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V' (49) IIEPI TON |NOPI'TIKON TTIO>TA>EON KAI TOT ETIEKEINA

l. rrpc rò vooÙv èaurò notrcttrov 6eî eÎvat, ('va tvt rwu rîtv
èv cùrQ rò d\\a geopoOv oútor 6t1 ÀÉyqrau voeîv èowó, òs ro0
àntroù r'avrúno;otv óvros où 6uucpéuou Ets Écurò ènrorpé$etv raì.
rfv curo0 roravórloLu; "H oÎóv re rcaI pù IJI oúvlerov òu uóqoru
loyew èauroO; Tò pèu yàp 6róru oúv\erov À.eyópeuov vofv Èauró,
611 6l èvl r6v èv aùrQ rà d\),4 voeî, óonep àv ei rfr otoùioer.
rccrc\appúvotpev oùrdv rn, popó{u ral rlv dÀÀnv ro0 oóparog
fúoru, oùrc &v è1ou rò ós d\O(ns voeîv oinó' où yàp rò nd.v èorar
èv rQ roroúrq [10] èyvuop.évov, pfl rcdrceiuou roù vorioovros rò
dtr),a rà oùv cùrQ rcoi Équrò ueuoqrcórog, èorat r€ où rò
(qroúpeuov rò oùrò àq.utó, àM dÀ).o ctÀ).o. Aeî roivuv 0éo0au rcaì
An\o0 rccro.vór1orv èouroO rcaì ro0ro ntis, orcor€w, et 6uvaróu, fl
dnooraréov rîs 6óEns rîs roù aùrò èaurò vo&v rv 6wots. [15]
'Anoorfrucu pèu oOv rflg òóEns raúrqg où nóvu oÎóv re noÀÀ6v
rrîv drónov ouppowívrav' rcai yàp ei pù úuXn Dotrlpeu ro0ro
ós ncívu dronov 6v, dtr).à pq6è uoù rfl {úoer 6r6óvar rqvrór'asw
dtonov, e[ r6v pèv t1\].c,rv yvitow È1e t, èouro0 òè pq èv yvdwet
rcaì ènuor{pIì Kq,rq.orrioerar. Ko,\ [20hàp trîu pèv èEo r\ c1o0qou9,
dM où voùs dvrr\t'yferor, rcot, et Boú\eu, 6rdvora rcql 6ó€c' ò 6è
vois, ,el, roúrolv^ yvîtow È1er Ì\ pÍ1, orcé{iq.qOau npoafircer troo
Sè uoqrd., uoi'g 6r1\ovórr yuóoerau. 'Ap' ol'v oùrà póvou Ìi raì
èouróv, òs ro[rra yvúoerat; KaI &pc oúro yvúoerou èowóv, 6rt
yuuóorce u [25] rcúro. póuou, rls Eè òv où yvúoerov, dÀtr' tì pèv
aùroO yvóoerat 6rr yuyvóoK€l, rts 6è òu yuuóoreu oùrért; "H rol
rà èauro0 ral èauróv; Koì. rts ó rpónog rcci péXpr. rtvos orenrÉov.

2,flpótepov 6è nepf {uXfle (qrqrÉov, et 6orÉov aùrfl yvCww
ècurîs, rcol r[ rò ytuciorov èv aùTn raì. óntos. Tò ]rèv oÎrv
clo0r1rurcòv cùrfrs aùró0ev àu Saîpe v roît èEo etvor póuou' rcaì

,1r',V:' . :
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V , (49\ LE IPOSTASI CI.IE CONOSCONO E CIÒ CHE È NI OT I,A

l, [L'U no, l'I n telligenza, l' A n itna]

Ciò che pensa se stesso dev'essere molteplice affinché con una delle
sue parti possa contemplare Ie altre e perciò si dica che esso pensa se
stesso? E di conse guenzaciò che è assoiutamente semplice non potr.b-
blripiegarsi su se sresso e sulla propria aurocosci r,,^? È porsiÈil..À.
IÍ anche un essere non comportó u.nga ad avere il pensier" di;ai
L'essere, del quale.si dice che pensa ,. ri.rro perché è composto, cioè
perché con una delle sue parti penserebbe l. ultr. - cosi come noi con
la nostra percezione cogliamola nosrra forrna e ogni dt;;;;;ii;;Ei
nostro corpo - costui non ha raggiunto affaro il vero p.nri.ro di se
stesso.In questo caso infattit l0l non èawenuta h conosclnza del tutro;
e colui che ha pensaro le alrre cose unire con lui, n"n h^lÀr;;-r;
stesso; e non si ha così ciò che cercavamo, cioè il pensiero ài ,é, mu il
pensiero di un'alrra cosa.

