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Individuare la struttura interna della legge evidenzüindo il ruolo 
che ratio e voluntas presentano a proposito del procedimento di forma
zione dell'atto a struttura normativa, significa esaminare analiticamente 
i vari momenti che siffatto procedimento compongono nella fase interna 
che riguarda lo status m.ere interior della legge prout lex consíderatur ín 
mente legíslatoris1

• 

Non e chi non veda infatti come essa, prima di essere considerata 
quale atto esteriore quo legislator mentem suam manífestat} deveessere 
esaminata quale vero e proprio atto interno che si configura nella mente 
del nomoteta in una prospettiva che, nella sua linearita, evidenzia l'appli
cazione su1 piano dell'astrattezza e della potenzialita non solo della deH
nizione di legge, ma anche della prob1ematica che concerne l'ordinatio 
rationis2

• 

E' la questione cardine del diritto che torna ad interessare la vi
cenda storica connessa all'esigenza di determinare se la legge sia in 
definitiva atto della ragione oppure atto della vo10nta, al fine di tentare 
una soluzione adeguata relativamente al problema se il fondamento della 
validita della 1egge sia da individuarsi nella sua intrinseca razionalita o 

1. F. SUÁREZ, Tractatus de legibus (Conimbricae 1912), che qui si cita nella rist. 
anast. (Madrid 1967), L. I, cap. XI, n. 2. 

2. Ibid., L. 1, cap. IV, n . 3. 
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se invece la ragion d'essere della legge debba riscontrasi nell'estrinseca 
autorita. 

Ed in effetti il rimando al dogma volontaristico e essenziale quando 
si voglia legare la vicenda della legge ad una concezione che prescinda 
dalla componente della razionalita per í1 cui tramite l'ordinamento giu
ridico si ricompone nella sua unita e totalita. 

In tal modo non e possibile procedere ad una approfondita disamina 
della legge e delle sue vicende senza averne prima individuato e preci
sato la sua intima essenza, ancorandola ad una concezione piuttosto che 
all'altra in modo che risulti evidente come la legge debba rispondere o 
alla teoria razionalistica oppure aquella v~lontaristica. Soluzione, quest' 
ultima, che implica ovviamente il primato della volonta sull'intelletto 
in un ordine di idee in cui tende ad affermarsi l'arbitrio che altro non 
e se non la volonta la quale non ha acquistato la consapevolezza, la cer
tezza, la razionalita della volonta della legge e percio non si e sottomes
sa e non si sente legata alla volonta della legge3

• Perché in effetti la con
cezione volontaristica non puo non sfociare nell'arbitrio cioe nella vo
lonta volubile dell'individuo che seguendo i suoi criteri soggettivi e la 
sua ragione particolare opera nel mondo concreto come se quest'ultimo 
non fosse un mondo di individualita e di volonta umane, una unita viva 
nella quale quelle individualita e volonta troyano realta e consistenza 
adeguata4

• 

Ma se la legge e vera e propria legge non puo risolversi nell'arbi
trio, non puo richiamarsi ad una involuzione di sorta in quanto l'espe
rienza giuridica deve necessariamente sempre progredire e se tale invo
luzione dovesse effettivamente verificarsi cio accadrebbe soltanto perche 
una volonta arbitraria verrebbe prepotentemente a scalfire la zona della 
razionalita, arrestando il cammino del pensiero senza tener conto che, 
allorquando si prescinda da tale componente intellettiva e non si parta 
dal presupposto connesso al primato della ragione sulla volonta, ogni 
comando finisce per avere fme e principio in se stesso, non potendosi 
presentare relazioni tra i vari comandi che compongono l'ordinamento 
giuridico, dal momento che la relazione presuppone l'ordine e il disegno 
razionale che collega le singole componen ti del sistemas. 

