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Siamo abituati, dal celebre saggio diJoseph Ratzinger t in poi, a parlare di
«teologia della storia»> in Bonaventura. Ma qual è in realtà il modo bona-
venturiano di porre questo problema? Operando una certaepochè ispetto
alle nostre precomprensioni, cercheremo prima di ricostruire lessicogra-
ficamente il concetto che in Bonaventura corrisponde al nosro concetto
di storia, e poi di collocare dottrinalmente il problema nell'orizzonte del
pensiero bonaventuriano.

A. LA TERMINOLOGIA BONAVENTURIANA PER LA STORIA

l. Primo problena: in quali termini Bonanentura esprineoa
ciò che noi intendiamo cone <<storia>>?

1.1 Il vocabolario latino per la storia.

Già nel vocabolario latino classico e cristiano (attestato in Agostino, e
recepito da Bonaventua) si distinguono àislo ria e gestai la prima è il rac-
conto dei secondi.

In Bonaventura, due diverse famiglie linguistiche esprimono, distin-
guendone due aspetti, il nostro concetto di storia: la famiglia linguistica di

I C{r J. ReT aNcer, Sa fl Bonaaenharu. I4 teologia della stoia, a c]']tr]a di L. Mauro, Firen-
ze, Nardini 1991; nuova ed. Assisi, Porziuncola 2008.

' Cfr. AcosrNo Irn, De dioetsis quaestionibus octogir?ta tibus, n.48,in()perc di saxt'A-
gostixo, vol. \'lll2, introduzioni particolari, raduzioni e note a cura di G. Ceriotti, L. Alici,
A. Pieretti, indici a cura di L. Alici e F. Monreverde, Roma, Città Nuova 1995, p. 88:
« Credibilium tria sunt genera. Alia sunt quae semper creduntur et numquam intelleguntur,
sicut est omnis historia temporalia ct humana gesta pcrcurrcns; alia quae mox ut creduntur
intelleguntur, sicut sunt omnestationes humanaevel de numeris velde quibusque discipli
nis; tertium quae primo creduntur et postea intelleguntur, qualia sunr ea quae de divinis
rebus non possunt intellegi, nisi ab his qui mundo sunt corde, quod fit praeceptis servatis,
quae de bene vivendo accipiuntur». Il testo è citaro ed esaminato da Booavintura in III
Sent., d,.24, ad db ) (III, p. 510ab).
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historia elemmiderivati indica la storia sia come racconto di fatti, sia come
fatto o episodio raccontato; invece il lemma lecursus con i suoi sintagmi
o le sue perifrasi con decunere e altri sinonimi, indicano la storia come
decorso degli eventi umani e la stessa storia della salvezza. Questa distin-
zione è importante perché se della storia nel primo senso non vi è (aristo-
telicamente) scienza, della storia nel secondo senso vi è una ragionevolezza
che, assieme alla fede, ne rende possibile una considerazione teologica e,

almeno parzialmente e implicitamente, anche filosofica.
In base alla versione elettronica del 2014 della Library ol LatinTexh), si

ritrovano nelle opere censite di Bonaventura 66 occorrenze della famiglia
linguistica comprendente i lemmi Distoria, bistoricus (a cui può essere ap-
paiato il più raro É istoriographus\ e historialis; e 6l del lemma
d.ecursus (alctne delle quali però non pertinenti al nostro tema, in quanto
riferite al decorso delle acque o della folla o deil'immaginazione o di un
conferimento...).

Dall'analisi degli usi in contesto, possiamo provare a ricavare una siste-

mazione dei possibfi significati e aspetti del concetto.

1.2 Il sintagma decursus temporis e varianti

Esaminiamo innanzitutto tutte le occorenze censite nell'opera bonaven-
turiana del nome I ecursusa e, indsrettamente, quelle del verbo d.ecunere.

' Libtary oll,atinTexts (CLCLT-6), Turnhout, Brepols 2014, consultara onJite ad aprle
2015; di Bonaventura sono censiti (tra l'una e I'altra serie di documenti) tl Commento alle
Sentetze, t\ Brcoiloquium,l'Itinetaium mertis ix Deum,llDe rcductione artitm ad theolo'
giarz, molti sermoni,Ie Lege ae,le Collationes de dotis e qtelle b Hexaèwerox (enttamhe

ielTe teportationes ùternative a quelle della editio maior dtQluaracchi),il Comme oaLuca
ele Postillae in Ecclesiastex.

' l-e principali occorrenze sono Ie seguenti:,[ Se*.,d- 44, a.1, q. 3 co, ad 3 (I, p 786b):
. - . . secundum lecnrsz m utittersi necesse est, quod res sit primo longe a 6ne, et post appro-

pinquet »; Il.tert, d. 12, a. \, q.2, sc 1 \ll, p.296a): «Quamvis Deus posset statim hominem

in beatitudine collocare et universum in ea perfectione, in qua erit post iudicium, {acere;

maluit tamen ordinem servare non solum in muodi existentia, sed etlam in ilecutsu, qtia
eftcacius sic manifestarur eius sapientiar»; ivi, d. I l, a. 1, q. 2 co, ad 2 (p. )l6a): « Divinae
autem dispositioni placuit, mundum quasi carmen pulcherimum quodam decusu tempo-

rum veouitareo; Breail, Prol. (V, p. 201b): <,<saqa Scriptura> [...] pattim per plana verba
partim per mystica describit totius unive$i coxtinentiam gluasi it quadam summa, in quo

attendii..tr latitudo; descrit:it decutsum , in qùo 
^ttenditur 

lorlgitudo; descÀbit excellentìam

fnalitet sabandorum, in qtto attenditur sa blimitas; descrihit miseiat dtmtaxdorum, in

quo prolurditas corsistit non solum ipsius universi, verum etiam divini iudicii"; ivi, § 2

1p. 2b4a): oRecte autem univesum ,errprr, quod decurrit secundum triplicem legem, sci'
Iicet inditam interius, datam exterius et desuper infusam, decurrit Per seplem 0erlreJ et
consummatut in 6ne sextaei ut sic murrdi decursus tespondeat exordìo et maioris m:ur,di

decursus corespondeat decursui vitae zrizorls mundr, scilicet hominis, propterquem factus

est»; ibid. b.2}4b)t «Sic igitur totus iste mundus ordinatissimo decursu a Scriptua de'
scribitur procedere a principio usque ad 6nem, ad modum cuiusdam pulcherrimi carminis
ordinati, ubi potest quis speculari secundum decursum temporis aaùetltem, nultiplicitatem
et aequitatem, otdiner , rectitrtline et pulcritudinem multorum divinorum iudiciorum,
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!.2.1 Decursus mundi... et tempotis, tetflpor rn'
Legum, aetatum. .. et carminis.

Cosaè che decorre? In generale il tempo, ma con riferimento specialissimo
al mondo (creato). Ma poi, il mondo creato (in quanto temporale), i tempi
(ossia i tre tempi delle tìe leggi o progressive manifestazioni di Dio), le età

della storia (le sette età in cui i tre tempi si articolano ulteriormente)... e

infrne i canti (earmiza), che costituiscono un'ottima metafora per illustrare
il decorso del tempo.

1.2.2 Decarsus mundi - m*ndus ut d.ecursus:

aTternanza, progresso , regresso .

Appurato che il mondo decorre, proviamo a capire (ricorrendo ad altri te-

sti)ìosa intenda Bonaventura pefiz undus. Egli :usa v arie locuzioni: « totus
sensibilis mundus r> 

t, 
<r maior mundus » e << minor mundus,, u , « machina

mundanar> 7, 
<r tota machina mundi», <<creatura mundir>, <<universitas ma-

chinae mundialis», <<universa machina mundi»»8.
In un testo molto noto e studiatoe, Bonaventura distingue tre mondi:

i. maior rnundus o (come chiamato altrove) macrocosmo; il minot mundus

o (come chiamato alrove) microcosmo; e quello che potremmo chiamare

procedentium a sapientia Dei gubernante mundum"; iDil.: "Et quia nullus homo tam lon-

gua*, ett, qrod totum possit videre oculis carnis suae, nec fututa potest Per se plaevidere;

providit noÉis Spùitus sanctus librum Scripturae sacrae, cuius longitudo commetitur se

àecursui regiminis universi»; ivi, § 6 (p. 208a): «Unde ipsa agit de toto universo quantum

ad summuÀ et imum, primum et ultimum, et quantum ad deculsum intermedium, sub

forma cuiusdam crucis intelligibilis, in qua describi habet et quodam modo videri lumine
mentis tota machina universio; Iliz., cap. I, n 10 (V. p 2981:\: "Contemplans cotsiderat
rerum existentiam ac tualem, creders rer.tm deculsum habitualem , /4tioc;,14t s rcrl)m ptae'

cellentiam potentialem,; ivi, n. l2: o aspectus flelis, consideranslunc mundum, attendit
oiginem, iecwsuu et lefl?rirlurn»i Collationes in Hexaèmeron et boflaoentùilna quaedo'n

sehcta ad fiden Codd. Mss., visio III, coll. IV, nn. l0-11, ed. F Delorme, Ad Claras Aquas,

Florentiaé, Typ. Collegii S. Bonaventurae 1914, p. 183: « Procedit ergo Scriptura describens

mundi decurium pet s.ptem tempora, describendo originalia ut quomodo mundus crearus

fuit septem diebuì,Eguralia deinceps, scilicet usque ad Christum, gratiosa sive salutifera

deinde usoue in 6nem"; ivi, visio tV, coll' IV,40, § 4, p 261: «Sunt autemhae stellae ipsius

coronae duodecim videlicet considerariones sive speculationes: Prima considerario corpo_

ralium naturarum, secunda spiritualium substantiarum, tertia intellectualium scientiarum,

ouarta influenrium vinurum. quinra est institutarum divinitus legum, sexta est infusarum

diuinitus g."tiarum, septima iireprehensibilium iudiciorum, octava incomprehensibilium

misericoraiarum, nona est remunerabilium medtorum, decima lemunelatorum praemio_

rum, undecima temporalium decursum, duodecima aeternalium rationum».

' hix., cap.II, n. 4 (V, p. l00b).
6 Ivi, n. 2 (p. 300a).
I Breoil., Prol., § I (V, p.205a).
s Ivi, pars ll, cap. I (p. 219ab); cap. ) (p.22obl.

' Ctt. Hexaèm. , coll. XVl, n. 9 (V , p. 404b) .
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archeocosmo (mundus archetypzs), in cui risiede il principio, il medio e il
6ne di tutto (che solo il teologo cristiano 10 identifica rispettivamente, per
appropriazione, con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo) e a cui quindi si
riferiscono, secondo i capitoli V e VI dell'ltinewiun nentis in Deun,i dte
nomi di <<Essere» e <<Bene», che sono rispettivamente la manifestazione
di Dio come è a/ exlra (Uno e creatore), e a noi rivelato nell'Antico Testa-
mento (e parzialmente nella fllosofia), e come è in sé (Amore trinitario), e
a noi rivelato nel Nuovo Testamento.

Mundus ha nn significato più ampio rispetto a ciò che il mondo è per noi
(che coinciderebbe piuttoslo con il macrocosmo). Il mondo come realtà spe-
rimentata da noi (e quindi creara) è espresso dal sintagm amachina uniuersio
machina mundialis. E solo questo che decone,ma sempre secondo un ritmo
che richiama il principio, il medio e il fine, e quindi l'archeocosmo. Signi
frcativ amente, Ta machina mundana è messa in relazione conla ecclesiatL.

Possiamo dunque provare a esplicitare il pensiero bonaventuriano di-
stinguendo un decorso del macrocosmo e un decorso del microcosmo in
senso sia sociale (la Chiesa e, indirettamente, quella che noi chiamiamo so-
cietà), siaindividuale. Il nostro concetto di storia si riconnette soprattutto
al decorso ecclesiale e sociale, ma dovremo alla 6ne interrogarci anche sullo
sviluppo della aita spiritualis del singolo (a questo sarebbero finalizzate le
Collationes in Hexaiimeron, secondo le annotazioni dei d:oe reportatores -
secondo l'edizione di Quaracchi e quella di F. Delorme).

Ma come va inteso questo decorso? Esso implica innanzitutto una suc-
cessione temporale e una alternanza di tempi (come, ad esempio, notte
e giorno) 12, e di conseguenza un progresso (e a volte un regresso), come
vedremo meglio in seguito 1r. Tutta la dinamica della realtà creata è quindi
un pellegrinaggio verso una meta 1a.

7.2.) <<Decusus mundi», lersus <<dispositio hierarchica»».

Una afermazione bonaventuriana e n passant sembra invece darci la chiave
di tutta la sua teologia (se la leggiamo alla luce di altri testirt):

I0 CIr. ivi. coll. I. n. l2 rV. p. sllab).
I Cfr. Breuil.. Prol., § )/V. p.205a).

1') CIr.Il Sent., d.11, a. un., q. l co (11, p.81b-2321).
1' Ctt. Tib. qu., t. l) (YIII, p. ))6a); Hexaèm., coll.I, n.9 (Y , p. )JIa).
tl Ctt.ltir., cap.l, no. 6-9 (V, pp. 297b,98b); Hexaèm., col1.l, t.9 e coll. XXIII, n. I I

(V, pp. ll0a e 449b).

" Di Dio si può parlare «vel pet positionem, vel Wt ablatioxem» (Tripl. oia, cap.lll, S 7 ,
n. 1 l: VIII, p. 16b, rilerendosi ad Agostino e Dionigi): « pe r affrmationem, a surrtr,o usque
ad inimum; per ablationem, ab infrmo usque ad summum; et isre modus est conveniens
maeis t...1. Ablationem sequitur amor sempe!. [...J qui sculpit 6gu.am nihil ponir, imrno
Ìemo\tet" (Hexaem-, coll. II, n. 1l: Y, p- )42b; cfr DroNrcr AReon, De mystica Theol.,
cap. l, § 2). Questo duplice dinamismo corisponde perfettamente all'aricolazione della
teologia proposta rispettivameore nel Brerrloquium e tell'ltineruiùtl ficntis in Deum.
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Scripturae intelligi non possunt nec mysteria, nisi sciatur decursum mundi
et dispositio hierarchica r6.

