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In questa comunicazione mi propongo di riflettere sul significato dell'esem-

plarismo bonaventuriano considerato quale via di comunicazione tra Dio e I'uo-

mo. II proposito, in particolare, b quello di mettere in luce alcuni degli aspetti

della sua fiiosofia del linguaggio - interna alla sua visione esemplaristica - che pii
direttamente si riferiscono 

"[.resso 
ualaPatola e le parole e che mi appaiono an-

che di insegnamento per il nostro tempo. Mi appare, infatti,.sorpfendente, in un

nfotofo -.?i.rrul., la grande attenzion; che Boniventura dedica alla struttura del

linguaggio come fatto*antropologico-per spiegare analogicamente la sua visione

dei-o]ido, sia sotto il profilo filosofico che sotto quello teologico.

Inoltre, credo che pioprio per quesro suo aspetto I'esemplarismo bonaventu-

riano abbia molto daiire u.r.he u noi contemporanei. Oggi, infatti, chiusi come

;t;;;" riu-o dentro una preresa autorefererzialiti della nostra ragione, e inclini

"'""" 
tpr"gl"dicato uso della parola cons,iderata come semplice fl'atas aocis (oggi

diremmo rclick telemarico"), ,,iulno perdendo la consapevolezza sia delle radici

,"-f"g*f,. della nostra identit?r relazionale sia della vocazione etica della co-

-"ni.irio"e, vanificando con cid anche il significato e il destino dell'universo' Il

-"rrrgglo bonaventuriano veicolato dalla sua dottrina esemplaristica, invece, ci

richiaffa afla imprescindibile dimensione relazionale della vita umana e cosmica,

e al valore della Parola
L'esemplarisiro d una concezione filosofica che interpreta il mondo in funzione

ai 
""a 

reaia, metafisica che ne b il modello esemplare. Le rer del mondo costituisco-

;;, ;;;;[;J;:i signa di significati impliciti e reionditi in esse. Ora, come sappia-

-o,tg"i tirrg.rug[io, in qialsiasi forma espressiva venga pronunciato' implica una

i"pfiE 
-al"i", 

i6 relazi|nale: esrerna, tra chi parla Jchi ascolta, e interna, tra il
sig'nificante (oggetto-voce-gesro, ecc.) e il suo significato (il concetto). La struttura

d]1,a relazion, EI.o-. si priO ben intuire, il fulcro di ogni espressione linguistica;

ed essendo il linguaggio un sistema di segni, cioE di simboli, la relazione b al centro

anche di ogni vi-sioie simbolica. Nel caso dell'esemplarismo, essendo questo una

i;;;;#;. ri-boti.u del mondo, b il mondo, nel.]a sua totalit), ad assumere

la caratteristica segnica, per cui il suo autentico significato va rintracciato al di li
J.ii;ogg.*o significante nella realt?r a cui esso simbolicamente finvia.

La?onsideiazione del mondo come simbolo esige che venga considerato come

toralitir e non come semplice somma delle singole parti; infatti, nella interpreta-

,io.re ,l-bolica, il -o.rio assume il carattere di un discorso metaforico, per cui

tl;;; JJu.o iala frase intera e non da una singola locuzione' lnfatti, sappi?-

mo che in un enunciato metaforico la semantica del discorso d irriducibile alla

semiotica delle singole entiti lessicali, perch6 queste ultime assumono un senso

solo nel contesro piUampio (totale) a cui rinviano. Insomma,la parola resta il
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centro focale perch6 ha la fun2iOne di incarnarc l'identith semantica,ma pub
cssere adeguatamcntc comprcsa sO10 nell'ambito della frasc in cui ё collocata,こ
in questO ambito chc la mctafora rivcla ilsuO scnso IIscnso ё pitl chc la somma
di signi6cantc c signilcato perch6 il sens。 こil mcssaggio implicito nella rneta―

loral QucstO SChema ermeneutico del discorsO mctaforicO mi sembra adattO a

spiegare l'esemplarismo bonavcnturianO che cOncepisce il mondo come segno
della sapien2a di DiO:tuttc lc cosc,COn le lOrO diverse proprieta,ci parlano dcl

Dio chc lc ha create in quanto ne recano impressa l'imprOnta c la somiglianza,

ma pcr esscrc cOmprese in questalo,o funziOnc comunicativa occorre che la loro

identita scmantica venga colta nel pit ampio orizzontc dclla trascendcnza,chc

ci。こdalla scienza della natura si salga a■ a teo10gia della natura

Nc■a stOria della 1losona,1'antcccdente a cui Bonavcntura sirichiama ё certa‐
mentel'idealismO platonicOi ma egli,ncllarc prOpria tale concezione,la corrcggc

馨 職 難 :鶯 聰 権 難 1齢
mOndO rcalc‐ mondO idealc sulla rela210nC Che unisce da semprele Persone divinc

nclla 10ro vita trinitaria:rilcttcndO a partirc dal dato biblicO che rivela chc≪ in

譜 舗 壼 齢 喜 露  彙 螺
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Bonaventura ha ben chiara la connessione inti matraitre modi in cui Dio opera
che sono la causalit) efficiente, la causaliti esemplare e la causaliti finale e affirma
che questi tre divini modi di esprimersi awengono rutti dentro l'unico atto di
pronunciamento con cui il Creatore ab aeterno ha dato inizio alla vita. Diciamo
subito che tra queste forme di causaliti, la sua sensibiliti francescana lo porter) a
dareparticolare rilievo all'aspetto della causaliti esemplare che trova nil Verbum
Dei,la seconda Persona della Triniti, il centro di significato di tutto il creato. Di
qui la essenza cristocentrica del suo esemplarismo, come bene si evince dalle opere
della maturitir, e che costiruisce la originaliti della sua visione simbolica.

Su questo punto centrale del pensiero di san Bonaventura mi soffermerd pir)
amp_iamente in seguito. In questa fase del discorso, vorrei riprendere brevemente
la riflessione sull'esemplarismo bonaventuriano considerato come la sua filosofia
del linguag-gio; meglio dire la sua filosofia dei linguaggi, perchd vi d descritta la
modalit) del pronunciamento divino (la Parola), il senso delle voci del mondo
(le parole) e il ruolo interpretativo ed espressivo dell'uomo.

r. Come conoscere la Parola?

_ 
L'Essere di Dio, sommo bene, d comunicativo per essenz a: Egli si manifesta

nel creato che ne reca impresse le vesdgia e nell'uomo che b fatto a iua immagine e
somiglianza; di conseguenza, tutto pada di Lui: il mondo (macrocosmo) ne"parla
con la bellezza, I'ordine, Ia proporzione, le leggi e I'uomo (microcosmo) ne parla
con le sue qualit) e le facolti. razionali e spirituali. Scrive Bonaventura: oIl mlndo
creato d come un libro in cui la Triniti creatrice riluce, b rappresentata ed b letta
secondo un triplice grado di espressione, cioE a modo di veitigio, di immagine
e di similitudine: cosi che la relazione di vestigio si ritrova in"tuite le creat"ure;
la.refazione d'immagine solo in quelle intellettuali o negli spiriti razionali; la
relazione di similitudine solo in quelle deiformi; da questi -bai ai espressione
l'intelletto umano per narura ascende gradualment., iom. per i diverii gradini
di una scala, fino al sommo principio che b Dio,8.

con la lode a Dio per le sue creature, l'uomo dlr compimento al processo
comunicativo che, iniziato dal Creatore, a Lui rirorna, rcalizzando il ciriolo mi-
rabile: da Dio, principio del tutto, a Dio, mbta del rufto, in cui la molteplicit)
delle cose b ricondotta all'uniti del Principio creatore e il significato della vita b
svelato. Tutto il processo b dono di Dio, sui l'iniziativa di coriunicare l'essere alle
creature (exitus), sua I'offerta della chiave interpretativa di quella comunicazione
(il dono della fede a tutti concesso) e suo l'appillo insito nelle coscienze verso la
comunione con Lui (reditas), in cui solo b il compimento di senso del tutto.