3. G. CAPOGRASSI, Il problema delta scienza del diritto (Milano 1962), p. 120. 
4. Ibid., p. 120. 
5. Ibid., p. 117. 
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Il primato della ragione sulla volonta mette del resto in evidenza 
il fatto che le norme sono indissolubilmente collegate tra loro e tenute 
saldamente insieme da un principio unificatore che fa evidentemente 
capo alla razionalita, con la conseguenza che non c'e norma la quale 
possa completamente isolarsi da tutte le altre che appartengono ad un 
determinato ordinamento giuridico; nel senso che quando si intacca 
questo presupposto di base troncando il filo razionale che lega norma 
a norma e introducendo tra una disposizione di legge e l'altra la barriera 
di una volonta di volta in volta libera e originaria si finisce per rompere 
l'armonia dell'ordinamento giuridico perche un ordinamento sospeso alla 
volonta e un ordinamento che non e potenzialmente in grado di svol
gersi e perfezionarsi6

• 

Il primato della ragione sulla volonta mette d'altra parte in eviden
za la esigenza di superare la concezione atomistica della soggettivita come 
quella che ormai non ha piu ragion d'essere alla luce della riscoperta di 
principi che estremo risultato danno al fatto che occorre necessariamen
te espungere da tutta questa complessa tematica quelle soluzioni che si 
riconnettono ad una concezione che sembra in ogni modo meglio adat
tarsi alle teoriche volontaristiche in base alle quali appare assai piu con
cepibile accedere al postulato secondo cui ogni norma singola si debba 
assegnare un soggetto quale particolare e proprio destinatario. Conse
guentemente, se la legge non e altro che ragionee se d'altra parte la 
razionalita impronta di se le norme dell'ordinamento giuridico, la con
cezione che piu si attaglia al concetto di legge cosl configurato non puo 
che essere costituita da quella concezione globale o organica della sog
gettivita, la quale, affermando che nella imprescindibile unita e totalita 
della esperienza giuridica il principio unificatore di tutto l'ordinamento 
giuridico non possa essere rappresentato se non dalla razionalita, pone 
evidentemente al centro dell'esperienza giuridica quale inevitabile punto 
di riferimento del sistema normativo il soggettoche non puo in tal modo 
non essere configurato come potenziale e astratto centro di imputazio
ne di tutte le norme che vengono a comporre l'ordinamento giuridico7

• 

Insomma, se la legge non e altro che razionalita e se un filo perenne 

6. N. BOBBIO, L'analogia nella logica del diritto (Torino 1938), p. 116. 
7. In ordine alla esigenza di superare la concezione atomística della soggettivita, 

vedi sopratturro A. FALZEA, voce Capacita (Teoría generale), «Enciclopedia del Diritto», 
VI (Milano 1960), p. 10 ss. 
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costituito dall'intelletto collega norma a norma nella totalita dell'espe
rienza giuridica, ogni soggetto non puo non essere potenzialmente e astrat
tamente punto di riferimento di tutta l'esperienza giuridica intesa nel
la sua unita, oltre che nell~ sua totalita, secondo quanto e sostenuto 
dalla moderna concezione globale o organica deHa soggettivita. 

Peraltro, razionalita non significa astratta ragione, conformita ad 
una natura posta come normale e normatrice, cioé eterna e immutabile 
misura delle leggi; ne e ragione concreta identificantesi essenzialmente 
con la sua storicita; razionalita significa al contrario ragione concreta, 
ancorata sI. ad una componente valorativa, ma anche perennemente in moto 
nel soleo della storia. Ed e ragione concreta in quanto e calata nella storia 
ed, al contempo, ancorata alla legge naturale dalla quale si diparte per 
illuminare, alla luce delle situazioni storichee relative quindi, il senso 
che ha della giustizia una determinata epoca deHa storia. 

Se la legge e dunque essenzialmente razionalita, essa non puo che 
essere intrinsecamente obbligatoria; nel senso che la sua forza obbliga
toria non deriva punto dal fatto che la legge stessa e imposta da una 
volonta, bensl la sua obbligatorieta evidentemente non puo che derivare 
dalla sua intrinseca essenza razionale. La obbligatorieta in tal modo non 
rappresenta affatto una caratteristica deHa legge; essa si identifica in 
ogni modo con la imperativita e costituisce la natura stessa della legge; 
che anzi, la stessa coattivita non e altro che la obbligatorieta riguar
data dall'angolo visuale dell'esteriorita. La coattivita costituisce infatti 
sul piano deH'esteriorita la stessa obbligatorieta che as sume diversa con
sistenza e si arricchisce di nuova forza a seconda dell'ordinamento giu
ridico . consideratoB

