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ORIGINE, NATURA E SVILUPPO 
VEWAFFATUS LULLIANO1 

0. I N T R O D U Z I O N E 

Ramon Llull compose a Napoli, fra il gennaio e 1'aprile del 1294, il trattato 
Lo sise seny, lo qual apel-lam affatus (LA),1 opcra in cui individuava un sesto scnso 
rcsponsabilc delTespressione vocale sia nclTuomo sia negli animali. Secondo il 
racconto dclla Vita coetanea, un profilo autobiografico steso dal filosofo catalano 
ncl 1311, dopo la prima e fallimentare csperienza di prcdicazione a Tunisi, 3 «vidcns 
se nihil posse ibi pro Christi servitio adimplcre, pcrvenit Neapolim, ibiquc, lcgcns 
Artcm suam, moratus est usque ad electioncm domini papae Cclestini quinti» (VII, 
11. 478-80). Al nuovo pontefice Llull sottopose, fra il 6 c il 12 di novcmbre, una 
Peticio4 contcnente i suoi piani missionari, c due scritti, la Disputacid de cinc savis 
c le Flors d'amors e flors d'intelligencia. In linca con lc posizioni assunte dagli 
ordini mendicanti , Llull sollccitava nclla richicsta 5 Pistituzione di scuole e di 
monastcri dovc i prcdicatori potcsscro apprcndcre lc linguc dei loro avvcrsari per 

1 Voglio ringraziarc Joscp Maria Ruiz Simon pcr avcrmi consigliato c guidato con 
pazienza durantc le varie fasi del lavoro, c Raffaele Pinto pcr la fiducia c l 'amicizia chc mi 
ha dimostrato quando questo scritto era solo un progetto. 

2 Del l ' opc ra esistono due redazioni, una latina cd una volgare, editc rispcttivamcnte da 
Llinares-Gondras (1984) e Peramau (1983). La rcdazionc catalana fra le duc c la piii attcndibile, 
pcr cui citcrcmo da essa. Esiste poi un'altra cdizione condotta sulTunico ms. catalano complcto, 
qucllo dclla Baycrische Staatsbibliotek di Monaco, di Vidal i Roca (1982). 

3 S u i rapporti fra Tunisi e la Catalogna rinvio a Llinares (1963, pp. 37-48). 
J Cfr . Perarnau (1982), al quale rinvio anche per lc notizie sulla composizionc dcl Codicc 

Hisp. [Cat.] 60 della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco contcnente le opere citate e il 
nostro trattato. 

? A n c h e la crociata faceva parte dei piani lulliani, ma a noi intcressa in questo contesto 
rilevare le affinita dcl suo programma con quello dcgli spirituali e soprattutto le sue stratcgic 
linguistiche. 
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poi sostencrc le dispute sulla verita dclla fcdc cattolica. Soprattutto dopo il tragico 
cpilogo della settima crociata, conclusasi con la mortc di Luigi IX di Francia, si 
erano moltiplicati nel mondo cristiano gli appclli per una convcrsione pacifica e al 
contcmpo piu cfficace degli infcdcii: solo in qucsto modo si sarcbbero ottenuti dei 
risultati duraturi, non condizionati dai rivolgimenti di fronte in Terrasanta. Prima 
di Llull e molto vicino alle suc tesi, il franccscano Ruggero Bacone avcva 
individuato nella conoscenza dcllc lingue la strada da seguire per 1'evangelizzazionc: 
«Deinde Graeci et Ruthcni et multi alii schismatici similiter in errore perdurant quia 
non praedicatur eis in eorum lingua, ct Saraccni similiter et Pagani, ac Tartari, et 
caetcri infideles per totum mundum».' ' 

Che quello dclla diversita linguistica fosse un nodo importante da sciogliere 
per evitare scontri frontali, gia s. Agostino lo avcva affermato in un importatc 
capitolo del De civitale Dei dal titolo «De diversitate l inguarum, qua societas 
hoininum dirimitur; et de miseria bcllorum, etiam quae iusta dicuntur» (XIX,7), 7 che 
possiamo considerare la fonte ideologica delle posizioni degli Spirituali. Nel caso 
di Llull, che gia nel Libre de contemplacid (LC) aveva dedicato il cap. CCIV al 
tema «Com hom ha apcrccbiment e coneixenca de l'art e de la manera per la qual 
home qui sia en guerra pot havcr pau e concordanca ab sos cnemics», influi certo, 
oltre alla volonta di dimostrarc la bonta del metodo rivelatogli da Dio con 
1'illuminazione della Randa (1274), la pratica delle dispute (cui rinvia il titolo di 
una delle opere dirette a Celestino V) particolarmente diffusa nella penisola iberica, 
dove convivevano le tre culture cbraica, araba e cristiana. Questo contesto storico-
geografico e indispensabile per comprendcre le scelte linguistiche e filosofiche di 
Llull, la cui Arte assumeva come presupposto il retroterra aristotelico e neoplatonico 
condiviso dalle trc rcligioni. Llull era nato a Maiorca (1232-1233), punto nevralgico 
negli scambi tra Nord Africa c Europa, crocevia di culture e commerci , isola 
dominata dagli arabi fino alla conquista di Giacomo I d 'Aragona dcl 1229. Ancora 
dopo questa data fclcmcnto musulmano costituiva circa un terzo della popolazione; 
meno cospicua, ma non mcno importantc, cra poi la prcscnza cbraica. s 

Llull fu il primo scrittorc occidcntalc ad usarc il volgarc pcr csporrc 
contenuti dottrinari, una prccocita la sua tanto piii straordinaria sc si pensa chc la 

6 Bacon (1964, vol. III, cap. XIII, p. 121). Altri passi delPopera ribadiscono lo stesso 
concctto: «linguarum cognitio necessaria est Latinis propter convcrsione infidclium. Nam in 
manibus Latinorum residet potcstas convcrtendi» (p. 120). 

7 II passo agostiniano e ripreso. ad escmpio, da Vincenzo di Beauvais nello Speculum 
doctrinale (I , 43). 

"Cfr. Hillgarth (1982) c Llinares (1963, pp. 22-31). 
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precedcnte produzionc in catalano era veramente molto limitata. Sappiamo inoltrc 
che conosceva 1'arabo9 e che, prima della conversione, aveva poetato in occitanico. 
Se a questo aggiungiamo la traduzione o la diretta composizione dellc opcrc in 
latino, possiamo farci un' idca delle sue mirate strategie linguistiche. II ricorso al 
catalano fu certo agevolato dal contesto multiculturale che abbiamo appcna 
richiamato, dal momento che le tre comunita indicate lo utilizzarono pcr i loro 
rapporti c pcr il commcrcio, superando cosi 1'ostacolo delle rispettive linguc di 
cultura (latino, cbraico c arabo). La fioritura del catalano con Llull e del castigliano 
e del galego con Alfonso X il Savio, come ha rilevato Niederehe (1987, pp. 107-
128), si realizzo allora nel contesto di un consolidato plurilinguismo. Accanto a 
questi importanti presupposti di natura storica, dobbiamo pero rilcvarne altri di 
natura idcologica. Ancora in linea con le posizioni degli Spirituali, Llull scelse 
infatti la lingua matema per favorire i laici contro il monopolio ecclesiastico nelle 
discussioni teologichc,'" come dichiara esplicitamente nel proemio della Ldgica del 
Gatzel (1271-1272 ca.) scritta «en romanc / e n rims c-n mots qui son plans, / pcr 
tal que hom pusca mostrar / logica e filosofar / e cels qui no saben lati / ni 
arabic»" (vv. 5-10) e ribadisce a l f in iz io dcWArt Amativa (1290) composta in 
volgare «per co que los homenes qui no saben lati pusquen aver art e doctrina». 

Lola Badia (1991-1992) ha recentemente sottolineato come Llull, accanto alla 
scelta pragmatica del plurilinguismo condizionata dai contesti della predicazione, 
coltivasse 1'idea di una lingua unitaria del mondo cristiano, identificata ncl 
Blaquerna (1283) con il latino. Qui, nel capitolo dal titolo «Tu solus Dominus» 
(OE I, p. 255), un cardinale propone al consesso di cui fa parte che si dispongano 
i fondi necessari per la sua diffusione «car lati es lo pus general lenguatge, e en 
lati ha moltes paraules d'altres lenguatges, e en lati son nostres l ibrcs». 1 2 

Giustamente la studiosa richiama il carattere occasionalc c lctterario deH'episodio, 

9 Ad esempio nel Libre de contemplacio (cap. CXXV, p. 376a) scrivc: «(...) us elam 
merce, Senyer, pus que vos m'havets feta gracia que j o enten la lengua arabica». Scmpre in 
questo luogo si parla succintamente della diversita dei linguaggi. 

'" Scrive a questo proposito Riqucr (1964, I, p. 340); «gran part de 1'obra de Llull va 
destinada als ' l lecs' que no entenen el llati, pero evidentment a persones quc saben dc llegir; 
i a 1'Etat Mitjana els pocs que sabien dc llcgir ja per aquesta sola condicio cren d'un nivell 
cultural superior i no podien esser considerats poble». Cfr. anche il prologo del Libre del geniil 
e los tres savis (OE, 1, p. 1057a). 

" ORL, XIX, p. 7. 
1 2 Ancora ntWArbre de ciencia (p. 935a) Llull affenna: «Gran prou fora en lo mon si la 

gramatica dels latins sabcsscn totcs nacions». 
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poichc non dcsta sorpresa la scelta del latino nel contesto delia curia romana. 
Piuttosto, pcr quanto gli indizi siano vcramente esigui, sarcbbe il caso di 
approfondirc il rapporto fra latino c volgari romanzi, un rapporto che io intcrprctcrci 
rovesciato rispetto a quello di derivazione dairuniformc al molteplice. La tesi che 
il latino fosse una lingua artificiale elaborata dai grammatici, sulla basc dci volgari, 
per sopperire allc difficolta di comunicazione createsi dopo la confusione babclica, 
cra molto diffusa nel Medioevo, tanto che la ritroviamo in Dante (De vulgari 
eloquentia, I , ix, 11 c X, i) e nel De regimine principum di Egidio Colonna ( I I , ii, 
7). Ora l'aggettivo «general» 1 3 insieme alla frase «en lati ha moltes paraules d'altres 
lcnguatgcs» sembra alludere, a mio parere, a questa relazionc di derivazione dalla 
varieta alTuno. Un percorso analogo, dal naturale alPartificialc, viene adottato sul 
piano pcdagogico nclla Doctrina pueril,lA mentre neWArbre de ciencia (1295-1296). 
parlando della grammatica come opera artificiale delPuomo. Llull affenna che essa 
inscgna a csprimersi in modo ordinato e che ha il proprio fondamento nelPordinc 
naturalc dcl corpo, «del qual ordrc ha lo gramatic estinct natural d 'on trau 1'ordre 
de Vhdbit artificial en parlar en fer bon lati, e en esquivar fals accent en lo qual 
lati pos los significats dels vocables qui son en vulgar» (p. 630b) . 1 5 Llull non 
scmbra comunque molto interessato alla genesi della varieta linguistica, piuttosto 
la considera un ostacolo alla diffusione della propria Arte. La marginalita stessa del 
mito babelico all ' interno della sua opera e un sintomo di questa scarsa 
prcoccupazione per le cause che hanno determinato la diversita dcgli idiomi rispetto 
alLurgenza di superarla nella prat ica . 1 6 

"«Pus gcncral» e esprcssione che Llull utilizza neWArbre de ciencia per la logica rispetto 
alle altre arti del trivio. 

M N e l proemio delTopera si legge: «fassa hom confegir en vulgar a son fill, al comcn-
cament dc aco quc apendra, per tal que entena co que configera; cnaprcs cove que a aquell sia 
feta construccio en aquell llibre matex, lo qual sia traladat en lati, cor enans ne entendra lo lati» 
(pp. 39-40), concetto poi ribadito nella sezionc sulla grammaiica (LXXIIl, 11. 42-45, p. 170) 

Per i significati del termine «grammatica» in Llull, cfr. Badia (1992, pp. 173-194). 
" 'Un rifcrimcnto indiretto alTepisodio babclico c stato individuato dalla Badia (1991-

1992, p. 279) ntWArbre de ciencia, ma esso ricorre esplicitamcntc solo nel compendio 
divulgativo della Doctrina pueril, composto intorno al 1275. alPinterno dclla sezione «De lcs 
VII etats en que es partit lo mon»: «E cresqueren, multiplicaren les gcnts, e cor agucren paor 
que altra vegada no rctornas lo diluvi, volicn fcr tan alta torra cn Babilonia, quc si lo diluvi 
tornas, quc estorsscscn dc mort cn aquclla torra. Mas ans quc la torra fos tan alta com els la 
volien fer, tramcs Deus, a aquels qui la torra faycn, divcrsos lcnguatgcs. cnaxi que los uns no 
cntcnicn los altres, c pcr aco no pogrcn puyar la torra segons que volgucrcn. E adoncs comensa 
la diversitat dels lcnguatges qui ara son» (p. 233). La singolarita della lcttura di qucsto cpisodio 
biblico, dove la costruzione della torre dovrebbc scongiurare gli effctti di un nuovo diluvio 
(ispirato forsc dal passo dcl Cenesi 11, 4), insieme alla sua unicita alTintcrno dclla cospicua 
opera lulliana, risulta abbastanza significativa. 
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Conscio dell'originalita dcl proprio mctodo. Llull non solo ricorre alPinusitato 
volgare, ma elabora un nuovo codice, fatto di «paraules estranycs» che illustrino 
pienamente il suo procederc, la dovc ne 1'idioma matcrno ne il latino possono 
esprimerlo picnamcnte: 

E cor havcm fretura de vocables qui no son en vulgar, cove nos usar 
d 'alcuns vocablcs qui son en lati, e cncara d'alcuncs paraules estranyes qui 
no son en us en vulgar ni en lati, sens les quals no poricm pujar csta amancia 
a tan alt grau dc bondat com covc, nc al proposit que desiram no poriem 
venir, ni la cntitat e rcalitat de lcs coses qui son, no poriem prcdicar ni rcvclar 
a esser amades c concgudcs . 1 7 

La novita del linguaggio adottato ha poi un preciso scopo che puo definirsi 
insieme cstctico e morale, pcrche «s'adclita mes home com ou paraulcs novclles 
c cstranycs, car ha entcncio que per aquellcs pusca mills vcnir a acd que desija, que 
per paraules que ha acostumades d'oir en les quals ni pcr lcs quals no pot atrobar 
compliment en sa an ima». 1 8 AlFinterno della categoria delle «paraules cstranycs» 
Llull include i termini della propria dottrina corrclativa, formalizzata artravcrso una 
serie di suffissi inerenti alfattivita fondamentalc delfessere: con i -tiva (-tiu in 
catalano) egli indica la potcnza o 1'agcntc, con i -bilia (-ble) 1'oggctto o pazicntc 
e con gli -are 1'atto che ne determina la connessione. 

Come avremo modo di vedere analizzando il LA, nc l fopera del filosofo 
catalano e bcn prcscntc il topos della letteratura teologica sulf inadcguatezza del 
l inguaggio, 1 9 da cui la distinzione fra «nomen vocale» e «nomcn reale» svolta nel 
Liber de praedicatione (1304), dove «nomen vocale et sicut 'Deus ' , sic pcr Latinos 
nominatus; et apud Graecos 'o Theos ' nominatur; et 'Adonai ' a Iudaeis et 'Al la ' 
ab ipsis Saracenis. Ista nomina sunt in voce ad placitum picta atque ficta» (XCIX, 
pp. 409-410). L'espressione «ad placitum» richiama il concctto di segno, indicando 
(«picta atque ficta») la diversa articolazione dci suoni che nei differcnti idiomi 

1 7 La citazione e tratta daWArt amativa (1290). Ancora sul tema delle «paraulcs 
cstranycs», vedi Compendium seu commentum Anis demonstraiivae (1288-1289, p. 450). 

