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INTRODUZIONE 

Cargomento qui trattato non e stato studiato molto anche se P. Ga
briele ha lasciato una profonda traccia dietro di sé, tanto con le opere 
quanto con l'apostolato diretto. In concreto a flanco dei vari scritti di 
carattere piuttosto commemorativo o di testimonianza, che nel suo ge
nere ci forniscono molti dati validi, degli studii propriamente scientiflci 
il migliore e rimasto ancora quello di P. Beniamino della SS.ma Trinita 
scritto gia nel1953 che riassume molto bene la vita, 1'opera e 1'insegna
mento del nostro autore. Posteriormente bisogna menzionare il lavoro 
di Isidore d'Silva che presenta la piu completa bibliografla delle sue nu
merose pubblicazioni anche se non indude il materiale inedito. 

In genere si puo dire che praticamente siamo solo agli inizii della 
sistematizazione e della investigazione riguardo alla dottrina di P. Ga
briele, specialmente dei suoi temi speciflci. E'vero che sono passati ap
pena quarant'anni dalla sua morte e che molti di quelli che lo conob
bero ci hanno lasciato il suo ricordo ma, e anche indubbio che bisogna 
fare ancora molto per valorizzarlo debitamente. Che questo sara profl
cuo lo testimonia il fatto che molte delle sue opere vengono tuttavia 
ristampate e tradotte in nuove lingue con notevole successo editoriale. 

Quest'anno si compie il primo centennario della sua nas cita e qua
rant' anni dalla sua morte ed e buona occasione per ricordare il suo 
messaggio che rimane pienamente attuale. 

Questa ricerca e dedicata alla tematica della chiamata alla contem
plazione secondo P. Gabriele. Pertanto, a flanco della trattazione speci
flca, si propone anche la presentazione dell' autore e della sua opera, 
necessaria per poter intendere e situare nel contesto la dottrina in 
questione. Cobiettivo preflsso e quindi duplice: da un lato far conosce
re lo scrittore, facilitare l' orientazione nel suo insegnamento e la con
sulta del suo materiale scritto e dall'altro esporre 1'argomento in gene
rale, come parte di quello della perfezione, ed in particolare, attraverso 
la formazione e la consolidazione della contemplazione. 
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La metodologia seguita e quella di far parlare le fonti a nostra dis
posizione quanto pili possibile. Riguardo alle opere dell' autore diamo 
preferenza, soprattutto negli ultimi capitoli, a quelle che riflettono il 
suo pensiero piu maturo, come e il caso del suo ultimo Corso sistemati
co di teologia spirituale; ed anche a quelle dove riassume la sua posizio
ne in modo pili completo, come la voce sulla contemplazione carmeli
tana pubblicata nel Dictionnaire de spiritualité. 

La struttura del lavoro riflette la logica dell' esposizione. Precisa
mente si compone di sei capitoli che si possono dividere in tre grandi 
gruppi tematici formati rispettivamente da due capitoli ciascuno. 1 pri
mi sono dedicati alla persona e l' opera dell' autore; il terzo e il quarto 
alla perfezione spirituale ed alla preghiera, specialmente quella menta
le; infine ultimi due trattano direttamente la questione della contem
plazione, tanto dal punto di vista descrittivo quanto da quello teologi
co. In questo modo il tema si sviluppa sotto aspetti distinti pero nello 
stesso tempo complementari il che permette di precisarlo sempre di 
pili. La intenzione finale e quella di presentare la contemplazione 
come parte integrale e costitutiva della perfezione che realizza in ma
niera propria e privilegiata la chiamata universale alla san tita. 

A questo si aggiunge una bibliografia finale dove a fianco delle fon
ti, disposte in ordine cronologico e non tematico come nel secondo ca
pitolo, si raggrupano in seconda parte anche i lavori sull' autore. 

Infine, bisogna dire che questa ricerca si inserisce in un progetto 
piu ampio cioe nella investigazione, del dipartimento della Teologia 
Morale e Spirituale, sulla polemica teologica, svoltasi in questo secolo 
intorno al problema della chiamata universale alla contemplazione ed 
alla mistica. 

Sono debitore di tutti quelli che in modi diversi mi hanno permes
so di poter svolgere con profitto questo studio. Ringrazio in concreto 
alla Facolta di Teologia della Universira di Navarra ed ai suoi professo
ri, per tutto quello che da loro ho ricevuto, soprattutto al vicedecano 
Illmo. Sr. D. José Luis Illanes, per le sue preziose indicazioni ed aiuto 
ed a Prof. D. Marco Fabbri . In ultimo, particolare riconoscenza devo 
anche al mio direttore Prof. Dr. D. Javier Sesé sia per i suoi corsi sulla 
spiritualita, che mi sono stati di grande utilita, sia per avermi guidato, 
con grande disponibilita sapendomi dare pazientemente validi orienta
menti e pertinenti osservazioni. 

l. Si trova in dispense. come pure i corsi precedenti. e doveva diventare il manuale delIa 
teologia spirituale. 
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spiritualita, Roma, Pontificia Universita Gregoriana, 1946, 30 pp. 

Attualita di S. Giovanni della Croce. Ricordo del JV centenario del santo. Firen
ze, Ed. Libreria Fiorentina, 1946, 53, [1] pp. 
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Rinnovamento, «Vita Carmelitana» 7 (1946) 4. 
JI Carmelo e il movimento místico, «Vita Carmelitana»: Introduzione, 7 (1946) 

[5]-7; 1. Il movimento mistico odierno, 7-23; 11. Linflusso del Carmelo, 
24-41; III. Linvito alla contemplazione, 41-47; Conclusione, 48-50. 

JI monte mistico di S. Giovanni della Croce, «Vita Carmelitana» 7 (1946) 
[71]-82. 

Giubifeo operoso, «Vita Carmelitana» 8 (1946) 6. 
La vocazione e la missione attuafe del Carmelo, «Vita Carmelitana»: 1. Alle ori

gini della spiritualita carmelitana, 8 (1946) [7]-23; 11. Il settimo centena
rio della Regola, 23-30. 

Piccolo catechismo della vita di orazione .. . , Firenze, A. Salani, 1947 (2a ed.) [1 a 
ed. 1943],62, [1] pp. 

JI bísogno di Dio, «Rivista di Vita Spirituale» 1 (1947) 12-28. 
L'héroisme de la «Petite voie», «Spirirualité Carmélitaine» 6 (1947) 49-59. 
L'orazione mentale contemplativa, in La preghíera. [Xl settimana di spiritualita 

promossa dalla Universita Cattolica del S. Cuore (Roma, 23-31 marzo 
1946). Milano, Vita e Pensiero, 1947, pp. 63-79. 

Le probleme de la contemplation unitive, «Ephemerides Carmeliticae»:  [Intro
duzione] 1(1947) [5]-9; 1. Le sommet de la contemplation, 9-53; 11. In
terpretation théologique de la contemplation unitive, [245]-271; Con
clusion, 271-277. 

Riflessioní sul Congresso teresiano di Parigi, «Rivista di Vita Spirituale» 1 
(1947) [336]-342. 

La santita di tutti, «RÍvista di Vita Spirituale» 1 (1947) [145]-166. 
La «settimana di spiritualita» di Milano, «RÍvista di Vita Spirituale» 1 (1947) 

[203]-212. 
Vita e morte di amore, «RÍvista di Vita Spirituale»: [Introduzione] 1 (1947) 

[259]-260; 1. Vive re d'amore, 260-280; 11. La morte di amore, 281-291. 
Vita spirituale, «RÍvista di Vita Spiriruab 1 (1947) 5-11. Piccolo catechismo 

della vita spirituale, «RÍvista di Vita Spiriruale». 1. La vita spirituale 1 
(1947) [112]-116; 11. La grazia santificante, [235]-244; III. La santita, 
[372]-377; IV. Le cause della santira, [499]-503; V. Gesu nostro santifica
tore, 2 (1948) [107]-112; VI. Maria sS.ma nostra madre spirituale, 
[243]-248; VII. La Chiesa, societa di santificazione, [361]-366; VIII. Il 
direttore spirituale, [493]-499; Via Purgativa: IX. Lesame di coscienza 3 
(1949) [121]-126; X. La morrificazione, [246]-250; XI. La preghiera, 
[356]-363; XII. La S. Messa, [472]-478; XIII. Lufficio divino, 4 (1950) 
[101]-104; XIV. I sacramenti, [208]-213. 

Che cosa e la vita mistica, <Nita cristiana» 1 (1948) 5-16. 
Alame caratteristiche della vita mística, <Nita cristiana» 1 (1948) 213-220. 
Dio o satana, «RÍvista di Vita Spiriruale» 2 (1948) [387]-395. 
L'enciclica «Mediator Dei» sulla sacra liturgia, «RÍvista di Vita Spiriruale» 2 

(1948) [7]-24. 
. 

JI lavo ro, «RÍvista di Vita Spirituale» 2 (1948) [167]-181. 
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Le lettere di S. Teresa del B. C., «Rivista di Vita Spirituale» 2 (1948) [463]-
465. 

J Iibri dei san ti, «Rivista di Vita Spirituale»: 1. Libri ispirati? 2 (1948)[34]-41; 
II. Il cantico spirituale, 42-52. 

Maternita divina e santita, in La teología maríana nella vita spirituale. [4a Set
timana di spiritualita promosa dalf'Universita Cattolica del S. Cuore. Mila
no, maggio 1948). Milano, Vita e pensiero, 1948, pp. [21]-53. 

Meditazione e contemplazione, «Rivista di Vira Spirituale» 2 (1948) [295]-312. 
Mistica e santita nel libro de Crua, «Rivista di Vita Spirituale» 2 (1948) 

376-38l. 
«Nella conca della mano della nostra Madre, la Chiesa», «Rivista di Vita Spiri

tuaJe» 2 (1948) [466]-474. 
JI V Congresso Jnternazionale di Psicología religiosa, «Rivista di Vita Spirituale» 

2 (1948) [436]-446. 
Ricostruzione, «Rivista di Vita Spirituale» 2 (1948) [129]-136. 
J rítratti di S. Teresa del B. C., «Rivista di Vita SpirituaJe» 2 (1948) 

[322]-328. 
J san ti deserti ... , «Rivista di Vita Spirituab 2 (1948) [58]-62. 
Settimana di spiritualita alf'Universita del Sacro Cuore. La teologia mariana ne

lla vita spirituale, «Rivista di Vita Spirituale» 2 (1948) [329]-335. 
Settimana di studio sulla dottrina di Santa Teresa del B. C, «Rivista di Vita Spi

rituale» 2 (1948) [63]-65. 
Settimana di studio su Santa Teresa del B. C. Risuftati, «Rivista di Vita Spiri

tuaJe» 2 (1948) [209]-225. 
L'unione mistica, in L'unione con Dio [3' Settimana di spiritualita promosa 

dall'Universita cattolica del s. Cuore. Milano 1947}. Milano, Vita e pen
siero, 1948, pp. 104-123. 

Appunti per la lettura spirituale. Leggendo il «Cantico spirituale», «Rivista di 
Vita SpirituaJe»: 1) Strofe I-I1, 2 (1948) [71]-76; 2) Strofe III-Y, Note 
preliminari, [226]-236; 3) Strofe VI-XIII. La via illuminativa, [336]-
348; 4) Strofe XIV-XXI. La via unitiva, [477]-484; 5) Strofe XXII-XXV 
La via unitiva 3 (1949) [106]-114; 6) Strofe XXVI-XXIX. Il matrimonio 
spirituale, [218]-227; 7) Strofe XXX-xxxv. Il matrimonio spirituale, 
[346]-353; 8) Strofe XXXVI-XL. Il matrimonio spirituale beatifico, 
[443]-456. 