• 

La concezione relativa alla struttura interna della legge configurata 
quale vero e proprio imperium mente retentumnella scolpente e impres
cindibile teorica dell'ANGELIco non ha, d'altra parte, nulla a che 
vedere con le teoriche volontaristiche, siano es se o meno riconnesse alla 
componente valorativa; sicché l' ordinatio rationis viene a porsi al centro 
dell'esperienza giuridica in quanto in essa domina incontrasttato l'elemento 
della razionalita che la legge stessa muove verso il suo fine9

• 

Ci si addentra in tal modo nella affascinante problematica che con-

8. G. BRANCA, Istituzioni di diritto privato (Bologna 1956), p. 4. 
9. TOMMASO D'AQUINO, Summa theologiae, 1, II, q. 90, a. 1. 
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cerne il signifícato stesso della legge in relazione alla quale deve ancora 
stabilirsi se la legge umana peressere valida debba anche essere giusta 
oppure se essa sia valida anche quando non e giusta in una analisi che 
si svolge su piani diversi e su contrastanti posizioni dottrinali a seconda 
che si prenda o meno in considerazione il criterio assiologico respingendo 
globalmente il criterio 10gico-forma1e di giuridicitalQ. 

In senso asso1uto o idea1e i1 problema del valore non puo che 
trovare la sua pili logica collocazione nel mondo metafísico che e i1 
luogo ad esso congeniale, perche in siffatta sfera la 1egge eterna si pone 
qua1e archetipo di ogni altra legge. Ma i1 problema del valore o problema 
deontologico non puo non essere posto qui nella sua storicita; nel senso 
che, se la legge umana e pensiero che si svo1ge nella storia, i1 valore che 
e i1 portato della sua forza obbligatoria non puo essere opportunamente 
individuato se non nel mondo físico che e mondo della storia, nonché 
mondo del diritto. E'evidente in altre paro1e che il riferimento alla giu
stizia e collegato al momento della storia, nel senso che trattasi di un 
valore qual e quello che nell'ambito e nel corso della storia ha il suo 
dominio e la sua sfera di azione, dal momento che vi e anche un luogo, 
un mondo físico dei valori, oltre al mondo metafísico e trascendente 
degli stessi l1

. 

Orbene, nella legge naturale e i1 punto di incontro del mondo fí
sico e del mondo metafísico in quanto la detta legge si e radicata sulla 
legge eterna, nel senso che e agganciata ad essa e al suprémo idea1e che 
la stessa legge 'eterna contiene, ma e, al contempo, radicata agli addentel-
1ati della storia per il tramite della ragione che vive ed opera nella 
storia. L'imperfezione e la fínitezza della legge umana, che e un riflesso 
parziale e manchevole dell'idea contenuta nella legge natura1e, non porta 
ad escludere automaticamente che nella detta legge possano essere con· 
tenuti e rappresentati, sia pure in una luce diversa, sia pure in una 
visione sfocata, quegli stessi supremi ideali che sano pienamente e per
fettamente colti dalla legge naturalel2

• 

10. In favore del criterio logico·formale di giuridicita si pone S. COTTA, Il coneet
to di legge nella Summa Ttheologiae di S. Tommaso D'Aquino (Torino 1955), pp. 15 ss. 
/! pp. 117 ss 

11. G. CAMPANINI, Ragione e volonta nella legge (Milano 1965), p. 285. 
12. In tal senso v. G. DEL VECCHIO, Essenza del diritto naturale, «Rivista inter

nazionale di filosofia del diritto», 29 (1952), p. 21. 
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La componente assiologica o valorativa che penetra nella struttura 
interna della legge non 'e altro che un rifles so parziale e manchevole dei 
supremi ideali quali ristagnano immoti e fissi scrutatori nell'ambito della 
legge naturale. 

