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"Non cade foglia che Dio non voglia", "chi trova un amico trova un tesofo",
"Non c'd niente di nuovo sotto il sole". . . e si potrebbe continuare ancora su que-

sta vena proverbiale che pervade tutto I'organismo del linguaggio corrente tra i
popoli ditradizione cristiina, come un rivolo perenne che fluisce dalle-pagine bi-
Utlitre. Certamente gli studiosi di antropologia religiosa analizzano il fenomeno,
come anche glottologi e psicologi studiano questo prestito biblico in s6, nel suo

impatto sul linguaggio e nella sua relazione con le attitudini individuali e sociali 1.

E esperienza comune anche nella nostra convivenza in dra digitale: il nostro
linguaggio E infarcito di reminiscenze bibliche, che in molti restano per lo piD
allo stato inconscio. Prenderne coscienza vuol dire avviarci a conoscerne il loro
farsi e la ricaduta sui nostri modi di dire e di pensare, sull'appropriazione po-
polare e sulla cultura in genere. Che cos'E la Bibbia nel nostro linguaggio? Una
riserva di modi di dire diventata struttufa mentale? O una struttufa mentale
generatrice di espressioni vocali? IJna consuetudine religiosa e sociale? Un libro
di esercizi sottesi a convinzioni spirituali coscienti? Un espediente estetico del
nostro parlare? Uno strumento dialettico di sostegno alle nostre argomentazioni?

Leggendo le opere di san Bonaventura da Bagnoregio ci si imbatte in una selva

di citajioni bibliche, esplicite o implicite, tale che siamo indotti senza fatica a

porre queste stesse domande relativamente ai testi bonaventuriani. Non si oub
parlare di esempi di questo usus biblicus negli scritti bonaventuriani come se fos-
ie possibile evidenziarli e calcolarli numericamente, poich6 nel suo insieme gli
Opira omnia bonaventuriani si qualifrcano come un vero e proprio opus biblicurt.
In quale senso? E qui riprendiamo le domande: ha Bonaventura composto un
trattato sistematico di esegesi biblica? Ha proclamato uno statuto biblico per il
suo magistero? Ha rentato di formulare una teoria dell'interpretazione del libro
sacro? Si devono a lui sermoni circa I'uso biblico nella vita della Chiesa o nella
vita ordinaria dei cristiani?

Per un riferimento esemplificativo ci si pud rivolgere alla Legenda maior, vita
di san Francesco, oggi tornata di forza all'attenzione di storici ed esegeti medie-
visti, una volta superata la .storio grafi,a del sospetto>2. Si tratta, come si vedri

1 Cfr. A. Dr Nore (a cura di), La preghiera dell'uomo. Antologia delle preghiere di tani i tumpi e di
tatti i popoli,Gwanda, Parma r963; A. DueroNr, Antropologia dcl sacro e cilti popolari: ilpellegrinaggio,
in C. Russo (a cura di), Societi, chiesa e aita religiosa nell'oAncien Rdgime,, Guida, Napoli ry76. G.
Pozzr, Grammdtica e retlricd dei santi, Vita e Pensiero, Milano ry97, pp. 3'46. A.Dr SntrIro, I'
Bsrrorre (a curadi), Antropologia e storia delle religioni: saggi in onore di Alfonto M. Di Nola, Newton
Compton, Roma zooo.

z-P Mrsse, htrodazione, in BoNevrr.rrun-e' oe B.loNonncto, Vita di san Francesco. Legenda
maior, a cura di P. Messa, Paoline, Milano 2oog, p. 15.
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anche in appresso, dell'ultimo paragrafo che narra il transito del Santo come in
una compilazione biblica:

Glorioso araldo di Cristo, gloriati, dunque, ormai sicuro nella gloria della croce
fcfr.. Gal6s4), perch6 tu, cominciando dalla croce, hai proseguito seluendo la regola
della croce [cfr. Mc 8,y] e, infine, in essa hai condotto a termi.r. iliuo cammino, e
questa stessa croce rende manifesto [cfr. Gal 6;4) a tutti i fedeli quanto grande sia
la tua gloria in cielo. Ti seguano sicwri coloro che escono dall'Egitto lcfr. Es ry,q sgg.; Sat
rr3,rl, perch6 in virtt del legno della croce di Cristo, ditiso il ruare [cfr. Er 4,ir; Sal
ry647),. attraaerceranno il dcserto [cfr. Es 3,r8; r1,zz; Sal 68,8), e, dopo aver traghettdtr
il Giordano lcfr. Dt 27,2 sgg.; Gs t,z; Sal ..'3,31 di questa vita mortile, sempre grazie
alla sua potenza meravigliosa fcfr. Nn zr,9; Gu 3,r4 sg.; rg}:,), entreran..o nell) nna
prometsa dei aiaenti fcfr. Es 3,7-8; t4,zz; Gs t,z; Sal 142,6; At 7,1). Che qui ci introduca
il vero condorriero e Salvatore dei popoli fck. Es 3so; Dt r,3o;3r,6; Ap :19,:rr-:16),
Gesir Cristo crocifisso lcfr. Gal3,rJ, per i meriti del servo suo Francesio, a lode e
gloria di Dio uno e rrino, che uiue e regna nei secoli dei secoli. Amen lcft. Ap ro,6; rr,15] 3.

r. La formazione biblica di san Bonauentua.

Dove ha imparato la Bibbia il nostro Santo? La risposta ya cercata nella sua
biografia e nelle testimonianze esterne che ci sono pervenute. Dei suoi primi anni
di vita sappiamo poco. E pur vero che di lui si conosce molto della sua vita, ma
si hanno incertezze circa le date. Una novantina di anni fa b stato scritto che "ci
sono pochi personaggi del xrrr secolo, dei quali si possiedono informazioni cosi
abbondanti, concernenri la loro attivita, i loro spostamenti, la loro cronologia,
come nel caso di san Bonaventura; ve ne sono pochi di cui sia cosi difficile fissare
con certezza le date e le grandi linee della vitar,4. Tuttavia studi approfonditi
hanno permesso di pervenire a una cronologia non proprio deludente.

Considerando 1l ot7 come anno di nascita5, a otro anni di et), nel rzz5, cosi
ricorda un documento del Papa Sisto rv6, presso il convento dei frati di Bagnore-
gio fu dichiara:o puer oblalar, secondo una consuetudine comune ad altri Ordini
religiosi del tempo. Quanto poi avvenne neU'anno successivo, comunque intorno
alrzz6, E raccontato da Bonaventura stesso, che fa riferimenro a san Francesco:

1 Leg. maior, Mir., x, 9 (osn xrv/r, pp. 4o6-4o7): "Gloriare igitur iam secure in crucis gloria,
Christi signifer gloriose, quoniam a cruce incipiens, secundum crucis regulam processisri et tan-
dem in cruce perficiens, per crucis testimonium, quantae gloriae sis in caelo, cunctis frdelibus
innotescis. Secure iam te sequantur qti exeant ex Aeglpto, quia, per baculum crucis Christi mari
diuito, deserta transibant, in repromisam uiuentitm lerrdm,Iordane mortalitatis transmisso, per ipsius
crucis mirandam potentiam ingressuri. Quo nos introducat verus populi ductor et Salvator, Chri-
stus Iesus crucifixus, per merita servi sui Francisci, ad laudem etgloriam unius Dei et trini, qui
vivit et regnat in saecula saeculorum. Amenr; cfr. Leg. minor,vtt,lectio 9 @p. a6z-465).

a P. Grorrcux, Essai sar la chronologie de saint Bonaaentare ftzr7-r274), "Archivum Francisca-
num Historicum", xrx (r9u 6) 2, p. t45: "Il est peu des personnages de xrrr' siEcle sur lesquels on
possdde, concernant leur activit€, leurs desplacements, leur chronologie, des renseignements aussi
abondants que S. Bonaventure; il en est peu dont il soit aussi malais6 de 6xer avec certitude les
dates et les grandes lignes de la vie".

5 Per l'evento bonaventuriano la Pondficia Universitir Gregoriana promuove nel zorT un Con-
vegno intercontinentale, con numerose collaborazioni, compresa quella del nostro Presidente,
prof. Maurizio Malaguti.