Perciò è necessario ammettere la conoscenza di sé anche in ciò che
èsemplice e cercarne il come, se possibile; oppure rinunciare rll,"pinio-
ne che qualcosa possa veramente pensare se stessa. IIJI Rinu niiur.- u
glrest3 opinione non è giusto, perché ne conseguirebbero molte assur-
dità. Se volessimo.n.g.?le qu.esro pensiero di # ail'Anirna ,ur.ut. gia
assu rdo, ma .1_ega 1lo all' In tel li genza s a rebbe il rnassimo d.ll, urr*d iÌil
perch-é così l'Intelligenza rur"bb. la conoscenza delle ul,r. for., 

-rrm

sarebbe esclusa dalla conoscenza e dalla scienza di sé. [20]
Per percepire le cose esteriori c'è la sensazione,rn, non I'intelligenza,

e, se vogliamo, anche la riflessione e I'opinione; se poi I'I;t.liÉ;n;
abbia o non abbia la conoscenza di qu.rt. .or., conviene ricerlarlo.
Quanto alle cose intelligibili l'Intelligènza non può non averne cono-
scenza. Ma l'Intelligenza corosce qu.rt. soltanto, oppure conosce
anche se stessa corne colei che le conosce? E poi, conosce se stessa
solarnente perché conosce il suo confenuto, t2il ma non conosce chi
essa sia? E quanto alle cose intelligibili, sa di conoscerle, ma .hi.rr" ri,
non lo sa ancora? oppure .onòr.. e il suo contenuto e se stessa?
Dob.biamo perciò indagare il modo di quesra conoscenza e quale sia il
suo l imite.

2, [L'Intellígenza e l'Anima non sono nello spazio]

Facciamo anzitutto la nostra ricerca sull'Anima: se dobbiamo attri-
buirle la conoscenza di sé, quale sia l'organo .onorcitivo e come
Iunzlont.

Quanto poi alla sua facolrà percettiva, diremo che essa si limita
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yAp et r6v èvòov èv rQ oóparr yrvopéut':v swaLo0nous [5] elq,
dÀIA rrîv è€c^r èauroù rqi èvraùOc { durtlnrfus' rrîu y,Ap èv rQ
oóparu no0qpdrcou iró' àauroCr ato0d.verar. Tò 6' èv aùTn
\oyu(ópeuou ncpc r6v Èrc rns otoOqo€os Qcr.taopórov fiqpq,rcetpéutl
rfu èntrcpLoLv noroúpevov rcaI owoyov rcl 6rcrpo0r' fl ral ènl
r6v èrc ro0 voù lóvrtov [10] èóopQ olov roÙs túnor5:, rcal ÈXer. ral
nepl roúrorrs rùv oùrlv 6úvcpru. Koì. oúve ow Erv npoo\opBduer
dirrnep ènryruóorcov rol è{appó(ov rois èv aùrQ èrc natrauo0 r{mots
roì,.s: véous rcaI dprr flrourcs' ò 6l rcci àvo1t;ulper.g fuîpev du
rîs úuXîs eÎvar. Kaì voOs ó rrts úuús ].rÉXpr ro06e t15l
torópevog rfr 8uuciper f\ rcoì els èquròv orpé$eror rcal yryvóorcer.
èauróv; "H ènI ròv voùv àvevercréov ro[rro. fv6ouv pèv yàp èq.uroù
roúrqr rQ péper 6r6óvres -voùv yàp aùròv Srioopeu-xal 6rn
6rotoer. roù èndvco (r1r{oop€v, pù 6è òr6óvres èn'èreîvov fi{opeu
rQ \óyqr pc6[(oure9, rcqI rò [20] "qúrò àauró> 6 rt nor' Èori
orerfópre0o. Et òè rol Èvraù04 èv 16 rccirr,.r 6óoopeu, ris i DuaQopà
ro0 voeîv èq.urò orcefópe0a' et yàp pq6epí,o., fl6q ro0ro voOs ó
drparog. Toùro roLvw rò Erauoqrrrcòv rns úuXîs apo ènuorpeQer
è{' èaurò roì, aùró; "H oú' dU.à éu 8éXerar rimov èQ' Èrdrepa
[25] riv oíveow ioXet. Kqì n6s rqu oúveow io1eu, nprîrov
(qrr1rÉou.