Il valore etico e deontologico quale proprieta della legge resta in
somma pur sempre legato alla legge umana anche quando essa non riesca 
ad offrire dei supremi ideali se non rifles si imperfetti e manchevoli in 
quanto la legge che voglia propriamente dirsi umana racchiude sempre 
in se elementi di assolutezza ed elementi di relativita13

• Gli elementi di 
assolutezza sono rappresentati e costituiti nella legge umana dagli stessi 
supremi ideali contenuti in chiara luce nella legge naturale, laddove gli 
elementi di relativita nella stessa legge umana si colgono nelle diverse 
imperfette e manchevoli forme in cui la ragione di volta in volta pro
rompe nel corso dell'inesauribile vicenda della storia. I1 valore cui la 
legge umana deve essere collegata per essere vera e propria legge, il va
lore che penetra nella struttura interna della legge non e altro se non 
un valore che non e in conseguenza assoluto, ma neanche completamente 
relativo nel senso che si tratta pur sempre di un valore che ha in sé 
un quid di assolutezza e, al contempo, un quid di relativita, con la COll

seguenza che la legge umana e giusta solo quando, pur nella sua imper
fezione e nelIa sua manchevolezza, risponda in qualche modo ai supremi 
ideali ai quali deve tenersi sempre avvinta anche se nella dinamica sto
ricita della sua evoluzione il pensiero umano finira per contestare sempre 
la sua finitezza14

• 

L'indagine che attiene allo status interior legis si snoda nella pre
sente ricerca investendo appunto una vastissima tematica che ha come 
esclusivo punto di riferimento la mente del nomoteta, nella quale e 
dalla quale la legge viene ad essere concepita nella sua sostanza quale regola 
apta ad dirigendum .et obligandum. Peraltro, se la legge e qualcosa che 
riguarda la natura intellettuale e se essa si concreta in un atto precipuo, 
l'individuazione di tale atto inevitabilmente presuppone la penetrante 
analisi dei vari momenti che si risolvono in veri e propri presupposti 
della struttura interna della legge. La ricerca non puo non partire per
tanto dalla disamina dei presupposti remo ti relativi al procedimento di 

13. DEL VECCHIO, arto cit., p. 21. 
14. Cosi DEL VECCHIO, arto cit. , p. 21. 
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formazione dalla legge i qualí si concretano da una parte nell'intentio 
boni communis cioé nell'intentio bene gubernandi subditos e dall'altro 
nell'intellectu consultatio15

• 11 primo presupposto mediato o remoto dell' 
imperium mente retentum costituisce e rappresenta un momento fon
damentale del procedimento nomogenetico, in quanto e inevitabilmente 
connesso al fine ultimo della legge, nel sensoche diversa rilevanza viene 
ad assumere l'eHetto della legge, a seconda che la volonta del nomo teta 
tenda al vero bene cioe al bonum commune secundum iustitiam divinam 
regulatum oppure che la volonta del legislatore si diriga nel senso di 
realizzare l'interesse suo personale, con la conseguenza che in quest'ulti
ma ipotesi la legge non puo fare buoni glí uomini sic et simpliciter bensl 
secundum quidl6

• Del resto non minore importanza presenta l'esame re
lativo all'altro presupposto remoto e mediato della struttura interna della 
legge, cioé all'intellectu consultatio da parte del legislatore di ogni possi
hile medium ad inquir,endumj che anzi a tal proposito ricorre il tema 
relativo alla consultatio prudentium, solennita che si risolve nel multo
rum consilium atque suffragium e che tuttavia non e richiesta assoluta
mente ad substantiam legis17

• 

L'esame che attiene agll atti interni del procedimento di formazione 
della lex in actu primo che pongono in risalto alla fine il primato della 
ragione sulla volonta acquista una piu precisa dimensione per quanto 
riguarda i presupposti immediatie prossimi della struttura interna della 
legge i quali non possono percio non essere oggetto di una piu analítica 
indagine che metta in rilievo l'eHettiva consistenza del iudicium de con
siliatis e della electiol8

; tanto piu che correnti di pensiero nell'ambito del
la dottrina canonistica e teologica riconducono ora all'uno ora all'altra 
componente la struttura interna della legge. Si giunge, in sostanza, attra
verso il iudicium de inquisitis alla razionalizzazione della materia della 
legge, nel senso che il mezzo su cui si appunta la scelta eHettuata dalla 
volonta del nomoteta non puo in alcun modo essere considerato in fun
zione del fine particolare del legislatore stesso, bensl deve essere spe
cificato dal fine della legge che si realízza nella prospettiva del bonum 
commune in quanto sic et simpliciter considerato. 11 giudizio di valore 

