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ANTROPOSOFIA E ARTE 

(Conferent,a tenuta a Kristianta d 1 H tllll,t:,t:W 1923 (*) 

Bisogna sempre di nuovo osservare, nello svdupparsi del..
la eoneezione del mondo antroposofiea, eome per mezzo di 
essa sorga la eonsapevolezza della fonte uniea di arte, re.
ligione e scienza. In questa eoneezione antroposofiea viene 
spesso ripetuto ehe, in epoehe piu antiehe dello sviluppo 
dell'umanita non e'erano affatto una religione, un' arte e. 
una seienza per se stanti, ma una unita. Questa unita, que.
sta unione era eoltivata nei misteri. I misteri riunivano in 
se quello ehe oggi si ehiama seuola, chiesa, istituto d'arte. 
Perehe tutto eio ehe nei misteri si offriva non era soltanto 
detto unilateralmente mediante la parola. La parola, ehe si 
aeeoglieva quando l'iniziato la pronunciava eome parola di 
conoseenza, e ehe veniva aeeolta, quindi, eome una rivela.-
7.ione dello spii·ito stesso, questa parola era affianeata da 
azioni di eulto ehe rivelavano agli ascoltatori e spettatori in 
figure possent.i eio ehe si annuneiava per mezzo di essa. 

Cos1 accanto a eio ehe si annuneiava eome eonoseenza 
l<'t'l'ena, stava lo sviluppo delle azioni religiose del eulto ehe 
rispccehiavano in immagini davanti agli oeehi degli spetta.
tori c uditori quanto dei fatti del mondo sopt·asensibie si 
poH•va udire e eontemplare. Religione e eonoseenza opera.
v.mo comc un tutto unieo. Ma in qucsta rappresentazione 
ch·l ~opra~ensibi le cra stato inserito anehe il bcllo, l'artisti.
c n, ,·ostechc l'anonc dcl culto c l'tmmaginc dcl culto erano 
all'llo stc•sso tcmpo csprcssionc c rivelazionc d'arte. L'norno 
8JWtarm·nt.w.l, m·i nustcn, tl hrllo arlistico. Egli era stunolato 
aull.t vnlun1:1 pl'r nwzzo dcgli impulsi rcligiosi ehe vcniva.
"" d,111 awllc ollh>nt ,)l-J ndto c, tnlcriorrncntc, era illumina.-
1 1 d dlt p.aml.1 dtl' acromp:agnava Ia bclla, l'artistiea eeri.-
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moma del culto. Era illuminato interiormente pei· la sua 
eonoseenza. 

Una consapevolezza di questa unita fraterna di reli.
gione, seienza e arte deve esserei sempre in ogni considera.
zione e vera indagine antroposofiea. E questo non e arti, 
fieioso, ma nasce spontaneamente. 

Quando, nel senso dell'odiefna seienza intellettuale e ma, 
terialistiea, cerehiamo di afferrare il mondo eonoseitivo me.
d.ia~te pensieri, alla fine ei troviamo eon una somma di pen, 
sten ehe rappresentano appunto in forma di pensiero i feno.
meni e gli esseri della natura. Si esprimono in pensieri le leggi 
della natura. Ora appunto durante l'ultima epoea piu espli.
citamente intellettualistica e materialistiea fu caratteristico, 
in quelli ehe si dedieavano alla eonoscenza, di arrivare piu 
o meno ad estraniarsi interiormente dal sentii'e artistieo. Se 
ei si abbandona alla seienza oggi in uso, ei si abbandona 
veramente a pensieri morti, e si ricercano pure i pensieri 
morti nelle manifestazioni naturali. T utto quello ehe noi 
enuneiamo eome storia naturale e ehe riteniamo oggi l'or.
goglio della nostra seienza, sono pensieri morti, sono quasi 
cadaveri di eio ehe era la nostra anima prima ehe essa di, 
seendesse dall'esistenza sopraterrena nell'esistenza sensihi·le. 

Guardando il eadavei·e di un uomo, noi sentiamo ehe la 
sua forma non puo essere il risultato soltanto di pure leggi 
naturali ma ehe e la eonseguenza di quello ehe l'uomo era 
stato in vita prima di deporre, morendo, il suo eadavere. 

•Cosl eolui ehe possiede una conoseenza vera sa ehe in lui 
i pensieri sono i cadaveri di quella vivente entita animiea 
nella quale egli visse prima di discendere sulla terra. I no.
stri pensieri terreni sono i eadaveri della nostra vita preter.
restre. Da eio deriva F astrattezza dei pensieri, dal fatto ap.
~unto ehe essi sono dei cadaveri. Durante gli ultimi seeoli 
Sl amarono sempre piu questi pensieri astratti ed essi si sono 
annidati in tutta la vita pratica, e gli uomini diventarono 
sempre piu somiglianti a questi pensieri astratti. In modo 
partieolare gl i eruditi, eoloro ehe ebbero una formazi~ne 
scienti fiea, giunsero ad assomigliare in tutta la loro vita 
.ttHII11('.1, proprio nella loro vita animica superiore, ai loro 
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pensieri astratti. Ma cio allontana dall'arte. Quanto piu ci · 
diamo a pensieri astratti, ~anto piu ci allontaniamo dall'arte, 
perehe l'arte vuole il vivente ed i pensieri sono morti. 

T utto il contrario avviene per l'anima quando essa si 
immerge realrne~te in quel genere di conoscenza ehe e pro
prio dell'antroposofia. Meutre nella conoscenza astratta in. 
tellettuale, dopo un certo tempo, si presenta Ia necessita & 
riconoscere soltanto il nesso logico e di spiegare tutto, per, 
fino 1' arte, logicamente, nella eonoscenza antroposofiea si 
afferma l'aspirazione all'arte. · Poiche questa conoscenza an, 
troposofica, se e vera, a un certo punto conduce a dire: per 
afterrare l'intera realta vivente non bastano i pensieri, ma 
occorre qualcos'altro. E cosl, poiche nella conoscenza antro, 
posofica, tutta la vita dell' anima permane vivente e non 
viene uccisa dai pensieri morti, nell'antroposofia si perviene 
appunto ad aspirare di sentire e di sperimentare il rnondo 
artisticamen te 

Quando si vive nei pensieri astratti, morti, l'arte si ri, 
duce ad una specie di lusso ehe gli uornini si creano, dalle 
loro illusioni e dai loro sogni, come una aggiunta alla vita. 
Quando si attua la conoscenza antroposofica, ad un certo 
punto si arriva a concludere: i pensieri non sono affatto le 
imrnagini di una viV'ente realta; i pensieri sono come dei 
gesti. Coi pensieri si addita soltanto la reaha vivente. I pen, 
sieri sono gesti moi·ti. Ed a un certo punto si sente inoltre: 
ora bisogna incorninciare a formare artisticarnente, altri, 
rnenti non si afferrera affatto la realta. L' antroposofo sente 
dunque, ad un certo punto, sulla sua via conosoitiva, di da
ver passare all'arte. E allora sorge in lui la concezione ehe, 
rnediante le idee, non e possibile rendere il pieno contenute 
del mondo, ma ehe bisogna aggiungere l'elemento artistieo 
alla conoscenza dell'universo. 

