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discorso quaresimale di san Bonaventura'r-
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Il codice 119 della Biblioteca dei Frati Minori conventuali di Fribur-
go Svizzero contiene una collezione di sermoni quaresimali attribuiti a
Bonaventura da Bagnoregiol. L attribuzione all'autore si trova su un tas-
sello membranaceo medilvale incollato sul piatto posteriore della rilega_
tura originale del codice2. Granparte dei ti.-o.ri trasmessi dal ms 119
di Friburgo coincidono con quelli che - nel monumentale Repertoriunt
dei sermoni medievali, stilato daJohannes Baptist Schneyerr -'sono stati
elencati come discorsi quaresimali in passato erroneamente attribuiti
all'arcivescovo francescano Odo Rigaldi (t 1275)4.Lo studioso tedesco,

" Il titolo del mio intervento tenuto a Bagnoregio il 26 maggio 20lg suonava in reaftd: La
Gerusalemme celeste in un inedito discorso delli collizione di seril"oni quaresinali attribiiti a san
Bonauentura, ma lo si propone qui modificato perch6 il sermone i slto edito in un'altra sede
prima della pubblicazione degli atti del convegno.l Cfr.A.Honowsru,IJn<QuadragesimalerdiBonauenturadaBagnoregio?,in<colTectanea
Franciscana>>, 88 (2018) l-2, pp. 507 -679.

2 Le immagini del manoscritto sono consultabili on-line all'indfuizzo: http://www.e-codi-
ces. unif r.ch/it/li stl one I f cc I 0 1-1.9.

' Cfr. J.B. ScnNrvtn, Repertorium der Lateiniscben Serrnones des Mittelalters filr dre Zeit
o_ox 1150-1350, 1 1 voll., Aschendorff, Miinster \x/esrf. 1969- 1990 (<Beitriige zu, ileschi.hte
der Philosophie und.Theologie des Mittelalters>, XLIII/1-11); d'ora in poi.it"to ScnNrvnn,
seguito dal numero del volume, della pagina e della scheda.

^.4.c{r.ivi, IV,pp.511-517,nn.,7)-gr.LapaternitirigaldianaerastataipotizzatadaAlbano
Sorbelli nella scheda del codice Bologna, Biblioteca dell Archiginnasio, ms A.71, (A. Sonmrr-r,
Inuentari dei manoscritti delleBiblioteche d'Italia,t. XXXII, olschki, Firenze 1925, p.50), sulla
base del solo versetto biblico di Mt 4,17 (<Penitentiam agite, appropinquabit reinum celo-
rum >) che apre il primo sermone della collezione con il quale - seiondb la testimo ianza di fra
Giovanni di San Antonio da Salamanca - cominciavanoi,!ernones quadrugesimales nelcodice
GG.ll del convento SanJuan de los Reyes di Toledo (cfr. IoeNnrs a s. ANroNro, Bibliotbeca
uxiuersa franciscana [. . .] , t. III, Typografia Causae V. Matris de Agreda, Matriti I 731, < Appen-
dix et correctiones>, c. d3r). Tale versetto, perd, apre una quarintina di raccolte q,r"..ii-^li
anonime o attribuite a vari autori (cfr. J.B. ScnNrvnn, Veguteiser zu lateiniscben piedigtreiben
des Mittelalters, verlag der Bayerischen Akademie der Vissenschaften - In Kommisiion bei
der c.H.-Beck'schen verlagsbuchhandlung, Miinchen 1965, pp.40r-408). Il codice toletano
oggi risulta disperso, menrre i sermones quadragesimales del mi A.7tt sono adespoti in tutti
manoscritti finora conosciuti (a eccezione del ms 119 di Fribirrgo), percid si ignora I'incipit
vero e proprio dei discorsi rigaldiani. Dell'attribuzione a odo Rigaldi aveva dulitato giiJ.-G.
Bouceto\Introdaction aSrNcrr BoNevrr.rrun rE sernones domiiicales adfidem codicim nunc
denuo editi, studio et curaJ.G. Bougerol, Edizioni del collegio S. Bonaventura, Grottaferrata
(Roma) 1977, pp. )6-)7. Negli studi pii recenti la raccolta viene definita come anonima o
d-ello Pseudo-Odl Rigaldi. Cfr. L.-J. Bareru-oN, Compllments au <<Repertoriam> de Scbrcyer
II, in < Medieval Sermon Studies>, 45 (2001) 1, p. 17; S. Dr;'-v,irs, Eudis Rigaad pr6dicateur', in
<Collectanea Franciscana>, $ (2011) l-2,pp. 112-1l.f.
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catalogando questi sermoni con la denominazione di <Series incerti auc-

toris>;ha indicato uno di essi come appartenente a san Bonaventura'.

Nel comples so,ll Quadragesimale del Dottore serafico E stato finora

individuato^nei segreiti codici che trasmettono tale raccolta in modo

pii o meno comPleto6:
- Assisi, Sacro Convento, FAC, ms 510, ff. )r-8)u7;
- Assisi, Sacro Convento, FAC, ms 187, ff. l90ra'l99ra (solo alcune

prediche)8;
- Assisi, Sacro Convento, FAC, ms 5)3, ff. 68ra-t72rbe;
- Bologna, Biblioteca dell'Archiginnasio' ms A.715, ff' llSra-l91ub10;
- Firerize, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. XXXfV sin. cod.2,

ff.65ub'll\ub1t;
- Freiburg in der Schweiz, Minoritenkloster' ms l)9r2;

5 <<Ecce mulier chananea a finibus illis egtessa clamabat, dicens, Miserere me;, fili Dauid,

t4tt tS(,iii. Proponitu. nobis ista mulier chinanea in exemplum- ad penitentiam.inductivum

r..""i"", q""ai., ,.rbo propo.ito continetur, si istius acta considerare volumus diligenter. Et

prl-"-ii",ii"., conditionis ?eminee; secundo ratione imitationis integre. . .><.. .que a diabolo

vexabatur, (ScsNevan, IV, p. 5l), n. )2).'*; 
S;h".f. .l.n.u .olo irrttro codici: Assisi, FAC, ms 510; Bologna, Bibliote_ca dell'Ar-

chiglnnasi",'-s A.715; Kobenhavn, Det Kongelige Bibliotek, ms Thott. oct.29; Napoli, BN,

msVIILA.l0.*- 
tii;;di.. E cartaceo, di dimensioni 220xl5O mm, composto da )'+ 142 fogli, scritto nel

XIV secolo da vari copisti (prima del 1181), con il testo disposto a pienapagina; cfr. c' crNcI,
Bibliotbeca tzanrscripta ad-sorram Conuentun Assisiensern,vol. II, Casa Editrice Francescana,

Assisi 1981, pp. T9 340, n. 646.- i I ."ai." B membranaceo, di dimensioni 200x 140 mm, scritto da varie mani verso la

fine del XIII secolo; consra di rr+104 fogli. Cfr. CaNct, Bibliotheca manusctipta..., cit., pp.

