats’s «ab-
surd tales» according them to his poetry’s intrinsic vi-
sionary nature. Yeats’s quest for vision was founded, 
on the one hand, on the ontologically ritual, sacred and 
mysteric characters of Irish poetry12 and, on the other, 
on the integration of such archaic Irish characters into a 
modern theology of Yeats’s own conception: 

In Dante come in Yeats, la teologia agisce perché è una organ-
izzazione di figure […] La teologia non è una struttura né real-
istica né perfettibile: è un sistema linguisticamente coerente, 
esigente, qualcosa che il poeta può insieme vivere e patire, 
una forma assoluta cui non potrà né vorrà sottrarsi13 (Come 
parla Yeats il poeta teologo, 31).

If that «organization of figures» stands out as a coher-
ent linguistic system, it follows that poetic language, in 
Dante as in Yeats, will not be a vehicle to dramatic de-
piction. Rather, it inclines to the visionary expression 
of forms: therefore, it is within the text that one must 
search for «l’inaudita capacità di invenzione mentale, di 
sintesi teoretica, una misteriosa grazia rituale che si sal-
da nella poderosa volontà gnostica»14 (Come parla Yeats 
il poeta teologo, 32). In other words, it is the superficial 
signifying form that is bent to express the poetic vision: 
the perfect synthesis of language and theology, an «ab-
solute form», a «perfect, invisible geometry»:

Ad un centro punto della loro storia [di Dante e Yeats] si è 
perduta ogni distinzione tra linguaggio poetico e teologia. La 
vertiginosa macchina che hanno costruito o contemplato si 
è consumata in levità verbale, è scomparsa, ma ha lasciato 
nel cielo una perfetta, invisibile geometria, una immobilità 
cui ubbidirà la fragile irrequietezza del discorso quotidiano15 
(Come parla Yeats il poeta teologo, 32).

Manganelli locates the source of Yeats’s figurative the-
ology in the relationship the poet established with my-
thology, occultism, and magic. Such relationship was 
explored in a 1965 essay called Il mago astuto, where 
Manganelli observes how Yeats used the occult as an 
imaginative and objectifying instrument to build his 
own theology – a system freed from the subjective cage 
of lyrism: «ambizione e imperativo dello scrittore è us-

are Iddio e il Diavolo come massicce figure retoriche, 
due cosmiche ipotiposi»16( Il mago astuto, 23).
From a polysystemic perspective, Manganelli’s refer-
ence to hypotyposis as the dominant trope of Yeats’s 
poetry, and to the image as the signifying centre of it, 
is of extreme interest especially in view of the fact that 
Il mago astuto was published only two years after the 
foundation of the Gruppo 63. The avant-garde collec-
tive, around which Manganelli discontinuously grav-
itated, was seeking to problematize the sign and the 
superficial structures of language to allow a functional 
emersion of meaning, especially on a transcendent level, 
in order to recuperate the ontologically ritual aspects of 
poetry. And Manganelli’s prose in his Yeats essays is 
rich in visual metaphors when it establishes a parallel 
between Yeats’s poetry and drawing, colouring, paint-
ing icons. In the context of 1960s Italian culture, such 
imagery heads directly to an experimental tendency in 
the avant-garde: that of radically rethinking the relation-
ship between sign and meaning in poetry by a complete 
reorganization of the text into visual and auditive struc-
tures, tending to the «rivitalizzazione delle forme e dei 
procedimenti artistici antichi o addirittura arcaici»17. 
Artists like Emilio Villa (1914-2003), biblical schol-
ar, Tarot specialist, syncretic poet of wide open views, 
whose work is a majestic, if nonsystematic, textualiza-
tion of the theme of the Origin and of the Imago Mun-
di; Adriano Spatola (1941-1988), Giulia Niccolai (1934), 
and Lamberto Pignotti (1926), all sought to give factual 
efficacy to the Gruppo 63’s aesthetic agenda by radical-