Ma occorre, dice Bonaventura, che ci sia la co.rdizione essenziale che d il lurnen
fidei; E necessario che il lamen f.dci inte-gri rl lumen naturalis, ciob che la fede po-
tenzila vista degli occhi della carne, afinch6 si possano riconoscere i segni dffla

8 Breail., t, rz (osa v f z, pp. rz-2.-tz3)...Creatura mundi est quasi quidam liber, in quo relucet,
repraesentatur_et legitur Trinitas fabricatrix secundum triplicem gradum expressionis, scilicet pei
modum vestigii, imaginis.et similitudinis; ita quod ratio vestigii-rep..idii;;;"iffi.;;il;rr,
ratio imaginis in_solis intellectualibus seu spiriiibus rationalib"us, ratio similitudinis in solis deii
formibus; ex quibus quasi per quosdam scilares gradus intellectus humanus ,r"t,r, .rt grud"ti-
ascendere in summum principium, quod est Deui,.
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E, a mio awiso, molto interessante, e credo a noi vicina, questa sua posizione
che elabora una nuova conciliazione (nedietas) tt^ iI tulionalismo della scolastica
di stampo aristotelico e la mistica del gioachimismo e del movimenro spiriruale
del suo tempol4. Senza la fede, l'intelletto non sarebbe in grado di considerare le
cose come segni, Jr8na, del Creatore, n6 saprebbe scorgere nell'anima l'immagine
di Dio: "Cognirio ista est solius fidei>1r. E c'b da sottolineare, a mio awiso, il fatto
che Bonaventura dichiari la doverositd dell'integrazione della ragione con la fede
non solo quando l'uomo si rivolge alla conoscenza delle cose celesti (in superio-
ribus), ma anche quando si rivolge allo srudio delle cose inferiori o mondane, e
questo perch6 il riconoscimento del creato come analogia di Dio presuppone la
conoscenza dell'altro termine della relazione, cioE delle tre persone divine, e Ia
TrinitlL di Dio E nota solo per il dono della divina rivelazione.

E chiaro, quindi, che la fede, dal punto di vista bonaventuriano, b il presuppo-
sto necessario per intendere Ia valenza simbolica del mondo: se il creato in sd i og-
gettivamente simbolo di Dio, perch6lo diventi anche per l'uomo e sia per lui come
una scala per salire fino a Dio, d necessario che l'uomo abbia in s6 le disposizioni
della fede. Non direttamente, infatti, egli pud risahre per reataras in Detm, ma -
osserva acutamenre il santol6 - stimolato dalla conoscenza delle creature, d spinro
a rienttare in se stesso per raccogliersi nel tabernacolo della sua anima ed elevarsi
cosi a Dio. Solo per il credente, dunque, le creature sono "media in deveniendo
sive in via>, cosi ch6 "per illas pervenit homo ad Deum, illis post se relictis"17.

Pertanto, nella concezione bonaventuriana troviamo la dichiarazione che alla
luce della ragione si debba afiancare quella della fede per risalire dalla esem-
plaritd dell'universo al suo Creatore, e che ogni assoluro razionalismo debba

1a Si veda in proposito l'importante studio diJ. RATztNGER, S,7,? B anauentua. La teologia dtlla
slolia, a a)r^ diL- M^)ro, Nardrni, Firenze r99r, recentemente riedita e opportunamenre aggior-
nara nella bibliograna: Edizioni Porziuncola, S. Maria degli Angeli - Assisi 2oo8, da cui citiamol.
LAutore si sofferma particolarmente sull'analisi dell'ultima opera di Botarenuta, k Allatianes
in Hexaimeron, di a)i mette in luce l'intento, che consiste essenzialmente nel contrapporre ai rra-
viamenti spirituali del tempo l'immagine dell'autentica sapienza cristiana-

1, Cfr. t Sent., d. ), p rs r, q. 4, ad. 4, schol. (r, pp. 76b-77a): "Recte dicitur [- - . ] quod cognirio
imaginis sit solius 6dei. Imago enim, in quantum imago, dicit respectum ad id curus esr rmago
[...]. Licet igitur cognoscatur fundamentum relationis in anima, i.e. imago materialiter inrellecta,
tamen non cognoscitur formaliter ur imago, quamdiu altet terminus relationis non cognosciEur,
nempe tres personae divinae".

16 Cfr. ivi, q. 3, ad. z Q, p. 75a): "Non pervenit per creaturas a se in Deum, sed ens extra se per
cognitionem creaturarum recolligitur in se et elevatur supra se".

n Cfr. ibid. A questo ptoposito, interessante ! quanto osserva E CorvrNo, Btnatent ta .ta
Bagnongia, frafice$ana e pefllatare, Citti\ Nrova, Roma zoo62, pp. 235-46 

" 
E che l'uomo senta

l'esigenza di questo tipo d'indagioe d dimostrato dal fatto che egli non si accontenta di conoscere
la realti naturale soltanto in se stessa, ossia di osservare le cose e gli eventi percepibili e di srabilire
delle cottelazioni tra questi, come fa nell'ambito della scienza intesa in sinso stretto, ma tende a
conoscere lecause, ciod acomprendere i principi primi che producono e regolano l'universo 6sico
ea scoprirele ragioni e i 6rri dellavitaumana. Ma se la conoscenza delle cause i fuori della portata
della nostra esperienza, come possiamo risalire a esse se noo ammettendo che tra causa eJeffetto
ci deve essere un qualche rapporto ? Tutto sta a vedete come si intenda questo rapporto,. Corvino
prosegue esponendo letre ipotesi di risposta al problema, che sono o latesi dell'univocitir, che in-
terpreta quel rapporro come un rapporto di omogeneita e percid sfocia in una sorta di panteismo,
o la tesi dell'equivocica., che afferma una assoluta alteriti e trascendenza dell inEnito ihe esclude
ogni riferimento rispetto al mondo e che pertanto cade in una softa di acosmismo, oppure, ed e
questa la posizione di Corvino, la tesi dell'analogia, che ammetre un rapporto di somiglianza che
non esclude l'alreriti e la trascendenza mentre afferma Ia relazione meta6sica tra le dui realt).
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anche della creazione e della creatutarrz4.E per teologia in Bonaventura - b im-
portante ricordarlo - non s'intende il discorso degli uomini intorno a Dio, ma
la Parola di Dio per gli uomini, il suo autorivelarsi. Infatti, spesso nei testi bo-
naventuriani il termine .teologia, b sostituito con quello di "Sacra Scrittura", e
per questo egli chiama la teologia la sola sapienza perfetta, perch6 inizia da Dio
e a Lui riconduce2t.

In conclusione, senza I'autorivelazione di Dio e senza la fede nel dato rivelato,
per ['uomo in statu naturae lapsae non b possibile raggiungere la piena conoscenza
della veriti. E necessario che prima egli si lasci purificare dall'accoglimento della
Parola di Dio: "Primo orandum est [...] deinde sancre vivendum, terdo veritatis
spectaculis intendendum et intendendo gradatim ascendendum126.

Questa posizione filosofica, come osserva ancora Gilson27, ha dato adito a
errate valutazioni del pensiero bonaventuriano, in quanto si b voluto vedervi o
una sfiducia nelle potenzialiti della ragione umana o una speculazione di tono in-
feriore rispetto alle costruzioni dell'aristotelismo cristiano. A chiarimento giova
percid riportare I'affermazione di Bonaventura: "Non enim intendo novas opi-
niones adversare, sed communes et approbatas retexererr2s, con cui egli prende
le distanze, pur delicatamente, dalle posizioni filosofiche dell'aristotelismo aver-
roistico e cristiano. Acutamente scriveva Virgilio Giorgianni2e che la adaersitas
E rivelativa di un mondo spirituale di altra narura rispetto a quello di Alberto
e Tommaso e che affiora sia nel concetto della inscindibilitn dela filosofia dalla
teologia (Tommaso tenterir di mettere d'accordo la verit) del pensatore con la
veriti del credente laddove Bonaventura intuisce che ragione e fede si sostengono
mutualmente) sia nella stessa identiti operata tra esemplarismo e metafisica per
cui, Aristotele, negatore delle idee, rimarr) al di fuori della metafisica3o.

"Il dio di Aristotele - commenta Gilson - E un dio che si lascia amare;l'amore
che muove il cielo e gli astri in Aristotele b I'amore del cielo e degli astri per Dio,
mentre quello che li muove nella filosofia medievale b I'amore di Dio per il mon-
do. Tra le cause motrici sta tutta la differenza che separa la causa finale dalla causa
efEcienter3l. La scolastica medievale, come sappiamo, ha chiarito con esrrema
precisione la nozione di causa chiarendo che la causalit) implica una relazione
tra due esseri e che qualcosa della causa passi nell'essere del causato (effetto). La
causa non potr) dare che cid che ha, n6 influire in altri se non per cid che essa d.

2a Cft. Breoil., r, r (osn v/2, pp. ,4-tt): "Ratio autem huius veritatis haec est: quia, cum sacra
Scriptura sive theologia sit scientia dans sufficientem nocitia de primo principio secundum statum
viae, secundum quod est necessarium ad salutem; et Deus non tantum sit rerum principium et
exemplar effectivum in creatione, sed etiam refectivum in redemptione et perfectivum in retri-
butione: ideo non tantum agit de Deo creatore, sed etiam de creatione et creatura>.