11 decorso temporale (owero, lo snodarsi della storia della salvezza dù
principio dei tempi, attraverso \a pienezza dei tempi e fino alla fine dei
tempi, nella successione delle tre leggi, o manifestazioni divine, di natura,
scritta o veterotestamentaria, di grazia o neotestamentaria) e la disposizio-
ne gerarchica (ossia la scalarità della natura corporea, di quella spirituale e

di quella divina) costituiscono come le due dimensioni che potremmo dire
oggi cronologica e topologica della teologia e della realtà.

1.2.4 «Decursus habitualis " uersus
« praecelkntia potent ialis-existen tia actualis ».

Un uso un po' difiorme di decursus è attestato nell'ltinerarium mentis in
Deumtl: vengono palagonati tre punti di vista (checonsentono di cogliere
la struttura trinitaria del macrocosmo ossia il suo carattere di vestigio di
Dio): il più alto e completo è quello del contemplativo, che coglie l'esisten-
za attuale delle cose (owero contempla che le cose sono, in quanto Dio le
fa essere!); il mediano è quello del comune credente, che coglie il decorso
abituale delle cose (owero che ne ascolta per fede l'origine, il decorso vero
e proprio e il fine); il più basso è quello del semplice ragionatore, che coglie
la scalarità delle potenze.

Interpretando questi tre gradi come quelli della 6loso6a, della teologi,
(vissuta) e della mistica (intesa in senso moderno), se ne ricava che la 6-
losofia (secondo un approccio che sarà sviluppato da Scoto in poi, 6no a

Husserl e Heidegger) riguarda le essenze e la possibilità; la fede riguarda
l'abitualità (ossia la credenza che le cose si comportano in un certo modo
costante); la contemplazione riguarda I'anualità. Senza incorrere in ana-

cronismi, non possiamo fare a meno di ravvisare analogie rispettivamente
con Husserl e ion il primo Heidegger ft,sopra la realtà c'è la possibilità»),
con Hume e Newman (sul rapporto tra abitudine e credenza), e con il pri-
mo §0ittgenstein (<<Non corze il mondo è, è il mistico, ma cle esso èr> r8).

1.2.5 «Decarsus unittersi»> et «ordo-decursus unioetsi»
oersus « ordinatio ProPria ».

Alcune sinonimie e antonimie ci aiutano a definire meglio il senso del
decorso universale. Chiedendosi se altri mondi sarebbero stati possibili,
Bonaventura awerte che dobbiamo usare cautele in questi discorsi, giac-

t6 Hexaèm., coll. ll, t. l7 N, p.319a).

't ltin., c^p.1, n.10 (V, p. 298b).
rs L. §(/rrrGENSrErN, Tractatus logico-pbilosophicus, 6.44, À lo., Tructatus logico'philo'

sophìcus e Quodeni 1914-1916, trad. it.,Torino, Einaudi 1998, p. 81.
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ché, ad esempio, è solo per la «cattiva immaginazione» che immaginiamo
insensatamente uno spazio oltre lo spazio e un tempo oltre il tempo 1e;

comunque sostiene, come del resto altri Scolastici, che Dio avrebbe po-
tuto creare un universo diverso, e magari migliore quanto al contenuto e
quanto alle proprietà delle parti transeunti e anche di quelle permanenri
assolutamente considerate20, ma dice che quanto all'ordinamento al fine,
questo è il migliore ".

Alcune obiezioni vengono mosse alla tesi dell'ordinamento ottimale
dell'Universo. In primo luogo, se la sapienza di Dio è infinita e il mondo
è finito, allora la sproporzione è tale che è sempre possibile a Dio ordinare
meglio l'universo rispetto a come lo ha ordinato. Tuttavia, ottimale si in-
tende solo per quanto possibile alfinito".

In secondo luogo, le cose non sono create nella loro condizione ottima-
le: infatti non sono create già con il proprio fine conseguito. Ad esempio
(come dice una esplicitazione riportata come variante testuale dall'edi-
zione di Quaracchi), una persona è creata in via e solo alla fine arriverà in
gloria. Certamente quando sarà in Paradiso, sarà più vicina al fine che non
durante la sua vita. Tuttavia

hoc est verum secundumptopriam ordtnationem, sed secundum decursum uri-
uersl necesse est, quod res sit primo longe a 6ne, et post appropinquet 2r.

Dunque, sebbene essere in patria sia meglio che essere lz t)ia, ruttavia
è meglio che alla patria arriviamo fiaxite l^ oial Questo dà il senso della
convenienza della realtzzazione "storica" de .a salvezza.

7-2.6 Decursus mundi sicut carmen.

Una metafora centrale è l'associazione di mundus (o sinonimi), attraverso
decursus o decunere, a carmen: ossiala considerazione analogica della realtà
come un componimento poetico musicato2l, secondo la terminologia boe-

te Cfr. I Sent., d. 44, a. l, q. 4 (I, pp. 787-789).

'zo Cfr. ivi, qq. l-2 (1, pp.781-785).

'?' 
Cfr ivi, q. ) co \pp.786-7871.

" Ch. ivi, ad I (p. 786b).
' lvl, ao ,.
'?{ Cfr M.C. PAp &ELu, Saggio d.icoumexto aBoezio. DeIfistitutione Musica, 1,1-1,8,Tesi

di dottorato in Poesia e Cultura Greca e Latina in Età Tardoantica e Medievale (XXIV
ciclo), Università degli Studi di Macerata, 2010-2011, p. 183, tota 497: <<Carmez è l'esito
di chame + aaptq , come ricorda E. Lisciani P etrinill.a scommessa ittpossibilc , introd . rnYl -
I rrlxÉlÉvlr.c':, La musica e l'iaeffabile, ed.. it. a cuta di E. Lisciani- Perrini, Milano, Bompia-
ni 1998, pp. xrv e xxvul: "Imanzitutto la pùola cbarrnc cor,serva ncll'crimo, a ditlcrcnza
del suo equivalente italiano ("fascino"), l'antico rermine latino ca rmer, da cui propriamen.
te deriva [.-.], le cui due principali accezioni - di componimento poetico ("carme") e di
"incantesimo", owero formula rituale incantatoria - staono dunque a signiEcare qualcosa
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ziana, analogia che marginalmente era stata già notata ma a proposito della

consideraziòne agostiniana e tradizionale della bellezza dell'universo 2',

ma che in Bonavèntura acquisisce una densità tutta speciale, che l'analisi
lessicografica può tar apprezzare, notandone la connessione con altre me-

tafore, ossia dèl L iber e d,el.a Scriptura (e ovviamente del Libet Scripturae).
Proviamo quindi a scandagliare queste metafore-

Nella Bibbia (e di riflesso nei testi bonaventuria ti) , carmen è v.sato per

il canto di lode di Dio (Ex 15,1; Ps 4OD9),41;ma carmen (Ez 2,9;27 )2) è

il canto o lamento funebre, metafora del preannuncio di rovina; filiae car-

minis ètna metatora per indicare le orecchie (Eccle 12,4). Nella tradizione
rimane la memoria del carmen inteso come canto ammaliatore (anche in
italiano rimane I'ambivalenza: canto, incanto, incantesimo): il canto delle
sirene, o le cantilene superstiziose 26.

Anche nella prima scuola teologica francescana parigina, il mondo era

visto come carme, ma solo nel senso di armonia che ingloba anche il male 27.

Il decorso introdotto da Dio nel mondo implica un'alternanza che non di-
minuisce la bellezza: così Dio alterna luce e tenebra nel creato28, e alterna

che suscita una irresistibile attrazione, senza che la ragione possa padroneggiarla o ridurla
ai propri schemi. [...]. Ma poi, e soprattutro. Jankélévirch fa riverberare-in queslo termine

an;he h lontana espressione plotinianaldLpcS - ossia grazia - utilizzata dal filosofo neopla'

tonico in un passaigio doue inte.td. .piàgare con quesra qualità inaferrabile e sfuggente

a ogni localiziazioni la caratteristica peculiare del bello (cfr' Exaeadi,Yl7,22,24)" 
'>'

?t Cfr. F. Convnro, Boraoentura da Bagnoregio, lrancescaao e pensatote' Bati, Deda)o

1980; rist. Roma, Città Nuova 2006, pp. 2 49 e 264, tota 11, dove si cita il passo ISezt ,

d. 44, a. 1, 9.1 co, sull'universo co me catmet (« .. tniversum est tanquam pulcherrimum

car-en... o), ma a proposito della bellezza dinamica dell'universo, richiamando una aac-

totitas oeostini,n .

']6 Cfr., ad esempio, Ar-sx,{r.Jopn HArr;Àisrs .tamma theologica'\.2, inq. 3, tract S, sect'

l, q. 2, rnembrum Z, caP. 7, n. 795, studio et cura PP Collegii S. Bonaventutae, Ad Claras

Aquas'(Quaracchi), Ei Typographia Collegii S Bonaventurae, t.lll. Pars secuxda libri
securdi,l93O, p.774a.

21 Nel],a Summa Haletslr troviamo quattro volte la citazione agostiniana del mondo come

carme in cui anche quelle che in sé sÈmbrerebbero dissonanze si compongono armoruca_

mente nel tutto: .,, Malum in se est inordinatum, ratione vero alterius ordinatum dupliciter
Uno modo ratione subsistentis boni, scilicet naturae peccantis, quae scilicet ordinatur ad

poenam, sicut dicit Augustinus, in lìbro De natuo bo i: "Peccantes in suppliciis ordinan'

rur: quae ordinatio, q,.iiu.r",ra"a ao-rn,ton competit, ideo poena est, sed quia culpae

convÉnir, iustiria est". AIio modo ordinatur ratione compositi boni, secundum quod dicit
Augustinus, in XI De cioitate Dei: "Saeculum quibusdam antithetis honestavir ramquam

car'men oulcherrimuml antirheta vero vocatur contrapositio. Sic ergo contraria contrariis

apposita sermonis pulcrirudinem reddunt, ut ait Apostolus, II Cor 6, 8: Pet gloriam et

igiobilitaten, per irlamiam et bonam famom: in quadam non verborum, sed rerum elo-

q_uentia saeculi pulciitudo componitur» (ALEXANDER H^LF,Nsrs Sa,,|ma thettlogica,l l'
ia.s 1, tract. 1, membrum ), cap. 5, art. 2 resP., n. 121, ed. cit., t. l Liber pimus,1928,
pp. 189b-190a).

)r Ctt. Il Sent., d,. 11, a. 1, q. 2 co (71, p. )76a)'. <<Si ta quaeis, quare Deus non fecit
lucem ita sufEcientem, q,rod urrdiqo. posset illuminare; dicendum, quod si sic fecisset,

per illam lucem esset illuminatio, sed non horarum distinctio nec tempomlis successio'
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generazioni di viventi e anima, (che ci sarebbe stata anche senza il peccato,
anche se serenamente, come la successione di sillabe in un cantolr. Dato
poi che le orecchie erano chiamare metaforicamente dal Qoèlet (12,4) <fr-
glie del carme», il canto diviene merafora della stessa Veritàr0, che dunque
è sinfonica (per dirla con H.U. von Balthasar e sebbene Bonaventura non
usi questo termine).

La metafora bonaventuriana del decorso del mondo a mo' di carme, se
intesa alla luce della teoria musicale boeziana, può permetterci di compren-
dere meglio la concezione che Bonaventura aveva della storiarl. Proprio a
Boezio (che riprende una suggestione platonica, ciceroniana e macro6iana)
si deve infatti la definizione di una ar usica mundana)2, accanto alfa musica
humana e a qte77a strumentale (la musica vera e propria per noi), ossia di
una musica che è nel mondo stesso (per l'armonia delle sfere). per Boezio,
poi, t-re sono i generi di discipline che riguardano l'arte musicale: eseguire
corr gli strumenti, comporre carmi, ma la competenza d el musicus in qianto
tale consiste nel giudicare enrambe le cose rr; la diflerenza tra il poeia (che
pure può comporre il testo dei carmi) e il musico sta appunto nel fatto che
solo il musico introduce l'elemento temporale: anzi, potremmo dire che
rythmi e modi (costituenti la musica) sarebbero come rispettivamente le
durate (rappresentate aritmeticamente) e le altezze (rapprèsentate geome-
tricamente) delle note: questo permettetebbe di intendere forse heglio

Divinae autem dispositioni placuit, mundum quasi carmen pulcherrimum quodam decursu
temporum venustale».

2'Cfr.ivi,d. 15,a.2,9.1co,ad4.5(p. l8lb): «Ad illud quod obiicitur, quod homine
stante, noodebuerunt 6eri animalia mortalia; dicendum, quod sicut animalia suavitahabi-
tationem hominis decorant et ornant, sicetiam morte suaei successione faciunt ad universi
decoratiorem. Et sicut animalia se invicem j uoafiia sunt ratìo sapientiae excogitandae, sic
etiam animalia sese olende ia et de catnibos aliorum anima.lium nutrimentuÀ sumenria;
quia.illa corruptio aérem hominis non in6ceret, qui eius odorarum ofienderet, sed porius
quadam surcessione et ordine, dum animalia sibi iuccedereot, universum decorarenr, ran-
quam pulcherrimum carmen, in quo syllaba succedit syllabae. Simfiter, dum bestia aliud
animal comedendo occideret, in hominis habitatione discordiam non {aceret, sed porius
occasionem eruditionis homini praeberet».

to 
"Twrc filiae-camtixis obsuilescuflt, qvlndo sonum veritatis, quae est velut quaedam

consonantia, audùe non possunt. Illud erit tempore antichristi, siiut praedicturnest, (Iz
Eccl, cap, XII, a.2 fVers.6.7]: VI, p. 9lb). Dèl resto anche a conclusione del Sermone
Christus unus oanium magistel Botaventtra, citando Ia chiusa del eoèler, diceva che la
verità è unitaria e diversificata: i detri dei sapienti vengono da un solo pastore.