588-589, n.2193.' - i Il codice A membranaceo, di dimensioni 200x 145 mm, scritto da mani del XIV secolo con

la scrittura assisiate su due colon ne; conta247 fogli. C(r. Crr.rcr, B ibliotheca nanusctipta. . ., cit.,

lp.lZ Sl,n. J6. Si veda anche A. Honowsxt,sai Bonauentara e il setnone <lste pauper cLama-

,itrdrdicatoosaltt'AntoniodiPadoua,in,.llSanto,,LIII(2011),pp.170-lTS,dovehosegnalato
1" p....nr^ di 

"lcuni 
sermoni bonaventuriani e francescani nell'ultima sezione del codice.

' 10 Il codice E membranaceo, scritto in gotica libraria centroitaliana del XIV secolo su due

colonne di 16 righe; di dimensioni 211x172 mm, composto da 192 fog\numerati per 199

(lacune dopo il f. t t Z . il f . 192 della foliazione originale). La plima parte (ff._lr- 1 172) contiene

iSrr*onrido*inicalesdelfrateminoreNicolausdeAquaevilla(fl. 1117). Ilmanoscrittoap-
parteneva alla collezione del gesuita Antonio Magnani ( 1741- 18 1 1)

1r Il codice d merrbr".raieo, dell'inizio del XIV secolo; composto di 280 fogli; il testo ts

disposto in due colonne. I sermoni quaresimali seguono immediatamente al corpus dei sermoni

domenicalidiBonaventura(fl. lra-65ua).Cft.Boucrltot-,IntroductionaSANc"trBoNAvENruRAE
Sermones dominicales. . . , cit., pp. )6-)7 .- ,i Iicodice d membranr.eo, di dimensioni 148x 110 mm; consta 115 fogli. E stato vergato

da una mano dell'inizio del XIV secolo, con la scrittura libraria forse centroitaliana, poco curata
(i titoli in rosso e le correzioni sono state vergate da un'altra mano coeva). Il testo E disposto in
due colonne di 28 righe. Nel margine inferiore del f. 1 15a E presente la nota di possesso: <Liber
magistri Friderici Ordlnis Minoiumr. Si tratta di Federico da Amberg, ministro-provinciale
diStrasburgoepoiguardianoaFriburgo(t l$2);cfr.B.Frzuw,LecoauentdesCordeliersde
Fribourg ,i *oy"n ige [Chapitre III] , in <<Zeitschrift fiir schweizerische Kirchengeschichte r,
15 [921), pp. 9l gl. lt codice viene menzionato tra i manoscritti acquistati da fra Federico,

con la seguente descrizione (priva della segnatura): <,Un volume de sermons de carEme (pour

tous les iours, du mercredi des Cendres au vendredi-saint). Auteur inconnut> (ivi, p. 97). Pii
ampiamente ne parla C.Jonc, Untersuchungen zur BilcltersammlungFriedrichs uon Amberg: ein
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- Kobenhavn, Det Kongelige Bibliotek, ms Thott. oct. 29, ff. lr-66u
1fi9-2441D;

- Napoli, Biblioteca Nazionale, ms VIII.A.l0,ff.13lub-l69ua e l85rb-
206abta;

- Paris, BibliothBque nationale de France, Lal )7 46, ff. 4r -204u15;
- Todi, Biblioteca Comunale, ms 144 , ff. 5ra-l20rbt6;
- Todi, Biblioteca Comunale, ms 148, ff.l2ra-l79rbt7.

In questa sede mi occuper6 soprattutto del sermone per la quarta
domenica di quaresima, basato sul versetto biblico (ossia il tbema): llla
autem, que sursum est, lerusalem, libera est, que est mater nostra, attinto
dalla Lettera ai G alati (4,26), f acente parte del Qu a dra ge s i m a I e di Bona-
ventura. Ho editato questo testo - insieme ad alcuni altri campioni- per
valutare l'attendibiliti dell'attribuzione18.

Finora sono stati pubblicati due sermoni quaresimali che Bonaventura
ha predicato su questo therna e che possono essere usati come materiale
comparativo: uno del 15 marzo 1265,tenuto a Perugia davanti allaCuria
Romana (Serrno209)Le;l'altro, pronunciato ai frati minori di Roma duran-

Beitrag zar franziskanischen Geistesgescbichte des Spcitnittelalters, in <Zeitschrift fiir schweize-
rische Kirchengeschichte r, 69 (1975), pp. 1 - 1 1 7, in part.72-7 4.

l' I1 manoscritto d membranaceo, evidentemente incompleto rispetto al suo stato originale,
risale al XIII secolo, possiede le dimensioni 146x 108 mm e proviene dalla Certosa di S. Barbara
a Colonia. Cfr. E. JoncrNsrN, Catalogus Codicum Latinorun Medii Eui Bibliotbeca Regia Haf-
niensis,2voll.,Gyldendal, KobenhavnTg2)-1926, II, p. 101. Per ora non l'ho potuto consultare.

la IlcodiceEmembranaceo,dil65xl20mm,contan+))9+trt'ff.;Estatovergatodapii
mani della fine del XIII secolo; proviene dal convento San Nicola della Forma in Sulmona.
Cfr. C. CpNcr, Ma noscritti ftaflcescani della Biblioteca Nazionale di Napoli,2voll.,Typ. Collegii
S. Bonaventurae, Quaracchi 1971,1, pp.716-719. La prima sezione del codice (ff. 1z-20r)
contiene sermoni De tempore di Bonaventura (presenti nel ms A.11.sup. dell'Ambrosiana di
Milano) mescolati con la redazione breve di alcuni sermoni del suo corpus domenicale. Cfr.
la mia relazione, presentata i\ 26 aprtle 20 17 presso l'Ateneo Ponti6cio Regina Apostolorum
di Roma, durante il convegno su La ricezione di san Bonauentara nel pensiero del Nouecento, e
intitolata Le nolteplici redazioni dei Sermoni di san Bonaoentura (in corso di stampa).

