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1. Il mondo pre-greco, come e noto,  rappresentava  divino e 
 atteneva ad  concetto della divinita aniconica;  greci dell' eta clas-

sica, pur avendo tl'amandato una ricchissima illustrazione dei l0ro dei, 
specie sotto  adombramento della mitologia, ci fanno sentire voci 
autorevoli di pensatori contrari ad ogni antropomorfismo. Per  par-
!are di Senofane, P!atone, pur  negando !e statue come oggetto di cu!-
to, inaugura  !a vasta termino!ogia apofatica per stabilire che  

divino sfugge ad ogni presa umana e che e comunque irraggiung'ibi!e da 
parte del pensiero. Anche nella Bibbia  esiste rappresentazione de! 
.divino e di  se  esc!udono !e immagini dei cherubini attorno all' 
arca:  rimane nascosto, nella sua impenetrabi!e trascendenza, agli 
occhi di qua!siasi creatura, anche angelica: «Q u   s u  t t e  e-
bras   (Ps. 17,12). 

Solo con  incarnazione  profila un' altra possibilita circa  im-
magine di    e fatto  uomo come  anche se immune dal 
peccato,  uomo che nella sua c h e  s  s   a  t  ha accet-
tato tutta la realta del dolore fino all' estremo  della Croce; quin-
di  Cristo yjsibile, immagine del Padre,  essere l'appresentato; mal-
grado la notevole fioritura dell' arte cristiana catacombale,  cristiani dei 
primi tre secoli  tennero  dalle forme iconografiche: la grande 
maggioranza dei fedeli era infatti di provenienza giudaica e  
fuggiva, dietro  influsso della tl'adizione sinagogale, dalla pittura del 
divino; i:noltre quei cristiani, avendo davanti ai l0ro occhi, ancora 
vente,  idolatria pagana, temevano di proporre al  della Chiesa 
una pittura che assomigliasse all' antropomorfismo dei gentili. Comun-
que, a partire dal  secolo,  iconogTafia  ad adornare le 
chiese e ad accompagnarsi alle cerimonie liturgiche ed eucaristiche. Se 
ci domandiamo quale e la giustificazione di tale iconografia cristiana 
e la premessa di ogni teologia dell' icona,  possiamo rispondere che 
con una paro!a:  teandrismo - Cristo e  ed uomo contemporanea-
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mente: e CIOe contemporaneamente  ed invisibi1e, ca1ato nella 
storia e a1 di sopra di essa, comprensibile perciQ fino ad un certo punto 
ed incomprensibile. 

Le due nature, quella umana e quella divina, contenute nell' unica 
essenza,  si possono  fondere in una,  dividere una da1l' altra; 
in questo senso hanno sostenuto gia 1a netta formu1azione teo1ogica del 
«teandrismo» i Cappadoci (i due Gregori e S. Basilio), circa ottanta anni 
prima del Conci1io di Ca1cedonia (451), Ogni eresia che, per sa1vare la 
ragione, uccide il mistero,  puo che ridursi ad uno dei due termini: 
a  (= separazione),  a  (= confusione)l. 

Il cristiano,  ogni momento della sua vita, in ogni manifestazio-
ne di culto e di preghiera, vive il teandrismo, senza ridur10 ad astratto 
filosofema, e venera in uno i due aspetti della  avendo pre-
sente, in spirito di dosso1ogia e di adorazione, che, dietro 1a figura umana. 
di Gesu, si profi1a quella divina inscindibi1e e proiettata nell' infinito2• 

Fede1e allora alla verita de1 teandrismo l' icona  paradossa1men-
te una rappresentazione dell' irrappresentabile, una trasparenza del 
mondo divino invisibi1e; paI'tendo dalla rea1ta demateria1izzata de1 
Corpo di Cristo, della Madonna, dei Santi. degli Ange1i, dei Ma.rtiri, dei 
profeti  quanto tutti c r i s t  f  r i, riconduce ana10gicamente verso 
l' archetipo, di cui e un riflesso, trasformando  nostri organi visivi per 
contemp1are que1 mare di 1uce divina che sfugge ai sensi ed anche al1e 
categorie raziona1i e logiche de1 pensiero. 

2) A1cuni studiosi hanno giudicato decisivo l' influsso della fi1oso-
fia p1atonica sulla origine e sulla formazione artistico-re1igiosa deII' icona 
ed in ta1e modo hanno tolto a quest' u1tima una notevo1e parte dei suoi 
requisiti cristiani3 Cosi dunque 1a forte presenza de1 p1atonismo neII'• 

1.  Plagnieux, Gregoire de Narianze theodogien, Paris 1951,  237 scrive 
«En. revanche, grace a  esprit de mesure,  orthodoxie consacre le double triomphe 
de la verite: celui du mystere integrelement conserve et celui la raison, preservee de 
tout entra1nement». 

