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L' U MANESIMO TOTALE N EL PENSI ERO D l  ANTONIO ROS M I N I  

1 .  L a  fi losofia e l ' uomo 

La  fi losofia personal i stica di  Rosmini 1  e certamente un  invito agl i  uomini del 

suo tempo e, noi crediamo, ancora attuale per l ' umanita del terzo mi l lennia, a ri

spettare la persona e i valori che la  costituiscono ponendol i  al centro nel dialogo 

sul l ' uomo e sui suo destino per il superamento delle barriere ideologiche, per la so

luzione dei conflitti etnici ,  per la questione morale che tanto sta investendo i l  nostro 

tempo, purtroppo caratterizzato da relativismo, nichil ismo e material ismo imperanti .  

I l  d iscorso fi losofico che Antonio Rosmini ha elaborato in tutte le sue opere ha sem

pre pasto al centro la persona umana "creata, ferita, redenta" e quindi l ibera, che si 

apriva a orizzonti destinati ad andare o ltre i l  tempo e Io spazio, ma che non mirava 

solo alla proposta di una fi losofia perennis .  La fi losofia, lacerata e frammentata, se

condo i l  fi losofo roveretano, ha bisogno di  essere risanata e l ' enc iclopedia, in quan

ta ordine unitario sc ientifico e struttura articolata di  relazioni, s i  pone come idoneo 

strumento di  risanamento, ma per migl iorare la fi losofia e necessario mig l iorare il fi

losofare, i l  modo di pensare e, dunque, l ' uomo che pensa. Infatti per Rosmini, per 

Rosmi n i  Serbati , Anton io  nacque a Rovereto (Trento) ne l  1 797 e mori a Stresa (Verba n ia )  ne l  1 855 ,  fi losofo e te
o logo ita l i ano .  Stud ió  ne l la  facolta teo log ica de l l ' U n iversita di Padova e fu o rd i n ato sacerdote nel 1 82 1 ,  nel 1 82 8  
fondó l a  congregazione rel ig iosa de i  «rosm in i an i »  ( l stituto d e l l a  Carita ) .  Su i  p i a n o  fi losofico ,  tutta la  sua attivita 
m i ró a restaurare l ' accordo de l la  fi losofi a  con l a  rel ig ione contro il sensismo e l ' i l l um in ismo,  denunciat i  per le  loro 
conseguenze d istruttive tanto i n  sede teorica quanto i n  sede po l it ica .  Autore d i  n umerosissime opere d i  caratte
re fi losofico ,  teo log ico ,  po l it ico ,  etico-g iu rid ico e pedagogico ,  pose al centro del suo pensiero il pr imato de l la  per
sona che defi n i  «Cumigno lo  de l l a  natura umana ,  d i ritto sussistente, essenza del d i ritto» .  Nel campo propriamen
te rel ig ioso e celebre i l  suo scritto Le c inque p iaghe de l la  santa C h iesa composto ne l  1 832 ,  pubb l icato nel  1 848  
e subito messo a l l ' i nd ice: esso  infatti cont iene proposte innovative d i  riforme de l la  ch iesa che trovera n n o  rea l iz
zazione soltanto ne l  Conc i l i o  Vatican o  l i .  Ne l l 'etica e nel la teo log ia  Rosmin i  segue le dottri ne  d i  Agosti no  e Tom
maso sostenendo l a  convergenza de i  due  dottori de l la  ch iesa . La  sua e una visione de l la  vita come «tendenza 
affettuosa del l 'essere verso l ' Essere » .  Come afferma Capograssi l a  legge che r iconosce l 'essere e veramente i l  
criterio profondo del l ' esperienza rosmin i ana ,  non  so lo de l la  vita mora le ,  ma de l la  specu laz ione ,  perche « l a  spe
cu laz ione e per Rosmin i  parte essenzia le de l la  vita morale ed ha gli stessi e forse piu rigorosi d overi d i  q uesta » .  
ln teressante e i l  lavoro svolto p e r  l a  redazione de l la  Posit io super vita,  v i rtut ibus e t  fa ma sanctitatis ,  presentata 
a l l a  Congregazione de l le  Cause dei  Santi ne l  2003 per gli u lt imi atti che hanno  portato Anton io  Rosm in i  a l l a  bea
tificazione i l  1 8  n ovembre 2007 ,  a conc lus ione d i  u n  lungo e travag l ia to percorso d i  o l tre centoci nquant' a n n i .  
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perfezionare la fi losofia e necessario perfezionare la causa che la produce, cioe la 
mente umana2 •  