L' antroposofia, dunque, prepara ed educa l' anima al 
scnl imcnto artistico ed anche alla creazione, al lavoro arti, 
st ico. I pcnsicri astratti uccidono la fantasia artistica. Pitt st 
dtvl·nt.l logici c pitt si uceide Ia fantasia al'listica c si fanno 
<umnn·nti sullc opcrc d'artc. Qucsla cos:~ oi'J'cnda c sot·t., 
tH·II'q)O<',t tJI;tlt'll,tlJsttr.t: gli rt•uditi b;tllllO ~rt'lllo d1•1 com-
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~enti sulle ~pere artistiche, delle spiegazioni erudite. Que.
stt commenti al Faust, all'Amleto, o le descrizioni dotte 
sull'a~te di Leonardo, di Raffaello, di Michelangele sono 
propno le bare, le casse da morto del vero sentirnento arti, 
stic~. Cosl viene ucciso quello ehe e arte viva. E se si pren.
d~ m m~o un c~mmento al Faust, si ha proprio il senso 
dt avere m mano I1 cadavere del Faust o nel commento al, 
l'~mleto, il ~adavere dell'Amlebo, perehe i pensieri astratti 
VI hanno ucc1so 1' opera d' arte. 

P~r me.z~o d~lla conoscenza antroposofica si eerea in .. 
vece dt a~temarst eon, spirito vive?te all'opera d'arte. Ten ... 
tatelo vot pure come 1 ho tentato 10 per la fiaba di Goethe 
Il serpente verde e la bella Lilia: quel rnio· seritto non vuol 
essere un comrnento, ma un elemento vivo deve con, 
d~rci verso l'immediatamente vivo. In un'epoca non arti ... 
sttca come la nostra sono nate malte estetiehe e dotte eon.
siderazioni. sull'arte.' ~a le. estetiche sono veramente qual~ 
ehe. cosa dt non arnstteo. Sramo ben consapevoli ehe, uden, 
doct parlare cosl, la gente erudita potrebbe obbiettare ehe 
l'afferrare artisticamente il mondo ei allontana dalla realta 
ehe non e scientifieo cercar di affet'rare artisticarnente l'uni~ 
verso. Pe.rcio, dalloro punto di vista, gli eruditi proclama, 
n~ ehe bts~gna so:ffocare la fantasia, escludere l'imrnagina, 
zt~ne, . se st. ,vuole ,comprendere ~a realta, e ehe bisogna ]i ... 
mttarst a cto ehe e soltanto logtco. Ma, pensiamo un po': 
se la na.tura stessa e un'artista, a ehe serve esigere dall'uorno 
c~e egh e~mpre.nda h1tto, solo logieamente? Non e possi.
btle c~nqu!sta~ct la natura con la pura logica se la natura 
stessa e un arttsta. 

E la nanrra e proprio un'artista. Cio si scopre eon la co.
noscenza antroposofica, giunti a un dato punto di essa. ßj50, 

gna.co~incia~e noi stessi a vivere, a pensare non piu in idee, 
rna m trnrnagmi, per poter capite la natura, e in special mo.
do l'apice della natura, cioe l'uomo fisico neUe sue forme. 
Nessu?a anatomia, nessuna fisiologia puo comprendere l'uo, 
mo fistco neUe sue forme. Questo lo puo soltanto fare la co, 
noscenza vivente, resa alata dal sentimento artistieo. E stato 
dunq ue del tutto naturale ehe Ia conoscenza straripasse 
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nella ereazione artistiea; quando, per esempio, sorse 1' idea 
di eostruire il Goetheanum, fu neeessario ehe quanto di so~ 
lito l'antroposofia esponeva in idee venisse ereato ora in 
form,e artistiche. Era la medesima eosa manifestata in altre 
modo. La vera arte si sviluppo sempre in queste modo nel 
mondo. E Goethe, ehe seppe realmen'te sentire artistiea~ 
mente, pronuneio infatti il bel detto: << L'arte e una ma~ 
nifestazione di oceulte leggi naturali ehe, senza di essa, non 
si sarebbero mai palesate ». 

Egli sentl quelle ehe l'antroposofia deve sentire. 
Quando ei siamo elaborati la via fino a poter afferrare 

eonoscitivamente a mondo, subentra in noi la viva neees~ 
sita di non formulare piu, ora, delle idee, ma di ereare ar~ 
tistieamente sia in seultura, sia in pittura, sia in musica, sia 
in poesia. Seusate se diro ora una parola un po' amara, ma 
a volte si fanno grossi guai. Quelle, per esempio, ehe, sulla 
essenza dell' uomo, non puo essere espresso in idee, si e ten~ 
tato di renderlo nei misteri drammatici, come appunto ho 
fatto io nei miei quattro misteri. Gente di buona volonta., 
ma di searsa eomprensione, spiega poi in idee, questi miste~ 
ri drammatiei e scrive su di essi una speeie di eornmento. 
E orribile ehe queste avvenga, ma avviene lo stesso perehe 
persino nel movimento antroposofieo spesso si porta un ele~ 
mento ehe uceide, e eioe il pensiero astratto. In realta il mo~ 
vimento antroposofieo dovrebbe eontenere la vivificazione 
eontinua del pensiero astratto. E, in queste modo, quelle 
ehe non si puo piu sperimentare in pensieri, si e portati a 
goderlo per mezzo di :figure viventi eome quelle ehe ap~ 
paiono neUe scene dei drammi: ce le teniamo davanti, le 
eontempliamo e le lasciamo veramente agire su di noi, sen~ 
za spiegade astrattamente. 