)r Ringrazio la prof.ssa Donatella Restani per avermi suggerito questa pista di ricerca.
)2 Cfr D. Resreu, fu «musica bamana» c Boezio: ipotesi sùla lormazione.li un concetto,

«Philomusica on-line», 7 (2008), pp. 19-25; che rimanda anche a D. RrsraNr, L. Mauno,
Masique du corps et musique de l'àme, la "musica hamana» de Boèce, in Le corDs et la musi-
4re. Ani del convegno (Genova, 20 - 22 febbraio 2006), ed. par Fl. Malhomme, Turnhour,
Brepols (in corso di pubblicazione).

'r Cfr Pararrr,u, Saggio di commento a Boezio, cit., p. 7: <<per Boezio il vero sapere mu-
sicale consiste infami n el diiudìcare i letomeni sonori e non nèl fzge re camtiru o nel), agcrc
musicam'>; ir,oltte, cft. ivi, p. 191, nota 532, che citaBorzto, De iistitutioxe musica,l, )4.
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I'afiermazione bonaventuriana, citata precedentemente, del decorso del
mondo e della disposizione gerarchica, come le due dimensioni (che po-

tremmo noi definire cronologica e tapologica) de7la teologia e della realtà.
Così possiamo rileggere questo testo bonaventuriano:

Optime ordinatae stnt res ir fnem, salvo ordine universi, quia universum
est tanquam pulcherrimum carmen, quod decurrit secundum optimas conso-
nantias, aliis partibus succedentibus aliis, quousque res perfecte ordinentur in
finem. Unde sicut in productione rerum mailestatw potentia, sedin compara'
,loze sive in ordine ad non-ens ostenditur summa Potefltio, creans ex nihilo: sico

ordo rerum in universo iz se ostendit sapientiam, et ordo ad frnem bontitatern,
sed in comparatione unius ad alterum ostenditur sun mo sapiettit et sumrna
bonitas, qia nihil potest hunc ordinem deordinare [...] '4.

La musica richiede consonantia)t (armonia, ossia in qualche modo uni
formità nella difiormità) e produce oblectamentum, termine che ha per
Bonaventura una connotazione positiva16, a difierenza di quanto sembra
essere l'uso boezianorT.

1.3 Intermezzo: il problema del carme troppo lungo
e la soluzione del carme compendiato in libro.

Riprendiamo e approfondiamo il discorso bonaventuriano '8. << Piacque alla

11 I Sert., d. 44, a.l, q. 3 co (I, p. 786b). Per l'indefenibilità dell'ordine, gli editori di

Quaracchi rimandano aivi, d. 46, a.1, qq. l-6 (pp. 825-814); d. 47 , a. 1, q. ) (pp 8$'845\;
lI Sent., d. 12, 

^.1, 
q. 2 co, ad 4 (lt, p. 298ab).

» Cfr. P,rranrrrr, Sagg io di commeùo a Boezìo, cit. , p. 416: « ll la cotsotantìa si chiari'
sce non solo attravers o'i. terrir,e concorilia [...], ma anche attraverso il suo contrario (tre

casi su quattro [...] presentano infatti aoche una deEnizione cotelata dt dissonattial; 2)

il "minimo comun denominatore" di tutte le definizioni sta nel presenrare la consoxattia
come ,rlixturu percepibile da un punto di vista sia razionale [. .], che sensuale [. .. ]; l) la

corsota ia è ina fòrma di suaoitas; ad essere soave o è Ia consonanza stessa o è il modo

in cui giunge all'orecchio [...ì; 4) in ogni caso la consonanza si presenta come e§ito di una

dualità (due aoee.r, du e soni, due xerui , d:ue percussioxes)»>.

16 Cfr. A. Dr MaIo, l'Agnello di Dio «Pasnt et Pdstut » e la « specialissima effgies et simi'
litudo». L'eucatittia tta simbologìa e mistagogit in sa Bot loentara, <,Doctor Seraphicus»,
Llll (2006) , pp , 7 -42 .

'7 Cfr Paeaneru, Saggio di corrlrrrefito a Boezio, cit., p. I79, r,ota 488: «Oblectate: sol

valore incantatorio del verbo, si pensi che già in Tertulliano e Apoleio oblectltorèf ir\can'
tatore: ricorre anche it Cotts.,ll $.3,2;hCoa., IV pr' 6, 6 tloviamo pure musici cazzizli
oblectafie ta. Crcdo che Ia sua difierenza co n (lelectare consista, nel trattato musicale boe-

ziano, proprio io questo diverso spessore: d elcctore è rile:ilto all^ Prodtziote di oolxptas-, in
genere posiriva, minr rc oblectare alla ptodttzione di un incantamento di cui non è possibile

stabilire a priori il segno».
rs ll problema del cosmo è che sebbene sia <rtanquam pulcherrimum carmen, in quo sylla'

ba succidit syllabae, lll Sent., d.15, a.2,9. 1co, ad5 lI, p. l8la), tuttavia è troppo lungo

oer essere capiro e apprezzato dall umanità: ., Sic igitur totus iste mundus ordinarissimo
'd"rurro 

u S.iiptur^ iircribitur procedere a principiò usque ad 6nem ad modum cuiusdam
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divina disposizione abbellire il mondo come canto bellissimo atraverso
un qualche decorso dei tempi» re. Il riferimento al tempo è essenziale alla
speciflcità della musica rispetto alla poesia: infatti il «canto» non è sem-
plicemente un testo con una partitura (pensiamo ai libri liturgici in uso a
quel tempo per il canto corale dell'ufficio divino); esso richiede di essere
eseguito e fruito, appunto nel tempo. In efetti, secondo la teoria musicale
boeziana, musico non è tanto chi sa eseguire o sa comporre carmi, ma chi
li sa giudicare e valutare in base ai ritmi e ai modi. Per ritmi (grecismo
che rimanda al numero) si intende il lasso temporale; per modi invece, si
intende la combinazione di altezze dei suoni, che, pitagoricamente, sono
ricondotte alla lunghezza di una corda, ossia a un intervallo spazialeao.

<<L'universo è come un bellissimo carme, che decorre secondo ottime
consonanze, con alcune parti che succedono ad altre, frnché Ie cose non ven-
gano perfettamente ordinate alla fine>>a1. Dunque se il mondo è un carme,
esso deve avere una durata temporale e una modulazione in qualche modo
spaziale. Pensiamo a1la notazione musicale ideata da Guido d'Arezzo per
il canto gregoriano: allora la «disposizione gerarchica>> secondo le diverse
nature (ciascuna con un grado diverso di essere) potrebbe forse corrispon-
dere all'altezza delle note sulle righe del tetragramma, mentre il «decàrso
del tempo» potrebbe invece corispondere alla durata delle medesime note
e alla loro corispondenza con le singole sillabe del testo cantato (infatti
per Bonaventura la successione di generazioni è come di una successione

pr:Jrchetriml carmìxis ordinati ubi potest quis speculari secundum decursum temporis aa
ietaterll, t rultiplicitatet et aequitatem, otdìhet?l, rectitudiren et pulcitudinefl, m!,lto tfi
divinorum iudiciorum procedentium a sapientia Dei gubernante mundum» (Breul/., Prol.,
pars II, § 2: V, p. 20,1b). Si notino le due serie di caratteristiche musicali: varietà. molte-
plicità ed equità (ossia il rappono rra unità e pluralità), ordine, rettitudine e bellezza (ossia
il rapporto tra enti e mente). <<Unde sicut nullus potest videre pulcritudinem carmixis ntLsi
aspectus eius feratur super totum velsumj sic nullus videt pulcritudinem ordinis er regimi-
nis universi nisi eam totam speculetur. Et quia nullus homo tam longaevus est, quod totam
possit videre [. . . ] nec futua potest per se pmevidere, providit nob is Spiritus sanitns librum
Scripturue sacrae, cLritts longitudo commettitut se decursai regiminis universi» (i&il.). Tale
libro, come del resto tutta la realtà dei misteri resta inintelligibile «nisi sciatur decursum
mundi et dispositio hlerarclica» (Hexaèm., coll. Il, n. l7: V, p. 319a).

" II Sent., d. 13, a. 1, q. 2 co, ad 2 (II, p. .l16a): <<Divinae autem dispositioni placuit,
mundum quasi carmen pulcherrimum qtrodam decursu temporum uenusiarer.

a0 Cfr. Paranrru, Saggio di commento a Boezlo, cit., pp. 89-90: i tetmint rythmi e nodi
sono usati in coppia da Boezio <, quasi a deEnire la melodia come unione inscindibile di pr:l-
sazioniregolari (movimentodei suoni oeltempo)e serie di altezze (movimento nello spazio).
Che rlrytmi e modi disegnino in qualche modo il perimetro d'azione del rzrzsiczrs è eipresso
da Boezio non solo in senso strutturale [...], ma anche sostanziale, quando in I, 34 allerma
che tra i mestieri inerenti alla musica vi è anche quello dei poeti, che tuttavia non sono in
gtado di rythnos cantilenatque totanquc carmex -.. perpeaderc (1, )4, pp. 225,8 sgg.), né
di ìudicare de poetarun caminibus (1, )4, p. 225,15), azlon i."."" p"eclpue d"l-",r."'".

a\ I Sent-, d. 44, a. 1, q. 3 co (I, p. 786b): « universum est tanquam pulcherrimum carmen,
quod decurrit secundum optimas consonantias, aliispartibus succedentibus aJii, cluousque
res perfecte ordinentur in frnem».
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di sillabe nel canto). Il concetto di consonanza (da intendere come armonia

non nel senso della successiva polifonia moderna, ma in quello ereditato
dall'antichità classica e rielaborato nel Medioevo) indica la coesistenza di
almeno due elementi contrastanti che si armonizzano{2. A tale scopo, il
mondo deve prevedere una non solo successione, ma anche una alternanza,

che solo alla fine manifestano l'armonia del tutto. Anche intuitivamente
sappiamo che una canzone o un motivo musicale non può interrompersi in
un punto qualsiasi, ma deve svolgersi compiutamente fino alla fine.

.,.Sebbene la sapienza di Dio sia infinita, tuttavia le cose non sono capaci

se non di un ordine 6nitot>ar. Dunque l'alternanza serve a manifestare nel

6nito I'in6nito. In alre parole, la logica dionisiana dell'afiermazione e

della negazione è essenziale a esprimere la trascendenza divina.
Inoltr-e, osecondo il decorso dell'universo è necessario che una cosa sia

prima lontana dal 6ne e poi vi ci si avvicini» rr: in altre parole, nella logica

musicale dell'universo è necessaria una certa evoluzione. <(Tutto questo

mondo è descritto dalla Scrittura procedere con ordinatissimo decorso dal
principio 6no alla fine a mo' di un qualche bellissimo carme ordinato, in
'cui 

si ouò speculare secondo il decorio del tempo la varietà, la molteplicità
e I'equità, ['ordine, la rertitudine e la bellezza dei molti giudizi divini pro-

cedenti dalla sapienza di Dio che governa il mondor- Ma a questo punto

nasce un problema insormontabile per la 6.loso6a. Infatti, «come nessuno

può vedeie la bell ezza di rn carme se il suo sguardo non si porta su tutto
il ,rerso, così nessuno vede la bellezza dell'ordine e del regime dell'uni-
verso se non la specula tutta quantar. In altre parole, in un carme occorre

comorendere la iotalità per gustarne labellezza, ma<,nessun uomo è tanto
longeuo da poter vedere la totalità della bellezza deÌl'ordine e del governo

dell:universo, né può prevedere da se stesso le realtà futurer>r''
Come dunque rerrd..e p..t.rt. ciò che è troppo lemoto nel passato

o nel futuro? In gene.al.iil racconto porebbe rendere presente anche

ciò che è assentJ(o perché è lontano ò perché è già passato o-perché 
-è

àn.o.a frrturo), .,la uìrtu e l'udito annunliano molte cose, ma l'udito di

" Cfr. L. Sprzrn, I a rmoxia deL moxdo. Storia semaxtica di un'idea, trad it , Bologna,

il Mulino 2009.
ai I Sent., d. 44, a.1, q. I co, ad 1 (I, p. 786b): «Quamvis sapientia <Dei> est in6nita'

tamen res nofl sunt capaces nisi odrzis 6niti, et post aPpropinquet»'
r{ Ivi, ad l: ., secundum decursum universi, necesse est, quod res sit primo Ionge a 6ne ' '

a' Ctr. Breoil.,Prol., pars II, § 2 (V, p. 204b): o Sic igitur totus iste mundusordinatissimo

anuii 
^iiiiptor^ 

dniribitur procedire a principio usque ad 6nem ad modum cuiusdam

prlcherrimi cirmini ordioati ubi potest quis speculari secundum decursum temporis aa-

)i"tat"*, *ultipliritoten et aequititem, oidinei 
' 
rectitudixem et pulctituditem mtkontm

divinorum iudicio.um procedìntium a sapientia Dei gubernante mundum lJnde sicut

nullus potest videre p ulirituLdirrcm carminis nisi aspectus eius fetatur suPer totum versum'

.i. nuliu, uid.t prJ.titudinem ordinis et regiminis universi nisi eam toram sPeculetur' Et
quia nuUus homo tam longaevus est. quod totam possit videre [ "] nec futura Potes! Per

L pru.ria"t", providit no'bis Spirirui sanctut liArzm Soiplurae sacrue, cuius longitudo

commetti!ur se /eczrszi regiminis universi" .
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più - diceva Bonaventura a Parigi nel 7273 -, ad esempio ciò che av-
viene in _questo momento a Roma [...]. Ma l'industria [scil. l'operosità
umanal deve discernere tra le cose annunziate se siano da sceglière o da
respingere»46- Ma se questo è già dificile per racconti su eventi da noi
verificabili tramite documenti e testimonianze, è però umanamente del
tutto impossibile per il <<canto>> divino nell'universo. Per questo nostro
limite insormontabile, lo Spirito Santo ci ha provvisti del libio della Sacra
Scrittura, la cui lunghezza si commisura al decorso del regime dell'uni-
verso. In altr_e parole, il Liber Scripturue è la descrizionJcompendiata
del carme dell'universo, o meglio (secondo una traduzione piir vicina alla
nostra mentalità) alla totalità della storia della salvezza.