lnfatti l a  filosofia che i l  pensatore roveretano elaboro testimonia attenzione e 
premura per l ' uomo nella sua interezza e mirava, per usare una sua famosa espres
sione, a riunire l ' uomo «m iseramente amezzatm> . Una filosofia che intenda migl io
rare l ' uomo dovra essere vera e totalmente vera, poiche « solo la verita intera» e 
«perfezionatrice del l ' uomo», e Rosmini ,  a tal proposito scrive:  «Una filosofia la 
quale non tenda al migl ioramento del l 'uomo, e vana. Ed oseremo dire anche di p iu, 
essa e falsa; poiche la verita migl iora sempre l ' uomo». 3  Una vera filosofia deve esse
re imparziale, deve « amar tutto e odi ar nulla»,abbracciare in se «tutti gl i  ent i» e «tut
te le idee» senza pregiudizi e non rifiutando «nulla della verita» .  Una filosofia vera e 
sol ida puo penetrare fino nei «piu intimi e spirituali vincoli delle cose» e sal ire alla 
« sublime unita», per la quale solo le cose sono possibi l i ,  poiche «essere non e altra 
cosa che essere uno»4. Fonte unica del l 'unita e Io spirito e le essenze, che esi stono 
grazie allo spirito, sono quei legami intimi  e spiritual i che unizzano nella verita tut
te le cose e costitui scono nella unita indivisibi le il soggetto . Questi legami  spiritual i ,  
inoltre, vestono di « forma semplice e costante la materia stessa per sua natura molte
pl ice»,  rendendola « idonea a farsi oggetto» dei nostri concerti e ragionamenti . 5  

I l  progetto fi losofico rosminiano ha come final ita principale Ja  ricomposizio
ne delio spirito umano «di sperso nella moltepl icita delle sostanze di sordinate» sotto 
! ' unita fondamentale, Dio, « centro di tutte le cose», onde «tutto riceve ordine e per
fezione» .6 

2 .  U n ita e tota l ita 

Questa filosofia, inoltre, mentre era sostenuta da una precisa coscienza filoso
fica del concerto di persona, indispensabile per orientare, a l ivello etico, ogni azio
ne, al tempo stesso avvertiva la profonda esigenza di confrontarsi con la societa e 
la storia e soprattutto di approfondire la conoscenza delle "potenzialita" dell 'essere 
umano. Rosmini quindi intende elaborare una filosofia sana e sol ida, una sapienza 
del l 'uomo, interamente e fondatamente concepita assegnandole i caratteri di unita e 
total ita: «ma chi volesse avere anche fermato con alcune parole Io stesso spirito e Ja 
forma di una simile filosofia, bastera che egli ritenga due vocabol i  i quali di segnano 
i suoi due general i caratteri , atti a farla conoscere e contraddi stinguere, e questi sono 

2 Cfr. l .Manc in i ,  li g iovane Rosm i n i . La metafis ica i nedita ,  Arga l i a ,  Urb ino 1 963 ,  pp .  337-352 . 
3 A Rosm in i ,  Come si possono condurre g l i  stud i  de l la  F i losofi a ,  n .  1 2 ,  in l ntroduz ione a l l a  F i losofi a ,  a cura di P. P 

Ottone l lo ,  C itta N uova , Roma 1 979 ,  vol 1 1 ,  Ed .  naz .  Crit , n .  1 ,  p. 3 1 9 .  

4 Cfr. A Rosmin i ,  Opuscol i  F i losofic i ,  vol 1 1 ,  Pog l i an i ,  M i l ano  1 827-1 828 ,  pp .  IX-X . 
5 Cfr. ibidem, pp .  VI I-VI I I .  
6 Cfr. ibidem,  p. X 
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Unita e Totalita»7 •  Questi caratteri, riferibi l i  e a l l ' unita indivisibi le del l ' uomo e alla 
total ita comprensibile de l le scienze, de l ineano e connotano in  modo netto j[  concet
to rosminiano di  fi losofia cristiana, talvolta oggetto di fraintendimento . L'uomo e le 
sc ienze umane hanno una struttura unitaria, ma gerarchica che nell ' attivita morale
rel igiosa della persona e nel l ' antropologia morale toccano i l  loro vertice .  La fi losofia 
non s i  identifica con la teologia e neppure sano identificabi l i  i rispettivi strumenti di 
indagine, ma la col laborazione tra scienze fi losofiche e sc ienze teologiche, secondo 
i l  fi losofo roveretano, e premessa indispensabi le per giungere alla Verita. L'ottica e 
quel la non gia del l ' aut . . .  aut , ma del l '  et . . .  et, diciamo pure, con Maritain, del "dist
inguere per unire" . Rosmini stesso s i  preoccupa di fondare ! ' autonomia scientifica e 
razionale della fi losofia precisando che con i l  titolo d i  fi losofia cristiana non intende 
«una fi losofia mescolata coi m isteri della religione», c ioe una ragione dimissionaria 
di  fronte alla fede o, peggio ancora, succube di questa, ma una fi losofia attenta alla 
total ita delle dimensioni costituenti l ' essere uomo, tipica della concezione cristiana. 
Nella Prefazione al Nuovo Saggio sul l 'origine delle I dee, Rosmini  dichiara di non 
saper trovare «altra dottrina che meglio della cristiana congiunga in se medesima 
! 'Unita piu perfetta colla Total ita piu assoluta»8 .  I caratteri della unita e della total ita 
sano interdipendenti e complementari sicche la «p iena unita delle case e possibile 
solo risalendo al l ' ampiezza del loro tutto, cosi la loro totalita risulta solo dalia co
noscenza della fitta rete di  relazioni che v incola in una sola unita le innumerevol i  
molteplic ita»9. L' unita che non abbracciasse in se le case tutte sarebbe l im itata, ri
stretta e arbitraria poverta di  sapere; la total ita non riconducibile a unitaria compo
sizione, sarebbe steri le e inutile travagl io della mente . Percio i fi losofi delle dottri
ne parzial i  sano dei sofisti che, l imitando le dimensioni de l l ' uomo e gl i  spazi della 
sua cultura, fanno del sapere « un immenso campo sparso di sc ientifiche ruine» 1 0 •  Si 
puo dire che ! ' itineraria perfettivo prefigurato da Rosmini ,  e affidato alla mediazio
ne della filosofia, intende condurre Io sp irito umano a cercare la perfezione della sua 
unitaria total ita «nel l ' interm inabi le, nell ' eterno, nel l ' assoluto, in ąuella Unita nella 
ąuale la Total ita s i  contiene» 1 1 •  