Apostolato e vita interiore. Quinta settimana di spíritualíta organizzata dalf'U
niversita del S. Cuore, «Rivista di Vita Spirituale» 3 (1949) [422]-430. 

L'atto di ojJerta, in Vita e domina spirituale de S. Teresa del B[ambino] C[m't}. 
In collaborazione. [Firenze], Ed. Libr. Fiorentina, 1949, pp. [151]-179. 

L'atto di ojJerta di S. Teresa Margherita del S. Cuore di Cm'¡, «Rivista di Vita 
Spirituale» 3 (1949) [198]-206. 

Che cosa e la santita?, «Rivista di Vita SpirituaJe»: [Introduzione] 3 (1949) 
[387]-391; 1. Una formula di santita, 391-400; 11. Santita e umanesimo, 
400-405; Conclusione, 405-406. 
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Consultazione riguardo all'uso degli strumenti di penitenza, «Rlvista di Vita 
Spirituale» 3 (1949) [325]-339. 

La contemplazione «acquisita», «Rlvista di Vita Spirituale»: [Introduzione] 3 
(1949) [23]-24; 1 .  I! «problema» della contemplazione «acquisita», 24-32; 
II. Una «tecnica» della contemplazione?, 33-36; lII. Preparazione alla 
contemplazione, 36-41; Conclusione, 41-42. 

Ilfondamento, «Rlvista di Vita Spirituale» 3 (1949) [228]-233. 
Madre Maria Eugenia di Cm't, flndatrice dell'Assunzione [i. e. , dell1stituto 

dell'Assunzione}, «Rlvista di Vita Spirituale» 3 (1949) [251]-256. 
Manoscritti e ritratti di S. Teresa del Bambino Cm'¡, «Rlvista di Vita Spirituale» 

3 (1949) [431]-442. 
Normes actuelles de la sainteté, «Études Carmélitaines» 28 (1949) 175-188. 
1 processi di beatificazione di S. Teresa Margherita del S. Cuore di Cestl (Redi), 

«Rlvista di Vita Spirituale» 3 (1949) [89-100]. 
Preghiera per lanno santo, «Rlvista di Vita Spirituale» 3 (1949) [192]-197. 
La presenza di Dio, «Rlvista di Vita Spirituale» 3 (1949) [147]-164. 
Tomas de jéslls et la contemplation acquise, «Revue d' ascétique et de rnystique» 

25 (1949) [3]-17. 
La spiritualita di S. Teresa Margherita Redi del Cuor di Cestl. «Abscondita cum 

Christo in Deo», [Firenze], Libreria Ed. Fiorentina, 1950,479 [1] pp. 
Latto di offirta allamore misericordioso in rapporto ala soffirenza, «Rlvista di 

Vita Spirituale»: [Introduzione] 4 (1950) [284]-286; 1 .  Significato esatto 
dell'Atto di offerta», 286-291; II. Rlsposta alle obiezioni, 291-298; Con
clusione, 298-302. 

La biografia di S. Teresa Margherita Redi scritta per il Papa Clemente XIV; «Ep
hemerides Carmeliticae»: 1 .  Introduzione 4 (1950) [519]-529; II. Testo 
fiorentino, 530-548; III. Testo vaticano, 548-568; IV. Appendice I: La 
vocazione straordinaria della santa, 568-614; V. Apendice lI: La «vita nas
costa» della santa, 615-622; VI. Conclusione generale, 622-623. 

La direzione spiritllale delle religiose, in Problemi attuali della direzione spiri
tuale. Roma, Pont. Univ. Gregoriana [1950], pp. 263-297. 

Direzione spiritllale e grazie mistiche, in Problemi attllali della direzione spiri
tuale. Roma, Pont. Univ. Gregoriana [1950], pp. 81-116. 

Due Congressi su «La direzione spiritllale», «Rivista di Vita Spirituale» 4 
(1950) [175]-178. 

1 due recenti congressi su «La direzione spiritúale», «Rlvista di Vita Spirituale»: 
[Introduzione] 4 (1950) [255]-256; 1. I! congresso di Avon, 256-273; H. 
I! congresso di Roma, 273-283. 

Le figlie della Chiesa, «Rlvista di Vita Spirituale» 4 (1950) [43]-52. 
Importanza della vita contemplativa, «Rlvista di Vita Spirituale» 4 (1950) 

[115]-13l. 
Inchiesta: che cosa si aspettano le anime dal direttore sprirtuale, «Rlvista di Vita 

Spirituale» 4 (1950) [423]-435. 
LiflandDeath ofLove, «Sicut Parvuli» 12 (1950) [17]-42. 
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JI modo di trattare col direttore spirituale, «Rivista di Vita Spirituale» 4 (1950) 
[352]-365. 

P. Nicola Barré dei Minimi. Jl Padre delle anime tribolate, «Rivista di Vita Spi
rituale»: 1. Cenni biografici, 4 (1950) [390]-392; II. n buon direttore di 
anime, 392-396. 

La philosophie de la religion devant les foits mystiques, «Doctor Communis» 3 
(1950) fase. 2-3, [46]-68. 

La mystique de M van der Meersch, in La petite Sainte Thérese de Maxence van 
der Meersch devant la critique et devant les textes, Paris, Ed. Saint-Paul, 
1950, pp. [204]-220. 

Jl problema dell'apostolato nel secolo del dinamismo, in Apostolato e vita interio
re. VI settimana di spiritualita promossa dall'Universita del S. Cuore (Roma, 
24 maggio-4 giugno 1949), Milano, Vita e pensiero [1950], pp. [7]-44. 

Risposta alla lettera aperta dellEcc. mo P. Cemelli, «Rivista di Vita Spirituale» 4 
(1950) [436]-443. 

S. Teresa Margherita del C. di Cmt e la direzione spirituale, «Rivista di Vita . 
Spirituale» 4 (1950) [408]-417. 

Urgenza dell'apostolato, «Rivista di Vita Spirituale» 4 (1950) [31]-42. 

1 .3 .  Le opere postume 

L'unione con Dio secondo San Ciovanni della O·oce [Firenze], A. Salani 
[1951], 208 pp. 

L'aggiornamento dei religiosi. Rijlessioni sul Congresso internazionale degli stati di per
flzione (26.11-8.12.1950), «Rivista di Vita Spirituale» 5 (1951) [167]-195. 

Aspetti e sviluppi della grazia in Maria santissima secondo la dottrina di S. Cio
vanni della Croce, «Rivista di Vita Spirituale»: [Introduzione] 5 (1951) 
[52]-53; 1. Maria innalzata allo stato di unione, 53-57; n. Conseguenze, 
57-70. 

La bolla dogmatica «Munificentissimus Del/S», «Rivista di Vita Spirituale» 5 
(1951) [108]-117. 

Problemi attuali, «Rivista di Vita Spirituale» 5 (1951) 269-270. 
Jl problema della personalita, «Rivista di Vita Spirituale» 5 (1951) 353-354. 
Le caratteristiche della pieta cristiana, «Rivista di Vita Spirituale» 5 (1951) 

. [397]-407. 
Che cos'e la mistica, «Rivista di Vita Spirituale»: 1. [Introduzione] 5 (1951) 

[324]-334; n. Natura della mistica, 334-344. 
Un congresso di educatori, «Rivista di Vita Spirituale» 5 (1951) [423]-440. 
Jl Congresso mondiale per l'Apostolato dei laici, «Rivista di Vita Spirituale» : [In

troduzione] 5 (1951) [408]-409; 1 .  Fisionomia del Congresso, 409-415; 
n. Le conclusioni, 415-422. 

La costituzione apostolica «Sponsa Christi», «Rivista di Vita Spirituale» 5 (1951) 
[211]-226. 
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Esortazioni alfe religiose, «RÍvista di Vita Spirituale»: [Nota del redattore] 5 
(1951) [250]-251; 1. La vita interiore, 251-259; n. Apostolato e vita inte
riore, 260-268. 

Lettera apostolica del S. Padre Pio XII sulla devozione dello scapolare, «Rivista di 
Vita Spirituale» 5 (1951) [130]-136. 

Le lettere di Nennolina, «Rivista di Vita Spirituale» 5 (1951) [441]-442. 
La maternita spirituale della Madonna. Cronaca della sezione carmelitana del 

Congreso Internazionale Mariologico, «Rivista di Vita Spirituale» 5 (1951) 
[27]-37. 

Obbedienza o docilita, «Rivista di Vita Spirituale» 5 (1951) [271]-316. 
The perfoct lifl, «Doctrine and Life» 1 (1951) 67-72. 
La personalita, «Rivista di Vita Spirituale»: [Introduzione] 5 (1951) [355]-356; 

1. La personalira nell' ordine sperimentale, 356-363; n. Triplice aspetto 
della personalita, 363-369; III. Una domanda, 370-374. 

Preghiera del S. Padre alla Madonna Assunta, «Rivista di Vita Spirituale» 5 
(1951) [118]-123. 

Profossione e san tita, in Spiritualita cristiana nel l'esercizio delle profossioni. VI set
timana di spiJitualita promossa dall'Universita Cattolica del S. Cuore. (Roma, 
11-18 aprile 1951). [Milano], Vita e Pensiero [1951], pp. [169]-193. 

Vita contemplativa, attiva e mista, «Rivista di Vita Spirituale» 5 (1951) 
[198]-210. 

Le voeu d'obéissance au directeur, «Etudes Carmélitaines» : [Introduction] 30 
(1951) 129,1. Licéité du voeu d'obéissance, 129-144; n. Responsabilités 
du directeur, 144-145; III. Avantages du voeu d'obéissance, 146-148; IV. 
Inconvénients du voeu d' obéissance, 148-153; V. Une enquete récente, 
153-155; Conclusion, 155-156. 

L'Esprit-Saint et l'Eglise visible dans la direction spirituel/e, «Ephemerides Car
meliticae» 5 (1951-54) [70]-90. 

Lanima d'ogni vita consacrata, in Acta et documenta Congressus generalis de sta
tibus perflctionis. Roma, Pia Societa San Paolo [1952], vol n, pp. 96-103. 

Il conjlitto umano flndamentale, «Rivista di Vita Spirituale» : [Introduzione] 6 
(1952) [345]-347; I. Vita animale e vita umana, 348-353; n. Tendenze 
fondamentali construttive, 353-362; III. Le nostre tendenze alle soddis
fiazione, 362-367. 

[Contemplation dans l'école dtl Cm·mel}. 2. Le «probleme» de la contempla
tion, in Dictionnaire de Spiritualité, tome n, fase. XIV-XV, Paris, Beau
chesne, 1952, col. 2064-2067. 

Il «diario» di Suor Bertil/a, «Rivista di Vita Spirituale» 6 (1952): I. Introdu
zione, [399]-403; n. Il «Diario», 403-433. 

La direzione spirituale di vocazioni religiose flmminile, in La direzione spiritua
le. Direttive e problemi, Milano, Ed. Paoline [1952], pp. 231-255. 

Documenti sull'obbedienza, «Rivista di Vita Spirituale» 6 (1952) [56]-71. 
Finis vitae carmeliticae ac progressiva alumnorum efformatio, «Analecta Ordi

nis Carmelitarum Discalceatorum» 24 (1952) [97]-10. 
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La «Mammina» di una santa, «Rivista di  Vita Spirituale» 6 (1952) [72]-82. 
Meditazioni teresiane, «Rivista di Vita Spirituale» 6 (1952) [91]-99. 
La «Menti nostrae» ed i problemi educativi, «Rivista di Vita Spirituale»: [Pre

messa] 6 (1952) [152]-153; 1. La santita sacerdotale, 153-157; n. Proble
mi attuali, 157-170; Conclusione, 171. 

Natura e compiti della teologia spirituale, in Teologia e spiritualita. VII settima
na di spiritualita promossa dall'Universita Cattolica del S. Cuore (Milano, 
4-10 maggio 1952), [Milano], Vita e pensiero [1952], pp. [197]-244. 