6 Cfr, C. CencNoNr, Vita e cronologia di san Bonauentrlra da Bagnoregio, or, p. 68.
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o[...Jperlepreghierealuirivolteeperisuoimeritifuistrappatonell'et]puerile
- come ben ricordo ancora - alle fauci della morte: se tacessi le sue lodi temo di
essere accusato di ingratitudinerT. Dunque, per una grave malattia sua madre,
che pure aveva il marito medico, lo raccomandd al beato padre Francesco, morto
da poco, e oftenne la grazia della guarigione. Tali circostanze indicano che nella
famigliaFrdanza si viveva nella pietir e nella fede. Non sappiamo nulla circa la
prima giovinezza del santo, ma, stando alla documentazione francescanaS, nel
o35lo troviamo studente nella Facoltir delle Arti aParrgi. Aveva diciotto anni ed
era ancora laico; un "Erasmus" ante litteram; del resto, il caso di Bonaventura fu
una vera e propria "fuga di cervello", come ce ne furono altri, di cui parleremo. Al
termine di questi studi profani, nel l:43 entra nell'Ordine francescano a Paigi,
per conto della provincia romana, e si awia agli studi teologici, che conclude nel
rz48 nella universitir di Parigi. In quei cinque anni segui i maestri Alessandro
di Hales, Giovanni de La Rochelle, Odo Rigaldi e Guglielmo di Melitona, che
era lo specialista biblicos. Furono i cinque anni di formazione teologica richiesti
per accedere al successivo biennio, che interessa direttamente la nostra ricerca, il
biennio previsto dagli statuti dell'universiti, al termine del quale divenne Lector
di Sacra Scrittura. Era il titolo che lo abilitava all'insegnamento biblico univer-
sitario. Era il rz5o e aveva 33 anni di etito.

Fu un cursus studiorum di alta qualith e di sorprendente modernitir. Tuttora
nell'Istituto Biblico di Roma si ottiene I'abilitazione alla docenza biblica dopo
cinque anni di studi teologici e un biennio di specializzazione. Si spiegano in
questo modo la competenza e la conoscenza della Bibbia da parte del Dottore
bagnorese, oltre alla sua non comune capacitir di memorizzaziore e di assimila-
zione del dato biblico in funzione didattica e sapienziale. Con la parola di Dio ha
animato le sue lectiones, ispirato la sua predic azione e sublimato la sua spiritualitir;
per questo E considerato maestro, dottore, ma anche mistico seraficoll.

z. Le opere.

Fu maestro preoccupato di collegare l'insegnamento teologico alla sua sor-
gente biblica e di avviare i suoi stessi alunni all'apprendimento indispensabile
della Rivelazioner2, secondo le esigenze del suo tempo, il xrrr secolo, che toccd il
vertice del rinnovamento teologico e biblico con i maestri teologi Ugo, Riccardo
e Andrea di San Vittore, da una parte, e Pietro Comesror, Pietro il Cantore e
Stefano Langton dall'altra, come rinnovatori dell'esegesi biblica, maestri in sara
pagina, come si era soliti dire, anche da parte dei pontefici. Bonaventura preferi-

7 Leg. maior, Prol., 3 (osa xrv/r, pp. ry6-ry7): "Per ipsius invocationem et merita in puerili
aetate, sicut recenti memoria teneo, a mortis faucibus erutus, si praeconia laudis eius tacuero,
timeo sceleris argui ut ingratus"; cfr. Leg. ninor,vrt,lectio 8 (pp. a6z-4@).

8 Cfr.J.G. Boucrror, lntroduione a san Bonaaenttra, trad. di A. Calufetti, L.r.E.F., Vicenza
1988, p. ro.

e Cfr. ivi, p. r7o.
10 Cfr. ivi, p. r73.
u Cfr. C. LtoNenor, Bonaaentara e Francesco, in La letteratura francescana, ttt. Bonauentara: La

perfezione cristiana, testo latino a fronte, a cura di C. Leonardi, commenro di D. Solvi, Fondazione
Lorenzo Valla- Mondadori, Milano 2or2, p. xxxrv.

tt Cfr. J. G. Boucnaor, lntrodu zione a s an Bon auentura, cit., p. 167.
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sce dirc sacra Scriptura, evitar,do la denominazione sacra pagind, che non compare
mai nelle sue operers, perch6 il libro che sostiene l'insegnamento teologico b la
Bibbia, come rivelazione scritta. Tra teologia e Sacra Scrittura vede una recipro-
cit?1 intrinseca, quando non esita ad affermare che "sacra Scriptura .. . theologia
dicitur,I4: la Sacra Scrittura b [a teologia, perchi questa non ha altre paterniti.
Il teologo E uno che cerca Ia sapienza, perch6 la teologia i la conoscenza devota
della veritiL appresa dalla fedelr.

Abbiamo messo a tema del Convegno esattamente que sta intuiztooe. Verburu
ett noti tia.la Parola b conoscenza come pensiero concepito. generato e comun ica-
to. Questo programma cognitivo non C stato mai disatteso dal Dottore nel suo
insegnamento. Per questo abbiamo potuto dire che il Verbund d'iventato d,ottri-
na non solo perchi ha comunicato [a veritiL per l'insegnamento, ma anche perch6
ha plasmato il linguaegio stesso del magistero bonaventuriano. In ogni pagina,
senza esagerazione, degli opera omnia del Dottore Serafico questo programma
trova fuida, spontanea esecuzione. Per questo Maurizio Malaguti, nel convegno
del r995, riferendosi alla ermeneutica biblica di Bonaventura, Pot€ dire:

L'intelligenza deve rimanere interna al Libro sacro. Il Libro, infatti, alimenta
l'intelligenza se e in quanto essa res(a nel suo interno. Se ne esce, Ia mente ttova le
tenebre. "Non si devemischiare tanta acqua di filosofia nel vino della Sacra Scrittura,
cosi che da vioo diventi acqua; e sarebbe un pessimo miracolo,16.

Esponendo alcuni rilievi sul commento bonaventuriano al Iibro dell'Err/e-
siaste, anche il sottoscritto, nel convegno del r982, riferiva un'affermazione che
mostra la concezione biblica di Bonaventura: ..Un luogo della Scrittura dipende
da un altro, e di piU ancora mille luoghi si riferiscono a un solo luogo"17, e pro-
seguiva: "Il Santo, perciir, raccomanda la lettura frequente della Bibbia perch€
si imparino a memoria i passi paralleli che si illuminano a vicenda e oflrono
all'esigesi un illuminante apporto,l8. Sarir poi la riserva biblica della memoria a

dettare e impregnare il linguaggio del teologo e dell'esegeta.
Tali prinaipi e criteri di prassi esegetica si rilevano a ogni pagina dell'opera

del Sera6co. Come esempio, basta aprire la sua opera pii divulgata e conosciuta,
I'ltinerariam mentis in Deun.Nel capitolo settimo e ultimo l'autore sta argomen-
tando in un modo teologico e filosofico serrato, circa I'esito 6nale della ricerca
dell'intelletto:

rr Cfr. ivi, pp. 168-173.
A Cft. Bre;ii., Prcl. (osB v/2, p. 22): n. ..sacrae Scripturae, quae /D eohtgia d\ciut',.
tt Cfr. De Aorrit, tv,5 (osB vI/2, p. r84): "Sc ier,tia tbealogicd est veritatis tt ffedibilh notitia pia

Scientia gratuita esr v erftaris $ diliiibilis notitia ra.ncta. Scienti^ Blotiosa est reritatis tt desiderabilit
atirid vmpiterna", e ivi, 19 (p. r96).

16 M. MALAGUTI, E /z eneatica biblica e testimo ianza it tar| F/drrce$o e san Bonatenlara, nDoctor
Seraphicus", xurt (tgg6), p. gr e ck. Hexadrn., xtx, 14 (osB vI/I, p. 352):_.Non igirur cantum
miscindum est de aqua philosophiae in vinum sacrae Scripturae, quod de vino 6at aqua; hoc
Dessimum miraculum esset".' t1 Cfr. Hexain.,xrx, 7 (osB vrlr, pp. 348-349): "...unus locus Scripturae dependet ab alio,
immo unum locum respiciunt mille Ioca".

ts F. FiAEzz^. Rilie;i r la esegesi bonarentuiana al libro dell'Eccletiarre, (Doctor Seraphicus',
xxx (rg8a), pp. lp-6o.
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Dopo che la mente ha contuito Dio fuori di s6 per mezzo dei vestigi e nei vestigi,
dentro-di s6 per mezzo dell'immagine e nell'immagine, sopra di s6 per mezzo del
riflesso della luce divina, che risplende sopra di noi, e nella stessa luce, per quanto E

accessibile alla nostra condizione di viatori e alla capacitlr della nostra mente; dopo
che in ultimo, nel sesto grado, siamo arrivati a contemplare nel principio primo e

sommo, mediatore tra Dio e I'uomo, Gesi Cristo, cose che non possono ritrovarsi nelle
creature, e che superano ogni capaciti della nostra mente; dopo tutte queste consi-
derazioni, cib che rimane alla nostra mente b di elevarsi speculando, non solo al di
sopra di quesro mondo sensibile, ma anche al di sopra di se stessa; e in questa ascesa

Cristo d iia e porta, Cristo E rcala e aeicolo come il propiziatorio collocato npra l'arca di
Dio, e il sacramentl natctstr nei secolil9.

