
ILCOMMENTO DISAN BONAVENTURA
AL LIBRO DELEECCLESL4STE

di OnoNzo Cesro
Preside Enerito Liceo "L. A. Muratori", Modena

Possiamo definire il libro dell'Ecclesiaste come un lungo discorso sulla vanit)
dei beni mondani: aanitas aanitaturu et tmnia aanitas b quasi il "marchio di fab-
brica" che, nel libro, viene ripetuto ben trentanove volte. Si tratta di una serie
di riflessioni , talora sconcertanti, che hanno sollecitato vari studios i a indagare,
innanzitutto, sulla personalit2r dell'autore: b stata ayanz^ta l'ipotesi che fosse
uno scettico o un materialista, un contestatore, un fatalista. Resistendo a ogni
indagine, la personalit) dell'autore conrinua a sfuggirci e, come dice Ravasi,
.anche quando usa le sue formule modulari, ripetitive, ossificate, lascia sempre
sospettare qualcosa di inafferrabile e di fluido" 1.

Detto questo, appare opportuna, innanzitutto, qualche considerazione sul
titolo dell'opera. La versione greca dei Settanta riporta'Exx)rqocaor-r1e ,a fronte
dell'originale ebraico Qodlet (pn5n). Entrambi i teimini designano la fgnzione di
colui che parla a persone radunate insieme. Per lungo t"-po d stato ttilizzato 1l
termine greco'Exx),louaorilq,latinizzato in Erchsiisus.Nil secolo scorso, perd,
i biblisti E"lo preferito ripristinare l'originale ebraico, di significato ,rgrul. ui
termine <Ecclesiaste". Peftanto, i termini .Ecclesiaste" e .ed6let, sonJperfet-
tamente equivalenti.

Laborioso d risultato, invece, strappare eoilet allapaternith di salomone, per-
sonaggio che una concorde e ininterrotta tradizione aveva indicaro come suo
autore. Infatti, commentatori ebrei e cristiani erano convinti che Salomone, dopo
avere sperimentato gloria e piaceri, si fosse ravveduto e avesse composto qr..rrt-
pera proprio per testimoniarelapropria conversione e denunciare la vaniie dele
esperienze precedenti, mettendo altri in guardia dal commettere i suoi errori
(ipotesi, questa, accolta anche da san Girolamo)2.

Non d stato facile scardinare la paternitir di salomone anche perch6, in aper-
tura, esplicitamenre l'autore si presenta come "figlio di Davide-e re di Gerusa-
lemme, 

f..ccl.e ry) e, poco dopo, aggiunge: .Egli fir grande e superd in sapienza
tutti quelli che furono prima di lui in Girusalemm i" (Ercle r,16). L'auto ri parla
spesso.di se stesso, passand.o dalla prima alla terzapersona, in un'alterna nru pu
l-a quale non si trovano spiegazioni convincenti. Firro agli inizi del '9oo, i iiirfurono convinti che Salomone fosse stato veramenre ul.r.5.. dell'Eccleiiasti, oit ,
che dei Prouerbi e del cantico dei cantici. Tuttavia, gii nel xvrr secolo, Grczio ayeva
sostenuto che si trattava di una finzione letteraria, con la quale un anonimo au-

I G. R-evesr, Qodlet. Il libro piir originale e "scandaloso" dell'Antico Testamento, San paolo, Milano
zoo85, p. 13.

2 Grnoreuo, ln Eccl., r, rr (rr 23, col..ro73,l): .Aiunt Hebraei hunc librum salomonis esse,
poenitentiam agentis, quod in sapientia divitiisque confisus, per mulieres offenderit Deum,.
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commento a un testo giuridico o biblico. Tale lavoro di annotazione dei testi
biblici si concluse aParigi agli inizi del xlt secolo, con la stesura definitiva della
Glossa Ordinaria alla Bibbia, opera che fuutllizzata per secoli.

Ugo di San Caro, domenicano che insegnd aParigi tra il n3o e 1l o35, in-
soddisfatto, volle aggiungere ai testi biblici anche quanto era stato scritto dagli
esegeti trala data di composizione della Glossa Ordinaria e il periodo in cui egli
teneva il suo insegnamento. Tra I'altro, il termine g/o ssa aveva finito con l'acqui-
sire un'accezione piuttosto negativa, quasi volesse spiegare troppo, allontanan-
dosi dalle intenzioni dell'autore (san Francesco aveva raccomandaro che nessuna
glossa venisse apposra alla sua Regola).

Ugo di San Caro, dunque, integrd la Glossa con quanro di notevole era staro
scritto dopo la sua pubblicazione e utilizzd il termine Postilla per indicare il nuo-
vo tipo di esegesi8. Egli affrontd un lavoro immenso, componend o le Postillae in
totam Bibliam, come supplemento alla Glossa Ordinaria. Bonaventura utilizzd le
Postillae in totam Bibliam di Ugo di San Caro con tale insistenzache alcuni riten-
gono che egli abbia seguito direttamente le lezioni di Ugo, prima di entrare, nel
e43, nell' Ordine francescano.

