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Le arcicolazioni tematiche di questo 64o Convegno di Studi Bonaventuriani
sul tema.Verbum est notitia> privilegiano - com'b owio - il linguaggio filoso-
fico-teologico. Affrontando, con questo breve intervento, l'invito alla lectio, mi
sia consentito un piir piano e familiare approccio "spirituale" e "pedagogico",
proprio perch6 si tratta di invito, e di invito alla lectio diaina. La lectio, infatti, si

propo"e di ,,far ardere il cuore,, come sperimentarono i due di Emmaus (cfr. Lc
z4,zz) e I'invito ha I'obiettivo di suscitare il desiderio.

Il tema del Convegno - cosi suggestivo - in ordine a questa nostra riflessione,
mi impegna tuttavia a brevi annotazioni introduttive o di quadro.

r. La "lectio diaina,.

La lectio diaina - come oggi d presente nell'esperienza ecclesiale e nella vita dei
cristiani - non e propriamente quella delle prime comuniti, n6 quella dei primi
secoli e neppure quella delle rcD olae medievali, come le frequentarono ad esempio
Bonaventuia e Tommaso. Soprattutto a partire dal Concilio Vaticano tla lectio

diaina attualmente pit diffusa e, seppur variamente, pratic ta in comunith, in
gruppi o privatamente, d quella distinta in quattro momenti (o gradi) elaborati
Eu,r., morraco certosino, Guigo ll (t lr88), nella sua EPistlla de aita contemplatiua:

Un giorno, mentre occupato in un lavoro manuale cominciai a pensare all'attiviti
spirituale dell'uomo, tutt'a un tratto si presentarono alla mia riflessione quattro gradi
spirituali: la lettura, la meditazione, la preghiera, la contemplazione. Questa E la scala

dei monaci, mediante la quale essi sono sollevati dalla terra al cielo, formata in realth
da pochi gradini, ma tuttavia d'immensa e incredibile akezza, di cui la parte inferio_re

B appoggiata a terra, menrre a superiore penetra le nubi e scruta i segreti dei cieli 1.

Ed ecco come Guigo presenta i quattro gradi della "scala" (cft. Gn zSsz):

1 Guroo rr Cexr:,:..,scalaClautralian ioeTractatas demod.oorandi,r,r(Ytfi4, col.471c): "Cum
die quadam, corporali manuum occupatus, de spirituali hominis exercitio cogitate coepissem,
quatuor spiritualts gradus animo cogitanti se subito obtulerunt: scilicet lectio, meditatio, oratio,
et contemplatio. Hai est Scala Clauitralium, qua de terra in coelum sublevantur, gradibus qui-
dem distincta paucis, immensae ramen et incredibilis magnitudinis. Cujus extrema Pars terrae

innixa est; supirior vero nubes penetrat, et secreta coelorum rimaturo Iriprendiamo la traduzione
italiana da lJn itinerario di conteiplazione. Antologia di aulori certosini, a cura diJ. Martin, San Paolo,

Cinisello Balsamo ry81, pp. zr-zzl.
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La lecura E lo studio assiduo delle Scrirure, fatto con spirito attento. La medira-
zione d una diligente aftiviri della mente, che cerca la conosceoza di verit). nascoste.
mediaote l'aiuto della propria ragione. La preghiera E un fervoroso anelito del cuore
verso Dio per allontanare il male e ottenere il bene. La contemplaziooe d una certa ele-
vazione della mente al di sopra di sd verso Dio, gustando le gioie dell'eterna dolcezza2.