La metafora del mondo come libro è ampiamente attestata nella sto-
ria della cultura, soprattutto ebraico-cristiana: ricostruita da H. Blumen-
bergaT, ha dato spunto alla nascita della scienza galileiana (nella relazione
tra libro della Natura e libro della Scrittura) e lia avuto esiri estremi nel
testualismo postmoderno. È dato distinguere 48 tre <(libri» che possiamo
definire cosmici (in quanto descrittivi di mondi e costituenti essistessi un
mondo): il libro scritto fuori, owero il macrocosmo (il mondo delle cose
esterne e sensibili, che portano il vestigio di Dio), il libro scritto denro,
owero il microcosmo che è la mente creata, che porta I'immagine di Dio; e
il libro scritto fuori e dentro, non posseduto dai maghi del faraone (owero
eccedente le capacità umane) che è la Sacra Scritiura, contenente i due
principaii nomi di Dio, Essere e Bene, rispettivamente rivelati da Dio a
Mosè nell'Antico Testamento e in Gesù nel Nuovo (ossia rispettivamente
il Dio che è Uno a d extra e Trino ad. intru, secondo unaconcezione che oggi
ricondurremmo piuttosto all'a{Iermazione giovannea che «Dio è Amore-»>).
Significativamente, a volte, il libro scritto fuori e dentro è identificaro con
Cristo stesso, quasi a suggerire che tutta la Scrittura parla di Cristo e che
solo Cristo permette di interpretare conettamente la Scrittura.

La Scrittura è deaa libro scritto fuori e dentro (secondo la metafora
tratta d,aJ7'Apocalisse) in un diverso senso rispetto al.la esteriorità del ma-
crocosmo e alla interiorità del microcosmo. Infatti, la Scrittura è scritta
esteriormente in quanto può essere letta e interpretata dal di fuori anche
dai non credenti; ma è scritta interiormente siì nel senso che contiene
significati nascosti e spirituali, sia nel senso che, come dice Bonaventura,

$.Cfr. Hexaèm., coll. XXII, n. 25 {V, p. 441ab): «Visus et auditus multa nuntiant, sed
auditusplura, ut illaquae Romae frunt [...]. Industria ergo debet discernere inter nunriara,
utrum sint respuenda, vel eligenda" [trad. nostra]_ L'idea è molto suggestiva e vicina alla
nostra sensibilità (si pensi allo studio di Paul Ricceur su Terzpo e racà)n; cb. p. Ricctnr,
Ter,ps et Écit 1- J , Patis, Seuil l98l-1985).

{7 Cfr. FI. Brurvrrraur e, l-a leggibilità d,el notdo. Il libro come metalora della naturu,
trad. it., Bologna, il Mulino 1984.

'3 lnteglaodo Hexaèù., coll. XII, nn. 14-17 (V, pp. )86b-)8jb)i Mjst. Ttiz., q.l, a. 2
lY, p!.-5_l-58), Itin., capp. VI-VII (V, pp. .llO-l1r) e sr.urtur" gener"l., Bre uii.,-pa:ls ll,
cap. Xl (Y, pp.229-2)O); Lign. uitae, fnctus 11, n. 41 (VUI, p. Slab).
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« il verbo ispirato fa scritture nel cuore dei fedeli» re, ossia il Cristo presente
mediante lo Spirito nel cuore dei fedeli vi traccia le stesse verità contenute
nella Sacra Scrittura.

Cristo poi è similmente libro scritto fuori e dentro perché nella sua unità
è stato riconosciuto da tutti, ma nella sua divinità si è rivelato solo ai fedeli.

Se << tutto si è manifestato sulla croce,r 50 (con allusione probabile al velo
squarciato del tempio e al costato squarciato dalla lancia), è però nella
Resurrezionetr, in cui si rompono i sigilli del sepolcro e si vedono i teli
sindonici spiegati, che tutti i misteri della Scrittura sono aperti e spiegati.

1.4 Illemma historia e i suoi derivati t2.

4e Hexaèm., coll.IX, n. 8 (V, p. )71b')74a): «Spiritus sancrus in mentibus electorum
facit scripturas».

n Cfu. Tùpl. aia, cap.lll, § 5 (VIII, p. 14b): o...omnia in cruce manifestanturr. Cfr.

J. G. Boucenor, «Iz aruce olrrtid fianilesttntar»- Rilettrfi di un sermone ili Bonatextwa,
.,Doctor Seraphicus,, XXXVII (1991), pp. 115-121.

5t Ctr. Hemém., coIJ.l, n. l0 (V, p. ll4b).
u l,e principali occorrenze sono le seguenti: II Se*-,d'.'l), a.7, q- 1 co, ad 2 (II, p. I l la):

o nec de lapsu naturae angelicae in Scriptura legitur historialiter, sed magis allegorice,; 1II
Sert-, d. ), patsl, a. l, q. 1 co, ad 4 (III, p. 62b): <, secundum qr-rod narrat quaedam historia
<apocrypha>,»; ivi, d. 24, db I (p. 5.10b): «Quaedam sunt, quae creduntur et nunquam
intelliguntur, quia non possunt ratione prol>ari, sicut est histoia, hunarra gesta percùrcfls

[sicut dicit Augustinus]. Nemo enim probare Potest per rationem, quod Abraham genuit
lsaac, sed solum per auctoritatemo; ivi, d. 17, a.2, q. I co, resp. (p. 828b): uscriptura
mandatorum in tabulis dupliciter habet disringui, videlicet secundum sensum /rrlera/ezr
et secù;ndnrn ,xlsticam. Si 6at distinctio illius scripturae secundum ser,sum lìtteralem; sic

quinque fuerunt in una tabuJa, et quinque in alia;ethoc mododistinguit Iosephus, qui fuit
historiographus, et qui ad sersrm Lìtteralem principaliter respiciebat. Si autem 6at distin'
ctio secundum spirilz4/erz sive mysticum sensum; sic distinxerunt doctoles saclae Sctip_

turae dicentes, mandata ordinantia ad Deum pertinere ad primam tabulam, mandata vero
ordinantia ad proximum pertinere ad secundam»; Breoil., Prol , § 1 (V, pp. 202b-20)^)l
oVetus <Testamentum> autem occurrit cum multitudine librorum. Habet enim libros le_

gales, histoiales, sapieatiales et prophetalesl. . .l. Nowm testamentum similìter habet libros
tus correspondentes secundum quadruplicem formam. Nam legalibus correspondent libri
etangebci, histotialibns, Actus apostolici , sap iex tialibus ,Epitstolae Apos tolorum e t maxime
P^:oll,prcphetalibus correspondet liber Apocalypsis; ut sic mira sit conformitas inter verus

et novum testamentum, non solum in continentia sensuum, velum etiam in quadrifor'
mitate partiumo; De doais, coll. VI, n. 10 (V, p. 485b): "Tanguntur 

hic historiae. Prima
historia est in raAo et igxe l. -.1. Secunda historia est i o oirga Aatox l. -.\. Tertia historia
est, quod Gedeon petiit a Domino, quod ros cadens totus in aellere esset»; Collatiotes in
Hexaémeror et boraoe tuiafia qadeiloi, selecta ad fidem Codd. Mss., visio I, coll. Il, § l,
n.21, cit., p. 84: «ltem, Grammatici cum sua poesi et fabulis tenueruDt totum mundum

deludentes usque ad Sanctorum adventum, qui rerum historias certius explesserun!"; ivi,
visio ll, coll. V, § l, n. 17, p. 145: <Sicut scribens potest scribere praeteritum et futurum
pBeseflter, et hic similitet est libet sctiptus ixtus et loris per ministelia Scripturarum' quia

extrahabet pulcras historias, intus autem mysteria et intelligentias diversas»; ivi, visio III,
coll. I, § 2, nn. 1,6-17 , pp. 15l-152: «Doctrina enim sive Veteris sive Novi Testamenti aut
est legalis, ut libri Moysì, aut historialis, ut Iudicum, Regum etc , aut sapientialis, ut libri
Salomonis etc., aut prophetalis, ut Psalmi et Prophetae; Novi Testamenti docrrina simi'
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1.4.1 Historia seu nanatio.

lllemma hìstoria può essere usato assolutamente e solo al singolare.
In tal caso è la storia in generale, ossia la narazione delle gesta: per questo
per Bonaventura I a historia non <<si fa», ma <(si tesse »: il suo soggetto non
è l'agente, ma il narratore.

7.4.2 Historia quaed,a,m seu narratio particularis oel res nanata et historiae.

Hìstoria in senso particolare (e di cui si dà quindi anche il plurale) indica
poi il racconto particolare (da parte ditn historicus e secondo una partico-
lare prospettiva) di una sequenza di eventi anche sacri. Così Bonaventura
dice che ogni vangelo nara la storia di Cristo, distinguendone quatro
aspetti, corrispondenti ai quatfto evangeli: così Matteo racconta la storia
di Cristo in quanto fu mediatore, Marco in quanto fu predicatore, Luca in
quanto riparatore e Giovanni in quanto trionfatoretr.

liter aut est legalis, ut evangelica, aut historialis, ut Actus Apostolorum, aut sapientialis,
ut epistolae Pauli, aut prophetalis, ut Apocalypsis. [...] Si de aeternis, sic sunt Leges et
Evangelia - unde: Pra eceptut posuit et nofl ploeteùbit - et Decalogus, qui aliter servaba,
tur in Lege, alirer in Evangelio, aliter in patria; nam et Deus vivit secundum leges, quas
ipse condidit. Si doctrina Scripturae est de temporalibus, aut est de praeteritis, et sic esr
historia; aut est de futuris, et sic est prophetia; aut est de praesentibus, er sic est moralis.
Et sic prima intelligentia legalis continet mandata, histodaÌis narrat exempla, sapientialis
colligit documenta, prophetalis revelat occulta»; ivi, visio IV, coll. III, § 2, o. 11, pp. 252-
253: «debent [...] lectores fordinati in Ecclesia] ... docere historias, quae in divinis oficiis
cootinentrr»; Leg- maior, Prol., n. 4 (VIII, p. 505ab): «Nec semper historiam secundum
ordinem temporis texui propter confusionem vitandam sed potius ordinem servare studui
magis aptae iuncturae>>; Senxotes de sanctis: de sancto Nicolao, prothema (IX, p. 47)a):
« non est humanae virtutis aut potentiae e& cete mel de petta et oleum de saxo ìhtrusimo, spi-
ritualem aediGcationem intelligentiae de litteraer historia Scriprurae, sed Spirirus sancrus
hoc potest facere»; Serm. de sanctis: d.e satcto potrc nostro Frarrcisco, sermo 2, I[, collatio
(lX, p. 58la): « secundum litteram et historiae tetitatem"; Setm. tempore,88, n. ) llX, p.
428a): «dicit Beda et Magister in Historia»; Iz lzc., cap. I, Prol. ev., n. 4 [Vers. 3] (VII, p.
l2al: <<On a d,iligext er ex ordirc tibi sctibere, optime Theophile; tbi simul suffciex tia, ordo
et diligentia; et haec quidem competunt hisrorico narratori>»; ivi, n. 6 [Vers. 4] (p. 12b):
«quia liber eius, cum sit historicus et natativus diversarum parabolarum, posset videri
inordinatus et quasi casualiter conscriptus; et ideo ad hoc removendum <Luca> ostendit,
processum in prologo esse suÉcientem, diligentem et ordinatum»; ivi, cap. II, n. 73 [Vers.
)21b. 60b): rrPat est, q\ti^ otediator; sdlus, qtia redemptor; Lux, qrria doctot; gloia, qia
Pruemiator.Et :rl,his quatuor consistit perfecta Chdsti commendatio et magniGcatio, immo
totius evangelicae historiae quaedam brevissima comprehensio»; ivi, cap. III, n. I fVers.
1l (p. 70a): «secundum quod narrat historia omnium Evangelistarum»; ivi, cap. XXII,
n. 28 [Vers. 20] (p. 547b): «Nec est contrarietas [inter Evangelistas], quia scribentes non
intendunt formam verborum praecise describere, sed historiam texere».

'r Si noti che in una divisione analoga san Tommaso, nel suo Prizcip ium Bibliczm, aveva
disrinto i quattro evangeli cosÌ: Giovanni racconta di Cristo in quanto Dio; gli alrri tre
in quanlo sopmttutto uomo, e piir speciGcamente Matteo in quanto re, Marco in quanto
profeta e Luca in quanto sacerdote.
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Historia può indicare le diverse trattazioni della storia sacra. In par-
tlcolare historia per antonomasia è quella di Beda il Venerabile (ca 613-
7J5), ovvero la storia ecclesiastica degli angli (Historia ecclesiastica gentis

Anglorum); e quella del "maestto", ossia di Pietro Comestore (t 1180; al
suo tempo era sufficiente scrivere appunto dicit ?nagistel in historiis per
individuare l'opera e l'autore).