1' Il codice d membranaceo, di dimensioni 150x I 10 mm; consta di 231 fogli, raggruppati in
20 fascicoli, diciono dei quali di 12 fogli, tranne il diciottesimo (di 8 fogli) e l'ultimo (di sette).

Manca un fascicolo all'inizio del codice e un altro dopo il f. 204. Il testo disposto a piena pagina;

scritto all'inizio del XIV secolo; le iniziali blu e rosse filettate; segni di capoverso colorati. Cfr.
Brnrrornieur N lllovtre,Catalogue giniral des manascrits latins, publi6 sous la direction de
Ph. Lauer, t. VI (Nos )fi6d5775B),Bibliothdque Nationale, Paris 1975,pp.722-725.

16 Il codice i membranaceo, di dimensioni 175x125 mm (ff.47); scritto su due colonne da
quattro mani della seconda meti del XIII secolo con una gotica francesizzante. Ai ff.5ra-l20rb
op.r" urm sola mano (la "mano A"). Cfr. E. Mrrpstd et al. (a cl;ra di),1manosclitti fiedieudli
della Biblioteca Comunale oL. Leonii> di Todi. Catalogo, Centro italiano di studi sull'alto me-
dioevo, Spoleto 2008, pp. 1 108- 1 12 1.

17 Il iodice E membranaceo e cartaceo (ff. 286-l0l ), di dimensioni 160x 1 10 mm; scritto da
mani diverse del XIV secolo su due colonne. Conta )42 fogli. Cfr.l manoscritti medieuali della
Biblioteca Comunale <L. Leonii> di Todi, cit., pp. 1138-66.

rs Cfr. ScnrBven, IV, p. 515,n.70. L'edizione si basa su sei testimoni manoscritti: cfr.
Honowsrr, (Jn oQuadragesinale>. . ., cit., pp. 644-6fi. Nell'edizione dei sermoni rispetto la
grafia originale dei codici medievali.

re Cfr. Scntttvrn, I, p. 605, n. 191. Edizione: Opera omnia,lX, pp. D5-D6; SeIxr Bo-

NAvENTURE, Sermors De tempore. Reportations du maruscrit Milan, Ambrosienne A.71.sap.,
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te il capitolo provinciale, probabilmente il l0 marzo 1264 (Sermo2I0Y0.
Ho editato inoltre un sermone che il Dottore serafico, sulla base dello
stesso versetto, predicd aifrati,in circostanze impossibili da stabilire, ma
comunque negli anni 1255-1266 (o forse, pir) precisamente, l26O-1265Yt.
Esiste, infine, un testo anonimo, intercalato tra i sermoni autentici di Bo-
naventura trasmessi dai codici Citti del Vaticano, BAV, Pal. Lat.460,ff.
30ra30ub eParis, BnF, Lat.l8I95,ff. l$u-ll6a, che possiede un incipit
molto simile a quello della nostra predica: <<Beatissimus apostolus usque
in tertium celum raptus fuerat, ibique a Verbo vite verba vite audierat. . . >.

Esso pare essere una rivisitazione dello stesso materialefatta dal Dottore
serafico a distanza di qualche tempo, come si potri vedere pir) avanti22.

La mia ricerca quindi si estenderi anche ai sermoni appena elenca-
ti, che costituiscono un materiale utile per un'ulteriore conferma della
paterniti bonaventuriana del discorso in questione e permettono uno
sguardo pir) approfondito al tema della Gerusalemme celeste nella pre-
dicazione del grande Bagnorese.

l. I sermoni di Bonauentura nel contesto della predtcazione uniuersitaria
del tardo Medioeuo.

I discorsi di Bonaventura appartengono al genere letterario chiamato
sermo moderruus, dlffusosi nell'ambiente monastico, conventuale e uni-
versitario a partire dalla meti del XII secolo2r. Si tratta di discorsi dotti,
costruiti sulla base di un versetto biblico, cosiddetto thema, che veniva
spiegato prima in senso letterale e successivamente nel senso spirituale.

nouvelle 6dition critique par J.G. Bougerol, Les Editions Franciscaines, Paris 1990, pp. 287 -

289; OSB Xl, pp. 428-4)0.
20 Cfr.ScnxryBn,I,p.605,n. I92.Edizione:Operaomnia,lX,p.2)6;SermonsDetenpore,

cit., p.289; OSB XI, p. 410.
2r A. Honowsry <llla que sarsum est lerusalem>. Un sermone sill'eccellenza dell'Ordine

minoritico del ms Aldini 47, in <Collectanea Franciscana>>, 80 (2010) 3-4, pp. 5$-580.
22 Cfr. Scnrpypn, VII, p. )%, n.24. Ledizione del sermone: Honowsxr, Un 

"Quadrage-
simale >. . ., cit., p. 654-659. A proposito dei sermoni trasmessi da questi due codici si veda Io.,
Francesco d'Assisi zelante seguace di Cisto crocifisso in due sconosciuti selffiofii di san Bonauen-
tura da BagnoregLb, in < Collectanea Franciscana>> ,87 (2017) )-4, pp. )91 -448,in part.407-406.