11. «Yeats is extremely elaborate, systematic a poet ‒ we may think of Dante. 
As such, he is destined to lose in an anthology whatever edgy and delicate, 
sophisticated and quick, defines his extremely peculiar nature. […] Yeats for-
ces the reader into an itinerary, he poses problems that few poets had posed 
in such a peremptory fashion. He is something else with respect to poets you 
would be enchanted by at first reading – something that may happen with Pa-
scoli […]. Rather, Yeats is a spectral fellow telling obscure fables, charming 
and occult, almost incomprehensible tales, absurd – but how absurd?».
12. «È possibile descrivere questa poesia come rituale, misterica e sacra». 
«Such poetry can be described as ritual, mysteric and sacred». Manganelli, 
Poesia irlandese, in Incorporei felini, cit., p. 133.
13. «In Dante as in Yeats, theology acts as an organization of figures […]. 
Theology is not a realistic or perfectible structure: it is a linguistically cohe-
rent system, it is demanding, it is something the poet can live and endure, an 
absolute form he will not want to, nor will be able to subtract himself from».
14. «The unprecedented capacity of mental invention, theoretical synthesis, 
a mysterious ritual grace fixing itself into a formidable gnostic will».
15. «At some point in their [Dante’s and Yeats’s] history, any distinction 
between poetic language and theology was lost. The whirling machine they 
built or contemplated consumed itself into verbal levity, it disappeared, no-
netheless it signed the sky with a perfect, invisible geometry, a stillness whi-
ch will be able to command the fragile restlessness of daily discourse».
16. «the ambition and the imperative of the writer is to use God and the Devil 
as massive rhetoric figures, as two cosmic hypotyposes».
17. «Revitalization of antique and archaic forms and artistic procedures». F. 
Bondi, A. Torre (eds.), I verbovisionari. L’altra avanguardia tra sperimenta-
zione visiva e sonora, Engramma, Venezia 2017, p. 12.
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tola, and Niccolai by Manganelli’s translations. As both 
the Irish and the Italian literary systems appear to de-
ploy such tendency to disrupt the significant in order to 
recuperate some archaic cultural instances, and as the 
tendency manifests itself, in both systems, in crucial 
historical moments marked by extremely momentous 
political transitions, a fruitful research effort would be 
that of a systematic interdisciplinary project, crossing 
the border between Irish and Italian literary experiences 
during the nineteenth and twentieth centuries. 

Francesca Caraceni
Università Cattolica del Sacro Cuore

18. See note 19; see also W. Bohn, Modern Visual Poetry, Associated Uni-
versity Presses, London 2001.
19. Joyce’s writing was defined «ideogrammatic» by Adriano Spatola and 
Mario Diacono, who have shed light on Joyce’s linguistic formalism in a brief 
introduction, collected by Maurizio Spatola, to the online reproduction of 
Linea Sud’s second number, Linea Sud (1965), l’‘anarchica’ Neoavanguar-
dia napoletana”, http://www.archiviomauriziospatola.com/prod/pdf_archi-
vio/A00129.pdf (ultimo accesso: June 1st, 2020): See F. Caraceni, Finnegans 
Wake: linguaggio multimediale, intersemiosi e traduzione, «Traduttologia», 
9-10 (luglio 2013-gennaio 2014), pp. 87-109, note 21, p. 94.

Emilio Villa, Scegliendo Pel 
da Pelo. Crestomanzia lirico – 
Retrospettiva – inedita. 1944-1970, 
a cura e hasard del medesimo; 
Biblioteca Panizzi (RE), A. E. V., 
cartella 2, foglio n. 22. 

Adriano Spatola, Variation/Varietur (1a 
versione), in Algoritmo, Geiger, Torino 
1973, p. 5.

Lamberto Pignotti, La rivoluzione toglie 
il dolore (collage), 1965 (see https://
edizionidartefelixfeneon.blogspot.
com/2016/04/gli-amici-di-tracce-cahiers-
dart.html, last accessed June 1st, 2020).

To conclude: Manganelli’s interlinguistic and her-
meneutic work on Yeats has shown how his “critical 
translation” had transported some systemic elements 
to direct the Italian discourse of intellectual renovation. 
Moreover, Manganelli’s comments on the imaginative 
qualities of Yeats’s language as being driven by a sys-
temic predominance of the symbol/image over the lin-
guistic structures, possibly reveal a not so feeble con-
nection between Manganelli’s reception of Yeats and 
the “other avant-garde” ‒ concrete and visual poetry. In 
the Yeatsian symbols, Manganelli found a formal domi-
nant which had translated, in post-war Italy, into visual, 
auditory and concrete experiments in poetry. Such for-
mal dominant, if viewed through the magnifying lens 
of the Neoavanguardia, synthesizes both Yeatsian and 
Joycian researches on linguistic form as a quest for vi-
sion, sought after by the plastic remolding of the signifi-
cant. If Finnegans Wake is widely acknowledged as the 
source of all visual and concrete Italian poetry19, Yeats’s 
influence might be a little subtler, yet definitely brought 
forth to the attention of intellectuals such as Villa, Spa-