3. TI pèv yùp alo0qqrs el6ev d.u0pornov raI è8torce ròv rúnov
rfl Eucuolq' ù 6è rl Qqoru; "H oúror où6èv èpeî, dtrl' éyva póvov
rccì èorq' el pù tÍpo, npòg ècurlu 6ro.\oy[(ouro <<ris: o0ros>, ei
npórepov èvhvye roúrql, rcoì \éyor npoolpopÉrrq t5l n pv{pn,
6rr )oxpdrqe. Et Eè rcqì. È[e\Lrror rtlv popóúv, pep[(eu A fì
$avraota è6orev' eL 6É, et dyo0ós, Àéyor, è€ óv pèv éyvco 6rà
rîs alqftio€os etpqrceu, b 6è eipqrcev èn' oùrois, fj6q nap' aùrîs
d.u èXor rcavóva è1ouoo ro0 dyc0où no.p' aùTî. Tò àycOòv nrîs
èXe u nop' oùrî; [10] "H dya0oe r6t'1s èorr, rcì ène ppóoOq òè ets
rlv clo0qorv ro0 roroúrou ènr\cÍpnoyros oùTn voO' rò yàp
rccOopòv rqs úuXîs ro[rro roì voù òéXerar ènureipeua iXrzq. Arò
r(' 6è où ro0ro voùs, rò Eè t1tr].a úuXù Anò ro0 clo0rlrrroO

soltanto alle cose esterne; anche se si ratta di cose che awengono
dentro di noi, nel nostro corpo, D/ è pur sempre una percezione di cose
estranee: è cioe percezione di affezioni corporee che sono al di somo del
vero io. La facoltà razionale che è nell'Anima, parrendo dalle immagini
che derivano dalle percezioni, formula i suoi giudizi mediante l'anilisi
e. !. sinqggi oppure, anche nell'ambito delle immagini che sorg'no
dall'intelligenza,llOl essa ne conrolla in ceffo modo le impronie ed
esercita anche su di esse la stessa operazione, e riconoscendó e accor-
dando alle impronte antiche che sono in essa quelle nuove di origine
recente, ne acquista la conos cenzaied è qui che rintracciamo la ..rémi-
niscenza dell'Animo.

_ 9t., ltinielligen za cheappaniene all'Anima amiva sino a quesro punro
[15] conla sua potenza, oppure sa anche ripiegarsi su di síe.onórc.r.
se stessa? Bisogna ricondume in alto, all'Intelligenza,la conoscenza di
sé. Infatti, se attribuiamo la conoscenza di sé u qu.tt. parte dell'Anima,
noi la dichiariamo Intdligenza, e allora dobbiàmo ..t..r. in che cosa
essa si distingua dall'Intelligenzasuperiore, ma se non gliela attribuia-
mo, dovremo arrivare a Lei procedendo col pensiero t20l ecercheremo
che cosa voglia dire che un essere pensa .. rtérro. Ma se, anche quaggiù,
a-questa parte dell'Anima accorderemo la conoscenza disé, dovrJmo
chiederci quale sia la differenza nel pensare se stessa, perché, se non ce
ne fosse alcuna, sarebbe quella parte I'Intelligena nàn mescolata62.

Queslo pensiero discorsivo dell'Anima si ripiega dunque su se
stesso? No, esso invece acquista la conoscenza delle impronte ihe riceve
da tutt'e due le fonti. [25] Dobbiamo cercare anzitutto come acquista
tale conos cenza.