, Pertanto, va_ precisato che la denominazione originale dell'opera non d quella
di Commentum,bens\ quella di Poyilla in Ecclesiasten, cortu.rtem*te riportaia dai
codici. Bonaventura, ciob, ispirandosi largamente a Ugo di san carb, non uti-
lizzd solo quanto gii fissato dalla Glossa }rdinaria, mainche quanto gli esegeti
successivi avevano scritto di notevole. La Postilla in Ecclesiastea di Bonaventura
riscosse una straordinaria fortuna e rappresenrd un punro di riferimento obbli-
gato per tufti i successivi commentie.

Un altro aspetto interessante del Coruntento b costituito dai motivi francescani
che si possono individuare nel texo dell'Ecclesiaste e nel Comrnento di Bonaven-
tura. Ho trovato una certa consonanza trala uanitas aanitatum dell'Ecclesiaxe e i
valori del movimento francescano: fu, infatti, il disprezzo delle vanith mondane a
spingere-san_Francesco a una vita di totale povertd. E anche Bonavenrura, sull'e-
sempio del fondatore, disprezzd le vaniti del mondo e, se fu innalzato a cariche
altissime in seno all'ordine e alla chiesa, egli le esercitd sempre in spirito di
umilti e di servizio. Pertanto B probabile chi, commentando ii testo iel1Eccle-
siaste, il quale insistentemente ribadisce la vanitir di tutte le cose, Bonaventura vi
abbia trovato quasi un'anticipazione d! atteggiamenti e convinzioni che, dopo
molti secoli, avrebbero costituito il fondamenio del carisma francescano.

. .A proposito della poverti, Bonaventura distingue tra una povert) imposta
dalle circostaize, e di solito mal tollerata, e una p-overti scelta e amatalibera-

pp. r21-r3r; B' Fets or MorroNt, Introdtzione, c1t,, pp. ro-rr;J. Brnrroz (6d.),ldentifier suurcet et
citatians, Brepols, Turnhout r.994 , pp. 22-2): "La Biblelatine eties gloses: Les gloseso (G. Dahan);
A. GntserasRrr, L'esegei b;blica a[li inizi del secolo xrrr, in La Bib'iia nel Med'io Eoo, a cura dr G'.
Cremas-coli e C. Leonardi, tor, Bologna ry96, pp.29r-29).
- : 9k Pars prima-sexta buias operislontinins texium-Bibfiir, ,n* Poxilla domini Hugonis Cardinalis
I...1, 6 voll-, sumptibus honestoium virorum Iohannis Parui, Ponceti le preu*,-.t F...i Gaudoul,
Uniuersitatis Parisiensis Bibliopolae (Jean petit, parisiis), :53o-r53g.

-.,:.G.!.fo3Eyi, IfatininorielostadiodcllaBibbia.DaFianciiod'AssisiaNicolbdiLyre,hLa
b.tbb.,a nel Medil Euo, cir., P 18.? 4 ptopos-ito d.el flavore incontraro presso i commentatori poste-
riori, B. Srr,unrv, Lo stadio della Bibbia nel Medileal, a a)ra di G. L. potesti, roa, Bologna ioogr,
p. 38r, scrive: oHo esaminato un gran numero di postille sull'Ecclesiaste, delia fine del uidicesimo
e dei primi del quattordicesimo secolo: tutte cita^no Bonaventura, sebbene in forma anonima>.
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mente: solo la seconda, egli afferma, E lodevole e pud essere identificata con la
povertA che Francesco aveva raccomandato ai suoi frati e della quale egli stesso

aveva dato l'esempio pit radicalelo.
Altro motivo francescano pud essere considerata la lode gioiosa di Dio, ele-

vata anche a nome delle creature. Contemplato nella sua beatitudine assoluta,

solo Dio possiede la pienezza dell'essere. Nel Proemio, Bonaventura sottolinea
questo m-otivo, affermando che "Dio solo possiede Per essenza la beatitudine e

lipotenza;la nostra beatitudine, invece, d per partecipazilne e, come tutto cid che

b per partecipazione, ha origine da cid che E per essenza; dunque, siamo beati
perch6 partecipiamo alla fonte della beatitudine che b Dio"n.

r. S ign if.cato del le " q u aes t iones ".