2. Molto bene Dionigi L' Areopagita ha espresso questa situazione di veri-
tit e di mistero, questa sintesi dell' ineffabile «Gesu  faceva le cose divine  Dio, 

 le cose umane  uomo, ma ha compiuto fra di  a titolo di Dio reso uomo una 
nuova azione  ed umana»     PG  1072G). 

3.  dei principali assertori dell' influsso del pensiero platonico sull' icona 
e G. Wunderle, Um die Seele der heiligen Ikonen,  19407  37 (IOhne Zweifel 
stammt indes der seelische Wesenzug der heiligen Ikonenmalarei aus dem Platonicus 
des agyptisch-alexandrinischen Einstellung., die deutlich spirituaIistich gebragt war»; 
(,Die Welt der  Ikonen ist ein   Hier begegnen uns wieder 
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icona sarebbe una ulteriore prova della cosi detta ellenizzazione de1 Cri-
stianesimo, fenomeno che avrebbe avuto inizio ad A1essandria  Cle-
mente ed Origene e che si sarebbe piu decisamente approfondito coi 
Padri Cappadoci e  Dionigi l' Areopagita. 

Il prob1ema, a nostro avviso, esige una diversa impostazione, se 
vog1iamo evitare deg1i equivoci partico1armente gravi in sede teo1ogica. 
Il primo punto-base di siffatta differenziazione metodica ci impegna a 
considerare 1a presenza di P1atone nOn per via diretta, bensi indiretta, 
non come e1emento principale e determinante de1 mondo iconografico, 
bensi come  sottofondo di accompagnamento, atto a dare suggeri-
menti a1 pittore dell' icona, a conformarne l' anima in  determinato 
modo, a disporre 1e sue attitudini nel confronto del binomio bello-sacro, 
indipendentemente pero, malgrado questi innegabi1i apporti, da tutto 
ciQ che l' icona vuo1e effettivamente esprimere, dal messaggio che 
intende comunicare, in una paro1a, dalla sua origina1e ed irrepetibi1e 
ispirazione cristiana. Quali sono allora 1e principa1i linee p1atoniche 
che si scorgono in trasparenza sullo sfondo dell' iconografia? Che va-
lore assumono in riferimento all' autentico contenuto della arte-sacra 
de1 mondo cristiano orienta1e?  nostro compito guardar1e obiettiva-
mente   da vicino, per tentare di chiarire i1 tema di Un importan-
te rapporto (fi1osofia p1atonica ed arte sacra) ancora oggi  de1 tutto 
risolto. 

3) Anzitutto, secondo i1 discorso p1atonico re1ativo a1 bello-buo-
no, tutta l' arte da proporre alla po1is e in funzione spirituale e  pu-
ramente estetica; tra i1 bello che tocca e commuove la psiche  i centri 
affettivi, ed i1 bello che tra1uce dall' esemp1are de1 bene-virtu-feli-
cita, vi e una grande differenza; e i1 genio di P1atone che ha colto per pri-
mo ta1e differenza e che ha 1asciato nei secoli l' influsso di una proble-
matica aperta, specie per ciQ che riguarda i1 rapporto arte-re1igione. La 
discussione che i1 fi1osofo fa concretamente su1 canto e sulla musica, 
getta una viva 1uce sull' intero campo dell' arte. La musica possiede  
valore preminen-temente psicagogico in quanto stimo1a tutti i sensi ed i 
moti affettivi; ma, ed e  che piu interessa a1 pensatore greco, essa  

anche essere apportatice di  bello spiritua1e, sp1endore de1 vero, 

mit aller Deutlichkeit Gedanken und Anwendungen des christlichen Platonismus,}. 
Per la teologia dell' icona v. anclle  Scazzoso, Il problema delle sacre icone, in 
Aevum,  XLIII (1969); fasc.  Milano. 
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inscindibi1e da1 bene. simi1e ad una forza misteriosa che dispone al1a 
preghiera4 • 

Proprio attraverso 1a musica nelle sue varie forme e ne1 suo 1ega-
mento   canto e  1a danza P1atone scorge 1a differenza profonda 
che esiste tra 1a psicagogia edonistica che provoca piaceri e do10ri intesi 
come  fine, ossia  una 10ro autonomia, e 1a spiritua1ita,  armonia 
interioredell anima proveniente da una misura divina. 

 questo u1timo caso  arte,  quanto dotata di  immediata 
efficacia di penetrazione, favorisce  concentrarsi ed  ridursi della 
mente da1 moltep1ice al1' uno ed aiuta a1 raggiungimento de1 fine 
mo: 1a contemp1azione  de1 divino, da cui tutto  umano dipende. 
Deve quindi trattarsi di un' arte partico1are, approvata dai saggi della 
citta e rego1ata da 1eggi opportune e che trascenda  sumplici valori 
co10gici. L3. emozione che dall' arte deriva,  per dir1a  paro1a 
taniana  attratto»  paragonabi1e ad un incantamento magico, 
e ammessa soltanto  funzione di un approfondimento della vita dello 
Spirito; e infatti miglior cosa per tutti essere governati da  che e di-

 e spiritua1e e  da  che rimane so10 immanente alla natura 
umana (Rep.  590 d).  allora opportuno eliminare  incanto della 
poesia, se esso produce turbamento nell' anima (Rep.  605d). 

