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PREMESSA 

Questo volume, che segue quello sulla filosofia moderna, mi 
è riuscito molto più difficile di quello precedente, e quindi avrà 
certo maggiori difetti. 

La prima difficoltà è dovuta al fatto che, da lontano, si di
stinguono meglio le vette più eccelse da quelle minori; per i 
contemporanei invece è più facile lasciarsi prendere dalle proprie 
simpatie nella scelta degli autori da presentare ( poiché questo li
bro non vuole essere una enciclopedia nella quale siano registrati 
tutti i nomi) e nello stabilire le proporzioni. Una certa disugua
glianza di proporzioni è dovuta anche al fatto che ho fatto ricorso 
a un maggior numero di collaboratori. 

Nonostante i suoi difetti, spero che anche questo volume possa 
rendere qualche serviJ?,io agli studenti, e, se avrà una accoglienza 
favorevole, spero anche di poterlo migliorare in una eventuale se
conda edizione. 

Desidero terminare con un grazie cordialissimo ai miei colla
boratori, i cui nomi sono indicati all'inizio di ogni capitolo. Sono 
di chi scrive i capitoli senza indicazione di nome '.

SoFIA V ANNI RovIGHI 

' Le indicazioni bibliografiche di questi capitoli sono molto sommarie. Rimando 
per la bibliografia alle Questioni di storiografia filosofica: II: Il pensiero contemporaneo,
a cura di A. Bausola, 3 voli., Brescia, La Scuola, 1977-1978. 
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discorso filosofico, a differenza di altre correnti filosofiche cristiane. 
Un altro aspetto della neoscolastica ( anche questo la distingue da 
una filosofia come lo spiritualismo cristiano) è la valorizzazione del 
mondo creato in genere e della natura, del mondo corporeo in spe
cie, la concezione dell'uomo come inserito nella natura corporea, 
anche se non sommerso da essa. Di qui l'importanza data alle scien
ze particolari, alle scienze della natura. Un terzo carattere è la 
concezione della filosofia come philosophia perennis, concezione 
che può essere in tesa in modi di versi: dall'affermazione che la ve
rità filosofica è già stata tutta scoperta, sì che occorrerebbe solo 
impararla ( e non si può negare che questo modo di intenderla fos
se proprio dei primi neotomisti) alla persuasione che non ci siano so
lo le filosofie, opere dei grandi pensatori, ma anche la filosofia come 
opera dell'umanità, un'opera sempre meglio abbozzata e mai finita; 
opera che presuppone il lavoro dei predecessori, opera nella quale 
una vena resta identica anche sotto le revisioni e le negazioni che 
la storia presenta. 
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