11 Papa santo, «Rivista di Vita Spirituale» 6 (1952) [115]-120. 
Premieres traditions historiques, «Marie» 6 (1952 N. IV) [17]-19. 
Ratio conscientiae et directio spiritualis, in Acta et documenta Congressus genera

lis de statibus perfictionis. Roma, Pia societa S. Paolo [1952], vol. n, pp. 
690-696. 

Ritratto della Madonna, «Rivista di Vita Spirituale» 6 (1952) [9]-30. 
La teologia spirituale, «Rivista di Vita Spirituale» : [Premessa] 6 (1952) [276]; 

1 .  Nozione della teologia spirituale, 277-278; n. La teologia spirituale 
scienza educativa, 279-288; III. Necessita della teologia spirituale, 289-
292. 

La «via dei carri», «Rivista di Vita Spirituale» 6 (1952) [325]-339. 
La vita interiore, criterio supremo del rinnovamento ed aggiornamento della vita 

religiosa, in, Acta et documenta Congressus generalis de statibus perfectionis. 
Romae, 1950. Roma, Pia Societa San Paolo [1952], vol. 1, pp. 136-141. 

[Innerlijk leven}, «lnnerlijk leven»: 1 .  Wat is innerlijk leven, 5 (1951-52) 
262-265; n. W ij hebben allen innerlijk leven nodig, 6 (1952-53) 25-27; 
III. Hoe kunnen wij ons innerlijk leven voeden?, 85-90. 

Intimitá divina. Meditazioni sulla vita in terio re pa tutti i giorni dell'anno, 6 
vol., Roma, Monastero S. Giuseppe-Carmelitane Scalze [1952-1955]. 

Le ricchezze della grazia. Corso di spiritualita tenuto a Terni nel marzo 1952. 
Terni, Operaie della grazia, [1953],90, [1] pp. 

Aspetti e sviluppi della grazia in Maria santissima secondo la dottrina di S. Gio
vanni della O'oce, in Alma Socia Christi. Acta congressus Mariologici-Ma
riani Romae Anno Sancto 1950 celebrati, vol XI: De mariología in genere 
nonnullisque privilegiis ac muneribus almae sociae Christi, Romae, Acade
mia Mariana Internationalis; Officium libri catholici, 1953, pp. 43-57. 

La béatification et la canonisation des martyrs, «Études Carmélitaines» 32 
(1953) 225-234. 

Introduzione al "Camino di perfizione» di S. Teresa di Gest't, «Rivista di Vita 
Spirituale» : [Introduzione] 7 (1953) [389]-393; 1 .  Le circostanze in cui 
l'opera fu composta, 394-401; n. I.:intento di S. Teresa, 402-406. 

Lezione di catechismo sull'apostolato, «Rivista di Vita Spirituale» 7 (1953) 
[106]-112. 

L'oraison contemplative de Ste. Thérese de l'Enfont-jésus. Rapports donnés aux 
journées Etudes thérésienness de juillet 1947, «Les Annales de Sainte Thére
se de Lisieux», Études et documents 28 (1953) 18-25; 34-42. 
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Responsabilita apostolica di tutti, «Rivista di Vita Spirituale» : [Premessa] 7 
(1953) [53]. 1. Maturita umana e senso di responsabilita, 54-57; n. Consa
pevolezza del dovere apostolico, 57-64; III. Iniziative apostoliche dell'anima 
matura, 65-74. 

Teresa di Cm'¡, santa, in Enciclopedia cattolica n (1953) col. 1992-1996. 
Teresa Margherita del Cuore di Cm'¡, santa, in Enciclopedia cattolica n (1953) 

co1.1997. 
La vita spirituale, «Rivista di Vita Spirituale» 7 (1953) [254]-295. 
Op zoek naar een verborgen Cod, «Innerlijk Leven» 7 (1953-54) 99-100. 
Bloemen uits Heren gaard. Heligheid VOl' «Onbegaafden», «Innerlijk Leven» 8 

(1954-55) 80-91. 
La via dell'orazione. Esposizione e commento dell'opera «Cammino di perfezio

ne» di S. Teresa di Cesú. Roma, Monastero S. Giuseppe-Carmelitane Scal
ze, [1955], XXI, [1], 242 pp. 

Heiligheid is volheid van genade, «Innerlijk Leven» 9 (1955-56) 15-18. 
L'orazione di raccoglimento e l'orazione di quiete in S. Teresa di Cm'¡, «Rivista 

di Vita Spirituale»: 1. Orazione di raccoglimento 9 (1955)  [263]-272; n. 
Orazione di quiete, 272-283. 

St. john ofthe Cross and St. Thomas, «Mount Carmeb (London) 2 (1954-55) 
125-132. 

[Direction spirituelle}. V. justification théologique, in Dictionnaire de Spiri
tualité, tome 3, fase. XXII-XXIII. Paris, Beauchesne, 1956, col. 1173-
1194. 

St. Théreses «Litde way» and the Teachings of St. john of the Cross, «Spiritual 
Life» 2 (1956) 74-92. 

Dalle lettere di direzione del P. Cabrie/e di S. M Madda/ena, o. CD., «Rivista 
di vita spirituale» 11 (1957) [188]-207. 

The Pailure ofthe Preisthood, «Spiritual Life» 3 (1957) 32-45. 
Teología della mistica, in PONTIFICIA FACOLTA TEOLOGICA DI MILANO (a cura 

di), Problemi e orientamenti di teologia dommatica, vol. 11, Milano, C. 
Marzorati, 1957, pp. [1017]-1051 [1068]. 

Santa Teresa di Cm'¡, maestra di vita spirituale, Milano, Ancora, 1958 (1 a ed. 
1935),197 pp. 

11 concetto mariano di S. Teresa, in MARIA EUGENIO DEL B.G., O.C.D., La 
vita mariana nel Carmelo. 1 fratelli della B. V. Maria del Monte Ca/·melo. 
Milano, Ancora [Roma], Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi 
[1959], pp. [83]-87. 

La Madonna neltopera di S. Ciovanni della Croce, in MARIA EUGENIO DEL 
B.G., O.C.D., La vita mariana nel Ca/'melo. 1 fi'atelli della B. V. Maria del 
Monte Carmelo. Milano, Ancora [Roma], Postulazione Generale dei Car
melitani Scalzi [1959], pp. [91]-96. 

Per il Terz'Ordine Carmelitano teresiano, «11 Carmelo e le sue Missioni all'Este
ro» 58 (1959) 93-95, 118-120, 146-149,182-[185], 203-206, 230-232, 
255-256. 
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Vita mariana, in MARIA EUGENIO DEL B.G., O.C.D., La vita mariana nel Car
mefo. 1 fratelli della B. V Maria del Monte Cafwefo. Milano, Ancora; [Roma], 
Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi, [1959], pp. [157]-168. 

Dal S. Cuore alla Trinita. Itinerario spirituale di S. Teresa Margherita del S. 
Cuore di Gesu, trad. Carmelo DI AREZZO, Milano, Ancora, 1961 (1 a ed. 
1949), 146 pp. 

Catechismi di vita spirituafe, Milano, Ancora; [Roma], Postulazione Generale 
dei Carmelitani Scalzi [1962], 259 pp. 
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IL CAMMINO DELLA CONTEMPLAZIONE 

L'argomento in questione e suddiviso in quattro parti. Nelle prime 
due si determinera la problematica teologica, particolarmente le gata 
alla contemplazione acquisita, e la posizione del nostro autore. In se
guito, situandosi in un ordine pili pratico, tratteremo gli elementi cos
titutivi della contemplazione, per passare poi ai due principali cammi
ni di perfezione ai quali tale forma di orazione conduce. 

I .  LA CONTEMPLAZIONE ACQUISITA 

Nel capitolo precedente abbiamo considerato, tra l' altro, la con
templazione dei principianti. In tal modo abbiamo visto, dal punto di 
vista dottrinale, le origini della contemplazione, e abbiamo posto le 
basi per la trattazione complessiva dell' orazione acquisita e dell'impor
tanza che essa riveste. Proprio questo sara il tema del presente capitolo. 

I . I .  L'elaborazione della dottrina 

La dottrina della contemplazione acquisita, «come si ammette co
munemente» , ha avuto la sua origine nel Carmelo Riformato1 e ne 
costituisce un insegnamento caratteristic02• La sua elaborazione stori
ca, che aiuta a intenderne il senso esatt03, non fu immediata ma gra
duale, analogamente al riconoscimento della contemplazione dei prin
cipianti alla quale appare strettamente legata. 

S .  Teresa d'Avila molto chiaramente denomina contemplazione 
solo quella infusa di carattere sperimentale dove, 1'anima percepisce la 
sua passivita, ossia l' azione di Di04• La prima forma d' orazione che 
merita da lei espressamente il no me della contemplazione e l' orazione 
di quiete5• Sul passaggio da questa alla meditazione non e invece mol
to precisa e, secondo il nostro autore, «e forse il punto che nell'insieme 
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della sua dottrina e rimasto meno chiaro»6. La spiegazione si trova ne
lla sua esperienza di preghiera, in base alla quale principalmente scrive, 
che ebbe uno sviluppo abbastanza irregolare, specialmente in questa 
fasel. 

A questa mancanza rimedia S. Giovanni della Croce, che ha il me
rito di mostrare come tra la meditazione e la contemplazione speri
mentale esista uno stato intermedio e distinto d' orazione, e di dare al
tresl indicazioni precise su come meglio aproffittarné. Proprio a lui si 
deve la formazione della dottrina della contemplazione acquisita9; e il 
suo yero «Maestro» lo  e tutta la dottrina dei teologi carmelitani al ri
guardo non e altro che un commento su di essa I I  o una deduzione di 
conseguenzel2. Non si puo negare il merito del lavoro compiuto dai te
ologi teresiani, che risulta molto utile in pratical3 e «generalmente» ac
cettabile, ma non bisogna dimenticarsi neanche dei limiti che spesso 
accusa, a causa della rigidezza scolastical 4 .  «Dopo un lungo ed accurato 
studio -dice P. Gabriele- siamo venuti alla conclusione che questa 
parte scolastica e la meno interessante e anche la piu fragile di tutta 
l' esposizione dottrinale» 1 5 .  

Di conseguenza, il nostro autore ritiene un dovere di giustizia atte
nersi fedelmente all'insegnamento del Santol6 e propagarlo, con il no
bile proposito di farne comprendere 1'importanza e la utilital7 .  Perché 
se e stato tanto utile nel passato, bisogna riscoprirne il valore anche per 
i contemporaneil 8 .  

I .2 .  L'origine del nome 

Al Dottore Mistico si deve una maggiore estensione del significato 
del termine «contemplazione» rispetto a S . Teresal9, in quanto secondo 
lui includerebbe anche la fase iniziale « in cui Dio non si fa sentirdo. 
Egli, non arriva direttamente a chiamare «acquisita» questa fase della 
contemplazione, ma, secondo P. Gabriele, suggerisce tale vocabolo 
parlando della necessita di acquistarne l' abito da parte dell' anima2 l •  Di 
conseguenza non propone neanche la distinzione formale della con
templazione in «acquisita» ed «infusa»22. 

Solo posteriormente si usa espressamente il termine «contemplazio
ne acquisita» o «attiva»23 per designare la forma di orazione descritta 
dal Santo, che ancora Quiroga indicava con una parafrasi o chiamava 
«ordinaria»24 e «comune»25. Concretamente «e indiscutibile che esso e 
stato usato su larga scala ed ampiamente divulgato dagli immediati 
discepoli» di S .  Giovanni della Croce26 a partire gia del secolo XVIFl. 
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Il nostro autore non entra in discussione «intomo ad un possibile uso 
anteriore del termine»28, ma segnala che la sua prima menzione si in
contra in Tratado breve del conocimiento oscuro de DioS29 e che Tomma
so di Gesu fu «il primo autore che tratta sistematicamente della con
templazione acquisita»30. In ogni caso, quello che interessava non era 
tanto l' appellativo quanto il mostrare l' esistenza di una contemplazio
ne «ordinariamente parlando» alla nostra portata31 .  