2r Sulla predicazione universitaria nel Duecento cfr. D.L. D'Avnev, The Preacbing of the
Friarc: Sermons difused from Pais before 1300,Clarendon Press, Oxford 1985; N. Binrou,
L'Auinement des ruaitres de la Parole. La prddication i Paris aa Xlll s#c/e, Brepols, Turnhout
1998; B. MavNr Krrrvzrr (a cura di),Tbe Sermon,Brepols, Turnho:ur2000; ad u. <<Predicazione>
(M.-A. Poro or Br,eurrru), inJ. Lr Gorr, J.-C. Scur'arrr (a c:ura dr),DiTionaio dell'Occidente
medieuale,2 voll., Einaudi, Torino 2011, II, pp. 899-910 (con ulteriore bibliogra6a). Come
introduzione generale alla predicazione di Bonaventura si legga TJ. JouNsorl, Bonaoenture as

Prcacher, in J.M. Her'auoNo et al. (a cura di), .4 Companion to Bonauefiture, Brill, Boston-Lei-
den 2014, pp.4$-$4; sul linguaggio delle sue prediche si veda M. Teooror, La bellezza del
dire in san Bonauenturu, in <Studi Francescani>>, 107 (2010) I-2,pp.7-59. Rimando inoltre a

quanto detto durante questo convegno da Riccardo Battiloro (cfr. infra,pp.97 -ll2) e allaparte
introduttiva della lectio ruagistralri di Barbara Faes(cft. supra,pp. )-17).
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La divisione del versetto in parti (diuisio thematis) determinava la strut-
tura dell'intero sermone e la ramificazione delle sue sezioni24.

Bonaventura - rispetto ai suoi contemporanei - pare essere partico-
larmente attento alla spiegazione del thema nel senso letterale prima di
procedere all'esposizione del versetto nel senso spirituale. Quest'ultimo
si distingue in tre ulteriori tipologie e cosi si poteva parlare del senso:
allegorico, tropologico e anagogico2'. Ognuno dei significati spirituali
possiede quattro aspetti (raffigurati dai quattro volti degli esseri viventi
dell'Apocalisse). L allegoria riguarda l'oggetto della fede, abbracciando
il Cristo incarnato, Maria in quanto Madre di Dio in relazione al Figlio,
la Chiesa militante e la Scrittura in quanto essa stessa si presenta al
lettore. La tropologia spiega cid che d da compiere, relazionandosi alla
virtD della cariti, e presenta la grazia spirituale, lavita spirituale, la cat-
tedra spirituale e la lotta spirituale.fanagogia invece E pertinente alle
realti celesti che sono oggetto della speran za cristiana; la Triniti divina,
la sapienza esemplare (ossia il Verbo increato), la societi angelica e la
Chiesa trionfante. L'esposizione di un thema nei sermoni awiene quindi
secondo queste chiavi di lettura.

2. ll contenuto del sermone <<llla que sursum est>> del <Quadragesimale>.

Il sermone llla que sursum est, appaftenente alla collezione quaresi-
male, si apre con la contestualizzazione del thema:

Il beato apostolo [Paolo], come uomo rapito fino al terzo cielo, vedendo Ia
nobilti e l'eccellenza di quella superna citti, Gerusalemme, descrive in quesre
parole alcune sue condizioni singolari, per spingerci al desiderio di questa citti26.

La menzione del rapimento mistico di Paolo serve a sottolineare l'au-
torevolezza del suo insegnamento sulle realti celesti che nessuno dei
viventi ha potuto vedere; ma quest'introduzione dichiara soprattutto la
chiave di lettura che il predicatore vuole applicare al thema: le parole
dell'apostolo servono a spingerci verso il desiderio della citti celeste. Si
tratta percid dell'interpretazione anagogica del versetto diGal 4,26.

2a Siveda,peresempio,ilbrevetrattatodiunodeimaestridisanBonaventura,ilfrateftan-
cese Giovanni de La Rochelle (t 1245\, dedicato all'elaborazione dei versetti biblici per l'uso
dei predicatori; cfr. G. CeNrrNr, <Processus negociandi thematd seftnofiiltr>> di Giouanni della
Rocbelle OFM,in <<Antonianum >,26(1951),pp.247-270.lntercssante in questo senso E anche
la pseudo-bonavenrudanaArs concionandipubblicata dagli Editori di Quaracchi(IX, pp.8-2 1).
Sulla teoria di predicazione medievale rimane sempre attuale la monografia di T.M. Cuenlenn,
Artes praedicandi. Contibation i l'histoire de la rhitorique au Moyen Age, Vrin. Paris 1916.

2t Cft. Breuil., Prol. (V, pp. 201-208); Hexain., coll. XIII (Y,pp. )87-192)', ad u. <,Sacra
Scriptura> (A. Honowsxr), DB, pp. 69)-700.

26 Cfr. il testo latino in HoRovsKr, U n < Qaadra ges imal e >. .., cit., p. 644.
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Il sermone E quadripartito, ma ciascuna delle quattro parti si suddi-
vide ulteriormente in tre. Le quattro parti principali sono determinate
dalle parole del tbema:
- la posizione in alto (sursum esr) significa la bellezza dell'aspetto

(spectabilis ad uidendum);
- il nome ,,Gerusalemme>> (lerusalem), intetpretato come citt) <<paci-

ficarr27, indica la concordia della pace che unisce i cittadini celesti e

la rende desiderabile (desiderabilis ad querendum);
- l'aggettivo ,,libera,> denota la liberti da ogni forma di servitri, il che

rende amabile il possesso della citth celeste;
- Ia denominazione <<madre>> (mater) suggerisce l'atteggiamento mater-

no della societi dei salvati verso i suoi membri, percid la sua fruizione
d piacevole (de lectabilis).
La prima parte principale si suddivide in ulteriori tre, in conformiti

ai tre aspetti della bellezza percepita da chi ammira la citti celeste, os-
sia: la chiarezza(claritas) non mescolata all'oscuriti, la gioconditi senza
perturbazione, e la putezza senza alcuna impuriti.