Un'altra importante carafteristica del Commento diBonaventura b rappresen-

tata dalla pr.r.iz delle quaestiones:bet34 volte il commento viene interrotto dal

loro inserimento e, tp"tio, si generano altre quaestiones secondatie, per un totale
di 83 nell'int.ru op"iu. Si traita di obiezioni che I'autore immagina mosse da

inteilocutori veri o frttizi, allo scopo di chiarire dubbi testuali o di altro genere'

attravefso il confronto di tesi cont;apposte.Le quaestionesvenivano spesso utiliz-
zate come esercitazioni scolastiche, per stimolare gli studenti a trovare soluzioni

soddisfacenti a quesiti posti dal maestro. Dall'xl secolo in poi, furono amPil'
mente ttllizzatee acq.riiiro.to un'importanza sempre maggiore all'interno delle

esegesi. C'b da aggiu.rgere chele qu)esilones tendevano ad affrontare pr-oblemi

pi"?ut."..-"nt."t".olo!i.i all'interno di un commento, contribuendo a fondere

in un unico contesto eiegesi testuale e commento teologico. In Bonaventura E

evidente una certa eroltizio.re poich6, dopo aver utllizzato.le quaestiones nelle

Postillae in Ecclesiasten e in euan-geliurn loaniis. egli le abbandona del tutto nelle

iostillae in euangelium Lucae:si pud ritenere che Bonaventura abbia voluto attuare

"nu 
tigototu distinzione tru "rii..rru della Sacra Scrittura" e "scienza teologica"

che egl stesso aveva formulato nel Comrnento alle Sentenzer2 '- 
Cfimo.rque,le quaestiones inserite da Bonaventura nella Poailla all'Ecclesiaste

chiariscono, di solito, non concerti teologici, ma Punti che scaturiscono diret-

tamente dai testo, oppure affrontano problemi scienti6ci, talora chiamando in

.urrr" t'u..aoritlL di A.irtot.le. In due 
'quaestiones, per esempio, viene spiegato il

movimenro del sole e quello dei fiumi, ricorrendo al De generatione et coffuptione e

al De sensu et sensibilibas di Aristotele.

ro Cfr. rBon vil, r (En, pp.812,1-8y,6): .Nemo tam auri quam ipse cupidus paupertatis, nec

,h.rurri irrrtodiendi solii'citoltt", q"u- iste huius euut gelicae matgaritae. In hoc praecipue

,"", 
"r..a.u^t.., "drp.ct,.]r, 

si quidquam videret in fratribos, quod paupertati non- per omnia

consonaret. Revera ipse "lri*iiio reiigio.ris usque ad mortem iunica, chordula et femoralibus

dives, his contentus fuit"'
11 ln Eccl., Prooem., z (osa vIrI, pp. 1]41): "Illi ergo soli [Domini nostri Iesu Christi] inest

beatitudo et potentia p..'"*".i".ri,L*ili,ii" u.rt..ri.rortr" est per Pdrtecipationem:, secundum

ouod est oer Dartecipat-.r"-, oa,- habet ab illo quod est per essentiam: ergo beati sumus

patt.cipunt.t fontem-beatitudinis' qui est Deus''
' tz rient.,Prooem., q. 2 (r, p. rol: "Modus procedendi in Sacra Scriptura est typicus et per mo-

dum narrati,onir, .ro. i.rq..iiiiiorrir.. . Responieo dicendum quod modus perscrutatorius convenit

huic doctrinae (srll. theologiae)".
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Se d lecito esprimere un giudizio di gusto, anche alla nostra lettura le que-
stioni introdotte da Bonaventura risultano interessanti e gradevoli, nonostante
la distanza che ci separa dalla sensibiliti propria del xIII secolo: per ciascuna
quaestio Bonaventura conclude il confronto tra le varie tesi, mediante risposte
esaustive, sempre costruite con una procedura dialettica rigorosa e tendenti a

risolvere, di solito, incertezzegenerate del testo.
Entriamo nel testo del commento! Il lungo proemio si apre con la citazione del

quinto versetto del Salrno 39: oBeato l'uomo la cui speranza d il nome del Signore
e non rivolge i suoi occhi alle vanitir e alle follie dell'errorer. Tale versetto antici-
pa la conclusione di tutti i ragionamenti dell'Ecclesiaste: lafehcitit, cioB, non pud
essere trovata nelle vanith del mondo, ma solo nella lode della gloria di Dio13.

Successivamente, vengono introdotte le quattro cause aristoteliche all'interno
dell'EcclesiasteL4.Lariscoperta di Aristotele, infatti, interessd anche Bonaventu-
ra che ne lesse le opere allora conosciute e lo citd ben ror5 volte. Egli considerd
Aristotele un'autorit) a sua disposizione, sempre perd limitatamente a questioni
scientifiche o dialettiche , senzaalcuna concessione sul piano spirituale o teologi-
colt. Le cause aristoteliche non vengono apoditticamente enunciate, ma vengono
fatte scaturire come conclusione di quattro quaestiones ampiamente sviluppate.
Risulta, cosi, che la causa finale dell'Ecclesiaste sia individuata nel disprezzo delle
realtl terrene; quella materiale viene fatta coincidere con la vanith che d nelle
cose, vanitd che b quasi una passione ndicataall'interno delle cose sresse; la causa
formale E rappresent ata dal modo di procedere dell'autore e, pertanto, investe la
struttura stessa dell'opera; infine, la causa efEciente, che coincide con l'estensore
del libro. Per conseguire la causa frnale, ossia il disprezzo delle cose visibili, c'era
bisogno, osserva Bonaventura, di una persona che avesse conosciuto i piaceri e
le ricchezze e, pertanto, avesse poturo anche verificarne la vanit): il re salomone
possedeva compiutamente tali requisiti e, secondo Bonaventura, eralapersona
pii adatta a ricoprire il ruolo di ecclesiaste, ciob di "predicatore,, (coniionator)
della vanit) dei beni di questo mondo.

z. Il Cornmento.

