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LA CADUTA DI ADAMO E LA REDENZIONE
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Il tema di questo 62o convegno di Studi bonaventuriani, che coniuga
con felice intuizione "l'intelligenzadell'amore" con "la custodia del crea-
to", mi afrascinaparticolarmente, poich6, come un lampo, illumina, a mio
avviso, proprio il cuore del pensiero bonaventuriano e francescano. Mi ha
cosi aiutato a cogliere il nesso che lega il peccato e la redenzione al destino
dell'universo.

All'uomo d afrdatalacustodia del creato, egli ne d il responsabile, come
rivela il libro della Genesi: l'universo d il grande specchio, signum, di Dio
e all'uomo spetta avere occhi per vederne 7abe7kezza. or...hi. per ascol-
tarne le voci e intelligenza per conoscerne le leggi e rispettarle. il p...rto
dell'uomo, percid, non rompe solo la comunione di queiti con Dio, spezza
anche quella con la natura.

Leggiamo con quanta drammaticiti Bonaventura richiami questa re-
sponsabilit):

Qui igitur tantis rerum creaturarum splendoribus non illustratur caecus
est; qui tantis clamoribus non evigilat surdus est; qui ex omnibus his efiectibus
Deum non laudat mutus est; qui ex tantis indiciis primum principium non
advertit stultus est. Aperi igitur oculos, aures spirituales admove, labia tua
solve et cor tuum appone, ut in omnibus creaturis Deum tuum videas, audias,
laudes, diligas et colas, magnifices et honores, ne forte totus contra te orbis
terrarum consurgat 1.

Il cammino delT'horno aiatorinizianel "giardino delle delizie" dove c'B
pace e armonia, ma - continua il Santo - allontanatosi dalla vera luce per
volgersi al bene passeggero, egli stesso a causa della propri a colpa, e tutta
la sua discen denza a causa del peccato originale, furono prortrrti a terra. Il
peccato originale ha corrotto in due modi la naturaumana, nella mente con

I ltin.,l, t5 (v , 299) .
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l,ignoranza, nella carne con |a concupiscenza, cosi che l'uomo, accecato e

prlstrato 
^tert^,giace 

nelle tenebre n6 riesce a vedere la luce del cielo" ' 
2'

Ma un cammino solidale lega l'uomo al creato anche nel ritorno all'ami-

cizia con Dio: infatti, il primo aiuto all'uomo decaduto gli viene proprio dal

mondo - afr.ermaBonaventura - poich6 le impronte del creatore impresse

nell'universo 1o aiuteranno a tialzarsi (sursurnactio) e 1o condurranno, se

lui lo vorr), quasi per mano, sulla via di Dio:

Cum rerum universitas sit scala ad ascendendum in Deum; et in rebus

quaedam sint uestigiun, quaedam irnago,quaedam corporalia, quaedam spl-

iitualia, quaedam iemporalia, quaedam aeoitetna, ac per hoc quaedam extra

no, , quurA^^ intra nos: ad hoc, quod perveniamus ad primum principium con-

siderandum, quod est spi.ritualissinturu et aeternuln et supra zo5, opoftet, nos

transire per uistigium, quod est corpor7le et tertxporale et extra fios, et hoc est

d.educi i pia Dei;oportet, nos intrare ad mentem nostram, quae est itnago Dei

aepiterna, spiritualis et ifltra flos, et hoc est ingredi in ueritate Dei; oportet, nos

transcenieie ad aeternurn , spiritilal^siruurn, et supro zos aspiciendo 
-ad 

primum

f.ir.ipi,r-, et hoc est laet)ri in Dei notitia et reoerentia Maiestatis) .

I1 mondo con le sue crearure ci B compagno di via nel pellegrinaggio

verso la meta fi.nale, la celeste Gerusalemme, in cui d pienezzadi vita e di

pace. Sullo sfondo di questa visione, cerchiamo ora di entrare direttamente

nel merito della concezione bonaventuriana del peccato d'origine e del

cammino di redenzione.

7. Adarno nel Paradiso o lo <<status rtaturae institutae>>

Bonaventura, f acendo proplia l'esperienza dell'autore dell' Ecclesiaste

che, dopo 
^vere 

alungo scrutato la sorte dell'uomo e la caducit) dei beni

teleni, esclama: osolummodo hoc inveni, quod Deus fecit hominem

rectum, et ipse se infinitis immiscuit quaestionibus> (Eccl 7,30), afrerma

che <humanr- n^tlrra in has colruptiones deiecta est melito primae

prevaricationis, non instituta a primordio suae conditionis>>4'

, Clr.Itin.,l,7 (V ,297 -298): < Secundum enim primam natrrae institutionem creatus

fuit homo habilis ad contemplationis quietem, et ideo posuit eum Deus in paradiso delicia'

rum. Sedavertens se a vero lumine ad iommutabile bonum, incurvatus est ipse per culpam

propriam, et totum genus suum per originale peccatum, quod dupliciter. infecit humanam
'natirram, 'scilic 

et igiorantia rrr..rt.rn ei concipiscentia carnem; ita quod excaecatus homo

et incuroatus in teirebris sedet et caeli lumen non videt nisi succurrat gratia cum iustitia
corrtra concupiscentian, et scientia cum sapientia contra ignorantiarn >>'

) Cfr. ibid., l, 2 (Y, 297).
a II Sent., d. 30, a. l, q.7,6 (II, 715).
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E, commentando il passo dell'Ecclesia.r/e, prosegue sostenendo che due
sono i riferimenti essenziali per la comprensione del mistero della vita
umana: la conoscenza dell'oigine del bene e la conoscenza dell'origine
del male (originem boni, originern mali)'; tra questi due termini d racchiusa
tuttala verit) circala honinis conditionern et eius deuiationent La fede
biblica rivela che << in tanta miseri a et calamitate in qua nunc est, hominem
a principio Deus non fecerit>>, come osserva il santo nel conarnento alle
Sentenze di Pietro Lombardo6.

Bonaventura spiega che la credibilit) di una primigenia bont) e felicit)
dell'umaniti d radicata solo nell'assenso della fede alla verit) fivelata;la
ragione, solo se illuminata dalla fede in un Diopo tentissirnus, sapientissimus
et optimurn, ts in grado di risalire all'ipotesi di una perfezione originaria
della creatura: << cum enim primum principium simul sit optimum et iustis-
simum [. ..] non debuit facere hominem nisi bonum, ac per hoc innocentem
et rectum>>7, da cui consegue, per il credente, la convinzione che <<ante
lapsum homo perfecta habuit natoralia, supervestita nihilominus divina
gratia>>8; la convinzione, ciob, che grazie agli aiuti naturali e della Grazia
l'uomo avrebbe potuto discernere con coscien za tetta il bene e il male e
avrebbe potuto scegliere l'uno e fuggire l'altro; e avrebbe potuto, grazie
alla luce dell'intelletto, conoscere nella verit) se stesso, il mondo e il suo
Dio e, grazie al dono della carith, amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo
suo come se stesso.