). [Noi non siatno llntelligenzaJ

La percezione vede un uomo e ne trasmette I'immagine al pensiero
discorsivo. Che dice questo? Non dice nulla ancora, 

-mr 
roliunro ne

prende atto e non va oltre; o forse dialogizza con se stesso6, e si chiede:
thi i costui? E qualora l'abbia inconraio prirna, si risponde servendosi
[5] ddla m.moli.r È So.trt.. E pur .rr.inrndo dÉttagiirr.r.nr. i,
figura, il pensiero discorsivo non fa che descrivere ciò che-la rappresen-
tazionegli ha offerto. Ma se poi gli si domanda se Socrare sia buòno, esso
risponCerà, partendo sì dalle cose conosciute per mezzo di percezioni
sensibili, rna la risposta che darà su di.rt. non può ricavarla ormai se
non da se stesso, poiché porta in sé Ia norma del Bene.

E perché qri_d pensiero discorsivo porra in sé il Bene? [10/ perché
esso possiede la forma del Bene e ha ricevuto la capacita ài percepire
una cosa così imporrante in quanto l'Intelligenza lo ha illuminato
dall'alto. In ciò consisre la puiezza dell'Aniri", la quale r..;;ii; i;
tracce ddl'Intell igenzache la sovrasta. Ma perché il pensiero discórsivo
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dpfdpeua; "H 6ru ÚuXù, 6eÎ èv \oytopdÌs eÎvq'u'- raOro 6è nóvro

ti-:J ioyu6opÉrzqs 8uudpe urs épyo. 'AÀÀò òrà r[ oÙ rorlrrp rQ pÉpe t

Dóyres'ró voeîv èaurò dna\).o6ópe0c; "H 6rr è6opeu aur6 rà éEor

oroneîo0ou rca[ no\unpaypoueîv, yrl sè dfuoÙpev únó.pyew rà

arrroO rcl rà Èu cùrQ o*ottlÎo0at. 'A-L,r* ei rrS St'1oeu<rt oÙv ro\uer

roùro dÀÀn Euvdpeu orconeîoOav [20] rà aùroÙ;>>où rò òr.auoqrtròu
où6è rò troyuorurcòu ènr(qreÎ, d.\trò yoc'v rco0opòu \appdver. Ti o|v
rcc,l\úer èv rluXî yo[ry rco0apòu eÎvo.r; Oùòév, ffloopeu' dÀÀ èrr òeÎ

\éyeru úuxîs ro0ro; 'A\ì,' oÙ Úuxîs pèv Q{oopev, f1pérepou &

voùv Q'{oop€y, d\}.ou pèv óuro ro0 8ravooupévou [25] r.q\ èn<ívc,t

Bepr1rcóra, 6prs 6è r\pérepou, roì et pù cruucpr0poipeu roiS pÉpeou

rîs úuXîs. "H {pÉrepov rcoì. où1 i\pérepou' 6uò rccl npooXpópe0o
cùrQ *ol où npooxpópe0a -6ro.yotar' Eè del -rccL f1pérepou pèu

xpolpÉuolu, où npooxpcupéucou 6è oùx f1pÉrepou. Tò 6ù npooxpflo0ct

it tsol èorrv; 'Apc aùroùs Èrceîvo yuuopévous:, raì {Qey7opéuou5
òs èrceîvos; "H rq.r' èrceîvov' où yàp uoos flpeÎs' rccr' èrceîvo o0v

rtî \oyuorrrQ npórrp 6e1opévq. Kai _ yàq ctoocuópeoa 6t'

o,togrioeolS rol 1peîsb ol oto0qvópeuot' &p' oÙu rcoì. 6ravooúpe0c
oúroS rcaì 6rà voù pèu oÚrcog'; "H aùroì. p,èv [35] o[ \oyr"(óp€vot
rco,ì, uooOprey rà èv rfr 8rovolg uoripora oùrol' ro0ro yàp flpeîs.

Tà 6è roù yoù èvepyripcra dycoQey oÚtc,rs, ós rà Èrc rîs c.io0floec,.rS
róroOev, ro0ro óvrEs: rò rcÚprov rîs Úuxîs, p"éoov 6uvdpeos
6urrfl9, Xeipouog rol Be\riovog, leipouos pèv rîs atoOúoeos,

Be\rtouog 6è ro0 yoi'. 'A\À' [a}l dbtqore pèv crtel r\pére pou 6orceÎ
suyK€Xopqpréuou - dei yàp alo0avópe 0c - vo0s 6è dp{ropqreîro.t,
*oi 6ir rrù aùrQ dei rcqI 6rt lopuorós' loprorò5 òè rQ pù

npooueúeuy aùróv, d\À' ipas pdtrÀov npòs aùròy els rò d.vur
giénovras. Alo0qors 6è r\pîu dyye\os, BcotÀrùs Eè nPòs rlpds

[45] èrc&vos.

non è già Intelligenza, mentre tutte le altre cose, a cominciare dalla
sensibilità, sarebbero anima ?