Come ben si vede, dopo l'enunciato della conoscibiliti di Dio attraverso le
cose create, il Dottore passa a spiegare la conquista ultima di questo itinerario
della mente e in sei righe inserisce ben cinque citazioni bibliche, che negli opera

omnia i Padri editori di Quaracchi, come sempre con attenta diligenza, riportano
nelle note a pie di pagir,a. Non si tratta di interpolazio ni forzate, ma di ricorso
sponraneo a una riserva linguistica consolidata in uno stato di perenne e prossi-
ma diponibilitL Che non sia una intrusione narcisistica di testi posticci E presto
dimostrabile. E infatti appropriato citarc rTnt. 2,, per Cristo come unico media-
tore tra Dio e l'uomo, quando il Dottore dichiara che la mente pud finalmente
contemplare le cose eterne solo attraverso Cristo, che B il rivelatore unico di Dio,
B la via e la porta, come il vangelo di Giovanni insegna, E l'arca che contiene il
mistero di Dio secondo il libro dell'Esodo, mistero nascosto da secoli in Dio, an-
nunciato da Paolo nella lettera agli Efesini.

Il ragionamento filosofico-teologico, che ha una sua propria strutturazione e

metodologia, attinge comunque alla rivelazione l'assunto iniziale, per poi pro-
cedere e concludere traendo dalVerburu rivelato anche le parole dell'espressione
linguistica dell'insegnamento. Bonaventura vede nella Parola di Dio rivelata e

scrifta una doppia funzione, fontale e mediatica, che scaturisce e comunica, in-
serendola coerentemente nella economia teandrica del Dio fatto uomo, nel dina-
mismo della incarnazione del Verbam eterno, divenuto udibile come uomo nelle
parole dell'uomo e con queste stesse parole.

In un altro passo il Maestro scrive a proposito dell'origine della Sacra Scrit-
tura: ,,L'origine infatti non viene alla luce per mezzo dell'umana ricerca, ma
attraverso la rivelazione divina, che discende dal Padre dclla lace lGc r,ryl. [...]
Questa b la conoscenza (notitia) di Gesir Cristo, dalla quale originariamente si
diffonde la forza e l'intelligenza di tutta la Scrittura"2o.

L9 ltin., vtt, r (osr v/r, pp. $4-$): "Mens nostra contuita est Deum extrd se per vestigia et
in vestigiis, intra se per imaginem et in imagine, sulra rc per divinae lucis similitudinem super
nos relucentem et in ipsa luce, secundum quod possibile est secundum statum viae et exercitium
mentis nostrae; cum tandem in sexto gradu ad hoc pervenerit, ut speculetur in principio primo
er summo et mediatore Dei et borninam, Iesu Christo, ea quorum similia in creaturis nullatenus
reperiri possunt et quae omnem perspicacitatem humani intellectus excedunt: restat ut haec spe-
culando transcendat et transeat non solum istum mundum sensibilem, verum etiam semetipsam;
in quo transitu Christus est uia et ostium, Christus est scala et aehiculam tanquam propitiatoriam
ruper drcan Dei collocatum et tacrdrnentiln a saecalis absconditan".

20 Bredl., Prol. (oss v/2, pp. zz-23): "Ortus namque non est per humanam investigationem,
sed per divinam revelationem, quae fluit a Patre laminam [...J. Haec est notitia Iesu Christi, ex
qua originaliter manat firmitas et intelligentia totius sacrae Scripturae".
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3. ll "Breailoqiliilm>.

Ci siamo posti la domanda se Bonaventura abbia scritto un traftato sulla Sacra
Scrittura. Francesco nel suo Testamento rivolge ai frati, tra le altre, anche questa
esortazione: .Et omnes theologos et, qui ministrant sanctissimam verba divina,
debemus honorare et venerari, sicut qui ministrant nobis spiritum et vitamr21.
Fu un vero e proprio ritorno al Vangelo, fonte di spirito e di vita, che provoc6,
all'inizio del xtlt secolo, una corsa degli studenti verso le cattedre di questo ma-
estri della lutiobiblica. Questa "fuga di cervelli" pot6 avvenire perch6l'insegna-
mento biblico non era pit esclusivo dei monasteri e dei conventi, ma ne usci e si
insedib in cattedra, nelle universiti22. Fu necessario che gli studenti, avviandosi
allo studio della teologia, avessero previamente una solida conoscenza della verith
rivelata che era interamente esposta non tanto nella sacra pagina, qwanto nella
scripta pagina, tella Bibbia appunto. Bonaventura volle mostrare ai giovani teo-
logi la preminenza della Sacra Scrittura, insegnando l'arte dell'interpretazione.

In pieno Duecento si tentb, con i manoscritti, a piil riprese e in diverse aree
geografiche a tradurre nelle lingue nazionali, o addirittura nei dialetti, il testo
sacro, specialmente il Nuovo Testamento, raramente I'intera Bibbia2l, segnando
I'inizio di quel vasto laboratorio di traduzione che sfoceri nelt47r, primizia della
neonata arte tipografica, nella prima stampa della Bibbia intera in una lingua
moderna, la Bibbia in volgare italiano del monaco camaldolese Nicold Malerbi2a.

Bonaventura aveva maggiore interesse per la didattica, che lo portd a forni-
re ai suoi allievi uno srrumento dottrinale previo allo studio della teologia, una
introduzione generale alla Sacra Scrittura. Quando nel l:17 scrisse ll suo Breailo-
quium25, trattato sintetico di teologia in sette parti, volle che fosse preceduto da un
ampio Prologus sulTaBibbia in sei lunghi paragrafrcirca le prerogative della Bibbia
e il metodo di insegnarla. Ebbene, questo trattato pub essere considerato come
lo statuto biblico o, se vogliamo, la teoria della interpretazior,e biblica di Bona-
ventura. In quello stesso anno, all'Ara Cali a Roma, fu eletto Ministro generale
dell'Ordine dei frati minori. Aveva quarant'anni di eti26. Altre sue annotazioni
di carattere metodologico generale si trovano comunque sparse in altre opere e

specialmente nei commenti biblici: Ecclesiaste, Sapienza, Vangelo di GiouannizT.

21 Test (rr, p. z.z8s1).
zz Cft.J. G. Boucrnor, lntrodmiow a san Bonatentara, cit., p. 168.
23 Cfr. C. BvzzrrrL La Bibbia in lingua italiana, in Nmao grande commentario biblico, a cura di

Raymond E. Brown et alii, Qreriniana, Brescia 1997,Parte tt ("Il Nuovo Testamento e articoli
tematici"), n. r92, pp. t4)3-54.

2a Cft. E. Barnrcu, ad a. "Malerbi, Nicold", in Dizionario Biografco degli ltaliani, vol. 68,
Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma zoo7, p. r1o: "Con Ia data 18 

^g. 
r47r usciva a Venezia

presso il tipografo bavarese Vindelino da Spi rala editio princepr della Bibbia in volgare, tradorta dal
Malerbi e condotta sull a Vilgata latina.ll Malerbi usd in parte i volgaizzamenti biblici trecente-
schi, ma l'opera, rcalizzata nel corso di otto mesi, come egli stesso dichiara, appare di eccezionale
rllevtnza,,. Cfr. inoltre A. PessoNt De rrAcque, Versioni anticbe e modeme della Bibbia,ioF'.Fr.sxrs
etalii(acure-dl),lntroduionegeneraleallaBibbia,Elledici,Leumann(Torino) 2oo62,p.458.

zs Cfr.J.G. Boucnnor, lntrodrzione a san Bonaoentura, cit., p. r98.
26 Cfr. ivi, p. ru.
27 Commentando in Eccle rz,rt: oVerba sapientium sicut stimuli...>>, mostra 1'ampiezza e

l'unith della rivelazione nella Sacra Scrittura come normative per la sua esegesi, richiamando
il messaggio evangelico e la dottrina degli apostoli: .Et propterea dicir: Verba sapientiun qaasi
aimuli, ad. interiora scilicet penetrantes; et quasi claai in alttm defixi, id est in profundum, qui
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Nel proporre il commenrc a Lc 24,2-3, intende esplicitare il senso spirituale
del rinvinimento del sepolcro vuoto da parte delle donne: .Et invenerunt la-
pidem revolutum a monumento et ingressae non invenerunt corpus DOmini
i.srr,. La spiegazione che ne dh, costituisce un caso tiPico della sapienzablblica
di Bonaventura e della sua metodologia didattica esercitata, in modo sorpfen-
dentemente moderno, in una acuta esegesi intratestuale:

Secondo una interpretazione spirituale, per sepolcro si intendela Scrittara, nelTa quale
sta nascosto il Signore come in un sepolcro; per cui Giovanni capitolo quinto: .Voi
scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna, IGu 5391. - Per pietra
rxarapptrta, si intende il velo della Scrittura, per cui anche la legge fu scritta su tavole
di pierra; e riguardo a questo velo, nella seconda Lettera ai Corinti capitolo terzo:

"Fino ad oggi, quando si legge MosE, un velo d steso sul loro cuore> lzCor 3s1). -
Questo velo viene rimosso mediante 1l ministero degli Angeli, perchd anche gli Angeli
ci comunicano le illuminazioni, come si legge in Apocalisse capitolo ventiduesimo:

"LAngelo mi mostrd un frume d'acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva
dal trono di Dio e dell'Agnello " lAp zzs). Avviene anche mediante il rninistero dei

dottori che devono essere uomini angelici, come si dice in Malachia capitolo secondo:

"Le labbra del sacerdote devono custodire Ia scienza, e dalla sua bocca cercheranno la
legge" lMal z,Ul. E di tal genere b il discendere dal cielo, come Paolo, 6hs "fu rapito
in paradiso e udi parole indicibili" lzCor e,4), seconda Lettera ai Corinti capitolo
dodicesimo;oppure, se non pud salire fino alle profondit?r di Dio, almeno avanzi sulla

sunt immobiles, et ideo non de facili repelluntur de corde, sed manent et ad bonum inducunt.
Unde verbum Dei gladio comparatur ad Ephesios sexto: "Et gladium spiritus, quod est verbum
Dei". Et ideo pungitcor, secundum quod dicitur Actuum secundo: "His auditis, compuncti sunt
corde". Sunt ergo verba sapientium penetrantia, quia non sunt levia dicta; ideo dicit: Quae per
magistrorum consilium, id est deliberatam discussionem et sententiam, data sunt a pastore uno,
id est a Christo, qui est pastor, secundum quod dicitur Ioannis decimo: "Ego sum pastor bonus".
Ab isto pastore verba sapientium sunt data, quia, secundum quod dicit Augustinus, "cathedra
habet in caelo qui intus docet"; unde Matthaei vigesimo tertio: "Unus est magister vester, Chri-
stus". Sunr tamen dara per contilitm magistrorum, id est ministrorum istius summi magistri, quos
ipse misit et docuit; unde dicitur primae Petri quinto: "Seniores, pascite qui in vobis est gregem
Dei, ut, cum venerit princeps pastorum, percipiatis immarcescibilem gloriae coronam". Hos
misit ipse; Matthaei ultimo: "Euntes ergo docete omnes gentes"> (ln Eccl., Epil.: oss vrrr, P.378).
L'esegesi di Sap fi,14-6, analogamente al commento di Eccle :,:Sr, scopre la potenza della parola
onnipotente di Dio che, correndo da un Testamento all'altro, irrompe impetuosa, "dum medium
silentium tenerent omnia,, come un guerriero implacabile: "Onni?otens serml tilus, Domine, id est
ordinatio tua et iussus; unde ad Hebraeos quarto: "Vivus est sermo Dei et efficax", scilicet propter
resistendi impossibilitatem, exsiliens de caelo, exsiliens dicit propter velocitatem, de caelo, id est in
Angelo exrerminatore, a regalibus sedibus, scilicet tuis, id est ab Angelorum consortio, in quibus
regnas et sedes; in Psalmo: "Qui sedes super Cherubin". Vel: exsiliens de caelo, scilicet a te missus,
qui in caelo sedes: "Omnes enim administratorii sunt spiritus in minisrerium missi propter eos,

qui hereditatem capiunt salutis", ad Hebraeos primo; venit duus, id est implacabilis, dzbellator,
scilicet Aegyptiorum propter eorum obstinationem; in mediam exterminii terram, id est in terram
Aegypti morte primogenitorum exterminandam; prosiliait, scilicet subito"" (ln Sap., xvlrl: vr,
pp. zz4b-zz5a). Il versetto di Gu r,r4 permette a Bonaventura di rivolgersi al magistero supremo
della Sacra Scrittura per rilevare il suono e gli echi della Parola fatta carne: "Et Verbun caro factum
est.Tangitor hic quartum, scilicet adueniendi nodus, qui fuit per carnis assumtionem, in qua fuit
summa unio; ideo dicit: Verbunt caro factuln est, id est carni unitum; ad Philippenses secundo: "Hu-
miliavit semetipsum, formam servi accipiens". Et quia haec unio fdtinconfusa,fuitetiam indiaisa;
ideo dicit: Et habitayit in nobis, id est in nostra natura'. babitatll, ergo non est clnaersr/s; habitaait,
ergo non est separatilJ. De hac habitatione Levitici vigesimo sexto: "Ponam tabernaculum meum
in medio vestri, et non abiiciet vos anima mea"; et in Psalmo: "In pace factus est locus eius, et
habitatio eius in Sion" " (ln loan., I, 29: osB vtt/ r, p. 74).
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scala di Giacobbe, il cui vettice tocca il cielo, come fanno i buoni contemplativi. A
loro 6gura, si dice in Genesi capitolo ventottesimo: "Giacobbe vide una scala che
poggiava sullaterra, mentrela sua cima raggiungeva il cielo. Ed eccogli Angeli di Dio
che salivano e scendevano su di essa" tGz 28,r21. Questa scala e Cristo, come attesta
Giovanni: .Vedrete gli Angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo"
{Gz r,5rJ. Pertanto, colui che rimuove in tal modo il velo, di coosegueoza allontana
anche l'inclinazione carnale e la morte, e sale alla contemplazione della Diviniti e
immortalitir di Cristo; seconda Leftera ai Corinti capitolo quinto: "Aoche se abbia-
mo conosciuto Cristo secondo la carne, ora ooo lo conosciamo piit cosi> 12Crl j,r6];
non si tracta del fatto che non abbia conosciuto la carne di C risto, rnd dell^ dttratrind
o conoscenza carnale; per cui Giovanni capirolo sesto: "il lo Spi.ito che di Ia vira, la
carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spi rito e yita" fG? 6,63\28.

Il Prologo del Brez,ikquirn esordisce con una lunga cita zione d,i,Ef1,14-19, sul-
la conoscenza di Cristo, ed esponendo gli stadi progressivi della Sacra Scrittura,
I'origine, lo sviluppo, gli esiti. Seguono sei titoli: (r) larghezza della Scrittura con
i due Testamenti, antico e nuovo, e loro tipologia doftrinale; (2) lunghezza. della
Scrittura dai tempi primordiali fino alla escatologia d,ell'Apocalisse; (3) altezza
della Scrittura dalla fase terrena fino alla sublimit?r celeste; (4) profonditir della
Scrittura dal senso Ietterale frno alle conoscenze mistiche; (5) generi letterari della
Scrittura quali: narrativo, legale, parenetico-esortativo; (6) didattica della Scrit-
tura svolra ricercando I'intelligenza dei sensi anche i pii reconditi, seguendo tre
regole: ricercare il senso letterale, evidenziare il senso morale, collegare il senso
storico al senso spirituale29.