Labellezza della citti santa si deve quindi alla sua chiarczza e que-
sta proviene dalla luce divina, percid non pud essere mista con alcuna
tenebra, ma E sommamente chiara. La lampada che illumina la citti
- secondo quanto si apprende dall'Apocalisse (21,23) - d l'Agnello os-

sia Cristo che la illumina attraverso la sua n rura umana. Per spiegare
allegoricamente la parola electrum, usata dalla Vulgata per denominare
lalegad'oro e d'argento, ossia il materiale usato per la costruzione della
Gerusalemme celeste, il predicatore ricorre all'interpretazione che ne
offre papa Gregorio Magno nelle Omelie su Ezecbiele, dove una delle
visioni del profeta d descritta come <<visio electri>> (Ez 8,2).Y electrum -
composto da oro e argento - significa infattiCristo che E vero Dio e vero
uomo e, secondo il predicatore, illumina la citti celeste con 1o splendore
della divinit) e con la chiarezza dell'umanith. E d, .roture che l'inter-
pretazione cristologica dell' electrum, basata sull'autoriti di Gregorio
Magno, compare anche nel sermone bonaventuriano llla que sursum est

trasmesso dal ms Aldini 4128.

Labellezzaconsiste anche nella somma gioconditi della citti celeste,
ossia nell'ass enza diqualsiasi perturbazione della mente. Cid viene raffi-
gurato nelle dodici porte della nuova Gerusalemme, rivolte alle quattro

27 Llinterpretazione dei nomi biblici (di persone e di luoghi)costituiva un momento impor-
tante dell'esegesi e della predicazione del Duecento. Tra i vari glossari, il pir) importante e dif-
fuso E stato quello compilato dal cardinale Stefano Langton, organizzato nell'ordine alfabetico.
Esso veniva spesso allegato ai codici della Bibbia, come testimonia anche il famoso esemplare
del duomo di Bagnoregio, noto come la <Bibbia di san Bonaventurar. Sull'interpretazione dei
nomi biblici si veda G. MuneNo, Cbi ha scritto le <Interpretationes hebruicorum nominurn>>2,

in Eilenne Langton prddicateur, bibliste, thiologien. Etudes r6unies par L.-J. Bataillon et al.,
Brepols, Turnhout 2010,pp. )5)-)l L

28 Cf r. Honovs rt, r, Il la q ue s urs u m es t lera s a lern >. . ., cit., p. 57 7.
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di Bernardo di chiaravalle, come sostenirori dell'esistenza della lode
vocale nel cielo. Nella citti celeste troveranno pieno piacere anche i sensi
interiori, che sono da identificare probabilm.nte.o., i sensi spirituali che
h.qnn9 per oggetto il Figlio di Di,or4. La collocazione in alto garantisce
alla citti celeste anche la somma purezza, perch6 le cose i-["." ,oro
terrestri e non hanno accesso alla Gerusalemme del cielorr.

La seconda condizione della citti santa, allaquale il predicatore dedi-
ca la secondapafieprincipale del sermone, d la ioncorjia della pace che
la rende desiderabile e degna di essere ricercata. euesta pace iossiede
tre- dimensioni. I.a prima E quella superna, inditizzitaa Dio, che consiste
nel concordare la volonti umana con la volonti divina. Essa B fonte di
grande gaudio che sircalizza quando l'uomo non pud volere niente altro
se non ci6 che voglia Dio. La seconda dimensione della concordia d la
pace interna, ossia la pace con se stessi, che consiste in una totale pacifi-
'.azione dei sensi, ragionamenti, della conoscenza e degli affetti. Literza
dimensione della pace d quella esterna, indirizzata 'Lrso il prossimo,
quando ciod tutti avranno un solo cuore e una sola anima a i',r.ro .ro,
invidieri l'altro,ma gioiri del bene del prossimo come di quello suor6.

La terua condizione della Gerusalemme celeste, spiegaia nella terua
parte principale del sermone, d la liberth che rende il suo plssesso amabi-
le (amicabilis ad habendam). Questa liberti si realizzain tre dimensioni:
in primo luogo,_ nell'immuniti dagli attacchi dei nemici, perch6 ormai
1o1ci sari pii alcuna molestia della lotta; in secondo luogo, nell'assenza
del peso proveniente dai tributi, ossia dalle penitenze doi,rt. alle conse-
guenze del peccato; infatti, essendo figli di Dio, saremo liberi dai tributi
che si esigono dagli estranei, non dai figli; in terzo luogo, la liberti dei
cittadini celesti si realizzanell'esenzioni da ogni miseria e corruzionerT.

La quafia e ultima condizione della Gerusalemme celeste d |atteg-
giamento materno della societ) dei salvati verso i suoi membri che si
manifesta nel nutrirli e nel rafforzarli con il frutto dell'albero della vita,
il che rende piacevole la sua fruizioner8. Anche in questa sezione il ser-
mone risulta fortemente cristocentrico, perch6 il frutto dell'albero della
vita E cristo: <.Ipse enim christus erit merces nostra, in quantum Filius

in domo Dei et clarius canunt cum in suas singuli mansiones recepti in perpetua sui conditoris
uisione stabili habitatione perseuerant eiusque laudes in saeculum Dei uoie indiuisa concele-
brant. ubi duo erunt chori laudantiu_m uel de utroque uidelicet populo, ur supra interpretati
sumus, conexi atque in unam diuinae laudis modulationem copulati uel de angelis et hominibus
facti_com_pleta prouisione dominica qua dicitur quia erunt homines aequaleJangelis Deir.

', Cfr.BBnNenousCr,.x.,InlaadibusVirginisMatris,hom.2,n.T,inOperaily.Sermones,
a cura diJ.._Leclercq e H. Rochais, Editiones Cistercenses, Romae 1966,p, )1.

'a S,lf '2196-"nto si veda FM. Teooror, La dottrina dei cinque sensiipirituali in san Bona-
uefltura, Antonianum, Roma 1999.

Y Cfr.iltestolatinoinHonowsxr,[Jn<Qaadragesirnale>r...,cit.,pp.645-649.

'6 Cfr. il testo latino ivi, pp. 649-651.