25 Cfr. ibid.
z6 ltin., t,8 (osn v/r, pp. 5o6).
21 Cfr. E. GrlsoN, La Pbilosophie dt saint Bonauenture,Yrin,Pais 1924, p. l.
28 r Sent., Prooem. (r, p. ra).
29 Cfr. V. GIoncIlNNr, Pentiero morale e politico di Bonauentara da Bagnorea, Edizioni L.u.p.A.,

Genovarg4T.
30 Infatti, si constata l'insufficienza della filosofia gteca a comprendere tutta la verit): nella

meta6sica platonica del mondo delle idee, il Demiurgo non crea i modelli archeripi e non crea
neanche la materia, che i preesistente dall'eternith ed E solo plasmata; nella metafisiia aristotelica
la materia E eterna e dio, motore immobile, le imprime solo il movimenro come causa finale.

31 E. GtrsoN, Lo spirito de lla f.losof.a medieuale, trad. di P Sartori Treves, Morcelliana, Brescia
1964, P. 94.
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.La necessiti logico-metafisica di una causa prima richiama, percid, quella di
patecipazione e insieme richiamano la nozione di analogia, nozione anch'essa
centrale in una filosofia medievale. Infatti, dal momento in cui si interpreta la
causalitir come un dono dell'essere, ci si trova necessariamente condotti a stabilire
un rapporto nuovo tra I'effetto e la sua causa, quello di analogia [.. .J. Poich6 tut-
to cid che causa agisce secondo ch'esso b in atto, ogni causa produce un effetto che

le rassomiglia [. . .J; la somiglianza E coessenziale alla natura stessa dell'efficienza,
di cui non b che il segno esterno e la sua manifestazione sensibiler32.

Se, dunque, l'universo d un effetto di Dio, e la nozione di creazione la implica,
deve necessariamente essere un analogo di Dio. Ma, per riconoscerne I'analogia,
occorre che alla luce della ragione si aggiunga l'illuminazione della fede nella
Parola rivelata: "Sia la ragione che la fede - dichiara Bonaventura - conducono
a questi splendorir33.

z. ll Verbo, "exern\lans omnia e medium reducens ad Deumr.

Il riferimento alla necessitir della fede non poteva essere piir esplicito. "E da
supporre per fede, infatti, che Dio b creatore delle cose [...J egli b causa delle
cauie e arte che dh origine alle coser34, scrive Bonaventura nella Collatio xn in
Hexat)nteron, in cui, per dimostrare come Dio possa essere l'esemplarc (exemplar)

di tutte le cose, dopo aver chiarito la differenza trala generazione per natura
(emanazionismo inconsapevole in cui causa ed effetto hanno la stessa natura) e
la generazione per arte, afferma che la creatufa si origina dal Creatore Per arte
poich6 d di altra narura; il Dio biblico crea dal nulla con un libero atto della sua

volontd e la sua arte gli b intrinseca, b espressione del suo pensiers35.

Dio agisce in base a un disegno. Ma chiunque agisca in base a un disegno
preconcepisce cid che fari: sono le parole chiare di Bonaventura nelle Quaestio-nes
iitpntntni de scientia Cbristit6, da cui scaturisce che in Dio sono le similitudini
(idee) delle cose esemplate, per mezzo delle quali le conosce e le fa' "Dunque,
come a Dio compete la natura di modello (ratio exeruplaritatis), cosi a Lui compete
anche il criterio della similitudine (ratio similitudinis)"tt.

Dunque, possiede le ragioni espresse ed espressive (rationes expressds et ex|res-

siuas) ditutte le realth. Infatti, Dio nel dare la vita sa quel che fa, e le idee o forme
esemplari sono in Lui nell'atto stesso del suo pensare e dirsi: sono nel Verbo
increato (la Parola-Pensiero eterna) che b la similitudine perfetta del Padre come
la parola umana B la similitudine della mente che riflette in se stessa38. Scrive

12 lvi, P. tzt.
fi Hex)dm.,xtt,r4 (osr vr/r, pp . 48-49): "Ad hos splendores exemplares ratio ducit et 6des".
ta lvi, z (pp. z3z-4): osupponendum enim est per fidem, quod Deus est conditor rerum,

[...] causa causatum et ars praestantissime originansr.
ts Cft. ivi, z-3.
* Sc. Chr., ri Z (oso y/r, pp.8o-8r): "Item, Deus est agens a proposito; sed omne agens a

proposito praeconcepit illud quod facturum estr.- J, Iri, g; 
"Ergo, slcut Deo competit ratio exemplaritatis, sic et ratio similitudinis".

18 Cft. Hexaem., rrr, 4 (oss vr/ r, pp. g4-9): *Haec autem similitudo Verbum est, quia, secun-

dum Augustinum et Anselmum, similitudo mentis convertentis se suPer se, quae in acie mentis
est, verbum est. Si ergo haec similitudo aequalis est, ergo Deus est, et a Deo originata repraesentat
originantem et quidquid Pater potest: ergo rePtaesentat multa,,.
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Bonaventura nelle Quaestiones disputatate de scientia Christi: "Dio b veramente e

propriamente il Verbo. Ma ogni verbo d similitudine di cid che viene detto.
Dunque, se il Figlio di Dio b il Verbo per mezzo del quale vengono dette tutte le
cose, e necessario che in Lui vi siano le similitudini di tume le cose detter3e. Il
Verbo E la chiave per comprendere il mistero dell'origine e del senso del mondo.

Ai $ $ 13 e 14 della pri ma Collatio in Hexaiirneron4o, egli afferma che il metafisico,
procedendo con la luce della ragione, pud risalire dalle sostanze create e pafticolari
all'idea di un principio universale e increato (il motore immobile o atto puro di
Aristotele) e in cid si accorda con il fisico che considera le origini delle cose e pud
anche giungere alla considerazione di quell'essere in ragione di fine ultimo, e in
questo si accorda con il filosofo morale che riconduce tufte le cose a un sommo
bene come al fine ultimo, ma non collocando tale ragionamento dentro la relazione
trinitaria del Padre con il Figlio e lo Spirito Sanro non pud esaminare quell'essere
come causa esemplare di tutte le cose, e con cid non pud cogliere lapienezza della
veritir. La pienezza della veritd. b conoscere che nel Verbo coeterno e consustanziale
al Padre sono presenti ab aeternole forme esemplari o essenze ideali delle creature.

Si comprende come in Bonaventura la teologia del Verbo, nella sua funzione
espressiva, sia il fondamento metafisico della sua concezione esemplaristica. L'au-
tomanifestarsi di Dio nell'atto creativo awiene mediante la generazione ererna
del Verbo, che b il concetto (da concipere-generare) del Padre, a lui in tutto simile,
Dio egli stesso, perch6 E la sua Parola nata nell'atto sresso del pronunciamento
delf.at creatore; nel Verbo eterno, dunque, sono rurte le idee che costituiscono
gli archetipi del mondo. Il Verbo d non solopdncipium essendi maanche principium
cognoscendi, perch6 in lui risiede la veriti, afferma Bonaventura4t; ma, "quid est
veritas secundum definitionem?", si chiede nella terza Collatio in Hexaiinteron,
rispondendo: "Adaequatio intellectus et rei intellectae>, e subito specifica: "illius
intellectus, dico, qui est causa rei, non intellectus mei, quia non sum causa reir42.

t9 Sc. Chr., rr, ro (osn y/r, pp.8o-8r): "Item, Deus vere et proprie est verbum; sed verbum
est similitudo eius quod dicitur: ergo, si Filius Dei est verbum, quo dicuntur omnia, necesse est,
quod in ipso sint similitudines omnium dictorumr.

ao Cfr. Hexab'm., t, tj-a4 (osr vI/r, pp. 5456)t "Metaphysicus aurem, licet assurgat ex con-
sideratione principiorum substantiae creatae et particularis ad universalem et increatam et ad
illud esse, ut habet rationem principii, medii et finis ultimi, non ramen in ratione Patris et Filii
et Spiritus sancti. Metaphysicus enim assurgit ad illud esse considerandum in ratione principii
omnia originantis; et in hoc convenit cum physico, qui origines rerum considerat. Assurgit etiam
ad considerandum illud esse in ratione ultimi 6nis; et in hoc convenit cum morali sive ethico, qui
reducit omnia ad unum summum bonum ut ad finem ultimum, considerando felicitatem, sive
practicam, sive speculativam. Sed ut considerat illud esse in ratione omnia exemplantis, cum
nullo communicat et est verus metaphysicus. Pater enim ab aererno genuit Filium similem sibi
et dixit se et similitudinem suam similem sibi et cum hoc totum posse suum; dixit quae posset
facere, et maxime quae voluit facere, et omnia in eo expressit, scilicet in Filio seu in lsto medio
tanquam in sua arte. Unde illud medium veritas est; et constat secundum Augustinum et alios
sanctos, quod "Christus habens cathedram in caelo docet interius"; nec aliquo modo aliqua veritas
sciri potest nisi per illam veritatem. Nam idem est principium essendi et cognoscendi. Si enim
scibile in quantum scibile secundum Philosophum aeternum esr; necesse est, ut nihil sciatur
nisi per veritatem immutabilem, inconcussam, incoangustatam. Istud est medium personarum
necessario: quia, si persona est, quae producit et non producitur, et persona, quae producitur et
non producit, necessario est media quae producitur et producit. Haet est ergo veritis sola menre
perceptibilis, in qua addiscunt Angeli, Prophetae, philosophi vera, quae dicunt,.

ar Cfr. ivi, ru, 8 (pp. 96-97): "Et haec similitudo sive Verbum est veriras,.
42 lbid.
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cosa o nell'universo sono come ncll'arte eterna,o come ll sono espresse.La cosa
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della veritir: "Dunque la chiave della contemplazione b una triplice conoscenza,
cioE la conoscenza del Verbo increato, mediante il quale tutte le cose sono pro-
dotte, l'intelletto del Verbo incarnato, per il quale tutte le cose sono riparate, e

l'intelletto del Verbo ispirato, per il quale tutte le cose sono rivelate. Infatti, se

uno delle cose non pud capire in che modo sono originate, come sono ricondotte
al loro fine e in che modo in esse rifulge Dio, egli non pud avere I'intelligenza,,4e.