Dopo il Prologo, Bonaventuraawia il puntuale commenro del testo, alla cui
struttura potremo concedere, in questa sede, solo un rapidissimo sguardo.

_ LaParce prima dichiara la sapienza e la dignith regale dell'autore e, subito
dopo, espone la tesi dell'intera opera: uanitas aanitatumlt omnia uanitas. Dichiara
Bonaventura: ,.Dal momento che il fine di questo libro mira al disprezzo di tutte

11 Cfr. In Eccl.,Prcoem., r (osn vrrr, pp.32-1r.
1a B. SnenEr, Lo studio della Bibbia nel Medioeto, cit., p.4t. Circa l'applicazione delle quattro

cause aristoteliche nella esegesi biblica e_in altri ambiti, cfr. A.J. MrNNrs, Mediaeaal T-bwry of
4!(or:4ip.. Scbolastic_Literary Attindu in the Later Middle Ager, University of Pennsylvania Press,
Philadelphia zotz2;8. Fans or Mortoxr, Introdzzione, cit., p. ,3.

1' Per l'introduzione di Aristotele nell'esegesi biblica deixrir secolo, cfr. G. DeneN, L'exdgise
cbritienne de la Bible en occident nddidaal, cit., pp. 297-297; B. Srr.renrv, l,o oudio della b;lliinet
Medioeoo, cit., pp. 430-436; G. R. EveNs, Ghsior Analysit? A Crisis of Exegerical Method in tbe Thir-
teenth Century, in La Bibbia del xm secolo. Storia del te*0, storia dell'aegeti. ,q,tti del Convegno srsrrrr
(Firenze, r-z giL ono zoor), a cura di G. Cremascoli e F. Santi, Edizioni del Galluzzo, Eiienze zoo4,
pp. ror-ro2; G. L. Porrsri, I frati minori e lo stildil delld Bibbia, cit., pp. 278-zgo.
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le cose e all'amore esclusivo di Dio, Il'autorel intende dimostrare che tutte le
cose sono vanitiL,; e aggiunge: "poich6 l'autore procede come un predicatore,
persuadendo e dimostrando, questo traftato ha tre parti: la prima propone cid
che intende dimostrare, ossia che in rufte le cose c'e vanitiL; la seconda procede
con la dimostrazione, ir Qaale utiliti ricaaa I'uono da tutto il suo afanno, ecc.;la
terza conclude ritenendo dimostrato lo scopo del libro: Vanitd delle uanid, ecc."16.

Nella Parte seconda viene anahzzata la vanrt2r della mutevolezza delle cose:
il cielo, la natura, gli elementi, la sapienza, il desiderio di conoscere che ha con-
sentito all'uomo di procurarsi ricchezze e piaceri, tutto E vanita. Ecco i primi
verf,etti d,ell' Eccletiaste (t,z-5) :

2 "Vanitas vanitatum",
dixit Ecclesiastes: "vaniras vanitatum et omnia vanitas".
r Quid habet amplius homo
de universo labore suo, quo laborat sub sole?
4 Generatio praeterit, et genetado advenit;
tetta autem in aeternum stat.
, Oritur sol, et occidit sol.
Et ad locum suum revertitur.

Vorrei, come semplice esempio, dire qualcosa sui versetti ora citati.
Bonaventura commenta, spiegando ampiamente la Scrittura con la Scrittura;

cosi, per I'affannarsi dell'uomo sotto il sole, ricorda G/ 5,7: "L'uccello nasce per
volare, l'uomo per la farica" e Gn 3Jg: nMaledetta sia la terra per causa tua: con

la fatica ne trarcai il cibo per tutti i giorni della tua vita,.
Per il v. 4: .Passa uni generazione e un'altra ne sopraggiunge" , cita I'Eccle-

siastico: u Alcune foglie nasiono e altre cadono a terra, cosi per le generazioni di
carne e di sa.rg.r., 

"lcrr.te ^,roiono, 
altre nascono" (Eccli r4,r8-r9: "Omnis caro,

sicut vestimentum veterascet et sicut folium fructi6cans in arbore viridi; alia

generantur, et alia deiiciuntur; sic generatio carnis et sanguinis: alia finitur et

Ilia nascitur,). La terra che, invece, rimane sempre stabile, si identifica con la
materia, verso la quale si indirizza la decomposizione. Per la similitudine delle
generazioni e delli foglie, in memoria degli studi classici, vorrei ricordare che

iale similitudine b unisplendida creazione di Omero lnfani, nel vI libro dell'1-

liadc, c'h un episodio mirabile che voglio ricordare, anche se per un momento
mi allontano dal tema.