Nella sua disamina sull' arte P1atoneha posto 1e basi, per i secoli 
futuri, come si e detto, di una distinzione decisiva per   che riguarda 
1a vita dello spirito: ha messo da 1ato 1a gioia esistenzia1e individuali-
stica, tutto  eccesso e  abuso della creaturalita, Lutta 1a seduzione pro-
dotta da1 bello umano e natura1e a favore di una viSiOne mo1to  pro-
fonda de1]' uomo nella sua integralita. Autenticamente re1igiosa e sif-
fatta attitudine a rinunciare a certi va10ri imm9diati su1 piano umano 
nella certezza di arrivare a mete  a1te e  edificanti. 

Scopo della re1igione e di rendere sensibi1i all'animo dei cittadini 
delle realta che 10    Il fi10sofo allora orienta gli uomini verso 
1a contemp1azione de1 cie10, essendo questo  1uogo da1 qua1e atting'ere 
1a cognizione di  che e invisibi1e (Rep.  529 d). Cosi tutto  ordine 
visibi1e  e che un simbo10, una trasposizione che so10  esperienza 
inistica puo valicare. 

4.   u t s   u 1  s, La musique dans l' oeuvre de P1aton, Paris 
1959,  264 1a musica riesce ad elevare 10 spirito fino all' armonia che regna nell' 
universo. Conoscere tale armonia vuol dire applicarla a se stessi.  c' e musica 
possibile che quella che giustifica la sua esistenza ed il suo scopo con una costru-
zione ragionata e clle soddisfa   sensi, ma 10 spirito. 

5.  Dies, Autour de Platon,   Paris 1927,  588. 
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Cu1to e bellezza sono pI'ofondamente uniti  uno, cosi come be1-
1ezza e bonta. sono sinonimi di adattamento ad  fine di perfetto ac-
cordo nella realizzazione di  tutto. Il sentimento re1igioso ne1  

e  gran parte  di bellezza, spiritua1izzazione de1 gusto. 
Dietro questo mondo e questa patria, l' uomo si abitua a cercare  altro 
mondo, un' a1tra patria,  cui l'egnano  be110 ed il bene: «cette quete 
de Dieu a. travers 1es phenomenes, te11e est ]a nouveaute essentie11e du 
p1atonique et ce qui prepara 1e mieux 1es ames a. l' Evangj1e,,6. 

 evjdente che a tale premessa che distingue 1a sferadello psi-
co1ogico da que11a dello spiritua1e, si e sempre attenuta 1a creazione ico-
nografica cristiana: e sufficiente accostare una pittura, nata da intendj-
menti soltanto umani COn un' immagine dipinta della chiesa ortodossa 
per capire, senza possibi1ita. di equivoci,  divario  fra 1e due 
opere. 

 secondo 1uogo, ne1 contesto della  platonica, l' arte 11a 
 ufficio essenzialmente pedagogico. L' influsso de11' arte, insinuan-

dos.i ne11'anima de1 bambino, che e. mo11e a guisa di cera, (Leg.  659 d), 
deve contribuire a formare  futuro uomo perfettamente intonato a11' 
esercizio de11e vjrtU: una sce1ta di argomenti nobili ed elevati, dice P1a-
tone, una rea1izzazione  perfetta, 1a nobi1ta. de1 ritmo tengono 
dietro a11' onesta. ed a11a 1illlpidezza interiore dell' anima (Rep.  
400 e). 

Il r.itmo e l' armonia possono, se opportunamente rego1ati, con-
tribuire ad  perfetto tipo di paideia: musica  significainfatti 
provocazione sensoria1e, ne indu1genza verso  piacere, bensi stimo10 
verso 1e virtu de11a temperanza, della magnanimita. (Rep.  401 d; 
402 g), 1e quali altro   che concordia di suoni e di armonie (Rep. 

 430 1). 
Il piacevo1e insomma e 1argamente trasceso da1 be110 che si COn-

giunge co1 vero e con l' onesto. Anche l' arte iconografica  con se 
imp1icito  finea1tmente pedagogico: essa abitua chi 1a guarda a1 
distacco da11e apparenze, a1 raccoglimento interiore, a11a pace dell' ani-
ma che  raggiunge co1 superamentodelle  e dei  a1 «digiu-

 degli occhiJJ; essa suggerisce attitudini di preghiera, di pieta. profonda, 
di contemp1azione della verita divjna, a cui misteriosamente allude. 