Dunque, la fede nella Rivelazione biblica considera A damo ante lapsurn,
collocato nel Paradiso, come il capolavoro di Dio, rector et rex, immagine
vivente dell'Amore creatore. Adamo ante lapsum B creato capace di tendere
alla beatitudine alla pari degli spiriti angelici. Scrive Bonavenrura: <<Non
tantum spiritum angelicum et separatum fecit beatificabilem, sed etiam
spiritum coniunctum, scilicet humanum>> e . Ma, osserva il Santo, poich6
giungere al premio della beatitudine sarebbe stato meritorio solo se fosse
avvenuto con una libera scelta di amore, Dio volle donare all'uomo il libero
arbitrio e a tal fine lo cred posto in un equilibrio instabile e dinamico,
aertibilern et expugnabilem. Nello stato d'innocenza originale Adamo,
afrsrma Bonaventura, <(poterat peccare et nofi peccare, sic anima poterat
corpus continere et non continere, et homo poterat rnori et non mori>>lo.

5 Cfu. II Sent., Proem., 3-4 (lI, )-4): <in his autem duobus clauditur terminus torius
humanae comprensionis, ut co gnoscat originern boni et cognoscendo requirat et ad illam per-
veniat et ibi requiescat; et ut cognoscat origineru etprincipium mali,et illud vitet et cave^t>>.

6 lbid., d. 30, a. 1., q. 1, concl. (II,716).
7 Breuil., il, 10 (V, 228).
8 lbid . , lI , tl, (V , 229 -230) .
, Ibid.,il,9 (y,226).
t0 II Sent., d. 19 , a. 3, q. 2, concl. (II, 472).
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Finch6 lo avesse voluto: questa la scelta. I doni di Dio non gli toglievano

la responsabilit) del suo agire morale perch6, lungi dal dimimrire la sua

liberti, I'avrebbero rafrorzatae illuminata . Et sequitur miserabilis deuiatio,

ma sopraggiunse il dramma della colpa, e Adamo perse tutto'
Parlare di un Paradiso perduto implica, come abbiamo detto, la fede in

un peccato d'origine che, se si mostra privo di senso per il non_ credente,

per colui .he .r.d" B di estrema importanza per la conoscenza della verita

i.l ,ro destino e per il progresso morale della sua esistenza. La conside-

razionedi uno stato di iatura instituta d infatti per il credente il termine

essenziale di paragone che gli rivela la vocazione profonda del suo essere,

ciod quello .t. tut.bb. dovuto essere se non avesse sowertito con la colpa

l'ordine della creazione, e gli diventa percib paradigma di comportamento

morale durante i-l cammino di questa vita.
E in funzione di una situazione edenica perduta che l'uomo scopre

nelf itinerario la legge radicale della sua esistenza e nello status oiaelasua

condizione ontologica di "creatufa" in cammino nella storia incontro al suo

"Creatore" 11. E il tempo segna il ritmo interiore di tale salvifico progresso.

Per esprimere questa storicit) dell'uomo, i filosofi medievali adottarono il
t.rmine di statis , termine spesso accompagnato da quello di ttia. L'uomo d

in statu oiae, anche nel Paradiso terrestre'
La nozione di status uiae d alcentro della filosofia di Bonaventura; egli

considera l'uomo come costituito su quattro stati diversi: stato di natura

integra, stato di natura decaduta, stato di natura rip atata o di grazia e stato

di gloria finale. I primi tre sono stati di via, solo l'ultimo B stato di termine

e indica la meta escatologica dell'umaniti.
In ciascuno degli staius del suo cammino sulla terra l'uomo, come il

primo Adamo nefParadiso, E chiamato a esercitare la liberti di scelta

ira il bene e il male, 6a la luce e le tenebre , trala corutersio ad Deum ela
aoersio a Deo.

Chiarisce ancora Lazzarini:

11 Prima di addentrarci nella trattazione bonaventuriana della caduta di Adamo, mi

sembra importante richiamare brevemente 1a teoria degli s tatus it quanto i una visione ca-

ratterizzaitel'antropologia medievale e la stessa frlosofia bonaventuriana. Particolarmente

illuminante sull'"rgo-.rrto E l'ampia trattazione iattada R. Lnzze.nINr, Lo "status oiae" e

l'interOretazione dil p"nsiero ,nedioeuale, in L'bornrne et son destin, d'apris les penseurs du

Moyei Age Actes du premier Congr6s international de philosophie m6di6vale, Louvain-

Bruxelles"28 aoirt-4 septembre 19i8, Louvain-Paris 7960, 125-135. L',autore si chiede a

cosa si riferisca un filosofo medievale quando si interroga sulla natura umana: si riferisce

alla natura tmana sine statu o all^ natura umana in statu? E la risposta d chiara, osserva

Lazzarini: il filosofo medievale non intende mai riferirsi alla natura umana come all'insieme

delle strutture fisiche che compongono il suo organismo biologico, ma alla natura umana

come soggetto morale che nella storia B chiamato a realizzare un destino deontologico che

ha il suo compimento nell'incontro con Dio.
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vialit) equivale a tensione e dinamicit), il che interessa direttamente le
strutture spirituali e, attraverso esse, anche le strutture corporee. Tutte infatti
queste strutture se considerate in statu oiae sono modellate in modo tale da
accennare a :una ffieta che rappresenti qualcosa di assoluto e di definitivo oltre
le mete rappresentate dalle cose della naturar2.

Homo oiator q:ual i, 1'uomo non pud sottrarsi all'imperativo ontologico-
morale di tendere a quell'Infinito e a quella beatitudine da cui d uscito e in
cui soltanto pud trovare lapace.

2. La caduta di Adamo o lo <<status naturae lapsae>>

Unde sicut ille qui stat rectus, posset statim, si vellet, sine nova dispositione
adveniente dimettere se cadere; sic voluntas, recte consistens et in ordine ad
ultimum finem, potest illum [scll. ordinem] exire; et exitus ille peccatum est 11.

Da questo passo del bonaventuriano Cornrnento alle Sentenze risulta
chiaramente che anche nello status naturae institutael'uomo si trova in una
condizione esistenziale di equilibrio instabile: radicaro nella libert) ,hala
possibiliti di rimanere e crescere nella comunione con Dio e la possibilith
di ribellarsi e uscire da tale comunione la: et exitus ille peccaturn est. Ma
questa instabiliti e precariet) (mutabilitas, aanitas) della volont) della
creatura umafia agisce come causa deterministicamente necessaria del
peccato? - si chiede il Santo 1'. E risponde che non pud essere cosi, perch6
in questo caso I'uomo sarebbe privo di responsabilit) morale di fronte al
peccato in quanto necessitatovi ontologicamente; tale precariet) invece
d solo la causa defi,ciens e non efficiente del mancato adempimento del
bene a cui egli B chiamato. 17 naturalis delectus ooluntatis o defectibilitas

12 Lezza.ntm, Lo "status oiae" . . . , 127 . Per sottolineare l'attualiti di questa concezione
itinerante della vita umana, mi piace richiamare il bel saggio del filosofo francese G. Men-
cer,Homouiator.Prolegorneniaunaruetafisicadellasperanza, tr. it., Torino 1967, incuisi
legge: <E proprio l'anima il vero viandante; e parlando dell'anima e d'essa soltanto si pud
dire in tutta verit) che esistere significa essere in cammino> (15).