'7 Cfr. il testo latino ivi, pp. 651-652.
i8 Cfr. il testo latino ivi, p. 651.
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Dei, et erit refectio nostra, in quantum fructus ventris Virginis gloriose>.
Tale affermazione, con una distinzione tra il premio e il ristoro (l'uno
associato alla natura divina, 1'altra alla natura umana di Cristo), sembra
essere un'eco di quanto si trova in un sermone di Ildeberto di Lavardin
( 1056- 1 133), arcivescovo di Tours:

Haec est gemina refectio nostra, qua de fructu virginalis uteri reficimur in
terris, et de fructu paterni uteri satiabimur in celis, ubi utriusque formae visio
atque perfruitio, divinae scilicet et humanae, nos laetificabit et glorificabit.re

Occorre notare che nelle quattro parti principali del sermone rie-
cheggiano i nomi delle doti dell'anima glorificata, atrraverso le quali
si rcalizza la beatitudine sostanziale nel cielo - cosi come lo presenta
Bonaventura nel Cornmento alle Sentenze (perfecta uisio, perfecta dilectio,
perfecta tentio; oppure: uisio, dilectio, comprehensio siue tentio siue fruitio
per appropriationem) -a0, ma a queste tre doti si aggiunge il desiderio che
spinge l'uomo a ricercare la beatitudine:

Sermo
r. spectabilis ad videndum
II. desiderabilis ad querendum
ru. amicabilis ad habendum
rv. delectabilis ad fruendum fruitio

Dotes animae (IV Sent.)
visio
(desiderium)
tentio/comprehensio
fruitio

Tenendo conto del contenuto della parte seconda, dove il predicatore
presenta la concordia della pace descrivendola come pace con Dio, pace
con se stessi e pace con il prossimo, il che corrisponde al precetto di cari-
ti (amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stessi), si potrebbe
abbinare a questa parte del sermone la dote della perfecta dilectio.

). Confronto con altri serrnoni bonauenturiani con lo stesso uersetto bi-
bltco.

Paragoniamo ora questo sermone con altre prediche di Bonaven-
tura sullo stesso thema. I due sermoni triditi dal manoscritto milanese
dell'Ambrosiana, a differenza del nostro, sono tripartiti.

'e HrLopsrnrus CoNorraeNrNsrs, Serno ll2 lDe diuersis 25) (PL 17 l, col. 8618).
a0 Cfr.lVSent.,d.49,p.1,a.un.,q.5(IV,np. 1008-1010).sullafeliciticelestedeisalvati

d sempre valida la monogtafia di N. vrcxr, Die Lebrc uon der himmlischen seligkeit in der
rnittelalterlicbefi Scbolastik uon Petrus Lombard.us bis Tbomas uon Aqaza, Univers-itZitsverlag,
Freiburg 1954. Si veda in particolare il cap, V (<Die Lehre v onden dotis animae>),pp.202-Dl ,
che presenta la discussione sul numero e sui nomi delle doti.
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).1 Sermones de tempore - Serruo 209.

Il sermo 209, predicato il 15 marzo 1265 aPerugia, davanti alla Curia
romana, nella prima parte presenta la sublimiti della gloia (sublimitas
gloriae), designata dalla Gerusalemme collocata in alto (lerusalem, quae

sursum est).Le condizioni di questa gloria vengono descritte con il ricor-
so alle tre doti dell'anima abbinate agli oggetti che corrispondono per
appropriazione alle tre Persone Divine, alle quali si aggiunge la pienezza
della consol azione e della lode, riferita forse all'essenza divina:

tentio
visio
fruitio
plenitudo

- fontalis principium
- lumen
- dulcedo
- consolatio et laus

- (Pater)
- (Filius)
- (Spiritus Sanctus)
- (divina essentia)

La seconda condizione della Gerusalemme celeste consiste nella fe-

liciti della splendidissima s^pienza che si realizza grazie alla libert) da

ogni velame nel conoscere. Tale condizione le permette di portare verso
Dio i nove ordini angelici (dai Serafini agli arcangeli e agli angeli)e i nove
ordini umani (dagli apostoli ai dottori e ai servi spirituali).

La terza condizione d la profonditi della misericordio sa grazia abbon-
dante di materna clemenza (designata dall'espressioneMdter ruostra), che

la Chiesa trionfante rcalizzarispetto ai nove ordini umani (dai patriarchi,
ai profeti e ai vergini) preparati attraverso altrettanti tipi di virtial. In
questo caso, come anche nel nostro sermone, Bonaventura interpreta il
versetto biblico nel senso anagogico, esaltando la Gerusalemme celeste
<< a nostra edificazione r>.

).2 Sermones de tempore - Sermo 2I0.

I1 sermo 210, predicato probabilmente il 10 maruo 1264 ai Frati Mi-
nori della provincia romana raccolti per un capitolo provinciale, ci d
pervenuto in forma di uno schema molto essenziale che si limita alla
divisione generale accompagnata da un paio di citazioni bibliche. Le
quattro parti principali di questo sermone illustrano le condizioni della
Chiesa militante al presente (e quindi non di quella gloriosa), si tratta
percid dell'interpretazione allegorica del tbema.Il predicatore esalta in
ql.r.sto discorso la digniti della Chiesa militante in comparazione alla
Sinagoga (suo tipo). Queste quattro proprieti sono:
- la serena contemplazione (contemplatio serena),
- uno splendido tenore di vita (conuersatio praeclara),
- una continua devozione (deuotio continua),

at CIr. S erm o n s De tempore, cir., pp. 287 -289; OSB XI, pp. 428-4)0.
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- l'ordinamento oppure una somiglianz che rappresenta I'esemplare

divino (ordiruatio siue repraesentatio sirnilitudinatia)a2.

).3 Sermo adfratres de excellentia Ordinis (ms Pavia, BU' Aldini 47).

In questo sermone Bonaventura espone il versetto della Lettera ai

Galati, applicandolo non atottalaChiesa militante, ma a quella_sua parte

.he E coriit.-rita dall'Ordine minoritico che viene raccomandato dalla

sua sublimitd, sicurezza e feconditi. Si tratta percid di una particolare

interpretazione allegorica,limitata a una parte della Chiesa presente in

qu"rio mondo. La religione minoritica, quindi, d superiore rispetto ad

altri Ordini religiosi in tre aspetti: nella professione religiosa, perch6

professa il vertice dei consigli evangelici; nella confermazione della re-

gola, perch6 approvata con il segno delle stimmate che sono come una

iobilLrima bofia impressa nel corpo di san Francesco; nella condotta
esteriore dei frati, che vivono nell'obbedienza.