Quali  1e caratteristjche di forma e di stile dell'  spiritua-
1e, come l' intende P1atone? Niente altro che semp1icita, misura perfet-

6.  F e s t u g  er  . Contem,plation et  contemplative selon Platon, Pa-
ris 1937  457.' . .. , 
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tamente  delle parti fra di loro e rispetto a1 tutto, pacatezza 
aristocratica. 

 canti e 1e  che sone proposte a1 pubb1ico della poEs, recano 
tn se 1a compostezza dei ritmi, che ben  addicono all' immutabi1e rea1-
ta.  di cui si fanno interpreti; 1e danze piene di solenne dignita. e 
di moderati  producono, specie con 1a  l' effetto di 
una catarsi interiore, di una comp1eta  su1 mareggiare delle pas-
sionj. 

  l' icona e1imina, nella snellezza delle sue forme 
che ricordano quelle deg1i antichi  greci dipinti, cio che e  di 
misura, sfrenato, irruente,     una dignita. i1-
1uminata, una sicurezza si1enziosa,  armonia  aristocratica 
deg1i atteggiamenti 7. 

La bellezza eterna, rif1esso de1 bene che tra1uce nella materia im-
pegna l' anima, secondo P1atone, a1   l' alto: tutto i1 sensi-
bi1e  e che  segno  che si  abbandonare   

dell' incorruttibilita. dell' idea; dal simbo1o materiale si passa all' imma-
teria1e, dal corporeo allo spiritua1e: tutto i1 cosmo e realta. inferiore che 
si  trascendere da parte di co1ui che si e  dedicato al1a 
filosofia; parimenti gli oggetti de1 cu1to assumono  significato di  

passaggio dalla rea1ta. terrestre a quella celeste: «onorando queste statue, 
per quanto inanimate,  crediamo che i nostri omaggi siano graditi 
alle   che esse rappresentano»  26, d;  220 d)8. 
L' icona e allo stesso modo uno stimo1o a1 passaggio dalla terra a1 cie10, 
ed e per questo che e sempre concepita su due dimensioni  superficie 
piana; soltanto 1e due dimensioni  a dare l' idea dell' ininterrotta 
continuita. esistente fra  mondo finito e quello infinito. 

P1atone    sotto forma di luce e ricchissimo e a questo 
riguardo    l' iniziato a11a  dell' a1 di 1a., giunto 
a1 termine della sua salita, si  immerso   infinito oceano di 
1uce; e 1a 1uce nella sua immateria1ita. che offre, secondo  fi1osofo,  

sensazione quasi palpabile di  realta. che trascende la nostra: tutto 
10 spiritua1e si raffigura sotto  simbolo della luce. Nell' icona   

 gli oggetti e le figure  quanto illuminati dalla 1uce, bensi la 
misteriosa 1uce  se, che, scaturendo da1 centro stesso della  di-
pinta, illumina,  gli oggetti e 1e figure. 

7. G. W u n d e r   Um die Seele...  59. 
8. Il concetto platonico su citato fa ricordare  anticipo, la frase di S. 

lio riportata dal Damasceno de Fid. Orth.  Ply 94,   onore attribuito 
all' icona risale al prototipo»         
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Se  arte profana e soggetta ai mutamenti suggeriti dalle mode e 
dalle vicende storiche, avverte PIatone,  arte - spirituale invece si 
attiene alle Ieggi approvate dai capi della citta, ispirati dall' alto, leggi 
che  permettono che piccoIi mutamenti: i principi di cio che e divino, 
eterno, semplice, intangibiIe rimangono sempre uguali e  arte clle  
rappresenta, che ne propone 10 splendore e valida nella misura   
rimane fedeIe all' immutabiIita delle sue forme e deI suo stile. La forza 
e  importanza della tradizione sono intese da PIatone come consuetu-
dine favoreV'oIe alla stabilita deI carattere e dell' anima deI singoIo, come 
anche dei cittadini associati nella poIis. 

Mai si debbono introdurre novita nelle istituzioni ginniche e mu-
sicali;  e Iecito cambiare Ie istituzioni della musica senza che  conse-
gua anche  mutamento nelle piu importanti leggi dello Stato (Rep  
424 C); nelle danze e negli inni insegnati nei templi e che rappresentano 
una riIevante parte dell' educazione dei giovani   possono intro-
durre novita (Leg.  656 1), secondo  esempio dell' antico Egitto ch.e 
mantenne intatti per diecimila anni i canoni della sua arte. La ri"Volta 
contro Ia tradizione e nata, per PIatone, ad opera dei poeti, i quaIi pre-
tendono che  giudizio piu vaIido sulle arti belle sia fondato suI piacere 
che esse suscitano   (Leg.  700 d): di tutte Ie istituzioni reIigiose, 
dette norme immutabiIi che giungono da Delfi, da Dodona, daI Dio 
Ammone il Iegislatore   cambiare nulla (Leg. V 738 c-d). Infine 
Ie composizioni adatte a singole solennita reIigiose, utiIi alla citta  
quanto procurano un piacere onesto debbono essere mantenute immutate 
da parte dei custodi della Iegge; infatti, partecipando alle stesse gioie, 
in pari modo sempre permettono alla citta di vivere bene e feIicemente 
(Leg.  816  Anche  icona, in quanto arte sacra e Iiturgica obbe-
disce a determinati principi e percio  si discosta da un suo proprio 
stile rappresentativo. L' arte dell' icona, simile a quella dei primi cri-
stiani che affrescavano i muri delle catacombe, dipende dall 'insegna-
mento della chiesa9 Il canone da cui  artista dipende stabiIisce Ia con-• 