1 .3 .  Limportanza della distinzione 

I due Riformatori riguardo alla contemplazione sono complemen
tari: insieme fomiscono la descrizione completa della sua evoluzione. I 
teologi carmelitani, rendendosene conto, «hanno perfettamente armo
nizzata la dottrina di Santa Teresa con quella di San Giovanni»32. An
che l'introduzione della distinzione formale tra la parte «acquisita» e 
quella «infusa» si trova su questa linea33. 

Il nostro autore non ha difficolta a riconoscere che «nell' ordine spe
culativo (che considera l' essenza delle cose)) non esiste differenza tra 
queste diverse denominazioni, grazie all' elemento infuso contenuto 
anche nella forma «acquisita»34. Pertanto, tra i nomi «acquisita» ed «at
tiva» , «piu frequenti e quasi consacrati dalla tradizione teresiana»35, il 
nostro autore considera migliore il nome «attiva» perché «pur caratte
rizzando 1'attitudine dell'anima, che e veramente attiva, ha il vantaggio 
di non essere in opposizione col vocabolo "infuso"»36. Per la stessa ra
gione elogia la denominazione recente «la contemplazione attivo-pas
siva»37 e dichiara che personalmente avrebbe «preferito vederla chiama
ta con il nome "mista"» usato da Tommaso di Gesu38. In genere, pero, 
la questione terminologica e secondaria39, anche se molto delicata, spe
cialmente perché alcuni «sembrano avere una ripugnanza invincibile 
per il nome di contemplazione attiva o acquisita»40. Quindi non con
viene «esagerare la solidarieta fra il nome e la dottrina»4 1 e se e necessa
rio si puo anche cambiare il nomé2. Di fatto in alcuni suoi scritti P. 

Gabriele usa altri appellativi per questa forma d' orazione, dei quali 
sembra essere autore lui stesso: come «la contemplazione imperfetta»43, 
«la contemplazione di fede»44 o «iniziale»45. 

Comunque, cio che veramente importa e sapere se la dottrina che 
implica la distinzione della contemplazione in acquisita ed infusa e 

utile o meno. Su questo punto il nostro autore non ha dubbi a rispon
dere affermativamente. Fondamentale per lui e la costatazione che psi
cologicamente queste due forme di orazione contemplativa si distin-
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guono notevolmente46 in quanto <mella prima l' anima sperimenta la 
sua personale attivita; nella seconda sperimenta l' in fusione divintl»47, 

Ovviamente, nell'uno e nell'altro caso, saranno diversi il comporta
mento dell' anima ed anche la direzione spirituale, che dovra assecon
dare e non ostacolare la azione divina48, Pertanto, la distinzione fatta 
ha una immediata utilita pratica e come tale e opportuna e addirittura 
necessaria49, ed e giusto che la teologia spirituale si serva di essa50, dato 
che il suo compito e precisamente quello di «insegnare la pratica della 
vita di orazione e di formare direttori spirituali competenti» 5 1 ,  Infatti, 
cosl si potra proiettare «maggior luce in certi momenti della vita di 
orazione in cui le anime sbagliano spesso la strada per mancanza di di
rezione appropriata»52, Qui, a giudizio di P. Gabriele, si trova «tutto il 
cardine» della dottrina carmelitana sulla contemplazione53, 

1 .4, L'orientamento pratico 

L'insegnamento carmelitano sulla contemplazione si distingue per 
la sua impostazione pratica, garanzia di autenticita da mantenenere 
anche nei confronti della stessa elaborazione scolastica54, 

In particolare l' attribuzione di un nome proprio allo stato interme
dio di orazione, compreso tra la meditazione e la contemplazione spe
rimen tale, e permette di costituirlo in «oggetto speciale» di studio e ne 
agevola molto la sua comprensione55, Nel Carmelo il nome di contem
plazione «acquisita» si impone nel Carmelo sugli altri ed e legato al 
modo di esprimersi di S, Giovanni della Croce56, Trova la sua giustifi
cazione pratica soprattutto nella «dipendenza effettiva, benché non to
tale» dalla meditazione57, dove, secondo il Dottore Mistico, l' anima 
deve «acquistare l'abitudine» di questa contemplazione58; ossia nel fat
to che «in certo qual modo» l' orazione a cui si riferisce puo essere con
seguita per mezzo dei nos tri sforzi59 , Come tale quindi il nome e per
fettamente legittimo60, anche se va inteso in senso amplio per evitare di 
considerare acquisito anche 1'influsso dei doni61 ,  

Insomma, si tratta di una questione reale e non nominalé2, e «si 
puo anche intendere come la terminologia scelta per parlarne rifletta 
l'indole pratica della questione e non abbia pretese "speculative"»63 , 
Lorigine stessa della dottrina della contemplazione acquisita, secondo 
P. Gabriele, si deve alla preoccupazione pratica, di S, Giovanni prima e 
dei suoi discepoli dopo, «d' iniziare le anime d' orazione alla pratica de
lla contemplazione»64, che e anche un dovere per la loro famiglia reli
giosa, data la sua vocazione contemplativa65 , Infatti, come abbiamo 
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visto, e di particolare importanza per l' anima poter individuare lo stato 
in cui si trova, specialmente quando si tratta della infusione nascosta, e 
sapersi preparare e cooperare alla contemplazione. Comprovata l'im
portanza concreta di questa dottrina, e chiaro che il Carmelo non ha 
nessuna intenzione di rinunciarvi in nome di «ragionamenti d' ordine 
speculativoé6 ma che viceversa la tiene in grande considerazione e sti
ma67• Non tenerne conto o addirittura sopprimerla significherebbe un 
regresso della teologia spiritualé8• 

n. LA PROBLEMATICA DELLA CONTEMPLAZIONE 

Questa seconda parte serve per situare la questione della contem
plazione nel suo contesto piu ampio, per poterla intendere nelle sue 
principali implicazioni, per vedere quale fu la posizione del nostro au
tore e per gettare uno sguardo sintetico sulla natura e le forme della 
contemplazione. 

n . 1 .  La posizione dell' autore 

Il primo lavoro scientifico di P. Gabriele, scritto gia nel lontano 
1921, fu dedicato alla tematica della contemplazioné9• Da allora, per 
un periodo di quasi dieci anni, continuo ad ocuparsi intensamente 
dell'argoment070, e si puo dire che fino alla sua morte, cioe per piu di 
tre decenni, il suo lavo ro scientifico e stato circoscritto a questo ambi
to o a quelli strettamente connessi. 

Dopo lunghe e dettagliate ricerche storiche, seguite dalla riflessione 
ed elaborazione attenta ed impegnativa, la posizione del nostro autore 
sull' argo mento si affinava sempre di piu rendendosi progressivamente 
piu personale e chiara. Negli ultimi vent' anni della sua vita sviluppa 
con perserveranza la presentazione completa della vira spirituale nella 
quale la dottrina della contemplazione viene inserita nel suo contesto 
naturale e valorizzata in pieno. Il risultato ultimo doveva essere un ma
nuale, che purtroppo, a causa della morte, nell'ultima versione rimase 
incompleto; a questa mancanza si puo supplire riccorendo alle versioni 
precedenti71 •  In ogni caso e fuori dubbio che la sua visione era gia com
pleta. 

La ragione per cui attribuiva tanta importanza a questo argomento 
e semplice. Da un lato, infatti, era conscio che dalla soluzione del pro
blema della contemplazione dipende la risposta che si dara a quello 
mistico72, che aveva provocato tante discussioni tra gli studiosi. Dall'altro 
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lato invece si sentiva chiamato in causa come carmelitana perché pro
prio al suo Ordine si attribuiva la creazione dominale della contem
plazione acquisita sulla quale si concentravano le maggiori polemi
che73. 

La sua intenzione non era di prendere posizione nelle dispute, cui 
non riservava grande stima74, ma di contribuire alla loro soluzione per 
il grande bene che ne poteva derivare per le animels, cercando special
mente di conciliare le posizioni divergentF6. 

n.2.  I.:impostazione della questione 

Le piu rappresentative della questione considerava le due posizioni 
seguenti: una per la quale la «contemplazione si ritrova sulla via nor
male della santita» e l'altra che pretende che essa «sia una grazia straor
dinaria della quale le anime possono benissimo fame a meno per giun
gere alla santita»77. Ambedue le posizioni insomma si riducono alla 
diversa risposta che danno alla stessa domanda: la contemplazione e 
necessaria alla santita? 

I1 frutto positivo che risultava da questo confronto, secondo il nostro 
autore, e che si era venuto «a delimitare progressivamente il campo della 
discussione» e che si erano fatte «opportune "distinzioni'

,
>/8. Concre

tamente, tra le esperienze mistiche e messa in rilievo quella contempla
tiva come il fenomeno fondamentale «perché, piu di qualunque altro, 
sembra mettere l'anima in un intimo contatto con Dio stesso»79 distin
guendola dagli altri fenomeni mistici «comunemente ritenuti seconda
ri», di ordine spirituale (come locuzioni o visioni) e somatico (come 
estasi o levitazioni)80, che sono «grazie "straordinarie"»81 . 

Una volta operata questa importante chiarificazione, tutta la pro
blematica e apparsa dipendente da come si intende la natura stessa de
lla contemplazione ossia quali principi la costituiscono. 

Per rispondere a cio il nostro autore ha preso quale fondamento 
l'insegnamento dei due grandi maestri al. riguardo -s. Teresa di Gesu 
e S .  Giovanni della Croce- e le elaborazioni successive della loro 
scuola detta «teresiana». I1 motivo e che, come spesso mette in rilievo, 
questi due dottori non solo rappresentano le massime autorira in tale 
campo, ma in piu sono complementari tanto nelle descrizioni delle 
loro esperienze mistiche quanto nella esposizione della domina. Co
sicché mentre S. Teresa coi suoi scritti «ha rinnovato gli studi di teolo
gia mistica» mettendo in rilievo il suo «carattere sperimentale e psico
logico», S. Giovanni della Croce «ha operato una sintesi magistrale del 
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doppio aspetto sperimentale e teologico»82. Pertanto 1'impegno di P. 

Gabriele era quello di cercare soluzioni facendo conoscere il «tesoro di 
documenti e di domina» che possiede il Carmelo affinché «gli studi 
attuali» ne possano «profittare moltissimo»83. 

Non aveva dunque nessuna intenzione di essere innovatore : piut
tosto, voleva essere un continuatore fedele e nello stesso tempo umile, 
tant'e yero che parlando del suo studio sulla contemplazione acquisita 
aveva dichiarato di condurlo «s enza nessun pregiudizio» e di essere 
pronto «anche a rinunciare alla contemplazione acquisita se la nostra 
paziente ricerca ne avesse dimostrato l'inutilita»84. Il che non significa 
che il suo lavoro di sintesi e di chiarificazione non lo abbia condotto a 
contributi personali anche importanti. 

In ogni caso una volta che «gli apparve con chiarezza l' origine della 
domina» della contemplazione acquisita, il yero nudeo della questio
ne, come «un frutto genuino degli insegnamenti del Dottore mistico . . .  
tutta l a  nostra preoccupazione sta nel far vedere con chiarezza che 
questo insegnamento . . .  risponde ad un yero bisogno della vita spiri
tuale e costituisce un yero progresso della dottrina mistica»85. Se poi 
nonostante tutto era incompreso non restava che ave re pazienza86. 