Al termine del Prologo dichiara sinteticamente che la veritir della Sacra Scrit-
tura proviene da Dio, riguarda Dio, corrisponde a Dio, b rivolta a Dio, pertanto

23 In L c., x\w, 6 (osB rx/4, pp. r54-r15): "Secundum 
giritalen tutem intelligentiam per

mantme tamintelligitur Scriptura, in qua latet Dominus quasi in quodam sepulcro; unde Ioannis
quinto: "Scrutamini Scripturas, in quibus putatis vitam aeternam haberc" . Pet ldpidzn lqeqa'
inm irrtelligiiur velamen Scripturae, propter quod etiam Lex in iapideis tabulis fuit sctipta; et
de hoc velamine secundae ad Corinrhios tertio: "Usque in hodiernum diem, cum legitur Moyses,
velamen est positum super cor eorum". Hoc velamen amovetur Per angeliotm minitterizm, g'tia'
et Angeli nobis communicaot illuminationes, secundum illud Apocalypsis vigesimo secufldo:
"Oste;dit mihi Angelus fluvium aquae vivae, splendidum tanquam crystallum, procedentem de
sede Dei et Agni". Fit etia,m per nitliieritn hrtulrz, qui debent esse viri angelici, secundum illud
Malachiae secundo: "Labia sacerdotis custodient s.ientiam, et legem requirent de ore eius". Et
husiusmodi est de caelo descendere, sicut Paulus, qui raptus est in paradisum et audivit arcana
verba", secundae ad Corithios duodecimo;vel, si non potest usque ad intima Dei conscendere, sal_

tem procedat in scala Iacob, cuius cacumen caelum tangit, sicut boni contemplativi. -[n quorum 6_

guraGenesis vigesimooctavo: "Viditlacob scalam stantem supertertam etcacumen eius iangens
-aelum, 

Angeloi quoque Dei ascendentes et descendentes per eam". Haec scala Christus est; unde
Ioannis primo: "Videbitis angelos Dei ascendentes er descendentes supra Filium hominis". Qui
igitur sii amovet velamen pei corrseque.rs etiam repellit carnalitatem et mortem et conscendit ad

contuendam Christi Divinitatem et immortalitatem; secundae ad Corinthios quinto: 'Etsicogfio-
vimus Christum secundum carnem, sed nunc iam nofl novimus"; oon quod carnem Christi non
noverit, sed noo camzlen afieam uel intelligenrian: ProPtet glrod loannis sexto: "SPiritus est, qui
vivi6cat, caro non prodest quidquam; verba, quae ego locutus sum vobis, sPiritus et vita sunt"".

,9 Cfr. A. HoRo'wsKI, a/z "Sacta Scriptura", DB, p. 695: <Bonaventura indica tutta la Tri_
niti come I origine o l autore principale della Scrittura che "a da Dio per mezzo di Cristo e dello
Spirito Santo che parla attraverso Ie bocche dei profeti e degli altti che scrissero questa dottrina"
lBretil.,Prol., q).llDio trino non parla solo atttaverso le parole, ma anche attraverso i fatti, Percid
anch'essi hanno iiloro signiEcato nella Bibbia,.
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E una vera e propria theologia, discorso in Dio. Chiude il Prologo con la stessa

parola che aveva enunciato all'inizio: sacra Scriptura theologia dicitur3o. E I'accen-

no finale b una richiesta di scuse per eventuali imperfezioni, oscuritir, inezie o

scorrefiezze, il tutto dovuto alle occupazioni, alla ristrettezza di tempo e ai limiti
della sua scienzall.

4. ll ruistico drl discorso.

Padre Bougerol, che in molti ricordiamo per averlo conosciuto personalmente
come "grande studiosors2, riferendosi a Bonaventura scrive:

L'insegnamento del maestro consiste nel leggere, cioE spiegare la Scrittura, rive-
lazione del Padre. Egli compie questo ufficio non come lo farebbe esponendo il testo
di un qualsiasi u..tor"" rr-u.ro, ma riferendosi all'origine divina dela Parola. E l'uomo
interiore che agisce nel maestro, il quale attinge alla luce dello Spirito, che gli apporta
Cristo dimorante nel suo cuore, la capacitd di comprendere la rivelazione del Padre
e insegnarla agli altrr. Per Bonaventura il teologo deve cercare la .sapienza, e Ia sua

teologia E .conoscenza devota della verith appresa dalla fede" (Scientia theologica est

ueritatis ut credibilh notitia pia), prima che essa lo divenga per quelli che ricevono il
suo insegnamento 33.

Pir) recentemente un medievista tra i massimi, Claudio Leonardi, gi) relatore
nel nostro convegno del 1987, a proposito della Legenda maior di Bonaventura,
ossia la vita di san Francesco, introducendo una sua nota sui trattati mistici del
Serafrco, affermava nel suo ultimo libro pubblicato postumo nel zorz:

Una operazione intellettuale-spirituale straordinaria quella compiuta da Bona-
venrura conla Legenda. Essa ts durata nei secoli proprio per questo suo carattere di
agiografiamistica all'interno di una piena consapevolezzateologica.La Legenda maior
e1'liinerarium mentis in Deam sono percid due capolavori assoluti 34.

Da tempo gli studiosi si interrogano se Bonaventura debba essere conside-
rato un mistico. Sulla grandezza multifotme della sua personalit2r nessuno ha
dubbi. Piuttosto va considerato teologo dell'esperienza mistica, stando alla sua
magistrale capacitd di coordinare rigore didattico e intuizione sovrarazionale,

1o Cfr. silpra, nota t4 e Breuil., ProI., 6 (osr v/2, p. 44): "Quia vero theologia sermo est de Deo
et de primo principio, utpote quia ipsa canquam scientia et doctrina altissima omnia resolvit in
Deum tanquam in principium primum et summum, ideo in assignatione rationum in omnibus,
quae in hoc toto opuscolo vel tractatulo continentur, conatus sum rarionem sumere a primo
principio, ut sic ostenderem veritatem sacrae Scripturae esse a Deo, de Deo, secundum Deum
er propter Deum, ut merito ista sicentia appareat ,tna esse et ordinala et theologia non immerito
nuncuPata>>.

11 Cfr. ibid.: "Si quid igitur imperfectum, vel obscurum, vel superfluum, vel minus rectum ibi
fuerit, venia occupationi et brevitate temporis et pauperculae scientiae concedatur; si quid vero
rectum soli Deo honor et gloria referaturo.

:2 Cfr. D. SoLvt,l sermoni su Francesco, in Ld letteraturdfrancescana, rrr, cit., p. zro.
3rJ. G. BoucEnot, lntrodazione d sdlt Bonaaenttra, cit., p. r73.
3a C. Lrouanot, Bonaaentura e Francesco, cit., pp. xxxvll.
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nel (sovra-razionale della fede", nel *sovra-spazio>tr. Ne sono testimoni l'opera
strettamente teologica e gli opuscoli espressamente mistici.

Ma sono soprattutto I' ltinerariurn mentis in Deum e la Legenda ntaior che, inte-
grandosi reciprocamente, forniscono la cifra interpretativa dell'opera bonaven-
turiana, che scruta la <ulterioritir36 m'st'ca, e poi ne accoglie il riverbero nella
carnalitd storica, senza indurre per questo a qualificare I'autore come misticosT.
Gilson ha un giudizio incerto: "La dottrina di san Bonaventura segna . . . il punto
culminante della mistica cristiana e costituisce la sintesi pii completa che essa
abbia mai realizzatorrl8. Replica David Knowles: "San Bonavenrura E spesso
descritto come un mistico. Se con questo si vuol dire che egli stesso fu, nel piir
pieno senso teologico, un misrico sperimentale [. ..] si pud solo replicare che in
nessun luogo dei suoi scritti rivendica cib o fornisce una prova evidente di tali
esperienze"l9. <La sapienza in Cristo d il suo grande temar4o. Ed b il tema che
raggiunge la nostra riflessione sul Verburu che transita nella dottrina e sull'usus
biblicus che plasma il linguaggio del magistero del Dottore Serafico.

1. I due capolauori.

Se l'Itinerarium rnentis in Deum rappresenta come il codice di ascesa verso le
altezze divine, la Legenda maior diventa il registro dell'accadimento, dimostrativo
dell'evento ascensione verso Dio vissuta nella propria carne da un uomo, France-
sco; E la ratifica empirica, l'osservanza storica di un decalogo metastorico. I due
scritti sono speculari complementari. Il vero mistico b luiar! ,,L'Itinerarium ntentis
in Deum E un trattatello teologico, il cui tema E la conoscenza di Dio: una sorta di
guida teologica per mostrare come l'uomo possa innalzarsi fino a conoscere ve-
ramenteDio [.. .).LaLegendaruaiorhalo stessoimpiantoteorico dell'Itinerarium
rnentis in Deunz, ma essendo un testo agiografico essa intende dimostrare che la
teoria pud avverarsirr42.La Legenda maior, pertanto, si attesta come documento
biografico agiografico, empatica cifra ermeneutica della intima soggettivit2t sto-
rica di Francesco4S, <assolutamente paleser, .del tutto manifestare.