Intorno a Troia, infuria la battaglia. Il greco Diomede, inesorabile, fa strage

dei nemici nei quali si imbatte correndo col suo cocchio. A un certo-punto-, vede

ur"nrura,r.rro di ,6 un cocchio con un guerriero dalle armi splendide: t Glauco,
venuto dalla Lidia per combattere insieme ai Troiani. I due nemici si fermano

a una certa distanza I'uno dall'altro. Diomede chiede a Glauco se sia un dio,
poich6, in tal caso, egli si guarderi bene dal combattere contro una diviniti,
-n r. E .rn uomo, lo infouii della sua stirpe, in modo che egli possa sapere il

16 J, E .l, I (osB VIII, Pp. 58-59): "cum 6nis huius libri sit omoium rerum 
'ontemptus 

et Dei

"ofi"" 
ii-o., ia.u tn o-.ritirs i.rtiidit ostendere vanitatem. Etquia procedittanquam concionator

oer.uadendo et orobando. ideo rractarus iste habet tres parres: qura primo Proponir quod 
'nrrndlt

i.ot".., xiti.",'."". ln omnibus vanitateml secundo piobat ibi: Qaid haber anpliu homo & laba'e

izo etc; terrio ,.oncludit tanquam probatum circa 6nem: Yantat t anitartm er'-
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nome di colui che,fra poco,egli avrebbc rnandato nel regno dei rnorti.Glauco
risponde:≪ Tidide rnagnaniino,perch6 11ni domandi la stirpeP Come stirPi di
fOglie,cosl le stirpi degli uomini;le foglic,alcune ne getta il vento a terra,altre

la selva ttorente le nutre alteFnpO di primavera;cosl le stirpi degli uomini:nasce

una,1'altra dilegua》 17.creata da OmerO,questa siinllitudine ha avuto grande

fOrtuna presso poeti antichi e moderni ed ё ripresa,come abbiamO constatato,

anchc dai testi biblici.RicordiamO che ncllv scc010 a.C.la cultura greca si era

difFusa nel NIIcdio Oriente,in Egitto e nei territori del Regno di Pcrsia,portata

da Alessand■ o NragnO.comunque,sarebbe interessante rilevare le consonanze

esistenti fra esprcssioni della Bibbia e la grande poesia greca,soprattutto quella

di C)inero e di Eslodo.

TorniamO al nOstro testo.ヽ lotivo di stupore ё ll sole,cOrpo celeste so3getto

anch'egli alla rnutevolezza:una volta sorto,tende vcrs0 1ltramonto seguendo un

movirnento continuo.E ll vento spira su tutta la tcrfa c i nurni si riversano nel

mare,senza che essO trabocchi;quindi,i nurnitornano alluOgo da cui sonO nati
pcr riprendere a scorrere.

I tcsti ofronO frequentemente a Bonaventura l'Occasione per puntualizzarne

il signincato spiritualc:in questo caso,1l sole non ё altri che Cristo;cgli ё il vero
sole,che sorge nella nativita,tramOnta con la PassiOne,ritorna al su0 1uogO cOn

llAscenslone.1l ventO ё 10 SpiritO Santo,mentre i tturni che si riversanO nel mare

La puntualizzazione del sensO spiritualc delle Scritture ё una costante nel

解〃紹樅:IB晨:幌よ∬∬:驚i:選肌 :F°
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pii grande d il dolore che si prova per essa), oppure il dolore d la conseguenza
dell'insofferenza che scaturisce dalla superbia, poich6 le persone troppo colte,
quando non ottengono quello che desiderano, si indignano con grande facilitir"l8.
Insomma, E l'esperienza dei propri limiti a generare insoddisfazione e dolore.
.L'uomo impaziente - aggiunge Bonaventura - deve sopportare molti dolori e

per nessuno pud mai accadere che i desideri si realizzino secondo le atteserle.

Quanto alla sapienza, Bonaventura precisa che ne esistono due generi: la
sapienza sollecitata dalla curiosith, la quale provoca insoddisfazione perch6,
<<come con la ricchezza aumenta I'avarizia e il desiderio di possedere, cosi a chi
E dominato dalla curiosith aumenta il desiderio di apprendere. Se invece si fa
riferimento alla conoscenza della veritir, sotto I'aspetto del sapore essa dir gioia;
sotto I'aspetto della conoscenza pud occasionalmente rattristare, o per la spor-
cizia della propria coscienza, o per la constatazione della perversitir altruir20.