Historiae al plwale è anche usato per indicare i libri storici della Bibbia,
ossia come sinonimo di libri historiales.

Quaednrn historiaè anche unracconto non biblico (ad esempio gli apocrifi).

!.43 «Historia» uersus «labula»; <<historia» uersus <<tatio»»;

<< historia>> oersus «ueritas>>.

Historia si oppone a ratio. Cos\ nella fede ci sono alcune verità che sono

non solo credibili, ma anche intellegibili, e verità che sono solo cedibili e

mai intellegibili, come i fatti particolari della storia sacra (ad esempio che
Abramo abbia generato Isacco). In e{Ietti, dei fatti particolari (secondo

l'epistemologia antica, sia di Aristotele, sia di Agostino, nelle ()ttantatte

qui*ioni), vi è conoscenza sì, ma non scienza (che riguarda solo ciò che
accade o sempre o almeno perlopiù).

Historia si oppone anche a labula: laIavola è una storia inventata in con-
trapposizione alla storia raccontata di fatti realmente accaduti. In questo

,..r* Botrau..rtrlra dice che mentre la letteratura classica (greca e latina)
aveva ingannato tutto il mondo con le favole della poesia (in efietti il mito
greco era stato divulgato attraverso la letteratura),la letteratura biblica si

fonda sulle storie che esprimono con maggior cerlezzala verità delle cose.

Historìa si oppone areritas in qtanto ne è semmai figura: nella Scrittura
storie sono gli èpisodi, soprattutto veterotestamentari, che sono figure
della verità pienàmente rivelata, costituendone comunque una figura. Ad
esempio il ròveto incombusto di Mosè, la verga fiorita di Aronne, la rugia-
da sul vello di Gedeone, sono re episodi storici che costituiscono figura
del mistero del concepimento verginale di Maria.

1,.4.4 Veritas et pulcbritudo historiae.

Ma anchela bistoria ha wa tteritas, ossia il rimando a iatti, e una pulchri-
tudo, per cui piace al lettore o ascoltatore, muovendone gli afietti-

7.4.5 «Historia seu littera» tersus <rintelligentia»

In un sermone dedicato a san Nicola'a, Bonaventura enuncia una reoria

che per noi è sorprendente: la lettera (ossia il testo in se stesso) della Sacra

Scriitura è paragonato a un sasso durissimo e arido: solo lo Spirito Santo

5a Ck. Serm. de sanctìs: rÌe saxcto Nicolao, prothema (IX, p 47la).
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può dare al predicatore e al lettore il potere di trarre da questo durissimo
sasso miele e olio con cui pascere il popolo di Dio. Dunque la lettera e la
storia della Scrittura sono un che di arido e duro da cui solo lo Spiito può
trare la dolcezza della intelligenza spirituale. In realtà, da buon teologo
scolastico, Bonaventura sa bene che solo la durezza della lettera costituisce
prova in teologia; d'altra parte essa non basta per quella scienza gratuita e
spirituale propria dei Santi e di tutti i fedeli in grazia.

1.4.6 Historicus seu fiarratiz s.

LlLemma historicur usato come aggettivo indica ciò che si riferisce al rac-
conto dei fa*i ed è in quasi sinonimia con natatious, che indica invece
il racconto di parabole. Qui si nota la difierenza che Bonaventura pone
ra fabula, tipico della letteratura profana, e le narazioni spirituali della
Bibbia, che pur non essendo storiche in senso stretto, tuttavia esprimono
per lui una verità in forma metaforica.

1.4.7 Historìcus seu narrator, scilicet historiograpbus.

A volte historicus è sostantivato e riferito all'autore del racconto: così,
I'evangelista è uno storico e i vari biografi egualmente lo sono. A questo
proposito è interessante considerare come Bonaventura abbia concepito il
proprio ruolo di "storico" (pur non usando qui il tetmine historicus\: nel
prologo della Legenda maior, dichiara di non aver "tessuto" la storia secon-
do l'ordine cronologico, ma secondo un ordine logico, per evitare la confu-
sione". Questo verbo tessere richiama la comprensione che Bonaventura
aveva della sua stessa opera teologica: nel prologo del commento al secondo
libro delle Sentenze aveva dichiarato di non voler proporre nuove opinioni
in teologia, ma semplicemente <<ritessere» quelle antiche t6. Ma proprio
questo segna la possibilità e necessità di un progresso in teologia, o addirit-
tura di un vero e proprio progresso contenutistico in 6.loso6a (nella quinta
Collatio in Hexaèmeroz, dice che combinando insieme il poco che i frlosofi
avevano detto al riguardo era possibile abbozzare una scienza politica.

Historicus in questo senso è sinonimo del più raro Auiro ograpbus, ossì,a

lo storico (per così dire) di professione, come fu ad esempio Giuseppe
Flavio (ca 37/38-ca 100a).

'5 Cft. Leg. maior, prol., n. 4 (VIII, p. 505a): << Nec semper historiam secundum ordinem
temporis texui propter con{usionem vitandam, sed potius ordinem servare studui magis
aptae iuncturae, secundum quod eodem peracta tempore diversis materiis, vel diversis
patrata temporibus eidem materiae congruere videbantur,r.

t6 Cfr. II Sext., praelocutio (Il, p. 1a): <<Non enim intendo novas opiniones adversare,
sed commudes et approbatas retexere».
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1.4.8 Histoialis oersus legalis, prophetalis, sapientialis.

Un aggettivo molto particolare , hito alis, si oppone a legalis, sapientialis
eprophetalis. Così Bonaventura suddivide i libri biblici sia dell'Antico che
del Nuovo Testamento in quatffo gruppi: in quanto la dottrina rivelata o
si riferisce all'eternità, cioè a qualcosa che è sempre, ossia alla Legge, ed è
quindi legalis, come nel Pentateuco per l'Antico Testamento e nei Vangeli
per il Nuovo; o si riferisce al passato e qtindi è historialis, come nei libri
storici dell'Antico Testamento e negli Atti degli apo*ofi nel nuovo; o si rife-
risce al presente, ed è sapienziale come nei libri sapienziali dell'Antico Te-
stamento (in particolare i tre libri attribuiti a Salomone: Sapienza, Qoèlete
Cantico d.ei Canticl, che indicano tre gradi crescenti di conoscenza di Dio,
per afiermazione e analogia, per negazione e spogliazione, per eminenza e

unione d'amore) e le epistole paoline e cattoliche nel Nuovo; o si rifedsce
al {uturo, ed è profetale come nei libri profetici e nel salterio dell'Antico
Testamento e nell'.Apocallsse del Nuovo.

I.4.9 «Litteralis seu historialis»> oers s <<spitit alis-allegoricus»,
« tropologicus ". "anagogicus ».

Ma avolte historia#s (meglio nella forma avverbiale àis torìaliter\ si riferisce
non a una classe di libri della Bibbia, bensì al livello più basilare di inter-
pretazione di essa: si ri{erisce cioè a quel senso storico che i libri biblici
hanno nel riferirsi a fatti o racconti. A questo senso storico si conrappone
il senso spirituale o intelligenza spirituale, che secondo una tripartizione
classica dai padri agli scolastici, e secondo la magistrale ricostruzione di H.
de Lubac tT, può essere allegorica, tropologica e anagogica, rispettivamente
riferite al passato, al presente e al futuro, owero, con ordine leggermente
modificato a volte da Bonaventura, allegorica, anagogica, tropologica, ri-
spettivamente dferite alla fede, alla speranza (e alla preghiera) e alla carità.

1.5 Riepilogo: una storia a vari livelli.

In conclusione, occorre distinguere vari livelli della storia in Bonaventura.

Intelligentia allegorica, anagogica, tropologica / Theologia

[Sensus] Historicus / Libri Historiales
LIBER SCRIPTURAE

Historia + Histoiae I NB storia individuale e globale e rrcune.r
Decarsus temporis [Mlsteria] / temporum [Leges] / aetatum

5r Cfr. H. or Lus,rc, Esegesi medieuale. I quattro sezsi d.ella Scittura, t$d. it., 4 voll.,
Milano, Jaca Book 2006'? (Opera omnia, 17-20).
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In senso basilare la storia (nel senso più nobile del concetto moderno
espresso dal termine tedesco Geschichte) è espressa dal sint agma decursus
tenporis (relativamente u nysteria), o decursus temporum (relativamente
alla successione d el)e leges, o manifestazioni divine: legge di natura, legge
scritta o mosaica, legge nuova o di grazia), o d,ecursus aetatum (relativa-
mente alle sette età della storia e alla corrispondenza di schemi ricorrenti
di eventi). A partire da questa storia in senso forte si sviloppala historìa, o
meglio la moltitudine di historiae, che sono i racconti e le descrizioni della
storia individuale e globale, al cui interno si trovano Ie singole historiae
intese come episodi storici che possono fungere da fgura di misteri più alti.

In questo racconto del decorso del mondo ha un posto tutto speciale il /i-
ber Scripturae,laBibbia, libro scritto fuori e denro, owero leggibile anche
dal profano nella sua veste esteriore, ma comprensibile solo grazie a una
rivelazione, completata in Cristo e in particolare nella sua resurrezione:
alla 6n fine il vero libro scritto fuori e dentro è Cristo stesso che con la sua
croce e soprattutto con la sua resurrezione ha rotto i sigilli, consentendo
la complera rivelazione della Scrittura.

Proprio per il suo carattere ambivalente il libro della Scrittura contiene
libri storici, o meglio bistoriales, e libri legali, profetici e sapienziali; ma
soprattutto ha tn senso historialis o storico, che sarebbe il senso letterale
del testo sacro in quanto riferito a un episodio della storia sacra. A partire
da questo senso, la teologia sviluppa una intelligentia (o interpretazione)
allegorica, anagogica, tropologica della Scrittura, ossia ciò che il singolo
episodio narrato ha da dire rispettivamente alla fede, alla speranza, al).a

carità; owero a ciò che si è compiuto in Cristo, ciò che si compirà escato-
logicamente e ciò che dobbiamo compiere noi oggi.

B. LA RIFLESSIONE BONAVÉNTURIANA SULLA STORIA
TRA FILOSOFIA E TEOLOGIA'8

Sebbene per capire la dotrina di Bonaventura occorra andare ai suoi te-
sti e al suo vocabolario, nel suo contesto e in riferimento alle sue fonti,
tuttavia per capi-re i problemi di Bonaventura, soprattutto nello spilito di
Bonaventura, è utile, anzi necessario, confrontarci con altri autori anche
posteriori: in una distinzione senza separazione, e in una unione senza
confusione, occorrerà passare dalla storia della filosofia e della teologia,
alla frloso6a e teologia.

t3Questaparreriassumeilcontributo«,Decurt$terrrpo,otetdisposìtiohìetatcbica».l-a

duplice dimeasìone croxologica e topologica ilel pensiero botaoettutiano, relaziote terrtta af
convegno della Cattedra Marco Arosio dell'Uoiversità Ponti6cia .Regina Apostolorum»:
La teologia della stotia in s4n Bonaoentura (Roma, 15- 16 aprile 2015), in corso di pubbli
cazione.
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2. Secondo problena: c'è una riflessione teologica bonaoenturiana sulla
storia anche al di là della considerazione delle sette età della storia?

2.1 Decursus, desuiptio, explicatio.

Partendo dal testo giustamente {amoso te, a cui anche Ratzinger ha dedica-
to la sua celebre ricostruzione della teologia bonaventuriana della storia,
possiamo estendere la considerazione e considerare una riflessione teolo-
gica sulla storia anche al di là della considerazione delle età del mondo.

Bonaventura inizia enunciando che tutta la realtà dei tre mondi, l'arche-
ocosmo (mundus archetypus\, il microcosmo e il macrocosmo, era regolata
dal settenario, il quale risulta dalla somma della terna di principio origi-
nante, esemplante e finiente, e del quaternario dilunghezza e larghezza,
aÌtezza e profondità della Scrittura.

Ebbene, questo numero della totalità è «misteriale>>: secondo questo
numero Dio fa decorrere sia il mondo, sia la Scrittura che descrive ed espli
ca il decorso del mondo; inoltre da parte nostra secondo questo numero
la descrizione biblica del decorso del mondo va ramandata ed esplicata.

In alre parole, vi è un decorso reale degli eventi della storia della sal-
vezza, a cui corrisponde un altro decorso, testuale, ossia la descrizione ed
esplicazione del primo (owero la storia narrata dalla Bibbia); alla teologia
spetta tramandare ed esplicitare tale decorso.

Se l'applicazione che Bonaventura fa del settenario alle sette età della
storia della Chiesa è per noi deludente, il pregio della sua teoria è che tutta
la storia rimanda a un principio, un medio e un fine, ovvero che l'inizio
temporale manifesti il principio da cui le cose sono, la tendenza a confor-
marsi a un modello di comportamento manifesti il centro e l'esemplare
secondo cui le cose sono, la tendenza a un Éne manifesti il Éne ultimo
per cui le cose sono. Inoltre, tutti gli eventi sono collegabfi in un decorso
temporale o in una disposizione gerarchica.

Possiamo notare come Bonaventura interagisca con I'approccio gioachi-
mita degli spirituali, ai quali il Generale dell'Ordine Bonaventura tenta
di ofirire una alternativa per così dire istituzionale: ipotizza inlatti 

'sna
nuova era nella vita della Chiesa che corrisponda al giorno in cui fu creato
I'uomo e all'età della ptofezia in tale tempo deve venire un Ordine reli-
gioso profetico simile all'Ordine di Gesìr Cristo, il cui capo fosse l'angelo
che saliva da oriente col sigillo del Dio altissimo. E secondo ll repoùator
san Bonaventura avrebbe detto che era già venuto: chiaro riferimento a

Francesco e all'Ordine minoritico60; inoltre si invoca la venuta di un prin-
cipe pieno di zelo per la Chiesa: di lui invece non si sa se sia già sorto o se

debba ancora sorgere u'.