15 Cfr. M. Merecurr, Spazio e soura-spazio, in lo., ln bamanitatem spiritas,Inchiostri Asso-
ciati, Bologna 2oo5, pp. 84; 87: "Il "sovra-spazio" dello spirito d semplicemente il "luogo" dato
in ragione dell'esperienza della comprensione di "io" diversi nell'attimo presente. "Io" plurimi
possono, forse, rra loro avvertirsi compresenti indipendentemente dal corpo, e riconoscersi in
una spazialitir non piir fisica? [...] E ragionevole dire che "sale" chi b eletto all'esperienza degli
"spazi alti" dello spirito".

ra Cfr. ivi, p. 9o.
37 Cfr. C. Lronenor, Bonaaentlra e Francetco, cit., p. xcvrll.
,s E. GrLsoN, lntrodazione alla filosofia di san Bonaaenttra, trad. di C. Marabelli, Jaca Book,

Milano ry9), p. 4j2.
3e D. KNowrrs, L'eoolazione del pensiero nedietale, trad. di B. Loschi, il Mulino, Bologna 1984,

p.242.
a0 C. LroNenot, Bonawnttra e Francesco, cit., p. c.
a\ Cfr. La letteraturafrancescana,v. La nistica.Testo latino a fronte, a cura di F. Santi, Fonda-

zione Lorenzo Valla - Mondadori, Milano zo16, pp. xI; xxxlv-xxxv.
a2 C. LroNanot, Bonaaenlilra e Francesco, cit., pp. xxxl-xxxll.
a3 Cft.P. Mrsse, lnboduzione, cit., pp. 15-14;r2o-t25.
aa Cosi si b espresso E. MrNrsrd, La ruistica di Francesco d'Assisi (Lectio breais), nella conferenza

del 13 gennaio 2or7 tenuta presso I'Accademia dei Lincei, in Roma.
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Ora possiamo interrogarci circa lo strumento adottato da Bonaventura per
dare consistenza grafica a questo cumulo di eventi. I soggetti biblici, le vicende
bibliche, il linguaggio della Bibbia plasmano costantemente e coerentemente la
narrazione bonaventuriana. La Bibbia alimenta la mistica pens ata delT' Itinerarium
ment* in Deum e allo stesso modo scandisce la mistica vissuta della Legenda rnaior.

Lo apprendiamo da tutte le pagine dall'ltinerarium mentis in Deum, che gii nel
Prologo mostra l'esordio del padare biblico come nitido programma di pensiero
e di scrittura:

Comincio con l'invocare il primo principio, ciob I'eterno Padre da cui procedono
tutte le illuminazioni come daI Padre dei lumi, da cuid ogni dato ottimo e ogni bene perfetto

lcfr. Gc r,r7l. Lo invoco nel nome di Gesii Cristo, suo 6glio e nostro Signore, affin-
ch6 per intercessione della santissima Vergine Maria, madre di Cristo, nostro Dio
e Signore, e del beato Francesco, nostro padre e guida, illunini gli occhi lcft.-Ef qry)
delli nostra mette nel dirigere i nostri passi per la uia della pace lcfr. Lc r,19) che supera

ogni uruano intendimento lcfr. Fil 4,7), pace che predicb e dond fcfr. Gu r4,z7J Cristo
nostro Signore, di cui fu apostolo il nostro padre san Francesco, che l'annunziava al
principio e alla fine di ogni discorso, I'augurava in ogni saluto, e in ogni con-templa-

iione Jospirav a alla pace dell'estasi, quasi cittadino della Gerusalemme perfetta. Di
quesra pace parla quell'uomo pacifico che si conseraaua in pace ancbe_con quanti la pace

odiaaaio fcfr. Sal :r.o,7). Chiedete quantl arreca pace a Gerusalemne fcft. Sal vz,6).Egl!
ben sapeva che il trono di Salomone d fondato sulla pace, come d scrifio: La sua sede

i in paie, e in Sion i la sua dimora fcfr. Sal763)45.

Un'altra pagina rammenta che, se l'ascensione non avviene per rapimento
inconsapevole, si giunge a Dio attraverso una scala di sei gradini:

In corrispond enza ai sei giorni durante i quali Dio cred il mondo e nel settimo
riposd; cosi l'uomo, il microcosmo, attraverso i sei gradi delle illuminazioni progres-
sive, viene condotto in maniera ordinata alla quiete della contemplazione. A questa
ascesa alludevano i sei gradini per i quali si saliva al trono di Salomone lcfr. rRe

ro,r8l; sei ali avevano i sirafini che vide Isaia [cfr. Is 6,2); dopo sei giorni Dio chiamit

Mosb dalla caligine [cfr. Er z4s|), e Cristo dopo sei giorni, come racconta Matteo,
condusse i dircepoli rul nonte, ou si tratfigtrb dauanti ai loro occhi lMt 17,t)46.

as liln.,Prol., r (oss v/r, pP.4g8-49il "In PrinciPio Primum principium, a quo cunctae
illuminationes descendunt tanqu am a Patre lantinan, a quo est omne dattm l|tirniln et omne donum
perfecttm,Patrem scilicet aeternum, invoco per Filium eius, Dominum nostrum Iesum Christum,
ut intercessione sanctissimae Virginis Mariae, genitricis eiusdem Dei et Domini nostri Iesu Chri-
sti, et beati Francisci, ducis et pairis nostri, drt illuninatos oculos mentis nosurc ad dirigendos pedet

ntstru in uiam pacil illi:us, qaae exuperdt lmnem sensuln; quam pacem evangelizavit et dedit Dominus
noster Iesus Christus; cuius praedicationis repetitor fuit pater noster Franciscus, in omni sua

praedicatione pacem in principio et in 6ne annuntians, in omni salutatione pacem optans, in omni
lontemplationi ad exstiticam pacem suspirans, tanquam civis illius Ierusalem, de qua dicitvir
ille pacii, qzi ctm hit qui od.erunt pacen, erat ?dcificus: Rogate quae ad pacem sunt in lerasalem. Sciebat
enim, quod thronus Salomonis non erat nisi in pace, cum scriptum sit'. ln pacefactrs ett locts ei*s,
et babitatio eiu in Sion',.

a6 Ivi, r, , (pp. jo4-ror): "Sicut Deus sex diebus perfecit aniaersum'mandum et in septimo
requievit; sic minor mundas sex gradibus illuminationum sibi succedentium ad quietem contem-
plationis ordinatissime perducatur. In cuius rei gratia sex gradibus ascendebatur ad thronum
Salomonis; Seraphim, quae vidit Isaias, senas alas habebant; post sex dies vocavit Dominus Mo1-

sen de medio cali[inis, et Christuslast sex diet, ut dicitur in Matthaeo, duxit discip*los in montem et

transfguratus est dnte eos>>.
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L'epilogo dell'ltinerarium nentis in Detm mosuala meta suprema del percorso
e ne detta le ultime condizioni:

Se ora brami sapere come cib awenga, in terrogala grazia, non la donrina; il desi-
derio, non l'intelletto; il gemito della preghiera, non lo studio della lettera; lo sposo,
non il maestro;Dio, non I'uomo; Ia caligine, non la chiarezza; non laluce, ma il fuoco
che tutto infiamma e rasporra in Dio con le forti unzioni e glt affeai ardeotissimi.
Tale fuoco d Dio, il cui focolare i nella Gerrwlemme fc[r. /r 1r,9], e Cristo I'accende nel
fervore della sua ardendssima passione, che percepisce solo co\ti che dice.. L'anima
,nia pleferi$e il cappil e le mie ossa la morte fcfr. Gb1S5). Chi d,esidera questa morte pud
vedere Dio, poichd E indubbiamenre vero che I'uomo nor mi potrd aidere senza mitire
lcft. h 33,2o\. Moriamo, dunque, ed entriamo nella caligine, tacitiamo gli affanni,
le passioni e i fantasmi; passiamo con C risto crocifisso da qtuto mondo a[Padre lcfu.
Cz r3,rJ, affinch6, dopo averlo visto, diciamo con Filippo: ru) ni batta fcft. Gt,4,B);
udiamo coo Paolo: Ti basta la mia grazia lcfr. zCor rz,9]; esultiamo con Davidi di-
cendo'. Dio del mia ctore e mia porzione, Dio in etemo, la mia came e il mio cuote ono oenuti
neno. Sia benedetto in eterta il Signarc,et rta il popLla di.a: Arnen, dmet lcft. Sal7,z6;
ro6,481. AmenaT.