11 .3 . La natura della contemplazione 

Per determinare la natura della contemplazione P. Gabriele si fonda 
su S. Giovanni della Croce ed arriva alla condusione che «per S. Gio
vanni della Croce la contemplazione si spiega con l' operazione dei 
doni dello Spirito Santo»87. Anzi, piu categoricamente ancora, e qui 
gia si vede chiaramente la sua elaborazione personale, «in tutto il mec
canismo di questa conoscenza altissima non vi e nulla che non si ridu
ca al modo di procedere dei doni intellettivi dello Spirito Santo»88. Di 
conseguenza, da quel10 che abbiamo visto sull'attuazione dei doni si 
deduce che si tratta di una esperienza divina, che proprio perché tale 
non e facile da definire . 

. Cio nonostante, gia nel primo lavoro scientifico il nostro autore 
riassume nel modo seguente l' insegnamento della scuola teresiana: «Il 
termine "contemplazione" designa in senso proprio il solo atto della 
semplice vista intellettuale, astrazione fatta di tutti gli elementi affetti
vi, immaginativi o discorsivi che nell' orazione lo accompagnano o cir
condano. Per estensione del suo primo significato questo termine de
signa una orazione caraterizzata dalla predominanza di questo atto»89. 
Posteriormente, appoggiandosi direttamente sul Dottore Mistico, pre-
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cisa ulteriormente che la contemplazione e una «scienza d' amore» per
ché ci viene comunicata e infusa mediante l'amore90. 

Mettendo in rilievo questa via per la quale viene istruita la intelli
genza, S. Giovanni non dimentica di ricordare che la contemplazione, 
o, come gli piace chiamarla, la «teologia mistica», e una-sapienza segre
ta, oscura, generale e nello stesso tempo molto gustosa che si da nella 
fede «al buio di tutto il sensibile e naturale»91 . Quindi per la sua origi
ne divina e per la conseguente passivita con cui il nostro intelletto, pri
vo delle risorse ordinarie della conoscenza, la riceve, la contemplazione 
e un intendere soprannaturale. 11 che vuol dire che e una nuova forma 
di conoscenza, diversa da quella umana, «che si chiama sostanziale per
ché si fonda su una esperienza nella quale si gusta Dio stesso»92. 

La contemplazione pero, non essendo solo una esperienza intellet
tiva, ma anche della volonta, da cui poi, come vedremo in seguito, ri
donda sulla intelligenza, non e una visione di Dio come quella che si 
riceve nella visione beatifica, e neppure si trova nell' ordine delle grazie 
straordinarie; si tratta piuttosto di un sentire Dio quasi istintiv093. 
«Avendo questa conoscenza qualcosa di intuitivo o di istintivo, essa 
viene con una termino logia diventata comune designata col vocabolo 
contemplazione»94. Riassumendo, arriviamo cosi alla stessa definizio
ne che della contemplazione dava gia S. Tommaso, come non manca 
di notare il nostro autore, e cioe che essa e «simplex intuitus verita
tiS»95. 

I I .4 .  La classificazione della contemplazione 

Quali sono le principali suddivisioni di questa conoscenza divina 
che sono state proposte? Sappiamo che l' attuazione dei doni dipende 
dalla libera iniziativa di Dio e che come tale puo variare di intensita da 
persona a persona, tanto che potra anche restare inavvertita all'anima. 
La stessa cosa, come abbiamo visto, succede con la contemplazione, 
che e un concetto che denota questo processo, e pertanto si presenta 
con una notevole varieta di forme e di gradi, pur rimanendo sostan
zialmente identica in tutti i casi96. 

1 principii saranno dunque sempre gli stessi, ma cambiera la inten
sita della mozione divina. Di conseguenza, visto dalla parte dell'anima, 
il principale criterio di classificazione e quello della passivita. Stando 
all'insegnamento dei due dottori del Carmelo, P. Gabriele distingue le 
orazioni contemplative «in semi-passiva ed interamente passiva» , a se
conda se l'anima coopera in qualche modo con l'azione di Dio o se 
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ogni suo intervento personale e escluso. Le due modalita di orazione 
sono rispettivamente l' orazione di quiete e l' orazione di unione97• 

Il merito di questa divisione si deve ascrivere soprattutto a S. Tere
sa, mentre il contributo di S .  Giovanni della Ctoce va invece visto ne
lla distinzione ulteriore di «una fase inttoduttiva», premessa a ciascuna 
delle due distinzioni succitate; in tutto sono due fasi note rispettiva
mente come la «notte passiva del senso» e la «notte passiva dello spiri
tO»98. Oltre a cio il Santo, come sappiamo, e anche il primo ad eviden
ziare la contemplazione iniziale, situata tra la notte del senso e 
l' orazione di quiete, che in seguito i teologi del Carmelo denominano 
acquisita, a differenza dalle forme superiori che, a cominciare dall' ora
zione di quiete, chiamano contemplazioni «infuse». 

Quest'ultima precisazione terminologica pero ha notevoli ripercus
sioni perché, secondo P. Gabriele, su di essa si rompe l' accordo sostanzia
le raggiunto dai teologi riguardo alla contemplazione iniziale come con
natutale e normale nella via della santita99. La questione verte sul nome e 
pertanto e secondarialOo, ma riguarda le varie scuole di spiritualita, in 
particolare quella tomista moderna e quella carmelitana, che attribuisco
no un significato diverso al vocabolo contemplazione infusa, giacché gli 
uni includono in esso anche la contemplazione iniziale e gli altri nolO l .  

IIl . Gu ELEMENTI COSTITUTI V I  DELLA CONTEMPLAZIONE 

Il grande maestro dei principii della contemplazione, secondo P. 

Gabriele, e S. Giovanni della Croce; di conseguenza in tale campo lo 
segue «di preferenza» completandolo con l' aiuto degli insegnamenti 
«presi presso i teologi della scuola teresiana»102 .  

IIl .l.  Le virtu ed i doni dello Spirito Santo 

Applicata questa premessa metodologica l'insegnamento del Santo 
si riassume brevemente nel modo seguente: «la contemplazione e 1'0-
pera delle virtu teologiche della fede e della carita, aiutate dai doni de
llo Spirito Santo dove le mozioni fanno passare 1'anima da un modo di 
operare umano al modo divino»lo3. Dal che e evidente che le virtu teo
logali e i doni sono sufficienti a spiegare la contemplazione, ossia che 
proprio essi sono gli unici principii che entrano in gioco nella sua cos
tituzionel04. Piu concretamente ancora, visto che virtu e doni operano 
insieme, e evidente che le virtu da sole non bastano, e che i doni sono 
dati loro come aiuto per supplire a tale deficienza. 
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Logicamente dunque, trasferendosi sul campo dei principii, tutta la 
questione della contemplazione si concentra in particolare sui doni . 
Gli studiosi si dividono tra quelli che, affermando che la contempla
zione si trova sulla via normale della san tita, sostengono che per spie
garla basta l'attuazione dei doni, e quelli che, attribuendo alla contem
plazione un carattere straordinario, ritengono che anche l' azione dei 
doni dovrebbe rivestire «dei caratteri particolari dei quali non si puo 
dire con certezza che debbano incontrarsi nella vita spirituale di ogni 
anima santa» 105 , Il nostro autore, come si poteva prevedere, si allinea 
alla prima posizione e si mette all' opera per determinare la funzione 
dei do ni o meglio la loro mozione per opera dello Spirito Santo. 

IlI .2. Il Maestro interiore 

Il primo passo da farsi, visto il ruolo essenziale che ha lo Spirito 
Santo nel costituirsi della contemplazione, e vedere perché e necessario 
il suo intervento nella nostra vita spirituale e come si giustifica teologi
camente. Tanto piu urge questo compito se teniamo presente che sulla 
sua Persona ha mancato una adeguata conoscenza di che ha risentito 
direttamente la vita interiore10G• 

Nel rapporto con Dio, il nostro modo umano di conoscere, retto 
dal pensiero 107, per mezzo della meditazione ci fa intendere come agire, 
ma, pur essendo fondato sulla fede, e sempre frutto dei nos tri ragiona
menti, e come tale e necessariamente imperfetto 1 08, «infinitamente al 
di sotto della realta» divinalO9• Quindi costituisce «un preziosissimo ed 
indispensabile avviamento» ma non basta «per condurre a buon termi
ne l'opera della nostra salvezza»"o. Per fare cio abbiamo bisogno nella 
vita spirituale «di ricevere un complemento mediante un' altra luce, 
mediante un' altra specie di conoscenza» 1 1 1 .  Si tratta di una conoscenza 
di tutt' altro genere, che e adeguata e nello stesso tempo sufficiente per 
orientarci verso il fine che ci trascende. 

Lautore di essa e Dio stesso che ci introduce casi nella sua vita inti
ma. Infatti in noi quando siamo in stato di grazia, come parti vive del 
Corpo mistico, abita lo Spirito Santo, che e «Spirito di Cristo» e «Im
pulso d'amore procedente dal Padre e dal Figlio»l l2, come «dolce ospi
te dell'anima» l l 3 .  Anzi «non solo vi abita, ma, come ha fatto notare S .  
Giovanni della Croce, Egli vi dimora con compiacenza» 1 1 4 .  Questa 
compiacenza eres cera in proporzione dei gradi di grazia ossia del nos
tro amore"5 •  A livello generale il Divino Paraclito e l'anima della Chie
sa che le da vita e unira dirigendola al compimento del suo fine1 1G, 



LA CHIAMATA ALLA CONTEMPlAZIONE 389 

mentre a quello individuale e «principio della nostra santificazione» l l7 .  
Solo Egli puü essere tale principio perché, da un lato, grazie alla sua 
onnipotenza, lo puü fare efficacemente e, dal1' altro lato, sa cosa bisog
na fare perché conosce a fondo la nostra anima e scruta le profondita 
divine verso le quali aspiral lS • Insomma, abbiamo bisogno sia della sua 
assistenza che delle sue iniziative con le quali Egli deve «fino ad un cer
to punto sostituirsi a noi ché, altrimenti, siamo impari per giungere al 
termine» 1 1 9. Nel seno della Santissima Trinita questo compito spetta 
allo Spirito Santo in maniera particolare12o che cosl ci conforma e ci as
socia a Gesu Cristo 121 . 

Detto questo, risulta evidente che 1'intervento dello Spirito Santo e 
per noi imprescindibile sempre122 per raggiungere la perfezione e che 
perciü esistono tutti i necessari presupposti teologici. Se manchiamo a 
realizzare la perfezione la responsabilita e nostra perche Gli siamo d' os
tacolo : «non usiamo della nostra liberta per aprire totalmente l'anima 
nostra alla sua potente ed amorosa invasione» 123 ossia non gli «corris
pondiamo per amore» 124 .  Di conseguenza ora spetta vedere come si 
concretizza la sua opera in noi e che ruolo rivestono in ciü i doni. In
fatti conoscendo a fondo la sua opera in noi siamo in grado di prestare 
la dovuta collaborazione125• Il Divino Paradito attua a seconda se l'at
teggiamento dell'anima nella vita spirituale e prevalentemente attivo o 
prevalentemente passivo; in primo caso preparando ed assecondando 
le iniziative dell'anima e nel secondo prendendo direttamente 1'inizia
tiva126. 