15. SUÁREZ, op. cit., L. 1, cap. IV, n. 6. 
16. TOMMASO D'AQUINO, Summa Theologiae, 1, 11, q. 92, a. 1. 
17. SUÁREZ, op. cit., L. 111, cap. IV, n. 6. 
18. Ibid., L. 1, cap. IV, n. 6. 
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finisce in tal modo per rappresentare e costituire il fondamento dell'elec
tia e della legge stessa, ma non puo essere identificato con la struttura 
interna della legge, cosl come quest'ultima non e neppure riconducibile 
alla componente dell' electio19

• 

Alla luce di pili evidenti considerazioni di fondo, l'anima della 
legge, l'elemento psicologico dell'atto a struttura normativa, lungi dall' 
essere individuato in un atto della ragione speculativa o in un atto 
della volonta, deve invece essere coIto in un atto della ragione pratica 
che finisce in tal modo per rappresentare la vera e propria causa formalis 
della legge in una concezione che tende a individuare l'essenza della legge, 
la sua struttura interna nell'imperium mente retentum, nell'actus im
perans che costituisce il momento termina1e della fase interna del pro ce
di mento di formazione della legge20

• 

La struttura interna della legge cioe la sua sostanza, qual e stata 
determinata nella mente del nomoteta attraverso lo svolgersi dei vari 
momenti relativi alla fase interna del procedimento nomogenetico, deve 
successivamente essere ridotta in una struttura esterna e rivestita da una 
forma giuridica. 

Sorge in tal modo quella che e stato definito il problema del diritto, 
vale a dire il problema connesso all'inevitabile esigenza di ridurre la 
sostanza, alla forma intrinseca della legge in termini o in forme giuridiche 
secondo la concezione che intende tradizionalmente per diritto nient'altro 
che una determinata strutturazione giuridica dell'attivita giusta o ra
zionale, cioe in definitiva la forma giuridica pili idonea e convenien
te rispetto alla suddetta attivita21

• Problema, questo, che presenta am
pi risvoIti e complicate vicende, se solo si consideri che tra la sos tan
za e la forma si determina una stettissima relazione, in quanto quest' 
ultima si pone al servizio dell'aItra, con la conseguenza che ogni problema 
di sostanza si riduce in conclusione anche ad un problema che attiene alla 
forma, nel senso che si verifica pur sempre un travaglio continuo di adat
tamento della forma, la quale non puo non avere una sua logica interna 
in continua evoluzione in quanto anche il diritto, considerato nel suo 

19. D. O. LOTTIN, La définition classique de la loi, «Revue Néoscolastique de 
Philosophie» (1925), p. 261. 

20. TOMMASO D'AQUINO, Summa theologiae, 1, II, q. 91, a. 3, resp. 
21. P. BONNET, Premesse metodologiche per lo studio del nucleo costitutivo delle 

funzioni gerarchiche nella ehiesa, «Ephemerides Iuris Canonici», 28 (1973), p. 41. 
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aspetto tecnico-formale ha uno sviluppo, sia nel senso di una sempre mi
gliore conoscenza ed anche di uno svolgimento ulteriore di strutture gia 
superate, sia nel senso di una creazione di stimolo di una realta in per
petuo divenire di sempre nuove forme22

• 

Rivestita della struttura esterna o forma giuridica, la legge viene ad 
esistere ovviamente sul piano del fatto e non anche su quello del diritto, 
in quanto agli effetti della efficacia giuridica e necessario che la stessa 
forma giuridica sia completamente integrata da peculiari solennita in 
un ordine di idee che pone in luce una serie di questioni di varia e gra
duale intensita ed importanza che non e possibile affrontare e risolvere 
in questa sede in cui il punto focale del discorso e rappresentato dall'ana
lisi dei vari momenti che nella logica concatenazione delle vicende della 
legge rispondono alla finaliú¡ concernente la individuazione della strut
tura interna della legge. 