La vera anttoposofia conduee, da un eerto punto in 
poi, all'atte vera, perehe la vera anttoposofia non agisce uc~ 

cidcndo i pensieri, ma agisce ispirando; e fa seaturire la 
fonle :utistica nell'animo umano. Qui non si e pitl tentati 
di cl:ti'C form<~ simholica o allegorica :tlle idee, ma di fa1· flui~ 
n: t uttc lc idce vcrso un clctcrmmato punto s('guenclo uni ~ 
(',IIIWI111' 1" fontl ,l oll' ll!>lic,l. 
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Cosl il Goetheanum come architettura e sorto, se pos~ 
so dirlo eon parole erude, del tutto senza idee, soltanto per~ 
ehe le forme hu'ono sentite, ma sentite partende dallo spi~ 
rito; e anehe il Goetheanum andrebbe guardato e non spie, 
gato. Quando ebbi l'occasione di far da guida a degli ospiti 
venuti a vedere il Goetheanum, per lo p[1u eominciavo il 
mio diseorso col dite: « Voi siete venuti naturalmente per~ 
ehe io vi spieghi il! Goetheanum, ma, in verita questa e per 
me una eosa molto sgradevole, perehe il Goetheanum esi~ 
ste per essere guardato e non per essere spiegato >> . Ho sem~ 
pre detto ehe quelle ehe avevamo n davanti do·veva vivere 
in immagini e non in pensiet·i astratti portatori di morte. 
Sieeome pero era necessario spiegare io mi studiavo allora di 
dare spiegazioni in modo ehe non fossero astratte, mi stu~ 
.diavo ehe al fatto di guidate venisse in soccorso, vorrei dire, 
il sentimento attraverso forme, immagini e eolori .. 

Sta il fatto ehe si puo essere spirituali non solo nelle 
parole ma an ehe · nelle forme, nei eolori, nei suoni eee. Sol, 
tanto eosl viene sperimentato quelle ehe e realmente arti~ 
si:ieo. Petehe l'arte e sempre l'apparire del soprasensibile nel 
nostro mondo sensibile. E di eio possiamo renderei eonto in 
tutte le arti, quando queste si presentano nella forma in 
eui sono scaturite genuinamente dalla natura umana. 

Consideriamo per prima quell'arte ehe oggi serve, pre, 
valentemente, a seopi utilitari esteriori, cioe l'arehitettura. 
Per eomprendere veramente eol sentimento l''arehitettu~ 
ra neUe sue forme, oeeorre sentire l'uomo stesso artistiea, 
mente, eioe sen.tire artistieamente la fotma dell' uomo. E 
quando sentiamo artistieamente la forma dell'uomo, in que, · 
sto sentire sorge la eonvinzione ehe 1' uomo abbia proprio 
abbandonato l'ambiente a eui appartiene. Se guardo un orso 
con la sua pelliecia o un eane eol suo pelo-, si desta in me 
il sentimento ehe l'uni.verso li ha ben ,eorredati del loro ri, 
vestimento di pelliceia eol quale essi formano un tutto. 

Se eontemplo artistieamente l'uomo, ho l'impressione, 
se lo guardo soltanto coi sensi, ehe qualcosa in lui manehi. 
Egli non ha rieevuto dall'universo eio ehe l'orso o il eane 
possieclone nelle loro pellieee o mantelli. L'uomo, per i 
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sensi fisiei, se ne sta nudo in mezzo all'universo. E nasce 
il bisogno di avere attorno a lui - nel campo della sensa ... 
zione artistiea - al posto di aleunehe di fisieo, qualcosa di 
spirituale, in immagine, ehe lo eireondi. 

Oggi questa sensazione puramente artistica e alquanto 
eoperta e nascosta nell' arehitettura; non e evidente. Ma os.
serviamo quel punto di partenza in eui 1' arehitettura ha 
raggiunto il eulmine, proprio per aver ereato involueri per 
i trapassati, per i morti. Guardiamo eome questi monumenti 
funebri, queste abitazioni funebri ehe venivano erette so ... 
pra i sepolcri stiano signifieativamente al punto di parten.
za dell' arte arehitettonica. Quando 1' uomo abbandona la 
sua prigione terrestre, il corpo fisieo, e l'anima e nuda, que.
sta - ce lo diee ehiaramente la chiaroveggenza primordiale 
istintiva - non vuole essere proiettata nello spazio tmiver.
sale, sola, senza essere avvolta da forme in eui possa sentirsi 
accolta. Si dieeva: non e ammissibile di lasciare andare l'a .. 
nima cosl, nelle cotrenti caotiche dell'aria e delle intempe.
rie; cio farebbe strazio dell'anima. L'anima vuole, quando 
ha abbandonato il corpo, espandersi nell'universo attraver .. 
so ordinate forme spaziali. La si riveste allora con l'arehi.
tettura della tomba, perehe in essa l'anima si orienti. Men .. 
tre non si puo orientare nelle bufere atmosferiche ehe si sca .. 
gliano su di lei, ne nel soffiare dei venti ehe le vengono 
incontro, essa si ritrova nelle forme artistiche eon le quali 
l'arehitetto ha creato il monumento funebi"e sopra la tomba. 
Qui si formano le vie per 1' anima verso le immensita degli 
spazi. Questo e il guscio hatto dal soprasensibile per l'ani .. 
ma, la veste ehe le e offerta, dal momento ehe l'uomo non 
riceve - come gli animali e le piante - un guscio o un 
involucro tratto dagli elementi naturali sensibili. 

L'architettura quindi esprime originariamente il modo 
in cui l'uomo vuole essere aeeolto dalle ampiezze cosmiehe. 
Anche guanclo ci si trova in una casa, la sensazione artistica 
dovrchbc esscrc simile. Si guardano Je superfici, si osser .. 
v.ino lc lmcc. Perehe queste ci sono? Per avvertirci ehe, nel .... 
).1 dirci'IOilt' di qurllt• linec, l'anirna V110ic guardar fuori 
n••ll1· . mmwnsll:l clq~li .spa·t.i. M.t in <JIII'sto modo l'.mima 
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vuole anche essere proteti:a dalla luee ehe le si avventa con .. 
tro. 

Se si osserva il rapporto dell' anima col cosmo, eon ~o spa .. 
zio universale ehe 1' attornia, se s' impara a riconoscere 
come lo spazio universale accolga in modo giusto l'anima 
dell' uomo, allora se ne desume la forma artistica dell'ar .. 
chitettura. 

All•arehitettura poi si eontrappone un'altra forma ar .. 
tistica. 