I n  effetti Antonio Rosmini costrui un sua personalismo cristianamente ispirato, 
caratterizzato da un forte sapere scientifico--teoretico, generatore d i  una "fi losofia di  
servizio" e attento al la promozione umana di  tutti i c ittadini, una fi losofia legata alla 
ąual ita di un pensiero che non puo non essere personal ista e non puo non impegnar
si per aiutare c iascuna persona ad affermars i, oltre che sui piano attitudinale, sui pia
no sociale, etico e culturale. 

7 Ibidem, vo l .  I ,  p. X .  
8 A. Rosmin i ,  Prefaz ione al N uovo Sagg io su l l 'or ig ine de l le  ldee ,Tipografi a  di P Bertolott i ,  I ntra 1 875-76 , vo l .  

n .  1 1 ,  p .  XLVl l l .  
9 A. Rosmin i ,  Opuscol i  F i l osofic i ,  op. cit„ vo l .  I ,  p. XL  
1 O Ibidem, vo l . l i ,  p. X l l .  
1 1  Ibidem 
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Si puo certamente dire che Rosmini rappresenti uno dei rari filosofi dell ' area 
culturale cristianamente i sp irata che si sia posto il problema, con e oltre la filosofia, 
e che ha i rrobustito il personal i smo con le ragioni scientifiche di una filosofia tutta 
rivolta a fortificare la c ifra metafis ica della persona. La ricerca di un fondamento og
gettivo, contro ogni riduzioni smo empiri sta e sensista, nei Principi della scienza mo
rale s i  traduce in una critica al principia kantiano di autonomia in nome della natu
ra ultimamente eteronoma della legge morale in quanta l ' essere umano riceve in se 
questa legge ma non la forma; e un suddito a cui « la  legge s ' impone, non e un legis
latore che la impone» 1 2 ,  e a tal proposito Alici scrive :  «Entro questa ricentratura me
tafis ica, Rosmini riabi l ita la l iberta che chiama in causa i l  concorso di intel l igenza e 
volonta, v incolandola a un ordine onto--assiologico. Su tale base a partire dal prima
to del l ' essere personale, che s ' annuncia nel ' sentimento fondamentale corporeo ' egli 
elabora un ' originale riflessione giuridico-politica» 1 3 •  

Tulla la sua filosofia puo  definirsi una "filosofia aperta" che e attenta all ' essenza 
e all 'es i stenza del l ' uomo , alla totalita del suo essere e del suo dover essere, alla sua 
storic ita e a un orizzonte di  senso nel mondo e oltre il mondo. Rosmini e come in
cantato d i  fronte alla bellezza naturale e soprannaturale della persona. Questa, in
fatti , grazie al «principia attivo supremo»,  di cui e dotata, puo esprimersi in una va
riegata moltepl ic ita di azioni e attitudin i .  Essa e « il cumignolo dell ' umana natura» 
e a tal proposito scrive :  «L'uomo e moltepl ice nelle sue azioni ,  molteplice nelle at
titudini ,  negli aspetti , nelle fonne diverse che prende la sua natura. Non si puo fare 
a meno di stupire cons iderando come ] ' unita di questa natura si porga sl ineguale, 
e quasi infinita nelle sue variazioni ,  quante prenda nuove fisionomie, quanti nuovi 
caratteri ne' diversi individu i ,  nelle diverse societa, in  tempi e luoghi divers i ,  nel
le diverse stirpi ,  cl im i ,  gradi di svi luppamento, in tanti accidenti , in tante vic iss itu
dini . Tutta questa moltepl ic ita di  fonne suppone indubitamente moltepl ic ita di po
tenze, e nelle potenze moltepl icita di operazion i ,  di abiti , di condizion i .  Tuttavia  una 
moltepl icita sl grande riducesi a pochi principi i ,  e finalmente ad uno solo, che forma 
il cum ignolo del l ' umana natura, vogl io dire alla personal ita» 1 4 •  