1r II Sent., d. 34, a.1, q. 2, concl. (II, 807).
la Sull'antropologia bonaventuriana, e in particolare sullo spazio in essa dedicato alla

libert), si veda l'interessante studio di F. ConvrNo, Bonaoentura da Bagnoregio lrancescafio
e pe?tsatorc, Roma 2006, da cui ricaviamo il seguente passo: < Nel pensiero bonaventuriano
f idea della libert) rappresenta il leitnaotio di tutta la tematica antropologica: infatti il
libero arbitrio b il fondamento della digniti dell'uomo, consente all'uomo di esercitare un
dominio sulla natura e sui propri atti, rende l'anima umana immagine di Dio, d cid che vi d

di supremo nella creatura ruzionale. Coerentemente con tali premesse, non si poteva non
concludere che la manifestazione pii alta e pii completa dello spirito umano, ciod la fede,
avesse come suo subjecturn il libero arbitrio l. . .1" 042) .

t5 Breoil.,III, 1 (V, 211).
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appartengono alla natura umana in quanto "creatura" ex nihilo creata e

pertanto metafisicamente distinta dal1'Assoluto, ma sempre comunque

capace di scegliere la rettitudine morale. La peccabilit) E la possibilit)L

negativa della per lettibilitd (beatificabilitas\ in cti d stata costituita e a cui

i siata chiamaia la cleatura umana: <(et ita defectus ille circa voluntatem
redit eam ad peccandum possibilem,, 'u, conclude Bonaventura.

Giustamente percid si d patlato di agonismo anche di una umanita inno-

cente 1?, ma bisogna ritenete - spiega Bonaventura - che tale agonismo della

condizione umana primigenia non aveva la drammaticit) dolorosa che ha

acquisito dopo la caduta. < Si autem homo non peccasset, non cum asperi'

tati, sed cum omni lenitate pervenisset ad suum 6nem>> 18. Se Adamo non

avesse peccato, il cammino verso la meta finale sarebbe stato dolce poich6

vissuto nella comunione con Dio. Infatti nella situazione edenica l'uomo

e l'universo erano nella armonia meravigliosa in cui l:- aveva posti i Fiat

creatore. Armonia nella cui considerazione Bonaventura si sofierma ripetu-

tamente lasciando trapelare tutta la nostalgia dell'esu1e che, al di l) del mare

della sua esistenza, '':drizza il viso" all'orizzonte della paria perduta. Il
capitolo X del Bre ailoquiuru ne i uncanto appassionato, lirico, entusiast.ico

Afinch6, poi, l'uomo potesse meglio meritare e percid pii facilmente

giungere al godimento della felicith promessa - prosegue Bonaventura - gli
l''t diro L pmecepturn di.sciplinae,ildivieto di mangiare dei frutti dell'albero

della scienza del bene e del male (Gn2,ll\. Cosi scrive il Santo:

Non ergo datum est illud mandatum homini propter indigentiam aliquam,

quam Deus haberet de humano obsequio sed ad dandam viam merendi coro-

nrrn p.r -er^^ .t uoluntariam obedientiam 1e.

Non B per glorificare se stesso che Dio ha dato all'uomo quell'ordine
ma, al contrario, B per aiutate 1'uomo a evitare la caduta nel peccato, caduta

sempre possibile per la precariet) della condizione umana. Quel divieto, in-

somma, sta a ricordare all'uomo 1a sua veriti esistenziale, cio} la dimensione

di creatura, immersa nel tempo e ne1lo spazio, che non si d data la vita da s6

ma l'ha ricevuta in dono da Dio e che, pertanto, se perde la relazione essen-

ziale con Dio perde se stesso e si perde in una giungla di infiniti problemi.

Nel Commento alle Sentenze, Bonaventura descrive con sEaordinaria
efficacia il dramma della scelta colpevole di Adamo e vi esprime tutto il
dolore del suo rimpianto:

r" II.Sezi.. d. 14. a. l. q. 2 {l l. 807).
1r Cfr. R. La,zz,rnru, Ja n Boxaae urufilosoloe/ istico del Ctistiafiesimo, Miano 1946,

195-196.
t3 II Sent., d.10, a. 1, q. 1 (Il, 717).
t' Breoil., Il, 11 (V, 229).
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Si homo cum Deo stare voluisset nullus violenter de manu Dei auferre
potuisset; sed quia ipse ab eius custodia se subtraxit, ideo Deus suam ei custo-
diam denegavit, et ex hoc adversarius eum invasit20.

Se l'uomo avesse voluto restare unito a Dio neanche Lucifero avrebbe
potuto strapparlo da quell'abbraccio, ma poich6 lui stesso ha preferito
allontanarsene, allora d diventato preda del suo "nemico" il diavtlo. cosi
che di sua iniziativa B caduto nelle tenebre, e, come recita il verso dell'Ec-
clesiaste primacitatoda Bonaven tura, ipse seinfinitis imrniscuit quaestioni-
bus.E proprio dall'analisi di questo libro biblico, Bonavenrum indiuid*
ilrnodus labendi ovvero Ie modalit) stesse della cadura di Adamo; inf.atti,
in quel verso sono espresse e la aoersio (l'abbandono della meta a cui
tendere) e la conoersio (il lasciarsi conquistare dalle insidie del male) e la
bonorurn amissio sioe expoliatio (laperdita di tutti i beni), in cui consiste
I'essenza e l'efietto del peccato. <<corutersio intelligitur - cosi commenta
Bonaventura - per immixtionem, aaersio per finis privationem , sed expo-
liatio p* quaestionem. Nam corutersio facit impurum, aoersio infirmum,
expoliatio mendicum>>21. Ex sua culpal'uomo perse il Paradiso; infinite
volte lo ripete il Santo, perch6 ts empiet) attribuire aDiolaresponsabilit)
del male: Egli non vuole che il Bene perch6 d il Bene. Ma ha posto I'uo-
mo nel rischio della peccabilit), si obieter). E ,r.ro; ma, come abbiamo
visto, la possibiliti del peccato e della prova sono la condizione della
libert) e quindi della dignit) dell'uomo, in quanto fanno appello alla sua
autonomia morale impegnandolo responsabilmente nel cammino verso
la meta, verso la Gloria, che ts la pienezza del suo essere in Dio. I1 fine
a cui l'umanit) in Adamo era stata chiamata doveva essere conquistato
con la fedelt) consapevole a quello stato di giustizia originario donato dal
Creatore e con la resistenza alla prova.

Perch6 la prova? Perch6 l'uomo - risponde Bonaventura - <<per vic-
toriam pugnae perveniret ad praemium quietis aeternae>>22: d con il com-
battimento interiore che si raggiunge la pace e il rischio della scelta b la
categoria morale dello status uiae, sia nel paradiso sia nel mondo2r.

20 II Sent., d. 23, a. 1, q. 2 (Il, fi5).
')t lbid., Proem., (lI, 5).
22 Breuil., ilI, 2 (Y, 232).
2r Interessante quanto scrive a questo proposito Lezzenrur, San Bonauentara..., 194

< Parlare di tentazione e di prova vuol dte esprimere in termini psicologici e lamigliari ala
nostra esperienza morale quella contingenza che d propria di tutto ci6 che d della creatura
ivi compresa la sua vita morale. Noi siamo in oia (en route, fious soffimes enbarquds - dird
Pascal) anche e soprattutto nella nostra formazione morale; e finch6 siamo in cammino il
nostro essere d sottoposto d, travaglio della gestazione del nostro io spirituale e al rischio
che il prezioso compito che ci d stato commesso vada perduto. La prova morale dunque
sari il segno della peccabilit) che esiste e permane nella creatura nello stato di via. In una
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<Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: Tu potrai mangiare

liberamente di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza

del bene e del male non devi mangiare, perch6, quando tu ne mangiassi,

certamente moriresti>> (Gn 2,L6-17). Questa proibizione, spiega Bonaven-

tura, lungi dall'essere ingiusta o ingiuriosa verso I'uomo, era invece per lui
di grandJutilith affinch6 ne venisse illuminato nel riconoscere la verit) del

suo stesso essere, verit) che consiste nell'essere una creatura ontologica-

mente bisognosa della relazione con il suo Creatore2a.