2. La Sacra Scrittrtra ia lan Bonduentura.

Nel rr79 si tenne il Concilio rrr del Larerano ed ebbe inizio un'epoca di rin-
novamento che investi anche le scuole, soprattutto monastiche. Dopo Ugo e Ric-
cardo di San Vittore e dopo san Bernardo, sorgono i maesri i n sacra pagina (ma
Bonaventura - dice padre Bougerol - non fece mai uso di questa espressione!3).
Per loro insegnare la Scrittura consisteva in tre cose: leggere, disputare, predica-
re4. Bonaventura afronta il tema nel Breuiloquium (ca.. rz57) per dire che tutta la
dottrina rivelata E contenuta nella Scrittura, e per sollecitare a leggerla secondo
i generi e i suoi metodi speci6ci. "{.. .l sacra Script:ua, qvae tbeologil dicitur,:.

Come dunque leggerla? Bonaventura si rivolge ai maestri, ma anche agli
alunni, e partendo dal testo paolino di Ef 354-:,9 spiega le quattro dimensioni
della Scrittura6: ampiezza (latitado): estensione dei libri della Scrittura (regola
di conoscenza - fede - forma di vita - voce dello Spirito alla Chiesa); htghezza
(longitudo): la storia del mondo (dalla creazione al compime nto); akezza (:abli
mitas): la gerarchia del reale, con Cristo meditm; profonditi. (profanditas): sensi
della Scrittura (lettera : cid che dice; allegoria : fede; tropologia : morale; ana-
gogia : guida alla meta).

3. Il Commento al Vaxgelo di Laca.

L'edizione bilingue delle "Opere di san Bonaventura, pubblicata dall'ediuice
romana Cittd Nuova riserva quattro tomi al Cornnento al Vangelo di san Luca.Il
primo di questi contiene: r) Il proemio di san Bonaventura; z) il prologo di san
Gerolamo (in realte di aurore ignoto) con il commento di san Bonaventura; 3) il
prologo di Luca, con il quale inizia propriamente Ia narrazione lucana precisando
quattro punti: il motivo, l'incentivo, il modo di procedere, il fine. Qui ci fermia-
mo al proemio del commento al Vangelo di Luca con due awertenze.

La prima: Bonavenrura ha aflrontato due volte la "lettura" del Vangelo di
Luca: nel rz48 (come attesta Salimbene da Parma) in qualitiL di "baccelliere bi-

2lbid. (col.416a)'. 
"Est autem lectio, sedula Scripturatum cum animi intentrone rnspectio.

Meditatio, est studiosa mentis actio, occultae veritatis noririae ductu propriae rationrs rnvestr-
gans. Oratio, esr devota cordis intentio in Deum pro malis amovendis, et bonis adipiscendi.
Conremplario, est menris in Deum suspensae elevatio, aeternae dulcedinis gaudia degustans"
ltrad. crr.. p..z:].

1Cfr.J.G. BouGERoL , Introdazialre a Mn Blnaoenttra, trad. di A. Calufetti, r. r. r. r., Vicenza
r988, p. 168.

a Cfr. Pnrnus CaNroR. Verbzm abbn?iat m, r (pL 2ot, col. 2t,t): <ln triblls igirur consrsrjr
exercitium sacrae Scripturae: circa Iectionem, disputationem et praedicationem".

t Breril.,Prol. (osR y /2, p.23\.
c Cfr. iv i, r- 4 (pp. 2639\.
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blico", cioE senza poter porre e risolvere le quaestiones; nele54-17, come maestro
reggente (rnagister actu regens).Il testo che abbiamo E la risultante delle due "let-
ture". La seconda: al suo commen[o Bonaventura premette un proemio utiliz-
zando il paradigma di lettura delle quattro cause: efficiente, finale e materiale e

formale. Divide cosi il testo di Luca in quattro parti e utilizza la simbologia di
Ezechiele (r,ro): uomo (incarnazione) - incarnazione (capp. r-4); leone (vittoria)
- predicazione (capp. 5-zz);bue (vittima) - passione (cap.4); aquila (dottrina)
- risurrezione (cap. z4)7.

