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<VIRTUTUM VIS ET ViTA>
NEI COMMENTI BIBLICI DI SAN BONAVENTURA

Fontuu.tro Fxnzzt
Sottosegretaio del Sinodo dei Vescorti, Citti del Vaticano

Se la vitalit) di un organismo storico si misura sulla sua operosit) in
costanza di tempo, non si potla non concludere che il Centro di Studi
Bonaventur iani, asessant'anni dalla sua fondazione, gode di buona salute,

ben rivelata dalle attiviti proprie del Centro stesso regolarmente svolte e

documentate da convegni, relazioni, pubblicazioni. Questa feconda lon-

gevit) sara oggetto, nel cofso di questo Convegno come anche in occasione

della festa di san Bonaventura, delle specifiche rclazioni commemorati-

ve dei professori Nicola Ricci, Raimondo Cagiano de Azevedo, Luciano

Osbat e della dott.ssa Michelina Tecchi.
Proprio in questa prospettiva personalmente posso dire che per la trat-

tazione del tema di questo mio intervento ho voluto cercare ispirazione

nei numeri di <<Doctor Seraphicus> finora editi e, pe1 dovere di sistema-

ticith, ho raccolto in cinque fascicoli di cinque diverse liste cronologiche
e alfabetiche i sommari, i titoli e gli autori della collezione completa dei

bollettini. Si tratta, in occasione del60o di fondazione, di un mio perso-

nale omaggio al Centro, nella persona del suo attuale Presidente, il prof .

Maurizio Malaguti, al compimento dei suoi settant'anni, come si fa del
resto in ogni ambiente accademico in analoghe circostanze. Il risultato di
questa catalogazione d sorprendente per quantith e qualit): 318 diversi
autori hanno svolto 306 interventi in 57 convegni, uno dei quali, quello
del1997 ,ha afr.rontato 1'argomento che io andavo cercando: Vizi e uirtil. se-

condo Bonaoentura e nella tradizione cistiana rnedieuale. Per completezzad.
d'obbligo ricordare che al tempo il presidente del Centro era Pietro Prini,
mentre giova citare anche relatori e titoli di quel convegno:
Italo Sciuto , Le passioni e la tradizione rnonastica;

Silvana Vecchio, <lra rnalafira bonar>. Storia di un oizio che qualche oolta
i una uirtil;

Luciano Cova, <<Utrum pecct.tum oiginale sit>: l.e proue di una prirna pre-
oaicazione nella riflessione di Bonaaentura e nel pensiero lrancescano del
xan secolo;



FORTUNATO FREZZA

Maria Giuseppin aMtszzarelli, La uanagloia lra gusto e peccato negli altimi
secoli del Medioeuol.
Tuttavia peccherei di parzialit) se qui non dichiarassi di aver trovato

anche successivamente relazioni illuminanti dovute a mani qui presenri,
che ringrazio; cosi Maurizio Malaguri sia nel 1997 conllnilti e l)t"llig"o-
za della oeitd secondo san Bonauentura, sia nel2009 st <Caitas oultium
exemplar>. San Paolo e san Bonaoentura r. Nel 2007 intervennero Elisa Cut-
tini con il tema: <<Virtus>> e <<appetitus animae>>: note sul concetto di poaerhi
in san Bonauentura d,a Bagnoregioa e anche p. Pompei che tratti di Fran-
cesco, < speculum oiftatumt> pet i lraficescani r'iegli scritti bonaventuriani r.

Ovviamente il tema delle virtt, attitudini dell'anima essenziali alla
santiti, illustrate nei documenti che le descrivono, E disseminato in tante
altre relazioni dei Convegni del Centro che non lo portano espressamente
nel titolo.

'J,. <De oirtute in uirtutem>

<De uirtute in uirtutem>: il dono di Dio e la rcsponsabiliti dell,uomo: i
tema generale del convegno del 60o d espresso con due locuzioni che si
richiamano e si spiegano a vicenda. La seconda spiega la prima - <<de t.tirtute
in oirtuten>> - cheper essere posta in apertura dell'enunciato assume anche
la preminenza di senso come formula di sintesi esplicitata poi dal secondo
elemento della formula del tema: dono di Dio e responsabiliti dell'uomo.

L'espressione <<de oirtute in oirtuten>> B tratta dalla Vulgata e precisa-
mente dal salmo 81, che coni salmi 45,47,75,86, 122 forma l'unit) let-
teraria e tematica dei cosiddetti "canti di Sion" per il loro tono celebrativo
della cittd santa, dimora di Dio, verso la quale si snoda la lunga teoria dei
pellegdni in cammino. Il salmo 83 d un canto di pellegrinaggio che inter-

I I testi, rivisti per la pubbJicazione, sono apparsi su <r Doctor Seraphicus > XLV ( 1998):
l. Scruro, Lepassioni e la tradizione uotastica,5 -i9; S. VEcc:r,ro, <Iru mala/Ira bona>. Sto-
ia di ur tizio cbe qralche uolta i una oirti, 41-62; L. Covt, < lJ trum peccatum oigiiale sitt>:
le prooe d.i una pima preoariaziore nelh illessione d.i Bonauefiuta e xel pensiero lrancescano
dzl xm secolo , 6) -97 ; M.G . MuzzARELLr, ln ,arra4loia ltu g,tsto e peccato negli ultimi secoli
del Medioeoo,99-1L6.

'z Ctr. M. Matreurr, Umilti e intelligexza della oeitd seconih san Botuoenlura, <Doctor
Seraphicus> XXXIX (1992) 93-107 .

) Ctr.7o., <Caias oultuum exenplar>>. San Paolo e san Boraoentura, << Doctor Seraphi-
cus> LVII (2010) 57'76.

a Cfr. E. Currru, <Virtus>> e <appetitus aninae>>: note sul concetto d.i pooerti in san

Boxaoefiura da Bagnoregio, <Doctor Seraphicus> LV (2008) 81-95.

' Cfr. R. PorrPrr, Fraficetco, <specalan oirtatum > per i lruncescani neEli scitti bofiaoefl-

tuiati, <<Doctot Seophicus > LV (2008) 97-136.