"Libre de contemplacid (CCCLIX, p. I218b). 
" O l t r c ai luoghi dcl Libre de contemplacid che richiamcrcmo in seguito, ncl prologo 

dclle Ouaesiiones per Artem Demonstrativam seu lnventivam solubiles (1288-1289) si legge: 
«ut aliquoticns bcne cxprimamus conceptum mentis, devenimus in improprictatem rectc loquendi 
proptcr cxprcssionem maioris scntcntiae ct paucitatem propriorum nominum». 
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rinviano ad un unico concetto o «nomen reale», quello di D io . 2 0 La predicazionc 
deve appunto superarc 1'ostacolo materiale della variabilita del linguaggio c 
concentrarsi sui concetti impostando su di essi, in quanto incontestabili, la 
dimostrazione per «raons nccessaries» delfesis tenza della Trinita e della verita 
dellTncarnazione. In questa direzione si puo leggere anche il rifiuto lulliano 
delfargomentazione pcr autorita, 2 1 che lo accomuna ancora una volta a Ruggero 
Bacone: ma mentre in questi il riftuto era polemico, in Llull serve a dispiegare 
1'efficacia del proprio metodo dimostrativo, la cui validita non ha bisogno di essere 
certificata con postulati di fede. 

Fin qui abbiamo richiamato per sommi capi alcuni aspetti della riflessione di 
Llull sul linguaggio che potremmo dire comuni alla tradizione, in particolar modo 
a quella agostiniana.- Ma con la scopcrta di un nuovo senso responsabile della 
comunicazione, egli si distingue ncttamente dai contemporanei , interrogandosi sul 
valore psicologico e insieme conoscitivo ed ontologico della parola. Dopo il 
ritrovamento del testo catalano complcto del LA nel manoscrit to di Monaco gia 
citato, si sono registrati numerosi interventi sul tema; tuttavia alcuni aspetti 
delf invenzione lulliana sono rimasti in ombra. Sinteticamcnte direi che manca 
un'analisi deWaffatus in tennini propriamente linguistici, intendendo con questo che 
non si e chiarito il rapporto fra 1'espressione vocale e cio che essa veicola, ne lo 
scarto prodotto dalla scoperta rispetto alla posizione aristotelica, che pure ne 
costituisce il punto di partenza. Per svolgere questa prospettiva dovremo soffennarci 
su molti aspetti apparentemcnte diversi dallo scopo dichiarato proprio per la 
ricchezza di implicazioni che il tcma comporta. Uqffatus ricorre infatti in contesti 
diversi e in opere lontane fra loro non solo cronologicamente, offrcndo un percorso 
privilegiato quanto intricato di lettura del pensiero lulliano. Pur sembrando il tema 

211 Un passo formalmente analogo si trova ncWArs brevis de inventione iuris (1308; p. 
315, 11. 619-623): «Figurae vocis sunt quandoque vero modo, quandoque ficto modo. Vero sunt, 
quando loquens est audacter sub signo bonitatis, magnitudinis e t c ; ficto autem modo sunt, 
quando loquens est cum formidine et extra signum bonitatis, magnitudinis, e t c» , dove pero il 
rifcrimento e al contenuto di verita della parola in rapporto alle operazioni delle potenze 
superiori e alla sua valenza morale. 

2 1 Ad esempio, ncWArbre de ciencia (XV, 6) scrive Llull: «Reconta 's que un cristia e 
un jueu e un serrai se disputaven denant un gentil, qui-ls prega que no disputassen per auc-
toritats, les quals son mcmbrades e amades e sotsposadcs, mas segons la natura de 1'entcniment 
no son enteses en quant son cregudes; mas que disputassen segons natura d'argument c 
demostrativament» (p. 8l2a) . 

2 2 Sulle basi agostiniane della riflessione sul linguaggio in Llull rinvio ai fondamcntali 
studi di Trias Mercant (1976) e (1993). 
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circoscritto, se ne potrcbbe derivare 1'impressione di una esposizione frammentaria 
e incompleta, due rischi che direi inevitabili quando si tratta di Llull, pcrchc ogni 
elemento del suo pensiero e parte di una rete intricata e dinamica di conncssioni 
cui si deve fare riferimento, ma che non puo certo essere esaurita. Cerchcremo 
allora nellc paginc che seguono di esporre il contenuto delPopera nel contcsto della 
psicologia aristotelica (§ 1) e di descrivere 1'evoluzione del sesto senso negli scritti 
successivi al LA (§ 2), per poi indicare i presupposti delVqffatus nella produzione 
precedcnte al 1294 (§ 3) e le ragioni della sua collocazione nella potenza sensitiva 
(§ 4). 

1. C O N T E N U T O D E L L ' O P E R A E T E O R I A D E L L A PERCEZIONE 

Lo scopo del LA e quello di indagare un nuovo senso, «no concgut per los 
antics ensercadors de les cozes naturals» e responsabile dell 'cspressione vocalc, 
sccondo le regole artistiche esposte neWArs inventiva veritatis (1290) e nella Tabula 
generalis (1294), opere con cui si apre la cosiddetta tappa ternaria del sistema 
lull iano. 2 3 

Le acquisizioni piu importanti di questa fase (1290-1308 ca.) consistono 
nclPelaborazione del meccanismo correlativo di ispirazione trinitaria, gia richiamato 
in merito alle «paraules estranyes», e nel nuovo ruolo che le similitudini (cat. 
«semblances») delle Dignita divine svolgono come fondamenti del creato. Lc 
Dignita sono attributi reali ed essenziali di Dio, individuati in numero di novc 
(bonla, grandczza, durata, potere, saggezza, volonta, virtu, vcrita c gloria), che si 
convertono mutuamente nella sua pura essenza. Tutta la creazione viene conccpita 
da Llull come similitudine delle perfezioni divine: ciascun principio produce infatti 
il proprio effetto nel mondo in accordo con le capacita ricettive dei suoi 
componenti, capacita che variano a seconda della concordanza fra creatura stessa 
c Dignita. Le «scmblances» divine costituiscono cosi i principi innati e primitivi di 
ogni soggetto.- 4 Llull giunge a questa configurazione del metodo dopo una fase 
detta quatemaria (1274-1289 ca.), nella quale, in luogo del modello trinitario, l'Arte 

-', La periodizzazionc che richiamcremo qui brevemente si deve a Bonner (0S. II. 539 e 
ss.) il quale, scgucndo le indicazioni di base dello studioso anglosassonc Pring-Mill, ha 
analizzato c datato 1'intero corpus lulliano, costituito da circa 265 scritti. 

2 4 Per la dcfinizione di «scmblanca» (similitudo) rinvio a Johnston (1977, pp. 38-94). 
Sinteticamente: «'semblanca' (resemblancc or similitude) dcsignated the relationship of 
corrcspondance between all bcings, (...)». 
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assumeva i quattro elementi e la loro attivita comc Ibndamcnto simbolico della 
realta corporea. 2 5 

Nclla Doctrina pueril (T275 ca.) Llull aveva indicato in una serie di dieci 
scritti aristotclici, fra i quali la Fisica, il De generacid e de corrupcio, il De anima 
racionable e il De animals, le fonti della scienza della natura. A distanza di 
vcnf anni scopriva invece un sesto senso, la cui possibilita Aristotcle aveva rigettato 
con copia di argomenti a l f inizio del terzo libro dcl De anima26 (III, 1, 424b 22 -
425a 13). La dimostrazione aristotelica si svolgeva sillogisticamcnte partendo dai 
tre componcnti dclla pcrcczione, cioe il medio, forgano e roggetto. La sensazionc, 
affcnnava, puo verificarsi solo pcr contatto diretto, come nel caso del tatto, oppurc 
attravcrso un medio, cioe 1'aria o 1'acqua. Essendo i mcdi Iimitati, anche i sensibili 
chc cssi vcicolano saranno detcrminati ncl numero. II ruolo degli clcmenti era 
richiamato anche nclla dimostrazione «cx instrumentis sensuum», poichc, se 
esistesse un senso aggiunto, sosteneva, dovremmo suppon -c 1'esistenza di un quinto 
elcmento, diverso cioe da quelli noti che, come «simplicia», entrano nella 
composizione degli organi percettivi. Considcrazioni del tutto analoghe si potevano 
rinvenire nella tradizione cristiana almeno a partire da s. Agostino che, nel De 
genesi ad litteram (III, iv, 6) , giudicava le funzioni dei cinque sensi esaustivc 
proprio in rapporto al numero degli elementi in un capitolo intitolato «Quinquc 
sensus ad quattuor elementa referri». 2 7 

Questa breve digrcssione ci serve per valutare meglio il retroterra dal quale 
Llull si allontano individuando un senso aggiunto, senza per questo ipotizzare 
l'esistenza di un quinto elemento o di un nuovo organo. La conncssione fra numero 
dei sensi e numcro degli elementi mi sembra poi rilevante in rapporto a quanto 

2 5 Mi limito qui a richiamare alcuni concetti che saranno utili nel corso deiresposizionc. 
Pcr il passaggio dal modello elcmcntare a quello trinitario rinvio al fondamentalc intcrvento 
di Ruiz Simon (1986), mentre per un'introduzione generalc al pcnsicro lulliano si vcdano Pring-
Mill (1991) e Bonner-Badia (1991). 

: ' 'La collocazione di qucsta dimostrazionc alTinizio del terzo Iibro risponde alLordinc 
del testo greco, ma nelle versioni latine medievali essa conclude il libro secondo. 

2 1 «Ideoque sunt etiam qui subtilissima consideratione quinque istos manifcstissimos 
corporis sensus secundum quattuor usitata clcmcnta ita distinguant, ut oculos ad ignem, aures 
ad acrem dicant pertinere. Olfacicndi autcm gustandiquc sensum naturac humidac attribuunt: 
et olfactum quidcm istis cxhalationibus humidis, quibus crassatur hoc spatium, in quo aves 
volitant; gustatum vcro istis fluxibilibus et corpulcntis humoribus. (...) Tactus autem, qui est 
quintus in scnsibus, terreno elcmento magis congruit: proindc pcr totum corpus animantis, quod 
maximc cx terra est, quaequc tacta scntiuntur». II passo ricorda Aristotcle, De anima, III, I, 
425a 3-5. Ad esso si richiamano anche s. Bonavcntura (Breviloquium, II, 9, 5; Itinerarium, II, 
3) c Vinccnzo di Bcauvais (Speculum naturale, cap. XX, p. 1788D) 
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detto sulla fase quatcmaria delfArtc , poiche la scopcrta dell1qffatus si colloca 
immediatamcnte dopo la transizionc dal modcllo elementare a qucllo tcrnario 
esposto per la prima volta neWArs inventiva ( I 2 9 0 ) . : s 

Oltre alle dinamiche interne al sistema, fra la Doctrina pueril (1275 ca.) e la 
nostra opera si verifico un evento di grande rilievo storico e culturale, ovvero la 
condanna da parte del vescovo di Parigi Stefano Tempier (1268-1279) delle 219 
proposizioni nelle quali si compendiava raristotclismo, non esclusivamente qucllo 
averroistico. La condanna ebbe importanti ripcrcussioni sulla filosofia naturalc e 
potrebbe avcr spinto Llull a modificare lc propric posizioni in qucsto ambito. Egli 
infatti non solo prese parte alla violcnta campagna antiavcrroista, ma rividc i 
fondamenti della propria Arte approfondendo progressivamente la componente 
platonizzantc a scapito di quella aristotclica. Sc pcnsiamo alPoccasione in cui Llull 
stese il LA, 1'elezione del nuovo papa, possiamo coglieme 1'intento pubblicistico, 
la volonta di dimostrare 1'alterita del proprio sistema rispetto a quello aristotelico. 
L 'opcra si apre significativamente con la dichiarazione della novita del soggetto 
sconosciuto agli antichi naturalisti, nel novero dei quali non e difficile scorgcre un 
riferimento al Filosofo per antonomasia. 

Veniamo adesso al contcnuto dcl nostro trattato, in cui Llull intcnde 
«ensercar», attraverso quattro distinzioni («La distinccio cncerca lcs veritats c 
naturcs de les substancics» Proverbis de Ramon, p. 79) la natura dcl scsto senso, 
chiamato «cffatus» poiche il suo fine consistc nel manifestare il concetto, razionale 
c immaginativo ne l fuomo e solo immaginativo ncgli altri animali. Fra il concctto 
e la sua manifestazione si colloca la voce «affigurada sots rao de conceptio dedins, 
moguda per lo loquitiu, qui espacifica lo son e mou 1'estrumen on se forma la vou» 
(11. 22 -24) . 2 9 

Dopo una succinta esposizione dcl soggetto, 1'opera prosegue con la 
dcfinizione del «senso comune», detto anchc «potencia sencitiva», la cui esistenza 
c dedotta logicamente in funzione dei sensi che da esso si dipartono comc «rius 
particulats, scgons divcrsitat d'6rguens, d'enstrumcns c d'obiccts». Esso rapprcscnta 
globalmcnte la scnsibilita, distinguendosi ncttamcntc dai scnsibili comuni della 

-s NcWArbre de ciencia (p. 596) il numcro dci scnsi e ricavato dal numero dci scnsibili 
e dalle sei direzioni dcl corpo (alto, basso. dcstra. sinistra, davanti, dietro): se fossero in numcro 
infcriorc, la natura sarebbc vuota c vcrrebbc mcno ai propri fini, mcntre sc fosscro di piii, la 
natura serebbc supcrflua, il chc c impossibilc. 

2 9 ln questo passo «loquitiu» indica Tattitudine attiva dcll'affatus: analizzeremo la varieta 
tcrminologica della versione catalana al tcrminc di qucsto paragrafo. 
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t radizione. 3 0 Sul piano ontologico, essendo «part substancial de la substancia 
sensada», il senso comune svolge la propria attivita correlativa; e provvisto infatti 
di un proprio «sencitiu» (attivo), «sensible» (passivo) e di un «sentir» in cui si 
unifica la loro natura. Rispctto al modello aristotelico, nel quale i sensi sono passivi 
e alterati dalle sollecitazioni delfogget to esterno, qui il sistema correlativo, che 
definisce gli atti specifici delle sostanze, offre un panorama diverso, poiche, ad 
esempio, la vista, oltre al «visitiu» essenziale da cui ha origine il movimento 
percettivo, e provvista di un «visible» proprio (coessenziale) che attinge il «visi-
ble» remoto (oggetto estemo) per generare 1'azione del «veser». La percezione e 
possibile anche per il concorso dei due livelli inferiori della scala delFessere, il 
vcgetativo e l 'clementare. La potenza vegetativa vi interviene con i suoi atti 
specifici: grazie alFappetitiva la vista si dirige al proprio oggetto (visibilitat); la 
retentiva trattiene la luce del fuoco e la diafanita delFaria lungo la linea intennedia; 
la digestiva «digerisce» lc specic esterne in quelle interne rendendole luminose e 
chiare, mentre 1'espulsiva rimuove le ombre. 

Gli elementi, poi, non solo sono costitutivi delForgano e delFoggetto estemo, 
ma sostengono anche la linea menzionata che congiunge il «visible» interno e 
quello esterno pennettendone la partecipazione delle specie, senza che il «visitiu» 
ne il colore la percorrano. Tale linea, che Llull prevede per tutti i sensi, e «sensata» 
in quanto ha un estremo nell 'occhio, e non «sensata» nella parte inclusa fra 
1'organo e 1'oggetto («sensato» o no). Ogni elemento ha un colore proprio che si 
combina con gli altri secondo le fonne geometriche del cerchio, del quadrato e del 
triangolo, le figure peculiari dclla fisica elementare lulliana. 3 1 L 'occhio si compone 
principalmente di fuoco e d'aria, lc cui proprieta, rispettivamente la luce e il 
diafano, servono a rimuovere le ombre prevalenti invece nelFacqua e nella terra. 

Ogni senso viene inoltre definito in base a l fo rgano , allo strumento e 
a l fogget to , con una notevole autonomia rispetto alla tradizionalc tripartizione di 
organo (o strumento), medio e oggetto: 3 2 

3 0 1 sensibili comuni, cosi detti perche non sono propri di alcun senso ma comuni a tutti, 
nelfaccezione aristotehca (De anima, II, 6, 418a 10 e ss.) sono: il movimento, la quiete, il 
numero, la figura, la grandezza. 

3 1 Llull espone in modo esaustivo la composizione di tali figure neWArbre de ciencia (pp-
563-564). 