Da quanto frn qui esposto, vediamo che sotto il profilo terminologico Bona-
ventura usa tre vocaboli per indicare la seconda Persona della Triniti: Verbum,
Filius, mediuru. Gli studiosi, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso filosofo,
vi scorgono valenze semantiche diverse in relazione alle funzioni che si atrribu-
iscono loro. Se 1l Filius indica soprattutto le relazione ontologica con il Padre, il
Verbum include, come ogni parola, anche la relazione con 1l cib che si dice e con il
cbidrchiascolta; llmediam,poi,aggiungeilconcettodicentroedimediazionetra
polarit) distanti. Bisogna aver chiaro che i tre nomi del Cristo sono espressioni
dell'unico mistero d'amore del Padre che si manifesta nell'eterniti e nel tempo.

Per cui, da cristo bisogna iniziare, perch6 lui E l'espressione del padre e di
tutte le cose che sono state fatte attraverso di lui e il mediatore che ci ricondu-
ce all'unitir con il Padre. Pertanto, afferma Bonaventura nella prima Collatio in
Hexab'meron, egli 

-d "il legno della vita, poich6 attraverso questo medio ritornia-
mo e siamo vivificati nella fonte della vitar:o. Il riferimento al lignum oitae, nel
tes.to cirato, b posto (con grande efrcacia espressiva) specularmente in antitesi
all'altro lignun, occasio mortis, simbolo di quella capidiils scientiae che ha causato
all'umanitd la perdita della innocentia meniis.Infatii, dalla imitazione del Cristo
si b liberati dalla brama della grandezza e dalla superbia della propria assoluta
autoreferenzialiti. "Se-infatti Lucifero, contemplando quella 

".il.a, 
dalla cono-

scenza della crearura fosse stato ricondotto alfunith con il padre - commenra
Bonavenrura -, avrebbe trasformato la sera in mattino e avrebbe avuto il giorno,
ma poichd cadde nel piacere e nella brama di grandezza, perse il giornolsimil-
mente awenne per Adamg"5r.

In un altro passo della stessa conferenza Bonaventura torna sulla condizione
edeni,ca dell'uomo, quando imago non erat uitiata,per conuapp orrel'argunentun-t
diaboli all'argurnenturn Cbristi e hostrare che il piimo fu sofistico e distruttivo
mentre il secondo fu costruttivo.e riparativo. Infitti, il diavolo ingannd il primo
uomo perch6, approfittando della sua innata aspirazione a divenile simile a Dio
Qa deiformitas d la deontologia di ogni essere .r-a.ro che b creato a immagine di
Dio), gli insinud malignamente chi lo sarebbe diventato disobbedendo u'Dio .
cosi lo condusse alla conclusione sbagliata: .per un tale sillogismo - osserva il
santo - tutti peccano, poich6, come dice Dionigi, nessun maG viene compiuto

-- !'.!"i,IIr':(pp.9z-93):"Clavisergocontemplationisestintellectustriplex,scilicetintellectusverbi increati, per_9u9d omnia producuntur; intellectus verbi i"."r"u.'i,p". q"od onlu r.fr-
rantur; intellectus Verbi inspirati, per quod omnia revelantur. Nisi enim q,ris possit considerare
de r,ebus, qualiter originaniur, qrrilitei in finem reducunrur, ., q"uiii.r-i" Jis refulget Ders;
intelligentiam habere non poresr>.

.:o 
I-vi, t, rl (pp. S6-S):. . . .et secundum hoc est lignum vitae, quia per hoc medium redimus

et viviEcamur in ipso fonte vitae..
sr Cfr- ibid.: "Si enim lucifer, contemplando illam veritatem, de notitia crearurae reductus

fuisset ad Patris unitatem, fecisset de ves-pere mane diemque h"t;^r;;; r;l;riia cecidit in de-
lectationem et appetitum excellentiae, diem amisit. Sic Adam similiter,,-
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aspirando al male stesso; ognuno, infatti, vuole il bene e desidera il bene, ma ci
si inganna, perch6 si prende la similitudine del bene per ver-o bene'52-

Ltargominto di Cristo, al contrario, E il sillogismo salvifico, perchd il Verbo
eterno,;ssumendo la natura umana con le sue fragiliti, con la potenza di Dio,
restituisce all'uomo la possibiliti della deiformitat. E Bonaventura, richiamando
la struttura formale dei sillogismo, ossefva, a proposito del mistero della reden-
zione, che in esso "la proposiiione maggiore fu posta dall'eternit2t, la minore sulla
croce e la conclusioni nella risurrezionerr:3. Cid vuol dire, conclude il santo, che
<questa b la nostra logica, questo b il nostro modo di ragionarer; e soprattutto
.bisogna porre rurta laforza nell'assunzione della lproposizione] minore", per-
chd 1l Verbum crucif.xam i il ntediunt della salvezza e della sapienzas4 .

Nella prima Collatio in Hexaiinteroa Bonaventura efenca dettagliatamente sette

modi corcui Cristo realizzala sua mediazione salvifica, che sono: nell'eterna ge-

nerazione, nell'incarnazione, nellapassione, nellarisurrezione, nell'ascensione, nel
giudizio futuro, nell'eterna ricompensa ovvero beatificazione:r. L'amPiezzadella
irattazionebonaventuriana non mi consente di riferirne neppure sinteticamente;
ma mi sembra importante sottolineare che tutte quelle modalith sono tappe di
un'unica manifestazione divina del Padre, il cui amore da sempre ha scelto di
entfare nella storia degli uomini attraverso il Verbo. Pertanto, l'evento del Ver-

bum incarnatum et crotifixu*, nella visione bonaventuriana e ftancescana, non b

interpretato anzitutto in funzione riparativadel peccato d'or1Sr1e, ma E conside-

rato come estremo a:ro dell'exitu.r df Dio incontro all'uomo'6. Cristo d "il medio
metafisico che riconduce a Dio - esclama il Serafico - e questa b tutta la nostra

metafisica. L'emanazione, I'esemplarit2r, la consumazione, cioe venife illuminati
dai raggispirituali ed essere ricondotti al sommo. E cosi sarai vero metafisi.o,".

Da quanto abbiamo detto si evince che l'esemplarismo_bonaventuriano sca-

turisce iu .rt, profonda esperienza religiosa che coniuga lo studio del filosofo
con la esperienza mistica del francescano. In questa concezione del sapere,egli ha

scelto difarsi discepolo di Agostino, come bene osserva L6on Veuthey, il quale

scrive: ,.Sicut ac pro isto, pliilosophia non est mera speculatio, sed est via ad

beatitudinem inviniendam. [...] Philosophia oritur a desiderio experto Dei in
anima et ordinatur ad illud desiderium satisfacienduft"ss.