Quando l' uomo esce dal mondo fisico, abbandona il 
proprio corpo fisieo. Come anima si espande nelle forme 
dello spazio. Tuüa l'architettura vuol rivelare questo rap
porto dell'uomo con lo spazio universale visibile, con il eo
smo visibile. 

Quando l'uomo, attraverso la nascita, entra nell'esisten
za fisica, egli ha nel subeosciente il ricordo della sua esi .. 
stenza prenatale. Si immerge, allora, con la sua anima 
nel eorpo fisico: di questo immergersi non resta proprio 
nulla nella coscienza dell' uomo di oggi. Ma nel subcoscien~ 
te, nel profondo sentire dell'anima, specialmente dove que.
sto sentire diventa ingenuo sentimento artistico, l'anima im
mergendosi nel corpo sa questo: prima di immergermi in 
un corpo ero ben diversa. E allora non vuole essere come e, 
quando si trova nel eorpo, ma vuole essere eome era prima 
di entrafvi. Questo sentimento lo si seopre in modo singo .. 
lare negli uomini primitivi. 1Essi sentono, in questo modo, 
artisticamente, eome vorrebbero essere nel corpo e, in con
seguenza eominciano prima ad ornarsi, e poi a vestirsi. I 
colori dell' abbigliamento esistono perehe l'uomo vuole far 
trasparire il suo animico nella sua corporeita. La eorporeita 
nella quale e diseeso non gli basta, egli vuole inserirsi eolo .. 
ratamente nel mondo eos'i come sente animicamente se 
stesso. 

Chi osserva eon senso artistico le vesti multicolori degli 
uomini primitivi, vede come l'anima operi entro lo spazio, 
quando entra nella vita; guardando le forme dell'arehitettura, 
invece, si seopre eome l'anima operi entro lo spazio, quando 
esce dalla vi ta. 
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Quando l'anima vuole dilatarsi neUe vastita cosmiche 
segue le forme architettoniche. Quando vuole evolversi 
spazialmente partendo dal suo piu profondo centro interio
re, sviluppa le arti dell'abbigliamento. 

Queste arti dell'abbigliamento passano poi neHa vita 
dellealtre arti. NeUe epoehe in etti si sentiva molto piu arti
stieamente di oggi, per esempio nel Rinascimento italiano, 
possiamo osservare, per es., ehe la Miaddalena e rappresen
tata sempre eon una determinata veste del tutto differente 
da quella di Marja. Confrontate il giallo ehe spessissimo 
appare nelle vesti delle Maddalene eon le vesti azzurre e 
rosse ehe sj vedono addosso alle Marie, e dal modo con cui 
il pittote - quando vive ancora pienamente dentro l'ele
mento artistico - erea l'abbigliamento, secondo l'impulso 
della sua anima, voi potrete dedurre tutte le differenze ani
miehe del personaggio rappresentato. 

Noi, ehe, nei nostri vestiti, preferiamo il grigio e poi 
sempi'e il grigio, non facciamo ehe presentare, nel mondo 
esteriore, l'immagine divenuta morta della nostra anima. 
Noi ei vestiamo in modo astratto: non ci basta, nell'epoea 
nostra, di pensare astrattamente. E - sia detto tra paren
tesi - quando non ci vestiamo seeondo questa astrazione 
mostriamo allora piu ehe mai, nella eombinazione dei colori, 
quanto poco ci resti del pensare vivente ehe attraversiamo 
prima di scendere sulla terra. Se oggi noi ineominciamo a 
non vestirei astrattamente, allora comineiamo, il piu delle 
volte, a vestirei senza gusto. Dobbiamo pure renderci eonto 
ehe l'elemento artistieo esige un miglioramento dell'intera 
nostra civilta, per cui l'uomo deve di nuovo essere inserito 
neU'universo in un modo artistieo vivente. 

Ma allora tutto quanto 1' essere, tutta quanta la vita 
dcll'univcrso debbono essere di nuovo ;visti artistieaD1ente. 
E per far cio non si deve soltan'to andare negli istituti seien
tifici usando il noto apparecchio per provare l'angolo fac
cialt' c misur:~re cos1 il piu astrattamcnte possibile le carat
lcli!lttchr> di una dala razza, ma occorre, con approfondi
llll'n(o q~t:ditat ,ivo hcll'esserc umano, sapcrnc ticonoscere 
II' l•mnl' .:ttlt',tvt•t·so il nostro scntirc. 

I 
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Allora, gia osservando la curva della fronte e del capo, 
riconosceremo, non solo per un confronto allegorico, ma se
eondo un'intima realta, l'immagine della volta del eielo 
ehe si ineurva sopra di noi (anche se non si ineurva mate
rialmente si incurva pero dinamicamente secondo determi ... 
nate forze). La fronte e il sommo del eapo sono la riprodu-
7ione dell'intiero universo. E la riproduzione di quello ehe 
noi faceiamo girando intorno al sole, pereorrendo eol nostro 
pianeta un'orbita attorno al sole, questo nostro parteeipare 
a un movimento eosmieo, si sente, artisticamente, nella 
struttura del naso e degli occhi. 

Pensate: la quiete del eielo delle stelle fisse nella cur
va riposante della fronteedel sommo del capo; il movimen
to dell'orbita cosmica nel mobile sguardo dell'ocehio e in 
tutto eio ehe mediante il naso e l'olfatto viene interiormen
te sperimentato. E se sappiamo studiare artisticamente in 
modo giusto la bocea e il mento dell'uomo, troviamo una 
riproduzione di cio ehe eonduce fin dentro la piu profonda 
interiorita umana: la bocca eol mento sono l'uomo stesso, 
in quanto vive, eome anima, nel suo eorpo. 

L'intero universo e presente artisticamente: nella fron ... 
te e nella eurva della testa il maestoso incurvarsi dell'uni
verso; nell'occhio, nel naso e nellabbro superiore, il movi
mento attraverso lo spazio cosmico: neUa bocea e nel mento 
il riposo dell'uomo in se stesso. 