" N e l l o schema si pongono fra parentesi i componenti non specificati nel LA. 
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organo strumento oggetto 
vista occhi occhi colorc 
udito (orecchi) orecchi suono 
odorato naso influentia anhelitus odore 
gusto palato lingua, labbra, denti sapore 
tatto (carne) carne tangibili 
affatus lingua movimento polmone-bocca manifcstazionc vocalc 

Si nota ncllo schema la coincidcnza in tre casi su cinquc delPorgano c dcllo 
stmmcnto. Per LIull infatti organo e strumento possono coincidcre, ma non sono 
della stessa esscnza. La distinzione, poco chiara nel LA, vienc pcro svolta 
nelPambito della dottrina delle cento forme, le ragioni seminali di asccndcnza 
platonica, deWArbre de ciencia (1295) . 3 3 Qui egli individua una «mcmbrositat» pcr 
la quale «les foimes naturals hagen membres ab Ios quals pusqucn obrar 
naturalment» e una «instrumcntalitat» che «es forma qui esta mes a ensus que 
membrositat». L'organo sussiste indipendcntemente dalla sensazionc che conticne 
in potenza e diventa strumento quando esplica la propria azione correlativa. 

L'attivita che Llull attribuiva ai scnsi attraverso il sistcma corrclativo 
permctteva dunque I ' inserimento nella potenza sensitiva dell''affatus, senza che 
1'intera dottrina dclla percezione ne risultasse stravolta. Sappiamo che Bartolomco 
di Brugcs, macstro della Facolta delle Arti di Parigi morto ncl 1356, compose un 
«sophisma de affatu», dcl quale ci restano soltanto alcuni brevi rinvii segnalati da 
Pelzer (1964, p. 532), ma sufficienti per comprendere che il concctto cra conncsso 
in questo scritto alla piu generalc dottrina del sensus agens, intomo al quale si era 
svolta una disputa particolarmente vivace nei secc. XIII c XIV. Uno dei sostcnitori 
piu significativi di questa tesi fu Jean de Jandun, anch'egli maestro delle Arti a 
Parigi, nato fra il 1280 c il 1285. Nel suo commento al De animcr* egli respingcva 
1'idca di un senso completamentc passivo e, per salvaguardare 1'autonomia della 
pcrcczione, ne distingucva due successivi momenti: il primo, in cui il scnso accoglie 
la spccie sensibile; il secondo, della percezione vera e propria, quando interviene 
una naturalis virtus activa anima, il sensus agens appunto, un principio cstcrno cd 

" C f r . Ruiz Simon (1986. pp. 92-93). 
M Joannis de Janduno viri acutissimi super Hbros Aristotelis de Anima subtilissimae 

quaestiones. Venetiis, Apud Hieronymum Scottum, MDLXI. 
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autonomo di cui necessita la sensazione per attuarsi, dcrivato analogicamentc 
dalTintelletto agentc . 3 5 

Uqffdtus non e pero riconducibile a qucsta dottrina, perche il sistema cor-
relativo non perticne solo ai sensi, ma viene esteso, secondo la teoria ilomorfica di 
origine ncoplatonica, a tutti i livelli delFessere, da quello clcmcntare fino al 
razionale, come riflesso delfattivita divina ad extra che il creato rapprescnta per 
finiti gradi . 3 6 Inoltre il ruolo attivo del nuovo senso viene cnfatizzato ncl LA solo 
in rapporto a l fudi to per la condivisione dclfogget to che il primo produce c il 
secondo riceve, ma non assunto come tratto specifico. In due passi del trattato si 
afferma, e vero, che Yaffatus ha il potere di sollecitare la vista ed il tatto a vedcre 
e a toccare il proprio ogget to , 3 7 ma questo rapporto, in cui il nuovo scnso svolge 
un ruolo simile alfappetitiva, si risolve totalmente alfintemo dclla scnsibilita, poiche 
Yaffatus produce la manifcstazione vocale, fudito la reccpiscc e i sensi in questione 
sono mossi dal piacere delle cose manifestate. Sembra chc sia la natura specifica 
della parola, in quanto senso, a determinare questa circolarita. 3 7 Nella piu tarda 
Metaphysica nova et compendiosa (1310), 3 S alla domanda «Utrum sensus agens et 
sensus passivus sint diversae essentiae», Llull ribadisce la natura cocsscnziale dclle 
due disposizioni: «Et dico, quod non; quia si sic, sentire commune esset divisibile. 
Quod est impossibilc, cum ipsum sit natura coniunctiva scnsitivi et scnsibilis in 
cadem essentia». 

Dopo avcr descritto il funzionamcnto dclla potenza scnsitiva, nclla scconda 
distinzione Llull dimostra che Yaffatus e «ex necessitate» un senso, poi che e 
necessario agli esseri animati, dedicando ai due aspetti due distintc scrie di dieci 

J 5 « I 1 ricorso al scnso agente era giustificato, secondo Jandun, dalla neccssita di non 
esaurire il processo dclla scnsazione nelfazione di qualcosa di estcrno. Di piu, era uno sforzo 
di ricondurrc i processi inferiori della sensazionc ad una sorta di parallelismo con i proccssi 
intellcttuali superiori» (Pacchi, 1958, p. 383). 

: , 6 Vale la pena di riportare pcr intcro un passo di Ruiz Simon in proposito (1986, p. 83): 
«Llull dibuixa un quadre dc 1'univers ben distint del de l'aristotelisme ortodox. A la imatgc 
aristotclica d'un conjunt estatic de formes discrctcs i scparades que actualitzen la matcria i 
donen lloc a les distintes substancies, el Bcat, scguint la teoria dc 1'hilemorfisme univcrsal que 
propugna 1'avicebronismc, hi oposa la imatge d'un conjunt dinamic i continu dc substancies 
actives i hilemorficament compostcs que no son sino succcssives dcterminacions d 'una 
substancia universal i primera tambe composta hilemorficament. Es dins aquest context con-
ccptual que cal entendre la construccio de la teoria lulliana dcls corrclatius». Sul rapporto af-
fatus-senso agente cfr. anche Perarnau (1983, pp. 53-4) c Johnston (1990, p. 13). 

" N e l l a seconda distinzione, 11. 205-220 c 245-251. 
J 8 L 1 . 1047-1050, p. 38. 



«PARAULA ES IMATGE DE SEMBLANCA DE PENSA» 15 

ragioni. La prima serie, piu chc oricntata a dimostrarc 1'csistenza dcW affatus, ne 
chiarisce la natura in rapporto alle altre parti della sostanza attraverso 1'applicazione 
dei principi relativi di maggioranza-uguaglianza-minoranza, inizio-mezzo-finc, 
differcnza-concordanza-contrarieta, triadi in cui si riassume nelTArte lulliana ogni 
possibile relazione fra enti. Interessantc e il rapporto istituito in tale sezione con 
1'udito, il cui funzionamento e spcculare rispctto a quello deWaffatus: «loqucio 
manifesta la conceptio de dins a les cozes de fores e oir manifesta les coses de 
fores a les cozes dedins». 3 9 Uaffatus c un senso perche, come gli altri, pcrmctte la 
«influensia e reflucnsia» fra mondo intcrno ed esterno, anchc sc con dirczionc 
inversa: il senso comune attrae la virtu dalfestemo attraverso i suoi sensi particolari, 
mentre «effatus influeix la vertut, que es dins la substancia difusa per manera de 
manifcstatio». Fissate le relazioni con la potenza sensitiva, Llull considcra quclle 
con le tre potcnze delPanima razionale, applicando il principio sccondo cui si ha 
maggiore concordanza fra ente superiore cd inferiore che fra due enti inferiori, 
poichc il supcriore infonde la propria virtii ncl subordinato («cnfre scnsual 
e-ntel-lectual a maior concordansa quc cnfre scnsual c sensual»). Waffatus infatti 
manifcsta 1'opcra della memoria; da esso rintelletto, piu che dagli altri sensi («pus 
fortment», fortius in latino, ripctuto anche nel Liber de ascensu et descensu 
intellectus) inizia il proprio proccsso di conoscenza e «pus que per el es mes 
manifcstat»; lo stesso vale per la volonta e per 1'immaginazione. 

La seconda serie di dieci prove mostra come esso sia necessario agli uomini 
e agli animali per la convivenza e per Ia conservazione della specie, per le arti 
libcrali e mcccaniche, per le attivita materiali c pcr 1'csercizio della virtii, infine pcr 
lodarc Dio. Dal punto di vista fisico «si affatus no fos scn, el no fora part 
substancial dcl senyn comun c fora accidcnt c no fora qui mogues la lcnga a 
cspascificar lo son, toquan colps cn l"acr c-n los labis c-n lcs dcnts e-n lo padar, 
segon estint natural sens dclibcratio c no pogra eser parlar ne-1 movimen del polmo 
no pogra passar per los locs on se fonnen lcs sil-labes vocals» (11. 360-365). 

Per comprendcre a pieno il significato dclla dimostrazionc, dobbiamo rifarci 
ancora una volta al De anima di Aristotcle, in cui si opcrava una gerarchia dci 
sensi, al vertice della quale era posto il tatto, giudicato dallo Stagirita il solo 
vcramcnte indispcnsabilc alla sopravvivenza e per questo prcscnte in tutti gli esseri 
animati. II discriminc fra il tatto c lc altre funzioni perccttivc vcniva sintctizzato a 
piii riprcsc da Aristotclc nclla formula «necessarium» c «proptcr melius», un dis-

" La stessa affermazione si trova anche nclla terza distinzione (11. 387-394), dove si 
spicga chc il finc dclla manifcstazione e qucllo di essere sentita. 
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criminc questo ricorrente anche in altre ope re 4 0 e amplificato dagli esegeti . 4 1 Nel 
LA Llull dimostra comc Vqffatus sia non solo necessario, ma superiore agli altri 
sensi attraverso Tapplicazione dei principi correlativi che regolano i rapporti fra 
sostanze (principio. medio, fine; differenza, concordanza, contrarieta; maggioranza. 
uguaglianza, minoranza) e infine affcnna che esso e comune a tutti gli animali. Nel 
De anima la capacita di cmettere voci veniva attribuita solo agli animali provvisti 
di cucre e di rcspirazione, come avremo modo di ribadire in seguito. II fatto che 
Llull non applichi tali distinguo, indica che Yaffatus ha preso decisamente il posto 
del tatto airinterno di una nuova gerarchia in cui il principio classificatorio non e 
piti rappresentato dalla nccessita vitale, ma dalle intentiones. Con il tenninc 
«entencio» (intentio) Llull indica le finalita degli esseri razionali ed irrazionali, 
commisurate agli strumcnti di cui dispongono. 4 2 Negli uomini la prima consiste «en 
amar e honrar. e loar c scrvir» Dio, la seconda «en percacar com pusquen haver 
vida en est mon, per tal que pusquen esscr posseidors de la primera entencio» (LC. 
cap. XLV). NeWArbre de ciencia (1296), immediatamentc successivo alla nostra 
opera, ogni senso e detto «necessari a viure», mentre Yeffatus «es seny molt 
necessari a viure e a moralitats» e «per 9 0 es effatus pus noble seny que-ls altres, 
car pus prop es a la fi per la qual totes coses son creades, 9 0 es a coneixer e amar 
a Deu, e loar-lo» (p. 599). Ora, il valore contrastivo deH'argomentazione lulliana 
risulta ancor piii chiaro dove affenna che «es, doncs, la lenga pus necessari 
estrumen a parlar que a manjar» (11. 223-224), quando Aristotele aveva sostenuto 
esattamente il contrario: «Natura enim utitur aere anelato in duabus actionibus, sicut 
lingua in gustu et loquela; sed gustus est necessarius et ideo est in pluribus, loqucla 
autem propter melius» (De anima II, 8, 420b 17-20). 

Assistiamo insomma ad una puntuale revisione del sistema aristotelico, dove 
e invertito il rapporto fra «necessarium» e «ut bene esse», corrispondendo il primo 
aWintentio secunda, cioc alle finalita vitali comuni a tutti gli esseri, il secondo 
aWintentio prima, che negli animali consistono nella riproduzione e propagazione 
della specie, e nelFuomo nella moralita e nella lode di Dio. Nei Proverbis (14, p. 

411 De sensu et sensato, 437a 1; Politica A 1253 b 28; De part. anim. 670 b 23 ss. 
4 1 Vincenzo di Beauvais, Speculum naturale, lib. XXV, 1078C: «Gustus vcro quidam tac-

tus est, & hi quidem scilicet gustus & tactus nccesssarij sunt animali, caeteri vero propter 
bonum sunt, id cst propter bene esse». L'opposizione e resa anchc nei termini di «ad cssc» c 
«ad bene esse». 

4 ; NelVArbre de ciencia (p. 579b) si trova una chiara definizione dcl concetto: «La pri-
mera [entencio] cs per la fi e l compliment, e 1'altra es en lo mig per lo qual passa lo 
comencament a la fi». 
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287) Llull insiste sulla necessita del nuovo senso («Odorar no es tant necessari com 
affar») e nclla Metaphysica gia ricordata affcnna esplicitamcnte: «Utrum potentia 
gustativa sit tantum necessaria, quantum affativa? Dico quod sic in brutis, non 
autem in homine; quia homo est, ut Deus cognoscat et diligat. Faciat autcm hoc 
magis pcr affatum quam per gustum». Mi sembra rilevante a qucsto proposito 
rosservazione di Averroe sullMmpossibilita di un senso aggiunto: «Et quasi intcndit 
pcr hoc quod, si sensus sextus esset, oporteret ut inveniretur in homine, qui est 
complctissimum animalium; esset enim necessario propter melius». Uaffatus, che 
soddisfa pienamente queste condizioni, favorisce piii degli altri sensi la realizzazione 
delV intentio prima, il «propter melius» aristotelico. In un 'opera molto piii tarda, 
VArs brevis de inventione iuris (1308), Llull riprende esplicitamente, a conferma 
di quanto detto, la terminologia del De anima, affermando chc tatto, gusto c odorato 
sono potenze «necessariae quod ad esse», mentre la visiva, 1'uditiva e la affativa 
«sunt quo ad bene esse» (p. 314). E appunto sulla nobilta dcl fine che si misura 
la maggiore nobilta del nuovo senso . 4 3 

II fatto che Vaffatus meglio degli altri sensi realizzi le finalita superiori 
dciruomo, non dcve pero distogliere dalla considcrazione della sua natura materiale. 
I commentatori hanno infatti spesso insistito sulFanalogia fra Verbo divino e nuovo 
senso prendcndo spunto proprio dalle sue implicazioni morali. In effctti Llull 
afferma che «Per raho de parlar pot esser feta honor a Deu e d'el donar laor e sens 
parlar no pogra eser encarnatio del Fil de Deu ni foren sagraments ni manaments 
ni el jom dcl judici; per que, parlar porta mes de utilitat que neguns dels altres sens 
segons aquestes cozes e segons la fi per que hom es creat» (11. 331-335). Non e 
pero necessario ricorrere ad argomenti di valore trascendente 4 4 per comprendere il 
ruolo deWaffatus in tali occasioni , perche tutto e riconducibile alla sua funzione 
sensibile. Giustamente Perarnau, editore della versione catalana, richiama per 
1'incarnazione il momento deH'Annunciazione, per i sacramenti il passo agostiniano 
«Accedit verbum ad e lementum et fit sacramentum», che spiega come attraverso 
la parola il rito sensibile diventi «signum rei sacrae» (Tractatus in Ioannem 

4 5 Ancora nella Metaphysica nova et compendiosa (1310; II. 1060-1064. p. 39) Llull 
scrive: «Utrum potentia affativa se habeat ad altiorem fmem quam odorativa? Et dico quod sic; 
quoniam affatus est principalius instrumentum ad causandum scientias liberales, per quas Deus 
cognoscitur et amatur et etiam ad causandum artes mechanicas, quam sit odoratus». 

" Le analogie fra affatum e Verbum in relazione a questo passo sono ricorrenti nei com-
mentatori. Ad csempio Dagenais (1979, p. 169): «Llull saw in the descent of sixth senses from 
the 'concepcions' of the rational soul to the fleshly world of thc senses, at the very least, a 
rcflcction of the incarnation of Christ». 



18 R. PISTOLESI 

L X X X , 3 ) 4 5 e per il Giudizio la forma dialogata con cui esso c prcsentato nel 
vangelo di Matteo (XXV, 31-146). 4 1 ' Aggiungcrci, pcr complctare i richiami, che 
il tema della risurrczione della came, e quindi dci sensi, ampiamente dibattuto dai 
Padri della Chiesa e dalla Scolastica, 4 7 era gia presente nel Libre de contemplacid 
(XCVIII, 14 e 15) dove Llull aveva sostenuto chc il giorno del Giudizio 
mancheranno il gusto e 1'odorato. Nel piii tardo Liber de praedicatione (1304, s. 
XL) ri tomava poi sulPargomento: «Deus fecit se homincm, ut per affatum 
corporibus beatorum gloriam possit dare» (p. 157). II discrimine fra i sensi, sia nella 
prima che nclla seconda opera, c usato come argomento contro i musulmani, che 
facevano dcl paradiso il luogo di reahzzazione di tutti i piaceri terreni. 