Proprio in vista dell' operare piu esplicito e diretto dello Spirito San
to, a cui abbiamo gia accennato e per il quale si richiede la nostra buo
na volonta, Egli stesso ha do tato la nostra anima con i suoi doni af
finche la dispongano in modo migliore a ricevere impulsi divini127• 
Grazie a doni passiamo allora da un operare « in modo umano» ad un 
operare « in modo divino» 128. Situandoli nel nostro organismo sopran
naturale essi vengono in aiuto alle virtu non per sostituirle, il che signi
fica che 1'anima si applichera assiduamente all'esercizio delle stesse129, 
ma per perfezionarne l' operal3o. Questo non solo perché alle virtu non 
basta il «concorso della grazia attuale comune» per farci giungere fino 
alla piena unione con Dio, ma anche perché l' anima stessa «pur rivesti
ta della grazia santificante nella sua essenza e delle virtu infuse nelle sue 
potenze, non e principio adeguato» per realizzare ciÜ 1 3 1 .  Tra le virtu e i 
doni esiste la piena corrispondenza a cominciare dal numero132 e «cias
cun dono completa ropera della virtu a cui corrisponde» 1 33 .  La distin
zione delle virtu, secondo la finalita, in teologali che «ci mettono in 
rapporto con la SS .ma Trinita e le virtu morali che rendono le nostre 
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azioni degne di essere offerte alla Trinira» 1 34 vale quin di anche per i 
doni, Piu ci applicharemo all' esercizio di una determinata virtu piu si 
aprira la «porta aperta» del corrispondente dono «invocando l' azione 
diretta dello Spirito Santo; la struttura stessa del nostro organismo spi
rituale richiede questo divino intervento» 135 , 

In conclusione, con l'azione dei doni lo Spirito Santo interviene 
nella nostra vita spirituale come Maestro interiore divinizzando cos1 
tutto l'operare dell'anima136, 

I II . 3 ,  Cattuazione dei doni 

Una volta messa in rilievo la finalita dei doni e la loro posizione 
dentro il nostro organismo soprannaturale, resta da determinare anco
ra come si svolge la loro opera in noi, ossia resta da dame una descri
zione psicologica, che risulta particolarmente importante per la spiri
tualira teresiana, indirizzata alla direzione delle anime, 

Copera dei doni e caratterizzata dal fatto che essa avviene interior
mente per un' azione divina, e non dal di fuori come e il caso della 
«nostra conoscenza intellettiva naturale, che proviene normalmente 
dalle impressioni raccolte dai nos tri sensi» 1 37, Dall' origine divina si de
duce, proprio perche l'iniziativa e dello Spirito Santo, anche la passi
vita dell' anima la quale facilita l' efficacia dei doni, 

Difatti, quest' operazione divina in noi «si ripercuote su tutta l' atti
vita delle nostre potenze che si muoveranno in seguito» 1 38 ,  Per prima 
cosa «Dio attira a sé la nostra volonta resa capace di amarlo per la pre
senza in lei della virtu soprannaturale di carita» 1 39, Perché, come affer
ma San Giovanni della Croce, «se l'anima cerca il suo Dio, molto piu 
il suo amato Signore cerca lei» il che ha per conseguenza che al nostro 
modo naturale di amare, di carattere attivo, si aggiunge un altro amore 
divino, di carattere passivo140 che riveste gradualmente varie forme14 1 ,  
Questo amore passivo della volonta, indirizzato e suscitato da Dio pro
duce nella volonta anche un' esperienza di Dio nella quale essa «sente 
Colui che l'attira '" sicuti est, quale e in se stesso» 142, Insomma, Dio 
stesso che si da in un certo modo a gustare all' anima tale come e nella 
sua essenza, orientandola cos1 adeguatamente al suo fine supremo143, 

Tutto quanto succede nella volonta necessariamente ha una riper
cussione sull'intelligenza, perché l'anima come spirito intelligente «con 
la coscienza si rende conto di cio che accade nel suo interno» e questa 
ignota esperienza «diventa il principio di un rtuovo modo di conoscere 
Dio e di conoscere ulteriormente quali devono essere le nostre relazio-
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ni con Lui» 144, Questa conoscenza mediata e non propria della intelli
genza come tale, non solo ha un' altra origine, ma si presenta anche in 
un modo totalmente diverso, Infatti Dio adesso viene conosciuto in 
un modo non piu concettuale, ma piuttosto aconcettuale, che non 
consiste nella formazione di nuove idee, ma che permette di acquisire 
«un senso, ossia una specie di conoscenza istintiva di Dio, la quale puo 
essere tuttavia singolarmente profonda e far intendere all' anima molto 
meglio di tutti i concetti» 145 ,  «Lanima sente che Dio e unico e che le 
creature sono infinitamente distante da Lui, sente che Egli merita tut
to il suo amore e che anzi questo e un nulla di fronte all'infinita ama
bilita divina, sente que qualsiasi cosa, qualsiasi sacrificio per quanto 
grave e sempre troppo poco per un Dio cosl grande» 146, «Si tratta di un 
inesprimibile, ma penetrante senso della divinita, che invade le anime 
in modi ed in gradi diversi» 147, Questo particolare senso o intuizione e 
la visione di Dio, la beatitudine promessa dal Signore a coloro che cul
tivano la purezza del cuore per riserbare a Lui tutti i suoi affetti148, Per 
se, evidentemente, si distingue dalla visione beatifica faccia a faccia che 
avvera nel cielo, da quelle carismatiche date gratuitamente ad alcuni 
santi e anche da «quella semplice visione di fede che hanno tutti i cris
tiani» 1 49 , Un altra beatitudine propriamente contemplativa e promessa 
ai pacifici ossia a coloro che lottano per conquistare un ordine perso
nale tanto oggettivo quanto soggettivo rendendosi cosl capaci a diffon
dere la pace agli altri 1 50, Come premio, a differenza di altri fedeli che 
solamente lo sanno per fede, ottengono di sperimentare in un ceno 
modo la propria figliuolanza divina1 5 1 ,  Questo senso «si sviluppa 
nell'anima insieme al senso di Dio» 1 52, Il che significa che la nuova co
noscenza aconcettuale ha almeno due espressioni principali: una pro
pria dei puri di cuore e l' altra propria dei pacifici, 

Tornando alla descrizione del processo interiore a sua volta, questa 
nuova conoscenza «potra pure esercitare un influsso regolativo sulle 
operazioni della volonta libera», che sono subordinate all'intelligenza, 
in modo che «anche le operazioni affettive dell'anima rivestiranno lo 
stesso modo sopraumano e divino» 1 53 , 

1 doni dello Spirito Santo che renderanno l' anima capace di riceve
re queste mozioni saranno concretamente quelli affettivi: «la pieta, la 
fortezza e il timor di Dio»1 54 , Essi apanengono alla volonta con la fun
zione appunto di regolare e muovere «divinamente le nostre facolta ap
petitive» e si distinguono come tali dai rimanenti quattro doni (<<l'inte
lletto, la scienza, la sapienza, il consiglio») , rivolti all'intelligenza e che 
servono per darci il summenzionato senso di Dio155 ,  Avendo in mente 
poi che questi doni rispettano ed adeguano il loro operare al modo 
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connaturale della nostra psiche, necessariamente l' operare dei doni in
tellettivi dovra precedere quello dei doni affettivil 56. 

lIl .4.  Gli effetti e le conseguenze 

Le operazioni dei doni e precisamente la loro attuazione sono, 
come gia sappiamol 57, i frutti dello Spirito Santo1 58 • Secondo la loro 
funzione nella vita spirituale i frutti si dassificano in tre gruppi: il pri
mo dove ci aiutano nelle relazioni con Dio 1 59, il secondo corrisponde 
ai rapporti con il prossimo160 e il terzo riguarda i doveri verso se stes
si 16 1 . Le beatitudini annunziate da Gesu in corrispondenza alla pratica 
di una determinata virtu, sono otto tra le quali due sono proprie della 
vita contemplatival62. Di queste due una e «la visione di Dio» e riguar
da le relazioni dell' anima nella vita spirituale con Dio mentre l' altra e 
«il profondo senso della figliuolanza divina» ed e connessa con le rela
zioni verso il prossimol63. l tre frutti che riguardano la unÍone con Dio 
ci interessano qui in particolare perche sono effetti diretti della con
templazione. Sono intimamente connesi tra di loro e avvengono in un 
determinato ordine. Prima abbiamo la carita, nella quale anima «si 
concentra tutta e sempre piu nel suo Dio», qui vista come frutto e non 
come virtu, che conosciamo come amore passivo suscitato dallo Spiri
to Santo l64. Da essa nasce il gaudio che e «un vero giubilo spirituale 
sperimentato dal1'anima che si sente preda di Dio e intimamente unita 
a Lui, unico oggetto del suo amore» 165. lnfine viene la pace profonda 
che penetra tutta l' anima «e non viene meno neppure in mezzo alle 
burrasche della vita»166. 

Da quanto si e detto finora si possono trarre due condusioni im
portanti sull' opera dello Spirito Santo in noi. Visto che Egli ci e stato 
dato per la nostra santificazione e che, in vista di cio, «tutte le anime 
rivestite della grazia divina possiedono i doni . . .  si intende che in ogni 
anima cristiana la quale progredisce nella vita spirituale si sviluppi an
che una certa attivita istintiva prodotta dallo Spirito di amore» 167 .  In 
altri termini, cio vuol dire che, essendo in grazia ed applicandosi al 
progresso spirituale, all'anima non manchera 1'influsso dei doni, ossia 
1'iniziativa del suo Maestro interiore e di conseguenza «non vi sara 
anima santa che non goda delle illuminazioni e delle ispirazioni divi
ne» 168 .  

Allo stesso tempo, a questa prima condusione bisogna aggiungerne 
una seconda, che in un certo modo la completa. Siccome questa attua
zione e esdusivamente opera di Dio, dipende anche assolutamente da 
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Lui, e quindi le mozioni in quesrione non seguiranno un schema fisso, 
ma, secondo le persone, potranno variare in ronalira, in conrinuira e in 
modol69; quindi non saranno né ugualmenre profonde, né ugualmen
te percettibili, e potranno anche restare inavvertite al1'�nima stessal70, 
come di fatto succede nella contemplazione acquisita. E logico che sia 
cosl in quanto i frutti dello Spirito Santo, che e l' altro nome per l' at
tuazione die doni, sono atti e come tali «qualche cosa di vivo, pero an
che di passeggero: talvolta si tratta di atti molto brevi, talvolta di atti 
prolungati, ma hanno sempre un carattere piu o meno transitorio» l7 l .  
Rispetto a i  doni pol la fase finale della loro messa in  atto e quella delle 
loro operazioni che sono dei veri atti e non piu le disposizioni172• Per
cio si chiamano anche i ftutti dello Spirito Santo distinguendo tra di 
loro quelli piu squisiti con il nome delle beatitudini e sono «come il 
tono maggiore e il tono minore della splendida azione che lo Spirito 
Santo compie nelle nostre anime» 173. Essi giovano sempre all'anima 
«ma non sempre sono soavi, confortanti» ,  specifica il nostro autore ad
ducendo l' esempio delle operazioni purificatrici nella notte che sono 
penose l74. In quanto i ftutti sono coronamento proprio del cammino 
della santita come tali non sono estranei «allo sviluppo normale della 
vita spirituale» e di conseguenza e evidente che li «possiamo -e nel 
modo piu leggittimo- desiderare e attendere»175 . 

IV DUE CAMMINI DI SANTITA 

Esposti gli elementi principali che compongono la contemplazio
ne e il loro funzionamento, si sgombra il terreno da molti possibili 
equivoci e si possiede gia la base teologica per spiegare altri aspetti 
della questione, di indole spesso piu pratica. Concretamente si pone 
la domanda: come si riflette la domina trattara finora sull'ideale de
lla perfezione spirituale che l' anima cerca in ambienti e in modi di
versi? 

IV 1. La conoscenza e gli srati conremplativi 

Alla disrinzione della conremplazione in «acquisira» ed «infusa», 
farta dal punto di vista psicologico, bisogna aggiungerne un' altra da un 
punto di vista piuttosto oggertivo, che a sua volta facilitera ancora di 
piu la giusta comprensione e il relativo comportamenro dell' anima. 