Una volta che la problematica si sposta sul piano della esteriorita 
e quindi sullo status esterior legis) in quanto trattasi di colare in una 
determinata struttura es terna l'elemento sostanziale individuato attraver
so una compiuta indagine svolta in relazione ad una tematica che trova 
ugualmente impegnati elemento intellettivo ed elemento volitivo, il pro
blema del diritto si colloca in una dimensione affatto umana in' quan
to la legge costituendo ni ente altro che un atto umano necessaria
mente si compone, oltre che di un' anima, la quale costituisce quasi il 
nerbo e la linfa vitale della legge, anche di una materia corporea in 
cui l'elemento psicologico viene ad inserirsi nell'armonico ricomporsi del 
tutto in un preciso quanto inevitabile tentativo di ricomprendere la to
talitil e complessita della sostanza in una forma determinata. 

La riflessione sfiora l'uomo collocato nello spazio e nel tempo qua
le entita costituita da un' anima e da un corpo sicché la vita spirituale e 
l'attivita intenzionale dell'uomo stesso riceve nel corpo sostanzialmente 
unito all'anima una forma es terna in quanto la vita sociale, quale vita 
veramente umana, non puo esaurirsi negli atti meramente interni, dato 
che gli uomini non possono assolutamente comunicare internamente23

• 

Conseguentemente, come l'uomo e composto di anima e di corpo 

22. Ibid., pp. 41-42, nota 78. 
23. W. BERTRAMS, De Constitutione Ecclesiae simul charismatica et institutionali, 

«Quaestiones fundamentales iuris canonici» (Roma 1969), pp. 271 ss. 
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in un ordine di considerazioni secondo cui unum esse prius alio, nel 
senso che }'anima quodammodo est prius corpora alio, nel senso che 
l' anima quodammodo est prius corpora2

\ cOSl anche la legge umana che 
assume consistenza di vero e proprio atto umano, lungi dall'esaurirsi in 
un atto puramente interno, si presenta anche con una precisa struttura 
esterna in quanto l'atto umano per essere tale deve pur sempre essere 
rivestito da una forma determinata. 

La struttura interna della legge, insomma, una voIta che sia stata 
individuata nelIa mente del nomo teta attraverso un lungo e complicato 
procedimento che fa capo a diversi momenti che sono concatenati l'uno 
con l'aItro, ha bisogno di una struttura es terna adeguata al fine di po ter 
esistere nel mondo della esperienza giuridica; con la conseguenza che cOSl 
cvme la vita spirituale delI'uomo non potrebbe assolutamente avere 
consistenza nel mondo concreto della reaIta sociale se fosse totalmente 
priva di una manifestazione esteriore in quanto l'uomoe composto non 
solo di anima, ma anche di corpo, dal momento che la socialita umana 
non puo non essere costituita n,ecessitate metaphysica oltre che da un 
elemento interno anche da una componente esterna cOSl anche la legge 
umana, che e manifestazione dello spirito umano, ~Itre ad avere una 
anima sostanziale rappresentata dalI'elemento psicologico, non puo non 
avere anche un corpo rappresentato dalla struttura es terna o forma giu
ridica la quale non puo che essere definita quale structurae internae ex
terna efformatio25

• 

Se la struttura es terna che deve contenere l'elemento psicologico 
della legge rappresenta il corpo della legge, l' actus imperans quale forma 
morale della legge stessa si risolve nelIa forma intrinseca dell'actus im
peratus secondo l'espressione aristotelica per cui ubi ,est unum propter 
alterum ibi est unum tantum26

• 

Peraltro, alIorquando si entra nelIa problematica che attiene alI'ac
tus imperatus, sorge in eHetti la questione se l'imperium sia poi cosa 
sostanzialmente diversa rispetto alI'actus imperatus da! momento che 
tali atti sembrerebbero fare capo a diHerenti potentiae27

• Né d'altra parte 

24. TOMMAso D'AQUINO, Summa theologiae, I, II, q. 17, a. 4, ad 3. 
25. BERTRAMS, arto cit., p. 266. 
26. ARISTOTELE, Top., IU, II' (117 a 118). 
27. TOMMMAso D'AQUINO, Summa theologiae, I, II, q. 17, a. 4, resp. 
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deve sottovalutarsi il fatto che diversa consistenza sembrano presentare 
quaecumque se habent secundum prius et posterius in base ad un disegno 
critico che fa essenzialmente leva sulla necessit?t di distinguere i due mo
mentí in quanto l'imperium precede naturaliter il cosl detto actus im
peratu? 