Perché è necessario che l'anima app-a*enga all'ambito della ragione
discorsiva, rnenre rure quesre attivià'IlJ/ sono f""rir"ia.f, d;;";^raziocinante.

E perché non concediamo inranro a questa parte dell,anima il
pensiero di se sressa e ci liberiamo di quesio proÉI.-rl È p*.iJ rl
abbiamo riconosciuto la funzione di .ruminui.-1. .or. esterne e di
rendersene conto, mentre pensiamo che all'Inl.[ig.na appartenga
soltanto di esaminare le coie che sono sue e in leil Mu ,.^quul.,río
dicesse: che cosa impedisce che questo pensiero discorsivo.rr111ini.on
un'altra facolrà [20J ciò che è in lui?

Allora non si ffatterebbe più del pensiero discorsivo e del raziocinio
ma semplicernenre della puia Intellìgenza.

Ma che cosa ci vieta di ammerreré neil'Anima la pura Intelligenza?
Nulla, diremo; ma è dawero necessario far rienrrar. r;irr.rrÌ;;;;:^

nell 'ambito dell 'Anima? Noi non possiamo dire che essa rientri nell,arn-
bito dell 'Anima,.ma, pur-affermando che l ' Intell igrn u è nostra, so-
steniamo che è diversa dal pensiero discors ivo [25í edi;;;1il;;
tuttavia essa è nostra, anche se non la enurneriamo fra le prr,i J.r_
l'Anirna. L'Intelligenza è nostra e non è nostra; noi ce ne serviarno e non
ce ne serviarno, mentre del pensiero discorsivo ce ne serviamo,.-pi.,
e perciò è nostro se lo adoperiamo, e non è più nostro se non lo
adoperiarno.

- Servirsene; ma che vuol dire? tjTl Chenoi diventiamo Intellisenza
e che la nostra voce.eguaglila sua? No, ma che si ,..oìa uu. ,;;;;ffi;
noi non siamo Intelligen za: noici accordiamo alla sua voce .o;i;;;;
disco_rsiva che per pti-u la accoglie.

. lvoi 
per sentire ci serviamo dèila sensazione, eppure non è il nosro

to che sente. E dunque così anche del nostro p.r,ii.ro discorsivo?
Nq fJJl quando pensiamo in rnaniera dlcorsiva, siamo noi che

:1qt_înl.r'o 
e pensiamo i pensieri .h: ?qp3rrengono alla ragion., p"i.hè

nor slarno appun ro ques ro; ma.gli atri dell'In telligenza v.ngóno duil'.tto,
invec_e quelli che vengono dalla sensazione der"ivano duibrrro.-=- 

---'

. 
No'i siamo. questa parte dominante del|Anirna, rnedia na frale due

lo.l3., Ia-peggiore e la migliore: la peggiore è la sensazion., l";igÈ;;
è I'Intelligenz^; ma [40]1u ,.nrurloiJ a .r.duru, ,..ond; I,.;ili"";
comune, nostra per sempre, perché noi sentiamo sempre; dell"Intelli-
genza invece si dubira, perchénon sempre ce ne serviaóo. p.r.he.rm
è,separata, in quanto non è Lei che si pi.gu verso di noi, -" rir.o nài
che, guardando all 'alto,.ci volgiamo uétro di Lei. per noi la ,.nrrrion.
è messaggera; ma l'Intelligenza è il nostro reu. [45]



PLOTINO
824

4.Baou\euopeu 6è rcì r\peÎs, 6tay rcor'èrceÎvov' K(rT'Èreîvov

Eè 6u16s, fl roîs oÎo, ypóppoót, óone p vópo19 -è' ùrru' Jpo.Ó"îo]''

i "t; 
;Itlp,oeew.i ot toó Ì\ rol6urrq0éures t6eîv xal otogéve ogat

il;órù. Kal v*io*orrir_" f.tyairroùs rQ rouoúrtp' òpcr6 rà

dL{a p"eut, tr,l rotoúrqr] fl rcaì rlu Dúucpuvb rlu yrvóoKouoov

rò roroùrov po0óvr€S oùTfl rfl òuudp€L fi.rol èreîvo yuvópeuou,

G ,ò, yruóorcovro èLuròy"Drriòy eîyq.L, rò pèu yuvóorovro Ts
Dtavoto.s rîs Úrir,"l^rt Súorv, ròv Sè Úne p<iut'l toútou' ròv