52 lvi, z6 (pp. 5z-61):.Et per istum syllogismum oJnnes peccant, quia,. ut dicit Dio-nysius,
"nullus malus hi, ud -ilr- "rpici.nr, 

sed omnis intendit bonum et appetit bonum; sed fallitur,
quia similitudinem boni accipit pro vero",.' :l Ivi, z8: oMaior proposilio fuit ab aeterno; sed assumptio in cruce; conclusio vero in resur-

rectioner--- ti itr. ivi, 3o (pp. 64-(t5).. oHaec est Iogica nostra, haec est ratiocinatio. nostra, quae habend.a

esr contra di;b;lum f ...t. Sed in assumpt-i,one minoris est tota vis facienda; quia nolumus pati,
nolumus crucifigi. Tamen ad hoc est tota ratiocinatio nostra, ut simus similes Deo".

ti Cfr. ivi, rr"(pp. 5z-15): oEst autem septiforme medium t...1. Primum medium Christus fuit
in aeterna gene.rtloni; siiondum in incarnatione; tertium in passione; quartum in resurrectione;

quintum i"n ascensiorre; sextum in futuro examine; septimum in sempiterna retributione sive

beatificatione>.
56 Cfr.P. MeneNrsI, ad a. "Yerbum (|esus Christus)", cit.
57 Hexadm.,r, 17 (oss vr/r, pp. 58-59): "Hoc est medium- metaphysicum reducens, et haec est

tota nostra metaphysica: de emanatione, de exemplaritate, de consummatione, scilicet illuminari
per radios spirituaies et reduci ad summum. Et sic eris verusrnetaphysicus'' 

.' ,8 L. Vrurs av, Sancti Bonattent*rae philosophia christiana, Officium libri catholici, Rome ry4o, P.
13. Osserra Ratzinger che la visione diian Francesco, al quale Dio apparve nella 6gura di un Serafi-
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Alla domanda del perchd Dio abbia creato il mondo, Bonaventura risponde
che "il mondo, anche se d al servizio dell'uomo riguardo al corpo, lo E soprat-
tumo riguardo all'anima, perch6 esso serve soprattutto per la sipienza. E cosa
certa, infatti, che I'uomo non decaduto possedeva la conoscenza delle cose creare
e aftraverso la loro rappresentazione si portava in Dio per lodado, venerarlo e
amado. A questo servono le creature e in questo modo sono ricondotte i. Diorrr.

L'esemplaritir del mondo, quindi, E via verso la meta del ritorno in Dio di tutto
il creato attraverso la mediazione dell'uomo. L'anima, infatti, spiega Bonaventura,
b una realtlr intermedia tra le cose create e Dio sicat medium ad dao extrerilA, per cui
si rapporta alle realt) trascendenti con la parte superiore di sd e alle realti mate-
riali con la sua parte inferiore, cosi che nella sua elevazione verso il cielo conduce
con s6 anche il mondo6o. La cosmologia e I'antropologia bonaventuriane sono
intimamente correlate tra di loro alla stessa maniera con cui il segno B legato al
significato. Il mondo entra nell'anima attraverso le porte dei sens1, ma poi, pe.
essere conosciuto come segno della perfezione divina, c'd bisogno che l'anima
percorra un cammino ermeneutico che impegni sia le facoltir ruzionali sia le virtr)
morali e teologali. Infatti, dichiara Bonaventura, (tutto il mondo b ombra, via,
vestigio ed b come un libro scrito di fuori. In qualunque creatura vi B il riflesso
del divino splendore, frammisto tuttavia con la tene6ra, percid vi d una certa
opacitir connessa alla lucer6l; e aggiunge: "Quando, dunque, I'anima percepisce
questo, capisce che dovrebbe passare dall'ombra alla luce, dalla via al termine, dal
vestigio alla verith, dal libro allavera scienza che E in Dio. Leggere questo libro b
solo degli uomini di altissima contemplazione, non dei filosofi narurali, poich6
essi conoscono solo la natura delle cose e non vedono il mondo come vestigior62.

no-, non_ha piil abbandonato Bonaventura dopo il suo ritiro sul monte della Verna, e ne ha segnato
il filosofare con un caraftere mistico-esperienziale, che E la vera differenza rispeno ai filosofar.*n^,,r-
ralistico e razionalistico: "euesto convincimento del carattere di segno propiio dell,intera creazione
rapPresenta la radice del simbolismo bonaventuriano della creazione, ividenziato magistralmente
da Gilson nel suo libro su Bonaventura. Il documento pit signiEcativo di questa co-mprensione
della creazione i l'Itineraritm nentis in Deum l. . .). Questo test6 potrebbe rnortru.. meglio di ogni
analisi particolaregiatain che misura comunque Bonaventura lasci qui dietro di s6 ogii ,.-piI..
"6sico-teologia" gtec^, il cui rinnovamento nbn biblico viene rp..to . volentieri pJsto a carico
d,ella theologia nataralis cattolica. La lode celebrativa del Dio criatore innalzata da Bonauentura
vive totalmente della religiositd dei salmi; I'ereditir greca, che egli pure non rinnega, E qui entrata
completamente al servizio della fede cristiana', (J. RerzrNcrn, San-Bonauentara, ci., pp. tz5-o.6).

5e Cft. Hexabm.,xrrr, r2-r3 (oss vr/r, pp.248-z5o):.Notandum autem quod mundus, etsi
setvit homini. quantum ad corpus, potissime ramen quanrum ad animam; et si servit quantum
ad vitam, potissime quant-um ad sapientiam. Certum ist, quod homo stans habebat cognitionem
rerum creatarum et-Per illarum repraesentationem ferebatur in Deum ad ipsum laudandum,
venerandum, amandum; et ad hoc sunt creaturae et sic reducuntur in Deumol
- _ 

60Cfr. Sc.Chr.,tv,adz6 (osov/r, pp.rlz-53):.Animaautemsecundumsuumsupremum
habet respectum ad superiora, sicut secundum suum inferius ad haec inferiora, cum sit'medium
inter res creatas et Deum; et ideo veritas in anima habet respecrum ad illam duplicem veritatem,
sicut medium ad duo extrema,.
. - 61 Hexaiim., xrr, 14 (osa vr/r, pp. zZ8-z1g): oTotus mundus est umbra, via, vestigium et est
liber scriptus forinsecus. In qualibet enim creatura est refulgentia divini-exemplu.ii, sed c.r-
tenebra permixta; unde est sicut quaedam opacitas admixta lumini,.
_ 62 lvi, 15: "Quando ergo anima videt haec, videtur sibi, quod deberet transire ab umbra ad
lucem, a via ad terminum, a vestigio ad veritatem, a libro ad icientiam veram, quae est in Deo.
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Da quanto fin qui esposro, scorgiamo come l'esemplarismo bonavenruriano,
nei suoi aspetti teologico-metafisici e pedagogico-morali, sia fondato sul rap-
porto tra laParola e le parole, ciob a dire sulla relazione tra il Verbo increato e il
Verbo incarnato e tra questi e il mondo; ne consegue che il problema ermeneutico
del riconoscimento dell'esemplaritd di Dio (la Parola) aftraverso i suoi molteplici
segni (le parole), b una questione di primaria importanza per il compimento del
progetto salvifico di Dio.

Nella conoscenza di questi tre libri sono impegnate tufte le scienze, ciascuna
con le proprie finalit) e competenze (dalle scienze della natura a quelle della psi-
che, alla metafisica e alla teologia), ma nella visione unitaria del sapere propria
di Bonaventura tutte sono chiamate a concorrere alla conoscenza pit importante
che B - come abbiamo visto - la teologia (reduaio artium ad theologiant), perch6 E

nella fuvelazione di Dio che d racchiusa la verith piena del mondo e dell'uomo.
Dunque, la teologia non sostituisce la scienza naturale nd la scienza naturale d in
contrasto con la teologia; nella impostazione bonaventuriana il rapporto tta ragio-
ne e fede include entrambe le affermaziooi del creda ut intelligam e delf intelligo ut
redarn. La sua visione simbolica dell'universo diventa allorauno stimolo sia per
la ricerca scientifica che per la conoscenza teologica, le quali trovano nella loro
reciprociti rafforzamento e completezza. .Non si tratta del passaggio dalruzionale
all'irrazionale - osserva giustamente Corvino -, ma del passaggio da una ragione
che considera la natura come un sistema ordinato secondo leggi necessarie a una
ragione che considerala natura come l'opera della liberti creatrice di Dio"66.