Desidero soffermarmi ancora un momento sul rapporto tra conoscenzae do'
lore, aggiungendo il ricordo di un celebre verso dell'Agamennone di Eschilo, trage-
dia rappresentata ad Atene nel4;8 a.C. E certo infatti che, alla ricerca della veritd,
ha contribuito anche il mondo classico, con i suoi pensatori e i suoi poeti pit)
grandi: E stato un cammino laborioso alla ricerca del significato dell'uomo e della
iua essenza. .Alla conoscenza si giunge attraverso la sofferenza" (r78): questo d il
verso di Eschilo, del tutto speculare alla sentenza dell'Ecclesiaste: "Chi accresce Ia

conoscenza accresce la sofferenza" (r,r8). Con questo messaggio, Eschilo segnala

un principio cosmico, che assegna al dolore il compito di condurre l'uomo alla

,uggerru,iuquale consiste, essenzialmente, nellaconsap evolezza dei propri limi-
tifanche I'ariogante viene piegato e domato dalla sofferenz , per essere avviato

verso pensieri di moderazione e di saggezza2l-

Ogni versett o dell'Ecclesiaste meri{erebbe prolungate riflessioni. Nel secondo

capit6lo, I'Autore, dopo aver passato in rassegna le sue fatiche per ammassare

iichezzedi ogni g..r"i., parla delle differenze tra il saSgio e lo stolto; quindi con-

clude: *Se la morie delloitolto b simile alla mia, che cosa mi giova l'essermi im-
pegnato pit di lui nella ricerca della sapien 

_za? l. ..I e mi sono accorto che anche

q"Ir.o b vanith. Infami n6 del sapiente n6 dello stolto resterir un ricordo perpetuo

e i tempi futuri tutto ugualmente copriranno di oblio,22' Sono espressioni di

18 ln Eccl. ,r, q. r (osn vrn, pp. 9o -9r): ,,Eo qtod in ma lta sapientia n ulta sit indignalio, vel contritio'

nis, cont a cuipam,uel lnpaiiin't;ie eisr.perbia, quia magni clerici, cum. non habent quod volunt,

fuciili-e indignatur. t...i ft ideo sequiiur: Qai addit scientian addit et dolorem".
t9 lbid.: niomo impatiens multos sustine-t dolores, quia nemo est, cui cuncta ad votum Per-

veniant>.
20 C[r. ivi, rr, q. r (pp. 94-97):.Quaeritur de hoc, quod dicitur:.Qzri addit.scientiam addit et

dnlorem. Contia. t'O-.,ii h";i;;r naiura scire desiderant"; sed desiderium, si compleatur, de-

i..tut "rri*"-: 
ergo erc. Item, aut loqu irur d.e aera sapientia, et hoc falsum [. . . ]. Si de curiota,hoc

falsum, quia mag'na esr eis delectatio, quando por.o.r, aliquid scire. Responeo: dicendum, quod

J. ,r,r"qr. poteit intelligi . De cariosa _yerum eit, quia, sicut cum divitiis crescit auariria et appe-

titus habendi, sic curioso-appetitus addiscendi: Si vero de scientiaueri/afii; secundum quod.dicit

)iirr*, iii&at; secrndori, q uod cognitionem, occasionaliter contristat vel propter immunditiam

co'nscientiae propriae, vel propter aspectum perversitatis alienae''
21 Si ripoitano i versi iel -rr,.rao, "Zeuiha avviato i mortali a-essere.saggi / issando in ma-

"i..u 
i--'"iutil. q...r.u l.gg. : / " Alla saggezza si giunge con la sofferenza" [tdv gpovezv pporoU6

6Etirllloavta, 16, t d$E, mct56q / s6vca xupio4 dxguvl" (Escruro, Agamennone'.r.76-q8)'--ii 
C.fr. h Eccl.,1 (osn vur, pp. rro-rti;, "Eidixi in corde meo: usi unus et sttthi et meu occasus erit,

q*;a *lii p;rait, qr; i"irrii i)p;eot;ae irdi operam?' Locatasqae c,ln nente mea, anirnaduerti, quod
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grande ffistezza, fondate sulla constat azione che la sapien za ron pud liberare il
saggio dalla morte, n6 pud salvaguardare dall'oblio la sua memoria.

Bonaventura, nel suo commento23, conferma la il fatto che il ricordo di cia-
scuno di noi velocemente si afievoliri, per poi essere del tutto cancellato dalla
mente dei posteri, e cita Sap 2,4: ,rll nostro nome sarir dimenticato con il tempo
e nessuno si ricorderi delle nostre opere>, e Gb r3,rz: oll vostro ricordo sari pa-
ragonato alla cenere e le vostre teste saranno ridotte a fango>, . Nelle Quaestiones,
poi, precisa che "per l'utiliD della uita presente,la sapienza d vantaggiosa prima
della morte, perch6 dirige l'uomo nelle sue opere; ma nella morte non dd alcun
vantaggro, perch6 in modo eguale muoiono sia il sapiente che lo stolto, n6 al sapiente
viene prolun gatalavita. Se invece d per I' utilitd della aita eterna, alloru non muore,
ma viverrz(. La sapienza d utile per operare il bene, per allontanare il male, per
accrescere la grazia, per accresce rela gloria.,,In tal modo, (l Autore dell'Eccksia-
ste) esorta a non aspirare ardentemente alla sapienza per I'utilith presente e per
curiositlr, ma per lasalvezza eterna e, pertanro, biasima se stesso perchd si era
affaticato per curiosit) e vanitlr mondana,25.