Si tratta della divisione rra la conoscenza contemplativa e gli stati di 
contemplazione. Infarti secondo il nostro autore, per il quale l' argo-



394 JOSlP MUZ le 

mento riveste grande importanza, nella teologia moderna e antica 
quando si parla di contemplazione ordinariamente ci si riferisce agli 
stati di orazione, lega ti ad una progressiva consapevolezza del soggetto 
che alla fine diventa «quasi abituale»: di essa ci parlano i grandi misti
Ci176• Anche ammettendo che non in tutte le anime tali stati contem
plativi debbano darsi allo stesso modo, sorge il dubbio se la san tita 
necessariamente comporti lo stesso itinerario per tutti. Dalla dottrina 
dei doni dello Spirito Santo cio non risulta perché, come abbiamo 
visto, la loro azione dipende da Dio e di conseguenza si presenta in 
una grande varieta di modi «e dal grado di profondita, di intensita ed 
anche di durata dipende la coscienza piu o meno grande dell' anima di 
trovarsi in uno stato di passivita»177. Concretamente, per potersi tro
vare in questo stato la prima condizione e che l'attuazione in questio
ne sia durevole e la seconda che sia tanto intensa dá rendere possibile 
prenderne coscienza. 

Ma la diversira di percezione e di modi include anche la possibilira 
che la mozione divina avvenga pure di nascosto, restando inavvertita 
dall' anima, e che non sia durevole ma passeggera. Dunque l' atuazione 
dei doni si potrebbe dare senza che si possa parlare di stati contempla
tivi. Tenendo poi conto che, come e stato detto prima, a tutti i santi 
viene data una certa conoscenza contemplativa bisogna concludere che 
essa si dara anche fuori dagli stati contemplativi. 

Proprio ad essa si riferisce S .  Giovanni della Croce quando parla 
della grazia contemplativa che Dio concede «a boccate» e quando ci 
fornisce dei segni dai quali l'anima possa giudicare se si trova nella 
fase della contemplazione iniziale in cui questa conoscenza contem
plativa si da comunemente178• E' sempre la stessa grazia con gli stessi 
elementi e meccanismo con cui si da negli stati contemplativi, come 
ci fanno capire le nozioni che impiega e delle quali e forse piu rappre
sentativa la definizione «intendere non intendendo» usata pure da S .  
Teresa d'AvilaI79 • 

Riassumendo, questa conoscenza contemplativa, pur partecipe 
della stessa grazia, e distinta dagli stati contemplativi per la modalita 
in cui si esprime. E, cosa che qui ci interessa particolarmente per le 
sue conseguenze pratiche, mentre «ogni anima che progredisce nel 
cammino spirituale godra necessariamente di tale "conoscenza con
templativa" » 180, non tutte, anzi a giudicare dall' esperienza solo alcune 
tra esse, arriveranno agli stati contemplativi che a loro volta non ri
vestono nessun carattere di necessita. La san tita percio comporta 
come normale la conoscenza contemplativa, ma non gli stati contem
plativi. 
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IV2. La disposizione alla grazia contemplativa 

Siccome pero in ambedue casi si tratta della stessa grazia, la con
templazione mistica, che si da negli stati contemplativi, anche se non e 
ordinaria né necessaria, sara percio anch' essa connaturale, cioe del tutto 
conforme all' operare del nostro organismo soprannaturale. In forza di 
cio si deduce che e legittimo aspirare ad essa e desiderarla ad ogni ani
ma18 1 ;  anzi e utile perché s i  aprono cosl «infiniti orizzonti di possibile 
intimita con Dio anche qui sulla terra» 182. 

Certo, questo non vuol dire pretenderla, ma piuttosto riguardo ai 
risultati, abbandonarsi umilmente alla volonta di Dio, da cui dipendo
no, con la fiducia che ci dara cio che e meglio per noi. La disposizione 
che rendera attiva la nostra attesa e una vita fervente di orazione e 
mortificazionel83. In altri termini, ugualmente come verso lo Spirito 
Santo l' auto re di questa grazia, l' atteggiamento di preghiera viva e in
cessante dovra essere accompagnato da quello pratico e abituale di vita 
umile e offerta in continuazionel84. S. Teresa in particolare insegna con 
insistenza alle sue figlie «non di essere le contemplative, ma di disporsi 
alla contemplazione» 18s, dimostrando cosl un grande realismo, con cui 
chiede il massimo, ma senza generare illusioni. Infatti, secondo lei, le 
grazie contemplative non sono fine a se stesse ma «vengono date alle 
anime proprio per renderle piu capaci di portare la croce» conforman
dole cosl sempre di piu a Gesu Crocefissol86. Similmente anche S .  
Giovanni afferma che «il piu puro patire porta con se  un piu intimo e 
puro intendereI87». In base a questi insegnamenti P. Gabriele condude: 
«SI, piu di tutte le grazie mistiche vale ed importa la conformira a 
Gesu Crocefisso! Tutta la vita spirituale e dominata dalla croce e come 
la croce sta nel centro della storia del mondo, cOSl sta nel centro della 
storia di ogni anima» 188. 

La confusione sorge facilmente riguardo alla meditazione, che e 
una conoscenza diversa da quella contemplativa, quando si pretende 
di opporle «in modo tale che un' anima la quale diventa contemplativa 
non debba piu fare uso alcuno del pensiero meditativo» 1 89. Questo e 
un «grande errore», afferma P. Gabriele, perché si dimentica che i doni 
sono stati dati in aiuto alle virtu e non per sopprimerlel90. Sulla scia de
gli insegnamenti di S .  Teresa d'Avila, che critica fortemente il non 
pensare nientel9 l ,  bisogna invece congiungere le due conoscenze af
finche le anime che godono delle illuminazioni ed ispirazioni passeg
gere facciano ricorso debito alla meditazione e quelle propriamente 
contemplative, anche se non potranno piu tornare allo stato di orazio
ne meditativa usino il pensiero meditativol92. 
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IV3 .  La vita mistica 

La conoscenza contemplativa nelle anime fervorose che Dio non 
chiama agli stati contemplativi con l' andare del tempo progredira. pa
rallelamente ai progressi compiuti nella vita spirituale. Ugualmente 
aumentedt anche l' orientamento trinitario che porta alla pienezza della 
perfezione e cio generalmente avverra, come nel caso di S .  Teresa del 
Bambino Gesu, spontaneamente e «spesso anche senza che l' anima se 
ne renda conto»193 . 

Le virtu insomma riceveranno l' aiuto necessario dall' attuazione dei 
doni che sono stati dati per questo. In tal modo «questa conoscenza 
contemplativa . . .  diventera finalmente cosi ampia da imprimere il suo 
carattere a tutta la vita dell' anima santa nella sua pratica della virtu 
eroica» 194 .  Di conseguenza nella sua vita lo Spirito Santo, sempre me
diante i doni, prendera governo supplendo alle imperfezioni e confor
mando pienamente la sua volonta a quella divina. 

Con questo gia gli sara dato tutto il necessario per poter dire che 
l' anima vive una vita mistica pur non vivendo la contemplazione mistica 
che originano gli stati contemplativil95. Tale precisazione fa intendere 
ancora piu chiaramente la diversita delle vocazioni alla santita e nello 
stesso tempo la loro sostanziale identita perché partono dagli stessi 
principii, vanno allo stesso fine e hanno finalmente la stessa natura. 
Inoltre, secondo P. Gabriele, essa facilita anche la chiarificazione dei 
termini nel campo della teologia spirituale, facendo vedere che della 
vita mistica, concetto spesso usato nei tempi moderni, partecipa la ani
ma santa anche se non gode degli stati di contemplazione mistica; il 
che rappresenta quindi un contributo importante alla conciliazione 
delle divergenze nel campo della mistical96. 

IV4. La via «comune» e via «contemplativa» 

La duplice distinzione in conoscenza contemplativa e corrispon
dente vita mistica da un lato e in stati contemplativi e rispettiva con
templazione mistica dall' altro, permette anche di individuare due vie 
alla santita e cioe rispettivamente via comune e vía contemplatival97• La 
base teologica e la chiamata universale alla santita e piu concretamente 
ancora la definizione di Benedetto XV: «La santita consiste propria
mente solo nella conformita al volere divino espressa in un continuo 
ed esatto compimento dei doveri del proprio stato»198. 

Nel Carmelo abbondano gli esempi di ambedue i cammin� , ma le 
figure piu rappresentative sono S. Teresa d'Avila per la via contempla-
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tiva e S .  Teresa del Bambino Gesu per quella comune. Tutte due sono 
sante di grande rilievo, ma mentre la Santa d'Avila ha sperimentato 
1'abbondanza delle grazie contemplative in tutte le forme ed e arrivata 
ai massimi stati della contemplazione199, la sua omonima invece solo 
raramente -e per di piu soprattutto nel corso delle occupazioni200-
ha avuto orazioni contemplative o meglio le « bricciole di contempla
zione», passando la maggiore parte della vita nelle «aridit�l» e prove spi
rituali201 .  

Questo ci fa vedere come anche entro i l  Carmelo, che conduce una 
vita contemplativa ordinariamente gratificata con contemplazione 
mistica, si danno le due vie che presuppongono circostanze e vocazioni 
diverse e come tali richiedono anche la direzione spirituale appropriata 
e specifica. Tanto piu questa diversita si dara nel mondo dove l'anime 
che ten dono seriamente a Dio devono sforzarsi di ave re una vita inte
riore ossia, in altre generalmente poco favorevoli circostanze, praticare 
anche la vita contemplativa che non e per niente propria solo dei reli
giosi202. 

Importante e non dimenticare che la via contemplativa e una via 
particolare non necessaria per la san tita la quale si misura infatti solo se
condo l' «intensita che la carita raggiunge nell' anima, appunto perché la 
perfezione della vita cristiana consiste essenzialmente nell'amore))203. In 
altri termini, al di fUori della via contemplativa e pienamente possibile 
arrivare alla perfezione204 . Tutto sommato questa ultima suddivisione in 
due vie corrisponde a quella della contemplazione in «acquisita» ed «in
fusa» e mantenendo 1'unita ontologica della vita spirituale facilita ancor 
piu l' applicazione pratica della teologia spirituale. Le suddette due vie 
comunque non bisogna intendere restrittivamente come le uniche pos
sibili ma piuttosto come i due estremi rappresentativi tra i quali esisto
no altri cammini per cosi dire di carattere intermedio, che conducono 
alla stessa fine. Modello di un cammino intermedio e S .  Teresa Marg
herita, che nostro autore situa precisamente tra S .  Teresa d'Avila e S .  Te
resa del B. G. ,  per la sua «via della pura fede, della contemplazione os
cura, quale 1'ha descritta S. Giovanni della Croce, via arida e secca, ma 
che fa nascere in lei un amore ardente e un profondissimo senso di 
Dio»205. In tutti i tre casi, anche se con modalita molto diverse, i risulta
ti sono gli stessi ossia si e adempiuta la condizione necessaria di una to
tale purezza di cuore e quindi anche il premio e uguale: la beatitudine 
della visione di Dio attraverso un particolare e profondo senso di Dio 
in quale, come abbiamo visto prima, consiste la contemplazione206. 
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p/azione «acqllísita», in RVS 3 [1 949] 23). 

74. Cosi con grande chiarezza afferma riferendosi a1l'argomento: «piuttosto di perdere il 
tempo in discussioni che noi reputiamo spesso sterili, e che conducono frequente
mente a questioni personali, crediamo piu opportuno di mettere sempre in maggior 
rilievo la soluzione che noi riteniamo vera, aprofittando'per questo, anche delle 
obiezioni che ci sono state fatte e dei frutti continui delle nostre personali indagini 
nel campo della spiritualita teresiana tradizionale» (5. Gioval/I/i, 1 8 1 - 1 82). 

75. Concretamente ha dichiarato di essere mosso «unicamente dal desiderio di contri
buire efficacemente a1l'avanzamento delle anime che amano I'orazione mentale» (La 
contemplazione 2, 23). 