T utto questo, considerato oi·a non gia in pensieri astratti 
ma vivamente guardato in immagine, non vuole assoluta.
mente restare soltanto nella testa. Se realmente si sperimen
ta di fronte al capo quanto or ora ho descritto, allora si co ... 
mineia a sentire eosi: ehe se prima eredevamo d'avere idee 
geniali in testa, di fronte a queste osservazioni la testa d'un 
tratto sembra svuotarsi e non si riesce a pensare nulla su di 
essa. Si sente soltanto in modo del tutto giusto: fronte. 
eurva del eapo. occhi, naso, labbro superiore ... e non si rie
see piu a pensare. I pensieri ci lasciano e ineomineia a 
muoversi qualehe eosa nel resto dell'uomo. Sopratutto le 
braccia e le dita ineomineiano a diventare strumenti di pen-
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siero; solo ehe qui i pens1en vivono in forme. E si diventa 
plasmatori, si diventa seultori. . 

Se si vuol diventare seultori oeeorre dunque soltanto ehe 
il eapo smetta di pensare. E orribile se, seultori, pensiamo 
eon la testa. E una insensatezza. E eosa del tutto impossibile. 
In q uesto easo la testa deve riposare, essere vuota; e braeeia 
e mani devono eominciare a saper foggiare giustamente im~ 
magini, forme, per rappresentare il mondo, e speeialmente 
~ dalle nostre dita deve scaturire la forma della figura 
umana. 

Allara si eomineia a sentire anche perehe j greei, ehe 
avevano tanto senso d'arte, formarono in modo cosl singo~ 
lare la parte superiore della testa di A'tena, imponendole per~ 
sino un elmo ehe fa parte della testa stessa; essi sentivano 
in tal modo l"azione formativa dello spazio allo stato di ri~ 
poso, dello spazio universale. 

Questo i greei lo esprimevano aneora in quel eoprieapo. 
Ma se si osservano appunto queste singolari raffigurazioni 
delleformedel naso, e di eome queste si inseriscono in quel~ 
le della fronte, nei profili greei, allora si ha la prova ehe il 
greeo sentiva lo slaneio, il rivolgimento, il moto ehe si espri~ 
me nella struttura del naso e ehe in questa e raggiunto l'ar~ 
monioso aecordo eol moto universale. 

E meraviglioso pereepire in una rappi·esentazione anti~ 
ca di una testa greca come il greeo sia diventato plasmatore, 
scultorel 11 tatto spirituale, la contemplazione spirituale del~ 
l'universo, e non il pensare eon la testa, eondueono all'arte, 
c ,, eio si e stimolati dalla eoneezione antroposofiea, perehe 
i 11 cssa, a un dato punto si arriva a dirsi: vi e qualehe eosa 
rwl mondo a eui non ti possono eondurre i pensieri: qu.i devi 
< o•mnciarc a diventare artista se vuoi arrivarvi: allora il 
dnt t r in.1r1smo intellettuale materialistico si presenta a noi 
tnnw un uomo ehe girasse esteriormente intorno alle cose 
,. Ir d•·scrivcssc sempre secondo la logica: c nonost;mtc que~ 
!lln, mm ri11sci:.~· ehe a gu·are attomo alle cosc, mcntre Ia co~ 
llll!tl'lll.l ,mtwposofica csigc sempre un imnwt·gcrsi nt'llc 
cn"'' I<" ~L', 11n rinl:;lnlit·l· qul'llo dw fu cTI',tlo ,1.11 Cllsmo, un 
llll\' ,11\,' 111 VIVI'llli' fot'l.l d1 l'ltll'oll'li/IUIII'. 
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Cosl, a poeo a poeo, comprendiamo ehe se, in quanto 
anttoposofi, ei appropriamo una giusta comprensione del 
corpo fisieo ehe si separa dalle forme spaziali eosmiehe e di ... 
venta cadavere, se ci aequistiamo una eomprensione del mo ... 
do eome 1' anima, dopo ehe ha lasciato il eorpo fisieo, deside ... 
ra essere aeeo!ta dalle forme spaziali, allora noi diventiamo 
architet'bi. Se eomprendiamo cio ehe vuole l''anima quando 
tende a inserirsi nello spazio eoi rieordi ineoseienti dell'esi ... 
stenza preterrestre, (sebbene al nostro tempo ei si sia in ge ... 
nerale allontanati, eon la eoseienza; dalla vita preterrestre; 
perdenclone gli impulsi ehe ne derivano) allora diventere ... 
mo artiStl dell'abbigliamento, ehe e l'altro polo dell'arehi ... 
tettura. E si diventa plasmatori, scultori, quando ei inseria ... 
mo veramente nella forma umana, e nel modo in eui essa e 
stata plasmata dall'universo. Se si impara a eonoscere da 
tutti i lati il eorpo fi.sieo, si diventa, in quanto artisti, archi ... 
tetti. Se si impara a eonosccre i1 corpo eterieo,, o corpo delle 
forze formatriei, nella sua vitalita. e nel suo operare, e si sco~ 
pre eome esso ineurva la fi·onte, forma il naso e fa retroce ... 
dere la bocea {poiehe questo e tutto lavoro delle forze for ... 
matriei) allora grazi.e a eio si diventa, in quanto artisti, scul· ... 
tori. Lo scultore non fa altro ehe imitare Fa forma del 
eorpo eterieo. 

Se, poi; si osserva l'animieo in tutto il tramare della 
vita, allora jl multiforme mondo del eoltore diventa per noi 
un intero universo; e si arriva, a poeo a poeo, a quello ehe 
vorrei ehiamare un pereepire astrale dell'tmiverso. Cio ehe 
si manifesta eome un eolore diventa rivelazione dell'ani ... 
mieo nell'universo. 

Guardiamo un po' la pianta nel suo verdeggiare. Quan ... 
do essa verdeggia non possiamo vederne il verde soltanto 
eome qualehe eosa di soggettivo da parte dell'uomo, e pen ... 
sare ehe sia frutto di vibrazioni, eome pensa lo stud.ioso 
di fisiea. Non abbiamo piu la pianta, se pensiamo ehe su~ 
gli alb~i·i vi siano queste vibrazioni ehe dovrebbero pro~ 
durne tl eolore. Queste sono astrazioni pure. In realta. noi 
non possiamo pensare la pianta in modo vivo senza il ver ... 
clr. La pianta esprimc il verde. Ma come? Eeco: nella 
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pianta sono contenute le morte sostanze terrestri, ma, in 
essa, queste sono tutte permeate di vita. Dentro alla pianta 
ci sono ferro, carbonio, acido silieico, e tutte le possibili 
sostanze terrestri ehe troviamo anehe nel mondo minerale; 
rna tutto cio nella pianta e permeato di vitalita. E mentre 
guardiamo alla vita ehe si fa strada attraverso le sostanze 
morte, al crea.rsi, attraverso l'elemento morto, di un'im; 
rnagine, e precisamente dell'immagine della pianta, allora 
sentiamo il verde quale morta immagine della vita. 