Esaminatc le funzioni dcl nuovo senso, la terza distinzione dimostra che esso 
si differcnzia dagli altri per diversita di strumento e oggetto, cosi come si distingue 
dalle altre parti della sostanza. Si dclinea qui, anche se sommariamente, la natura 
del rapporto concetto-voce sul quale ritorneremo. II concetto «es fet per entendre 
o ymagcnar o enscms en home e en les inracionals pcr ymagenar tan solament». 
Vaffatus «scnt la manifestacio de la conceptio» e, come medio, siccome «la 
conceptio es sustentada en quant la sua empremsio e figurada en la sencitivitat e 
scncibilitat es sustentada e moguda», la csprimc nella voce. 

La quarta ed ultima sezione delPopera fissa i caratteri propri del sesto senso, 
riprcndendo circolanncnte quanto anticipato nelPintroduzionc: «Affatus es aquela 
potencia, ab la qual animal manifesta cn la vou a altre animal la sua conccptio». 
Scguendo lo schema usato per gli altri sensi, se ne individuano 1'organo (la lingua), 
lo stmmento (il movimento che inizia nei polmoni «on se pren la conccptio» c 
continua nella lingua e nel palato dove si fonna la voce) e 1'oggetto: «1'opiect de 
afatus es la manifestatio de la conceptio dedins, la figura de la qual manifestatio 
apar en la vou, la qual afatus spacifica del son e aquela vou vest dc la scmblansa 
de la conceptio, la qual semblansa es la manifestatio que mou 1'efatus e 1'efatus 
mou lo seu orguen e 1'orguen mou 1'estrumen, qui es mouablc, e en lo mouable 
es sustentada la vou e en la vou la manifestatio». (11. 471-7). 

4 5 N e l LC (XLII, 13, p. 187a) Llull affcrma chc gli uomini, ingannati dalla potcnza sen-
sitiva, non crcdono che «1'hostia sacrada e sanctificada pusca csdevcnir cn vera carn per vertut 
de paraules». 

4 , ' l n qucsfult imo caso aggiungerei il passo giovannco (5, 21-25) «dico vobis quia vcnit 
hora et nunc est quando mortui audient vocem Filii Dei, et qui audierint vivent». 

J 7 A d escmpio s. Bonaventura, nel commento allc Senteiuiae di Picro Lombardo (IV Sent., 
49,2,1,3,1, t. IV) distingue la vista e il tatto dagli altri sensi. Solo i primi due saranno presenti 
dopo la risurrezione dei corpi, poiche, entrando in relazione diretta con 1'oggctto, appartcngono 
alla pcrfezione esscnziale delfanima umana. 
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Anche per Yaffatus il movimento si propaga lungo una linea «sensata» nella 
parte organica e non «sensata» nclTaria dove si forma 1'emissione. L'aria, passando 
dai polmoni per raggiungere la bocca, produce quel contatto da cui ha originc il 
suono che il senso provvcde a spccificare come voce. L'art icolazione della vocc 
spetta alla lingua, che e «cns artificiatus», diverso aaWaffattts che e «cns 
naturalis». 4" 

E stato giustamcnte notato chc manca pcr Yaffatus la definizione della serie 
correlativa che dovrebbc completarnc 1'analogia con gli altri sensi. Non troviamo 
infatti nel LA la serie «affativus, affabili, affare», introdotta solo a partire dalla 
succcssiva Lectura super Artem inventivam et Tabulam generalem (1294-1295) . 4 9 

Direi pero che un tentativo di articolazione del senso, anche se non complctamente 
formalizzato, si riscontra ncl testo volgare, ma viene unifonnato, c quindi 
banalizzato, nella versione latina. Alle quattro occorrrenze di «lo effatiu» del testo 
catalano, concentrate nelle linec 268-292, tutte inerenti al rapporto fra senso c 
potcnze superiori, corrisponde constantemente «affatus» o «affatum» della 
traduzione. Allo stesso modo, ogni volta chc in volgare si parla di «loquitiu», in 
latino si trova «affatum» con consegucntc perdita di informazione. Ancora, «potcn-
cia loquitiva» diventa «potentia affativa», mentre «locucio» e reso alternativamente 
con locutio e affatus. II termine «locucio» indica indistintamentc 1'espressionc 
umana e quella animale, 5 0 invecc «parlar» connota esclusivamente 1'azione umana 

4 *Accenno qui brcvemente alla distinzione fra le opere naturali e artificiali delTuomo. 
Nel Libre de iwme (1300) lc opere naturali sono dcfinite come «los actus qui ixcn de lcs 
naturals formes e matcries c cn cllcs cstan mijans per los quals s'acostcn cs conjunycn (...) co 
es a sabcr: elcmentar, vegctar, sentir, ymaginar, membrar, entcndre e amar; bonificar, magnificar 
e t c » . Le opere naturali rapprcscntano 1'azione dei correlativi. La potenza sensitiva pcrccpiscc 
i propri oggctti attravcrso i scnsi particolari, che «transportan les scnsibilitats defores cn lcs 
sensibilitats dedins» (p. 38). Nella Metaphysica nova et compendiosa (1310) Llull, dopo aver 
distinto l'«ens artificiatus» in due tipi distinti, comc «praeparamentum entis naturalis» e come 
«simplex artificiatum», con riferimcnto al primo afferma: «Lingua, quae artificialitcr disponit 
sonum, ut affatum causct voccm naturaliter. ct habcat obicctum ct subicctum» (p. 51, 11. 1506-
1508). Nclla nostra opcra il tcrmine «arteficial» ricorrc una sola volta (1. 467), quando, parlando 
della voce in potenza, si dicc che viene «aportada en actu successivamen e artcficial» nelfaria, 
ovvero nella parte non sensata della linea che congiunge il senso al proprio oggctto. 

4 9 V i d a l i Roca (1982, p.18). 
5 0 «Si effatus no fos, no pogren los homens partisipar los uns ab Ios altres en amar ni-ls 

uns als altres no pogrcn ajudar; asso mateix se seguira dels animals inracionals, qui per rad 
de loqucid, so es per rao de manifestatio, la qual fan per veu, partissipcn los uns ab los 
altres...» (II. 310-314). 
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cd e semprc tradotto in latino con «loquela» (11. 3 3 1 , 333, 344, 363). Nelle opcre 
successive affatus e «parlar» diventeranno sinonimi: nei Proverbis «Affar e parlar 
se convcrtexcn». «affatus c paraula son vocables [sinonims]» (18 c 19, p. 287), 
mentre la manifcstazione animale sara contrasscgnata dai versi specifici della specic, 
per cui ncl Liber de ascensu et descensu inteUectus (DADI, 1305) fra gli atti 
intrinseci del leone avrcmo il «rugire». 

2. L 'EVOLUZ10NE DELUAFFATUS N E L L E OPERE SUCCESIVE AL LA 

Dopo questa prima e non sempre coerente esposizione della natura dcl sesto 
senso, Llull ritorno nelle opere immediatamente successive sul tema apportando 
alcuni mutamenti di un certo rilievo, fra i quali il gia ricordato perfezionamento del 
sistema correlativo e una migliore defmizione del contenuto espresso vocalmente. 5 1 

Rimase invece piuttosto flutruante Pindividuazione delforgano, dello strumento e 
del l 'ogget to . j : Si puo affermare in generale che si assiste, come documentato dai 
Proverbis, ad una progressiva identificazione del senso con la parola: da naturale 
strumento che rendeva possibile 1'emissione della voce, esso assume sempre piu le 
caratteristiche generali del linguaggio. 

Nel LA 1'attivita del senso e definita da alcuni tennini chiave: esso «sent» la 
manifestazione della concezionc, «pren» la stessa e «espacifica» il suono in vocc. 
Llull (11. 459-461) scrivc che: « f o r g u e de afatus es la lengua e lo seu estrumen 
es lo movimen, qui comcnsa en lo polmd on se pren la conceptid, que 
subcesivamen ve en la lcnga...» e ribadisce che Yaffatus «sent la manifestacio de 
la conceptio» (1. 422). Peramau afferma (1983, p. 91) che «el verb ' senf sembla 
tenir aci el sentit de 'fer sensible ' , significacio desconeguda del DCVB»P Credo 
invece che Llull ricorra al verbo «sent» nel suo significato usuale per segnare 
fisiologicamente il passaggio dalla «semblanca» del concetto, razionale o 
immaginativo, al senso, e ftnalmente alla «vox». Prima colloca tale punto di contatto 
nel polmone, la dove inizia il movimento respiratorio, poi, nella successiva Lectura 
super Artem inventivam et Tabulam generalem (1294-5), recuperando la distinzione 

5 1 Non richiameremo tutte le occorrenze delfaffatus, ma solo le piii significative e 
pertinenti al nostro discorso, alcune dclle quali sono gia state indicate. Per lc implicazioni 
morali del nuovo senso, rinvio alfesaustivo studio di Johnston (1990, pp. 139-159). 

5 ? Ad es. nel LA lo strumento del senso e la lingua, mentre nella Lectura si dice chc esso 
e la voce. 

5 1 Antoni Maria Alcover - Francesc de Borja Moll (1930-1962). Diccionari Catald-Valen-
cid-Balear. 10 vols., Ciutat de Mallorca. Johnston riporta semplicemente 1'opinione di Perarnau. 
senza commentarla (1990, p. 17). 
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aristotelica fra animali sanguinei e non, lo individua ncl cuorc e/o nel cervello: 
«affatus concipit in cordeiA et in cerebro illorum animalium quac habcnt cor; ct 
solum in cerebro illorum animalium quac non habent cor, ct facit manifestationcm 
in voce vel in verbo de omnibus , quae concipit» (p. 683). 

Un'altra specificazionc interessanle dclla Lectura rispctto al LA c data 
dairinserimento del tennine «vcrbum» in concorrenza con «vox», che indica, come 
vedrcmo meglio in seguito, la distinzione fra la parola espressionc di un concetto 
razionalc e la voce significativa «naturaliter». II termine «verb» in catalano, sccondo 
quanto risulta dal Glossari general lul-lid, e usato csclusivamente per la categoria 
grammaticale, 5 5 mentre il significato del «verbum» latino e reso con «paraula». 5 6 Nel 
LA il tennine «verb» non ricorre mai, mentre «paraula» si trova duc volte, ma solo 
in un caso con un valorc pcrtinente, potendo tradurre il «verbum» introdotto nclla 
Lectura («Deus, qui posada vertut en paraula», 1. 304). Questi indizi sembrano 
indicare che, dopo aver sommariamente fissato le caratteristiche deWaffatus, Llull 
sentissc 1'esigenza di specificare meglio la natura della «vox» emcssa e il suo 
rapporto con il concetto. Nella Lectura infatti per cinque volte, nel brevc spazio di 
una colonna, ricorre «verbum» in formule disgiuntive come «in vocem vel in verbo» 
(3 volte), o «per vocem aut per verbum». 5 7 

M Cfr . San Tommaso (Commentarium in De an., II, XVIII, 476): "omnis autem sonus est 
ex aliqua pcrcussionc aeris: scquitur quod vox sit respirati percussio acris ad arteriam vocalem; 
quae quidcm percussio fit ab aninia, quae cst in his partibus, idest principaliter in corde. 
Quamvis enim anima sit in toto corpore, ut est fonma animalis, tamen vis eius motiva cst prin-
cipaliter in corde". 

" « E n gramatica, mot que es conjuga, prencnt formes distintcs, sobrctot en la terminacio, 
pcr a cxpressar la manera, el temps, la persona o el nombrc cn que cs presenta 1'accio o 1'estat 
que aquell mot significa», (vol. V, p. 329). Gli esempi riportati confermano questa unica 
accezionc. 

5 h Cfr . Rubio (1959, p. 18). 
5 7 Altro sinonimo ricorrcnte di affatus e «locutio», usato ncllc cspressioni «virtus» c 

«potencia locutiva», o formalizzato come «locutiu». Questa parola nella tradizione lcssicalc 
connotava pero il solo linguaggio umano. Boczio avcva infatti dcfinito la «locutio» «vox 
articulata et litterata» pcr disiingucrla dalla semplice «vox significativa» c pcr S. Tomniaso 
«locutio est ad manifestandum altcri quod latet in mentc» (S. Th. 1, 107. I c ) . Llull, in linca 
con qucsta tradizione, chiama «locutio» la lingua degli angeli. L'anomalia lessicale chc abbiamo 
evidenziato rispctto alla tradizione riflette il fatto che 1'opera «es nomcs la primera aproximacio 
a tema de 1'exprcssio vocal» di Llull (Pcrarnau, 1983, p. 41). 
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Sempre nella Lectura molto rilevantc e la scelta del verbo «concipere» per 
dcfinire 1'azione del senso. II tcnninc «conceptio» ricorreva ossessivamente nel LA, 
ma sempre come contenuto dclla manifestazione e comunque non esclusivo 
c\c\Y affatus, poiche anche al tatto si attribuiva la manifestazione dei «secrets 
concebuts» nella came (1. 403). Vaffatus e detto nella nuova opera la potenza che 
«concipit conceptum, quem animal habet», oppure che «concipit in corde et in 
cerebro». Quanto al fine, si chiarisce che esso consiste nel manifestare ad un altro 
animale «conceptus, quos [animal] concipit per delectationem vel per i ram», ma 
soprattutto serve a lodare e nominare Dio, comc principio di conoscenza e per i 
sette sacramenti. Nel primo caso troviamo definite le «affectiones» o «passiones» 
della t radizione, 5 8 nel secondo le finalita superiori del l 'uomo esplicabili dal sesto 
senso. Nella Lectura, con il complctamento della serie correlativa, il termine 
«conccptus» entra a far pane della definizione stessa del senso: Yaffatus, con il suo 
naturale e corporeo «affativo conceptivo» e con il suo essenziale «affabili 
conccptibili», «concipit» le «exteriores conceptibilitates» le quali, come gli oggetti 
degli altri sensi, partecipano con le «conceptibilitates» inteme. Solo allora la lingua 
articola la voce o il verbo per manifestarle. 

Converra adesso soffermarsi sul valore di questo «concetto», perche su di esso 
Llull fonda non solo 1'azione dcWaffatus, ma anche il rapporto dclla parola con il 
mondo estemo, la sua personalc interpretazionc dcl scgno. 5 9 AlFinterno del sistema 
lulliano la «conceptio» e annoverata fra le cento forme o cause universali 
individuate, fra le molteplici esistenti, ncWArbre de ciencia, che abbiamo gia 
richiamato per spicgare la differenza fra organo e strumento. Alla domanda 
«Concepcio, per que es?» si risponde che «es per 9 0 que sia la manifestacio dels 
actus de les formes, als sens particulars e a la imaginacio c a les potencies de 
1'anima racional». Quindi, in riferimento al senso specifico: 6 0 «Ramon, la concepcio 
que effatus manifesta, de que es?», si risponde: «Enaixi es la conceptio que effatus 
manifesta dels estincts e apetits naurals eixits de la sensitiva en la imaginativa, com 
son los apetits e instincts naturals, de l'elementativa eixits e nats, en la vegetativa 
de les plantes e en la sensitiva dels animals. E en est pas pot hom coneixer per que 
la fembra qui concep infant imprcm en aquell alguna semblanca de 1'object que 
imagina; e ago mateix del mascle»/' 1 Ritomano qui gli istinti e gli appetiti naturali 

5 8 Per questa parte cfr. Johnston (1990, pp. 15-22). 
" S e c o n d o Johnston (1990, pp. 17 e 29-30) conceptio e apprehensio sono sinonimi. Pur 

citando lo stesso passo AcWArbre de ciencia non mi scmbra che ne svolga completamente le 
implicazioni. 