formita dell' icona alla Scrittura e definisce  che cosa consista questa 
uniformita, per poter trasmettere mediante Ie immagini e Ie forme deI 
mondo materiale la rivelazione del mondo divino. Nella chiesa orientale 
la fissazione delle forme artistiche e altrettanto rigida quanto quella 
del dogma eccIesiastico1o. Nei grandi monasteri dell' Athos e di Studio 

9. L.  u s  e  s k  Essai sur Ia  de l' icone dans  EgIise Ortllo-
doxe, Paris 1960  93-4. 

10.   e n  Teologia dell' icona e deII' iconoclastica,  Demitizzazione ed 
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furono messe per iscritto le tradizioni, il cui contenuto 6 raccolto nei 
manuali, a cui l' ortodossia 6 rimasta fedele per rappresentare i corpi 
spirituali opposti ai corpi prichici di cui parla S. Paol011• 

Tale corrispondenza dell' icona alla Scrittura ed alla, predicazione 
evangelica esclude ogni possibilita. di dipingere le icone del Cristo  dei 
Santi seguendo l' immaginazione del pittore e rinunciando alla tradi-
zione della Chiesa12• 

Nella concezione platonica l' arte fa parte delle festivita liturgiche 
della polis: poesia, musica, danza esplicano il 10ro alto ufficio mettendosi 
al serv.i zio del culto divino. Nella citta viene mantenuto  ordine li-
turgico di vita sottolineato dall' arte sacra e dalle precise ricorrenze 
d elle varie festiv.ita: «la distribuzione dei giorni nei mesi e dei mesi negli 
anni e anche le stag.ioni i sacrifici, le feste, occupano  proprio e fisso 
posto ... rendono agli dei gli onori a 10ro dovuti» (Leg.  809 d) e inol-
tre: «ogni festa deve avere i suoi canti propri» (Leg.  813 1).13  Pla-' 
tone cio che sottogiace alla trattazione del temadelle feste e della li-
turgia in genere 6 l' idea che la realta v.isibile  mettere in condizione di 
quardare verso l' invisibile arclletipo (Tim. 92 c). Tale significato hanno 
dunque nella pol.is le feste e le cerimonie religiose, Ci06 di essere  pun-
to d' incontro fra il mondo visibile terrestre e quello invisibile ed iperu-
ranio. 

Platone pensa che il rito sia un' elevazione morale e spirituale dei 
cittadini e che 10 Stato abbia come fine di celebrare il culto rivoltoad' 
una divinita sag'gia e provvidenziale; perciQ tutta la vita civile 6 festa e 
liturgia. Pure l' icona ha un valore liturgico-ecclesiale ed 6 perciQ stret-
tamente legata allo svolgimento delle cerimonie, dei riti, delle feste' 

immagine (,Atti» de1 Convegno indetto da1 Centro internaziona1e di studi umanisti-
ci, a cura di  Castelli. Padova 1962  199. 

11. La    conosciuta  comunemente come 
Guida della Pittura, di Dionigi di Furna, monaco e pittore della meta de1 sec.  
riassume e codifica una 1unghissima tradizione pittorica, ma si ispira a modelli de1 
sec.  Ne esiste una traduzione francese publicata da1 Didron co1 tito1o (,Manue1 
d' iconographie christienne,). (,Paris  e una edizione greca di   n s t a 
tinides,    ed un' a1tra di   a  a d   u 1  s-x e r a-
m e u s, Denys de Phourna, Manue1 d' iconag-raphie chretienne accompagne de ses 
sources principa1es inedites. St. Peteresbourg 1909. 

12. L' Ouspensky Essai  163 avverte che nessuno degli archetipi  essere 
modificato, altrimenti va perduto que1 carattere di rea1e rapporto che sussiste tra 
immagine e modelle.  Occidente invece l' arte si adatta di vo1ta  vo1ta al1a si-
tuazione della chiesa. 