''' Ctr. Hexaèm., coll. XVI, nn. 9'10 (V, pp . ))1b-))8À).
'" Cfr. ivi, n. 16\p.))9a1.
"r Cfr. ivi, n.29 (p. 14la).
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Ma nel mettere in parallelo l'età della Legge mosaica e quella della legge
cristiana, si dice che è una legge <,canonica, politica, monastica»>62 e che
la legge fu distinta secondo il rito del culto, la censura del giudicare e la
forma del vivere, owero secondo norme morali, giudiziali e cerimoniali,
ossia i canoni, le leggi del corpus gi,,s.stinianeo (in cui le leggi dei pagani
divennero leggi anche dei cristiani), e infine le regole monastiche a partfue
da san Benedetto.

2.2 I fatti « intelligibili».

Sulla scorta di Agostino, Bonaventura "r, distingue vari classi di oggetti
rispetto all'intendere (ossia alla comprensione, in senso moderno): al di
fuori di ogni possibilità di comprensione c'è <.la storia, che ripercorre le
gesta umaner>, ossia i fatti storici in se stessi (che appunto non possono es-

sere né previsti, né spiegati dimostrativamenle), ma che possono tutt'al più
essere conosciuti direttamente (per constatazione) oppure indirettamente
(per fede nell'autorevolezza di chi li narra, come ad esempio «che Abramo
generò Isacco,r); ci sono i significati dei termini (ossia una comprensione
che potremmo chiamare ermeneutica) che precede sempre I'assenso della
fede (per credere qualche articolo occorre almeno intenderne i termini);
poi le verità di ragione, e in particolare, in teologia, le verità antecedenti
alla fede (come quanto proviene dal dettame naturale, come che Dio esista
e che sia buono); infine ci sono, in teologia, le cose che prima vengono
credute ma poi capite (come gli articoli di fede, che sono sopra la ragione).
E così è chiaro che l'intendere a volte precede il credere, a volte lo segue.

2.J La Scrittura e le sue quattro dimensioni.

Come la scrittura (il testo scritto in generale) può descrivere il passato e il
futuro al presente, così a maggior ragione può {arlo il libro scritto denro
e fuori attraverso il ministero delle Scritture sacre, perché ha all'esterno
belle storie e all'interno misteri e intelligenze. Per sopperire alla lunghezza
del carme, Dio ha previsto la Sacra Scrittura, la quale descrive i misteri di
Dio non solo con verità, ma anche conbellezza. Dice in{atti Bonaventura:

Inquesti misteri appare la sapienza di Dio bellissimamente, più anche che nel
modo della sapienza uniforme. Così come per esempio voglio lodare la sposa,
che sia bella e che sia fedele, se dicessi semplicemente è bella ed è fedele non
si accende molto il mio cuore; ma quando dico: Belle sono le tue gucnce come d.i
tortora il tuo collo come morili (Ct 4,9) mirabilmente la lodo eppure capisco6l.

o'] Cfr ivi, nn. 15 e 28 (pp. ) )8b-39 a e l40b-11 1a).

''' Ctr. III Scnt., d.24, db I (l II, p. 5.l0ab).
6a Hexaèm., coll.ll, r. 18 (V, p. ll9ab): «In his ergo mysteriis pulcherime apparet Dei

sapientia, plus etiam qr:am primo modo. Sicut, verbi gratia, volo laudare sponsam, quod
sit pulcra, quod sit verax; si dicam simpliciter: pulcra est, verax est; non alEcitur multum
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Forse anche per questo la Scrittura è detta <.. sacramentale r> 
6t: opera in

qualche modo e non solo istruisce.
In alcuni testi centrali Bonaventura dice che la sapienza multiforme è

nascosta e velata ai superbi che non sono in grado di capire le Scritture66.
I1 mondo stesso (macrocosmo, microcosmo e archeocosmo) è una manife-
stazione di Dio, ossia un Libro, e tuttavia noi siamo come un analfabeta
che tiene in mano questo libro e non si cura di esso: tutt'al più leggiamo
questo libro come se fosse scritto in una lingua suaniera e a noi ignota67.

Ci sono quattro dimensioni teologiche, tratte dalla lettera di Paolo agli
Efesini e scandagliate nel prologo d el Brettiloquium e nelPrincipium delle
Collationes in Hexaémeron: lunghezza, latghezza, altezza e profondità.

Due di queste dimensioni sono intratestuali (ossia si riferiscono al libro
della Scrittura stesso, owero all'esle nsione del corpus di testi e alla gamma

di intenzioni o significati che essi hanno); altre due dimensioni sono extra-
testuali (ossia si riferiscono al libro che è la realtà stessa della salvezz ,

owero al decorso degli eventi salvifici e alla gerarchia delÌe nature).
In efietti, larghezza (o ampiezza\ e profondità sono dimensioni del testo

sacro: I'ampiezza si riferisce alla estensione dei testi, ossia al co4pzs testuale
dotato di autorità; la profondità invece si riferisce alla pluralità di signi6-
cati, o meglio di livelli di lettura, del testo saoo, secondo la tradizionale
dottrina dei tre sensi spirituali della Scrittura, accanto al senso letterale e

storico. Invece, lunghezza e altezza sono dimensioni del mistero stesso,
ossia della realtà: la lunghezza è la storia della salvezza, come diremmo
oggi, mentre l'altezza è la distinzione di tre livelli ontologici o nature fon-
damentali, la divina, la spirituale e la corporea, che trovano unità nella
Persona del Verbo incarnato.

Ebbene, in ciascuna di queste dimensioni si ha a che fare con quello che
noi intendiamo come storia. L'ampiezza della Scrittura contiene i libri
storici contenenti quasi esempi dal passato; la profondità della Scrittura
contiene il senso storico, dal quale si sviluppano i sensi allegorico, tropolo-
gico e anagogici; l'altezza della Scrittura consiste nei tre livelli della natura
corporea, della natura spirituale e della natura divina (ma implicitamente
considera la storia come una epifania dell'eterno atraverso l'eviterno nel
temporale); ma è soprattutto la lunghezza della Scrittura a dipanarsi in una
dimensione cronologica.

cor meum; sed cum dico: Palcrae sunt gexae tuae sicut turturis, collxm tuum sicut moxilial
mirabiliter eam commendo, dum intelligo».

6' Clr. Hexaèm., coll. XII, n. 17 (V, p. 187a): «...teÌtium atditori:um est Sdiptutae
sacruilefittlis. Est autem omnis Scriptura cor Dei, os Dei, li4ua Dei, calanus De| liber
scriptus lori et intut»-

e Cfr ivi, coll. II, n. 17 (V, p. llga): «Haec ergo sapientia <multiformis> est abscondita
et velata superbis, qui non sunt potentes Scripturas intelligere».

61 <<Haec sapientia <or,rrifotmis> manilestata el -. - Et lamen nos non invenimus eam,

sicut laicus nesciens litteras et tenens librum non curat de eo; sic nos; unde haec scripru-ra

facta est nobis G.aeca, barbata et Haebraea" (ivi, n. 20: V, p. -140a).
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Tutto nella Bibbia si può riferire a Cristo o come capo o come corpo,
come già aveva intuito Agostino. Bonaventura fa anche di più: a chi gli
obiettava che di Maria si parlasse poco nella Bibbia, rispondeva che in
realtà se ne parla sempre (infatti ogni volta che si parla del fedele, si parla
di Maria), e che è meglio parlarne sempre anche se implicitamente, che
parlarne esplicitamente tante volte, ma non sempre68.

Un punto problematico di questa teologia bonaventuriana è però il ten-
tativo di concordare, ossia di far corrispondere personaggi e epoche della
storia, ad esempio nella terza visione delle Collationes in Hexaèmeron. Ad
esempio Francesco, identificato con l'angelo del sesto sigilo dell'Apocalisse,
con il sesto angelo di Filadel6a sempre nell' Apocalisse, con l'alro angelo
cioè il secondo Cristo che porta il si gil1o del Tau... (è teologicamente bello
ricondure un fondatore al Fondatore, ma questo rischia una idealizzazione
a volte controproducente). Altre volte, Bonaventura sembra non solo voler
interpretare il passato e chialire il presente, ma anche prevedere il futuro 6e.

Inoltre, la sua a{lermazione (nel sermone su san Nicola) che il senso
letterale e storico sia arido e che solo l'interpretazione spirituale lo vivi-
fichi, va ben inteso per non rischiare interpretazioni stravaganti del testo
biblico, oppure interpretazioni avventurose dei fatti storici alla luce della
Bibbia: possiamo però provare a esplicitare Bonaventura a partire da Bo-
naventuraTo dicendo che la prova in teologia è tale solo nel senso letterale
delle auctoitates: così l'interpretazione spirituale di un testo biblico può
essere plova solo se sullragata da un z a ctoritas patristica o magisteriale o
dotrinale in senso letterale.

2.4 La storia come progresso a zig zag.

Giustamente papa Benedetto XVI ha rivelato come, a di{ferenza degli altri
teologi del suo tempo, Bonaventura abbia volentieri accettato il carattere
ptogressivo della storia, in un equilibrio che evitò sia l'utopismo anarchi-
co (dei gioachimiti), sia il conservatorismo (dei maesri secolari avversari
dei mendicanti): per lui, le opere di Dio progrediscono: così la teologia, e
cosìl'organtzzazione della Chiesa, che produce forme di vita sempre più
complesse e perfette 7r.

"o Cfr. ivi. coll. XIII, n. 20 {p. }9 la).
6'Cfr ivi, coll. XVI, o.29 (p.408ab).
70 Cfr ivi, coll. XIX, nn.6-15 (pp. 421a-422b).
71 Cfr. Benedeao XVI, Udienza genera.le del 10 marzo 2010: « [...] "le opere di Cristo

non vanno indietro, non vengono meno, ma progrediscono", dice il Santo nella lettera De
tibus qaaestioaibus- Così san Bonaventura formula esplicitamente I'idea del progresso, e
questa è una novità in conlronto ai Padri della Chiesa e a gran parte dei suoi contempora-
nei. Per san Bonaventura Cristo non è piìr, come era per i Padri della Chiesa, la 6ne, ma il
centro della storia; con Cristola storia non 6nisce, macominciaun nuovo periodo. Un'altra
conseguenza è la seguente: 6no a quel momento dominava l'idea che i Padri della Chiesa
fossero stati il vertice assoluto della teologia, tutte le generazioni seguenti potevano solo
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Forse oggi non apprezziamo tutto il ragionamento bonaventuriano (se-

condo cui è chiaro che l'Ordine religioso di Francesco sia opera dello Spi-
rito Santo, perché nonostante gli umili inizi è arrivato a splendore, come
del resto anche la Chiesa era iniziata da semplici pescatori ed è progredita
Éno a espertissimi dottori), ma è innegabilmente suggestiva e accettabile
la sua sintesi: «opera Christi non deÉciunt, sed proEciunt»72.

Occorre aggiungere una considerazione. Bonaventura distingue fra ordi-
ne della natura originariamente costit:uita (natura condila) e quello di natura
corrotta dal pecca to (natura lapsa). Se nello stato primigenio di natura tutto
sarebbe stato comune, nessuno sarebbe stato subordinato ad altri e tutti
sarebbero vissuti pacificamente insieme, dopo il peccato la concupiscenza
dell'avere e del pòtere ha portato gli esseri umani ad appropriarsi anche
indebitamente dei beni e a essere ingiusti gli uni con g[ altri. In questo con-
testo di natura corrotta, Ia proprietà privata e l'autorità politica e la difesa
anche violenta sono divenuti rimedio al Peccato, quindi non un peccato in
sé, ma comunque un segno e una conseguenza del peccato. Nelle questioni
disputate sulla perfezione evangelica Bonaventura propone la vita religiosa,
attiaverso le virtir evangeliche e i consigli di umiltà, povertà, castità e obbe-
dienza come un superamento progressivo e profetico anche di questi rimedi.

Non che la storia sia un progresso irreversibile: anzi, Bonaventua denun-
cia più volte coloro che pur essendo nella legge di grazia, vogliono tornare

essete loro discepole. Anche san Bonaventura riconosce i Padri come maestri per sempre,

ma il fenomeno di san Francesco gli dà la ce rtezza che la ricchezza della parola di Cristo è

inesauribile e che anche nelle nuove generazioni possono apparire nuove luci. L'unicità di
Cristo garantisce anche novità e rinnovamento in tutti i periodi della storia. [...]. A questo
punto {orse è utile dire che anche oggi esistono visioni secondo le quali tutta la storia della
Chiesa nel secondo millennio sarebbe stata un declino permanente; alcuni vedono il declino
già subito dopo il Nuovo Testamento. ln rcahà, opera Chtistì rcn deficiuttt, sed. ptofciuxt,
le opere di Cristo non vanno indietro, ma progrediscono. [ . . ]. San Booaventura ci insegna

I'iniieme del necessario discernimento, anche severo, del realismo sobrio e dell'apertura a

nuovi carismi donati da Cristo, nello Spirito Santo, alla sua Chiesa. E mentre si ripete que'

sta idea del declino, c'è anche l'altra idea, questo "utopismo spiritualistico", che si ripete.
Sappiamo, infatti, come dopo il Concilio Vaticano II alcuni erano convinti che tutto fosse

nuàvo, che ci fosse un'altra Chiesa, che la Chiesa preconciliare fosse 6nita e ne avremmo
avuta url'altra, totalmente "altra". Un utopismo anarchico! E grazie a Dio i timonieri saggi

della barca di Pietro, Papa Paolo VI e Papa Giovanni Paolo II, da una parte hanno difeso

la novità del Concilio e dall'alua, nello stesso tempo, hanno difeso l'unicità e la continuità
della Chiesa, che è sempre Chiesa di peccatori e sempre luogo di Grazia. In questo senso,

sanBonaventuta, comeMinistro Generale dei Francescani, prese una linea di governo nella

quale era ben chiaro che il nuovo Ordine non poteva, come comunita, vivere alla stessa

'iaJtezza escatologica" disanFrancesco, nelqualeegli vede anticipatoil mondo (uturo, ma -
guidato, allo stesio tempo, da sano realismo edal coraggio spirituale - doveva avvicinarsi il
liù possibile alla realizzazione massima del Sermonedella montagna, cheper san Francesco
?u l;regola, pur tenendo conto dei limiti dell'uomo, segnato dal peccato originale. Vediamo
cosìcheper san Bonaventura governare non era semplicemente un fare, ma era soprattutto
p"nru.. i pr.g"t.. Alla base del suo governo troviamo sempre la preghiera e il pensiero;

irrtt. l. r.ri deiisioni risultaoo dalla riflessione, dal pensiero illuminato dalla preghiera,.
ì' Tib. qu., n. 1., (VIII, p. ll6a).
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alla legge di natura: infatti la Glosofia è una << viar>, e << volersi fermare in essa
è un cadere nel buio» e un <( tornare indietro nella schiavitù d'Egitto»7r;
similmente, nella stessa Chiesa non sempre 1'ordinamento interiore (delle
singole persone) corrisponde dawero a quello esteriore (gerarchico) 74.