Ma l,uomo, cum in honore esset,pur possedendo sufficiente luce per cam-

minare sulla via giusta, messo alla prova dal demonio, ha rifiutato la verit),
non intellexi, - commenta il Santo - irnrn o peccauit. Ha difrdato di Dio e ha

creduto che la ragione fosse dalla parte di Lucifero e si i lasciato sedurre da

quell'<< eritis sicui dii, scientes bonum, et malum> (Gn 3,4-5) che gi) prima

irr.,r" 
"..".ato 

l'Angelo ribelle facendolo precipitare dalla gloria dei cieli

alle tenebre dell'inferno. <<Ascendam in ccelum et ero similis Altissimo>>,

leggiamo in Is L4,13: questa l'ambizione per l'Angelo come per l'uomo25'

M;v,d una difieren za'fondamentale, aggiunge Bonaventura: in Lucifero

il peccato resta senza possibilit) di redenzione data la perfezione del suo

stato originario, in Adamo invece pub essere rimesso per la ragione che lui
ts oin carie mortalis, in voluntate vertibilis, in trasgressione excusabilis>>26'

Inol6e I'uomo d caduto per il suggerimento insinuante del demonio e cib

rende la sua colpa perdonabile, ma resta il fatto che senza l'aiuto di una

mano che lo risollevi non potrh rialzarcidaterta. E il mediatore B Cristo2T'

Ma torniam o alla tentatio diaboli,l'opera demonicamente intelligente

del seduttore per eccellenza che procede per tappe progressive: prima -
narra Bonaventuta - insinua il dubbio sulla attendibilit) della Parola di
Dio, poi ofire le sue ceftezze in modo convincente e infine annuncia la sua

prom;ssa di libertb e felicith infinite. In questo triplice modo il demonio

ottiene il consenso del libero arbitrio di Eva e tramite lei di Adamo. Li ha

attr^ttifacendo leva sui tre desideri fondamentali della ragione e della vo-

lont) umane, cioB - osserva il Santo - <(per scientiam, quae est appetibilis

circostanza l'uomo allo stato di innocenza si trover) in una condizione identica a quella in
cui si trover) 1'uomo allo stato decaduto: nell'esistenza della prova necessaria a consolidare

quella stabilitir che in ipotesi E gih stata conseguita mediante la partecipazione allaGruziar>.
2a II Sent., d. l7 , a.2, dub. V (lI,428-429): <Nulla igitur ex hoc fiebat homini iniuria,

immo fiebat utilitas, dum praecipiebatur ad eius eruditionem et meriti amplificationem>.

'z5 lbid., d. 5, a. l, q. 1, concl. (146).

'6 Ibid., d.27, a.3. q. 2, concl. (506); e cfr. ibid. (507): (...et sicut per culpam pervenit
ad iram divinam, sic per pcenitentiam rediit ad gratiamr.

'11 Cfr. ibid.: < Et quia lapsus non potest resurgere sine manu sublevante, et inimicus non
potest reconciliari sine mediatore interveniente; hinc est quod peccatum hominis remis-

iibil. f,.rlt, non peccatum angeli: quia homo, qui per alium ceciderat, alium debuit habere

adiutorem et revelatorem; angelus vero non, quia cecidit per semetipsum).
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rationalis; per excellentiam ad modum Dei, quae est appetibilis irascibilis;
per suavitatem ligni, quae est appetibilis concupiscibilis>28.

Esse sicut Deus, scientes bonum et malum: questo B il peccato. <<Mulier,
consentiens tentationi diabolicae appetit scientiam>> 2e, ha desiderato smo-
deratamente la suprema conoscenza facendone urlarmadi ribellione e una
sfida alla sapienza di Dio. Presunse, ciod. L'umanit) presunse di s6 pensan-
do di poter fare a meno di Dio e di prendere il suo ptsto nel decidere cosa
d bene e cosa d male. Il peccato d un atto di superbia, dunirnmoderatus ap-
petitus excellentiae, e in quanto tale B colpevole ignoranza di s6. per quesio
l'antidoto ne B I'umilt) che pone I'essere umano nella veriti del suo essere
ontologico. L'umanit) <<inordinata fuit - scrive con straordi nadaefr,cacia
Bonaventura - dum appetit alta . .. dum appetit scire occulta> r0. Andare al
di l) dei propri limiti, eccedere (ciots farsi Dio): questo b il peccato. peccare
B uscire da s6, nel senso di perdere la consapevolezzadel proprio essere in
quanto donato, ricevuto e partecipato. Exitus ille peccaium esl, dice Bo-
naventura; d non riconoscere la propria limitazione metafisica, il proprio
rapporto di dipendenza ontologica ca Dio. Se la superbia ts inganno ed
errore colpevole, 1'umilt) B verit). E nel racconto biblico della ciduta che
acquista il suo-senso pir) profondo quella virtrj dell'umilth che ci apparela
caratteristica fondamentale del pensiero medievale cristiano.

E Bonaventura ne d lo specchio luminoso, soprattutto quando si sof-
ferma sofierente a meditare i mali dell'umanith dicaduta, ,manith di cui
si sente profondamente partecipe pur nella spetanza della salvezza escato-
logica. Bonaventura insegna che la caduta originale d un evento talmente
decisivo che volerlo ignorare in una fenomenologia dell'esis tenza umana
significherebbe fallire nell'intento, cioB perderne il senso. Ma il peccato
d una categoria che solo la Fede intuisce; per questo la critica che il Santo
muove alle antropologie o filosofie cosiddette "naturali" o materialistiche
d tanto forte e vibrante. Il dolore, il male, I'odio, la gaerra,non si spiegano
se non in riferimento a un peccato originale e a uno status naturae-lapsae o

28 Breail., lII, 2 (Y, 232).
2e lbid., ) (2r).
10 IISe.nt.,d.22,a.1, q. I (II, I17). Einteressante, apropositodell,interpretazionedel

peccato d'origine come "eccesso" della ragicne insuperbita della propria autosuficienza,
richiamare la tesi del celebre studioso della filosofa medievale Erienne Gilson, il quale
vede nella tentazione demoniaca un'anticipazione dell'atteggiamento proprio di ogni fi-
losofia razionalistica (dall'aristotelismo fino ai nostri giorni) che assolutizzi l'uso naiurale
de.lla ragione negando trascen denza e mistero: < La philosophie naturelle prolonge le p6ch6
originel parce_qu'elle est comme lui une concupiscence, c'est-)-dire: "Atqu, conversio
inordinata ad bonum commutabile" libid., d. 30, q.2, a. l, f . 4:7211. Onrcmarquera, en,
efiet, l'analogie entre la science sensibile suggdr6e par le serpente et celle que recommande
Aristote. L'aristot6lisme est ) base de p6ch6 originel> (E. Grr-sor.r, La philosophie de saint
Bonaoenture, Paris 1924, 41,9) .
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status d.euiationis.LaFede, di cui il giusto vive in questa terra, B la luce che

illumina l'umanit) decaduta e le addita quella meta etefna che nell'interim

della storia si lascia vedere solo in aenigmate, ma che B l'esigenza insoppri-

mibile di ogni vivente.
Lo stati d.euiationis dlo status uiae pu eccellenza: su questa terra, I'uo-

mo decaduto, si sente povero e fragile e semple assetato di pace e di felicit),

che gli b ciificile trovare. Se la caduta lo ha privato del possesso della verit) e

delli quiete, non gli ha tolto il desiderio di esse, per cui egli ne d in perenne