La eco di questo lancio cosmico terra-cielo, rispondente a una Iucida lezione
misdca, si imprime su una piarraforma terrena con un tracciamento luminoso,
qtaalela Legefida maior diBonaventttra, che narra l'irinerario terrestre e celeste48.
assolutamente documentabile, di quell'uomo, quel figlio d'uomo di Assisi chia-
mato Francesco. La scrittura della sua vicenda affinge da teffz. alLa fonte delle
parole celesti incarnate nella Parola rivelata e con esse si esprime:

La grazia di Dio, nostro vhtatore i i manifestata lTt z,t\ negli t/hini te pi nel serlo
svo Francesco a tttti i veramente umili e amici della santa poverti, i quali venerando
in lui Ia misericordia di Dio effusagli dall'alto, sono istruiti dal suo eiempio a rlzze-

. a, Ivi, vrr, 6 (pp. ,68-j69): .Si autem quaeras, quomodo haec 6ant, inrerroga grarinm, non
doctrinam; desiderium, non intellectum; gemitum brationis, non studium lecttnis, sponsum!
non magistrum; Deum, non hominem: caliginem. non claritatem; non lucem, sed ignemtotaliter
inflammantem et in Deum excessivis unctionibus et ardentissimis affectionibus tiansferentem.
Qui quidem ignis De\s est, eahnius cami $ eJt it leludlem, et Christus hunc accendit in fervore,
suae ardentissimae passionis, quam solus ille vere percipir, qui di cit: Stuqendian elegit afiimd rnea,
pt noltpm otla m?a. Quam morrem qui diligit vrdere poresr Deum. quia indubrranrer verum esr:
Non videbt ne bono et virzl. Moriamur igitur ec ingrediamur in taligioem, imponamus silenrium
sollici rud inibus. contupiscenr irs er phanrasmar ibus; transeamus cum Chrisro iruifrxo et hat nn-
dr ad Patrem, ur, osrcndo nobis Patre, dicamus cum Philippo: Szlai zolri; audiamus cum Paulo:
Stffcit tibi gratia nea.Exultemus cum David d icerrtes: Dificit car'a nea et car mezfl?. Dett cordit mei
etPafi mea Derr ii aeterntm. Benedicas Daminu in aeterntm, etdicet onni!pap u: Fidt,lat. Amen>.

aB Gli stessi poeti cootemporanei subiscono l'incanto e la vertigine di un irinerario a suo
modo mistetioso tra cielo e terra; cfr. M. Luzt, Viaggio tenettre e celeie di Simore Malini, irLlo-,
L'operd paeica, a ou^ e con un saggio introduttivo di S. Verdioo, Mondadori, Milano r999r, p.
97r: "Dorme il suoviaggio, lui, entra / fasciato dal suo sonoo / nello spazio che lo ingoia / e nel
tempo che lo attende. / Entra nel suo futuro / lui, dormiente. / Gr^zi^ / giiL prcp^rata 

^zznrro/ e oro di un gtaoito campo / o agguato / da sempre o imboscata dell'isianie / che c'a oltre il
sipario / che gli s-apre, cielo / impercettibilmente, / penombra di caverne - o niente: / iltempo a
cui, figlio, si rende, / la durata a cui si afhda, / il filo inafferrabile dell'universa vita. . . // Calava a
picco su di lui il verdetto / o incubava nel sangue, maturava / nel chiuso della mente? / aprire ali,
vele, cuori, mettersi / in movimento. Verso dove? "Dove, / non ce n'era. Luogo non esistiva. / In
quel punto di luce e di fusione / veniva meoo il tempo / e ogoi frootiera / tri perdita e acquisto,
/ tra calcolo e dispendio. / Nondimeno: in movimento! / quando era, da chi mai? il comando".
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gare radicalmente I'enPieD e le cupidigk m0 ddne) a viverc confolmemente a Cristo e

i bramare e desiderare instancabilminte la beata tperanza fcft. Tt z,rz-t7 Eb 4z). A
lui,,tet^menre porerello e pertin, iofatri,l' Altittino ulv k quarla con tanta condiscen-
dente benevolenza Icft. Is 66,2; Gb 36,22) che oor, solo lo rialzi, poaero fcfr. rRe 2,8;
Sal t3,1), dalla poloere dellavrta mordana, ma dopo averlo reso professore, guida e

araldo della perfezior,e evargelica,lo donb come lace dei credenti lcfr. b 49,6\, affncbd,
rerdendo te$imonianza della luce, pteparaue al Signore uta ria di luce e di pace verso il
cuore dei fedeli {cfr. Gt r,1; Lc r,76.79). Di.fatti, come la sella del mattino tra la nebbia

[Sir:o,6], con uno spleodore sfavillante guidd verso la ltce coloro clte tedeuano rclle
tenebre e nell'ombra di motte lcft. Lc r,19),brillando per la luminositi della sua vita e

per il futgore della su,a dourir,a; e come arcobalero rifulgente di gloria *a le nunle lcfr. Sir

5o,81, recando in s6 ilvgno d.el pata divino fcfr. Gn 9s1), annuncii agli uomi la pace

e la salyezza lcfr. Rm ro,r5), divenendo e gli stesso argelo della veta pace fcft. It 33,1\,
destinato da Dio a lrcdicare la penitenza con I'esempio e con la parola lcft. b 4o,3;
Lc 24,471, preparando la rtada nel dlrelta lcfr. Mc r,3; Lr 3,41 dell'altissima poverti
a imirazione e in similitudine del Precursore. Dapprima [o prevennero i doni della
grazia divina , poi si arricchi per i meriti di una invitta virti e 'tenne deche fic'lndl|
di qirito profetico lcfr Lc t,6l), depurato all'ufficio degli angeli, rutro inEammato
dall'ardore sera6co e portato in alto da u carro di fioco come uomo gerarchico [cfr.
2Re 2,rr], come risulta chiaramente dallo svolgimento della sua vita, a ragione si pud
riconoscere che egli i vetuto con lo tpitita e can il potere di Elia flr r,r7l. Percid, non a
torto, si ritiene che sia stato preconizzato nella profezia veri dica dell'ahro anico dtllo
Spoto lcfr. Ga 3,29),l'apostolo ed evaogelista Giovanni, con la similitudine dell An-
gelo che sale da Orieote e recante il sigillo del Dio vivo. Infatti, all'apertura del rerla
igillo lcft. Ap 6,rz\, Glovalri dice nell Apocalisse ho ai$o tn altro angelo talire da
Leoante, *candt il sigillo del Dio uiuo lAp 1,2)ae.

Nel dettare la regola della poverta, che i frati hanno il privilegio di sposare
con amore perenneso come fondamenro del suo Ordine, ricorre alle parole pii
persuasive che troyL nel Verbun iyelatoi

ae Leg. mdiar,Ptol., r (osn xrv/r, pp. r94-r98): "A??ar ;t gratia Dei Saltatoris nottri diehts
istis novissimis in servo suo Francisco omnibus vere humilibus et sancrae pauperracis amicis,
qui superafluentem in eo Dei misericordiam venerantes, ipsius etndiu,rrnJl exemplo, ifipietaten
et Mec lalia desideria f\ndias abxegare, Christo conformiter vivere et ad beatam spem desiderio
indefesso sitire. In ipsum namque ut vere laqet llrm et contritum, tanta Deus excelsus beni-
gnitatis condescensione retpexit, gluod non solum de mundialis conversationis pulyere tuscitalit
egenum, verum etiam evangelicae perfectionis professorem, ducem atque praeconem effectum
in lucem dedit credeni:u:r,, lt tertintorlir x ?erhibendo delttmirre,,riam lucis ei pacis ad corda 6de-
lium Domino praepar^rct.Hic etenim qaa[i $ella matuina in medio nebalae,claris vira.e mLcans er
doctrinae fulgoribus, relentet in tenebris * tmbra norri itra.di^tione praefulgida direxit in lucem, et
tamgt:am arcus rcfulgent internebulat gloriae, sigoum in se dominici fr:ederis repraesenrans, pacem
et s^lutern erafigelizdti, hominibus, exsistens et ipse Angelus verae pacis, secuodum imitaioriam
quoque similitudinem Precursoris destinatus aDeo,lat am paratt in deterta akisstmae pauper-
tatis, tam exemplo quam vetbo pcenitentiam praedicaret. Primum supernae grariae praevenrus
donis, dehinc virtutis invictae adauctus meriris, propherali quoque ripletusipiriru nec non er
angclico deputatuso6cio incendioque seraphico totus ignirus ctut r it },ieatdnicrs ot*t igneasrt.
sumvectus, sicutexipsius vitae decursu luculenter apparet, rationabiliter comprobatur venisse lz
t|iritu et rtrte Eliae- ldeogle aketins dmici S?rrri, Apostoli et Evangelistae Io;nflis varicinarione
veridica sub similitudine Angeli ascendentis ab ortu solis signumque Dei vivi habentis adstrui-
tur non immrrito designatus. Sub apertione rm,mque sexti sigilli uidi, ait Ioannes io Apocalypsi,
alterum Angelzn ascendzntem ab ortt salis, habenten rign&m Dei ,)ioi".