13. Dies, Autour...  538. 
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sacre. Quanto mai 10ntana da ogni idealizzazione, come pure da ogni 
copia della realta, l' icona e parte integrante de1 culto, suggerimento 
di pregniera, vivente spirito liturgico. G1i eventi individuali del1a storia 
re1igiosa  si devono interndere come avvenimenti di  passato con-
chiuso, ma come ricorrenti misticamente e come rea1i di ogni giorno. 

 fede1e  commemora i fatti della vita de1 Sa1vatore, in quanto li 
vive e ne prende parte attiva; a fare questo e indotto dalla Divina Li-
turgia che ricapito1a e riattua1izza tutto i1 mistero della divina economiaH • 

Nel1e immagini de1 culto i1 tempo in senso matematico e abo1ito: 
1e persone e gli avvenimenti sacri sono rappresentati in modo da essere 
resi contemporanei e sembrano estendersi entro  eterno presente. L' 
arte ortodossa, essendo parte integrante della pieta, dimostra visibi1-
mente che i1 significato spiritua1e del1' evento storico rappresentato si 
e posto al di sopra di  tempo  spazio determinato ed ha acquistato 
un' estensione ed una durata   Dunque 1e 1inee p1atoniche sot-
togiacenti a1 discorso iconografico fanno vedere su qua1e terreno si sia 
venuta formando 1a tradizione del1' arte sacra cristiana e qua1i idea1i 
sostegni quest' u1tima abbia ereditato dal pensiero di P1atone. Ma e 
tempo di stabi1ire come tutte queste concidenze di fondo conducano ver-
so delle differenze di contenuto a1trettanto profonde e, in certi casi, deci-
sive e sostanzia1i. 

4) Le differenze di fondo sone dovute nell' arte cristiana al1a pre-
senza de1 Dio bib1ico personale, nella fi10sofia p1atonica al1' assenza di 
ta1e divinita. Occorre cioe porre in ri1ievo 1a differenza fra 1a disiocar-
nazione (i1 corpo umano ed i1 cosmo concepiti come male e come ne-
gativita) e 1a demateria1izzazione del1' icona, che trasfigura i1 corporeo 
senza sopprimer10, anzi sa1vando10 ed e1evando10 a 1uce di eternita;16 
fra i1 Dio trovato al1a fine, come e i1 caso deg1i antichi pensatori e i1 
Dio trovato all' inizio e che fa sempre i1 primo passo; fra l' indifferenza 

 del1e idee ne1 cui regno l' astratto finisce per sostituirsi al10 
spirituale e l' amore che urge de1 Dio cristiano; fra l' uomo che  rag-
giungere 1a perfezione unicamente con gli sforzi del1a vo1onta e dell' 

14.  D.  a  k  r  s, Byzantine Iconography and Liturgical Time,  
«Eastern Churches Review»  (1967-8)   359. 

15.  a  ]{  r  s, Byzantine  360. 
16. S.  a   Cor. 15,35 segg. introducendola distinzione fra  corpi ter-

restri e quelli celesti offre un testo fondamentale all' antropologia del1' icona,  cui 
 uomo e visto come un essere destinato alla salvezza nella sua   

di corpo-anima. 

    1-4. 22 
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intelligenza e  uomo che riconoscendosi peccatore, attende dall' CJ.Ito 
Ia grazia come dono del1a misericordia di Dio17. 

La tematica poi del1a Iuce che e tipica nei testi pIatonici e aItra 
cosa dalla natura della Iuce che irradia dal centro della tavoIa dipinta; 
qu.esta uItima infatti ha diversa provenienza: e biblica, evangeIica, ta-
borica, increata; e energia che viene comunicata dallo Spirito Santo ai 
puri di cuore e che da nello stesso istante in cui e ricevuta organi visivi 
speciaIi con cui vederIa; e Ia Iuce degli esicasti, della trasfigurazione dei 
corpi18. 

Ma esistono aItri ben  consistenti probIemi che differenziano 
Ia saIita pIatonica dalle apparenze sensibjJi alI' idea, dalla spinta ana-
gogica che provoca  icona, assecondando e sostenendo certe disposi-
zioni dell' anima pi.9.. 

Infatti Ia teoIogia pIatonica reIativa aI mondo della idee e Ia teo-
Iogia dei Padri circa 10 stesso tema divergono fra di Ioro profondamente. 

 riguardo i Cappadoci e speciaImente S. BasiIio, hanno trattato in 
embrione una dottrina che poi si esviIuppata piu soJidamente neI C  r-

 u s di Dionigi  Areopagita; e vaIe Ia pena di notare, tra  altro, che  

epoca di Dionigi (V secoIo) coincide con Ia prima grande fioritura delle 
immagini dipinte. Per i Padri Ie idee divine perdopo il carattere statico 
che avevano  PIatone e si trasformano in principi dinamici; inoItre 
taIi principi  voIonta divine   e cio e d' importanza de-
cisiva, si distinguono dall' essepza di Dio e diventano «Ie virtu mediante 
Ie quaIi Dio si fa onnipresente creando tutto e manifestandosi in tutto. 
Le idee sono Ie cause e i principi delle cose, preesistenti nelle virtu di 
Dio»19. PerciQ iI raggiungimento delle idee da parte deI saggio pIatonico 

17. Sulla natura di  differenze V.  S c a   S  Ricerche sulla strut-
tura del  dello pseudo-Dionigi Areopagita,  1967, al capitolo «L' 
apofatismo, anima della liturgia-chiesa psendo-dionisiana,),  111-127. 