Dappertutto vediarno attorno a noi il verde. Sappia; 
mo ehe neUe piante vivono le sostanze morte della terra. 
La vita, per se stessa, non la pereepiamo. Per il fatto ehe 
le piante contengono le sostanze morte, noi pereepiamo le 
piante. Ma, per lo stesso fatto, esse sono verdi. Il verde e 
l'immagine morta della vita ehe domina sulla terra. 

Quando contempliamo cosl il verde abbiamo in esso 
tma specie di parola cosmica ehe ci dice eome la vita agi; 
sea nella pianta. 

Ma ora, osserviamo l'uomo. Se guardiamo fuori nella 
natura, troviamo cio ehe piu assomiglia al sano inearnato 
umano nel freseo fiore di peseo a primavera. Non esiste in 
natura altro colore ehe assomigli di piu all'inearnato. Ma 
noi sentiamo ehe in questo incarnato, simile al fior di pe; 
sco, si esprime pure la salute intima dell'uomo. lmparia; 
mo a percepire nell'incarnato la salute vivente dell'uomo 
gntstamente retta dall'anima. E sentiamo ehe quando l'in; 
C;lll1ato degenera nel verde, }'uomo e malato, perehe l'ani; 
111,1 non trova il giusto rapporto col corpo fisieo. lnvece, 
qtt:lnclo l'anima egoisticarnente da troppa impot'tanza al 
n!l'po flsico (per esempio nell'avaro) l'uomo diventa palli; 
( lo. Oppurc anche nella paura J'anima si serve troppo del 
<nr po fis1co c lo obbliga a servirgli; e allora l'uomo impalli; 
di cc t• clivil'nt' biancastro. Fra il biancastro e il verdastro 
sl.t il l·oloiT s,1no clcll'incarnato col suo lcggero alcggiare 
dt ' lnlm fim di pt·sco. E!>:ltt:mwnlc, 'lttindi, St'llttamo il 
VI lllt i·lt•ll,l pt.tlll,l cpt.tlt• illlll\,1~11\4' 111111"1.1 th•)J.t viL1, I' 11(•), 

1'1111 olllt.lllt, 111 I •HJ'.II lt'I'I IHitll (uhu··· lillt' di jll''i(ll dt·ll'uornn 
lllll, tllll 11110 I 1 r 11 ntlt' """''',i!lllr ,/, //',"",,,,, 
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Nei colori dunque si vede il mondo prendere vita. Cio 
ehe e vivente diventa, per mezzo di cio ehe e morto, im; 
magine del verde. L'elemento animieo nell'incarnato for; 
ma 1' epidermide umana a immagine del fiot di peseo. 

E ancora: noi vediamo il sole quasi bianco. Il bianeo 
lo sentiamo strettamente affine alla luce. Se di notte ei 
svegliamo nelle tenebre nere, noi sentiarno ehe questo non 
e l'ambiente corrispondente a noi uomini, quello in cui pos; 
siarno percepire a pieno il nostro io. Abbiamo bisogno di 
luee fra noi e gli oggetti, per sentire in pieno il nostro io. 
Abbiamo bisogno di luee fra noi e la parete perehe la pa; 
rete, a distanza, possa agire su di noi. Qui si aceende il no; 
stro senso dell'io: quando ci svegliamo nella luee, cioe in 
quello ehe e affine al bianco, allora percepiamo il nostro 
io. Se ci destiarno invece neU'oscurita, ossia in cio ehe e 
affine al net'o ci sentiamo estranei al mondo (questo si po; 
trebbe dire anche di al~re sensazioni oltre a quella della 
luce). Ma quel ehe conta qui non e il veclere la luee in mo; 
do immediato, ma e il modo in eui l'uomo e organizzato. 
L'uomo, anche se e nato cieco, e organizzato per la luce; 
e gti ostaeoli all'espticazione dell"io, ehe esistono nei eiechi, 
esistono proprio a ,causa dell' assenza della luee. 

11 bianco e affine alia luce. Se sentiarno il bianeo, vale 
a dire eio ehe e affine alla luce, sentendo anehe come 
l'io si esalti verso la sua intima forza, allora. possiamo dire, 
con un pensiero vivente e non astratto: il bianco e l'im; 
magine anim1f:a dello spirito. 

Percio dovunque il bianco ci appare in una pittura 
sentiamo ehe ll s'intende rappresentare lo spirito. 

Prendiamo ora inveee il nero. Quando si vede il nero, 
quando si applica in qualehe posto il nero si e faeilmente 
condotti all'immagine spirituale di cio ehe e morto; cosl 
noi stessi ci sentiamo uccisi, parahzzati, quando, destan; 
doci, siamo costretti a porci eol nostro spirito, entro la te; 
nebra nera. Cosl il nero puo sentirsi quale immagine spiri; 
tuale di cio ehe e morto. 

Da questo si vedc eome si possa cominciare a vivere 
twl colon·l Si 1-cntc il mondo corru· colon' r. lucr., gu,mdo 

- -
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si sperimenta il verde eome morta immagine della vita, i1 
fior di pesco e l'inearnato umano eome vivente immagine 
dell'anima, il bianeo eome immagine animiea dello spirito, 
e il nero eome immagine spirituale di eio ehe e morto. 

Osservando poi lo svolgersi di questa deserizione ci si 
rende conto di essere entrati in un eerchio: Verde: im, 
magine morta del vivente. Qui ei siamo fermati al vivente. 
Fior di pesco e inearnato: vivente immagine delh'anima. 
Ci siamo fermati all'ani'ma. Bianco: animica immagilne 
dello spirito. Ci eravamo fermati all'anima e siamo saliti al, 
lo spirito. Nero: immagine spirituale di cio ehe e morto. 
Ci eravamo fermati allo spirito e siamo risaliti a cio ehe e 
morto; siamo tornati indietro al punto di partenza in quanto 
il verde ei·a la morta immagine della vita. Abbiamo chiuso 
il cireolo. Se si disegnasse questo eome uno sehema vedreste 
ehe, seeondo quanto abbiamo detto, il lavorio vivente nei 
colori diventa una reale riproduzione artistica dell'astrale nel 
mondo. E quando si ha tale esperienza artistiea, ei stanno di 
fronte: morte, vita, anima, spirito, come in una ruota della 
vita, poiehe partendo dal morto torniamo al morto, passan, 
do attraverso a luee e colore quali ora 1i abbiamo deseritti. 
Noi sentiamo allora ehe, con tutto questo, non possiamo ri, 
mancre nello spazio, ma dobbiamo dallo spazio giungere al.
la superficie piana. E neUa superficie piana bisogna scio.
glicr·c l'enigma dello spazio. E si perde la rappresentazione 
dl·llo spazio, come in quanto seultori avevamo perduto il 
pensarc della testa. T utto ci spinge verso la luee ed il eolo, 
,,., t' si diventa pittori. Un tale modo di vedere ei apre la 
M)l gt•ntc dclla pittura quasi spontaneamente. E proviamo la 
gr.mdt·, l'intima gioia di applicare questo o quel eolore, di 
nwl tngl ienc vicino un altro, perehe i eolori diventano allo.
'11 l.t rrvclazionc v1va del vivente, del morto, dello spiritua, 
lt·, ddl'.tnirnrco. 