<<VIRTUTUM VIS ET VITA> IN SAN BONAVENTURA

preta in modo lirico la pietb itinerante, lo stupore della contemplazione del

i.-pio di Dio e l'ansia di giungervi: <<Quanto sono amabili le tue dimore,

Signore degli esercitil [...J Beato l'uomo che abita nella tua casa [...] Beato

1'oo*o che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore [. . '] Cresce

lungo il cammino il suo vigore>. Questa dinamica crescita di vigore, ciod

dioirtus, d espressa con la formula <<de uittute in uirtutern>>'

I pairi di euaracchi citano quesro v. 8 del salmo6 nell'apparato di

commenro a un passo del primo capitolo dell'ltineraiurn mentis in Deurn,

che ha per titolo lncipit speculatio pauperis in deserto e si apre con il v' 6
del medjesimo salmo: oB."trt vir, cuius est auxilium abs te, ascensiones in

corde suo disposuit in valle lacrimarum, in loco, quem posuit>'

Al n. 8 I'Itinerariurn cosi prosegue:

chi vuole dunque salire in Dio deve evitare la colpa, che deforma lanatufa,

e praticare le facolih naturali di cui si e parlato prima,-per ottenere la graziache

,iinnoru, attraverso la preghiera; la giustizia che purifica, attfaverso una buona

vita;7a sri.nzuche illumina, attraverso la meditazione;la sapienza che rende

perfetti, attraverso la contemplazione. Nessuno giunge alla sapienza se non pef

lu gr^zia,la giustizia e la scienza; cosi non si pub arrivare alla contemplazione

se non per una meditazione limpida, una vita santa e una preghiera fedele.

La graiiad il fondamento della rettitudine della volonti e dell'illuminazione

pen"etrante della ragione; quindi noi dobbiamo prima_di tutto pregare, poi

vivere santam.rrt.,1r, t.tro l,rogo applicarci alle manifestazioni della veritil

e, mentre 1o facciamo, salire passo passo finch6 non arriviamo all'alto monte

dove appare il Dio degli ddi in Sion'7

Il brano, aperro con il v. 6 del salmo 83, termina con il v. 8 del medesi-

mo salmo riportato poi per esteso nell'apparato critico.

6 ltin.,I2 (V 298, nota )): <Ibitur de virtute in virtutem, videbitur Deus, etc. >>.

' Ivi, i 8 (V 298): <Qui igitur vult in Deum ascendere necesse est, ut vitata culpa.de-

formante naturam, naturales potentias supradictas exercea t ad gratiaru reformanten, ethoc
per orarionem ; ad iustitiam puificantem ethoc in conversatione; ad scientiam illuminantem

et hoc in mediiatione; ad sipientiam perficientern et hoc in contemplatione. Sicut igitur ad

sapientiam nemo venit nisi per gratiam, iustitiam et scientiam; sic ad contemplationern non

uerritur nisi per meditationem perspicuam, conversationem sanctam et orationem devo-

tam. Sicut igitur gratia fundamentum est rectitudinis voluntatis et illustrationis perspicuae

rationis; sic primum orandum est nobis, deinde sancte vivendum, tertio veritatis specta-

culis intendendum et intendendo gradatim ascendendum, quousque veniatur adnontem
excelsum,ubit;ideaturDeus deorun in Sionr>. Cfr. Letteratura Fraltcesca?tt,lll: Bonaoentura:

la perfezione cristiana, a cura di C. Leonardi, Milano 2012, 37 - )9 . Si tratta dell'ultima im-
presa editoriale di Claudio Leonardi, che comprende le opere bonaventuriane ltineruium
rnentis in Deurn, Vitis mystica, Serruones de dioersis, con testo latino e traduzione italiana a

fronte, introduzioni di C. Leonardi e un commento. Le traduzioni sono di Roberto Gam-
berini (Itineraiurn e Vitis mystica) e Daniele Solvi (Serrnones de diaersis); di quest'ultimo il
commento a tutte le tre opere.
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Bonaventura nel commentare la parabola dei dieci servi e delle monete
nel vangelo di Luca (cfr. Lc 19 ,13-27) non esita a individuare nella conse_
gna delle dieci mo nete una collatio gratiae, in antico mostrata attraverso la
consegna dei dieci comandamenti, nel vangelo come dono della grazia che
abilita alla- comprensione, all'osser vanza;efietta e all,annuncio di quei
dieci mandati 10.

A. tale.proposito cita un passo di Beda: <Chiama i dieci servi, quando
sceglie.i discepoli esperti della lettera dei dieci comandamenti; consegna
le dieci monete, quando, dopo la risurrezione, apre loro la mente, perlh6
comprendano lo spirito dei precetti della Legge> I, in vista della piedica_
itone, 

_ciod. 
ad perlectionen ministeii et corporis mystici, secondo le parole

di Paolo agli Efesini;

Colui che discese d lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per
essere pienezza di tutte le cose. Egli ha dato ad alcuni ii essere apostoli,^ad
altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altr'i di esser.
pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere iiministero (Ef 4,10_12).

Si ratta pertanto di un dono che, unilaterale e gratuito in quanto
grazia, conferisce molteplici abilit) o facolt) originali ai destinataii scel_
ti liberamente, affinch6 loro, assunti quei doni"di grazia, propriamente
carismi, esercitino la nuova als come t_tirtus propria nella diversit) dei
ministefi da compiere. Questa noviti che entra nell,interiorit) umana ra_
sformandola, genera uomini nuovi, in una nuova antropologia teologale
di relazione o, meglio, di correlazione indotta dalla..o.rorii, del dino
ricevuto e corrisposto.

In antropologia possiamo e dobbiamo chiederci quali siano le note co_
\jil,tive dell'atto del donare, quantunque la fenominologia del dono sia
definita "dificile" i2. Donare significa dare e dar. suppo,ie un possedere
una res propria concreta non ipotetica n6 eventuale, non espressa semplice_
mente nel pensiero; il dono poi ha bisogno di un'intenzionalit) e richiede
l'alteriti del destinatario. Tuttavia non sempre il dare appare come un
donare, poich6 pud essere vissuto con una pretesa o attesa di rice.rere. In
questo caso parleremmo di scambio, che connota le abituali relazioni tra
gli uomini. E spesso cid che appare come dono si risolve in uno scambio,

)o Clrr.In Luc.,XIX 19 (Vers. 11) (VII478-479).
t\ BeotYr,N.,In Luc. eu. erp., V, xrx, 13 (PL 92,562D-56JA): .,Vocat itaque paterfa-

milias decem servos, quia eligit discipulos per litteram legis imbutos. Dat illis deiem minas,
quia legis dicta spiritaliter intelligenda revelat- Post passionem quippe resuftecrionemque
suam, aperuit illis sensum, ut intelligerent Scripturas>.I C[r. S. PerRosrlo, La dificile lenonexoLogia d.el dono, <Doctor Seraphicus> LIII
\2006) 67 .i 5 .
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perch6 l,uomo d correlato a ogni altro vivente, ma il dono in s6 non b mai

i**ui". E se si parla di scambio di doni lo si fa in modo analogico, perch6

allora lo statuto proprio di quell'atto b quello di una reciprociti di presta-

zioni o di aiuti, gesio che appartiene a un diverso spazio con un diverso

simbolismo e diu.tr" struttura nel registro psichico dei protagonisti.