Senonché l'autorit?t e la forza di penetrazione del pensiero dí ARI
STOTELE convincono I'ANGELICO ad affermare che níente esclude che 
aliqua es se secundum quid multa, et secundum quid unum29

; che anzi, 
richiamandosi a DIONISIO AEROPAGITA, SAN TOMMASO rileva che om
nia multa sunt secundum aliquid unum, senza peraltro trascurare il 
fatto che in ogni caso la differenza consiste in cio che quaedam sunt 
simpliciter multa, et secundum quid unum: quaedam vero e converso30

, 

secondo una problematica che riflette l'ínsegnamento secondo cuí unum 
e detto nel senso dí ens laddove ens autem simpliciter est substantia 
ed ínvece ens secundum quid est accidens, veZ etiam ens rationis, con la 
conseguenza che quaecumque sunt unum secundum substantiam, sunt 
unum simpliciter, et multa secundum quid; cosl come totum in genere 
substantiae, compositum ex suis partibus vel integralibus vel essentia
libus, est simpliciter, e anche vero che partes sunt entia et substantiae 
ín toto, laddove, al contrarío, quae vera sunt diversa secundum substan
tiam, et unum secundum accidens, sunt diversa simpliciter, et unum se
cundum quid, cosi come " .. . multi homines sunt unus populus, et multí 
lapides sunt unus ac.ervus; quae est unitas compositionis, aut ordinis; 
similiter etiam multa individua, quae sunt unum genere veZ specie; sunt 
simpliciter multa, et secundum quid unum; nam esse unum genere veZ 
specie est esse num secundum rationem31

• 

I1 vero e che, secondo l'ANGELICO, cosi come in genere rerum 
naturalium aZiquid totum componitur ex materia et forma, ut homo ex 
anima et corpore, qui est unum ens naturale, Zicet habeat multitudinem 
partium; ita etiam in actibus humanis actus inferioris potentia materia
liter se habet ad actum superioris, inquantum inferior poten tia agit in 
virtute superioris moventis ipsam; sic enim et actus moventis primi for-

28. TOMMMASO D'AQUINO, Summa theologiae, 1, n, q. 17, a. 4, 1·2. 
29. TOMMMASO D'AQUINO, Summa theologiae, 1, n, q. 17, a. 4, resp. 
30. TOMMMASO D'AQUINO, Summa theologiae, 1, n, q. 17, a. 4, resp. 
31. TOMMMASO D'AQUINO, Summa theologiae, 1, n, q. 17, a. 4, resp. 
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maliter se habet ad actum instrumenti) con la conseguenza che l'imperium 
e l'actus imperatus finiscono per costituire un solo ed unico atto umano, 
alIo stesso modo in cui quoddam totum ,est unum) sed est secundum par
tes multd2

• 

Che anzi, rispondendo alle obiezioni di fondo che sarebbero di 
ostacolo alIa suddetta tesi, osserva l'ANGELICO che, se si trattasse di po
tentiae diversae ad invicem non ordinatae) gli atti in cui quelle potentiae 
si concretizzano sarebbero simpliciter diversi) ma trattandosi di una di
versa problematica in ordine alla quale una potentiaest movens alteram) 
alIora gli atti in cui tali forze si esplicano non possono che essere quo
dammodo un unicoe solo atto in quanto idem est actus moventis et moti) 
cosl come nulla impedisce che in his quae sunt multa partibus) et unum 
toto) unum esse prius alio) come l'anima quodammodo est prius corpore) 
et cor est prius aliis membris33

• 

Non e in questa sede che si possono tuttavia affrontare e in qual
che modo risolvere i problemi che si riconnettono alla forma giuridica, 
alla struttura esterna, al dato esteriore o formale che, insieme con l'ele
mento interiore viene a constituire nella sua unitaria composizione la 
legge, inquadrata su un piano di verifica che attiene al mero fatto. E' 
infatti ad una ulteriore vicenda della legge ed a un ulteriore momento 
che occorte rifar si per scevere le questioni che si riferiscono ad un'am
pia tematica che si snoda a proposito della struttura es terna della legge. 