R.tggiun~~iarno, cosl. rcalmcntc col superamcnto del 
P' mu·ru 11\0I'to, d punto in cui ci srnu:uno spinti in rnodo 
lllllllcdr,ato 111111 prir ,, p;ul.lrl' in parolt•, non pi\r a 1wnsan· in 
11lt c, ,111' 111' IWII lllll pl.t !llll.llt' in fmnw, lll'n~i ,1 rquodunt•, 
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nel colore e nella luee, vita e morte, spirito e anima, quali 
sono e vivono nel mondo. 

In tal modo, grazie alla conoscenza antroposofiea, viene 
stimolato il creare artistico. Poiehe questa ci restituisce alla 
vita e non ee la toglie come fa la conoscenza astratta, idea.
listiea o empiristiea. 

Ora pero eerchiamo di sentire eome, eon tutto cio, noi 
siamo aneora rimasti assol!lltamente all'esterno dell'uomo. 
Siamo arrivati all::t superficie dell'uomo, al suo colorito sano, 
al color fior di pesco, o al pallore, se egli eomprime troppo 
lo spirito nel eorpo fisieo, o al verdastro, se invece egli non 
riesce a riempire con la propria anima il eorpo fisico e quindi 
si ammala; ma siamo sempre restati aNa superficie dell'uomo. 

Se invece penetriamo nell'interiorita. dell'uomo, allora 
arriviamo a quello ehe nell'uomo stesso, interiormente, si 
contrappone alla eonformazione esteriore del mondo, arri.
viamo all meraviglioso accordo tra il ritmo dcl rcspiro c il 
ritmo del sangue. Il ritmo del respiro si trasmette ai movi.
menti dei nervi dell'uomo. La fis.iologia sa ben poco di que.
sto fatto ehe il ritmo del respiro (nell'uomo normale sono di, 
ciotto respiri al minuto~ si trasmette al sistema nervoso. Es, 
so si di.ffonde in modo sottile animico e spirituale, entro il 
sistema nei-voso. 

Il ritmo del sangue deriva dal sistema del rieambio. Nel.
l'uomo normale adulto esso e quattro volte piu frequente 
del ritmo del respiro: quattro battiti del polso corrispondo
no a una respii·azione e si hanno quindi settantadue bahiti 
deL polso al minuto. 

Quello ehe · vive nel sangue, e nel sangue umano vive 
cio ehe e attinente all'io, cio ehe e solare, agisce sul sistema 
respiratorio e, attraverso di esso, sul sistema nervoso. 

Osservate una parte qualunque dell'uomo, per esempio 
il suo ocehio; neTh' occhio sfociano i vasi sanguigni e vi sfo
ciano assottigliandosi straordinariamente. La pulsazione del 
sangue 1i si incontra con le eorrenti dei nervi, del nervo ot
t~co ehe si espande nell'occhio. Un processo mirabilmente 
,tri ist ico si svolgc fra Ia ci rcolazione del• sanguc e il nervo 
ntt llU: fllii''>(O ll!'I'Vo ~i n11mve quattro volt~· piir lt•nt ;unrntl'. 



ANTROPOSOFIA 

' 
Gu;u·diamo ora l'uomo inlero; il suo midollo spinale eoi 

nt·rvt ehe nc cseono da ogni parte; seguiamo i vasi sangui; 
gnt: si svolge qui un gioco di tutto il sistema sanguigno (il 
t]ltalc c vcramente immesso ncll'uomo dal sole) sul sistema 
nervoso ehe gli e dato dall~ terra. I greci, colloro senso ar; 
lt~IJco, sentivano eio. Essi vedevano nel dio Apollo l'ele; 
t11cn to solare e 1' artistieo gioeo del sangue sul sistema ner; 
vo~o: c eome Iira di Apollo designavano il midollo spinale 
con lc mirabili eorde ehe se ne dipartono, sulle quali agisee 
il si:;lcma sanguigno, l'elemento solare. 

Come ineontriamo l'arehitettura, la seultura, l'arte del; 
I'Clhhigliamento e la pittura, se ei aeeostiamo all'uomo par; 
tcndo dal mondo esteriore, eosl incontriamo il musieale, il 
rllrnico, Ia eadenza quando ei aeeostiamo all'uomo interiore 
t• pcrscguiamo il mirabile artistieo eonfigurarsi e la eollabo; 
raztonc lra sistema sanguigno e sistema nervoso. 

A paragone di tutta la musiea esteriore, quella musiea 
ehe si espliea tra il sistema sanguigno e il sistema nervoso 
i• rosa molto piu elevata. E quando l'elemento musieale ri; 
suona nella poesia, allora sentiamo - eome per esempio 
•wll'csametro - dissolversi all'esterno, nelle parole, quella 
musica interiore ehe si sviluppa fra sangue e nervi. Allara 
st·ntt:uno, per esempio nell'esametro greeo (ehe nella sua 
prima parte eontiene un'elemento ritmieo quaternario- le 
Ire I unghc e Ia eesura - ), sentiamo eome il fiato, nella pri; 
m.1 111l't ~ dell 'esametro si estenda fino alla eesura, acco~ga 
!.1 n·suril; sentiamo eome il sangue entri in gioeo nell'emis; 
~wnc dcl respiro e (soffermandosi sulla eesura eome su di un 
t·l··mcnto quantitative) introduca nella sequenza delle sil; 
!.1 J,,., CJll.ll tl'o nppoggiature. 