60 OE I, p. 1024, q. 366. 
6 1 Una prcccdcntc domanda spicga chc la concepcio «cs aquclla forma gcncral per rao dc 

la qual les formcs passives conccben formcs activcs noves» (q. 363). 
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come affectiones, con la spccificazionc del molo dei r immaginazione che li riccve 
dalla sensitiva." La «conccpcio» significa dunque lo spccifico rapporto di 
partecipazione degli individui alle fonne generali che in essi influiscono e si 
manifestano, per cui, fra gli altri esempi, avremo che 1'insieme degli elementi 
«concep» le influenze dei corpi celesti, e il fuoco 1'aiuto del sole nel riscaldarc c 
nel moltiplicare il suo calorc (p. 587a). Ora, la manifestazione del concetto generato 
«sots rao de racionalitat o dc ymagenalitat» e propria dell''affatus che, in quanto 
senso e dunque di livello infcriore rispetto alle potenze menzionate, riprodurra nei 
limiti della propria natura matcriale tale partecipazionc, imprimendo nella voce solo 
la «semblansa» del concetto, in una significazione che pot remmo definire di 
secondo grado. II suo valorc conoscitivo sara dunque tanto meno incisivo, quanto 
piu ci si allontanera dalla natura sensibile degli oggetti che puo esprimere, le 
«conceptibilitates» estcme.' ' 3 

Nel DADI (1305) Yaffatus viene organicamente inserito da Llull a lf interno 
del processo gnoseologico. In quesf opera e ben esemplificata la nuova logica 
lulliana, una logica materialc, fondata sul simbolismo delle creature in rapporto alla 
loro causa prima; la trama di relazioni che essa esprime indica la naturale 
connessione dcl soggetto e dcl predicato. 6 4 Qui Yaffatus riveste due funzioni 6 5 stret-
tamente connesse al procedere deH'intelletto: in pr imo luogo e il senso chc 
organizza i dati sensibili combinandoli in soggetti e predicati, ma «confuse et 
indiscretc»; quindi svolgc un'attivita assertiva, in cui si riflette la disccsa 
dclfintcllctto c la confenna nel particolare della conoscenza per astrazione. II 
proccsso conoscitivo e articolato nel DADI secondo tre scale: la prima e di carattere 
cntitativo (lapis, flamma, planta, brutum, homo, caelum, angelus e Deus) e 
1'intclletto la percorre solo ascensionalmente; la seconda, serrza la qualc 1'intelletto 
sarcbbe «dubitativus, grossus et rudis in prima», e di natura predicamentale c 
prevede dodici gradi (actus, passio, actio, natura, accidens, substantia, simplex, 
compositum, individuum, species, genus e ens); la terza fissa i procedimenti logici 
della conosccnza in sensibile, imaginabile, dubitabile, credibile e intelligibile. Le 

6 2 Cfr. anche p. 587b: «aixi com 1'home, qui concep en sa pensa co que imagina e ho 
manifcsta dcfores ab la lengua». 

6 3 «The reference to conceiving exterior «conccptibilities» evidently indicates the 
apprchension of external forms». Johnston (1990, p. 17). 

6 4 Per questo aspetto molto rilcvante del pensiero lulliano, poiche indica le nuove 
connessioni fra fisica. metafisica e logica nella fase temaria delPArte, rinvio alla chiara 
esposizionc di Ruiz Simon (1986, pp. 91-93). 

6 5 T r i a s Mcrcant (1990) indica quattro diverse funzioni, tutte presenti nel testo, che io 
riduco a duc prcndendo come punto di rifcrimcnto il ricorso dcir intcl let to al senso. 
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«divisioncs» o capitoli delFopcra corrispondono alle partizioni della prima scala; 
ognuna di csse e distinta a sua volta nei gradi dclla seconda, mentre attraverso la 
terza «intellectus incipit ascenderc in primo scalone, scienliam faciendo. sic 
descendit ad primum scalonem, scientiam pcrficicndo». Dopo una prima 
acquisizionc dci dati sensibili, Fintellctto si fa dubitativo, quindi disccnde 
nuovamcntc verso il sensibile per attingere ordinatamente, attraverso 
Fimmaginazione (credibile), le specie e per completare con esse il proprio «habitus 
scicntiae» (intelligibile). Nella prima fase Vqffatus fomiscc una preliminare 
organizzazione ai dati sensibili, ed e detto per questo «universale» perche puo 
nominarc e combinare ie qualita degli oggetti percepiti dagli altri sensi , 6 6 

esprimendo relazioni reali, quali quelle di causa-effetto, generc-specic, semplicita-
composizionc, oppurc i rapporti logici sccondo il metodo «per aequiparantiam». 1 ' 7 

La sua attivita naturale e contrassegnata nella fase asccnsionale dai verbi 
«nominare» («imponerc nomen»), «dicere» 6 S e «proferre», ma «univcrsalitcr ct con-
fuse». 6 9 Quando Fintclletto ricorre ad csso, comc agli altri sensi, per ottcnerne 
conferme («sc certificare»), allora la potenza supcriore «insinuat», «indicat affatui 
ut dicat» o «quod sit denuntiator vcritatis», oppurc «affatus excitatur pcr mentem» 
secondo una linea che «est tcrminata inter mentem, linguam os et vocem». Solo 
allora Vaffatus «praedicat» 7 0 pcrche Fudito possa sentirc, Fimmaginazione attingerc 
ordinatamente le «species» che Fintellelto poi assume, potendo cosi fare scienza 
«certe atquc clare». Tale ordine, dal scnso alFintelletto nella seconda fase 

6 6 «Sensuale habet sex scalones, quattuor particularcs et duos universalcs. Particulares sunt: 
visus odoratus, gustus ct tactus. Et dicuntur particulares, eo quia unus non attingit obiectum 
altcrius. Duo univcrsalcs sunt: affatus et auditus. Et dicuntur universalcs pro tanto quia affatus 
potest obiecta sensuum particularium nominarc, sic dicendo: Pomum est visibilc, odorabilc, 
gustabile ct tangibilc. Et auditus cst universalis, eo quia hoc, quod affatus dicit, auditus ipse 
audit» (DADI, p. 60, 11. 17-24). 

^Ques to metodo dimostrativo vcnne csposto da Llull nell'opera intitolata appunto Liber 
de demonsiratione per equiparantiam (ROL IX, op. 121), composto come il DADI a Mont-
pellier nel marzo del 1305, in cui sosticne che le prove «propter quid» e «proptcr quia» non 
sono applicabili a Dio, la prima perche sopra di lui nientc esistc, la scconda perche non e 
cfficace: «idcirco intcndimus probarc distinctionem in divinis per aequiparantiam ct aequalitatem 
actuum divinarum rationum». 

6 8 1 due verbi sono usati anche insicme, come sinonimi: «Affatus vcro noniinat ct dicit» 
(p. 69, 1. 338). 

""Cfr. DADI, VI, 9, II. 594-602. 
711 Ad cscmpio «Et sic intcllcctus naturam lapidis cognoscit et istam naturam cognitam 

affatus pracdicat, ct auditus hoc attingit; et sic scicntia in homine de natura lapidis gencratur» 
(p. 33). Oppure «Et tunc intcllcctus affatui insinuat, quod sit dcnuntiator vcritatis; quae quidcm 
vcritas cst pcr intcllcctum in mcntc genitam et conccptam» (p. 53). 
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asccnsionalc, si trova esposto anche nsWArs brevis de inventione iuris (1308): 
«Obiecta potentiae affativae sunt vox et figurae vocum. lpsa quidem vox dicitur 
esse obiectum potcntiae affativae, quia conceptus mentis extrahit a sono matcrialiter 
ipsam vocem. Et affatus dat sibi formam specificam vocis, ut conceptum mentis per 
vocem imaginatio imaginetur, et ipse ab imaginatione attingatur ordinatum» (p. 
315) . 7 1 

Osserva giustamente Trias Mcrcant (1990, p. 81) che la prcsenza deWaffatus 
diminuisce a mano a mano che ci si allontana dairespericnza. Insieme agli altri 
sensi esso scomparc, o comunquc svolge un ruolo del tutto marginale, nelle 
distinzioni successive a quella dclla «planta», per poi tomare ad avcre una prcsenza 
importante nella IX ed ultima rclativa a Dio. Questa diminuzionc, scrive ancora 
Trias Mercant, si puo spicgare in quanto «les catcgories scmiotiqucs dc 
Fcxpericncia han estat determinades en els primers capitols», mentre la sua prcsenza 
nella sezione conclusiva puo ricondursi alla «necessitat de fonamentar la 
demonstracio de 1'existencia de Deu sobre 1'experiencia». In cffetti sulle acquisizioni 
delle prime distinzioni, per analogia o per partecipazionc. si costruiscc 1'intero 
impianto conoscitivo, perche la scicnza che 1'intelletto ricava nei primi gradi della 
scala cntitativa rappresenta la base stabile e il presupposto per conoscerc gli enti 
superiori. Infatti talvolta l ' intellctto, invece di ricorrere al sesto senso, attingc 
attraverso Fimmaginazione e la mcmoria le specic che Vaffatus aveva 
precedentemcnte posto ne lFudi to , 7 2 confennando cosi il parallelo gia istituito nei 
Proverbis (1296 ca.) secondo cui «Affatus es figura denteniment e auditus dc 
mcmoria». Quanto alla IX distinzione, direi chc si configura qui una relazione 
univoca intelletto-q/7"«/w5, quella assertiva, espressa costantemente nella formula 
«innuit affatui, ut d icat» , 7 3 perche esso sia «denuntiator veritatis». Le tre solc 
occorrenze di «dicit» in questa sczione seguono un iniziale «intellcctus innuit 
affatui» al quale sono strettamente conncsse con avverbi del tipo «iterum» e 
«ulterius». 

Riassumendo si puo dire che Vaffatus atlinge dapprima confusamcnte le 
rclazioni che predica in concomitanza con 1'attivita dcgli altri sensi, forncndo una 
prima organizzazione categorialc deH'esperienza. Anche quando esso viene 
qualificato in base ad un oggetto specifico che gli altri sensi non possono attingere, 
come nel caso dclla «substantia simplex ignis» nclla pietra chc non e ne visibilc 

7 1 Nel Liber de investigatione secreti occulti attribuito a Ramon Llull, che presenta una 
struttura argomentativa simile a quella del DADI, Yaffatus svolgc una funzione assimilabilc. 
Cfr. Pcreira (1990). 

"Cf r . 11. 359-361. 
"Cf r . II. 106, 123, 152, 222, 263, 273, 626, 675. 
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ne tangibile, ma «affabilis et audibilis et imaginabilis indeterminate et confuse, et 
per intellcctum detenninate atque clare» (11. 452-4), la manifestazione e vincolata 
alla prcccdente acquisizione del tatto «qui tangendo denuntiat composit ione 
substantiarum» (11. 427-8). Solo in un secondo momento Vaffatus esprime il 
concetto immaginativo o razionale fondato neH'esperienza, quando cioc rintelletto 
ritorna ad esso per ccssare di essere dubitativo. 

3. LE FONTI DELUAFFATUS E I SUOI PRESUPPOSTI 
N E L L ' O P E R A LULLIANA 

La ricerca delle fonti concettuali e lessicali deWaffatus ha occupato gran parte 
degli srudi dedicati al tema, senza tuttavia giungere a delle acquisizioni stabili o del 
tutto convincenti. I testi in cui si rinviene un legame esplicito fra parola e sensi 
sono infatti numerosi, e a questo retroterra sono state giustamente ricondotte anche 
le considerazioni lulliane. Manca tuttavia una spicgazione dello scarto che Llull 
produce rispetto alla tradizione rendcndo 1'espressione vocale un senso a pieno 
titolo. Credo che si possa cogliere la valenza della scoperta lulliana solo sc si 
riconosce in essa 1'esito di una riflcssione inerente al linguaggio e alla sua natura 
materiale. L'osservazione puo sembrarc banalc ma, come vedremo immcdiatamente, 
non del tutto ingiustificata. 

Ad esempio secondo Johnston (1990, pp. 11-12) la scoperta deWaffatus 
sarcbbe il risultato di una nuova configurazione del sistema psicologico. Inizialmcnte 
Llull avrebbc scguito il modello fomito da Avicenna, che nella potenza scnsitiva 
distingueva due funzioni, quclla motiva e quella apprensiva, riconduccndo alla prima 
1'cmissione della voce. Proccdendo ad una revisione di questo schcma, il filosofo 
catalano «assigns many of the apprehensivc and motivc functions to his imaginativc 
soul and only rccognizcs the five extemal senses as powers of the sensitive soul. 
Consequently, any other function - such as speech - that he associates with the 
sensitive soul would also receive the designation of extemal scnsc». Prima che 
Johnston sostcncsse il valore «occasionalc» e subordinato della scoperta, Dagcnais 
(1979, p. 163) aveva affcnnato: «Rather, I think, it was arrived at through a process 
of elimination - within Llulfs vision of the human soul, there was simply no placc 
to put the power of speech except among the scnscs», fomcndo con questo una 
spicgazione piii pertincnte sul piano linguistico, ma secondo un criterio di esclusionc 
che rende marginale 1'opzione lulliana di individuare un senso responsabile 
delPespressione vocale. II fatto di sottovalutare il ruolo sensibile deWaffatus 
legittima poi nei commcntatori due ulteriori passaggi logici chc ne allontanano 
scmprc piii il carattcrc matcriale: lo si idcntifica prima con il linguaggio umano tout 
court, pcr passarc poi alfanalogia con la struttura discorsiva dclla conosccnza c con 
il Vcrbo divino. 
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Quanto alle fonti, il repertorio fornito e veramente molto ampio, anche se 
talvolta si confondono quelle lessicali con quelle concettuali , mentre e invece 
importante distinguerlc. Ad csempio Llinares (1963, p. 302) rinvia al De anima di 
Tertulliano (6.3): 7 4 «Anima autem movet corpus, et conatus eius intrinsecus foris 
patent. Ab illa est cnim impingi et pedes in incessum et manus in contactum ct 
oculos in conspectum et linguam in effatum, velut sigillario motu superficiem intus 
agitante». Johnston (1990a) ricorda anche il passo di s. Ambrogio: «Nec in loco 
Deus videtur, sed mundo corde; nec corporalibus oculis Deus quacritur, nec 
circumscribitur visu, ncc tactu tenetur, nec auditur adfatu, nec sentitur incessu» (I. 
27 ) . 7 5 Molti altri esempi potrebbcro essere addotti in questa dirczione, poiche 
1'associazione della parola ai sensi e ricorrente, anche se manca in essi lo specifico 
terminologico che rcnde i passi riportati piu pert inent i . 7 6 Si puo aggiungere, per 
complctezza, che neWExpositio Ethicorum libri (II, IX, 354) di s. Tommaso una 

7 4 Llinares (1963, p. 302, n.8). Nello studio dellc fonti ho verificato anche il suggerimento 
di Carreras i Artau circa 1'originc stoica deWaffatits, ma non ho rinvenuto alcun testo signi-
ficativo in questa direzione. 

75 Traite sw TEvangile de S. Luc I. Livres I-IV. Ed. G. Tissot. Paris: Les editions du cerf 
1956 (Sourccs Chretiennes; 45bis). p. 60. Per completczza ricordo che lo stesso passo era stato 
prima chiosato da s. Agostino nel modo seguente: «addidit etiam, 'nec auditur affatu': ut, si 
possumus, unigenitum Filium, qui cst in sinu Patris, sic intelligamus narrantcm, quomodo ct 
Verbum est, non sonus auribus instrcpcns, sed imago mentibus innotescens, ut illic interna ct 
ineffabili lucc clarescat» (PL 33, col. 609). 