Evidentemente questo non significa che non possa verificarsi alcuna ri-

sposta, alcun ritorno, rnu non e "pil" que-stl risposta o questo ritorno che chi

io.ru, ,. dona, d). Se i1 donator. aonu al donatario, egli non dona (non d))

affinch6 il donatario riconosca questo dono e gli risponda, non dona per un

lontro-do^o, ma dona e basta t...l: il dono, a diferenza dello scambio, non

obbliga, -u iib.ru, e solo un essere libero, a cui sta a cuore la liberti de1l'altro,

pud,riramente donare all'altro.1l

Queste riflessioni sul dono maturarono nell'ambito del nostro Con-

vegrio de|2005, nel quale i diversi relatori dialogarono attorno altema

dell'Eucaristia come dtno totale di Cristo la con particolari accenti sull'on-

tologia e la fenomenologia del dono, che ofirono stimoli di pensiero quan-

do ,i..r., di coordinaili .on la dottrina biblica e teologica' Infatti, an-

tecedente alla fenomenologia, il pensiero ontologico, definendo 1'essere

.o111. dono, secondo una dottrina consolidata nel Novecento 15, scopte che

l'essere gi) nello stesso manifestarsi si ofire: si ofire se non altro alla vista,

ciod entla in una dinamica originaria di dono; e, prima a.,cor^, il nascere

all'essere si attesta come dono primordiale 16.

t' PrrnosINo, La dfficile lenotnenologia del dono,7 1'-7 2 '
,. L";;;;;.;" era iormulato in riferimento ail'Eucaristia: L'Eucaristia.Dono totale di

Cirtopg iol oel pensiero bonaoenturiano,< Doctot Seraphicus > LIII (2006), presentato dai

diversl relatori con ut discorso misto, tra filosofia e teologia: L' CrrrenrNr'lu , Dall'Euca'

ristia alla Cbiesa: suggestioni bonar.tentuiane (5-6); A' Dr Mero, L'Agnello di Dio <pastor et

pastus> e la <specialiiina effgies et sinilitudo >. L'Eucaristia tra simbologia e mistagogia in san
'Bonauentura'O -qZ\;f .bziirt,Il sermone <<In cenaDomini> di san Bonaoentura: <Venite ad

lne olnnes)> (lil-eey S. PrrnosrNo, L a dfficile lenomenologia dcl dono (67 -75);O.Btzzrcan,
i'ontologia/fenomenologia del doino Qj-97);R.A. Porraerr, L'Eucaristia segno sacramentale

dell'antore con cui Cisto si dona all'umanih (99-1D).
t5 La riflessione sulla categoria del dono ha suscitato da diversi anni tra gli studiosi un

vasto interesse riflesso in una abbondante letteratura. Fra i tanti cfr. M. Hrronccen , Tempo

e essere, a cura di E. Mazzarella, Napoli 1981; G. M,tRctt-, ll nisteto dell'essere, Totino
L987;1. DunxroA, Donare il tempo. La noneta falsa,Milano 1996; R. MANcrNr, Esistenza e

gratuiti, Assisi 1996;J.T. Goosout, Il linguagio del dono, Torino 1998; Io., L'espeienza

del dono, Torino 1998; G. GaspsnrNr (ed.),Il dono. Tra etica e scienze sociali, Roma 1999;

J.-L. Matror.r, Dato che. Sagio per una lenonenologia della donazione, Torino 2001; G.

Fuo*rrr, (ed.), 1/ codice del dono. Veiti e grutuiti nelle ontologie del Nortecento. Atti del

IX Colloquio su Filosofia e Religione (Macer ata, 16-77 maggio 2002),Pisa-Roma 2001; O'
Btzzrcur, Al di ld di Stato e ,laercato: I'economia del dono, < La Societh> 6 (2004) 884-891.

16 Si veda O. Btzztcan, L'ontologia/lenornenologia del dozo, <Doctor Seraphicus> LIII
(2006) 79-80.
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Questo ofirirsi implica un movimento estroverso da s6 che rappresenta
I'abbandono della staticit) arida come rifiuto dell,alteriti p.i rir.rrurri,
senza condizioni aldih del limite, in un "fuori" richiesto d, um speciale
forma di "pensiero nomade,,:

- 
I1 "bisogno ontologico" che costituisce ogni essere umano ha una duplice

valenza: da un lato io sono un essere-di-bisJgno, al tempo stesso perd ogni
alro, in quanto anch'egli essere-di-bisogrro, -i chiede di uscire dal mio isia-
mento dolente per preoccuparmi del suo dolore. L'etica oltrepassa l,ontologia.
Pir) radicalmente, la gratuit) mette in questione la necessiti dell,identicol. I1
bisogno ontologico ts il bisogno dell'altro nel|ambivarerr^ J.ig..riti.ro.,,

In un primo momento, considerando che il dono basta a se stesso, non
esige duplic azionidi ritorno, sembra che non possa darsi un corrispettivo
teologale a tale qualit) antropologica der dono, se, per un'aporia indotta,
1o stesso tema del convegno inJividua una corrispo.rd".rr" tra dono e
responsabilit), dono di Dio e responsabilit) dell'uomo, enigmatico ed
emblematico caso di scambio. In verit) lo stesso pensiero umano indi-
vidua tre "luoghi filosofici" in cui avviene una.hiarr.pifrrri, d.l dono
come dono, dell'ecceden"a e della gratuiti der dono,r: l'imore parentale,
7'amicizia,la rclazione educativa,luoghi nei quali il transfert mutuo di
bene d fine a se stesso.

La tradizione biblica t...l ha invece corto |apparire del dono soprattutto
nella relazione creaturale (in efietti il cr."to...t., proprio perch6 non ..presta,'

l'essere, ma lo lascia definitivamente alla creatura. Egli, lnoitr., non chiede mai
nulla in cambio per creare e non crea per un qualche bisogno o necessit)).1e

Se dunque I'atto creatore fonda, fin dai primordi della storia, una re-
lazionelibera da condizionamenti e obblighidi scambio tra Dio e l,uomo,
diventa non solo lecita ma urgente la domanda circa la tenuta di questo tipo
di relazione nella successiva diacronia della storia sressa. Al proiosito sor-
gono interrogativi anche sulla condotta morale, sulla spiritualiti e special-

17 E. BacceRfi.rt, Abitare il limite. Strutture della soggettiuiti: iflessione, incontro, gra-
tuiti, nomadisruo, in A. BrssoNr, L. Dr scrurr-o (ed.), Identiti e accoglienza. Tra liiite
e desideio, Leumann 2011,16, e cfr.22: <<Nel conresto etico-antropologico il pensiero
nomade manifesta tutta la sua carica di provocazione. La ricerca dela plopria^identiti
passa attraverso la difierenza. Cid vuol dire che il s6, come proprio s6, E fuori di s6, senza
tuttavia essere alienato. Il pensiero nomade, cercando di riformulare i paradigmi, intende
essere una risposta alla "convocazione etica" che mi proviene dall'altro. Questo percorso
identitario si muta in un passaggio epocale: dall'ontologia all'etica>.