Ncl dcclnmarc e ncl reeitare noi eerchiamo di svelare 
d .ltvllltl nrt1stn inte1'iore ehe e nell'uomo. Ne trattero piu 
~J'.,III.tiiH'IliP ncll:~ confcrenza scguente. Intanto pero vedia; 
11111 tlll' '•C, d.1 fllori, da architCltlll':l, SeUJtura e piltura pene .. 
lllolltlll rwll'm1imo <h·ll'uomo c giungiamo all'elemenlo mu.
M• .dt• 1'111'1 illl, d.lpp!'l'l II\ IO jJ VIVO St' I\SO ehr ahhintnO dcl 
I1Hflul11 ~ ~ ll.t ~ lol ' lll .l 111 1111 st•ntm· ,ll ' ll ~ltro t' in un tmpulso 
1JI,1 111':"11'111111' ,II' I"' llol, 
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Quando poi l'uomo sente di essere stato posto quaggiu 
nel mondo e di non realizzare pienamente nel terrestre eio 
ehe esiste nella sua imrnagine primordiale ehe e nei eieli, al; 
lora, se sente artistieamente tutto eio, prova la neeessita di 
dare anehe un'immagine esteriore a questa immagine pri; 
mordiale. E qui l'uomo stesso si fa strumento per esprimere 
il rapporto dell'uomo con l'universo, e diventa eun"tmtista. 

L'eui'itmista diee: i movimenti delle membra ehe io 
adopero qui sulla terra non bastano alla movimentata im; 
magine primordiale dell'uomo. Io devo avere un prototipo 
ideale dell'uomo; ma devo prima imparare a inserirmi nei 
movimenti dell'immagine primordiale umana ideale. 

Questo movimento nel quale l'uomo vuole, anehe spa; 
zialmente, ricostruire il movimento della propria immagine 
primordiale eeleste, si esprime nell'euritmia. Percio l'eurit; 
mia non puo essere ne una sempliee arte di gesti, ne una 
sempliee danza. Essa sta in mezzo fra danza e mimica. L'ar; 
te mimiea si puo dire ehe esiste soltanto eome sostegno del; 
la parola parlata. Quando l'uomo vuole esprimere una eosa 
in un eonnesso per eui non gli basta la parola, allora Ia so; 
stiene eon un gesto; rieori'e all'arte mimica ehe soccorre al; 
l'insuffieienza della sola parola. Pereio !'arte mimiea e un 
gesto signifieativo. 

L'arte della danza si presenta inveee quando la parola 
non ha pitl ragione di essere, quando la volonta si impone a 
tal segno da far uscir l'anima da se stessa in modo ehe ob; 
bedisca al eorpo e ne rieeva l'impulso ai movimenti. Questo 
e il gesto sfrenato, lt arte della danza. 

Quindi possiamo dire: mimiea e gesto signifieativo; dan; 
za e gesto sfrenato. Nel mezzo sta il vero linguaggio visi; 
bile dell'euritmia; nell'euritmia il gesto ne aeeenna soltanto 
al senso della parola, ne e gesto sfrenato; bensl e gesto 
espressivo, eome e gesto espressivo la parola stessa. Poiehe 
la parola non e ehe un gesto d'aria; guando formiamo la 
parola noi imprimiamo all'aria un eerto gesto. Colui ehe 
pt ltl OSSCI'V:li'C ne] soprasensibi}e eio ehe si forma dalJa boe; 
c:t tlltlana, vcdc npp11010 ncll'al'iCI i gcsl i dclla parola pro; 
1\1111 i.1t.1 . lhl1'1111i t.llitllll' d1 'Jill'~li ~~~·~II 1'1'1111.1 l'rurtlll\1.1, 
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ehe e un gesto altrettanto espressivo e visibile quanto nel 
parlare, e invisibile il gesto dell'aria, nel quale il pensiero 
entra provoeando onde, per cui tutto puo essere udito. 

L'euritmia e la trasformazione dell'invisibile gesto del ... 
1' aria, nel visibile gesto delle membra, in gesto espressivo. 

La conoscenza antroposofiea non ueeide l'uomo renden ... 
dolo un eommentatore d'arte a supplemento dell'arte stessa, 
ma fa zampillare in lui la sorgente dell'arte piena di fantasia. 
L' an troposofia fa dell' uomo stesso un essere ehe gode e apprez ... 
za l'arte, o ehe artistieamente erea; e conferma quanto sempre 
abbiamo ripetuto: ossia ehe arte, religione e scienza furo ... 
no un tempo sorelle; ehe esse si sono soltanto estraniate 
l'una dal1'altra, ma ehe, quando l'uomo si sentit·a di nuovo 
interamente uomo, dovranno ritrovarsi nelloro rapporto fra ... 
terno. In questo modo .il dotto non rieonoscera, superbo, 
l'opera d'arte soltanto quando potra commentarla, ne d'al ... 
tra parte voltera semplieemente le spalle all' opera d'arte, 
ma dovra invece dire a se stesso: quanto io posso esprimere 
eol pensiero, m.i conduce proprio alla viva neeessita di for ... 
marlo artistieamente per mezzo dell'arehitettura, della scul ... 
tura, della pittura, delia musiea o della poesia. 

Il detto di Goethe si avvera: l'arte e una specie di co ... 
noscenza, perehe l'altra eonoscenza, quella intellettuale, non 
e appunto conoscenza univ:ersale. Affinehe si possa conse ... 
guire vera conoscenza universale, l'arte deve essere aggiun ... 
ta alla eonoscenza astratta. Questa nuova eonoscenza, ehe 
arriva fino alla ereazione, peneti'a talmente in fondo al ... 
l'anima umana, ehe in questa unione di arte e tSCienza si 
genera inoltre l'atteggiamento rehgioso. 

Poiche nel Goetheanum si aspirava a questo, aleuni 
arnici non tedeschi chiesero ehe Ia costruzione di Domach 
SI chiamasse Goetheanum, perehe Goethe disse: « Chi pos ... 
Mccll' scicnza ed arte ha pure la religione. Chi non possiede 
rptcstl' dttc abbia la religione ». 

D.1 scicnza vera e da arte vera, se eonfluiscono in modo 
vtvo, n.lscc vita rcligiosa. La vita religiosa non ha bisogno 
dt nn•wg;~rr .'icicnza c arte ma tende verso entrambe eon 
litt l 1 I"IH'q~t.l I' Vl'~j~~ di Vi t:t . 