E' sufficiente invece in questa sede osservare che, in definitiva, est 
de formali ratione legis) ut sit sensibile signum34

; componente complessa, 
quest'ultima, che si risolve in una dichiarazione legislativa, in un'espres
sione simbolica, in un comportamento espressivo insomma che, lungi 
dall'essere considerato eselusivamente quale formale e quindi quale vero 
e proprio, sia pure incompleto, corpo della legge, deve piuttosto essere 
riguardata quale dichiarazione, espressione o comportamento che per 
essere sostanziata da una componente contenutistica si presenta quale 
manifestazione volontaria di un contenuto che si ricollega all'elemento 
intellettivo. Componente complessa tale signum sensibile in quanto in
elude nella sua globale struttura non solo l'elemento che attiene al sig-

32. TOMMMASO D'AQUINO, Summa tbeologiae, I, n, q. 17, a. 4, resp. 
33. TOMMMASO D'AQUINO, Summa tbeologiae, I, n, q. 17, a. 4, ad 1. 
34. TOMMMASO D'AQUINO, Summa tbeologiae, I, n, q. 17, a. 4, ad 3. 
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num materiale rappresentato in ultima analisi dalla voce o dalla scrittura, 
ma anche l'elemento che viene ad identificarsi con la significatio in un 
ordine di idee in base al quale, se da un lato il primo elemento costituisce 
un vero e proprio quid materiale, dall'altro invece il dato consistente nel· 
la significatio si riferisce esc1usivamente ad un quid formale, con la 
conseguenza che ,ex utroque vero completur forma sensibilis legem con· 
stituens, seu quae est ipsament lex; nel senso che la legge presentandosi 
alla resa dei conti come un vero e proprio atto umano non puo non esse· 
re anche quaedam formrJ5

• 

Si giunge in tal modo ad una visione globale del problema che 
attiene all'atto a struttura normativa quale prototipo dell'atto normativo, 
dell'atto cioe nel quale e dato riscontrare un duplice elemento strutturale, 
vale a dire un atto giuridico e un contenuto qualificabile come norma· 
tivo, ossia consistente in una o piu disposizioni idonee a porsi quali 
regole o norme36

• 

E' stato affermato a proposito dell'atto giuridico in genere che es so 
si presenta con una determinata forma, cioe con un comportamento es
pressiv037

, e che l'elemento formale della legge non e altro che l'atto in 
quanto tale, cioe la dichiarazione la quale nell'ipotesi della legge si 
presenta come vera e propria dichiarazione legislativa. Quest'ultima non 
e altro che la forma externa o sensibilis che e denominata anche corpus 
legis in quanto non e altro che un signum sensibile cioe una formula ver· 
bale, in scriptis vel oraliter prolata; formula che l'elemento psicologico 
densat et circumscribit, apte accurate, et totaliter exprimit seu significat 
communitatique praeceptive manifestaf8. 

Si comprende allora perfettamente come la dichiarazione legislativa 
non sia altro che la manifestazione volontaria dell'atto intellettivo il 
quale di quella dichiarazione viene ovviamente a costituire il contenuto 
precipuo; se e vero che i verba della formula legale non rappresentano 
che il corpo vero e proprio della legge, cosl come la mente del nomoteta 
rappresenta l'anima, l'elemento psicologico, e non sono quei verba in 

35. SUÁREZ, Tractatus de legibus, op. cit., I, lI, cap. XV, n. 2. 
36. SUÁREZ, Tractatus de legibus, op. cit., L. lII, cap. XV, n. 2. 
37. V. CRISAFULLI, voce Atto normativo, «Enciclopedia del Diritto», VI (Milano 

1959), p. 238. 
38. SUÁREZ, Tractatus de legibus, op. CIt. 
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realta che un simbolo la cui finzione si esaurisce nel permettere la identi
ficazione della cosa simboleggiata, cioe l'elemento che costituisce la strut
tura interna della legge, nel senso che la formula non e altro che il 
simbolo rappresentativo del contenuto della norma39

• 

39. M. BOSCARELLI, Analogía e ínterpretazione estensiva nel diritto penale (Pa
lermo 1955), pp. 23-24. 