Nei l '  ambito de l  concetto di persona, Rosmini mette in  evidenza tutte le princi
pal i dimensioni che la costitu i scono, dal l ' incarnazione al la comunione al la trascen
denza, facendo cosl emergere un personal i smo attento al l ' unita della dimensione 
orizzontale e verticale nel pensare l ' uomo integrale, alla difesa dei suoi inal ienabi
l i  diritti , a l la sua original ita, ma anche al la condizione in cui vive e al le sue esigenze 
soc ial i ,  alla sua "dimensione storica" e al suo patere di trascendimento . 

1 2  A .  Rosmi n i ,  Pr inc ip i  de l la  scienza morale ,  a cura d i  U M u ratore, l stituto d i  stud i  fi losofici d i  Stresa , C itta N u ova,  
Roma 1 990 ,  p .  64 .  

1 3  L .  A l ic i ,  F i l osofia mora le ,  Ed .  La Scuo la ,  Brescia 2 0 1 1 ,  p .  205 .  
1 4  A .  Rosmi n i ,  Antropo log ia i n  serv iz io de l la  scienza morale ,  a cura d i  F Eva i n ,  C i tta N u ova editr ice, Roma 1 98 1 , 

par 839 ,  p. 463.  
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Puo bastare leggere l ' Episto lario, che e la fedele riproduzione de l  suo animo di  
giorno in giorno, ma anche tutte le sue opere per natare ! ' unita e l ' uguagiianza del  
suo spirito sempre presente a se stesso e sempre vigile nel la ricerca della verita, del
la liberta personale, nella difesa dei d iritti umani e del bene morale del l ' uomo, gui
dato in  cio dal senso del soprannaturale (sensu Christi) che pervade tutto e Io solle
cita a una carita sempre piu generosa e sapiente . 

3 .  Persona umana e d i ritto 

La persona umana come "epifania dell ' essere" e una fondamentale ripresa, sot
to angolature diverse, nei personal isti del XX secolo. 

Rosmini per primo ne ha colta la struttura metafis ica nel l ' inabitazione del l ' idea 
del l ' essere che e anche manifestazione del l ' assolutezza in dignita della persona. 

Tornare a considerare la persona come fine, come vertice supremo di tutte le 
attivita umane, come centro d i  espansione di amore, d i  bene, di  verita e come rifer
imento del progresso e del la civilta, e compito precipuo del personal i smo proposto 
da Rosmini durante il suo percorso spirituale e culturale . 

Considerare la persona come la sce lta piu alta del la storia umana, s ignifica por
re la persona al centro di tutte le attivita; ma non puo essere effetto di manipolazio
ne, di  alienazione, di violenza. 

Il fi losofo roveretano nella F i losofia del diritto cosi scrive : «La persona ha nel
la sua natura stessa tutti i costitutivi del diritto : essa e dunque i l  diritto sussistente , 
l ' essenza del diritto» . 1 5  

Rosmini e totalmente convinto d i  questa realta da  definire l ' uomo e quindi la 
persona «bel lezza corporea», «bel lezza psichica», «bellezza microcosmica», «bel
lezza specifica» . 1 6  

Solo l a  persona ha valore d i  fine ed e « una potenza, I ' ultimo atto del la quale e 
congiungersi all 'Essere senza l imiti per conoscimento amativo» . 1 7  

Essa cosi «d i  venta come un  centro e un fine dell ' universo» 1 8, ed  e fonte di  diritti 
inalienabil i ,  ! ' unica creatura che, con l ' intel l igenza e con la volonta, «puo congiun
gersi all ' Essere senza l imiti», e Rosmini afferma, nella F i losofia del diritto, che nep
pure Dio puo usare la persona come mezzo; e che Dio dispone <legl i  uomini  «con 
grande reverenza» .  