18 Mi permetto di rimandare al mio saggio: La ueiti della caiti gratuita nei contruenti
euangelici di san Bonaoentura, <<Doctor Seraphicus> LVIII (2010) 7-25.

1e Prttosno, La diffcile lenornenologia del dono, 7 ) .
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<(VIRTUTUM VIS ET VITA)> IN SAN BONAVENTURA

mente sulla mistica, sulla escatologia, sulla teologia del merito, sulla stessa

L..".-1" della rivelazione, come-dono sovrano libero gratuito_di Dio che

;hi.J. risposte di ascolto e obbedienza in una "dialogia" di alleanza' Lo

stesso discorso della oirtus a questo punto delf itinerario si impenna: essa

d un atto umano autogeno, .rorr,"f.t"nziale, circoscritto nel recinto della

soggettivitll come fonte e nello stesso tempo consumaz-ione oppure' per

J.'t'niriorr., implica una soggettivith altra da s6, alla quale la oirtus develo

stesso suo esserci e operare e rispondere ?

Tutta laletteratura paraboliia, limitandoci al N. T., sembra afl ermare

,rrr,.tir*iamola cosi, produttiviti del dono a doppio ycgollo per chi

J;;;. per chi riceve: .irido.tu talenti ne attende i frutti, chi li riceve sa di

essere coinvolto in un relazione di risposta, pitr propriamente in un certo

tipo di corwnerciuln significativamente chiamato economia, coefente con

i,i'.rr.., economia dell salvez za. ln questa economia di alleanza le due

parti, Dio e l'uomo, non solo non si ignorano, ma si corrispondono' si tro-

,runo'di fronte reciprocamente, Dio in libert) assoluta, l'uomo in libert)

di risposta, di responsabilit) appunto, come una restituzione di credito

riceurrto da chiamare, di volta in volta, obbedienza, gfatitudine, amofe.

Sembra sorgere un'antinomiatra qvestaverita biblica storica e una ri-

flessione di carattere teoretico fenomenologico che B stata anche teotizzata

in questi termini:

Al limite, il dono come dono dovrebbe non apparire come dono: n6 al

donatario, n6 al donatore. Esso pub essere dono come dono, solo non essen-

Jo p..r.rr,. come dono. N6. alf ino n€ al7'altro. Se I'altro lo percepisce, se 1o

.orr..ruu come dono, il dono si annulla. Ma nemmeno colui che dona deve

vederlo o saperlo, altrimenti comincia fin dalf inizio, 6n dal momento in cui ha

I'intenzione di donare, a ripagarsi di un riconoscimento simbolico, a felicitarsi,

ad approvarsi, u grutifrruisi, a congratularsi, a restituirsi simbolicamente il
uulo.. di cid che hu upp.nu donato, di cid che crede di aver donato, di cib che

si appresta a donare.2o

La conseguenza estrema sarebbe che l'essere e l'essere presente o ap-

parire entrano in conflitto se cid che b dono non dovrebbe apparire come

iono. Sarebbe come dire che il donatore lascia uscire da s6 quanto approda

nell'area del destinatario come alf insaputa reciproca, come un movimento

anonimo, un passaggio di mano di un oggetto che invoca di essere dimen-

ticato dai soggetti delle due mani correlative. Se tale sruttufa fenomeno-

logica del dono porta a un esito tale che "il dono si annulla", B certo che

ci troviamo sulla sponda opposta all'idea del doppio reddito che abbiamo

20 DeRnroA, Donare il tenzpo. t6.
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FORTUNATO FREZZA

appena nominato, si frustra l'atto stesso del dono, si vanifica la stessa onto-
logia, se d vero, come abbiamo detto, che l,essere stesso d dono ii. Irer usci-
re dall'impaccio logico ed esistenziale ci viene incontro, paradossalmente,
quella-speciale qualiti del dono che chiamiamo gratuiti, specifico esercizio
della libert) di donare, di donarsi, di esternarsi]di cer 

"uLll 
iiiiiu 

^t^rri^con una alterit), al di li del rischio di reciproco irriconoscimento.
Tornando alle parabole evangeliche, che Bonaventura ha difusamente

commentato, troviamo che il dono di Dio suscita la ajs e la aita delle vh_
tri nell'esercizio della responsabilit) dell,uomo. La parabola delle monete
date ai servi perch6 le mettano a reddito in Lc 19,1,3 contiene sia l,atto
della consegna delle monete d'oro sia l,imperativo di esercizio: <Fatele
fruttare)>. Bonaventura nel commentare il p;sso cita san paolo nella prima
lettera ai Corinti: <A ciascuno B data una manifestazione particolare dello
Spirito per il bene comune> (LCor 12,7) e spiega che ii programma di
impiego delle monete consiste nel <predicare con f.,rtto, (praid.icand.o et
lructificando)22 , mentre nelf interpretare il senso metaforico delle monete,
ispirandosi aB_eda e alla Glossa, dichiara che esse consistono nella perfetta
conoscenza delle Scritture. Cosi il dono della conoscenza precede l,impe-
fativo d_el ministero, nel quale il do no,la eis,la collatio gritiae2r, ha la sua
vita nell'esercizio del),a uirtus propria della predicazio.,Jd. 

" 
Si.itt*..

_Se 
tentiamo di interrogarci sul tipo di antropologia delle virti insito

nella parabola_e nel modo di pensar. di Bo.ruu.riuru,"elementi di risposta
emergono dalla condotta del padrone e dalla risposta data dai servi. La
fiducia.che i servi svolgeranno il compito d il fondamento che pone il pa_
drone di fronte a loro in una relazioni di dono che fa 

"pp.llo 
uilu ...porr_

sabiliti di una loro azione coerente con le aspettative difpadrone stesso e
proporzionata alle loro capacit). Non appare uno scompenso tra il dono e
il compito, tra i1 donatore e i destinatari, cosicch6 si tratia di relazione pie-
namente umana, che rispetta la distinzione delle soggettiviti al momento
del dono, nell'afidamento del compito e finalmenti anche nella diversit)
dello svolgimento del compito.