Dunque la storia umana si presenta a zig zag, tra realismo e profezia,
ma senza cadere né in un realismo cinico (come quello che Bonaventura
rimprovera a molti maestri secolari e personaggi curiali) né in un utopismo
anarchico (come quello gioachimita, che Bonaventura cercò di esrirpare
dal suo Ordine).

). Teao problena: c'è spazio in Bonarenturu
anche peruta filosofia della storia?

Nel sistema bonaventuriano delle scienze non c'è una considetazione spe-
ci6ca della storia, in quanto aristotelicamente e agostinianamente non c'è
scienza dei fatti, che sono singolari e inintelligibili in sé; d'alrra parte am-
mette, a lato della intelligibilità della scienza, una certa intelligibilità che
potremmo chiamare ermeneutica, con riferimento sia alla comprensione
dei significati linguistici dei termini impiegati (ad esempio, per credere
occorre capire il senso dell'articolo creduto), sia alla ricomprensione di
fatti che potremmo dire intelligibili, in quanto prima creduti e poi capitiTt.

D'altra parte, nell'ambito di quella che Bonaventura chiama sapienza
filosofica, o <,decima scienza promessa dai fllosofi», e nell'ambito della
metaÉsica e della teologia della creazione, possiamo ricavare molti spunti
fllosofici sulla storia intesa in senso lato.

J. 1 L'insensatezza di una storia infinita.

Innanzitutto, a difierenza di Tommaso, Bonaventura ritiene filosoficamen-
te impossibile e assurda una creazione ab aeterno e in aetetnumi6.

Come si sa, per Aristotele il moto circolare delle orbite celesti è all'in-
finito; per gli aristotelici detti averroisti era anche impossibile che Dio,
essendo immutabile, potesse decidere di creare il mondo nel tempo. Se-
condo Tommaso sarebbe stato logicamente e ontologicamente possibile

1) Clr. Hexaèm.,Prittcipium, coll. I, § 2, nn. 15- 16, ed. Delorme, cit., pp. 6-7; ltitt., cap.
I, n.9 (Y, p.298ab); Hexoér2., coll. I, n. 9 (V, p. .l.l0b); coll. XVII, n. 25 (p. 41lab); coll.
XlX, n. 12 (p. 422a).

1a Cb. Hexaém., col|. XXII, n. l5 (V, pp.4)9b-440a).
n Cfr. III Sent., d. 24, ad db 3 (III, p. 510ab).
76 Sul problema e sul diverso approccio tommasiano e bonaventuriano al riguardo, c{r.

E. MoNrrer, El problema de la eteraidad. d.el muado. Ur esttdio del peasamieato d.e Tomds
de Aquir?o j Brcnaoe turu, in Raccobd dì sapgi ìtt oxore di Marco Arcsio, 2 voll., a atra di
M. Martorana, R. Pascual, V Regoli, Roma, Ateneo Pontifcio <rRegina Apostolorum'», IF
Press 2015, Il, pp. 297-318.
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che Dio avesse creato il mondo da sempre e per sempre, ma in realtà ha
liberamente, e quindi imprevedibilmente per Ia scienza umana, creato il
mondo con un inizio e una 6ne, o meglio, per una limitata durata di tempo.
In altre parole, dal punto di vista 6losofico la questione se il mondo abbia
un inizio e una fine è per Tommaso indecidibile.

Al conrario, per Bona.rentuta una durata temporale infinita sarebbe fllo-
soficamente insostenibile'7, anche e a lortiori per lo stesso principio aristo-

telico della impossibilità che esistano infiniti enti in atto. La prima serie di
prove addotta da Bonaventuraì8 è in realtà fallace. Senza rendersene conto,
^Bon^u"trt*u 

h, infatti scoperto i paradossi del transfinito, scambiandoli
per contraddizioni. Provando a sempliEcare e adattare a noi il ragionamen-

io bonaventuriano, Ie prove possono riassumersi in una prova per assurdo:

ammettiamo pure chell mondo non abbia inizio né fine; ma allora gli anni
passati saranno infiniti; ma anche gli anni totali (passati e fut"ri insieme)

iono infiniti; ma allora il tutto sarà uguale alla parte, contro quello che era

ritenuto un assioma elementare della aritmetica; dunque l'ipotesi iniziale
sarebbe insostenibile. In realtà oggi sappiamo che I'assioma per cui il tutto
è maggiore della parte vale solo per il finito e non per I'infinito.

Mòlto più interessante e convincente è invece la prova che Bonaventura
elabora ielle Collatìones in Hexaèmeror (VI). Se il mondo fosse da sempre

e per sempre, anche l'umanità conterebbe infinite generazioni e quindi
inhniti individui umani. Ma, siccome per Aristotele è impossibile che in-
6niti individui coesistano in atto, ne consegue che si debba optare per una

delle seguenti ipotesi: o le anime degli individui umani si reincarnano (il

che è iniompatibile con i principi dell'Aristotelismo), o che le anime degli

individui umani muoiano con i corpi (ma questo è stridente con quanto

Aristotele dice dell'intelletto agente come qualcosa di divino), oppure che

esista una unica anima intellettiva per tutti gli individui umani (e questa era

la soluzione di Averroè, che nella storia del pensiero è ritornata sotto varie

forme in auge, dallo spinozismo al marxismo, alle odierne dottrine del Nerlr

Ape su Gaia e sulla ménte col.lettiva o sulla "rete di cervelli"). Da questo Bo-

na"ventura fa derivare i grandi errori del cosiddetto averroismo parigino: la

negazione di un premio o un castigo ulraterreno e la rinuncia all'impegno
mo-rale (contro cui, da francescano, era particolarmente sensibile)'

Ma da dove viene la teoria della etérnità del mondo? In fondo dalla

negazione aristotelica delle idee, ossia, nella interpretazione ctis-tianizzata

dei platonismo che era arrivata a Bonaventura, la negazione della posji-

biliià che Dio conosca il mondo e i singoli individui. In maniera molto
interessante, Bonaventura dice che tutti i f,losofi convengono che Dio sia

principio originante (nel senso di causa prima efficiente) e 6ne. compiente

i.r.l senso dilausa finale ultima) del mondo, ma che non tutti arrivano a

concepirlo come medio esemplante (nel senso di causa esemplare, owero

1; Ci. Decem pruec., coll. 1(V, pp. 507'510).
t' Ctr.ll Se*., d.1, pars I, a l, q.2 (1, pp.28-t0).
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di autore intelligente): quello che Bonaventura crede (erroneamente) es-
sere una proprietà del platonismo, indica piuttosto il carattere personale
di Dio: ossia che non ci sia solo un "divino" indifierenziato, ma un Dio
personale, intelligente e amante, che sceglie di creare il mondo. Possiamo
dunque dire, provando a mettere d'accordo Tommaso e Bonaventura, che
una storia infinita del mondo sarebbe sì ontologicamente e logicamente
possibile, ma sarebbe metafisicamente insensata. Il senso della storia de-
riva del fatto che non essendo da sé, secondo sé, e per sé, debba essere
da Altro, secondo Altro e per Altro, ossia che la storia abbia un principio
odginante, un medio esemplante e un 6ne compiente. Nietzsche contrap-
porrà a questa idea della storia sensata (con un senso direzionale verso
uno scopo) un eterno ritorno ovvero un istante senza senso e senza scopo.

Sempre nella col/ado VI Bonaventura denuncia I'insufficienza della filo-
sofia: i filosofi non porerono conoscere né la malattia, né la salute, né il me-
dico, né la cura; soltanto il racconto - la rivelazione biblica - può rivelarli.
Dunque la storia nel suo senso pieno e soprattutro nella individuazione del-
la causa della malattia nella corruzione del peccato è inattingibile ai frlosofi
cgme t_al] In questa maniera la filosofia è la ricerca necessaria ma impos-
sibile della sapienza, ossia (detto in termini moderni) del senso della vita.

3.2 La triplice esistenza delle cose e la temporalità
come manifestazione dell'eternità.

La teoria bonaventuriana della ftiplice esistenza delle cose ofire inoltre
uno spunto alla concezione della realtà come manifestazione dell'eterno
nel tempo, riconoscibile già parzialmente, attraverso la 6losofia, nella
«macchina del mondo» (anche se pienamente solo attraverso la rivelazio-
ne dello Spirito Santo nella Chiesa)ie. Sviluppando una celebre dottrina
di Agostino, Bonaventura dice che ogni coià (naturale ossia materiale)

te « Nam cum res habeant erre in mateda, habeant esse in anima per notitiam acquisitam,
habeant etiam esse in ea per gratiam, habeant esse in ea per gloriam et habeant esse in arte
aeteroa; philosophia quidem agit de rebus, ut sunt in natura, seu in anima secundum noti-
tiam. naruraliter insitam. vel eriam acquisitam; sed theologia, tanquam scientia supra 6dem
fundataerper Spirirum sancrum revela!a, agit et deeis quae spectanr adgratiameì gloriam
et etiam ad Sapientiam aeternam. Unde ipsa, substernens sibi philosophicam cognilionem
et assumens de natulis rerum, quantum sibi opus est ad fabricandum speculum, per quod
6at repraesentatio divinorum; quasi scalam erigit, quae in sui in6mo tÀgit terrÀ, .ed in
suo cacumine tangit caelum; et hoc totum per illum unum hierarcham, Iesum Christum,
qui non tantum ratione naturae humanae assumprae esr hierarch a in ecclesiastìca hjerx-
chia, verum etiam in a tgelica, et media persota ii 1)7a supercaelesri hierarchia beatissimae
Trinitatis; ita quod per ipsum a summo caplte Deo desceidit vrctionis gratia non solum /z
barbau, ventm etiam in otam oestime i, q':tia non tantum in Ieru.aleÀ sup.rru-, ,.ru-
etiam usque in Ecclesiam militantem. Est enim pulcritudo magna in mac_hina mundana,
sed longe maior in Ecclesia pulcritudine [...] cÉarismatum ad-ornata, maxima autem in
Ierusalem 

_superna, supèrmaxima autem in illa Trinitate summa et beatissima» (Breall.,
Prol., § J: V, p.20la).
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ha tre livelli di esistenza80: esiste in un certo momento e luogo nella na-

tura propria, ossia ne1la materia (ha quindi quella che oggi chiameremmo
esistànzà empirica); ma esiste quanto alle proprie strutture matematiche
anche dall'inizio dei tempi in ogni mente creata (ha quindi quella che oggi

chiameremmo preesistenza trascendentale); e in 6ne esiste da sempre e per

sempre .rella mente creatrice di Dio (ha quindi quella ch-e oggi chiamerem-

mo una preesistenza trascendente). Allora i1 tempo della storia funge da

epi{aniaài ciò che eternamente è previsto da Dio, senza che co-n ciò venga

meno la contingenza degli eventi e le libertà degli atti umani. In{atti, «da

sempre Dio vole che qualcosa accadesse nel tempo,, e liberamente.

l.l L'evoluzione naturale.

Senza volerne fare anacronisticamente un sostenitore dell'evoluzione na-

turale e culturale, tultavia occorre notare che per Bonaventura Dio avreb-

be creato il mondo e l'uomo in una progressione (sebbene limitatamente
ai sei giotni primordiali): « Sebbene Dio avesse potuto-subito- collocare

l'uomò nela-beatitudine e realizzare l'universo in quella perfezione in
cui sarà dopo il giudizio, prelerì tuttavia serbare un ordine non solo nella

esistenza dil mondo, ma ànche nel suo decorso, poiché pilì eficacemente
si manifesta così la sua sapienza,r8r.

Inoltre, nel mondo maleriale sono insite le <<ragioni seminali'> che ne

regolano lo sviluppo 82.