18.  C  e m e  t, Byzance et le christianisme, Paris 196'"  38  

che si  vedere Dio con  occhi del corpo, ma  con  occhi ordinarl che il 
peccato acceca, bensi con  occhi cambiati dalla potenza dello spirito divino. 

19. Cfr. W. L  s s k  La nation des analogies chez Denys le Pseudo Areopagite 
 «Archives Historiques doctrinaires et  du Moyen-Age V (1930)  285 

10 stesso autore sostiene la sua tesi   altro importante stndio. La  ne-
g'ative dans la doctrine de Denys  Arepagite  «Revue des sciences philosophiqes 
et   (1939),  20"'-221. 

Lo pseudo Dionigi afferma la realta del nomi divini senza per questo 
  fatto dell'  dell' essenza; col suo insegnamento sulla indivi-

silita delle distinzioni divine l' Areopagita  la teoria neoplatonica delle 
emanazionI, processioni  e ridotte del principio divino. 
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e ben diverso da  che l' icona propone a1 fedele. Dietro il misterioso 
impulso dell' icona si arriva  gia ad  mondo definitivo, come e 
quello delle idee di Platone, ma alle energie divine (luce, grazia, bonta 
ecc.), ognuna delle qua1i  manifstando Dio nella sua interezza, si di-
stingue dall' essenza, 1asciando ancora  margine infinito di inco1-
mabile trascendenza che piu  esiste nel sistema p1atonico delle idee. 
La visione p1atonica fa si che il bene si identifichi con 1a misura, l' anima 
de1 mondo con 1a danza degli astri; ed in ta1e modo i1 divino diventa inte1-
1eggibi1e, determinando  spiritualismo a meta razionale ed a meta 
mistic020•  Padri invence hanno conferito alla concezione p1atonica del-
1e idee  carattere personaIe e dinamico; 1e idee che, come si e detto, 

 appartengono all' essenza di Dio, ma alla sua vo10nta creatrice 
tablissent des modes differents de participation aux energies divines21» 
Ta1e distinzione fra I'essenza e 1e energie eresa possibi1e da1la concezione 
ortodossa della Trinita, da11a bi1ancia equi1ibrata della essenza e delle 
ipostasi22• Allora certe esigenze precostitutive dell' anima greca antica 
e di quella cristiana,  e situandosi in diversi contesti, 
danno 1uogo ad una diveraa metodo10gia e a risu1tati diversi. 
Esaminate a fondo 1e due prospettive, si nota che  platonismo che 
sottogiace all' icona si fa sbiadito e si perde in una  piu riconosci-
bile evanescenza. D' altra parte  icona e da considerarsi come un sa-
cro testo,  1ibro liturgico; ora in tale testo, come in tutte 1e pagine 
ispirate dei Padri, c' e una caratteristica tona1ita rappresentante una 
novita asso1uta rispetto a1 p1atonismo. 

Da questo esame e faci1e stabi1ire che e falso qua1ificare 1a te010-
gia dei Padri greci e  anche l' icona di conseguenza come p1atonica, 
a causa di una specie di ammirazione forma1e di questa fi10sofia da parte 
deg1i scrittori cristiani. 

Ci sono presso i Padri troppi e1ementi  so10 estranei, ma contra-
rl al pensiero antico: vogliamo accennare a11' e1emento dossologico.23 

Per i Padri 1a teo10gia, anche se esige una preparazione teo10gica, 
e pensiero pregante, inno1ogia adorante, come e  caso dell' icona. Il 

20.  C 1em e n t, L' essor du christianisme oriental, Paris 1964,  55. 
21. Ibid  56. 
22.  C  e m e n t, Byzance...  41-42. 
23.    s s  t  s, la TMologie  tant que science et  tout que doxo-

logie,  Irenikon  (1960),  294: «du fait de  element doxologique, fonde 
d' une part sur la relation avec Christ, a travers  Eglise, et de  autre, sur la sain-
tete du tMologien chretien, qui reduisent a neant la possibilite d' un melange 
direct avec la pensee paienne,). 
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pensiero nei Padri e glorificazione ragionevole dell' opera di Dio,  inno 
alla conoscenza di Di024. Quindi la conoscenza  e piu  anamnesis 

 la metessi platonica, semplice partecipazione del pen.siero alle idee 
divine, ma la  median.te le en.ergie dello Spirito Santo, 
conoscen.za che risulta dalla  dei doni di Dio.25 Dalla metafi-
sica filosofica si passa alla soteriologia teologica, e  icona e un.a impor-
tante man.ifestazion.e grafica di tale passaggio. 