ly rethinking poetry as a multimedial, composite art, all 
the while founding heterogenous movements known as 
poesia visiva and poesia sonora. As a detailed account 
of the semiological outcomes of such medial intersec-
tion would lead us astray from the topic presented in this 

paper, I refer to more composite studies on the subject18, 
while proposing hereafter some texts in order to show 
how the image as a central instrument of composition 
opens up to the emersion of the symbolic, paradigmatic 
meaning over the linguistic, syntagmatic one:
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E. Berti, Saggi di storia 
della filosofia, Edizioni 
Studium, pp. 288, € 25,00
Il volume raccoglie diciassette 
saggi, scritti dall’autore negli 
ultimi vent’anni e pubblicati 
in sedi non sempre facilmente 
accessibili. Essi riguardano fi-
losofi antichi, come Parmeni-
de, Anassagora, Socrate e Pla-
tone, filosofi medievali, come 
Tommaso d’Aquino e Pietro 
d’Abano, moderni, come De-
scartes e Rosmini, e contem-
poranei, come Croce e Gen-
tile, quindi ricoprono l’intero 
arco della storia della filosofia 
(su altri, come Galilei, Kant, 
Hegel, Marx, Heidegger e gli 
analitici, l’autore ha scritto in 
altre occasioni).
Benché, infatti, Berti si sia 
dedicato prevalentemente allo 
studio di Aristotele e della 
sua influenza sull’intera storia 
della cultura, e sia conosciu-
to dagli studiosi soprattutto 
per questo motivo, egli si è 
costantemente applicato – an-
che nei corsi universitari di 
Storia della filosofia, di cui è 
stato titolare per 45 anni – al 
confronto tra la filosofia anti-
ca e medievale, da un lato, e 
quella moderna e contempo-
ranea dall’altro. Segno di un 
interesse non solo storico, ma 
anche “teoretico” per le pro-
spettive filosofiche considera-
te. Queste infatti, nei saggi in 
questione, sono sottoposte ad 
analisi storico-genetiche, ma 
al tempo stesso sono oggetto 
di valutazioni filosofiche che 
rivelano un interesse auten-
tico, anche personale, per la 
materia trattata.
Alcuni dei saggi contengo-
no interpretazioni originali 
del filosofo considerato, per 
esempio quello su Parmenide, 
in cui si illustra il carattere 
“epistemico” del concetto di 
essere professato dall’eleate; 
quello sull’etica non scritta 
di Platone, di cui si rileva il 
carattere deduttivistico; quel-
lo su Descartes, nel cui pen-
siero si illustra la presenza di 
un contrasto tra il “metodo” 
e il cogito. Altri riguardano 

filosofi “minori” come Pie-
tro d’Abano, di cui si mostra 
l’importanza per l’astrono-
mia e l’astrologia medievale, 
e Giovanni Dondi, originale 
figura di filosofo e ingegnere, 
il quale con la costruzione del 
cosiddetto “Astrario” volle 
dimostrare anche dal punto 
di vista meccanico la validità 
fisica del sistema tolemaico.
Altri saggi riguardano filosofi 
recenti, poco noti ma merite-
voli di attenzione, come Ar-
mando Rigobello e G. Roma-
no Bacchin, entrambi vicini 
al percorso filosofico dell’au-
tore. Del primo si illustrano 
gli esordi del pensiero e del 
secondo i principali contributi 
alla rigorizzazione della “me-
tafisica classica”.
Un interesse particolare rive-
stono le Considerazioni sul 
discorso di San Paolo agli 
Ateniesi, che mostrano i lega-
mi tra l’annuncio cristiano e il 
cosiddetto “Dio dei filosofi”, 
muovendosi in una direzione 
spesso diversa ed opposta ri-
spetto a quella delle interpre-
tazioni tradizionali.
Il volume fa parte di un proget-
to di presentazione comples-
siva degli scritti più recenti 
dell’autore, di cui sono già stati 
pubblicati quelli su Aristotele 
col titolo Storicità e attualità 
di Aristotele (2020) e di cui 
sono previsti, nella stessa col-
lana, un volume di Saggi di fi-
losofia teoretica, uno di Saggi 
di filosofia pratica ed uno di 
Didattica della filosofia.