Essendo il nostro tema un invito alla lectio, ci limitiamo alla prima parte del
Proemio (nn. r-8). Il Dottore Serafico - come era costume del tempo e come aveva
fatto nel Breuiloquiurn - assume come introduzione il testo di Lc 4s6-zr (dove si
cita Is 6r,t) e lo commenta con la sua metodologia delle quattro cause:

Venne a Nazareth, dove era cresciuto e, secondo il suo solito, di sabato, entrb nella
sinagoga e si alzd a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Is aia; apr\ il rotolo e trovb
il passo dove era scritto: L0 S\iritl del signore i sopra di rne; per questo rni ha consanato con
l'unzione e mi ha mandato a plrtare ai poueri il lieto annuncio,)d innunciare ai prigionieri la
liberti e ai ciecbi la uista; a rimettere in liberti gli oppressi, a proclamare I'anni diila grazia
del Signore (1s 6r,r). Riawolse il rotolo, lo riconsegnd all-'inserviente e sedette.\ella
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora comincid a dire loro: Oggi ti i
conpiuta qaesta Scrittura cbe i nei uostri oreccbi.

Bonaventura commenta:

_ Inteso in senso generale, quesro passo (1r 6r,r) si addice a ogni dottore di Sacra
Scrittura: in senso speciale, al beato evangelista Luca; in senso singolare, a cristo
stesso, che E fonte diveritd e di grazias.

Qlri mi sta a c-uore mettere in evidenza r paragrafi, del senso generale che ri-
guardano "ogni dotrore> ma che si attribuiscono ugualmente a "ogni uditoreo,
giacchl. doctor e auditor sono correlativi: il centro b la Parola, da insegnare (d.octor) e
da ascoltare (aaditor): <In primo luogo, dunque, inteso in senso generale, il passo
suddetto indica chi e come debba essere il dottore di questa Scriitura eru.rg.li.u,
e aggiunge inoltre quale uditore debba avere>e.

Notiamo subito i due termini: dottore (doctor) e uditore (auditor). Siamo in
pieno clima scolastico: c'b chi sa e insegna, e c'b chi E chiamato ad ascoltare (ri-
cordiamo l'udire la messa tutte le domeniche!). In queste espressioni c'e tutta
una spiritualitd, una pastorale, una ecclesiologia, una teologia che ha attraversaro
secoli e che forse non d mai tramontata! cid che d bello, suggestivo e sempre
attuale d quanto Bonaventura chiede al doctor e all'auditor. Sono sei le qualiti
(atteggiamenti, disposizioni...) richiestelo. ll d.octor (r) deve essere avvolto dalla

7 Cfr. ln Ltc., P rooem., z3- z4 (osa x / r, pp. 44- 4).
. t 9f.. ivi, z (pp. 34-31): "Hoc autem secundum generalem intellectum comperere potest cu-

ilibet doctori sacrae Scripturae; secundum specialem vero, beato Lucae evangeiistae; icundum
singularem, ipsi Christi, qui est fons veritatis et gratiae".

9 lvi, 3: "Prim9 igitur propositum verbum secundum intellectum generalem indicat nobis,

-q 
ris et qualis esse debeat esse doctor huius Scripturae evangelicae, adiunges nihilominus, qualem

debeat habere auditorem,.
ro Cfr. ivi, l-8 (pp. l+-1il.
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grazia divina ("mi ha consacrato con I'unzione"): b un "profeta"! Per questo Ia
Dei Verbum afferma che "la Sacra Scrittura deve essere letta e interpretata con lo
stesso Spirito.con cui E stata scrifia, 1n. 1z); (z) deve essere condotto da un'obbe-
dienza pura. E un inviato, come Mosb. E un servizio, nessuno deve presumere;
Dio deve parlare prima al suo cuore; (3) deve essere ardente di cariti fraterna
perch6 la parola b per gli aflitti, per i prigionieri, per i cuori spezzati. Predicare
la Parola d il Vangelo di Dio che racconta I'amore; (+) deve essere umile, perch6
la Parola b per i mansueti (cfr. Eccli 5s5; Gc r,zt): "Imparate da me che sono mite
e umile, 1Mt u,zg)rr; (l) deve essere mite perch6 il Vangelo E per i piccoli (cfr.