1 5  A .  Rosmin i ,  F i losofia del d i ritto , a cura d i  R .Orecch i a ,  Cedam,  Padova 1 967 ,  I par. 52 ,  p .  1 92 ;  e par. 49 ,  p .  1 9 1  
1 6  Cfr. A .  Rosm in i ,  Teosofia ,  a cura d i  M .  Adela ide Rasch i n i  e P. Pao lo  Ottone l lo ,  C i tta N uova , Roma 1 998 ,  1 1 ,  

n n .  1 086-1 090 ,  p p .  4 0 6  ess . ;  nn .  1 1 2 0-1 1 2 1 ,  p p .  444-447.  
1 7  Ibidem I ,  n .  35 ,  p .  69 .  
1 8  Cfr. ibidem, l i ,  n . 1 1 20 ,  pp .  444-445.  
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A chi ritiene che Dio possa usare la persona come «puro mezzo» dal momen
to che ne e creatore, Rosmini ri sponde: « Cio che rende fine la persona umana e 
l ' elemento divina che la informa. Ora, questa elemento, che in Dio si confonde con 
Dio, non puo essere adoperato come un semplice mezzo ne pure da Dio stesso; per
che non puo adoperar se stesso come mezzo, essendo egl i essenzialmente fine. La
onde la divina Scrittura dichiara, che lddio mise se stesso a fine di tutte le cose, ne 
poteva essere altro . Egli e dunque fine anche in quanta si comunica al l ' essere uma
no o per Jurne della ragione, o pe doni superiori alla natura. Coerentemente a questa 
dottrina, che innalza l 'uomo a somma nobi lta, la divina Scrittura dice che Jddio, nel 
suo assoluta oltrepossente dom inio, d ispone degli  uomini con grande riverenza» 1 9 •  

La persona umana, qualunque essa s ia , poiche possiecie questa elemento div i 
na non puo mai essere considerata oggetto o mezzo. Rosmini ,  in una stupenda e at
tual i ssima pagina della Fi losofia del diritto, afferma che anche la persona portatri
ce d i  handicap deve essere considerata sempre persona e mai strumental izzabi le .  In 
cio i l  fi losofo roveretano ha precorso i tempi, se e vero come e vero che solo con la 
legge I 04/92 per la prima volta si parła dell 'handicappato come persona. I l  concet
to di persona non e legato alla funzional ita della persona, al lo svi luppo mentale e 
alle capacita operative e produttive del singolo individuo . La central ita della perso
na e il valore della sua dignita sono una costante del pensiero rosminiano che invi
ta la medicina, gli scienziati ,  le scienze umane in genere a rispettare come persona 
anche coloro che sono affiitti da mali inval idanti . La dignita e cio che non ha prez
zo, e non comprabi le ne vendibi le, per Kant sta nel contesto del l '  autotel icita (ovve
ro l ' essere fine a se stesso) dell 'essere umano e del conseguente divieto assoluta di 
strumental izzazione20 • Quanta e chiara 

' 
a l ivello teoretico, una tale definizione, al

trettanto diffici le diventa la sua giustificazione nella societa post-moderna. La l in
gua del ri spetto, del timore reverenziale, afferma Luhmann, e screditata dal tramonto 
della metafisica2 1 • Ne consegue coerentemente che « i l  postulato che ogni vita uma
na e sacra, non esiste pitrn22 . 

Si cche i l  concetto di d ignita della persona, che affonda la sua ragion d 'essere 
nel fatto di essere stata creata a immagine e somigl ianza di Dio, nel mondo secola
re non e piu vincolante . Gli approcc i prevalentemente filosofici che riconoscono la 
dignita in base a l iberta, ragione, capacita produttiva, si rivelano problematici pro
prio la dove attualmente la dignita e posta in di scuss ione :  ecco che vengono di scus
s i  Io  status di persona del l ' embrione, la ragione dei malati di demenza, la l iberta del 
moribondo . li concetto di persona non puo essere considerato in un ' ottica funzio-

1 9  A .  Rosm in i ,  F i l osofia de l  d i r itto , cit . , IV, par. 544-545 ,  pp .  868-869 .  
20  Cfr. I .  Kant ,  Grund legung zur  Meta physik der s itten ,  i n  Werke , a cura d i  VW Weischede l ,  Frankfurt a .  M .  1 968 

VI I ,  p .  68 (tr. i l .  Fonda menti de l la  metafis ica de i  costum i ,  La Nuova I ta l i a ,  F i renze 1 958 ,  p .  1 44 ) .  
2 1  Cfr. N .  Luhmann , Gru ndrechte a i s  I nstitution ,  Berl i n  1 965 ,  p .  9 (tr. i l .  I d i ritti fonda menta l i  come istituz ione ,  a cu ra 

di G. Pa lombe l la ,  Oeda lo ,  Ba ri 2002 ,  p . 1 5 ) .  
22 Cfr. P Singer, ln tervista a Der Sp iegel ,  2 5  novembre 2001 . 
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nal i stica, per cu i  se  l ' uomo e capace, e sano, e cosciente, e produttivo puo essere ri
spettato come tale, altrimenti no. 