,i..rcr. H, p.rro"l' D a b i turn non !' app e t i turn, scr w e B onaventura r l . Poich6

dunque d rimasto il desiderio senza il possesso, l'uomo d diventato quae-

rend.i sollicitus e, poich€ nessuna creatura pud compensare,f infinito bene

ferduto, egli oappetit, quaerit et nunquam quiescit; et ideo - conclude

il Sunro - i..m""do a rectitudi ne infinitis quaestionibus se irnrniscuit>>)2.

Il peccato haspezzatola comunione con Dio, che sola garantisce l'ordi-

,r".llr-onia deli'uomo con se stesso e con l'universo. Percibl'intelligenza

ha perso la verit), la volonti la rettitudine, la virti lafermezzal) elaman-

caiza dipace d divenuta la condizione esistenziale dell'uomo decaduto:

Homo peccator - scrive Bonaventura con drammatica plasticit) 'est sicut

pulais, quim proiicit uentus a facie terrae. [...] Sicut igitur pulvis_ non potest

qrri.s..i. quamdiu est ventus vertiginis, sic nec nostra virtus stabilis perma-

nere; et ideo infinita loca quaerit et mutat et mendicat suflragiara'

jt Cfr. lI Sent.,Proem. (II, 5). Senza questa distinzione non ci sarebbe speranza di sal-

vezza, come osserva i-l Santo: .,Remansit etiam in nomine aliqua naturalis rectitudo, utpote

ryna.r.rir, quae non fuit in eo extincta, qua movente et instigante, potuit ptccatum dete-

siari, detestando ad Deum reverti et revertendo curari> (ibid., d.21, a.3,q. 2, concl': 507).
,lbid., proem. (I).
ri L'eficacia della descrizione bonaventuriana merita di essere riportata, sia pure in

modo sintetico : <<1)nde intelligentia, avefiendose a summa veritate, ignara efrecta, infinitis
quaestionibus se immiscuit pJr curiositaten.l...TVoluntas, discordando a summa bonitate

,grro 
"fi.rtu,immiscuit 

se infinitis quaestionibus p er concupiscentian et atpiditatem [. . .].

Ii.o sernpre'quaerit et mendicat, numquam satiatur, immo infinitis voluptat-um quaestio-

nibus implicaiur [...]. Virtus, attem, discontinuando se a summa potestate facta infirna,
immiscuii se infinitis quaestionibus per instabilitatern,unde semPer quaerit quietem et

non invenit>> (ibid.: 5'6).
)4 lbid. (6).Non si pud non sottolineare la modernit) del linguaggio bonaventuriano che,

in qualche modo, sem6ra anticipare 1'esistenzialismo contemporaneo, come scrive il filosofo

{rancescano L. Vr,utrv, L'esitenZialbmo in san Bonauentura, in L. Pru-oux (a cura di),

L'Esistenzialismo. Saggi e studi, Roma 1941, 144: < Angoscia del peccato che ha rotto i ponti,

che ha distrutto l'ordine primitivo. Cosi che l'assenza, nell'uomo, dell'infinito di cui ha

bisogno per natura, ricade nella sua anima come il peso del peccato, la coscienza del niente.

I1 male metafisico dell'assenza delf infinito viene vissuto come un male morale, tanto pii
che iI male morale si d aggiunto veramente al male metafisico. L'esistenzialismo ha eredi-

tato questo bisogno di inEnito. Da qui la sua irrequietezza,lastaricerca,, il suo culto della

contr;ddizionercuesta tragicit) della vita E tutta presente nella dottrina bonaventuriana>>.
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Questa lapenadel peccato, pena che d inscindibilmenre legataalla col-
pa per quel principio di equilibrio provvide nziale - scrive Boirrrr.ntura -
per cui il dedecus peccati deve essere superato dal decus iudicii: il disordine
introdotto dalla colpa chiede di essere sanato dall'ordine della giustizia e
atalfine la pena serve a ristabilire quell'ordine del piano divinoLriginario
che il peccato ha turbato.

. 
Ma, si potrebbe obiettare, perch6 subire tutti le conseguenze di una

colpa che_ non si d personalmente commessa? perch6 - ,ispo"nde san Bona-
ventura'5 - in Adamo, quando pecc6, era presente tuttaianatura umana
per cui su di essa si sono abbattute anche le conseguenze della colpa. E cid
E manifestato dalla privazionedella visione di Di; Qtisionis Dei carentia) e
dall'arroganzadellaragione (rationalis erubescentia) e dalpredominio della
passione dei sensi (concupiscentiaepraedominantia)rn contro cui ogni uomo
deve iottare. Il peccato d una realt) che coinvolge tutto il suo esseie e tutte
le facolt) dell'anima, non solo quella conoscitiva: <<deordinat et vitiat to-
tam animam non solum secundum cognitivam >> 

17; 
B una realt) che lede alle

radici le propriet) stesse per cui un uomo B un uomo, ciod Ia sua capacith
di volere, di amare, di conoscere, in tal modo, perd - aggiunge il sairto -,
che la facolth pit colpita E la volont) da cui trit" ultr."r".grJ^o e con cui
sono intimamente legate: << Ita tamen, quod principalius afiectivam >> 

38.

Questa afietmazione conferma il primato che i*Bonaventura la proble-
matica-morale presenta su.quella gnoseologica. un discorso gnoseologico
puro, fine a se stesso, non ha senso nel sistema filosofico boniventuriano;
esso acquista invece il suo significato quando d considerato in funzione
delle dinamica morale e dell'itinerario spirituale dell'esiste nzaumana d,e-
caduta. Lo stesso Itinerarium mentis in Deum, opera che tra le altre po-
trebbe considerarsi la pir) filosofica, nasce non da un'astratta problen aiica
gnoseologica ma sempre da un bisogno morale ed esistenziale, quello di
ritrovare la via per ricongiungersi a Dio, la via del ritorno all'amore e alla
pace. Cosi egli scrive nel Prologo dell'opera:

cum igitur exemplo beatissimi patris Francisci hanc pacem anhelo spiritu
quaererem, ego peccator, qui loco ipsius paffis beatissimi post eius transitum
septimus in generali fratrum ministerio per omnia indignus succedo; contingit
ut nutu divino circa Beati ipsius ransitum, anno rigesimo tertio (1259) ad
montem Alvernae tanquam ad locum quietum arnore quaerendi pacem spiritus
declinaremle.