:o Cfr. ivi, vu, r (pp. z6o-z6r).
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"Chi vuole raggiungere la vetta di questa virtir - disse - deve rinunciare oon solo
alla previdenza mondana, ma in qualche modo aoche alla conoscenza delle lettele,
affioch6, spogliato di tale possesso, pr-rz e*rare nella potexza del Signore fcft. Sal 7r J6)
e offrirsi nudo all'abbraccio del Croci6sso. Infatti, non rinuncia al moodo in modo
perfetto colui che conserva nell'intimo de[ cuore un piccolo posto all'amor proprio-.
Spesso, parlando della poverti, rammentava ai frati quel passo delydngelo'. Le tulpi
banno le tane e gli rccelli del cielo il nido; na il Figlio dell'utno non ba dorc posare il capo fMt
8,zo; Lc 9,58). Percib insegnava ai frati a costruire delle capanne piccole e povere,
ad abitarle noo come proprie, ma come di altri, a mo' di pellegriii ef|rertieri |cfu. rPt
z,rrl. Diceva infaai che per i pellegrini lcfr. b o,49) b norma raccogliersi sotto il
terro aftrui, bramare la patria e passare paciEcamente da un luogo all'altro. Talvolta
ordinava di demolire le abitazioni costruite o di allooranarne i frati, se notava in esse

qualcosa che andasse contro, per appropriazione o lusso, alla poverta evangelica [cfr.
Mt 19,zr). Affermava che la povertir d il fondamento del suo Ordine, sulla cui base pog-
gia cosi essenzialmente tutta la sua strucura da consolidarlo con la sua stabilith e da
distruggerlo, con la rovina di essa, sin dalle fondamenta [cfr. .4{ t 1,24-211, Lc 6,41-49)'r.

Al termine, nel porre 6ne alla sua opeta, intona, come un epinicio, un salmo
di vittoria, un encomio estatico per il suo eroe, degno di comparire, nella gloria,
davanti al vero salvatore del popolo:

Glorioso araldo di Cristo, glotiati, dunque, ormai sicuro nlla glrria della croce

lcfr. Gal6;4), perchi tu, cominciando dalla ctoce, hai proseguito segueodo la regola
della croce lcfr. Mr 8,341 e, inflne, in essa hai condotto a termine il tuo cammino, e

questa stessa croce rende manifesto lcfr. Gal 6;4) a tutti i fedeli quanto grande sia

li tua gloria in cielo. Ti seguano sicuri ro loro che ucono dall'Egitto lcfr. Et ry,q sgg.; Sal.

rr3,rl, perch€ in virtir dellegno della croce di Cristo, diaiso il mare lcft. Et t4,x; Sal
116;3)-, attrauereranno il deterto lcft. Es 3,r8 r5,zz; 5a168,81, e, doPo avet ttaghetrat|
il Giordaru fcft. Dt 2j,2 s .; Gs 4z; Sal r33) di questa vita mortale, sempregrazie
alla sua potenza meravigliosa [cfr. Nz u r,9; Ga 3,r4sg.; 19,17), er,fieranno nella terta
pro/tess; dei l,iuerti lcft. Es 11-8- r4,zz' Gt 4z; Sal4t,6; At 1,1J. Che qui ci introduca
ll vero condottiero e Salvatore dei popoli [cfr. h 1 ro- Dt t,3o;' y,6; Ap tg,::-fi),
Gesir Cristo crociflsso [cfr. Gal 3,r], per i meriti del servo suo Francesco, a lode e

gloria di Dio uno e t rir,o, che oiu e regra nei secoli dei vcoli. Amen {cfr. Ap ro,6; rr,r5J 52

t1 Leg. maioL vn,2 (osa xw /r, pp. 264-265) ."Ad huius, inquit' culmen qui cupir artingere.
non sohim mundanae ptudentiae,_vetum etiim litterarum peiitiae reountiare quodam modo
debet, ut, tali expropriatus possessione, rzlloebat in ?otefililt Domizl et nudum se offerat btachiis

Crucih*i. Nequaquam enim saeculo perfecre renuntiar qui proprii s€nsu-s loculos intra cordis

"raunu 
.....u"i". Su"pe vero de pa.rpJrcate sermonem fa(iens, ingerebat fratribus evangelicum

illt.d,: V pu foueat hibet a ul*iu tieli dot, Filiua ten homili! non habet i capat nam redinet-

Propter q..oi docebatftatres, utpauperum more Pauperculas casas erigerent, quas non inhabita'
terriut pioptias, sed sicut peregrini it odrenae ahenai. Leges namque peregtinorum esse dicebat

sub alieno iolligi tecto, sitire a-d patriam, paci6ce perttansire. Mandabat dirui aliquando domos

erectas, arrt frat"res e*inde amoviri, si aliquid in ers perciperet, quod rarione appropriationis vel

sumptuositatis contrarium esser evangelicae paupertati. Hanc sui drcebat Ordinis fundamen_

tum, cui sr.bstrato primarie sic omnis-structuia riligionis innititur, ut ipsius 6rmitate Ermetur
et eversione funditus evertatur,. Circa il tema spirituale del n*dtm se offetri, ck- R. GRiGolRE,

L'adage ascitiqae oNadu urdrn Chrit*n vqttio, in Sadi vorici ix onon di Onotirt Bertalini' z voll',
Pac\ ., Pisa ry12, t, pP. 195- 4o9*tfr. tnio, ""ii l-6 i aicnocc,r, tt,gla ato alfalc &lld ctoce ". La ' Legenda naior" di vn
Borlat)enlzra, uF tate Fr;ncesco,, 74 (zoo8) r, pp. zrr_:1:; Io.. Ftancetco 'alter Paalu'' Un ?ercorso

/irtrdrelro l';Pera di Botarentxru e le fonti agiogriltche del Dtuento, "Doctor Seraphicus', rxr (zorJ),

pp. 43-65, specialmente 6z-63.
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Questo epilogo nelle quattordici righe originali comprende 69 termini con
almeno z9 riferimenti biblici, simile a una lauda biblica, auna parafrasi biblica
prolungata, peraltro abituale per Bonaventura, analogamente all'epilogo della
Legenda ntinor, dove compaiono la stessa terminologia e il medesimo impianto
letterariot3.

Alla dottrina dell'itinerario dello spirito ilVerburn rivelato offre, in citazioni o
in reminiscenze, lo strumento concettuale e linguistico di una infiammata misti-
cit2r. Bonaventura d uomo di sintesi: perfettamente scolastico nella metodologia
espositiva, coerentemente biblico nel ricorso alla fonte della rivelazione, profon-
damente spirituale nell'aflato sapienziale. Se non b un mistico delle visioni, b in-
negabile che sia un mistico delle ascensioni o un mistico della didatti ca misticas4 .

Riassunto - Questo saggio ha Io scopo di mostrare che negli scritti di san Bonaventura
da Bagnoregio si trovano citazioni bibliche, esplicite o implicite, in quantitir ralmente
elevata da non potersi calcolare numericamente, per cui possiamo definire l'opera bo-
naventuriana nel suo insieme come un vero e proprio oput*lblicum. Il Verbum rivelato
offre a Bonaventura non solo la dottrina, ma anche la terminolbgie'che la esprime in un
linguaggio originale e affascinante ancora oggi. - \.
Summary - The aim of this essay is to show that, in the pages of Saht Bonavenrure from
Bagnoregio, there are biblical quotations, explicit or implicit, in such a gre^t quantiry,
that it is impossible to enumerate them; thus, we can define the entire Bonaventurian
workas arealopusbiblicuru.Therevelation of theVerburnprovidesBonaventurenotonly
with the doctrine, but also with the terminology which expresses it in such original lan-
guage which is fascinating even today.

5' F. Fr.EzzA, Vedere in tenebra: dalla nube dell'Esodo alla oscariti cltiara in Angela da Foligno,
nHagiogaphica", xvrr (zoro), p. 278.

. 5a Cft. O. TooIsco, ad a. ,,Bonaventura da Bagnoregio,, in Nuoao dizionario di mistica, a cura
di L. Borriello et alii,Libreria Editrice Vaticana, Citth d;l Vaticano zo16, pp. 349-35:,: 349 nBo-
naventura descrive i tratti essenziali della mistica partendo dall'esperienza ii la" Fi^"i.sco".