La seconda parte del sermone presenta la sicurezza dell'Ordine mi-

noririco che deiiva da tre motivi: dalla liberti da ogni prevaricazione, il
che gli ddlacertezza della graziadivina; dalla liberti'da ogni costrizione,

il che gli garantisce la vittoria; dalla liberta dalla condanna, il che gli
p.r-"it" di raggiungere la gloria .La terza parte presenta la feconditi
iella religion. ii.afiiu che partorisce molti figli, li nutre spiritualmente
e li fa crescere, correggendo e consolandoar.

J.4 I1 sermonellla que sursum est della serie parigino-vaticana (Paris,

BnF, Lat. 18195 e Vaticano, BAV, Pal. lat.460).

Bench6 apparentemente adespoto, questo sermone, nei due codici
che lo trasm.tio.ro, E intercalato trale redazioni lunghe dei Sermones de

tempore di Bonaventura. Il testo possiede diversi elementi che lo acco-

-.r.u.,o con il sermo ne I ll a q u e s u r s am e-rl presente nel Qua dr a ge s ima I e.

In primo luogo, si tratta della somiglianza dell'incipit:

Quadragesimale
Beatus apostolus, sicut homo raptus
usque ad tertium celum, videns nobili-
tatem et excellentiam illius superne civi-
tatis Ierusalem, ad hoc ut nos in eiusdem
civitatis desiderium provocet; aliquas
singulares conditiones ipsius in proposito
verbo describit.

a2 Cft.ivi, p.289; OSB XI, p.410.
ai Cfr. Honovsxt, <Illa que sursum est lerusalen>. . ., cit., pp. 575'580.

Paris, Lat. 18195 BAV, PaL.lat.460

Beatissimus apostolus usque in tertium ce-

lum raptus fuerat, ibique a verbo vite ver-
ba vite audiverat. Ideoque secure dicebat:
Illa que sursum est etc. Vidit enim quod in
hoc mundo non est nobis mora libera, sed

ubique servitus, ubique miseria. Ideo pro
celesti patria respirabat, dicens: Illa, que

sursum est etc.
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In secondo luogo, entrambi i sermoni interpretano il versetto bibli-
co della Lettera di san Paolo ai Galati (4,26) in riferimento alla Chiesa
trionfante, ossia nel senso anagogico.

In terzo luogo, tutti e due i sermoni sono quadripartiti. Inoltre i
primi due elementi della suddivisione generale sembrano combaciare
perfettamente. Tuttavia, i rimanenti due sembrano essere tanto diversi,
da escludere la possibiliti che si tratti di due redazioni differenti dello
stesso sermone. Nella diuisio tbematis del sermone trasmesso dal codice
Lat.l8l95 di Parigi ho sottolineato gli elementi affini al nostro sermone:

Et secundum hec predicta a quatuor illa superna civitas commendatur:
- primo, a situs nobilitate et eminentia,
- secundo, a civium unitate et concordia,
- tertio, a curialitate vel legali munificentia,
- quarto, a rerum fertilitate et habundantia.
Primum exprimitur in situatione, ibi que sursum est;

secundum in pacifica visione, ideo: Ierusalem est;
tertium in servitutis immunitate, qtia: libera est;
quartum in materna fecunditate, quia mater nostra.aa

L analisi pii approfondita dei due sermoni, perd, porta alla luce altre
somiglianze.

La prima parte principale si suddivide ulteriormente in tre elementi.
Tra i due sermoni ci sono notevoli differenze nello sviluppo di questa
parte, ma si riscontrano anche alcune idee che li accomunano. Si tratta
della gioconditd(iocundttas)che in entrambi i testi compare al secondo
posto nello sviluppo della prima parte. Al primo posro si parla invece o
dell'assenza di oscuriti (Quadragesimale) o dell'impossibiliti di oscura-
mento della purezza (anonimo bonaventuri ano)a5 . La purezza (p uritas) d
presente anche come terzo elemento della prima parte nel sermone del
Quadragesimale, mentte l'anonimo introduce la sicurezza e I'impossibi-
lit) dell'assedio da parte del nemico e questo elemento si incontra nella
terza parte principale del Quadragesimale.

Quadragesimale

...civitas ista ex eo, quod in sublimi est
posita, est spectabilis propter tria scilicet:
- propter impermixtibilem claritatem,
- propter imperturbabilem iocunditatern,
- propter impermutabilem puritaten.

Paris, Lat. 18195 - BAV, Pal.lat.460
Et quia illa civitas superius est, ideo:
- gaudet serenitate sive aeris puritate, qoia

non potest aliquibus impressionibus obs-
curarii

- gaudet speciositate, qria lnde potest homo
eternam pulcrittdinem contenuplari;

- gaudet securitate, quia non potest aliqui-
bus machinis impugnari.

44

45

Honowsrr, Un <Quadragesimale>. . ., cit., pp. 654-655
Per il testo completo si veda ivi, pp. 655-656.
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Ita namque est clara, quod nulla ibi potest euia non potest obscrlazi aliquibus fu-
misceri obscuritar; mositatibus, ideo cohabitantel-srnt iUi
ita iocunda, quod nulla ibi potest oriri per- sanissimi.
turbabilitas; euia potest homo eternam inde pulcbri_
ita munda, quod nulla ibi potest inveniri tudinim speculari, ideo .iue, s,rn't ibi ,o-impuritas. cundissini.

Quia_fron potest machini , ideo

T,a seconda parte principale, riguardante l'unione dovuta alla con-
cordia della pace, bench6 sia stata esposta in maniera diversa nei due
sermoni, tuttaviapossiede una suddivisione simile nel preambolo, dove
si distinguono tre tipi di pacea6. La differenza sta nell'elencarli nelllordi-
ne inverso e nell'uso di sinonimi:

Ft ideo notandum, quod civiras illa tri- Aliqui in hoc mundo desiderant pacem
plici pace gaudet, scilicet: exteriorem,que est pax temporalis.
- superna quoad Deum; Aliqui deside."buni p"..- interiorem,
- intelna quoad- seipsam; que est pax mentalis.
- externa quoad proximum. Aliqui desiderabant pacem superiorem,

que est pax eternalis.