Mt t,z5); (6) deve essere fedele, cioE aprendo la mente all'obbedienza della fede
(cfr. zcor ro,r). "Se non crederete, non comprenderete" (1r 7,9: "Nisi credideritis
non intelligetis>; secondo la rxx).

Conclusione : unA " iclna" esemplare.

A questo punto lo sguardo si appunta sull'affascinante orizzonte della Dei

Verbum. C'e, a['inizio, proprio la Costituzione conciliare sulla Divina Rivela-

zione Dei Virbum Gq6,s), "-.i 
so.ro, poi, i documenti successivi: il Sinodo del

zoo8 con l'Esortazione postsinodale Verbum Domini (zoro) di Benedetto xvI; i
documenti della Congregazione per la Dottrina della fede e il Documento della

crI del rg9t12. Basti qui richiamare alcuni punti nodali.
Lafuiveiazione: il Concilio vede la Chiesa "in religioso ascolto della Parola",

perch6, con le parole di Agostino, .ascoltando creda, credendo speri, sperando

Lmirrt'. La Chiesa ha semlre venefato la Divina Scrittura come ha fatto per il
Corpo di Cristola.

ih..oru b la Rivelazione? Scrive l'evangelista Giovanni: .Dio non l'ha mai

visto nessuno. L'Unigenito che E nel seno del Padre egli ce lo ha rivelats" (Gu

r,18). E la Dei verbum\piega come la Rivelazione sia il parlare di Dio agli uomini
<come ad amici, p"t u-rri.tterli alla.comunione con s6> (n. z)' Essa presenta la

fede come.abbandono dell'uomo, liberamente e rutto intero, al Dio che si rive-

la, (n. 5), e come la Scrittura si collochi nel cuore e nella storia della Chiesa (cfr'

n. zr), . .o-" - secondo san Girolamo - "l'ignoranza delle scritture E ignoranza

di Cristo"lr.

11 E cosi spiega AcosrINo he., De doctr. chtist., tt, 1,9 @L 14, col' 19):,"Ante omnia igiTr
opus est Dei tim'ore converti ad cognoscendam eius voluntatem, quid,nobis adpetendum fu-

gi."a"-q". praecipiat. Timor auteir iste cogitationem de nostra mortalitate et de futura morte
"n....r. 

esi iniutiat et quasi clavaris carnibus 6mnes superbiae motus ligno cruci s afftgat. Deinde

mitescere opus est piette, neque contradicere divinae Scripturae sive intellectae, si aliqua vitia
nostra percitit, sivi non intellectae, quasi nos melius sapere meliusque praecipere possimus, sed

."gi;;;il;'.r...d.re id esse melius et verius quod ibi scriptumest, etiam si lateat, quam id

quod nos per nosmetipsos saPere possumus>.' 12 Cfr.toN"r^r*in Errrioprir lrerreNa , "La parola dcl Signore si dffinda e sia glorifuata" (zTs

j;). La Bibbia nella uita della Chl.era, Nota per la dottiina della fede e la catechesi, r8 novembre 199).
-' ' 

" Cfr. Dei Verbtm, n. r, dove E citato AoosrrNo lpp., De catechizandis rtdibu, w,.8 (vt 4o,
.ot. arZi, -..quidquid nairas ira narra, ur ille cui loqueris audiendo credat, credendo speret,

sperando ametr.
1a Cfr. ivi, n. zr.
ri Cfr. ivi, 21, e SeN Grnorerr,ro, Comm. in 1r., Prol., :*z. (tr 24, col. r7r): "Ignoratio Scriptura-

rum ignoratio Christi est".
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Come leggere la Scrittura? La "lettura" della Scrittura b "dialogo" con Dio
mediato dagli autori ispirati. Ecco, dunque, la frontier a ar dua dell' ermeneutical6.
Valga qui un semplice richiamo a Gregorio Magno che, nei suoi scritti, ha sa-

pientemente suggerito alcune "regole-guida" per accostare la Scrittura. .Impara
a conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio", egli esorta il medico TeodorolT;
e, nel commento a Ezechiele, osserva 6hs "la Scrittura ctesce con chi la legger18.