7 6 S. Anselmo, parlando nel Liber de similitudinibus (PL 159, col. 606) dei sensi, li 
associa naturalmente alTespressione vocale: «Similitcr et corporis sensus aperiuntur ad impcrium 
eius, videlicct visus ad vidcnda; auditus ad audicndum Dei vcrba; gustus ad gustanda; odoratus 
ad odoranda; tactus ad tangenda; olfactus ad olfacienda; oculi quoque ad vigilandum ct 
plorandum; os ad bene loquendum; pedcs ad ambulandum quo debent». Anche Boezio, ncl 
discutcrc il rapporto res-intellectus-voces, ricorre al parallelo scnsi-linguaggio per negarc la 
teoria esposta nel Cratilo secondo cui le «voces» significano le «res» naturalmentc c non «ad 
placitum»: «nullum enim nomcn naturaliter constitutum est, neque unquam sicut subiccta rcs 
a natura est, ita quoque natura vcnicntc vocabulo nuncupatun>. Se infatti «natura esscnt nomina 
eadem, apud omncs gcntcs esscnt, ut scnsus, quoniam naturaliter sunt, iidem apud omncs sunt. 
Omnes enim gentes non aliis nisi solis oculis intuentur, audiunt auribus, naribus odorantur, orc 
accipiunt gustatus, tactu calidum vel frigidum, lene vel asperum iudicant, atquc haec huiusmodi 
sunt, ut apud omncs gcntcs eadem vidcantur». La divcrsita dellc lingue e 1'csistcnza di sinonimi 
per indicarc uno stesso oggctto sono gli argomcnti usati da Boczio pcr ncgarc talc teoria (In 
librum de Interpretatione, edilio secunda. PL 64, coll. 420-1). 
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dcllc undici virtu morali e detta «affabilitas» e viene usata come sinonimo di 
socialita e amicizia: «circa rcliquum dclectabilc quod est in vita, quantum ad ea 
quae serio aguntur, medius vocatur amicus, non ab effectu amandi, scd a dccenti 
convcrsatione: quem possumus affabilcm diccre. Et ipsa mcdictas vocatur amicitia 
vel affabilitas». Questa definizione di qffabilitas giunge a Tommaso attraverso una 
lunga tradizione, che ha inizio con Ciccronc (De off. I, xxxi 113; II, xiv 48) e passa 
attraverso s. Ambrogio (De off. min. II, vii 29) e Cassiano (Inst. VIII. 10 e 11). In 
tale accezione il tennine e presente anche nel nostro trattato: «si effatus no fos, no 
pogrcn los homens partisipar los uns ab los altres en amar n i l s uns als altres no 
pogren ajudar» (11. 310-311). 

In un successivo intcrvento ancora Dagenais (1983, p. 112) rinvia ad una fonte 
araba, l 'enciclopedia scicntifica Rasa'il Ikhwdn as-Safd, della congregazione dei 
«Fratelli della Purezza». 7 7 II testo fu prima tradotto in castigliano, sembra entro il 
1265, per volonta di Alfonso X, quindi, a partire da questa versionc, in latino in 
cui c noto con il titolo di Picatrix latinus. In quesf opera si rinvicnc la distinzione 
fra due gruppi di sensi: gli estcmi e gli intemi o spirituali, cioe Fimmaginazione, 
1'intelletto, la memoria e, secondo Dagenais, il precedente dcl nostro affatus, ovvero 
la natic/ah. A confenna di quanto ho dctto sulle inopportune speculazioni che 
tcndono ad allontanare Yaffatus dalla collocazione che Llull ha scelto, scrive 
Dagenais: «That their natiqah was spiritual sense and LlulFs affatus a physical 
sense could be explained, here again, by thc structure of LlulFs own psychological 
system, and we should not forget that even within LlulFs system affatus had a 
tendcncy to slip into spiritual realms», e poi proseguc ricordando che la parola serve 
per lodare e pregare D io . 7 8 

Ho gia osservato, esponendo il contcnuto delFopera, come le dimostrazioni 
della scconda distinzionc rinviassero alla tenninologia aristotelica del De anima, 
ovvero proprio a quel discrimine fra «necessarium» e «propter melius» che Llull 
intcrpreta, capovolgendolo, secondo altre priorita. Vale la pena riportare le parole 
conclusivc dcl trattato nella versione commentata da Averroe (III, 13, 435b 20-24) 
in cui sorprcndcntemente, dopo aver riperuto che il tatto e il solo senso neccssario 
alla sopravvivcnza dcgli csseri animati e percio condiviso da tutti, Aristotcle 
affennava: <<111 i autem alii sensus sunt in animali propter melius: visus autem ut 

7 ' Pcr una sommaria descrizione del tcsto arabo e della sua origine rimando a H. Corbin. 
Hisioire de la philosophie islamique (Paris: Gallimard, 1964), I, pp. 190-194. 

7 ! i Aggiungcrci, pcr quanto riguarda il tcsto latino, quanto scrive la V. Pcrronc Compagni 
(«Picatrix Latinus», Medioevo, 1 (1975), p. 244): «Va inoltre tenuto presente che non e stato 
finora riscontrato nessun uso specifico di Picatrix negli autori mcdicvali, al di fuori del circolo 
alfonsino». 
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aspiciat in aere et aqua; et gustus ut scntiat dclectabile et tristabile et ut habcat 
appctitum et moveatur; ct similiter de olfactu; auditus vero ut audiat rcm; lingua 
vero ut significet rem alio modo».19 Crcdo chc rispetto alle fonti propostc qucsta 
sia la piu pcrtinente per vari motivi, in primo luogo perche viene a conclusione di 
un 'opera in cui sono esposte le condizioni fisiologiche del l 'espressione, s 0 quindi 
perche siamo certi, da quanto scrive nella Doctrina pueril (1275 ca.), che Llull la 
conosceva, e infine proprio per la privilegiata posizione di mcmorabilita che il passo 
occupa, collocato c o m ' e al tennine di una delle opere piii commcntate del 
Medioevo. Llull poteva trovare nelLopera aristotelica tutte le componcnti per una 
considerazione materiale del linguaggio e svilupparle coerentemente alFinterno del 
proprio sistema, traendo le conseguenze di tale impostazione. Credo poi che il 
valore contrastivo degli argomcnti utilizzati, gia discusso nel (§ 1), rinvii senza 
dubbio a questo testo. 

Quanto ai presupposti deWaffatus nelTopera lulliana, abbiamo ricordato nella 
parte introduttiva come i riferimenti alla natura sensibile e materiale della parola 
fossero gia emersi nella precedente produzione, soprattutto nel LC (1273-1274), 
dove si affrontava secondo la prospettiva agostiniana il tema del contrasto e dclla 
concordanza fra questa e 1'intelletto (cap. CLV). S I Questo contrasto non e estraneo 
a considerazioni di natura psicologica; infatti «la psicologia i la fisiologia son la 
base d 'una moral motivada cientificament, es a dir, universal, ja que esta basada 
en el funcionament de les potencies humancs, el qual es linic per a tots els homens» 
(Rubio, 1995, p. 57). 

Nel LC (lib. II, dist. XI) Llull espone la propria dottrina dclle potenze secondo 
la dialettica delTordine e del disordine, organizzando una serie di figure, 
precorritrici di quelle artistiche, che indicano la corretta successione delle loro 

"Commen ta Averroe: «Lingua autem ut significet rem alio modo. Et innuit, ut puto, iu-
vamentum quod habet in verbis, non gustus; hoc enim iuvamentum magis apparet propter 
melius quam gustus...... Averrois Cordubensis, Commentahum Magnum in Aristotelis de anima 
libros, recensuit F. Stuart Cravvford. Cambridge Massachussets: The Mediaeval Academy of 
America, 1953, p. 546. Johnston (1990, p. 10) scrive che «The association of voice and sen-
sation was common in many ancient authorities. Aristotle himself treats speech with hearing 
in his rewiew of the senses» e in nota rinvia a De an. 2.8 420b 5-421a 6, non a quesfult ima 
sezione del trattato. 

*"Cfr. Lo Piparo (1988). 
8 1 SulPorigine agostiniana della filosofia del linguaggio lulliana, cfr. Trias Mercant (1976). 

Vale la pena ricordarc che il termine «affativa» compare per la prima volta in alcuni mss. del 
Libre de contemplacid, ma si tratta con ogni probabilita di un'interpolazione successiva. Cfr. 
Dagenais (1983, p. 116). 
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operazioni. Le cinque potenze costitutive dell 'uomo sono: la vegetativa, la scnsitiva, 
1'immaginativa, la razionalc e la motiva. L' immaginativa rappresenta un livello 
separato dell 'anima, il cui ruolo c quello di trattenere le specie sensibili e di 
trasmetterle, prive di ogni residuo corporco, all 'intelletto perche inizi il processo 
conoscitivo. Negli animali essa rapprescnta il limite in cui si esaurisce 1'attivita 
psicologica. Seguono nelFuomo i cinque sensi spirituali della potenza razionale: 
«cogitacio, aperccbiment, conciencia, subtilca, coratgia», individuati con notevole 
autonomia rispetto alla tradizione araba e poi scolastica, dove, senza scendere nei 
particolari di classificazioni molto variabili, troviamo in genere fra i cinque sensi 
interni il senso comune, 1'immaginativa, la facolta cogitativa, 1'estimativa e la 
mcmor i a . s : La potenza razionale si divide, secondo il modcllo agostiniano, in 
mcmoria intelletto e volonta. Infine la motiva escgue gli atti diretti dalle potenze 
superiori. La corretta sequenza delle operazioni psicologiche garantisce il corretto 
esito delfattivita conoscitiva c moralc, mcntre la sua mancanza gcnera il contrasto 
fra lc azioni c l'intcllctto. II linguaggio non si sottrac a queste leggi e nel cap. 
CCCLIX Llull espone la costruzione di sei ftgure, cinque intellettuali e una 
sensibile, necessarie per pronunciare parole «ordonades e rectoricades». Le sei 
figure sono le seguenti: 

A potenza motiva intcllettuale 
B potenza motiva scnsualc 
C memoria intellctto volonta 
D composta di A e B 
E potenza vegctativa, scnsitiva, immaginativa e razionale 
F primo movimcnto, due intenzioni, verita, devozione, 

coscienza, temperanza di animosita e speranza. 
La sequenza dellc combinazioni e cosi stnitturata: AC, ACD, ACF, ACFE, ed 

inftne ABCEFD. La figura B comsponde alla potenza motiva scnsuale ed e inserita 
al termine di questo ciclo, comparendo solo nelFultima figura, dove indica eviden-
temente Femissionc della voce. La parola e quindi associata csplicitamente ai sensi: 
«qui vol dir belles paraules c ordonadcs de les coses ente l lec tuals , cove que 
primerament entellcctucig ab les quatre ftgures ans que mova la B (...) e com hom 
haura aquelles cntel-lcctucjades, adoncs covc que hom mova la B en nomenar 
aquelles».^ 

8 2 Si conoscono molte classificazioni diverse dei sensi interni, piu o meno riducibili a 
quella indicata. Per una descrizionc dettagliata dei diversi sistemi rinvio a Wolfson (1935). 

1 3 Molti concetti presenti nella Rethorica nova sono anticipati in quesfopera , dalla 
rclazione fra scala ontologica c «pulcritudo vocabulorum», alla dcfinizione della stagionc piii 
appropriata pcr esprimere i concetti. 
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Qucsta figura B rapprcscnta un prccedcnte importantc deWaffatus, sia pcr la 
conncssione voce-senso chc propone, sia per altre considcrazioni che ne richiaiuano 
successive particolarita. Ad csempio, il passo «com los vcgetables segons lemps 
formcn e afigurcn pus bclls c de major sao los lurs fruits en un temps quc cn altrc, 
enaxi la B pus bellament se mou a parlar en un temps que en autre» (p. 1218), 
ricorda da vicino quello della Lectura super Artem inventivam (1296): «AlTatus 
melius manifcstat id quod conccptum est in vere, quam in autumno, et in aestatc. 
quam in hyeine, et ideo cantant aves in vere et in aestate, et in homines sunt in illo 
temporc hilariores in loquendo» (p. 325) . 8 4 

La natura di questa figura sembra molto vicina alla «vis motiva vocativa» di 
Avicenna richiamata da Johnston come prccedcnte del senso aggiunto. Nel com-
pcndio di Jcan de la Rochclle Tractatus de divisione multiplici potentiarwn 
animae*5 un'opera che conobbe un 'enonne diffusione nel Mediocvo, e cosi csposta 
la parte della dottrina psicologica di Avicenna 8 6 che ci intcressa: alFinterno della 
«vis sensibilis», attraverso una seric complcssa di biforcazioni, si giunge alla «vis 
motiva membromm panicularitcr» dove troviamo una «vis vocativa» definita «vero 
vis principium emissionis vocis», distinta dalla «vis pulsativa», parte invece dclla 
«virtus motiva modo naturali», in quanto «vocativa vero non semper ct de 
neccssitate scd voluntarie et secundum apprehensionem» (p. 80). II nostro senso 
pero, funzionando pcr istinto naturale e non volontariamentc, scmbra piii vicino alla 
«vis pulsativa» che alla «vis vocativa». Ancora sotto il profilo psicologico, 
riscontriamo una posizionc analoga nella tradizione pseudo-agostiniana. Semprc Jean 
de la Rochellc spiega nel suo compendio come nel De spiritu et anima, in analogia 
con la Trinita, il filosofo di Ippona individuassc una «vis animalis» che «est in ce-
rebro et inde vigerc facit quinquc scnsus corporis; iubet etiam voces edere, mcmbra 
movere» (p. 123). 

Si c dctto come il punto di partcnza delle riflessioni sul linguaggio chc si 
rinvcngono in qucsta prima grandc opcra enciclopcdica ( L Q sia proprio s. 
Agostino. Se la parola, dicc Llull, scgue 1'intelletto e «no dona a ell significacio 
de contrarictat, adoncs s"avcntura e s 'endreca la paraula en l 'enteniment, c 
1'entcnimcnt sc significa cn paraula», rcalizzando cosi il sillogismo. In caso con-

" Sul valorc dclle stagioni lcgato al locus amoemts vcdi Badia (1988, p. 129). Sui prc-
supposti dcWaffatus ncl LC. ma piii in generale pcr una lettura del sesto senso lulliano divcrsa 
da quella qui proposta, Tusquets (1993). 

**Jean de la Rochcllc (m. 1245), francescano, studio a Parigi prcsso la scuola di Alcs-
sandro di Hales, cui succedettc fra il 1238 e il 1241. II testo da cui si cita c cdito a cura di 
Pierre Michaud-Quantin. Paris: J. Vrin, 1964. 

8 6 Pcr la fortuna dcl modcllo psicologico di Avicenna, cfr. ancora Wolfson (1935). 
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trario «la un es torbant Fautre» e si produce il paralogismo. II verbo «torbar» dcnota 
il poterc dcviante dclFespressionc quando viene meno al fine di «revelar e significar 
enteniment». La parola, «fora d 'anima, fonnata en Faer», «no ha poder a revelar 
veritat de la cosa», per cui si puo verificare che Fintclletto intenda una verita e la 
parola ne significhi un 'a l t ra . 8 7 

La pohsemia costituiscc un ostacolo ulteriore alFesprcssione del concetto. Per 
questo Fintelletto, che «no ha doblcs significats contraris», dcve scegliere quelli che 
lo conducono alla verita trascurando i devianti. L 'anima prcferisce infatti le 
dimostrazioni basate sulFintelletto a quelle semplicementc verbali, «car los de mes 
homens han lur anima empatxada e torbada per les sensualitats». Le consegucnze 
pratichc di queste considerazioni sono importanti: essc ribadiscono la validita 
clcWArt fondata sulle «ragioni necessarie» di un alfabeto univoco ed il rifiuto dellc 
argomentazioni per autorita, che richiedono un preventivo quanto faticoso accordo 
sul valore dei termini utilizzati. 

Proprio nelFesposizione degli argomenti teologici la parola manifesta a pieno 
la propria insufficienza di strumento sensibile. Dinanzi alla verita della Trinita, ad 
esempio, la parola e un «infanto balbus». Essa introduce infatti, nominando il 
mistero trinitario, relazioni temporali tra Padrc c Figlio significando la procedenza 
delFuno dalFaltro, oppure, nel descriveme la triplice natura, afferma che le divinita 
sono tre. Dicendo che Cristo si e incamato, e morto ed ha subito la passione, la 
parola significa che la divinita si e alterata nelFumanita. Se la parola dice che Dio 
c onnipotente, sottintende che sia capace anche di «fer defalliments». s s Nella Sacra 
Scrittura Dio ha occhi, braccia etc. , 8 9 ma Fuomo e chiamato a supcrare 1'esposizione 
sensibile, letterale del testo e ad innalzarsi intellettualmente attraverso una sua lcttura 
morale. La parola, come il dato sensibile, per la sua «frevoletat» 9 0 puo costituire 
solo il punto di partenza della vera conoscenza; sotto il profilo esegetico, 

8 711 tcma dcl contrasto c della concordanza fra operazioni dcll"intellctto e sensibilita ha 
anche un valore logico: cfr. Ars compendiosa inveniendi verilatem (1274 ca.; MOG. I, pp. 433-
73). A conferma del fatto che anche per la parola vigono rcgole analoghc a quclle individuatc 
nelfinterazione richiamata, troviamo la distinzione fra tre tipi di orazionc: quella intcllcttuale, 
quclla sensibile c quella composta dalle due (pp. 444-5). 