3.4 L'evoluzione «storica,> vera e propria.

Se c'è una qualche storia insita nella natura, è però soprattutto I'ambito

umano a mùtat., la storia politica segna alti e bassi; la frlosofla di oggi

aggiunge considerazioni sfuggite a quella del passatotr; ma- gli stessi Ro-

Àu"ni fe"...o decrdere l'Impero tt. Riprendendo la considerazione teologica

secondo cui il progresso vero è segÀo di grazia, perché solo- le 
"opere 

di
Cristo progrediscòno 

" 
rron.egt.àit.ono,t', possiamo dedune che per

Borruràtriu la storia umana in quanto tale è soggetta inevitabilmente a

ripiegarsi su di sé (.,in se recurvaturr>) e corrompersi 86, per quel)a malattia

sa Cft.Itin., cap.l, n. ) (.1 , p.297\; Red. att., o. 20 ('l , p. 124at:l.
at II Sext., d,. 12, a. 1, q.2 co, sc ) \ll, p. 296a): «Quamvis Deus posset statim hominem

inbeatitudinem collocariet universum in ea perfectione, inqua erit post iudicium' facere;

maluit tamen ordinem servare non solum in mt;ldi existenlia' sed etiam in decursu, qr:ia

efEcacius sic manifestatur eius sapientia" [trad. nostra].
s'1 Clr. Rcd. art., n.20 (V. p j24ab,
31 Cft. Hexaém., co)l. V, n. 14 (V, p. .156b)
8a Ctr. Hexaèm., t 19 (P. )57a)'
3' Trib. qu., n. 1l (VIII, p. .]l6a).
s6 Cfr. II Sent., d.l, pars II, a.2, q. I ad2 \1, p.44b\; Brcuil., patslll (Y 

' 
pp 211'241)'
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osc la di cui I'umanità conosce in parte solo gli efletti, ma non le cause e
men che meno il medico e la cura87.

3.5 Il sillogismo di Cristo e la «dialettica».

Una delle teorie piìr geniali di Bonaventura è la formulazione del .,, sillogi
smo di Cristo,r88, di cui si è trattato ampiamente altrove e che qui sempli-
cemente si richiama 8e.

Il sillogismo è quella inferenza che da due proposizioni date o assunte
per vere (e chiamate premesse, rispettivamente z aggiore e minore, per \a
loro diversa estensione), fa derivare per necessità logica una terza proposi-
zione (la conclusione). Pur essendo ciascuna proposizione composta da due
termini (il soggetto e il predicato) uniti da una copula, il sillogismo conta
però solo te termini, ciascuno ripetuto due volte: infatti le premesse han-
no in comune un termine (detto appunto "medio"), che consente secondo
certe regole di congiungere insieme gli altri due termini (detti "estremi",
rispettivamente maggiore e minore), formando appunto la conclusione, in
cui ovviamente non compare invece il termine medio .

Dopo aver formulato il paralogismo del diavolo (alla base di ogni ren-
tazione e di ogni peccato), viene esposto il sl llogismo riparatore di Cristo:
Bonaventura dice che «al 6ne di» restituire l'uomo alla sua somiglianza
con Dio, <<fu necessarior> che Cristo assumesse la somiglianza con I'uomo
decaduto, e cioè la dissomiglianza dalla sua dignità divina. Ma attenzione:
la necessità di questa kenosi divina non è assoluta, ma condizionata, in
quanto basata sulla libera scelta di Dio di salvare così l'uomo peccatore.

Bonaventura formula questo sillogismo in tre modi connessi, anche se
non sempre in maniera chiara, completa e precisa: "Cristo è immortale; ma
è morto; dunque è risorto"; "Cristo è per natura simile a Dio; ma si è fatto
per grazia simile all'uomo; dunque, l'uomo è reso di nuovo simile a Dio".
Non si tratta evidentemente di un sillogismo aristotelico: si tratta piuttosto
di un ragionamento che riecheggia (completandola e rafiorzandola) la logi-
ca dionisiana dell'afiermazione, della negazione e della sublimazione: così,
Cristo, che nella maggiore è soggetto di un'attribuzione di una perfezione
positiva (l'immortalità) e nella minore è soggetto di un'attribuzione priva-
tiva (la morte), è rivelato dalla conclusione come soggetto di un'attribuzio-
ne in qualche modo supe ativa. Ma mentre nel procedimento dionisiano
le attribuzioni per aflermazione, negazione ed eminenza riguardano solo

a7 Cft. Hexaém., coll. VII, nn. 8,11 (V, pp. 166b-367 a).
33 Cfr ivi, coll. I, nn. 25-10 (Y , pp. fi)b-3)4b\.
i' Cfr A. Dr Mero, fu logica della Croce in BonaoentuÌa e Torrrnaso: ìl sillogismo di Cisto

e ìl duplice medio , in I-a Croce di Cisto, unica speraxza . Atti dellll congresso in ternazionale
<(La sapieoza della Croce oggi» (Roma, 9- 1, gennaio 199r), a cura di T. P Zecca, Roma,
CIPI 1996, pp. )7 )-)98; lo., Piccolo Glossaio Botaoeatuiazo, Roma, Aracne 2008, pp.
155.161.
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i <, nomi>> di Dio, ovvero il nostro tentativo di conoscere il Dio che sor-

passa ogni conoscenza, viceversa nel sillogismo di Cristo tali attribuzioni
iiguardano concrete condizioni e azioni storico-salvifiche: l'incarnazione,
la morte e la resurrezione di Cristo.

L'argomentazione si fonda insomma su una logica che potremmo defi-
nire dialettica, per cui.,fu necessario>> che g1i opposti fossero vinti dagli
opposti, in quel «prodigioso duello» fra morte e vita, come dice la sequen-

zà pasquale: l'immortalità (che competeva anche all'umanità di Cristo in

"irit dilla sua unione con la divinità) fu momentaneamente vinta dalla
morte, e tuttavia la vita per essenza non poté essere de6nitivamente supe-

rata dalla morte, sia pure assunta per misericordia.
Senza voler cedere ad anacronismi, cerchiamo di capire la specificità del

sillogismo di Cristo secondo Bonaventura atffaverso i.l confronto con una

istanza molto simile ma radicalmente diverso, ossia con il Venerdì santo

speculativo di Hegel (alla fine dello scritto Fede e sapere, del 1802), che è
là base della sua dialettica. In entrambi i casi abbiamo infatti una conce-

zione triadica del processo, la cui conclusione, la resurrezione, è, dopo la
croce, necessaria (<,può e deve risuscitare»); ma notiamo anche due grandi

dillerenze: per Hegel il momento negativo (corrispondente alla "minore"
del sillogismo) è speculativo e non più storico e, soPrattutto, è necessario

anch'esso (infatti il puro concetto ,, deve designare» il dolore infinito), per
necessità intrinseca ed assoluta. Così per Hegel la generazione eterna del
Figlio, Ia creazione del mondo, I'incarnazione e la passione sono solo figure
che sfumano I'una nell'altra finendo per coincidere e0.

Menre la logica della croce in senso stretto, basandosi sulla libera e mi-
sericordiosa assunzione della minore da parte di Dio awenuta nella storia,
rientra nella sfera sovrannaturale della grazia e della sola teologia, invece

il venerdì santo speculativo hegeliano non è piìt storico, non è libero, non
è amoroso: similmente l'idea deoe negarsi ed esteriorizzarsi nella natura,
prima ancora che nel venerdì santo speculativo; pertanto la creazione non

è piìr un atto di libera autocomunicazione divina, ma uno sviluppo neces-

sario dell'idea. La Aulhebunghegeliana è dunque la secolarizzazione del

concetto insito nell'atto di Cristo che, come Agnello di Dio, tollit (oel
triplice senso di «prende su di sér>, «solleva», « toglie di mezzo») il peccato

dei mondo. Per questo, \a reductio bonaventuriana non è riduzionistica
come la A ul h e b un g hegeliana.

'o Cfr. P HrrnIcI, Panlogismo o Paroistìsmo?, À ll Gisa dei filosof. Atti del XXX
convegno del Centro di Studi 6loso6ci di Gallarate, Morcelliana, Brescia 1976, p. 118'
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4. Quarto problema: c'è per Bonauentura una dimensione euolutiua
della oita uistiana (una qualche «nistagogia» ?

Anche la singola persona umana deve in qualche modo evolversi: infatti
(come si è detto) per Bonavenrura i. decorso del tempo è stato progettato
da Dio proprio per portare in patria gli uomini attravercola uia.

In elletti il contributo principaledi Bonaventura alla storia della spiritua-
lità cristiana (che tramiteJ. Gerson, ma parzialmente anche tramite Pietro
di Giovanni Olivi, Dante, Bernardino da Siena e Nicola Cusano, è arrivato
alla grande mistica moderna e a noi) è stato probabilmente il progetto di un
cammino progressivo verso la santità. Questo progetto non è legato alla tri
plice via dionisiana di puriEcazione, illuminazione e perfezione, in quanto
tale via è esercitata simultaneamente [come si evince dùDe triplici oia].
Sembrerebbe inoltre che Bonaventura dopo aver tracci ato nell'ltinerariun
nentis in Deum un percorso di teologia negativa e ascendente, si sia reso
conto della di6coltà di proporlo come una concrera progressione di vita
spirituale. Di qui {orse il progetto delle Collationes in Hexaèmeron come
una mistagogia (usando una parola non sua). Le collazioni iniziano rac-
ciando il progetto (i dieci comandamenti), ma poi propongono un cammino
di esercizio progressivo della grazla nella sua dimensione mediana, ossia
quella dei doni dello Spirito Santo, la cui infusione è simultanea alla giu-
stificazione, ma il cui esercizio è progressivo a partire dal dono più basso,
il timore, fino a quello piir alto, che è la sapienza. In particolare è cruciale il
passaggio dall'esercizio pieno del dono d'intelletto, ossia dalla conoscenza
personale di Cristo come Verbo ispirato nel cuore dei fedeli, all'esercizio
pieno del dono dellz sapienza, ovvero alla conoscenza sperimentale di Dio.

Tale passaggio, descritto dal capolavoro Énale di Bonaventura,le Col-
lationes in Hexaèmeron, avviene in tre grandi fasi, ciascuna articolabile in
due momenti: una fase iniziale, cui pervengono molti fedeli, che è quella
dell'esercizio consapevole, assunto nel dono di intelletto, delle virtù cardi-
nali e teologali; una fase successiva, a cui pervengono in pochi, che consiste
nella meditazione della Scrittura e nella contemplazione dei misteri; una
fase finale, a cui pochissimi giungono in questa vita e che prelude alla vita
di gloria, in cui attraverso \a prolezia e il rapimento e l'estasi si giunge
alla piena sapienza mistica. In questo modo Bonaventura potrebbe con le
collazioni aver sopperito allo scacco in cui incorreva I'Itinerarium nentis
in Deum. Tutta una serie di riferimenti intern.ier sembra awalorare l'idea
di una storia del singolo credente verso la progressiva " getarchizzazione"
o ricosruzione ecclesiale interiore nella Gerusalemme ecclesiale e celeste,
in modo che la storia della salvezza venga non solo contemplata dentro di
sé mediante la fede (quasi come nella cosiddetta "autopsia della fede" di
Kierkegaard), ma anche in qualche modo rivissuta. Così, anche il dina-

'1 Cfr. Hexaèm., co .. I, n. 9 (V, p. ll0a); coll. lll, r.rr. 22, )2 (pp. )47 a e 348b); col1.
XlI, n. 17 (p.387ab); coll. XXII, n.24 (p.441a);coll. XXIII, n.31 (p.449b).
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mismo della storia rientrerebbe nella piìr generale ricerca della sapienza,

verso l'età in cui la chiave interpretativa della storia personale e collettiva
sarà data alla moltitudinee2, tema su cui Bonaventura avrebbe dovuto par-

lare nella quinta visione delle Collariores in Hexaémeroz, ma che a motivo
della sua elevazione a Cardinale dovette omettere.

5. Conclusione: la tesi bonattenturiana centrale sulla stotia-

A questo punto, riprendendo quanto detto sui fatti credibili e intelligibili
e sulla dialenica, pàssiamo provare a esplicitare una tesi fllosofica cenrale
solo implicita e forse inconsapevole in Bonaventua: la storia umana non
è mai dimostrativamente prevedibile, ma è semmai (post lactam e nel suo

disegno complessivo) intelligibile, ossia interpretabile atfiaverso qualche

chiave di lettura (come ad esempio, teologicamente, la Bibbia). Questo
permette comunque di orientare l'agente storico (individuale e collettivo)
perché non solo lo orienta da un principio secondo un centro e verso un
fine, ma perché 1o colloca all'interno della storia universale ln questa atti
vità inteipretativa, a volte è possibile capire il passato, chiarire il presente

e anticipare il futuo, sebbene questo poi appartenga non a quella che oggi

chiameremmo utopia (come tutte le forme di gioachimismo estremo), ma

piuttosto alla profezia.

RrassuNro: Fin dalla pubblicazione del celebre libro di Joseph Ratzinget, è comu-
nemente accettato ché nel pensiero di Bonaventura ci sia una teologia della stolia
identiÉcata con un tema spècifico discusso nella terza parte delle sue Collatiotes ix
Hexaèmetox. MaBonaveniura ha parlato davvero di « teologia della storia»? Questo
contributo hadue obiettivi: dauna parte, chiarire il vocabolario usatoda Bonaventura
per esprimere la storia; dall'altra, di discutere come il problema della storia sia consi
à.r"to att.ar".ro l. .ue opere. La conclusione è che, oltre a considerare una- teologia
della storia, quale particolare tema teologico, dovremmo parlare in generale di una

dimensione storica della teologia.

Suluralnv: Since the publication o{ the famous book by Joseph Ratzinger, a Theol-
ogy of History is commonly assumed to have been in the thinking o{ Bonaventure,
idintifred witir a specific topic as discussed in the third part of his last work. But did
Bonaventure actu^ally speak about the "Theology of History"? The purpose of this
paper was to clarify whàt was the vocabulary used by Bonaventure to expÌess History
ànà to discuss if ii u,as considered overall in his works and thinking. The result will
be that we should more generally talk about the historical dimension of Theology.

'r Cfr. ivi, coll. XVI, n. 29 (p. 408ab).