)5 II Sent., d. 30, a. L, q. 2, f.l (II, 718).
J6 lbid. (719).
37 lbid, a. 2, concl. (725).
)8 lbid.
)e ltin., Prol., 2 (V , 295) .
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E sappiamo come in questa sosta di preghiera alla verna egli abbia trac-

.iu[ i"iuppe del cammino dell'uomo verso il rapimento mistico del1'anima

i" Oi", i, *l l'int.[etto trova la sua quiete e l'afietto si riversa totalmente

in Dio ao. Da questo arnore quaerendi pacem nasce la sua filosofia, a questa

pace tende e in questa pace si sublima'

3. La Red.enzione: dallo <<status naturae lapsae>> allo <<status gratiae> e

allo <status gloriae>

<Incipit speculatio pauperis in desertor>a1 d il sottotitolo posto subito

dopo il prolo go dell'ltiieroiiu* . Esso segna I'inizio del primo capitolo, ma

,.gL u".t. i'i.ririo del cammino di ritorno dell'uomo a Dio, poich6 solo

chI si riconosce povero e bisognoso dell'amore di Dio, nella valle di lacrime

della storia, pu[ 
"rr.r. 

risollivato da teffa e riprendere la strada.

sed supra nos levari non possumus nisi per virtutem superiorem nos ele-

vantem. Qrurrtu,,,.u*qr. .rri- gradus interiores disponantur, nihil fit, nisi

divinum auxilium comiietur. Divinum autem auxilium comitatur eos qui pe-

tunt ex corde humilitef et devote; et hoc est ad ipsum suspirare inhac lacry-

l?zarunt oalle, quodfit per ferventem orationema2'

Il desiderio e l'invocazione costituiscono percib l'incipit dell'itinerario

del povero nel desertoar. Nella scelta stessa dei termini pauper e deserto

Borruu.rrtora indica le condizioni e la via per riconciliarsi con il Padre

celeste. C'b una povertll metafi.sica dell'uomo e una povertd che E virtt: la
gt:andezzadell'uomo sta ne|l'accettare umilmente la prima, consapevole di

oo E interessante rileggere quanto ha scritto nella sua introduzione all'ltinerariunlo
studioso francescano Gu]o?"nrio Melani: <<Certo l'Itinerario ha finaliti spesso mistiche:

,r;i"ng... la pace nella pii intima unione con Dio (l'estasi). Metafisica della mistica'. '

NE[u .Jr..riorre d.l -oio circolare dell'exitus e del reditus san Bonaventura inquadra

i"ii. ii r". p.nsiero, la cui elaborazione si ha nei due capolavori di sintesi, i' Brertiloquio

iZ.el) prr la prima parte (l'origine), el'Itinerarin (1269) per la secondaparte (il ritorno)>

iC. M.io*r, introdizione, in B-oNevr,Ntune oe BecNonr, ero, Itinerario della nente in Dio,

a cura di G. Melani, Citt) di Castello 1963 , xt-xrt) '
at CfI ltin., | (V, 296).
4' tbid. (296-297).
4, Inreressante i quanto osserva G. Mrlerr, Ispirazione e aspetti filosofici.nell'<Itinera-

riun rnentis in Deumi, di san Bonauentura, <<Doctot Seraphicus>, XV (1968) 6: <Quanto

mai caratteristico d il sottotitolo (per la maggior parte degli autori enigma insolubile o come

1o dice il Gilson "misterioso") cire il Serafico appone dopo il Prologo: Incipit speculatio

pauperis in deserto. Va inteso con duplice allusione: al biblismo integrale borraventuriano

igrlaol, e alla sua tesi prediletta del ricupero della sapienza edenica>. Ct-ca ilproblema del
;'...up.io" dello stato edenico, c{r. T. Mbnrmr-CosrANzl, L'attualiti della filosofia mistica

d,i san Bonar.tentura, S. Maia degli Angeli (Assisi) 1'956 
' 

7 e )0 '
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aver tutto ricevuto dal Creatore della vita, e nel tendere volenterosamente
alla seconda, fiducioso di niente perdere e tutto acquistare da colui che
ts la fonte di ogni bene, il Sommo Bene. La stessa naturaumana, sia nella
condizione edenica sia in quella decaduta, scrive Bonaventura, ci esorta a
restare poveri in spirito:

Nam homo nudus formatus est [...]: homo vero lapsus nudus nascitur,
nudus moritur. Et ideo haec est rectissima via, ut, ab extremis non declinans,
quantum potest natura pati, pauper et nudus incedataa.

Come non andare con la mente al padre Francesco che, in prossimith
della morte, volle essere adagiato nudo sulla nuda terra?

La poverti come virtil B in Bonaventura vista nella sua essenziale con-
nessione con la Grazia, anzi d la dimora dell.a Grazia, T'habitaculunt gra-
tiaea5, perch6 il povero, nella Fede, attribuisce solo a Dio la sorgente della
vita e della salvezzaa6 . La Grazia d la potenza di Dio donata all'uomo; d la
sola che pub riabilitare l'uomo, ma a condizione che questi si senta povero
e nella povert) diventi disponibile ad accogliere in s6la beatitudine di Dio.
Leggiamo nel C ornnt en to all' Ec c le si as t e :

Solus autem Dominus beatificat, nec est aliud nomen sub caelo, quod be-
atificet. Solus enim Dominus est beatus per essentiam. [...] Beatitudo au-
tem nostra est per partecipationem; secundum quod est per partecipationem,
ortum habet ab illo quod est per essentiam: ergo beati sumus partecipantes
fontem beatitudinis, qui est DeusaT.

Cosl ci esorta dunque il Santo:

Habeas ergo nutrimentum docffin ae vel gratiaeper modestiam paupertatis
[...] et poteris in Domino crescere48.

La povert) e l'umilt) con essa congiunta sono dunque la condizione
fondamentale del cammino salvifico poich6 rendono l'uomo consapevole
della propria indegnit) e grato a Dio per il dono della Sua misericordia

aa Perl. eo., q.2, a. l, concl. (V, 129).
a5 Cfu. ibid., q. 1, concl. (121)
a6 Leggiamo nel Corurnento alle Sentenze: <<Peccatum est privatio vitae spiritualis et

privatio lucis; sed vita spiritualis non potest redire ad animam nisi a fonte vitae, nel lux
nisi a fonte lucis: ergo impossibile est,quod anima resurgat a culpa, nisi Deus, qui est fons
vitae et lux perennis, sua benignitate eam vivificet et illuminet; hoc autem non est nisi per
donumgratiae>>(IISent.,d.28,a. 1, q. 1, f. 6:17,675).

a7 In Eccl., Proem., 2 (VI,3).
a8 In loan.,III, xrr, 1.7 (VI, 552;554).
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(d.i.oinae dignationis et condescensionls) {e. Se iI peccato ci priva-de11a vita

spirituale e della luce, d impossibile che l'anima possa risorgere dalla colpa

se non grazie alla benignit)L di Dio che d la fonte di vita e di luce, solo Lui
pub vivificarla e illuminarla e questo d il dono della Grazia50'

Ma se i Dio che salva e risana e se i di Dio l'iniziativa, ci6 non significa

per l'uomo passivismo o pericoloso quietismo; anzi, lapertura all'azione

ialvifica di Dio B frutto di continuo s{orzo ascetico. Scrive Bonaventura

che l'unione con Dio <fit per gratiam; tamen iuvat industria, scilicet ut

separet se ab omni eo quod Deus non est e a se ipso, si possibile est>tl' In
questo impegno di purificazione e spogliamento consiste la cooperazione

,r-u.r, ,llu Gr^.iui i, esso d coinvolta la persona con tutte le sue facol-

t): ragione, sentimento, discernimento, coscienza, volontd. Tota anima '
scrive-il Santot'z, deve esservi concenffata; infatti dalla memoria nasce i1

dolore per le omissioni e per le colpe commesse e per i doni perduti; dall'in-

telligenza sorge la vergogna quando si consideri quanto in basso sia caduta

la ,rJtrra u-una.he era stata creata in alto e come deturpata sia diventata

la sua immagine che era stata fatta tanto bella e come si sia ridotta in schia-

viti lei che ira stata creata libera. Da queste considetazioni nascer) anche

il timore di incotrere nella morte eterna dell'ultimo giudizio.