8 8 Tutta l 'argomentazione e tratta dal capitolo «In relativis mutuis interdum desunt vo-
cabula» del De trinitate di s. Agostino (V, 12-13). 

*'Cfr. s. Tommaso, 5. 77;., 1, q.I, a 10. 
9 1 1II termine «frevoletat» viene applicato sia alla parola che ai sensi nel LC. Altri ri-

ferimenti alla materialita della parola si trovano nei capp. CCCLll e CCXXXV. 
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rinterpretazione letterale corrispondc alla scmplicc acquisizionc dciroggetto mentrc 
quella morale puo considcrarsi il risultato di un processo astrattivo-deduttivo. 9 1 

Ma e nella letteratura mistica che il divario fra 1'csperienza e la parola giunge 
alla rottura: basti pensare al «raptus» di San Paolo che «audivit ineffabilia verba, 
quae non licet homini loqui». 9 2 Anche Llull presenta la propria Arte come risultato 
dcirilluminazione della Randa: c Dio stcsso a rivclargli questo metodo dimostrativo, 
infallibile proprio perche configurabile comc un linguaggio universale. L 'Ar te e il 
luogo in cui la parola si riconcilia con gli scopi della predicazione, e il regno dove 
1'csprimibilc (effabilis) raggiunge il proprio limitc e oltre il quale si stcnde 1'inftnito 
ineffabilis, dominio dell 'esperienza mistica. 

4. UAFFATUS, LA VOX SIGNIFICATIVA E IL VERBUM 

In questa sezionc analizzaremo la natura dcWaffatus sotto il proftlo linguistico, 
per spiegare, a partire da qui, il significato dclla sua collocazione nella potcnza 
scnsitiva. 

La prima constatazione che si impone e la coincidenza del l '«obiectum» 
affativo con la «vox significativa» aristotelica e scolastica. 

Aristotele nel De anima (II, 8, 420b) deftnisce la «vox» come un particolare 
tipo di suono, emesso da un essere animato («sonus quidam cst animati») prowis to 
degli organi della respirazione, e associato a una rappresentazionc mcntalc 
(«phantasia»). I rcquisiti ftsiologici e psicologici della «vox significativa» sono 
sintetizzati come segue: «Non enim omnis sonus animalis vox est, sicuti diximus. 
Est enim et lingua sonare, et sicut tussientes. Sed oportct ct animatum verberans 
et cum imaginatione aliqua. Significativus enim quidam sonus est vox, et non 
rcspirati aeris, sicut tussis». Sappiamo che per Aristotelc la phantasia, diversamente 
dalla sensazione, e volontaria (III, 3, 427b 17-20) e soggetta a errore. II significarc, 

9 1 Ricorda giustamente Ruiz Simon (1986, p. 70) che: «Els metodes de comentari de la 
Biblia son metodes metaforics basats en 1'analogia entre els distints nivells de la realitat (la 
tropologia actua metafbricament mitjancant comparacions explicitcs, 1'aHegoria ho fa per mitja 
de la lectura d'un fet en un altre d'analeg), metodes que, usats esgraonadament, permeten, 
gracies a la depuracio dels elements sensuals dc la paraula, 1'ascensio del sentit sensible al sentit 
intell igible o sagrat». Questo metodo metaforico, dice ancora Ruiz Simon, si fonda su una 
previa analogia, quella esistente fra la materialita del tcsto e la realta sensibile della natura. 

n II Cor. xii, 2 4. 
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connesso alla capacita di richiamare gli oggetti assenti e le sensazioni, nasce dunque 
dalla distanza dal mondo rcale e proprio per questo puo essere erroneo. 

Confrontiamo adesso tale dcfinizionc con quella lulliana: «apelam aquel effatus 
per so car sua fi esta en manifestar lo concebimen qui es fet dedins la substdncia 
animada e sensada, lo qual conccbimcn es fet en home sots rao de racionalitat e 
demagenalitat e en los animals no racionals es feta sots ymagenalitat» (11. 11-15). 
Poiche la meccanica descritta da Llull per far t icolazione della voce non si 
differcnzia, se non nella linca in parte «sensata» in parte «clementata» che unisce 
la manifestazione del concetto alla sua espressione, da quella presente in Aristotele, 
ritroviamo nel LA le stesse componenti che caratterizzano la «vox» come «signi-
ficativa»: la produzionc da partc di un essere animato e il suo legame con 
f immaginazione. Anche mWArbre de ciehcia, r icordato (§ 2) in merito alla 
«conceptio», fespressione affativa sembra avere una dipendenza privilegiata dalla 
potenza immediatamentc supcriore. II rapporto cambia invece nel DADI, poiche 
rimmaginazione interviene solo in un secondo momento rispetto alfemissione della 
vocc, per fomire in modo ordinato alfintelletto quanto percepito dalf udito e emesso 
daWaffatus. Che Yajfatus possa agire indipendcntcmcnte dalla rappresentazione 
mentale sembra o w i o dal momento che e un senso: esso svolge un'attivita propria, 
anchc sc concomitante, come osservato, a quella degli altri sensi. Se la phantasia 
secondo Aristotele opera in modo volontario detenninando anche la manifestazione 
vocale, Yaffatus, conformementc allc altre percezioni, funziona invece pcr «estint 
natural» (11. 363, 395, 410, 412, 413), «sens deliberacio». 

Lln'altra differenza, scmpre dovuta alla sua natura sensibile, e data 
dalfattribuzione a tutto il mondo animale della «vox significativa», serrza i numerosi 
distinguo introdotti dallo Stagirita. 9 3 Ma gia nella tradizione escgctica dcl 
fondamentalc trattato aristotclico si erano operate delle gencralizzazioni che Llull 
scmbra raccogliere. Per Boezio, nel commento al De interpretatione, lc «voces 
significativae» si distinguono in «voces significativae naturaliter», che includono i 
versi animali e i «gemitus infinnorum», c in «voccs significativae ad placitum» o 
«nomina», cspressione della natura razionale de l fuomo. 9 4 Talc partizione, condivisa 
anche da Pictro Jspano, e ripresa da s. Tommaso che, pur introducendo i parametri 
ulteriori della «vox litterata articulata» e «non litterata non articulata», divide la 
«vox significativa» in «naluralitcr», con cui connota gcncricamente la «vox 
animalium» e i «gcmitus infirmorum», e in «cx institutionc», «cum tempore» o 

9 3 N e l De histoha animulium si distinguono gli animali sanguinei dai non; i primi sono 
provvisti di vocc, con 1'eccczionc dei pesci, in quanto privi dcgli organi della respirazionc. 

94 De Int. comm. min., PL 64, coll. 303-304. 
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«sine tempore», cioe i «nomina» e i «verba». 9 5 Dunque all 'interno dclla catcgoria 
della «vox significativa naturaliten> si fissano stabilmente, senza eccezioni di rilicvo, 
la «vox animalium» e i «gemitus inf i rmorum». 9 6 Anche Ruggero Bacone nelle 
Summulae dialectices (De Libera 1986, p. 223) definisce la «vox significativa 
naturaliter» come «ordinatur a natura ad significandum, ut gemitus infirmorum et 
omnis vox ferarum vel sonus», mentre la «vox significativa ad placitum est quae 
ex institutione humana aliquid significat, ut omnc idioma graecum et lat inum». 9 7 

Dato il legame tra immaginazione e «vox significativa» fissato dalla tradizionc 
e ripreso nel LA come tratto essenziale dclla manifcstazione affativa, giunto il 
momento di distinguere le rispettive attivita, Llull attribuisce aWaffatus autonomia 
di realizzazione, ricorrendo alla categoria dei malati inclusa dai testi citati sotto 
fetichetta della «vox significativa naturaliter»: 

Enfre ymagenatio e effatus es differencia, car ymagenatio no es de la 
esencia de la sencitiva e aquest efatus que nos encercam cs de la cscncia 
scncitiva, car si cren una cosa matcixa en nombre seguir s'ia quc totes 
vcgades que hom parlas, ymagenas e que totes vegades que hom ymagcnas 
parlas; e encara, que-ls hdmens enbriacs ho malautes per frenezis o qui sdn 
orats, qui parlen sens ymagenar, ymagenassen, la qual cosa es impossibilc, 
segons que d 'asso avem spericnsa (11. 434-440). 

' , 5 Sempre S. Tommaso (Peri hermeneias exp. 1, IV, 46) afTerma che gli animali attraverso 
i suoni «proprias passiones naturaliter significant». 

'"' Boezio, nel commento al De interpretatione scrivc che «ncque solum nomen vox sig-
nificativa est, sed sunt quaedam voces quae signifacant idem», ovvcro il gcmito dci malati c 
i versi degli animali. Ancora Robert Kilwardby, ncl Commentum super Priscianum maiorem, 
osscrva come solo ia voce umana sia prodotta «ex institutione», mentre «omnis alia vox. quac 
nullo profcrtur affectus mentis cst vox significativa solum naturalitere. 

1 ) 1 Particolarmente intcrcssante risulta il scguente passo di Ruggero Bacone (De Libera 
1986, p. 222) perche ricorda da vicino lc argomentazioni lulliane sulla voce degli animali: «vox 
significativa est per quam omne animal intcrprctatur aliquid omni vel alicui sue speciei - omnc 
vero animal potcst hoc facerc, quia natura non dedit ei vocem otiosam. Et hoc possumus videre 
manifcstc, quia gallina alitcr garrit cum pullis suis quando invitat eos ad escam ct quando docct 
eos carcre a milvo». Scrive Llull: «Si vou no fos, aucel no fecra son niu ni la perdiu no cridara 
sos fils nc.l rossiynol no atrobara sa muler e cascun aucel engenrara son semblan c no 
partissipara ab ci cn vou, car no engenra en el vou en potencia, e fdra natura vacua, la qual 
vacuitat destruira 1'ordc dc natura c tots los animals». Per la «vox animalium», cfr. Eco et alii 
(1989). 
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Questa lettura dcWaffatus come senso responsabilc deiremissione della «vox 
significativa» e poi confermata dal primo scguace di Llull. il franccse Thomas Le 
Mycsier che nel Brevicuhun scrive dcgli animali: «...maximc animal gressibile vel 
volatilc habcns omncs quinque scnsus: vocem habent similiter, naturaliter 
significantem loco qffatus».91 

Nclla tradizione scolastica, come si nota dagli esempi riportati sopra, la linea 
cscgciica del De anima si interseca con quclla dcl De interpretatione, attraverso la 
combinazionc dei dati fisiologici dclla prima opera con le considerazioni di natura 
scmiotica della seconda, al fine di distinguere l'emissione vocale animale da quella 
umana e specificare la rclazionc fra intellectus c vo.x. Per citare un solo esempio, 
s. Tommaso affenna: «Oportet cnim ad hoc quod sit vox, quod verberans aerem 
sit aliquid animatum, et cum imaginatione ad aliquid significandum. Oportct enim 
quod vox sit sonus quidam significans, vel naturaliter vel ad placitum (...) 
Operationes enim animales dicuntur, quae ex imaginatione procedunt». 9 9 

Rispctto ai testi richiamati, Llull limita nel LA le propric argomcntazioni 
alfambito psicologico restringendole ftn ncllc premesse alla filosofia naturale (antics 
ensercadors de les cose naturals); quindi, volendo dcfinirc il nuovo senso in 
rapporto alle altre parti della sostanza, insistc piii sui tratti comuni delfemissione 
vocalc chc su quelli dis t int ivi . 1 0 0 Solo nella Lectura, come e gia stato osservato, 
provvedcra infatti a distinguerc «vox» e «verbum», pur continuando a indicare 
gencricamente il contcnuto delfespressione con il tenninc «conceptum», in cui 
troviamo riassunti oggetti molto diversi, quali il pensiero umano, i desidcri e le 
passioni di tutti gli csseri animati. In altri termini, se nclla tradizione alla catcgoria 
della «vox significativa» sono ricondotte tutte le manifestazioni vocali, anche quclle 
che Aristotele aveva escluso, Llull individua un senso che la rende possibile: la sua 
natura e involontaria ed e propria delfessenza di tutti gli animali, al pari delle 
operazioni come «elementar, vegetar, sentir». Senza ricorrere alle distinzioni fra 
«naturaliter» e «ad placitum», egli modella allora la propria scopcrta sulla «vox 
significativa naturaliter», diffcrenziando poi le manifestazioni degli uomini e degli 
animali in base alfor igine razionale o immaginativa del concetto, che «es fet per 
entendre o ymagenar o ensems en home e en les inracionals per ymagenar tan 
solament» (11. 419-420). Si tratta di una posizione opposta a quella genuinamente 

v" ROL, Supplementum lullianum, t. I, p. 64, II. 933-5. 
"In Aristotelis librum De anima Commentarium, II, XVII1, 477. 
'""Vcdi su questo punto Peramau (1983, pp. 89 e 94) e Johnston (1990, pp. 15-6). 
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aristotelica esposta nel De anima, secondo la quale cio che distingue la voce 
animale da quella umana e la capacita di articolare suoni distinti, una differenza 
materiale e formale che prcscinde dai contcnuti . 1 0 1 

Nel LA la relazione parola-concetto non viene pero completamentc svolta: 
«aquest concebimen dcdins la substancia es manifestat defores per vou, en la qual 
es affigurada la conceptio dedins» (11. 16-17). Che cosa significhi «affigurada» e 
spiegato in seguito, quando si chiarisce che «la figura dc la qual manifestatio apar 
en la vou, la qual afatus spacifica del son e aqucla vou vest de la semblansa de 
la conceptio.. .» (11. 473-474). Per Aristotele le parole esprimono le «passiones» 
delPanimo e gli «intellcctus», ma essendo questi «similitudines rerum», a loro volta 
le parole diventano, direttamente o «ad placitum», conseguenza delle proprieta reali 
delle «res». Tale connessione, solo potenziale ncllo Stagirita, viene complctamente 
svolta dalla Scolastica. In Alberto Magno la relazione e espressa nel modo seguente: 
«[voces] pr imo sunt notae similitudinum quae sunt in anima, et per similitudines 
istas ad res referuntur» (Peri herm., 1, tr. 2, c. 1). II circolo res-intellectus-verba 
si chiude con S. Tommaso, poiche «voces sunt signa intellecruum ct intellectus sunt 
rerum similitudines; et sic patet quod voces refemntur ad res significandas mcdiantc 
conceptione intellectus». 1 0 2 Riconoscendo una dipendenza, per quanto mediata, della 
parola dal mondo estemo, gli esegeti di Aristotele avevano sviluppato le premesse 
del suo pensiero fino a farlo convergere con la prospettiva platonica del Cratilo. 

Anche la voce lulliana manifesta, per la mediazionc dcWaffatus, la 
«similitudo» (cat. «semblansa») del concetto: «Paraula cs imatge de semblanca de 
pensa» . 1 0 3 Ma Llull, non distinguendo nella «vox significativa», che assume come 
oggetto dcW affatus, le due componenti «naturaliter» e «ad placitum», si atticne ncl 
LA strettamcnte alla psicologia offrendo una soluzione limitatamente a qucsti 
tennini , e spiega la trasmissione materiale delle «semblances» dalPintelletto alla 
realta estcma innestando la linea in parte scnsata e in parte elementata nella 
similitudinc del concetto immateriale: nel DADI (p. 49) affcnna in modo csplicito 
chc «affatus est coniunctus cum intcllectus». Proprio ncl molo che svolge di 
connessione naturale fra concelto e voce consiste la novita del sesto senso. Quando 
nella Lectura si articolano le componcnti del senso che «cum naturali et corporali 
affativo conccptivo et cum suo proprio affabili conccptibili concipit exteriores 

1 0 1 Cfr. Lo Piparo (1988, pp. 92-9). 
1 0 2 5. 77;., I, q. 13, a 1. Altri esempi si trovano scmprc in S. Tommaso: «Nomina 

respondent rcbus» (/;; // Sent., dist. 9, q. 1, a 4); «Nomina imponuntur rebus, ex proprictibus 
earum sumpta» (Ibid., dist. 23, q. 2, a 2). 

103Libre dels mil proverbis, cap. XLVll l , n. 9, p. 1267b. 