Il dono n6 abolisce le difierenze di stato, n6 lede la libert) dei prota-
gonisti; da una parte alimenta l'attesa, dall'altra stimola l'azione. In tale
reciprocit) d iscritta la graruit) del dono libero, non obbligato, afid.ato a
una risposta libera, che fino all'ultimo tiene sospesa nel donatore l'attesa e
anche la decisione di affidamento di un dono ulteriore, il governo delle cit-
t). Al suo ritorno dice infatti: << Bene, servo buono I Poich6 ti sei mostrato

'r R. Marcrnr, Vetso una oatologia della gratuihi: in ditlogo con Gabiel Marcel, <<An-
nuario filosoiico, 1.1 (1997) 87- l10.

" Ctu.ln Luc.,XIX20 (VII 479).

'?r lvi, XIX 19 (Vers. 1l) (VII478).
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fedele nel poco, ricevi il potere sopra dieci citt) > (Lc 1 9, 1 7) . Le dieci citti
per Bonaven,rrru ,rrrrrro'^ i,'dit"", nel simbolo' la stabilit) e l'immutabi-

lit) della beatitudine iJ."" .t. corona la condotta buona e fedele2a' Il

dinamismo della bont) e della fedelt) resta quello delle virttr in esercizio di

,irp";; ;". dono originario, nonranto come arida procedura retributiva,

quanto come coronr#"to di 'n dot'o in un altro dono' nella convinzione

I"", 
^g.rii"iana 

che Oio, pr.rniundo i nostri meriti, corona i suoi doni25'

). La gratuiti furtirta

Nelcap.8delvangelodiLucasileggel,episodiodelladonnama|ata
che nascostamente toc"ca il lembo del mantello di Gest, trovando la g'tai-

;i;".. Il Signore non vede la donna ma sente che una oirtus duscita da lui,

Iirrrru.rdo l" do.r.ru perch6 aveva avuto fede:

Unadonna,cheavevaperditedisanguedadodicianni'laquale'puraven-
do speso tutti i t*i i.ni ptr i medici, no.n uutu" potuto essere.guarita da nessu-

;;, ;t rt uuui.i"O au di.iro, gli toccb^il lembo del mantello e immediatamente

l'emorragia ,i urr.rid. Gest iisse' < Chi mi ha toccato ? >> Tutti negavano' Pie-

troalloradisse:nMaestro,lafollatistringedaogniparteetischiaccia>.Ma
C.rU dirr., oQrralcuno -i h" tottuto' HL sentito che una lorualuirtutem) d

*.ii" a, me,>. Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta,

tremante,vennee,ig.ttaaisuoipiediedichiarbdavantiatuttoilpopoloper
qrJ. .".iir" l'aveva toccato e come era stata guarita alf istante' Egli le disse:

..figliu, la tua fede ti ha salvata' Va' in pace! > (Lc 8'41-48)

In questo evento appareun singolare tipo di dono, poich6 da parte di

Gesil ha l,aspetto sorprendente di un dono implicito, mentle nella donna

wela la riceica di una gratuith furtiva. In Gest quel dono E .ona uirtus

non clandes tina, mab.i pr"r.rrte nella sua coscienza poich6 ne avverte il

trasferimento, menffe ,r.il, donn, quella ricerca del dono viene chiamata

da Gesil fede. Se, come gih abbiamo notato, quella uirtus viene iscritta nel

2a Cfu. In Luc., XlX28 (VII 482): < Nota, quod decern cirtitates istae intelliguntur esse

animae beatificata'e, sicut per decem rnnas acquisitas animae ad Christuru coltoersae; quas

vocatmnas in statu viae propter vertibilitatem, sed in statu patriae cioitates ploptel im-

mutabilitatem gloriae>.
2, Cfr. AcosrrNo Inr., Inloan. ea. tract. CXXN,III, 10 (PL 15, 1401): <Quod ergo

prr.-ir- immortalitatis postea tribuit, dona sua coronat, non merita_ tua. Efgo, ffatfes,

Z*)r, i, ptrnlt"dine eius aicepimus: de pilenitudine misericordiae eius, de abundantia boni
tatis eius accepimus. Quid ? Remissionim peccatorum, ut iusti6caremur ex fide. Et insuper

qid? Et gratian pro gratia; id est, pfo hac gratia in qua ex fide vivimus, recepturi sumus

,iiur.r, quld tam.r, nisi gratiam ? Nam si dixero quia et hoc debetur, aliquid mihi assigno,

quasi cui debeatur. coronat autem in nobis Deus dona misericordiae suae>>.
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corpo della donna in lettere maiuscole scopriamo di trovarci di fronte aun tipico caso del movimento messo a tema de virtute ln,rlrt)rc*, d^r^gratuiti dellavirtus divina allatirtus della fede umana *ro^p^grut^ d,u
un corollario di altre virtt edoni come ra spetanza,il timore, ru r*igio.r.,
la confessione della verit), la pace.

Nell'esaminare il passo ,r, Bo.rru.ntura non trascura nessun gesto e
nes-suna parola, pratica una esegesi analiticae nello stesso t..fo int.grd.,
1:tl:: :", pagina ispirata e commossa, un commenro che .,o, hu biJog.ro
cll commento; sicch6 mi permetto di ffadudo cosi:

La donna si awicind da dietro e toccd il rembo der suo mantero. Si avvi-
cind, perch6 credeva l. l,g dietro, perch6 aveva timore; t...1 io..O, perch6
sperava la guarigione [ ..]- Toccd il lembo, ciod l'estremr,a au -r",.11o, rite_
nendosi immonda, ma volendo onorare ra potenzadi cristo, che pud dare la
saTvezza con le pir) piccole cose. E poich6 credette e sperd, .", ir."iri,a orr.rr-
ne. Per.questo si aggiunge: E immidiatamente I'.-orr"gi, ,i 

"r..rto. 
cos) si

mostra la mirabile airtus di Dio, che sand una malattiar;;;;il;; e grave in
un istante al tocco di una piccora parte. Mirabile percid e l^ r;ri^ di"cristo,
che per la fede in lui rende facili le cose impossit;U f...t. S. J,rrqr. porr"
tantasalvezza toccare con fede il lembo del mantello, qurntr*rr., zapofterd,
prendere Cristo in persona ? per questo Bernardo di.., ,, tu.rto Jol.. e ..r.urti,
buon Gesr); pir) dolce raggiungerii [...]. Si, d dolce prerd;,;;; persino il
toccarti porta frutto come per la donna del vangelt .h. con'ii suo f.lic. frrto
toccd il lembo di Gest e immediatamente ir flIsso cessd t...ir. C.rn dirr.,
<Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza dur.iiu i" mlr. g,r.rto
disse in relazione all'efietto della cura t. . .1. E nota che il Signore loJa le fede di
tre donne, che accoglie e salva. Loda la Maddalena dicend"o unupurotusimile:
<<La tua fede ti ha salvato,r; poi qui loda questa; in6ne roda Ia donnu cananea
alla quale disse: <Donna, d grande la tua fedeo.l6