5) Come  arte n.el sign.ificato platonico trova la sua legittima 
collocazion.e entro la polis ed   influsso pedagogico sui citta-
dini, cosi  icon.a si in.serisce di per se stessa n.ella chiesa ad edificazione 
dei fedeli. L' immagine dipin.ta e   della futura uman.ita. tras-
figurata»26 ha un.a n.atura architetton.ica e vale come pittura sostan.zial-

 comunitaria27. Nell' iconografia e presen.te la futura umanita. ec-
clesia.le, conciliare -  «Ia gioia della   viene 
raffigurata dal  degli an.geli, che si dispiega quasi ghirlan.da vario-
pinta sul capo della Purissima. Dal basso da tutte le parti si protendono 
a lui santi, profeti, apostoli e vergin.i. Avviluppa il tempio un.a vegeta-
zione paradisiaca; in. alcune icone partecipan.o alla gioia gen.erale anche gli 
an.imali.  una parola  idea del tempio che abbraccia il mon.do in.tero 
qui si man.ifesta  tutta la pienezza della sua profondita. vitale.  

abbiamo davan.ti  muri freddi e indifferenti, ma una forma architet-
tonica puramente esteriore e autosufficiente, ma un tempio spiritualizza-
to, ten.uto insieme dall' amore... esiste  cuore amoroso di madre che 
deve raccogiere attorno a se  universo»28 Ebben.e proprio quest' ultimo 
suggerimen.to esterno datoci daJ platon.ismo, quello cioe dell' ambien.te 
in cui  arte sacra vive, ci fa venire in mente che il rapporto filosofia 
platonica e teologia dell' icona n.on ha solo  valore n.egativo, cioe di 
netta distinzione di valori, ben.si presen.ta anche un risvolto positivo 
assai importan.te; la visione di un uman.esimo cristiano autentico,  

turbato da quaJsiasi possibilita. di equivoci. Quan.to noi abbiamo osser-
vato a proposito del Cen.obio di S. Basilio si addice pure all' icon.ogra-
fia. Mano a mano che S. BasiJio realizza  organ.izzazione mon.acale, 
la sua cultura classica si sposta in differenti piani: quando la meta e 
vicin.a i temi classici si abbreviano e si alleggeriscon.o. La Bibbia che 

24. Ibid.  300. 
25. Ibid. 300. 
26.   r u b e c k  j, Studio sull' icone  20. 
27.  r ub e c k  j, Studio p. 24. 
28.  r u b e c k  j, Studio  29-30. 
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 l' ellenismo da una zona superiore, diventa predominante 
e P1atone rimane co1 suo influsso dissimu1ato alla base, permettendo 
1a rea1ta di  umanesimo cristiano, scevro di pericoli e di compromes-
Si29• AJ10 stesso modo attraverso i co10ri dell' icona sentiamo che l' arte 
sacra cristiana  ha dimenticato  pensiero de1 piu grande fi10sofo 
che sia mai esistito, ne l' avrebbe potuto fare, se e vero che  
simo stabi1isce una continuita ininterrotta  so10  futuro, ma 
anche coi va10ri piu eminenti della civi1ta de1 passato. Pero ta1e 
discreto accostamento al pensiero profano  ha a1terato in nulla l' 
irrepetibilita della voce bib1ico-evange1ica, ne tanto meno, ha permesso 
10 sdoppiarsi di due mondi fataJmente divisi l'  dall' a1tro: quello 
de1 pensiero fi10sofico cu1tura1e e quello della chiesa. 

CONCLUSIONE 

1. L' icona, come  arte sacl'a  genere, ha  se la propria giustificazione. 
2.  volte si e voluto vedere un troppo fol'te influsso del  sull' 

origine  sui caratteri dell' icona. Necessita di impostare il  con diversa me· 
todologia. 

3. Platone costituisce, nei confronti dell' icona, un sottofondo di esigenze: 
1) ha distinto fra psicologico e spirituale; 2) ha visto il bello-buono  funzione peda-
gogica; 3) ha sostenuto una arte aristocratica  stati d' interiore  

4) dal dato sensibile  arte platonica conduce verso  eternita dell' archetipo; 5) luce 
e condizione del divino coincidono; 6)  arte profana ha una sua storia, quella sacra 
tende all'  ed alla   di ciG che e  e 
pre uguale a se stesso. 

4. Ma le somiglianze di fondo portano a diversita di soluzioni: 1)  icona  
disincarna,  deprezza  mondo materiale; 2) trova Dio gia all'  e  solo 
alla  3) sente Dio-agape e  il divino  (monade)  4) e illu-
minata dalla luce taborica e  da quella  5) orienta alle energie e  all' 
essenza divina; 6) appaI·tiene al reg'no del dinamico e  a quello dello statico; 7) 
e pensiero d )ssolog;co adoran te e  privilegio intellettuale. 

5. L' icona  suggerimenti circa la validita di un umanesimo cristiano. 

29.  S c a  S  Reminiscenza della polis platonica nel cenobio di S. 
Ba>ilio, Milano 1970  74. 