Per l'Autore, poi, una delle amarezze pir) grandi d il pensiero che i beni da
lui procacciati con tante fatiche potrebbero essere ereditati da un ozioso, da un
buono a nulla che in poco tempo sperpererebbe ogni cosa. E questa B grande
vanith. Il timore di vedere annullati da un infingardo i risultati di tante fatiche d
cosi forte che I Autore decide "di prendersi riposo e di rinunciare a faticare somo
il sole"26 (Eccle z,zo).L'avaro, invece, non smeffe e, bench6 solo e senza eredi, non
cessa di faticare. E questo E certamente vaniti e male grande, perchd la icchezza
viene lasciata a un dissipatore.

Non posso omettere almeno un piccolo accenno alla vanitd delle cose che
cambiano in ordine al tempo: Omnia tempus babent et suis spatiis tranteunt uniuersa
sub sole (3,r): "Tutte le cose hanno il loro tempo e rurre passano sotto il sole, se-
condo i loro spazi di tempo". Dopo questo versefto, si snoda un lungo elenco di
situazioni, per ciascuna delle quali b indicato un tempo speciale:

l Omnia tempus habent,
et suis spatiis transeunt universa sub caelo.
2 Tempus nascendi, et tempus moriendi;
tempus plantandi, et rempus evellendi quod plantatum est.
3 Tempus occidendi, et rempus sanandi;
tempus destruendi, et rempus aedifrcandi.
a Tempus flendi, et rempus ridendi;
tempus plangendi, er rempus saltandi.

hoc qzoque eret aanitat [Eccle.z,r5J, scilicet dare sapientiae operam maiorem quam stultus, quia
non est magis de ipso memoria quam de stulto. - Ideo dicit: Non enim erit sa1ientit menoria imiiiter
atsta.ltiinperpetuumlEcclez,16l;etratiosubditur: Etfiltilraten?lraoblioio)ecanctapariteroperient
lEccle z,r6l ".2, Cfr. ivi. r /pp. t6tt).

2a lv.i,1. z, r9sp. (pp. :.z-rr3): oPropter commodum praesentis uitae prodest sapientia anre mor-
tem,quia_dirigithomineminsuisoperibus; sedhmorienihil,eoquoZitamoritirdactasetindoctut,
nec protel.atur ei vita. Si autem propter commodam deternde t)itae, sic non moritur, immo vivit,.

z: Ibid. (pp. rr4-rr5): "Sic igitur dehortatur, quod non est srudendum in sapientia proprer
praesens commodum et curiositatem, sed propter aeternam salutem; et ideo se ipsum ..p..h"rrdit,
quia ipse laboraverat propter curiositatem et mundanam varietatem,.

26 Cft. ibid. (pp. rr6-u7).
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: Tempus spargendi lapides, et tempus colligendi,
tempus amplexandi, et tempus longe Eeri ab amplexibus.
6 Tempus acquirendi, et tempus perdendi;
tempus custodiendi, et tempus abjiciendi.
7 Tempus scindendi, et tempus consuendi;
tempus tacendi, et tempus loquendi.
8 Tempus dilectionis, et tempus odii;
tempus belli, et tempus pacis.

Sono ventotto tempi, che contengono quattordici variazioni. Ventotto, dice
Bonaventura, E numero perfetto, perche contiene il seate, che b la totaliti del
tempo, il tempo nella sua completezza (ricordiamo i sette giorni della creazio-
ne)27. L' ns eme d tutte le variazioni costituisce la perfezione della totaliti, per-
ch€ "ogni mutazione, nell'universo, b segno di imperfezione se considerata in se

stessa, nell'insieme, invece, rcalizza w poema perfetto"28: I'imperfezione nelle
singole parti diventa perfezione nella totaliti.

Interessante b l'interpretazione di Bonaventura in senso sPirituale: mi limi-
terir alle prime quattro variazionL.

r. "Un tempo per nascere e un tempo pq1 rn61l1s" per Bonaventura si applica
aibattezzati, i qtali nascono a Dio (Gr, 3,5: "Se uno non nasce dall'acqua e dallo
Spirito Santor, ecc.) e muoiono al peccato ("Per mezzo del battesimo siamo stati
sepoki insieme a lui nella morte");

:. "C'b un tempo per piantare e un tempo per sradicare> (cioi per piantare
le virti e sradicare i vizi).

3. .C'E un tempo per uccidere e un temPo per risanare> (per uccidere le sol-

lecitazioni della concupiscenza, e risanare le doti naturali).