Tutti e tre questi libri, per essere compresi pienamente devono essere inter-
pretati non alla lettera (ciod nel loro aspetto esterno), che sarebbe fuorviante, ma
in senso simbolico-spirituale (analogico) mediante una intelligenza interiore che
d propria della sapienza che nasce dalla fede. Osserva Ratzinger: ,,.Trala rivela-
zione della Scrittura e la rivelazione delle cose del mondo esiste un parallelismo
decisivo. In entrambi i casi la rivelazione si nasconde dietro a una lettera che
cela e il cui svelamento E concesso ogni volta solo a quello spirito che, in virti
di una realizzazione esistenziale vivente, superi egli stesso il piano di pensiero
della lettera e si elevi sino al piano spirituale e intellettuale. E in entrambe le volte
persiste dunque il pericolo dell'attaccamento alla lettera, da cui derivano i due
errori religiosi fondamentali [...J. Tali errori sono, rispettivamente, nell'ambito
dell'interpretazione della Sacra Scrittura il giudaismo farisaico e nel campo della

66 F. ConvINo , Bonaaentura da Bagnoregio. . . , crt., p. 296. Molto interessanti sono in particolare
le pagine sulla definizione della fede (pp. z9r3ot), in cui lo studioso, nel richiamare la questione
bonaventuriana circa il diverso grado di certezza della scienza e della fede, avanza l'ipotisi che in
Bonaventura siano presenti due diversi modi di intendere la fede: uno, inteso come possibilith
di una considerazione teleologica del mondo (in analogia con la distinzione kantiana tia giudizio
determinante e giudizio teleologico) e un altro, come adesione piena e personale alla Paro-la Rive-
lata, che svela il mondo come creatura di Dio. Il punto su cui insiste I'iutore d la convinzione che
secondo Bonaventura gli argomenti di fede non sono in contrasto con la ragione ma costituiscono
unpunto di vista pii ampio e piir comprensivo, in quanto la fede implica, dltre alla ragione, anche
I'affettivit?r. Tale posizione E confermata, spiega 1'aulore, dallo sforzo messo in atto costanremente
dal santo nel mostrare la ragionevolezza delle veritii di fede. Bisogna aggiungere, perd, osserva
ancora Corvino, che in Bonaventura E sempre presente anche la concreta condizione esistenziale
dell'uomo decaduto per il peccato, condizione che rende pii difficile l'armonia tra la ragione e
la fede, per cui l'interpretazione della natura come segno dil Creatore diventa quasi impissibile
senza il soccorso della Sacra Scrittura che insegna a scorgere il senso traslato delle cose.
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comprensione della creazione il non riconoscimento del suo carattete analogico
in relazione alla sapienza di Dio,,e'.

In proposito, sirive Bonaventura; .Questa sapienza (di Dio) si E manifestata

[. ..] e tutiavia noi non la riconosciamo, come una persona che non sa le€gere e,

p.r. are.tdo un libro, non si cura di esso [...] questa scrittura (che b il creato) b

iirr.n,u," ai nostri occhi come il greco, come una lin guabatbara o come I'ebraico;

e ci d quasi del tutto ignota la sua originerr68. E cosi avviene, a volte, anche nei

confronti della Sacra Sirittura quando non si colgono i molteplici suoi significati
simbolico-spirituali. Sulla interpretazione della Sacra Scrittura, Bonaventura ri-
to..ru rparro- nei suoi testi, tra cui credo che il capolavoro sia fappresentato dalla

Collatii xrrr in Hexae-meron in cui trattando delle intelligenze spirituali eleva quasi

un inno alla profonditir della Parola rivelata: .Dunque, la Scrittura ha molte intel-
ligenze, poichd tale deve essere la voce di Dio per essere sublime. Le altre scienze

5,iuaao.r,..raano di un senso solo, invece in essa vi E un senso multiforme [. ..]. E

da questo ne deriva una triplice intelligenza spirituale: quella allegorica riguardo
a ci6 che E da credere, quelia anagogica riguardo a cid che b da aspettare, e quella

tropologica riguardo a Cid che si deve fare, poich6lacaritdfaagir-e. - L'intelligenz-1
letteralJa corie la faccia naturale, ciob dell'uomo; le altre sono facce mistiche"6e.
Interessante b poi il commento del santo che spiega chelafaccia naturale, cioe

quella letterale, d aperta (facilmente comprensibile), mentre le facce mistiche (i

significati spirituali) per essere comprese richiedono la fede e una volonth buona
. 6paroru 

" 
un mistico trasporto amoroso in DioTo; e conclude Bonaventura: "Dio

.orrrert. I'acqua del senso letterale nel vino dell'intelligenza spirituale"Tr.
Perch6 d tanto difficile I'interpretazione analogico-spirituale sia del libro del

mondo che del libro della Scrittura? Bonaventura si pone sPesso la domanda nelle

sue opere e trova la risposta negli ostacoli morali che vi si frappongono e ch9 di-
pend^o.,o dalla condizione di peicuto dell'uomo (in primis a c-ausa della superbia);
^noi, 

perd, in questa sede, vogliamo soffermarci sulle considerazioni bonaventu-
riane di carat;ere filosofico-ermeneutico, da lui espresse nelle Quaestiones dispu-

tatae de scientia Christit2. Nel trattare della conoscenza delle cose da parte di Dio
e della sua differenza rispetto al modo conoscitivo umano, il nostro muove dalla

distinzione tra la similitudine imitativa e Ia similitudine esemplativa: la prima,
l'imitativa, b propria delle creature che sono similitudini del Creatore, mentre

la seconda, I'eiemplativa, d intrinseca al pensiero (Verbum) di Dio che, nell'atto
creativo, tra in s€ i modelli o le forme esemplari (ciod le similitudini) di tutto cid

a cui dir e darir vita. In entrambi i casi, annota Bonaventura, la similitudine E

et Cfr.J. RetzrNorn, San B\ndoentilra, cit., p. tz4.
68 Hex2'dn., rr, zo (osn vr/r, pp. 8z-83): "Haec sapientia manifestata esq [...] et tamen nos

non invenimus eam, sicut laicus nesciens iitteras et tenens librum non curat de eo; [. . . ] unde haec

scriptura facta est nobis Graeca, Barbara et Hebraea et penitus ignota in.suo fonte".
'u, Iri, *rrr, ro-rr (pp. 246-249): oHabet autem Scriptura mu_ltos intellectus,.quia talis debet

esse vox Dei, ut sit sublimis. Ceterae scientiae sunt contentae sub uno sensu, sed in hac est mul-
tiformis t...i. Bt secundum hoc est triplex intelligentia spiritualis: allegoria, quid creden_dum;

".rugogiu, 
qoid exspectandum; tropologia, quid opirand_um, quia caritas facit operari. Intelligen-

tia [ttlralii est quisi facies naturalis, scilicet hominis; aliae sunt facies mysticae".
7o Cfr. ibid.
7rIvi,xrx,8(pp. l+8-Zqg):....convertitDeusaquamsensuslitteralisinvinumspiritualis

intelligentiae".
12 Cfr. Sc. Cbr.,tt, ad r (osa v/r, pp.86-88).
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esprimente ed espressiva (ha ciod un riferimento ontico e noetico), in quanto fa si
che l'intelletto conosca le cose. Ed b questa similitudine che E richiesta perchd si
abbia un sapere intorno alle cose. Ma, osserva il santo, vi b un sapere che produce
le cose e un sapere che E prodotto dalle cose; quesr'ultimo E dato dalla similitu-
dine imitativa che proviene all'uomo dall'esterno e che implica, per l'intelletto
che conosce, un confronto e un'aggiunta, e da cid consegue che essa attesta una
imperfezione. Invece, il sapere di Dio che b un sapere che produce le cose e percid
non deriva dall'esterno, possiede una similitudine esemplativa (ciod I'esiitenza
dei criteri o modelli eterni con cui ha creato tutte le cose) che non ha bisogno di
altro per sussistere. Pertanto, l'intelletto divino esprimendo eternamente tutte
le cose per mezzo della sua somma verit), ha eternamente in s6 le similitudini
esemplari di tutte le cose e quindi le conosce perfettamente nella loro essenza;
l'intelletto umano, invece, nella sua imperfezione creaturale, faticaaconoscere la
verit) delle cose perch6 la verit). non E da lui posta ed espressa, ma lo trascende in
quanto lo precede ontologicamente. Eppure, per conoscere la vera essenza delle
cose, bisogna che I'intelletto si rapporti a quella verit) trascendente che b norma
dell'essere e del conoscere: questo b il confronto e l'aggiunta necessari - secondo
Bonaventura - affinchd si realizzi I'adeguazione tra la similitudine imitativa, ge-
nerata nel concetto, e la similitudine esemplativa, espressione della vera essenza
delle cose. E questo compito ci riesce difficile perch6 esige una disponibiliti ad
aprirci all'orizzonte ontologico e noetico di una verith oggettiva e a rinunciare ad
atteggiamenti autoreferenziali solipsistici. Ma d proprio il darsi di questa libera e
personale opzione che fa del cammino conoscitivo un itinerario morale salvifico:

"Ad hoc esr tota ratiocinatio nosrra, ut simus similes Deor, come giir abbiamo
letto nella prima Collatio in Hexab'rneron.

Dio il' exernplar per eccellenza. Questo giustifica il suo modo di dirsi mediante
simboli: I'assoluta trascendenza di Dio rispetto al mondo naturale e umano non
B attingibile se non postulando un'analogia tra l'infinito e il finito, tra la causa
prima e gli effetti, tra il creatore e le creatu rc73 . E allora, ne consegue che la tra-
scendenza di Dio non pud non esprimersi in un linguaggio simbolico, perch6 solo
il simbolo ha la capaciti di andare oltre l'immediatamente osservabile e descrivi-
bile. Proprio per la sua trascendenza, il sacro non pud essere detto ma solo inteso
come rimando oltre il detto. Il sacro d sempre un apparire in simbolo. L'apparire
del sacro b cosi anche un nascondersi nella parola, nel fenomeno, nelltevento
che sceglie per la sua manifestazione. E affinch6 il simbolo sia compreso nel suo
significato occorre intendere molto di pin di quanto d letteralmenre contenuto
nel segno. E questo molto di pin da intendere d l'apertura alla trascendenza. Se il
simbolico ha un grande spazio nella visione medievale, anzi potremmo dire che
le b connaturale, lo si deve alfatto che il presupposto di quella filosofia b la fede,
e la fede - come abbiamo visto in Bonavenrura - lo b anche dell'esemplarismoTa.