Inoltre, per Bonaventura, i1 cammino ascetico del credente non d mai

6ne " 
se stisro, poich6 d sempre positivamente orientato alla rinascita

dell'uomo nell'amicizia di Dio in cui trover) la pie nezza de17a sua subli-

mazlone: << Nullus vere humilis se vilificat nisi propter hoc, quod aeter-

naliter aexaltari> t), afrerma pii volte con ferma convinzione il Serafico.

La pnnitentia nel.a visione bonaventuriana non d mai s:issa dal gaudiuxt:

,, Nam omnis coscientia munda laeta est et iucunda>> ta. E la gioia della vita
nuova, la gioia dell'essere rinato nella fede in xatiuitate grutile. La nascita

nella {ede non B meno reale della nascita nella carne; ha anch'essa i suoi

segni: la rettitudine della vita e la letizia ne sono testimotianza. Ne11e sue

conferenze sul Vangelo di Giovannit5, Bonaventura commentando, distin-
gue due nascite opposte tra loro in modo tale che l'una distrugge l'altra:
iono la natiuitas culpae ela natiuitas gratiae; per la prima, nati al peccato,

abbiamo perduto I'essere (d.esiuinus esse), per l'altra, n ati al)a grazia, siamo

ae Cfr. Pert'. eo., q.1, concl. (V, 121). Sul rapporto tra umilta e Rivelazione, considerato

ampiamente anche nil contesto deliafllosofra medievale, mi sembra importante richiamare

la fondamentale opera di J. Rerzncen, Saz Bonaoeatura. I'a teologia della storia, a cr.ta di
L. Mauro, Firenze 1991 (nuova ed. S. Maria degli Angeli - Assisi 2008).

'o lI Sent., d.28, 
^.1, 

q. 1, f. 6 (II, 675).
5t Hexadu., tl,29-10 (1,341).

" Tripl. oia , ll, 2 lYlll, 8\ .

51 De perl. et., q. 1 (V,124).

'a Tripl. aia,1,9 (Y\ ,5).
,' lx loaa., 7ll, xr, ) -14 (Vl, 551).
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vivificati in una vita nuova (secundo esse). Laprima nascita B percid tanto
ignominiosa , d.etestabilis, quanto l'altrad veneranda. Ma, avverte il Santo,
lavita nuova non pub ritornare a fluire nell'anima se non attraverso il
grande mediatore Gest Cristo. Leggiamo nell'Itinerario:

Et quoniam, ubi quis ceciderit, necesse habet ibidem recumbere, nisi ap-
ponat quis et adiiciat, ut resargat; non potuit anima nostra pefecte ab his sen-
sibilibus relevari ad contuitum sui et aeternae Veritatis in se ipsa, nisi Veritas,
assumpta forma humana in christo, fieret sibi scala reparans priorem scalam,
quae f.racta fuerat in Adam'6.

Cristo B la porta elavia, d come l'albero della vita posto nel mezzo del
Paradiso; d credendo e sperando in Lui e amandolo che possiamo ritornare
a vedere la Verit) come nella condizione edenica originaria. <<Superve-
stienda est igitur imago mentis nostrae tribus virtutibus theologicis, qui-
bus anima purificatur, et sic imago reformatur)), conclude BonaventuratT.

La Fede, la Speranza e la Carit) riabilitano i sensi spirituali cosi come
spiega Bonaventur a nell' Itinerari o :

Anima igitur credens, sperans et amans Iesum Christum, qui est Verbum
incarnaturu , increatum et inspiraturn, scilicet aia, ueritas et uita; dum per fidem
credit in christum tanquam in Verbum increaturn, quod est verbum et splen-
dor Paffis, recuperat spiritualem auditurn etuisurn, auditunt ad suscipiendum
Christi sermones, oisurn adconsiderandum illius lucis splendores. Dum autem
spe suspirat ad suscipiendum Verbum inspiraturn, per desiderium et afiectum
recuperat spiritualem olfacturn. Dum caritate complectitur Verbum incarna-
tum,ut suscipiens ab ipso delectationem et ut transiens in illud per exstaticum
amorem, recuperat gusturn et tactutiats.

Cosi l'uomo uiator pub tornare a vedere il volto di Dio nella contem-
plazione, che d anch'essa un dono dello Spirito santo e che <<magis est in
experientia aflectuali quam in consideratione rationali>>, conclude il Se-
rafico'e. Per questo, la preghiera d la fonte e l'origine del nostro elevarci
(mater et origo sursun-actionis) aDio60. Con la preghiera, Bonaventura

56 ltin.,IY,2 (V ,306).
'1 lbid.,).
58 Cfr. ibid.
5e lbid.
60 Clr. Itin.,I, 1 (V, 296-297): <<Beatus uir, cuius est auxilium abs te, ascensiones in

corde suo disposuit in ualle lacrymarunt, in loco, quem posuit. Cum beatitudo nihil aliud
sit, quam summi boni fruitio; et summum bonum sit supra nos: nullus potest eff,ci beatus,
nisi supra semetipsum ascendat, non ascensu corporali, sed cordiali. Sed supra nos levari
non possumus nisi per virtutem superiorem nos elevantem. Quantumcumque enim gradus
interiores disponantur, nihil fit, nisi divinum auxilium comitetur. Divinum autem auxi-
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raccomanda la meditazione perch6 meditare B ricordare e ricordare b un

riassumersi per confolmarsi alla volonth di Dio: l'uomo deve ciod conside-

rare 
^tterfi^mente 

l'opera conditiortis, reparationis et glorifi.cationis, in cui
d racchiuso il senso della sua esistenza e del suo destino6l. Se il peccato d

bonorum Dei irnrnernoratio , la riparazione inizia proprio dal ricordo dei

doni naturali e soprannaturali elargiti dal Creatore all'origine della vita
poich6 dal confronto trala felicith a cui l'umanit) era stata chiamata e

i'angoscia in cui d caduta fioriri la richiesta di aiuto, la nostalgia del Cielo

e la riconciliazione con Dio. Qui d la meta della purificazione operata me-

diante la meditazione:

Hic est terminus purgationis secundum viam meditationis [...]. Incipit
ergo via ista a stimulo conscientiae et terminatur ad afiectum spiritualis laeti-

tiae, ut exefcetur in dolore, sed consummatur in amore62'

La misura dell'uomo d Dio,.il termine ideale della sua perfezione allora

d la perfezione stessa di Dio. E per questo che il ricordo del peccato non

si feima al rimorso, ma B via strumento e stimolo a quell'unione sponsale

dell'uomo con Dio in cui egli, dimentico di s6, d assimilato a Dio stesso

in un vincolo di ardente amore: <<Ut ... pervenias in excessum mentis>>61.