;;;ó;^o iloltorròv rorà ròv vo1v èrcEîvov ytvóp'euov' rùrcetuqr

èquròy yoeîy a0 oùx ós ciuoptonou èru, dIIà navreÀ6s cttr)'ov

y.rOp.rov rcai orropîóooyrq èauròy etS rò d.vco póvov efé\rovro

rò rîs Úuxîs dpeuvou, b rcol 8Úvarau póuov nrepoùoocu r[pòs

vóqorv, tyc rrs èrceî ncpqrco.rq.gdlro & e1òe . Tò Sù 6to'vor'trcòi'

[15] 6rt òrororltr*ò, &po oùrc et6e '' rcaI óri oúvesw r6v è80)

i"frpàr.r, rcaì 6ru *ptr.i & rcplueu, roi 6rr rdis èv ècurQ xcuóotu,

oÙs napà roù voo è1er,, rcai ós èoru rt pÉ\ruou aùroO, ò où (r1reî,

dM èXer. narrri é4nlr' 'Ayr- &pc ri èo*v aùrò [b] oùr ot6Ev

il;Aù'"' ao' Èolt *oì ota rà èpYo qi)roî);-[27J Et o1v \Évou'

6Tt dnò yoÙ èqru roi òeúrepou perà vo0v rol etrcòv uo0, É1ov

èv èaurQ rà nórra oÎov yeypo'p'pévo', ós .èrceî ó ypdfo:v roÌ. ó

vpa.l.t,=ap: o0, ordoerar péxpr roúrcov ò oúrc,rs Èauròv Èyvolrcóg,

1ii.is 
-6è 'd\ÀIì 

6uudpe r" npoqxprlocípevor. voiv q0 ytuóorcovro

torti, rccro{iope oa il't25|èrEîvov pe ro\oBóvr€s, Ène 'r'ne p rd'rceîvos
.,\frCr.p* rcl ripeîs'èrce,1uor, oúrr.,-r vo0v rcqI aùroùs yut'loópe0o;
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4" [L'uomo, in quanto si fa intelligenza, uede se stessoJ

Anche noi siamo dei re quando ci conformiamo a Lei; e ci confor-
rniamo a Lei in due modi: o per mezzo di caratteri, diciamo così, che
sono. come leggi scolpite in noi, o perché siarno pieni di Lei, o perché
possiamo vederla e awerrirne la presenza. Conosciam o [5;] càsì noi
stessi, in quanto impariamo ogni altra cosa per mezzo di tale visione; o
in quanto conosciamoJa potenza che viene a conoscere una cosl grande
cosa permezzo diquella sressa potenza, oppure perché ci trasformiamo
nell'Intelligenzasressa. E così colui che conos ce-[l0J se sresso è duplice :
l'uno conosce la natura del pensiero discorsivo dell'Anima;l'altro va al
di_sopra di questo e , diventato Intellig enz^,conosce se stesso conforme
all'Intelligenza. Per questi allora, pensare se stesso non è più pensarsi
come uomo, ma come un essere completamente diverso, che siè levuto
in alto portando il meglio dell'Animì sua, cioè quella parte che, sola,
può volare verso il mondo inrelligibile6t, affinché sia pòssibile serbare
ciò che si è veduto.