E la grande lezione dei Padri, orientali e occidentali; d il cammino della Chiesa
nel tempo; d il colloquio perenne dello Sposo e della Sposa. Un colloquio iniziato
la sera stessa della Risurrezione.

Proprio il testo di Lc 24,13-35, in merito, costituisce una icona esemplare
che diventa ispirazione e modello e che nel viaggio da Gerusalemme a Emmaus
esemplifica il viaggio della Chiesa nella storia verso la patria del compimento.
Con tre fasi costitutive: camminare e conversare insieme; scoprire il significato
degli avvenimenti; riconoscere il Signore Gesir.

Da quella sera, di tempo in tempo, con percorsivatiegati, il cammino dei
discepoli continua e il cuore continua a scaldarsi elasperanza a fiorire.

16 Cfr. Dei Verbam, n. rz: <Poich6 Dio nella Sacra Scrimura ha parlato per mezzo di uomini
alla maniera umana, I'interprete della Sacra Scrittura, per capir bene cid che egli ha voluto co-
municarci, deve ricercare con attenzione che cosa g)i agiografr, abbiano rreru-enre voluto dire e
a Dio E piaciuto manifestare-con le loro parole. Per ricavarc l'intenzione degli agiografr, si deve
tener conto fra I'altro anche dei generi letterari. La veritl infatti viene diversamente proposta ed
qspressa in testi in vario modo storici, o profetici, o poetici, o anche in altri generi di espiessione.
E nece-"sario adunque che I'interprete ricerchi il senso che l'agiogra[o in det6rminate ciicostanze,
secondo la condizione del suo tempo e della sua cultura, peimizzo dei generi letterari allora in
uso, intendeva esprimere e ha di fatto espresso. Per comprindere infatti in maniera esatta cid che
I'autore sacro volle asserire nello sctivere, si deve far debita attenzione sia agli abiruali e originali
modi di.sentire, di esprimersi e di raccontare vigenti ai tempi dell'agiog"rafo, sia a quell"i che
nei vari luoghi erano allora in uso nei rapporti umani. Percid, dovendo li Sacra Scrittura esser
letta e interpretataalla luce dello stesso Spirito mediante il quale E stata scritta, per ricavare con
esattezza il senso dei sacri testi, si deve badare con non minore diligenza al cont6nuto e all'unitd
di.tuttala Scrittura, tenuto debito conto della viva tradizione di titta la Chiesa e dell'analogia
della fede- E compito degli esegeti contribuire, seguendo queste norme, alla piir profonda int-el-
lige:za ed esposizione del senso della Sacra Scrittura, affinth6 mediante i loro studi, in qualche
modo preparatori, maturi il giudizio della Chiesa. Quanto, infatti, d rruto q,riJ...o sul modo di
inrcrpretare la-Scricura, b sottoposto in ultima istanza al giudizio della Chiesa, la quale adempie
il divino mandato e ministero di conservare e interpretarJlaparoladi Dio,.

1z Cfr. Gnrconro MacNo, Epistll. libri uigintiqaatuor,lv, Ep. xxxr (nAd Theodorum medi-
cum") (er 77, col. 7o6r): "Disce cor Dei in verbis Dei".

...r1',rrra.tl. 
ro., Hom. ln Ezech, libri dao, r, vrr, 8 (vt 76, col.843o): " . . . divina eloquia cum legente