76. S. Giovanni, 1 8 1  o anche La contemplazione 1, 22. 

77. Corso 1, 95. 

78. Meditazione e cOl/temp/azione, in RVS 2 (1 948) 295. 
79. Corso 1, 95 .  

80. Corso sístematico di teologia spiritl/ale [secondo mllzo}, offset, Roma, Collegio Interna
zionale dei Carmelitani Scalzi [ 1 953] , 72. 

8 1 .  Corso 1, 95 .  Sull'argomento vedi in particolare l' opera: Visioni e rivelaziolli l/ella vita 
spirituale [Firenze] , Edizioni di «Vita Cristiana», Libr. Ed. Fiorentina, 1 94 1 ,  1 66, 
[ 1 ]  pp. 
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82. La contemplaríon dam ¡'tcole du Carmel thérésien, in Dictionnaire de Spiritualité, 
tome II, fasc. XIV-XV, Beauchesne, Paris 1 952, 2058. 

83. 
84. 
85 .  
86. 

87. 
88. 
89. 
90. 
9 1 .  
92. 
93. 
94. 
95 .  
96. 
97. 

La mistica, 8 ma anche 6-7. 
La contemplazione 1, 22. 
La contemplazione 1, 23. 
«Naturalmente, non siamo stati sempre intesi, neppure da quelli a cui, in fondo, 
crediamo di star piu vicini; ma quella e la sorte comune degli insegnamenti umani» 
(5. Giovanni, 1 8 1) .  
Corso 1, 106. 
Corso 1, 1 06. 
La contemp/ation acquise, 746. 
Corso 1, 1 04-105 cfr. anche Salita II, XXIX, 6 (XXVII, 5) = 5. Giovanni, 85-86. 
Corso 1, 104- 1 05. 
Corso 1, 1 06. 
Corso 1, 99. 
Corso 2, 72. 
Corso 2, 72. 
Corso 1, 104, 
Corso 2, 74-75. Sempre sulla base della passivita si fa anche la divisione tra la con
templazione perfena, dove la mozione divina e piu piena e corrisponde alla via uni-
tiva, e quella imperfena, che si attribuisce alla via illuminativa (cfr. La colltempla
tion, 2062). 

98. Corso 2, 75. 
99. L 'orazione, 74. 

1 00. L 'orazione, 74-75. 
1 0 1 .  S. Giovanni, 1 89. 
1 02. La contemplation, 2062. 
1 03. La contemplatioll, 2062. 
1 04. La cOlltemp/atioll, 2063-2064. 
105 .  Corso 1, 96. Riguardo poi all'ultima posizione le opinioni si dividono ulteriormen

te, perché, determinando questi "caratteri particolari» , alcuni ritengono che basta 
«un modo particolare dell'anuazione» dei doni per spiegare l'esperienza contempla
tiva, mentre gli altri li giudicano insufficienti e perciü «ricorrono ad altri principii 
soprannaturali che devono aggiungersi ai doni dello Spirito Santo o anche addirit
tura sostituirli» (ibidem, 96-97) . 

1 06. Spirito S., 2-3. L'opera citata e pensata proprio a colmare questo vuoro e P. Gabrie
le imposta la sua esposizione su tre doman de principali: chi e?, come opera? e che 
cosa opera in noi lo Spiriro Santo? (Spirito S. , 4). 

1 07. "Per agire noi dobbiamo sempre partire dal pensiero e da quesro passiamo all'azio
ne: io penso, per esempio, all'umilta, decido di farne un atto e poi agisco. Non posso 
agire altrimenti e quindi turta la mia attivita dipende dal mio pensiero» (Spirito S., 
1 7) .  

1 0 8 .  Meditazione, 30 1-302. 
1 09. Spirito S. , 1 7. 
1 1 0. Meditazione, 30 1 .  
1 1 1 .  Meditazione, 302. 
1 1 2. Spirito 5., 7. 
1 1 3. Spirito 5., 1 0. 
1 1 4. Spirito 5., 7. 
1 1 5. Spirito 5., 8 .  



NOTAE 403 

1 1 6. Cfr. Spirito 5., 9-1 0  e Meditazione, 206-208 dove inoltre e debitamente messa in ri
levo la importanza della enciclica Mystici CO/poris per questa dottrina sullo Spirito 
Santo. 

1 1 7. Corso 1, 97. «Egli sta in noi per invadere le anime nostre, per santificarle, per plas
marci ad immagine di Cristo, per spingerci a compiere la Santa volonta di Dio, che 
ci orienta alla glorificazione della SS.ma Trinita, che ci porta in Dio» (Spirito S., 
1 1 ) .  

1 1 8 .  Corso 1 ,  9 8 ;  Spirito 5., 1 7- 1 8. 
1 1 9. Meditazione, 298. 
1 20 .  Spirito S., 14 .  
12 1 .  Spirito 5., 23-24; 27-28. 
122. E'necessario non dimenticarsi di questa verita soprattutto quando predomina I'atti

vita e impegno ascetico dell' anima ne!la vita spirituale per poter anche alIara ringra
ziare e collaborare (Spirito S. , 1 6) .  

1 23.  Spirito S., 1 1 .  
1 24. Spirito S., 1 3. 
125 .  Spirito 5., 1 3. 
126. Spirito 5., 1 3  
127. Meditazione, 300. 
128.  Spirito 5., 32. 
1 29. Spirito 5., 32. 
1 30. Meditazione, 30 1 .  Gia S. Tommaso insegna «dona sunt adjutorium virtutum" (Spi-

rito 5., 32). 
1 3 1 .  Corso 1, 97. 
132. Spirito 5., 32. 
133. «Paralle!amente alle sette virtu troviamo i sette doni dello Spirito Santo: alla virtu 

della giustizia, corrisponde iI dono della pieta, alla temperanza, iI timar di Dio, alla 
virtu della fortezza, il dono della fortezza, alla prudenza, il consiglio, alla fede I'inte
lIetto, alla speranza la scienza, alla carita la sapienza» (Spirito S., 36). Cfr. piu deteni
tamente ibidem, 36-38. 

134. Spirito 5., 33. 
135 .  Spirito S., 38. 
1 36.  La contemplation, 2062-2063. 
1 37. Corso 1, 98. 
138. Corso 1, 98. 
139. Corso 1, 98. 
140. Meditazione, 303 cfr. Fiamma, I1I, 28. Come abbiamo visto prima, in un'altra ope

ra iI Santo approfondisce ulteriormente iI tema, precisando che «quanta piu carita 
possiede (I'anima) tanto piu lo Spirito Santo I'illumina e le largisce i suoi doni, poi
ché la carita e la causa e il mezzo per cui vengono comunicati» (Salita II, XXIX, 6 
(XXVII, 5) cir. in S. Giovanni, 85-86 cfr. anche La contemplazione 1, 1 25). 

1 4 1 .  Concretamente P. Gabrie!e enumera tre seguenti: «si tratta in primo luogo di un 
forte amare di stima per cui I'anima darebbe mille volte la vita piuttosto di offende
re minimamente il Signore; segue I 'amore di passione che accende nell'anima una 
sete, un desiderio ardentissimo di Dio, quindi viene amare di fruizione, per cui I 'a
nima gode que! Dio che ormai sente di possedere e in tale gaudio riposa» (Spirito S., 
47). 

1 42. Corso 1, 98. 
143. Meditazione, 303. 
144. Corso 1, 98-99. 
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145.  Meditazione, 304-305 .  In un altra opera viene chiamata anche «una particolare in-
tuizione di Dio» (Spirito S. , 57). 

1 46. Spirito S. , 20. 
1 47. Spirito s.,  57. 
1 48. Spirito s.,  53-54. 
1 49. Spirito S., 56-57. 
1 50. Spirito s., 58-59. 
1 5 1 .  Spirito S., 6 1 .  
1 52. Spirito S., 6 1 .  
1 53. Corso 1, 99-100. Con questa distinzione tra la volonta e la volonta libera si concilia 

I'ordine umano, prima conoscere poi amare, e I'ordine divino, prima amare e poi 
conoscere. 

1 54. Corso 1, 1 00. 
1 55. Corso 1, 1 00. Tra i doni intellettivi, come mette in rilievo iI nosrro autare, il  dono 

del consiglio non si puo dare se non viene preceduro dalla azione di uno degli altri 
tre che chiama «contemplativi» (ibidem, 1 0 1 ) . 

1 56. COIJO 1, 1 00-1 0 1 .  
1 57. Cfr. cap. III, 1.2. 
1 58. Spirito s., 42. 
1 59. Sono «carita, gaudio, pace, pazienza, longanimita» (Spirito S., 43). 
1 60. Inelude: «benignita, bonta, mansuetudine, fede . . .  nel senso di fedelta» (Spirito S., 

43). 
1 6 1 .  «Modestia, continenza, castita» (Spirito s., 43). 
1 62. Spirito s., 50-5 1 .  
1 63. Spirito s., 53. 
1 64. Spirito s.,  47. 
1 65. SpÍlúo S., 48. 
1 66. Spirito s., 49. 
1 67. COIJO 1, 1 00. 
1 68. COIJO 1, 1 00. 
1 69. COIJO 1, 1 00. 
1 70. La contemplation, 2064. 
1 7 1 .  Spirito s., 40. 
1 72. Spirito s., 39-40. 
1 73. Spirito s., 39. 
1 74. Spirito S. , 4 1 .  
1 75. Spirito S. , 42-43. 
1 76. COIJO 1, 1 02. 
1 77. Corso 1, 1 02- 103. 
1 78. Corso 1, 103. 
1 79. Meditazione, 307. 
1 80. Meditazione, 306. 
1 8 1 .  COIJO 1, 1 07. 
1 82. Meditazione, 309. 
1 83. Vedi lo studio La voie contemplative, «Etudes Carmélitaines» 18 ( 1 933) 1 -38. 
1 84. Spirito s., 6 1 -65. 
1 85. La voie, 21 cfr. anche 22-24. 
1 86. Spirito s., 24. 
1 87. Spirito S. , 29. 
1 88. Spirito S. , 24. 
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1 89. Meditazione, 3 1 0. 
1 90. Meditazione, 3 1 0. 
1 9 1 .  Cfr. La contemplazione 1, 57-65. 
1 92. Meditazione, 3 1 0-3 1 2. 
1 93. Spirito S., 2-3. 
1 94. Corso 1, 1 1 1 . 
195 .  Sulla vita mistica cfr. Mistica e santita, in RVS 2 (1 948) 376-38 1 e Che cosa e la vita 

mistica, in VC 1 ( 1 948) 5-16. 
1 96. Corso 1, l lO. 

1 97. Queste denominazioni provengono dalla tradizione teresiana e al nostro autore 
sembrano piu opportune di «via ascetica» e «vi a mistica», connesse con <di pericolo 
di far credere che le anime, le quali non sono gratificate di orazioni contemplative, 
non giungano poi ad una "vita mistica", ad una vita cioe sono I'influsso abituale de-
110 Spirito Santo» ( Corso 1, 1 1 1 ) .  

1 98. Che cosa e la santita, in RVS 3 (1 949) 391. Sull'argomento cfr. supra cap. m: m. 1 .  
e III.2. 

1 99. Spirito S., 57. 
200. Meditazione, 308. 
20 1 .  Spirito S., 57-58. 
202. « Dico subito che per vita contemplativa non dobbiamo intendere solo la vita dei 

Certosini o delle Claustrali, ma, assai piu largamente, ogni genere di vita spirituale 
che fa della ricerca dell'intimira divina la sua preoccupazione dominante. In altre 
parole, si trana della cosidetta vita interiore che puo e deve essere vissuta anche in 
mezzo al mondo . . .  » (Spirito S., 53). 

203. La santita di t/ltti, 1 58- 1 59, cfr. cap. m, m. 2. 
204. La voie, 2-3. 
205. Spirito S., 57. 
206. Spirito S., 58. 
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