Non sa la.ragione discorsiva tlil diessere la ragione discorsiva, di
raggiungere la_conoscenza delle cose esrerne e digiudicare ciò che
giudica secondo norme che sono in lei stessa e ch"e viene ad avere
dall'Intelligenza? Non sa essa che esisre qualcosa di migliore di sé,
qualcosa che non cerca nulla, ma possiede dà sempre? E q,rlle sia la sua
natura dovrebbe rimanerle ignoto, mentre sa bene .h. iom essa sia e
gu3le sia I'opera sva? [20] Se la ragione discorsiva afferma di derivare
dall'Intelligenza, di essere re.onJn dopo l'Intelligenza e immagine
dell'Intelligenza,conservando in sé tuttele cose com"e se fossero r.ríi,.,
quali le scrive e le scrisse lassù l'Intelligenza: se uno dunque è agivato
sino a questo punto, dovrà fermarsi? Ma noi ricorriamó a una f.orza
nuova e giungiamo a contemplare l'Intelligenza come uno che conosce
se stesso, oppure, [25] panecipando di Lei, in quanto è nostra e noi
{amo di Lei, riusciamo a conoscere così I'Inteilige nza e noi stessi?
Dev'essere necessariamente così, qualora noi conàsciamo veramente
che cosa sia ciò che nell'Inrelligenza conosce se stesso.

Questo è divenrato Intell igenza quando, abbandonare le alrre cose
che gli apparrenevano, guarda l'Intelligenza, cioè guarda ,. ,r.rro p.i
mezzo di se sress o. [30] Egli è dunque Intelligenzi e vede se sresso'.

5. [L'Intelligenza pensa se stessa]

. v..d.. dunque una partedi sé con un'alffa sua parte? In questo caso,
ci sarebbe, da un lato, ciò che vede e, dall 'alro.iò che è viito, ma non
colui che vede se sresso. Che sarebbe allora un rurro che fosse ar;;;i
par-ti eguali in modo che fra veggenre e visto non ci fosse ul.,rn"
differenza? [5] Cenamenre, egli, védendo quella sua parre identica a se
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stesso, vede se stesso, poiché il veggente non si differen zía ín nulla dal
visto.

Anzitutto, il frazionamento dell'io è assurdo. Come infatti lo divide-
resti? Non certo a casaccio. E chi lo dividerebbe? Chi appartiene alla
categoria delle cose contemplanri, o chi appartiene a quella deile
contempla teì [10] E poi: come il contemplante riconoscerà se stesso nel
contemplato se si è messo nella categoría dei contemplanti? Il contem-
plare infatti non esiste nel contemplato. Cioè, chi si ionor.. in questo
mo{o dovrà pensarsi come <<contemplato>>, non come <<contemplànterr,
[15] ma così egli non conoscerà se stesso nella sua totale interezza,
poiché ciò che egli ha visto lo ha visro non come contemplato, ma come
contemplante; e perciò egli ha visto un altro, ma non r. rt.so. Oppure
egli da parte sua, aggiungerà anche <<colui che ha conternplarori p.t
essere così uno che si è pensato [urto, al completo. Ma se aggiung. rnih.
<colui che ha conternplaro> aggi,nge insièrne Ie .or. Ji" uoio ,trt.
viste. Ma se nella contemplazione ci sono le cose contemplate, allora: o
queste sono soltanto la loro impronta, e in questo caso egli non possiede
le cose stesse; oppure possiede le cose rt.ri., [20] ein questo caso egli
non le vede né possiede se sresso perché si sia frazionaio, ma l'Inte[i-
genza.contemplava e possedeva se stessa prima di dividersi. In questo

:lso,la contem-plazione dev'essere identica alla realtà .ont.-piata, e
I'Intelligenza all'oggetro intelligibile6: se non fosse così, non ci sarebte
verità; e chi affemasse l'ente, ne avrebbe solo una traccia, la quale è cosa
diversa dall'essere; e nemmeno qLresra è t2 jl verità. La verità cioè non
deve essere verità di altra cosa; ma ciò che essa dice tale deve essere.

sono così una.cosa sola_l'Intelligenza e l'oggetro dell'Intelligenza; e
questo oggetto è I'F.ssere, il primo Essere; e la prima Intelligenla ha in
sé gli esseri, o meglio, è identica agli esseri.

Ma s_e il pensiero dell'Intellrgenza e l'oggetto intelligibile sono una
unità sola, in che modo il Pensanre penserà se sresso? lSOt llpensiero
abbraccerà sì i l  suo pensato, anzisarà identico a questo pensaro, ma non
è ancora chiaro che pensi se stesso.