La fede - possiamo dire restando nella metafora del linguaggio - costitui-
sce il codice di intesa che solo pud consentire il passaggio della comunicazione

7r Il citato studio di F. Corvino E stato per noi illuminante specialmente nella seconda parte
(pp. zrl sgg.), in cui b ampiamente trattato il concetto di analogia e il rapporto tra pensiiro e
linguaegio, a proposito dell'esemplarismo.

7a Cfr. R. GIoncr, Simbolo e inarpretazione,lstituto di Studi Filosofici, Roma 1965, in cui la stu-
diosa espone in modo ampio e profondo il ruolo particolare che il simbolismo ha avuto nella cul-
tura medievale, e contemporaneamente delinea una ermeneutica del simbolo di grande interesse.
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dal mittente (Dio) al destinatario (uomo), perch6la mediazione della fede pud

scofgere nel visibile l'invisibile, nel finito l'infinito, completando cosi il circolo
Diolnatura-Dio. Questa b la dialettic a del\'intellectus anagogiae, (Per mezzo del

quale I'illuminazione si fa risalire a Dio, dal quale ha avuto origine. E, percib,

qui il cerchio si chiude"Tt.
Ma, poich6 c'E una radicale ontologica asimmetria tra il mittente (Dio) e il

destinatario (uomo), Bonaventur a affeima che I'uomo da solo non sarebbe sta-

to in grado di alzare gli occhi a Dio e incamminarsi verso di Lui se Dio non si

fosse ieso a lui conosc]bile e amabile e imitabile nella incarnazione del Verbo. Il
centro semantico e il ponte della comunicazione d pertanto Cristo che, essendo

uomo-Dio, nella dupiicith della sua natura, E - come abbiamo visto - 1l medium

dell'essere e del conoscere, e Percid E il mediatore unico che riconduce l'uomo e il
mondo all'unione con il Padre. Entrando con la fede e con I'amore nel mistero del

Verbo (eterno, incarnato e inspirato), la metafisica asimmetria d come appianata

e il ponte della comunicaziooi diviene misticamente percorribile.
I-l Verbo E intermediario sia nel processo di derivazione delle cose da Dio (in

egressu)sianellororitorno alui(inregrusa)76;eglidil ruediam.ntetaphysicumnell'or-

ii.re o.rtologico, medium ethicuru nell'ordine aicetico-morale e medium logicuru' et

theologicum iell'ordine della conoscenza delle cose e di Dio. Il Verbo incarnato

b il cintro della vera metafisica e della vera logica: idern est principiam essendi et

cognoscendi.In questa rclazione consiste, per Bonaventura, il Solo metodo cono-

,."i,irro che permette di progredire nella via illuminativa, scoprendo la presenza

r"g."o dl Dio nell'intimo d"i ogni essere. Cristo, similitudine perfetta del Padre

e i"rrsieme perfetta immagine dJll'uomo perfetto, unificain s6 le opposte polaritir:

natura-Dio, intorno a c;i, come si.E visto, ruota la mediazione simbologia me-

dievale in tutte le sue espressioni. E i1 simbolo per eccellenza, potremmo dire, e

per quesro d 1l medium pir eccellen za, perch€ il Cristo E la traduzione di Dio per

i'.ro-o, il pdoov interiretativ o, 1l medium cognoscendi. Pe.rcib da Cristo bisogna

cominciare e per cristo progredire se si vuole giungere alla_sapienza.

In cosa co^nsiste la sipieiza secondo Bonaventura? Nella seconda Collatio in

Hexaemeron, risponde 6s!i; .Quando l'anima viene resa deiforme, subito entra

in essa la SapienzarTT. e ancoia:.Senza la santitir l'uomo non b sapientg t...1.
ia santith d l''immediata disposizione alla sapienza>7s; .al suo possesso dispone

l'osservanza della giustiz iarrig; .r1111vtale sapienza viene data secondo la quantith

della fede I...] e la fede si ha mediante I'umilti"8o'
Questa, drr.rqre, della sapienza E una conoscenza sui generis, non evidente

logiJamente, ma pres.rrte miiticamente; non semplice conquista dell'uomo, ma

,Jpru..rr..o dono^di Dio. oQuesta sapienza E nascosta nel mistero. [...J Li vi d

ts Red. art.,7 (osa v/r, pp. 46-4): " . . .Per quem illuminatio refertur in Deum, unde habuit

ortum. Et ideo ibi completus est circulus".
76 Cfr. ivi, 4 (pp.54-$):.Necesse est etiam ponere medium in egressu et regressu rerum>'
i1 Hexadrn., ir,' e <o"s y;/r, pp. j2-i): oCumiutem anima deiformis facta est, statim intrat

in eam Sapientia".
78 lbid.: osine sanctitate non est homo sapiens [...]. Sanctitas dispositio immediata est ad

sapientiam".
te !vi, z (pp.7o'11: 'Observatio iustitiae disponit ad eam habendam"'
,. i"i, ,9i;p. ,1196;; .Haec sapientia datur s.-ecundum mensuram fidei [" '] et fides habetur

per humilitatem".
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una operazione che sorpassa ogni intelletto, b segretissima e nessuno la conosce se
non chi la esperimenta. Nell'animavi sono molte potenze apprensive:lapotenza
sensitiva, immaginativa, giudicativa, intellettiva, e bisogna abbandonade tufte,
infatti al vertice vi d l'unione dell'amore ed essa le trascJnde turre,,81.

4. lste amor silentium imponit.

olste amor trascendit omnem intellectum et scientiamrr82: in quesra cogni-
zione esperienziale, affettiva, di Dio penetra nonl'intellectus mal'affectus, non la
ragione ma l'amore. L'amore b percid il grado pii alto di conoscenza di Dio cui
possa giungere I'uomo in questa vita, ed b l'apice della vita spirituale. La cono-
Scenza sapienziale b una conoscenza d'amore, dono dello Spirito Santo attraverso
la mediazione del Verbo (Verbum inspiratunt) che rivela "tutte quelle cose nascoste
e mai vister83. Essa rappresenta la meta ultima a cui aspira ogni sapere in questa
vita ed d anticipazioni dello stato di vita dell'eternit). t il fin'e a crii tende,'come
abbiamo detto, l'esemplarismo bonaventuriano. .Questa E I'unione suprema
mediante I'amore. [...J Tale amore trascende ogni inrelletto e ogni scienza...
essa lscil.la sapienzal non b se non di colui a cui Dio la rivela,,s4, iffermuBona-
ventura, e, continuando con un linguaggio che si fa sempre pii essenziale e lirico
a dimostrazione del suo esrremo coinvolgime.rto p.rso.rule, aggiunge: .,euando
in quell'unione la mente b congiunta a Dio, essa in qualche modo dorme e ln
qualche modo vigila. [. . .] Solo I'affetto d desto e impone il silenzio a tutte le altre
facolti, e allora l'uomo b portato fuori dai sensi ed b posto nell'estasi e ascolta
"-arcane parole che lingua umana non pud proferire", poich6 sono solo nell'af-
fetto. Dunque, poich6 non pud essere esp.esso se non iio .he b concepito, n6 si
concepisce se non cid che b capito, ma l'inrelletto tace, ne segue che quasi nulla
pud essere detto e spiegato>a5.

La comunicazione logico-verbale (che b discorsiva e mediata nel rapporto
pensiero-parola) d superata da quella affettivo-unitiva dell'amore, che Elmme-
diata in.quanto <<un tale amore E sequestrativo, quietativo e innalzante. Sequestra
infatti da ogni altro affemo a motivo dell'esclusivo amore per lo sposo; qli.tu 

"assopisce-ogni_potenza e impone il silenzio, innalza in quanto porra a Dio. I...1
L'uomo deve dunque morire per quell'amore al fine di ialire virso l'alto,e6l.E a

81 Ivi, u 9 (pp. 8+-86): "Haec sapientia abscondita est in mysrerio. [...] Et ibi est operatio
trascendens omnem intellectum, secretissima; quod nemo scit, nisi qui 

"*p.iit,r.. 
In anima enim

sunt virrutes multae apprehensivae: sensitiva, imaginativa, aestimiriva, intellectiva; er omnes
oportet delinquere, et in vertice est unitio amoris et-haec omnes trascenditr.

e2 lvi,3o (p. 86).
8t Cfr. ibid.:.Auctor sapiens qaecumque sunt absconsa et improvisa sancto Spiritui et ipsi

Verbo attribuit revelanda".
8a lbid.: "Et haec est suPrema unitio per amorem [...]. Iste amor trascendit omnem intel-

lectum et scientiam; [...J non est cuiuslibet, nisi cui Deus revelat,.
ss llid. (pp. 