4. .C'E un tempo pir distruggere e un tempo per edificare" (ciod per distrug-
sere I'abitazione del diavolo e cosrruire I'abitazione di Cristo).
" Vorrei concludere richiamando gli ultimi tre versetti: l'Autore esorta a porre

6ne alla ricerca, ai libri e ai discorsi, poich6 tuto questo cercare e affannatsi non

conduce a un punto di arrivo, anzi, ha come risultato solo un vano affaticamento

Quindi, invita a tenere in conto il senso ultimo di tutti i Possibili discorsi, senso

racchiuso nel precetto: .Temi Dio e osserva i suoi comandamenti>' (De m time el

mandata eius ibserua). E aggiunge che il senso dell'esistenza E nell'attuazione di
questo solo precetto Hoc iiniionnisEozo - questo E tutto l'uomo. A proposito di
questa esprissione (Hoc ett enim omnis bomo),Bonaventura commenta: "Se l'uomo
fa il bene e non si allontana dal male, non d uomo intero, ma meti; come pure, se

si allontana dal male ma non fa il bene, E soltanto meti; se, invece, si allontana dal

male per timore di Dio e fa il bene per osservare i comandamenti, allora b tutto
I'uom^o, ciod completo nel.la sua giustizia. Il Signore non chiede di pir\ all'uomo"ze'

Dopo aver farto esperienza di turti i sapori- della terra' dopo essersi convin-
to della universale u"nite di ogni delizia mondana, l'Ecclesiaste concltde con un

27 Cfr. ivi, rrr, quaestio (pp. r38-r39).
,s lbid (pp. ry6-rZ): ".. i.tti q"".[lb.t -"t"tio in universo Per se consideratasit imperfectio-

nis, tamen in tota universitate .esultat 
'armen 

perfectum- 
-'---'ti"i, 

Epii. <pp. a;9-38o): "Si enim facit bonum et non declinat a malo, non est integer homo,

sed dimldit,'s; r,rilui ii ieclinat a malo et ,ron facit bonum, non est nisi dimidius; si autem de-

.ii""i" -"to p". .i-orem ec facit bonum per mandatorum observ 
^rionem ' 

i^rn etl ofini! hamo, id
esr (ompleru; iuslus. Dominus ab homine nilampliu. requrrrt .
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convinro richiamo al giudizio di Dio: Et cuncta quaefi.unt adducet Deus in ittdicium
pro omni errato, siue bonurn siue malum illud sit.

Chiudento il suo commento, Bonaventura riconosce che I'Autore ha ben di-
mostrato la sua tesi: oCome fu detto all'inizio, tutto questo libro b ordinato a

dimostrare un'affermazione che l'Autore ha proposto all'inizio, ciod: Vanitd delle

aaniD ecc.>; e conclude: "Se dalle vaniti ha origine la vanith, e tuffe Ie cose sono
vanitir, ne consegue che tutte le cose create non rendono beato chi le ama, ma
lo rendono vano [...]. Se, dunque, tutti debbono desiderare la beatitudine e

rifuggire dalla vanit), ne consegue che tutti debbono disprezzare i beni terreni.
E questa b Ia conclusione di questo lib.o"'0.

Riassunto - San Bonaventura, tra le opere del periodo di docenza aParigi, scrisse anche
un importante commento al libro dell'Ecclesiaste. I versetti dei dodici capitoli del libro
sacro vengono commentati con ampiezzadi riferimenti dortrinali, con citalioni dei Padri
della Chiesa ed anche di autori classici (Aristotele innanzitutto). In linea con Ia didattica
medievale, l'Autore inserisce numerose "questioni", consistenti in obiezioni avanzate da
ipotetici intedocutori: esse consentono di chiarire meglio il pensiero, risolvendo in anti-
cipo possibili fraintendimenti. Dopo aver esaminato le attivitlr umane, denunciate pii
volte con I'espressione "Vanitas vanitatum et omnia vanitas", nell'ultimo capitolo viene
svelata l'unica via che possa dare senso all'esistenza: vivere nel timore di Dio e osservare
i comandamenti. Tenendo conto delle immense vanitd del nostro rempo, la meditazione
del commento di san Bonaventura all'Ecclesiaste potrebbe aiutarci iprendere atto dei
limiti della nosrra esistenza.

Summary - During his teaching period in Paris, Saint Bonavenrure wrore numerous
works, among which there was an important review on Eccletiattes. The stanzas of the
twelve chapters of the holy book are commented on with a wide range of doctrinal refer-
ences and quotations taken from the Fathers of the Church and claisic aurhors, mainly
from Aristotle. In line with medieval didactics, the Author deals with various ''irr.r"s"',
relating to_objections raised by hypothetical interlocutors; these issues help one to better
intetpret the message, thus anticipatingand resolving possible misunderstandings. After
analyzing human activities, frequently defined as .Vanitas vanitatum et omnia vanitasr,
te last chapter reveals the only way whereby existence is meaningful: living in fear of
God and respecting His commandments. Nowadays, bearing in-mind thJtrivialities
linked to human vanity, reflections on Saint Bonaventrrre's .ori-"rrt to Eccletiastes could
help us become aware of our limits in life.

ro Ivi, xrr (pp. 312375): "Siott dictum fuit a principio libri, totus liber iste ad probandum unam
propositionem ordinem habet, quam in principio libii proposuit, hanc scilicet: Vanitas uanitatum
etc. [. . .] Si a vanitatibus oritur vanitas; et omnia vanitai: ergo omnia creata dilectorem suum bea-
tum non faciunt, sed faciunt vanum. [._. . ] Si ergo omnes dede.,t uppeter. beatirudinem et refugere
vanitatem: ergo omnes debent terrena bona despicere. Et haec esi ionclusio huius librir.