.26 
InLuc.,YlIl81 (Vers.44),8_l(Vers.46),g6(ylI2ll-212):<<Accessitretroettetigit

fimbrianu uestimenti eius. Accessit, q,tia credebatl...l.'Tetigit, quiu rpr*r;i rurrii...1. frr;g;,
autem fimbrianu, id est infimam partem aestimenti, reputans se immundam et htnorificans
chr,isti potentiam, qui potest salutem dare per in6ma. Et quia credidit et speravit, ideo
faciiiter obtinuit. Propter hoc additur: Et coilestim stetitfluius sangulnis eius;'erquo appa-
ret-mira Dei virtus, quae morbum tam diuturnum et tam gravem curavit staiim ut tu.i,-rrn
unius particulae. Mira est ergo virtus Christi, quae credulitate sui impossib ilia facit facilia
[. ..]. Si ergo tam salubre est per 6dem tangere fimbriam vesrimenti, luam salubre erit ip-
sum christum tenere? Unde Bernardus: "Dulce satis est te, bone Iesiu, quaerere, dulcius
tenere [. . .]. Dulcis utique est attrectatio tui; nam et ipse tactus fructu'ntn carer. Mulier
enim evangelica felici furto attigit fimbriam I.su, .t sratim .tetit in illa fluxus,' [. . .]. Et dixit
Iesus: Aliquis rne tetigit, id est aliqua persona, tactu scilicet spirituali; ethoc probat: Nam
et ego noai, uirtuteru de me exiisse. Hoc dicit quantum ad efiectum curationis [. . .]. Et nota,
quod trium mulierum Dominus 6dem commendat, quas exaudit et salvat. Commendai
Magdalenam dicens consimile verbum: "Fides tua te salvam fecit"; et hanc commendat
hic; et mulierem Chananaeam cui dixit: "Mulier, magna esr fides tua,,>.
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Gest sente uscire da s6 una forza come un dono inconscio poi difierito

n"U, .or.i.nra e confermato, se Bonaventur a circale parole di G.esi pot6

,.rir** ..questo disse in reiazione all'efletto della cura>>, ciob alla guari-

sione. Ma al dono p";;;; J.l Signore 1a donna avevafatto precedere il

:il;;;;;;;Jl. detla fedJche Gest riconosce e loda, mostrando

cosl un ulteriore caso di ad.nryirabile cornrnerciurn de virtute in uirtutern,

come una bonaventuriana2l reductio uirtutis in Deum28 '

4. <Hilarem datorern>>

Il mirabile commercio portato al suo apice nell'alleanzapermette all'uo-

mo di entrare efiettivam*,. in comunione con Dio e di rispettare le clau-

;i#i;;;i" ,..""do il dono che gli viene dall'alto (cfr. Ef 3,1-t); Gc
-l,ll).Lireciprocit) 

dell'alTeanza divenuta in Cristo nuova ed eterna, non

f.J" i.l..rojatiue di Dio, origine e meta di ogni atto salvifi.co, n6 revoca

uU ,ro*o il dJno della liberti cf,e egli esercita nella responsabilit) dell'amo-

,.. i. fri,r.condo la teologia di Paolo, il dono della risposta all'intervento

ai Oi" possiede una sua slecifica oirtus di generosith e letizia.presentata

Jui'rpor,oto con una riflessione particolareggiata' impegnata in una casi-

;.J;;;ente allecircor,urrr. di vita delle Chiese di Gerusalemme e di

Corinto, come risulta dalla secondalettera ai Corinti:

Quanto a Tito, egli d mio compagno e collaboratore presso di voi; quanto ai

nostii fratelli, .ssi sJno delegati defle Chiese e gloria di Cristo. Date dunque a

i.ro t" ptou, del vostro u-oi.. delle legittimit) del vostro vanto davanti alle

Cti.r.. Riguardo poi a questo servizioin favore dei santi, d superfluo che io

v. .r. scriv-a. Conosco iitattilavostra buona volonti, e mi vanto di voi con i

lntr.ado.ri, dicendo che I'Acaia E pronta fin dallo scorso anno e gi) molti sono

stati stimoiati dal vostro zelo. Ho mandato i fratelli afinch6 il nostro vanto per

voi su questo punto non abbia a dimostrarsi vano, ma, come vi dicevo, siate

,.ul-.rrt. pro.rti. Non avvenga che, se verranno con me alcuni Macddoni, vi

trovino impreparati e noi si d.bba atrorrire, per non dire anche.voi, di questa

nostra fiducia. Ho quindi ritenuto necessario invitare i fratelli a recarsi da

voi prima di me, pei organizzate la vostra ofierta gD promessa, perch6 essa

sia fronta come una vera ofierta e non come :Uifta grettezza. Tenete presente

q,r.rro, chi semina scarsamente, scafsamente raccoglier) e chi semina con lar-

gh.rru, conTarghezzaraccoglier). Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel

27 ll particolare senso dato qui al termine bonaventuriano reductio trova spieg-azione

nella "pllrivociti" che gli viene riconosciuta da E. CurrrNi , Ritomo a Dio. Filosofia, teo'

logia, itica dclla <nensinel pensiero di Bonaaentura da Bagnoregio, Soveria Mannelli (RC)

2002, spec. 11-37 .

28 Cfr. ivi, 99;121'-148.
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<(VIRTUTUM VIS ET VITA> IN SAN BONAVENTURA

Lo stesso tema della gratuit) ricorre nel commento di Bonaventura al

*"nJuio a.l,amore deiiremici nel capitolo sesto del vangelo di Luca: <E

;; i^,; del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi e

dovuta ?>> (Lc 6, 33). Bonaventura aggiunge:

Quale merito ? E come se dicesse: nessuno' Ed E questa 1a ragione: poich6

,".t.Tp...rtori fanno lo stesso; il bene fatto in vista di un compenso non d

;;;;;,"r -u ,.rrl., quindi non acc-ettabile. t" 'l' Ma quello che si.d) con ge-

nerosith eletiziad acclttabile t. ..1. Se percid fare il bene a chi fa il bene ts solo

atto dovuto, fare il bene a chi non fa il bene d gratuit)'r2

Quella della gratuitir d riconosciuta come esperien_za originaria dell'uo-

mo,iome modo?ela stessa struttura dell'essere e dell'esistenza cosciente'