38 E. PISTOLESI 

conccptibilitatcs», altro non si indica che il rapporto tomistico richiamato, il legame 
fra realta estema, intellctto e vocc veicolato daWaffatus. Llull rafforza tale legame 
di partecipazione scoprcndo un scnso che garantisce naturalmente il flusso dagli 
oggetti airintelletto c alla parola. Quanto alla direzione del rapporto, direi che cgli 
dclinea nel tempo due possibilita diverse. Fino al DADI, cioe fino a quando non 
si specifica la funzione della parola alTintemo dcl processo conoscitivo, la dinamica 
concctto-afjatus c univoca, procede cioe dal primo verso il secondo, trovando il suo 
naturale finc in un altro esserc animato che raccoglie la manifestazionc con 
f udi to . 1 0 4 Ncl DADI pcro la relazione affatus-udito si assolutizza, in quanto non si 
spcciiica se la comunicazione sia intcrsoggettiva o meno. Questo risultato credo 
vada di pari passo con f autonomia che il senso assume qui rispetto alle potenze 
superiori nella prima fase confusa della sua pcrcezione. Llull sembra condurre alle 
estreme conseguenze, con tutti i correttivi del caso, la natura sensibile delf affatus 
e questo si nota proprio in rapporto alfimmaginazione che non solo riceve le spccie 
invece di fomire una rapprescntazione, ma talvolta devc ricorrere alla mediazione 
delfudito per poterle attingere. Si fissa in questo modo, ma gia erano state poste 
le premesse nella scoperta del LA, un rapporto diretto fra parola e «res» grazie 
aWaffatus e senza la mediazione degli «intellectus». Quesf ultima viene recuperata 
solo in un secondo momento, quando «intellcctus innuit affatui, quod dicat». 

Quanto al verbum, una sua connessionc esplicita con Yaffatus viene stabilita 
nella Lectura, come si e dctto piii voltc. La dottrina del «vcrbum cordis», oggetto 
nclf Eta Media di una corrente teologico-spcculativa parallela a quella grammaticalc 
dei Modisti, e svolta anche da Llull sia nelle opere precedenti il LA sia 
successivamente. Nella tradizione, che prendeva le mossc da s. Agostino (De 
Trinitate, XV), il verbum rapprescntava un grado del processo conoscitivo, astrattivo 
o procedente da illuminazione, ed implicava, ma solo in secondo luogo, una 
riflessione sul linguaggio, sul rapporto conoscenza-parola, che a sua volta 
richiamava fattivita «ad extra» e «ad intra» di Dio. II «verbum» e infatti generato, 
in analogia con la Trinita, dalle tre potenze de l f anima umana che, in Agostino 
come in Llull, sono f intelletto, la memoria e la vo lon ta . 1 0 5 

""Ricordo chc la vocc significativa «cst illa que auditui aliquid rcprcsentat, ut 'homo'», 
sccondo Pietro Ispano, c pcr Ruggcro Bacone «non significativa est per quam nichil auditui 
represcntatur ut 'bubo '» . 

mDe Trinitate. Ed. J. Mountain. Turnholt: Brepols, 1968. Corpus cristianorum, CC 50-
50A. II parallclo fra anima c Trinita c svolto in X, xi. 
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NelPopera citata s. Agostino parla del «verbum quod foris sonat» come 
«signum vcrbi quod intus lucet cui magis verbi competit nomcn». Le fasi che 
scandiscono i! passaggio dal pensiero alla parola sono tre: la prima e data dal 
«verbum cordis», unita conoscitiva puramente intellettuale; la seconda dalfimmaginc 
del suono concepito in una lingua particolare; la terza dalla parola articolata, scgno 
transitorio del concetto intellettuale pcrmanente. Abbiamo dunque il concetto o 
«vcrbum» propriamente inteso, quindi la «cogitatio soni» e infine il «verbuin 
vocis». 1 0" I due «verba» successivi al «verbum cordis» permettono la comunicazione, 
ma sono estranei al processo conoscitivo. L'interprete piu acuto di questa dottrina, 
condivisa anche da s. Anselmo, Alberto Magno e s. Bonaventura, fu senza dubbio 
s. Tommaso, per il quale i «verba» propriamente detti sono tre, mcntre con il quarto 
si connota «iigurative» (S. Th. I, q. 34, a l ) ogni parola o espressione umana. Solo 
la «vox significativa» puo esserc detta «verbum», «ex hoc ergo dicitur verbum vox 
exterior, quia significat interiorem mentis conceptum». Tra i verba propriamente 
detti egli distingue appunto l '«interior mentis conccptus», la «imaginatio vocis» c 
la «ipsa vox interioris conceptus significativa». 

Nella produzionc lulliana tale tradizione si riflette nel tema della «locutio 
angclorum», posta piit di una volta in parallelo con la comunicazione fra le tre 
potcnze delLanima razionale, il cui concorrere produce il «verbum» in senso 
gnoseologico. Secondo il Libre dels dngels (1274-1283?) 1 0 7 le tre potenze dclfanima 
umana coniugano la loro attivita «en la theorica mentalment, sens paraules 
scnsuals», producendo un «verbum» razionale simile a quello angelico. II concetto 
viene ripetuto anche nel Libre de meravelles (OE, I, p. 348) (1288-1289) e 
nelfopuscolo tardo, successivo alla campagna antiaverroista, De locutione 
angelorum (1312) . 1 0 8 

Due opere sono pero fondamentali per comprendcre il ruolo che i verba 
rivestono nel processo conoscitivo. Si tratta delle Quaestiones (1289) e deWArs 
inventiva (1290), che abbiamo gia avuto modo di richiamare. In ambedue i casi 

""'Ta!c successione si deriva da numerosi passi contenuti in questo stesso capitolo del 
De Trinitate: «Perveniendum est ergo ad illum verbum nominis, ad verbum rationalis animantis, 
ad verbum non de Deo natac sed a deo factae imaginis Dei, quod nequc prolativum est in sono 
neque cogitativum in similitudine soni quod alicuius linguae esse necesse sit» (XV, xi). 

"" Come 1'uomo «sensualment ab paraules certifica altre home en so que membra e ama 
e cnten». cosi 1'angclo usa le proprie facolta per comunicare, <«;ar si per paraula sensual 
enteniment qui cs potencia cntellcctual, enten, quant molt mes j a intelligencia pot entendre pcr 
1'atra cn los angeis qui simplament e absoluta son dc natura dc intelligentia» (ORL XXI, p. 
356) 

" l s La «locutio angclorum» e dctta «conccptus mcntis» e, divcrsamcnte da quella umana, 
non necessita deWaffatus ne de l fudi to . Vedi Perarnau (1983, pp. 104-121). 



4 1 1 E. PISTOLESI 

Llull distinguc i «vcrba» sulla basc dcl loro contenuto conoscitivo. Nella prima 
opera (q. LIV «Quomodo anima generat verbuni»), ne individua due, detti 
rispettivamente «intellectuale» e «sensualc» o «corporale». f in te l le t to , attraendo le 
«phantasias» intellettuali, o w e r o le «similitudines» delle Dignita divine, degli angcli 
e delFanima razionale, genera il primo, mentre il «corporale» si fonna per attrazione 
delle «phantasias» o «similitudines» degli oggetti materiali. II razionale risulta dalle 
operazioni di volonta, mcmoria e intclletto; il sensibilc e composto invece «de 
corporaiibus et spiritualibus similitudinibus» e «generatur a tribus potentiis animae 
una cum imaginatione». Qui egli si attiene al significato primario e puramente 
gnoseologico del termine. 

Si e visto come i duc «vcrba» individuati nellc Quaestiones siano uno 
intellettuale e Faltro immaginativo, anche se definito scnsibile per i contenuti che 
implica. Nel lMrs inventiva, che segue di un solo anno le Quaesliones, Llull toma 
a svolgere il tema dei «verba» alFinterno della teoria dei «punti trascendenti», 
distinguendone questa volta tre tipi: il «verbum rationativum sensatum, quod 
potentia rationalis per sensuale potentiam constituit», il «verbum rationativum 
imaginatum, quod ipsa rationalis potentia per imaginatione constituit», quindi il 
«verbum rationatum non sensatum nec imaginatum, quod ipsa sola rationalis per 
virtutem sui supra sensum et imaginatione concepit» (p. 52). II «vcrbum sensibile» 
delle Quaestiones si specifica qui in sensibile e immaginativo, segno che e awenuta 
una ulteriore articolazione dei contenuti esprimibili e che e possibile un rapporto 
diretto delfintel let to con i sensi. In queste due opere Finteresse di Llull e 
concentrato sul processo conoscitivo, per cui 1'asscnza di riferimenti alfespressionc 
vocale dci concetti non meraviglia. 

Colpisce invece la mancanza del sesto senso nella Rethohca nova del 1301 , 1 0 9 

il cui impianto si fonda proprio sulla corrispondcnza fra «verbum mentis» e 
«verbum oris». In quesfopera infatti Ia «pulcritudo vocabulorum», sccondo i 
principi della nuova retorica, e commisurata ai contenuti e alle rclazioni sostanziali 
fra enti, tanto piu belli quanto piii elevati nella scala delle creature. Llull afferma 
anche in questo contesto la propria fiducia nella verita della parola sc pronunciata 
al tcrmine di una serie corretta e ordinata di opcrazioni conoscitivc, completate le 
quali il discorso riflette il concetto, ma anche Fordinc naturale gcrarchico in cui 
ogni esserc c inscrito in base al proprio grado di concordanza con i principi primi 
dcl creato. La definizione del «verbum» vicnc approfondita nclla terza parte 
delfopera dal titolo «De scientia» ed e svolta secondo lc novc rcgole dcWArs 

""Johnston (1990, p. 155) introduce una timida ipotesi sulfassenza AtWaffatus in questa 
«retorica delTcsscre»: «probably because Llull had composcd most of it in earlier years». Ma 
la Rethorica Nova, secondo quanto recita Yexplicit, fu stesa in catalano nel 1301 c tradotta in 
latino a Genova nel 1303, ovvero sei anni dopo la composizione dcl LA. 
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generalis. Alla domanda «Quid csl verbum?» si risponde che «verbum est vox sig-
nificativa que significat verbum mentis quod homo in cogitatione concipit, quo et 
movet l inguam per aerem, in quo suam similitudinem imprimit ad hoc quod 
audientibus reveletur». Ancora nella «secunda questio» («Ex quo sit verbum?»), 
spetta alla lingua imprimere nelfaria le «similitudines» del concetto (p. 65) e nella 
sesta ricorre la distinzione fra «verbum mentale» e «verbum vocale» (p. 68). I 
termini sono molto simili a quclli deWaffatus, ma Llull non si sofferma 
sul femiss ione della voce, considerandola il naturale prcsupposto della disciplina 
retorica, il cui mcccanismo ha gia trattato specificamente. II problema centrale resta 
quello della comunicazione, della trasmissione corretta, sotto il profilo morale e 
onlologico, dclle verita in potenza nel «verbum mentis», rispetto al quale 
f articolazionc del suono svolgc un ruolo del tutto marginale. A bcn vedere, 
eccettuato un breve riferimento deWArbre de ciencia (p. 93 5b), Llull non affronta 
mai congiuntamente il tema della retorica e quello deWaffatus, perche evidentementc 
la prima lo prcsuppone, come presuppone fesistenza della grammatica e delle sue 
regole. 

Chiarito il rapporto fra il senso aggiunto e le dottrine della «vox significativa» 
e del «verbum», credo emerga con chiarezza il valore della scoperta lulliana, in cui 
si combinano la riflessione sulla natura materiale del l inguaggio, sui suoi 
meccanismi fisiologici, e la consapevolczza critica della sua appartenenza al mondo 
scnsibilc. II primo aspetto deriva da Aristotele e dai suoi esegeti, il sccondo c 
invece di ascendenza agostiniana. Si ha f impress ione che queste due linee, 
fondamentali nel pensiero lulliano, non si intersechino o comunque tendano a 
rimanere indipendcnti proprio in merito al tema deWaffatus, non fondendosi in una 
organica dcfinizione del rapporto fra conoscenza e parola. Scoprcndo Yaffatus Llull 
cerca di colmare quella dicotomia fra contenuto razionale e esprcssionc scnsibilc 
in cui consisteva f anarchia dclla parola denunciata da s. Agostino e da lui ripresa 
nel LC, dove essa esprimeva corrcttamcnte i contcnuti delf intelletto solo al tenninc 
di una serie di atti al contempo morali, ontologici e conoscitivi. f e s p r e s s i o n e 
vcrbale pero, attribuita in quesf opera alla conclusiva azione della potenza motiva, 
si sottraeva parzialmente al controllo dei livelli superiori de l fanima perche le sue 
componenti , scnsibile e conccttuale, non la rendevano completamente assimilabile 
alle altre operazioni. f i nd iv iduaz ione di un scnso responsabile delf espressione 
presenta allora il vantaggio di potcr considerare la parola nella successione 
necessaria sopra ricordata e di certificare il suo contenuto di verita su base 
psicologica, ma anche di scgnare i limiti inerenti alla sua natura materiale. Nel 
dcfinire la differcnza fra concctto c affatus, Llull nel LA (11. 425-433) affenna che 
se il nuovo senso non esistesse 

seria la manifcstatio de la conceptio pus natural obiect a manifeslabilitat no 
scnsada cn la vou no coniuncta ab la conceptio, la qual vou no es sensada, 
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que a la sencitiuitat en la qual conceptio es sustentada en quant la sua 
cmpremsio e figurada en la sencitivitat e sencibilitat es sustentada e moguda 
c asso es impossiblc c contra cos de natura e contra la maior propinqiiitat e 
vcynansa e concordansa quc es enfre la entcl-lectuytat e la ymagenatio c la 
scncitiva, quc cs cnfre propinqiiitat e veynansa e concordansa dc la 
cntel-lcctuytat c ymagenatio e les cozes no sensades. 

Sc la vocc puo csprimcrc sensibilmentc le «semblances» dei concetti razionali 
o immaginativi, allora e necessario che esista un medio naturale, che «sent» qucsta 
«semblansa» del concetto e che la imprime nella voce. Tutte le potenze di cui 
1'uomo e risultato partecipano a qucsto atto ed e nella loro successione chc cmcrgc 
la necessita del nuovo scnso: 

potenza razionale conceptum 

potenza immaginativa conceptum (vox significativa) 

potenza sensitiva affatus 

potenza vegctativa piacere delle cose comunicatc 
elementi (aria) vox 

NcWArbre de ciencia infatti «Effatus es aixi triplex com los altres senys; car 
Faer hi posa la vou, e la vegctativa hi posa lo plaer desirat e digerit en les especies 
tocadcs d 'on ix la vou. e l seny hi posa lo sentir al oir en manifcstar la cosa 
conccbuda per linia moguda de la conccpcio a la manifestacio qui-s es fa en la 
paraula» (p. 599a). 

La sua scoperta non e il risultato di un processo di csclusione, ma nascc dalla 
volonta di sottolincare la continuita fra le potenze che 1'espressione vocale 
presuppone, di completare la linea conoscitiva che daH'estemo procede verso 
1'intcrno c viccversa, sccondo quella «influencia e refluencia» lineare che Llull 
aveva attribuito, prima che alVaffatus, all ' intclletto e a i r immaginat iva nel loro 
rapporto con il mondo scnsibile, e chc adesso trova un supporto anche nella parola. 
Credo non si possa ncgare che, nonostante le molteplici implicazioni che il concctto 
riveste nel sistcma del filosofo catalano, esso sia nato da una riflessionc sulla natura 
dcl linguaggio c non da considerazioni divcrse o marginali che avrcbbcro poi finito 
per determinarne 1'invcnzione. 

Elcna Pistolesi 
Universita di Fircnzc 
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R E S U M 

LlulFs original discovery of a sixth sense responsible for vocal expression 
prcsents many different implications. After a first defmition in the Liber of 1294, 
the affatus takes on a role which becomes progressively morc dcfined and 
autonomous. Originating within the framcwork of a revision of Aristotclian 
psychology, it shares with the other scnses the limits of our direct and imperfect 
knowledge of reality. As a result the word ceases to exercise a priviliged — 
although ambiguous— role of mediation between res and intellectus. By setting thc 
affatus in the necessary succession of opcrations which lead to the trutfa, Llull aims 
to underline the material nature of language. 