A questa v isione, certamente riduttivistica e lesiva della d ignita del l ' uomo, ri
spondiamo con Rosmini  e Kant. In un brano attual iss imo della F ilosofia del d irit
to Rosmini cosi scrive :  « Sarebbe contro il senso comune il sostenere che i pazzi 
o i bambini  non abbiano d iritti di sorte . E da cio si puo dedurre, che il senso comu
ne e tratto impl ic itamente a veder nel l 'uomo un essere ragionevole e morale an
che quando i segni esterni del ragionamento non sano cosi pales i .  Uno de m igliora
menti che fanno immenso onore a'  temp i  moderni,  e in cui il progresso e evidente, 
si e la maniera colla quale vengono presentemente ordinat i  e condotti manicomi .  La 
massima che vi segue e finalmente quella di vedere nel pazzo un uomo come noi, 
e trattarlo come un nostro s imi le .  Lo stesso progresso, <legno d i  qualsivoglia mag
giore encomio, s i  e quello che s i  va facendo nel l 'educazione de bambini .  Si va ri
conoscendo l ' epoca della ragione ad un ' eta sempre piu tenera; non dubito che si 
giungera a scorgere un lampo d i  i nte l l igenza anche net primo riso che i l  bambino 
volge alla madre, e grandem ente s i  perfezionera ! ' arte preziosa, per la quale la ragio
ne del l ' infante e quella de l l ' adulto vengono a comunicar fra loro; s i  trovera, per in
tendersi, fra i l  bambino e l ' adulto un l inguaggio comune.  Tutti questi progress i  sano 
sentenze di morte contro il sensismo» .23 In un d iscorso ai partecipanti al Congresso 
Internazionale promosso dal ia Federazione dei medici cattol ic i  e dalia Pontificia Ac
cadem ia per la v ita, G iovanni Paolo II cosi s i  e espresso:  « . . .  sento il dovere d i  riaf
fermare con vigore che il valore intrinseco e la personale dignita d i  ogni essere uma
no non mutano, qualunque s iano le c ircostanze della sua v ita. Un uomo, anche se 
gravemente ammalato od impedito nel l ' eserc izio delle sue funzioni p iu alte, e e  sara 
sempre un uomo, mai diventera un 'vegetale '  o un ' animale ' » .24 

Nei rapporti interpersonali ,  l ' uomo puo trarre vantagg i  dal sua s imile ma sem
pre rispettando la sua dignita come per esempio ne i probierni di natura economica, 
negl i  scambi commerc ial i  e nel le p iu  svariate attivita del la quotidianita. Tal i  rappor
ti, tuttavia, non devono assolutamente fondars i sull ' uso i l l imitato del l ' altro, perche 
l ' uomo non e certamente una cosa, un oggetto anzi, per d irla con Mounier, la per
sona « e  proprio cio che oggetto non e»,  e Rosmini stesso sotto l inea che, nel rappor
to con l ' altro, l ' uomo deve « imporsi un l im ite» e, nel l ' imporsi questa l imite, deve 
considerare il sua s imi le come persona25 • L'uomo, secondo Rosmini ,  non e solo un 
"elemento reale", ma e soprattutto "elemento personale" in cui ris iedono la dignita 
morale della persona, la l iberta, il perfezionamento morale e quel l ' e lemento di "ec
cellenza", cioe i l  patere attivo e supremo della volonta inte l l igente, che nessun pa
tere umano ha i l  d iritto di annul lare . A tal proposito il fi losofo roveretano cosi scri-

23 A. Rosm in i ,  F i losofia de l  d i ritto , cit . , I ,  nota I i n  riferimento a l  par. 39 ,  p .  1 89 .  
2 4  G iovann i  P a o l o  1 1 ,  Osservatore Romano ,  2 0-2 1 marzo 2004.  
25 Cfr. A. Rosm in i ,  F i l osofi a  de l la  po l it ica , Ma rzorat i ,  M i l ano  1 972 , p .  1 42 .  
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ve:  «L'uomo puo usar del suo s imi le in quanta glielo perrnette l ' elemento reale che 
si trova nella natura del suo s imile, e non una linea piu in la; puo usame, ma salva 
la condizione di ri spettare l ' elemento personale che pure si trova nella natura stes
sa del suo simi le, salva la condizione d i  non impedire e di  non d isturbare i l  perfe
zionamento morale di  quel suo s imile di cui egl i usa, nel qua! perfezionamento si 
sta la dignita morale della persona, la l iberta di essa e quella eccellenza che a nul
la s i  piega, a nulla serve, perche e infinita»26 •  Considerando questi pensieri d i  Ros
min i  si puo veramente dire che la sua lezione e d i  una attualita sconvolgente perche 
mette in evidenza come il d iritto i l l imitato sul l 'uso delle cose non puo e non deve 
s ignificare d iritto i l l im itato sulla persona. L'uomo vende la sua forza lavoro e non 
gia la dignita della sua opera, ne i suoi diritti . Lo stesso v incolo giuridico, che vi  e 
tra prestatore e datore di lavoro non puo comportare il dominia giuridico e mora
le del datore di Javoro sulla persona e sulla personal ita del lavoratore . I l  diritto sul
la personal ita e <rnn assurdo, un inizio e temerario sogno del l 'umanita»27 • Rosmini e 
fortemente critico nei confronti di ogni processo di reificazione della persona s ia dal 
punto di vi sta ideologico, giuridico, culturale e politico al punto da afferrnare : « Seb
bene adunque l ' uomo possa cavar vantaggio a se stesso tanto dal i '  usar delle cose, 
quanta dal l 'usare delle persone (servi) ,  che vengono in tal caso considerate sotto i l  
rapporto di  cose, tuttavia J 'usar ch ' eg l i  fa delle cose, e l 'usar ch ' egl i  fa delle perso
ne d istinguesi  essenzialemente, infintamente; perocche il primo e i l l im itato e rimes
so al buon p iacere di colui che i l  fa; i l  secondo e l imitato e astretto sempre alla leg
ge del ri spetto personale onde dee continuamente accompagnarsi . Tuttavia nel l 'uno 
e nell ' altro caso vi  ha un vero uso; nel l 'uno e nel l ' altro caso la cosa usata considera
si come mezzo, e chi la usa come fine; il rapporto ed il vincolo e reale e non perso
nale e di mezzo e non di fine».28  