L'essere e I'esserci sono dono e aperti al dono non pel sopraggiunt afacoltd,

ma per originaria pfoprieta, . .o*. tali non hanno una ragione meritoria

in erito ainarelazione di dare e avere. I filosofi si interrogano:

Non ts dato a noi alcun orientamento in rapporto alla domanda filosofica

fondamentale: <Perch6 B in generale l'ente e non piuttosto il niente ?> E non

c'E risposta nemmeno all'a\{radomanda che si intreccia strettamente con la

prima, <Perch6 l'esistenza, dal silenzio assoluto, d venuta e viene inoerita'

tern?o1...]. Ogniesistenzaconverge inueritatent perch6 l'esseipsurndueritas'

12 In Luc.,VI 79 (Vers. ll) (VII 156): <[...] id est quod meritum? quasi dicat: nullum'

Et ratio .edditu., siqildem et peccatores hoc faciunt; beneficium n_aTque pro recompen-

satione factum non est grutuitrrrr, sed venale, et ideo nec acceptabile est. [...] sed i-llud

oooJiib.r4it.r et hilariler datrr, illrd u...ptatur [. . .]. Si ergo benefacere benefacientibus

;;1". ;" debitum, benefacere non bene{acientibus gratuitura>' Subito appresso Bona-

,.n,*u .ritrppa il suo pensiero illustrandolo con 1'ulteriore esemplificazione del prestito

^ 
ii"..ri destinat".i, .h. Lu.n espone nello stesso capitolo: <E se prestate a coloro da cui

,p*". .i..r.r", qrul" gratitudine vi d dovuta?> L;634). Questa l'argomentazione del

S'..r4.o, oNon suficit 
-etiam 

esse cornrnnunicatil)um respectu recompensantium, qtiahoc
est ipsorum feneratorum; unde et subiungit: Et si ntutuum dedeitis bis, a quibus speratis re-

cipeie, scilicet recompensation em, quae giatia est aobis ? quasi dicat: nulla. Et hoc ostendit:

Nam et peccatores peccatoibus t'enemntir, id est, commodant ad usuram; unde subdit: Uf

recipiant aequalia, scilicet pro servitio, non solum pro debito. Et quia mercedem accipiunt,

.ron hub..rf -eritum apud Deum; unde in Psalmo: "Quis ascendet in montem Domini ?"

et subditur: "Qui pecuniam suam non dedit ad usulam et munera super innocentem non

accepit". Alioquin in montem Domini non ascendit; unde Ezechielis decimo octavo ille iu-

stifiiatur, de quo dicitur: "Qui ad usuram non accommodaverit et amplius non acceperit";

et ille e contrario, qui amplius accipit, reprobatur ibidem. Unde talibus potest dici illud
Aggaei primo: ,,Respexistii ad amplius, et ecce, factum est minus", quia in Psalmo dicitur
"Nlhil i.,".n.runt viri divitiarum in manibus suis". Tales feneratores inter peccatores

computantuf, quia sunt oppressores aliorum; unde Proverbiorum vigesimo secundo: "Qui
accipit mutuum servus est fenerantis" . E propterea inhibetur Exodi vigesimo secundo: " Si

pecuniam mutuam dederis pauperi, non urgebis eum quasi exactor nec usuris opprimes" >

(ivi, VI 80 lVers. )4];Vlll157).
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FORTUNATO FREZZA

La necessiti dell'essere si risolve nell,altezza vertiginosa di quell,elezione in
cui I' esse jpsum, nello splendore assoluto della p.if"tt" ,r".it), elegge l,esse
ipsun nella gloria unica del bene. Dunque essere, veriti e "-o.. d.l b.r.
abitano nella medesima dimora di assoluta reciproca gratuiti trascendente.r,

__ 
La gratuiti ontologica comunque, dalla <gloria unica del bene,, viene

allo scoperto, si fa visibile in una esperienza coerente e omosenea con
essa, obbedendo al movimento dialettico tra interiorirA ed est"eriorit)ra,
cosicch6 la gratuit) dell'essere si prolunga nella gratuit) dell'operare. La
medesima veriti si ritrova nella riflessione di Benedetto XVI: uLa caritit
nella verit) pone l'uomo davanti alla stupefacente esperienza del dono. La
gratuiti d presente nella sua vita in molteplici forme [. . .]. L,essere umano i
fatto per il dono che ne esprime e attua la dimensione di trascendenza>> ri.

5. <Si scires donun >

. .Noi,oggi possiamo parlare dello <splendore assoluto della per{etta ve_
riti>, della <gloria unica del bene>, della <stupefacente esf,erienza del
dono> 16 come categorie teoretiche e come esperienza, nell,iniento di pen-
sare le qualiti trascendenti come anche gli atti vitali della creatura inielli
gente e libera di volere e amare. In questa pfospettiva il dono coagula in s6
l'ontologia e l'esperienza come espressione di verit), di libert), di imore, di
gratuit), che si afiacciano permanentemente alla soglia del pensiero umano
che ne vuole raggiungere la conoscenza di origine, natura, modi operativi.

Ci chiediamo che cosa avrebbe ottenuto la samaritana se avesse cono-
sciuto il dono di Dio: quale dono? A quali condizioni ? Con quali scopi?
Con quali esiti ? Con quali rischi ? Ne1 quarto capitolo del vangelo di Gio-
vanni Gesir non attende doni, ma ne chiede: <<Dammi da berer> (Gv 4,7\,
dice alla donna di Samaria giunta ad attingere acqua. A lei dubbiosa Gesi
risponde: << Se tu conoscessi il dono di Dio e chi d colui che ti dice: "Dammi
da bere", tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva> (v.
10). Sembra di essere in un ambito opposto a quello del dono, perch6 qui
si instaura una relazione di concessione su richiesta ra Gesr) che chiede
acqua e la donna che avrebbe potuto chiedere a sua volta l'acqua viva, lo
Spirito di Dio.

)r M. MAL^cua\ Le lofi e della uita tra inteioitA e esteioitA: una ipotesi dialettica,inF-
Faccslru (ed.), Cozzplessiti, aoluTione, uomo,Mil^no 2011,195-220, spec. 196,204-205.