Se il Pensante e il pensato sono la sressa cosa - questo pensato, voglio
precisare, è un cerro arro; non è infarti una pura potenzialità, poiché
allora non sarebbe un intelligibile, né è fuori della vita, né ha la vita a
prestito, né il pensare gliappartiene DJl come a un sasso o ad altra cosa
inanimata - allora l'oggerro intelligibile è la Essenza prima. Se esso è
atto, è cemamenre.l'atto primo e il pensiero più bèllo, e pensiero
essenziale, cioè verissimo; ma un tale pensi.roi in quanto è primo e
originario, non p_uò essere che l'Intelligenza,la prima Intelligen za; ma
11che la prima Intelligenza non è affatto in pttenza, e nemmeno è
distinta come se da un laro [40] cifosse Lei e dàil'alro il suo pensiero,
perché allora la sua essenza sarebbe potenziale. Se è dunq.r. utio.lu ,,r,
essenza è atfo,l ' Intell igenza sarà un cosa sola con I 'atto; rna una cosa sola
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con I'atto sono anche l'Essere e il Pensiero; un'unica e identica cosa
saranno tutte queste: I'Intelligenza, il Pensiero, I'Oggetto del Pensiero.
Se_il pensiero jdell'I_{rtelligenza è I'oggetto pensato, sel'oggetto pensato
è Lei stessa, l'Intelligenza [45] penserà se sressa67. EssÀ infaiti deve
pensare per il pensie ro che è Lei stessa, e deve pensare I'Intelligibile che
è Lei stessa. Per ambedue le ragioni, non può non pensar. ,. ,t"rra, sia
perché è Pensiero, sia perché è anche il Juo ogg.ito pensaro, proprio
quell'oggetto che essa pensa con un pensiero òÈe è LLi stessa. 

^

6, fL'Intelligenza ignora ogni <azione>>]

Questo ragionamento ha dimostrato che cosa sia, in senso stretto,
conoscere se stesso. Il pensare se stesso dell'anima è dunque diverso dal
pensare se stesso, ben più autenrico, dell'Intelligenza. L'anima infatti
pensa se stessa in quanto appartiene a un almo; l'Intelligenza invece
pensa se stessa in quanto è Lei stessa e, come tale, [j] parte dalla sua
stessa natura e si ripiega su se stessa. Poiché, vedendo gli esseri vede se
stessa, in quanto vede, è in atto ed essa stessa è atto. poichc Intelligenza
e Pensiero sono una cosa,l'Intelligenza si pensa tutta con tutta se stessa
e non pafte con parte.

Ma questo ragionamento ha dimostrato in modo da avere anche una
forzapersuasiva? [10] Oppure esso raggiunge sì la necessità logica, ma
non la persuasione? La necessità logica" si sà, risiede nell'In teíligenza,
la persuasione soltanto nell'anima. Noi - sembra - cerchiamo di íenire
persuasi piuttosto che contemplare con mente pura la veritàó8. Indub-
biamente, finché eravamo lassù, nel mondo noài.o, eravamo contenti
e pensavamo e, mentre riconducevamo tutto nell'unità, contemplava-
mo. Quello che pensava era l'Intelligenzae parlava di sé, [lJJ mentre
l'Anima se ne stava tranquilla e lasciava il posto all'attività dell'Intelli-
genza, ma quaggiù cerchiamo che anche nell'Anima nostra sorga una
certa persuasione, come se volessimo contemplare l'archetipo in
un'immagin-e. Forse è necessario che la nosna anima impari in che
modo l'Iq{s.enza conrempli se stessa e dobbiamo insegnare a quel-
l'organo [20] dell'anima che noi consideriamo in un cerro senso <in-
tellettuale> che col termine <<dianoetico>> vogliamo significare che esso
è in un certo senso Intelligenza e che la sua f.orza piocede mediante
l'Intelligenza e dall'Inrelligenza. Questo organo dell'anima deve arri-
vare a f.apele che anch'egli conosce quantovede e sa quanto dice;e poi,
se quello che egli dice fosse egli stesio, egli conot..rèbb.,. ,r.rro n.í
modo che abbiamo già detto; [25] ma-pói.hc quesre cose che egli co-
nosce-sono lassù, o meglio vengono di lassù, donde anch'egli proiri.n.,
così gli -toccl di conoscere se sresso con lo sresso criterio, irùt I eglié
razionale e le cose che riceve gli sono affini, sicché, p.r"gonrndoj. .
quelle fiacce divine che sono in lui, conosce se stesso.
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