Per questa Rosmini ins iste molto sul la salvaguardia del valore di l iberta costi 
tutivo del l ' e ssere persona, tanto da affermare in una nota della F i losofia del diritto : 
« Vi ha un principia nel l 'uomo che non e solo moralmente, ma ben anche fisicamente 
inal ienabi le .  Questa principia e quello della l iberta personale considerata in se stes
sa, senza riguardo agl i  oggetti buoni o mali in cui si porta la sua azione. I l  parlarsi 
di vera alienazione di tale principia, sarebbe forrnare un di scorso assurdo, contrad
dicente, sarebbe come dire si o no nel medesimo tempo; e cio percM ove si dice 
l iberta personale, si nomina l ' essenza della l iberta, e l ' essenza del la  l iberta tiene in 
se i l  concetto contrario a quel lo dell ' al ienazione e del l ' appartenere altru i» .29 

I l  filosofo roveretano sprana gli uomini a l iberarsi dal l 'egoismo che l i  impri 
giona ad una vita senza speranza, l iberta e verita e li incita ad aprirsi ad una dimen-

26 Ibidem 
27 Ibidem, p .  1 44 .  
28  Ibidem, p .  1 42 .  
2 9  A .  Rosmin i ,  F i l osofia d e l  d i ritto , cit . , nota n .  2 ,  p .  209 .  
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sione trascendente, ad  un cammino d ' amore verso Dio ,  perche, come eg l i  afferma:  
« ! ' amore fra gl i  uomini  nacque da Dio»30 che e "fonte l impidiss ima" e gl i _ uomi
n i  so lo dirigendos i  verso questa fonte, e v ivendo tra loro nel l ' unita d i  questa origi
ne divina, possano dare valore alla loro v ita, perche solo D io puo innalzare l ' uomo 
a "somma nobi lta" . 

Una fi losofia senza D io, afferma ancora Rosmini ,  spogl ia l ' uomo della sua 
l iberta e Io sottopone ad una fatal ita cieca. Con tale fi losofia « s i  dibattera d ispera
to fin a tanto che, non potendo piu sostenere, ricalc itrando, rigetti da se quel s i ste
ma che cosl i l l iberamente Io vorrebbe serrare con leggi ferree dentro la sua natura 
s iccome in un inferno. No, la natura umana non e cosl orribi le ;  non e ! ' inferno dove 
non si possa trovare Dio, un Dio vivo e vero, d i stinto da le i .  Il Creatore non ! ' ha co
stituita soggetta a fisiche leggi ,  ma a leggi d i  verita e di amore : l ibera nel tempo che 
da leggi guidata, ella puo scegliere la verita o l ' errore, Iddio o se stessa, il bene od i l  
małe: essa e fatta per l a  grandezza, per la perfezione, per la felic ita, ma  a patto pero 
che non la speri o non la cerchi g iammai in se medesima: e fatta per Iddio, ma a pat
to che ascolti le sue parole» . 3 1  

30 A.  Rosm in i ,  Stor ia del l '  amore ricavato d a  I le  divine scritture, Cedam ,  Padova 1 975 ,  p .  1 .  
3 1  A.  Rosm in i ,  Frammenti d i  una  storia de l l 'empieta e var i  scritti , a cura d i  R .  Orecch ia ,  Padova 1 967 ,  p p .  63-64 . 
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L' U MA N ES I M O  TOTALE N E L  PENS IERO Dl ANTO N I O  ROS M I N I  

L a  fi losofia personal i stica d i  Rosmini e certamente d i  grande attual ita per 

l ' uman ita del terzo mi l lennia in quanta afferma con v igore il r ispetto del la dignita 
umana e tende a stabi l i re il primato del la persona, del la  vita morale e dei valori che 
la costituiscono. 