)a lvr,214.
rt Bexrorrro XVI, Lettera erciclica Caitas in oeitate,29 gi'Jgno 2009, n. )4.
)6 MrLreut, Le forme..., 205; GrovANNr PAoLo II, Lettera enciclic^Veitati sple?tdo\

6 agosto 1993, AAS LXXXV (1991) 1733-1228, spec. 113)-11)4, 1207 , r'n. 1-2,9J.
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((VIRTUTUM VIS ET VITA) IN SAN BONAVENTURA

LaSamadtananonhachiestoperch6nonConoscevalui,diversamente
dalla cananea emorroissa che ha ottenuto senza chiedere, perch6 posse-

deva il dono sconor.irio alla samarit ana,lafede che l'ha salvata. Lei che

non conosce lui non conosce nemmeno il dono; solo quando lui dimostrer)

Ji.o"or..r. lei, anche lei conoscer) lui: <Vedo che tu sei un profetal"'l'
i"-.fr. a"". venire il Messia, chiamato Cristo>> (vv' 19'25); e si sente ri-

;p-.;; <<Sono io che ti parlo> (v. 26)..Cosi il dialogo della conoscenza

,l.rpr"., ,i risolve in dono reciproco, admirabile contmerciuru, tra chi ha

fede e l' auctorem fidei (cf r . Eb 12,2) '

6. Gratuiti e reciProcitd

Il dialogo salvifico della fede, che ritrova e riconosce se stessa al mo-

mento di tiovare e conoscere il suo autore e donatore, suggerisce una pa-

rola finale sulla carit) g ratuitae sulla gratuit) reciproca. Su questa strada ci

viene incontro una dortu, la quale, quando san Bonaventura mori' aveva

ventisei anni, agiata,rporu. ,.'ud", d1 condotta mondana; inizid a cambiar

,ii, ".i r z s :, Jo nobb. una esperien za mistic asconvolgente, lasciando che

il-suo confessore fissasse intiLiber'l lanatrazione delle sue estasi, e mori

,.rJ f lOg, labeataAngela da Foligno. Se la liturgia cantalo Spirito Santo

come d.ator *unrru*ir,laBeata,.opr" dentro di s6 questa verit)' ne di-

venta beneficiaria e si immerge pienamente in essa. Alla voce dello spirito

S;;;;, che per l1beru iniziativa e per puro dono la f.a partecipe di un col-

f.q"f, e di un dono non richiesti, lei si abbandona con totale accoglienza:

Io sono lo Spirito Santo e sono venuto da te per darti una consolazione

che non hai maigustato [...] e verrd con te [...] e voglio venire per questa via

parlando con te e non cesserd di parlare, mentre tu non potrai fare nient'altro,
-p.i.fre 

io ti ho elevata [.. '] L'anima gode e nuota in queste cose'le

Della gratuith di questo dono d testimone 1o stesso Bonaventura, per il
quale il dJno d lo Spiiito Sanro medesimo che non si vende, ma si implora:

,7 Il manoscritto piir antico e autorevole di questo testo, ilcodice di Assisi)42, risalente

al primo decennio dei Trecento, e stato edito in F. Ftrzza, L iber Lelle.llLibto di Angelada

Foilgno nel testo del codice di Assisi con versione italiar,a, note critiche e apparato biblico

tratto dal codice di Bagnoregio, I, Prefazione di M Sensi, Firenze2072'
is Messale Romano, Messa di Pentecoste, Sequenza Veni, Sancte Spiritus'
1') Fxrzzt, Liber Lelle..., )417;760-161: <Et ego sum Spiritus Sanctus qui veni ad

te ut darem tibi consolationem quam nunquam gustasti [...] et veniam tecum [...] et volo

venire loquendo tecum per viam istam et non dabo finem locutioni et tu non poteris facere

aliud quia ego levavi te [...] "Anima delectatur et natat inter i1ia" >.
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<< VIRTUTUM VIS ET VITA)> IN SAN BONAVENTURA

della virtta6. La verit) ontologica e teologale, teologica ed empirica delle
virtir, che hanno in Dio la sorgente della loro zzs e nella condotta dei figli
di Dio la loro vita, disegna il transito dell'essere verso la sua laciesal , come
un itinerario primordiale.

Ria$sufltof Vis e airtus si compenetrano e si esprimono in rila, si elevano fino ad assu-
mere la qualit) di inteiore babitus che abilita appunto le facolti naturali a ricevere,
attraverso la preghiera,Ia grazia riformante, mentre l'uomo cerca di ascendere verso
Dio come un pellegrino. La airtat consiste dunque nella capaciti di mantenere la
coesione tra {acolt} natvali. e grazia. Il dono di Dio suscita la ois e la oita delle virti
nell'esercizio della responsabiliti dell'uomo. Cosi il dono della conoscenza precede
l'imperativo del ministero, nel quale il d or,o,la ois,la collatio gtatiae, ha la gta oita
nell'esercizio della airlas. Il dono n6 abolisce le difierenze di stato, n6lede la liberti
dei protagonisti; da una parte alimenta l'attesa, dall'altra stimola l'azione. In tale
reciprociti d iscritta la gratuiti del dono libero.

Summary: Vis and oirtus permeate each other and they are expressed in oita, ruising
themselves until they obtain the inner ,6c biars capable ol sustaining the natural fac-
ulties in order to receive reforming grace by means of prayer while man is striving to
rise towards God like a pilgrim. Therefore, airlzr.r consists of the capacity of maintain-
ing cohesion between nature and grace. God's gift calls forth the ois ar.d the uita of
virtues in exercising man's responsibility. Thus, the gi{t of knowledge precedes the
imperative of the ministry in which the gift, the ois, the collatio glatiae has its oiu'nr
pnctisingoittus. The gift does not abolish the difierences of status or damage the lib-
ertyof men, On the onehand, it upholds expectation; on the otherhand, it stimulates
action. The gratuity o{ a free gift is involved in this reciprocity.

dquid praeter Deum est. Qui nos tuetur in loco vitae huius, ipse post istarn vitam sit locus
noster: quia et iste psalmus hoc ei ait superius: Esto mihi in Deum protectorcn, et in d.onun
refugi.i. Ergo etimus in vultu Dei absconditi. Quis sinus est in facie Dei, a me exspectatis
audire ? Purgate cor, ut ipse illumioet, et quem invocatis intret. Esto domus eius, et erit
domus tua: habiret in te, et ru habitabis in eo".

16 Cft- Perl ea-, I, concl., 4 (V 121): <Virtus omnis habet substramentum vedtatis".
Cfr. M,turcurl, Iz Drrxdrritatefi tpiitus,60: <Il lento o rapido trasformarsi delle cose B

l'incessante modiEcaziore di q.aelTo stnmerlazr che sta sotto le cose sperimentate>.
a7 Cfr- MALAGUTI,Ie lotme...,203: <Se l'essere non fosse in alcun modo manifesto,

cadrebbe in contraddizione: verrebbe a ide ntifrcarsi con il xihil regatioun, g.uel)"'assol. -

tamente nulla" che possiamo "dire" con mero flatus uocis, ma che, smentito dalla positivitl
stessa dell'atto pensante, non pud essere "pensato" con partecipe assensor.
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