Hoc autem est mysticum et secretissimum - spiega il Santo - quod nerao

nouit, nisi qui accipit, nec accipit nisi qui desiderat, nec desiderat nisi quem

ignis Spiritus sancii medullitus inflammat, quem Christus misit in terram64.

E continua in un crescendo di intensiti e mistero:

lium comitatur eos qui petunt ex corde humiliter et devote; et hoc est ad ipsum suspirare

in hac lacrymarum valle, quod fit per ferventem ofationem. Oratio igitur est mater et

origo sursum-actionis. Ideo Dionysiu s inllbro De rnystica theologia volens nos instruere ad

."cirrm mentales, primo praemittit orationem. Oremus igitur et dicamus ad Dominum
Deum nostrum: Deduc me, Domine, in oia tua, et ingrediar in ueritate tua; laetetur cornzeum,

ut titneat nomen tuum>>.
6t Sul rapporto della ragione con la preghiera ela meditazione in san Bonaventura, mi

sembra interessante quanto scrive Corvino nello studio citato, da cui traggo una breve ci-

tazione: < [. . .J per lui la religione non si fonda su una fede cieca e irraziona]e, ed esiste una

continuit), non un'opposizione, tra scienza e religione e tra natura e grazia; ma, proprio
appuntando Io sguardo sugli scritti mistici e sulle opere di spiritualiti [...] ci accorgiamo

chi 1'atteggiamenro tipico di Bonaventura rimane quello di chi ritiene che anche sul piano

strettamente religioso l'ascesa a Dio si debba compiere non al di fuori della ragione, ma

attraverso la ragione, e che la preghiera e la meditazione religiosa abbiano molto in comune
con lo studio e l'esercizio intellettuale > (Convrxo, Bonaoentura da Bagnoregio. . . , )43).

62 Tripl. uia,l,9 (VIII, ,-6).
6J lbid., II,5 (9).
6a ltin.,Vll,4 (V, 111).
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Si autem quaeras, quomodo haec fiant, interoga gratiam, non doctrinam;
desiderium, non intellectum; gemitum orationis, non studium lectionis; spon-
sum, non magistrum; Deum, non hominem: caliginem. non claritatem; non
lucem, sed ignem totaliter inflammantem et in Deum excessivis unctionibus
et ardentissimis afiectionibus transferentem6s.

L'uomo cosi rinnovato dall'azione di Dio e vivificato dalla Carit) d
reso capace di amare ordinatamente se stesso, il prossimo, il mondo e pud
pertanto riconsacrare I'universo a Dio assumendolo in s6 per farne al Cre-
atore lode e ofierta spirituale. L'itinerarium rnentis in Deurn B l'itinerario
dell'uomo redento che associa a s6 anche Tasalvezza di tutto il creato,
poich6 la redenzione trasforma sia il suo essere che il suo agire, in modo
tale che dal suo agire "rettificato" dalla Grazia potrh venfue anche il bene
per l'intero universo. Nella considerazione della propria colpa, l'anima,
illuminata dalla Fede, riconosce il danno e il dolore procurato a tutte le
creature della terra e del cielo e scopre la dimensione cosmica del peccato
che rovescia l'ordine stabilito da Dio66; sente, nella Fede, che le spetta il
grave dovere della riparazione; ttatta, nell'amore, tutte le cose del creato
secondo il disegno di Dio, cioB come specchio della Sua Maest), segno del-
la Sua Sapienza, voce del Suo Amore. Cosilo status gratiae potr) anticipare
su questa tenala Gerusalemme celeste, lo status gloriae, e fare di questo
esilio l'anticamera del Paradiso: <<...de hoc esilio quoddam suburbium ca-
elestis regni construeret)> 67.

Riassunto: La concezione bonaventuriana della caduta di Adamo e della sua redenzio-
ne ne sottolinea con intensit) il nesso che le lega al destino di tutto il creato: iI peccato
di Adamo - e quindi di ogni uomo - non rompe solo la comunione con Dio ma spezza
anche quella con 1' universo; parimenti, il cammino di ritorno dell'uomo a1l'amicizia
con Dio trova nelle creature del mondo un solidale compagno di via e una scala per
salire fino a Dio. Il cammino delT'homo uiatorinizianel Paradiso in cui Dio lo ha creato
con un equilibrio dinamico, affinch6 potesse con suo merito sceglierclavia del bene.
Ma l'uomo peccb perch6 presunse di s6, ritenendo di poter fare a meno del suo Crea-
tore, anzidi potersi mettere proprio al posto di Dio. Bonaventura definisce il peccato
un irnmoderatus appetitus excellentiae. lnizia alloru per l'Adamo lapso un doloroso
cammino carico di angoscia e tenebre. Solo il soccorso dellaGrazia di Dio lo avrebbe
potuto ialzarc da tale prosrazione. Per questo - osserva San Bonaventura - la pre-
ghiera e l'umilt) costituiscono I'unica porta che d) 1'accesso alla via della Redenzione.

65 Itin.,YlI, 6 (V, 312).
66 Ck. Solil.,I, 26 (VIII, l8): <Quando peccatum meum recte auspicio, tunc invenio

tunc agnosco, quod elementa peccatis meis pollui, caelos inquinavi, astra caeli obfuscavi,
damnatos in inferno cruciavi, Sanctos in caelo perturbavi, Angelos mihi ad custodiam
deputatos irreverenter tractavi)>.

67 Tripl.uia,IlI,l (VIII, 11).
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Il Cristo - Verit) f atta uomo - B il grande mediatore. Nella unione di Fede e Amore con

il Verbo incarnato, l'uomo B restaurato nei suoi sensi spirituali e reso capace di amare

ordinatamente se stesso e gli altri e di riconsacrare l'universo a Dio, riconoscendolo

come specchio della Sua Maest), segno della Sua Sapienza e voce del Suo Amore.

Summary: Saint Bonaventure's concept regarding Adam's fall and redemption em-

phasizes their connection to the entile destiny of creation. Adam's sin - therefore

ivery human being's sin - breaks union with both God and the universe. Likewise,

the way to upptou.h God again finds all creatures as loyal fellow - travellers to climb
up to God. Hono oiator's route starts in Paradise, where God created him within a

dynamic balance for the sake of choosing faithfulness to God on his own merit. But
man committed the sin of presumption when he presumed getting rid of his Creator

and take God's place. Bonaventure defines sin as innoderatus appetitus excellentiae.

At that time, fallen Adam's painful and distressed route began in the darkness. Only
God's grace could save him from his prostrated condition. That is why only prayer

and humility can open the way to redemption. Jesus Christ - Truth made into Man -
is the great mediator. By union of faith and love with Word Incarnate, man becomes

restored in his spirit and becomes capable of loving himself and fellow creatures. In
this way, he can consecrate the universe to God again, recognizitgit as a mi-rror of
His Majesty, a sign of His \flisdom and a voice of His Love.
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