M. Staffolani, Il principio di 
causalità. Antonio Rosmini 
e la metafisica agapica, 
prefazione di Giuseppe 
Lorizio, Edizioni Studium, 
pp. 512, € 33,00
Il libro di Staffolani si pone 
come obiettivo quello di mo-
strare l’orizzonte di una me-
tafisica agapica all’interno 
della quale si esprime il prin-
cipio di causalità, attraverso 
i protagonisti del “tutto” che 
Rosmini identifica nell’uomo 
(l’essere misto d’anima e cor-

po) e in Dio (l’Ente Infinito). 
Attraverso differenti prospet-
tive di analisi del pensiero del 
Roveretano (prospettiva an-
tropologico morale, apologeti-
ca, teologica, teo-ontologica) 
l’autore esplicita come il pro-
getto di amore che Dio ha per 
l’uomo si sviluppa in modo 
ontologico e storico, attra-
verso la ripresentazione della 
«catena ontologica» (i dodici 
“magici” anelli che tengono 
uniti il finito all’Infinito) e la 
mediazione storica di Gesù 
Cristo. (pp. 379-380).
Lo stesso Amore infinito che 
Dio è «viene riversato nel fi-
nito affinché partecipi eterna-
mente di Dio». Dio desidera 
che le creature «arrivate alla 
pienezza di cause seconde (li-
bere e aventi un fine da porsi, a 
loro attribuibile come respon-
sabilità/autorialità) possano 
scegliere Lui, loro Causante, 
come oggetto del proprio fine, 
cause esse stesse della propria 
elezione sia per aver impiega-
to le proprie forze (naturali), 
sia per aver aderito a quelle 
divine della grazia (sopranna-
turali)» (pp. 484-485).
Il progetto di Dio non è impo-
sto in alcun modo e la libertà 
data all’uomo è effettiva in 
quanto di fronte al sì o al no 
dell’uomo, si riscontra una “so-
litudine elettiva”: «Dio lascia 
l’uomo a sé stesso nel momen-
to della elezione [(scelta tra il 
bene o del male)…] La libertà 
della creatura è assicurata dal 
fatto che l’Onnipotente non 
interviene né positivamente né 
negativamente nel contenuto 
della decisione. Questo signi-
fica che la decisione umana 
non viene influenzata in al-
cun modo, e che l’intervento 
divino, dopo la scelta libera, 
si limita a dare continuità agli 
avvenimenti secondo l’elezio-
ne/causazione decisa/attuata 
dall’uomo» (pp. 216-217).
Non è facile coniugare tale 
agire divino “passivo ed atti-
vo” (misteriosamente nasco-
sto nel tempo e nell’eterno) 
attraverso le possibili inter-
pretazioni della causazione 

del male. L’autore identifica 
le stesse difficoltà nel percor-
so della teodicea rosminiana, 
con due possibili esiti per 
la figura di Dio «o lontano, 
giudice ed amministratore, 
o vicino, compassionevole 
e sofferente con l’umanità». 
La prima visione, di un Dio 
che agisce attraverso decreti 
eterni, fuori della dimensione 
storica, sembra «essere con-
seguenza d’un’amministra-
zione che non “spreca nulla”, 
secondo il principio del mi-
nimo mezzo». La tenzione in 
gioco è di pensare «l’esistenza 
finita come il frutto del gran 
“calcolo” che la provvidenza 
ha già anticipato nella Sua 
conoscenza [eterna e] ideale». 
In questa linea, anche i mali 
e la sofferenza sono un fatto 
previsto e giustificabile? La 
storia non è altro che una “co-
pia conforme” di un progetto 
“necessario” già scritto in cui, 
«nonostante i possibili esiti 
della libertà dell’uomo, Dio 
riesce in ogni caso a portare 
avanti il suo piano, in cui an-
che il male ha una parte ben 
definita e comprensibile razio-
nalmente»? (p. 218).
Provvidenzialmente, nel pen-
siero del Roveretano si staglia 
anche un “correttivo cristolo-
gico” che permette di vedere 
l’agire divino innestato in una 
«comprensione soteriologico/
rivelativa» attraverso la figura 
di Gesù, che «non è stretta-
mente parte di un piano divino, 
previsto e poi applicato, ma la 
risposta di Dio, reale, concreta 
e personale, [quindi libera] di 
fronte al rifiuto e alla sofferen-
za degli uomini» (p. 220).
Tenendo sullo sfondo l’espres-
sione di G. Lorizio per cui 
la catena ontologica è quel 
«grembo trinitario infinito e 
soprannaturale, entro il quale 
vive e si muove l’universo fi-
nito e l’uomo» (p. 378) in ogni 
tempo, l’autore trova spazio 
per “contaminare” con la me-
tafisica sublime, rivisitandole, 
alcune categorie umane e tec-
niche del nostro tempo neo/
post moderno (pp. 436-465).