-86-87): "Unde cum mens in illa unione coniuncta est Deo, dormit quodam modo,
et quodam modo vigilat [.. .]. Sola affectiva vigilat et silentium omnibrs uiii. pote.riiis imponit; et
tunc homo alienatus est a sensibus et inecstasi positus et audit arcana verba, q^rae non licei homini
loqui, quia tantum sunt in affectu-.Unde cum exprimi non possit nisi quod c'oncipitur, nec conci-
pitu^r n-isi quod intelligitur, et intellectus silet; sequitur, quod quasi nihil possit loqui et explicare,.

86 Ivi,3r (pp.88-8g):.Iste autem a-or estiequestiativus, ropo.ut^iurr, sursumactivus. se-
questrat enim ab omni affectu alio propter sponsiaffectum unicum; soporar et quietat omnes



L'ESEMPLARISMO BONAVENTURIANO fi9
descrivere questa ascesa (che coincide con la sapienza) sono pii idonee le nega-
zioni che le affermazioni, dice BonaventurasT; a esprimerla pitr vale il silenzio che
le parole: dire di Dio cid che non d piuttosto che cid che d, osserva il santo, non
d irriverente , anzid consono perch6 Dio trascende in6nitamente la nostra mente
e le nostre parole. Il silenzio, allora, si fa immagine della spogliazione necessaria
all'amore: "Ablationem sequitur amor semper ", afferma Bonaventura, e aggiun-
ge una similitudine eloquente: ,,Come chi scolpisce una statua, non aggiunge
nulla, ma al contrario toglie, cosi che rimanga nello stesso marmo una nobile e

bella figura. Ugualmente la conoscenza della diviniti per via negativa lascia in
noi una nobilissima disposizione"ss.

Anche questa esperienza mistica trova nel Verbo incarnato l'exemplar e 1l me-

diurn'. d la morte e la sepoltura di Cristo segno di questa spogliazione d'amore.
Il suo silenzio b pienezza dell'ascolto (obudientia, da ob-audire) della Parola del
Padre. Secondo la testimonianzabrblica il silenzio d il grembo fecondo dell'av-
vento, lo scenario in cui risuonalaPada dell'iniziose. Nell'evento della rivela-
zione del Verbo, poi, risuona l'eco di quel Silenzio originario, perchd Cristo b la
Parola venuta nella carne da quel Silenzio del principio. In Lui E consentito dire
nelle parole laParola ed evocare il Silenzio di Dio.

Al Silenzio divino si pud dire che corrisponda il silenzio umano: il primo b

I'Origine senza origine di Dio e di tutta la creazione (ex nihilo) e il secondo, quel-
lo umano, d preparazione, attesa, apertura all'azione trasformante della Parola.
Osserva il teologo Bruno Forte: "La Parola a tal punto procede dal Silenzio, che
b accolta veramente solo da chi in essa ascolta il Silenzio da cui proviene e a cui
dischiude. Cosi la Parola sta tra due silenzi, il Silenzio dell'origine e il Silenzio
della destinazione o della Patria. . . Verso questa Patria anela il silenzio dell'attesa:
il Dio silenzioso e raccolto b la vocazione del mondo, l'approdo della nostalgia
inscritta nell'essere stesso della creaturareo.

Tornano in mente i versi di Dante, quando nel primo canto del Paradiso (7o-

73) confessa: ,.Trasumanar significar per verba / non si poria; perd I'essemplo
basti / a cui esperienza grazia serbar. E Bonaventura, nell'ltinerariuru mentis in
Deum, afferma "Questo stato E mistico e segretissimo, che non lo pud conoscere
chi non lo sperimenta, e non lo riceve se non chi lo desidera, nd lo desidera se
non colui che il fuoco dello Spirito Santo, che Cristo mandb sulla terra, profon-
damente infiammarel. E ancora: .Siccome a ottenere quesro nulla pud lanattrae
poco la scienza, bisogna dar poco peso all'indagine e molto all'unzione spirituale;
poco alla lingua e moltissimo alla gioia interiore; poco alle parole e ai libri e tutto
al dono di Dio, ciob allo Spirito santo; poco o niente alla creatura, e tufto all'es-

potentias et silentium imponir; sursum agit, quia ducit in Deum. [...] Oportet enim, hominem
mori per illum amorem, ut sursum agaru>>.

87 Cfr. ivi, 31 (pp. go-gt).
88 lbid.: n . . . qui sculpit Eguram nihil ponit, immo removet et in ipso lapide relinquit formam

nobilem et pulcram. Sic notitia Divinitatis per ablationem relinquit in nobis nobilissimam di-
spositionem".

8q Cfr. B. Fotrn, "Verbam e Silentio,: l'analogia della Parola e del Silenzio, in Th1ologie ndgatiue.
Textes r6unis par Marco M. Olivetti, Croeu, Padova 2oo2, pp. t7-r84.

qo Ivi, p. r7r.
er ltin.,vtt,4 (osn v/r, pp. fi6-567): <Hoc autem est mysticum er secretissimum, quod nemo

novit, nisi qui accipit, nec accipit nisi qui desiderat, nec desiderat nisi quem ignis Spiritus sancti
medullitus inflammat, quem Christus misit in rerram>>.
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senza creatrice, al Padre, al Figlio e allo Spirito santo. [...] Gli ultimi, assoluti e
immutabili misteri della teologia si nascondono nella piir luminosa caligine di
un sapiente silenzior92.

Allora facciamo nostro I'invito del santo: .A questo punto deve, quindi, aver
termine il nostro discorso e si deve pregare il Signore, affinch6 ci doni di fare
esperienza di cid di cui parliamore3.

Riassunto - Lo scopo della presente comunicazione d riflecere sul significato dell'e-
semplarismo bonaventuriano considerato come via di comunicazione tra Dio e I'uomo.
L'intento b quello di mettere in luce quegli aspetti della bonaventuriana Elosofia del
linguaggio che piir direttamente si riferiscono al nesso tra la "Parola" di Dio e le "paro-
Ie, dell'uomo e di turto il creato. L'esemplarismo b infatti una concezione filosofica che
interpreta il mondo in funzione di una realth metafisica che ne E il modello esemplare.
Le res del mondo cosrituiscono dei signa che portano significati impliciti e reconditi.
L'antecedente a cui san Bonaventura si richiama E I'idealismo platonico; ma, in accordo
con sant'Agostino, egli corregge tale concezione con I'essenziale riferimento al piano
teologico e crisrocentri co.Il Verbam onnia exemplans d il medirm che riconduce ad Deum
ed E Ia chiave per comprendere il mistero dell'origine della vita e del senso del mondo.
La teologia del Verbo b il fondamento metafisico dell'esemplarismo bonaventuriano ed
b anche il criterio logico-ontologico della verith

Summary - The aim of the present communication is to reflect on the significance of
Bonaventurian exemplarism considered as a way of communication between God and
man. The intention is that of throwing light on those aspects of Bonaventurian philos-
ophy of the language which most directly refers to the connection between the o\7ord"
of God and the o'Words, of man and all that He created. In fact, exemplarism is a philo-
sophical concept which interprets the world as a metaphysical realiry which is its model.
TEe rer of the world constitute some signawhich carry implicit and obscure significance.
The antecedent to which Saint Bonaventure refers is platonic idealism but, in accordance

with Saint Augustine, he corrects this concept with an essential reference to theological
and Christocentric principles. The Verbum omnia exernplaar is the mediam whichleads ad
Deam and is the key to understanding the mystery of the origin of life and the sense of
the world. The theology of the Verb is the metaphysical foundation of Bonaventurian
exemplarism and is also the Iogical-ontological criterion of truth.

sz lvi, 5'. *Quoniam igitur ad hoc nihil poresr natura, modicum potest industria, parum est

dandum inquisitioni, et multum unctioni; parum dandum est linguae, et plurimum internae
Iaetitiae; parum dandum est verbo et scripto, et totum Dei dono, scilicet Spiritui sancto; parum
aut nihil dandum est creaturae, et torum creatrici essentiae, Patri et Filio et Spiritui sancto. [...]
nova et absoluta et inconversibilia theologiae mysteria secundum superlucentem absconduntur
occulte docentis silentii caliginem".

et Sc. Chr.,vrr, ad zr (oss v/r, pp. zr8-zr9): "Et ideo hic 6nis verbi habendus est, et orandus
Dominus, ut experiri donet quod loquimur".