Tutta la fi losofia del pensatore roveretano e «vera e totalmente vera» e pre
sta massima attenzione all 'uomo nel la  total ita del sua essere e dover essere . Solo la 

«verita intera» e perfezionatrice del l 'uomo e la filosofia che non Io mig l iora e vana e 
falsa afferma i l  fi losofo. Fonte del l ' unita e Io spirito e le essenze, che esi stono grazie 
al l o  spirito, sano quei legami intimi e spirituali che unizzano nella verita tutte le  case 
e costitui scono nel la  unita indivisibi le  i l  soggetto . Valori come giustizia, bene, verita 
e sim i i i  sano considerati nel piu alta potenziale di vita e per Rosmin i  ognuno di essi 
e una fede . Cio che s i  cogl ie, seguendo i l  percorso spirituale e culturale di Rosmini ,  
e una continua ricerca di verita, un atteggiamento mai statico, sempre in tensione ad 
individuare la scelta conforme al la volonta di Dio .  

Rosmini ,  dunque, rappresenta uno dei  rari fi losofi che ha i rrobustito i l  perso
nalismo con le ragioni scientifiche di  una fi losofia rivolta a fortificare la c ifra pecu
l iare del la  persona, cogl iendone per primo la struttura metafisica nel l ' inabitazione 
del l ' idea del l ' essere che e manifestazione del l ' assolutezza in dignita del la  persona. 
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AUTENTYCZNY H U MANIZM W MYŚL I  ANTO N I O  ROS M I N I EGO 

Refleksj e  filozoficzne Rosminiego dotyczące osoby ludzkiej są z cała pewnoś
cią bardzo aktualne dla społeczeństwa trzeciego tysiąclecia, ponieważ wyraża s ię 
w nich entuzj astyczny szacunek dla godności ludzkiej oraz próba ustalenia prymatu 
osoby, moralnego życia i wartości ,  które j ą  tworzą. 

Cała fi lozofia myśl ic iela z Rovereto j est „prawdziwa i w pełni prawdziwa" 
i skupia  s ię  na człowieku j ako na bycie w kontekście całości  oraz na tym j aki  ten byt 
powinien być .  Tylko "prawda wewnętrzna" udoskonala człowieka a filozofia, któ
ra go nie polepsza j est zbędna i fałszywa - przyznaj e  fi lozof. Źródłem jedności  j est 
duch i esencje,  które i stnieją  dzięki duchowi .  

To t e  intymne i duchowe więzi łączą w prawdę wszystkie rzeczy i tworzą pod
miot o n ierozerwalnej j ednośc i .  Wartości  takie j ak spraw iedl iwość, dobro, prawda 

i podobne są uważane za największy potencj ał życia i dla Rosminiego każdy z nich 
jest wiarą. Podążając ścieżką duchową i kulturową Rosminiego zauważa s ię ciągłe 
poszukiwanie prawdy, wyczuwa się zachowanie, które n igdy nie jest statyczne, po
nieważ stara s ię on dokonać wyboru zgodnego z wolą Boga. 

Rosmini  j est w ięc, co s ię rzadko zdarza, fi lozofem, który uzasadnia persona
l izm dowodam i  naukowymi a j ego fi lozofia j est skierowana w stronę wzmocnienia 
unikalnej i stoty człowieka, ujmuj ąc najpierw j ego strukturę metafizyczną przepeł
nioną ideą i stnienia, która j est przej awem abso lutu w godności człowieka. 
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AUTHE NTIC H U MANISM THE THOUG HTS OF ANTO N I O  ROS M I N I  

Rosmini 's  phi losophical reflections o n  the human being are certainly very up
to-date for the society of the third mi l l ennium, as they express enthusiastic respect 
for human <lignity and the attempt to estab l i sh primacy of a person, morał l i fe and 
values, which create them . 

The whole  phi losophy of thinker from Rovereto i s  "real and true" and focuses 
on man as a hol i stic being and on the way it should be. Only " inner truth" improves 
the human being and the phi losophy that does not make it better is redundant and 
erroneous - the phi losopher claims .  The source of unity is the spirit and essences 
that exi st thanks to the spirit. 

These intimate and spiritual ties combine al l things in truth and form an entity 
of indissoluble unity. Values such as justice, good, truth and s imi lar virtues, are 
considered the largest potentia] for l ife and each of them means faith for Rosmini .  
Fo l lowing the spiritual and cultural path of Rosmini ,  one notes the continued search 
for truth, one senses never static behavior, because the phi losopher seeks to make a 
choi ce in l ine with the wi l l  of God. 

Rosmini ,  i s  therefore, somewhat unusualy, a phi losopher who justifies 
personal ism using scientific evidence and his  phi losophy i s  directed towards 
strengthening the unique human being, referring first to his  metaphysical structure 
overfi l led by an idea of exi stence, which i s  a manifestation of the absolute in human 
<lignity. 

Key words :  human being, phi l osophy, values, morał l ife,  spi l it, personal i sm 
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