Later_zaparte principale, che parla della liberti, in entrambi i sermo-
ni si snoda in tre tappe. Nonostante la dlfferenzalessicale, i due sermoni
contengono elementi simili, ma espressi in altri termini e neanche nello
stesso ofdine.

. .La liberti dall'oppressione tributaria corrisponde infatti all,assenza
del pedaggio; la liberti dalla miseria d un'altra faccia dell'abb,o,nd^n 

^che_ si esprime nel ricevere cid che si vuole senza il pagamento; l;rtr"n,
dell'assedio significa che nessuno vieta il parsaggioorl

Quadragesimale

Quadragesimale

Tertio est amicabilis ad habendum ex
eo, quod est ab omni servitute libera;
quam naturaliter omnis homo amat. Et
ideo addidit: L ibera est.Libera, inquam:
- a contraria impugnatione,
- a tribataria \exatione,
- a miseria et comuptione.

a Cfr. il testo latino ivi, pp.656-657
a7 Si veda il testo latino ivi, p. 657.

Paris, Lat. 181.95 - BAV, Pal. \at.460

Paris, Lat. 1819, - BAV, Pal. lat.46O
Est ergo illa superna civitas Ierusalem
libera, quia nenlo potest a ciuibus peda-
giart exigere 1...J
Est secundo libera, quia nemo potest
eis passagium denegare. Et ideo ubique
possunt transire. [...]
Est etiam tertio libera, quia non oportet
pretium soluere, sed quod volunt, ubi
accipiunt...
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Anche se nel sermone del Quaresimale la quarta parte non possiede
alcuna suddivisione interna, menffe nel sermone dell'anonimo parigino
essa E tripartita, tuttavia troviamo delle somiglianze di contenuto tra i
due testi. Si tratta dell'idea di nutrimento spirituale e dell'affetto mater-
no che rafforua e ristora i figli.

Quadragesimale

... quemadmodummater est sollicita nu-
trire filium secundum suum appetitum,
sic fructus illius civitatis reficiet appe-
titum :untusctiusque secundum suum
desiderium, quia fructus ille benedictus
est Dei Filius, qui ad omnes reficiendos
est expositus in illa gloria eterna...

Paris, Lat. 18195 - BAV,Pal.lat.460

Illa dicitur esse mater nostra materialis:
- que nos concipit,
- que nos parturit,
- qrenosfouet et nutrit.
Et secundum hec predicta illa beata
patria spiritualiter dicitur mater nostra:
- quia ab ipsa descendit omnis boni con-

ceptio sive cogitatio;
- quia ab ipsa descendit omnis boni ope-

ratio;
- quia ab ipsa descendit omnis boni con-

servatio et continuatio.

Ad ogni modo, il sermone della collezione parigino-y^ticananon solo
propone la suddivisione della quarta parte principale, ma eflettivamente
ne espone ogni singolo membro, illustrandolo con alcune citazioni bi-
blichea8. Sembra quindi che questo discorso sia una rivisitazione dello
stesso argomento fatta dal medesimo predicator e a distanzadel tempo e
in circostanze diverse. Non d percid una seconda redazione del sermone
appartenuto al Quadragesimale, ma un sermone differente e originale,
tenuto da Bonaventura in una data sconosciuta (come del resto E impos-
sibile datare la raccolta quaresimale).

4. Coruclusioni.

In conclusione, possiamo dire che l'analisi del contenuto del sermo-
ne appartenuto alla collezione del Quaresimale conferma la paterniti
bonaventuriana di questo testo. Infatti, sia la dottrina (per esempio,
I'attiviti dei sensi corporali nella gloria celeste), sia il lessico relativo alla
beatitudine e alle doti dell'anima glorificata combaciano con le opere
autentiche del Dottore serafico. Di conseguenz ,^nche il sermone della
collezione parigino-vaticana pud ritenersi bonaventuriano, come indica
la sua collocazione nei manoscritti e le somiglianze dottinali.

La comparazione con altri sermoni di Bonaventura, aventi come
tbema il versetto <Illa que sursum est Ierusalem>>, ci ha permesso di

a8 Cfr. ivi, pp. 657 -658.

\
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osservare che questo passo della Lettera aiGalatiB stato interpretato dal
Santo di Bagnoregio in tre linee interpretative differenti: in riferimento
allaEcclesia triumphans,ossia alla citti celeste nella gloria; in riferimento
alla Ecclesia militans nella sua totaliti sulla terra, in fattispecie in oppo-
sizione alla Sinagoga; e in riferimento a una parte speciale della Chiesa
militante, ossia all'Ordine minoritico.

Nel caso del sermone quaresimale che abbiamo riportato alla luce,
Bonaventura presenta il compimento dell'opera salvifica, illustrando lo
stato dei salvati pienamente conformati alla volonti divina, rappacificati
in se stessi e con il prossimo, appag ti nel profondo dei loro desideri e

arricchiti della sovrabbondanza dei doni celesti offerti da Cristo che d
rappresentato come albero della vitaae .

ae Occorre notare che Bonaventura conclude la sua ultima opera,le Collationes in Hexad-
meron, dichiarundo che la sua intenzione era quella di condurre gli ascoltatori all'albero della
vita; cfr. Hexa€m., coll. XXII, n. 11(V, p.449b). A proposito dell'immagine dell'albero della
vita da parte di Bonaventura si veda anche A. Honowsxr, ll concetto di <fructas> (spiritilali)
nel pensiero di san Bonauentaru, in < Miscellanea Francescana )>, 100 (2010) III-IY , pp. )69 -)97 .

Rimando inoltre al testo di tre reportatiozes del sermone Lignufi uite, desiderium uettiefis non
incluse nell'edizione di Quaracchi n6 in quella curata da Bougerol; cfr.lo., ll desideio e la uita
spiritaale secondo san Bonauentura. Note in margine a una monografia, in <Collectanea Franci-
scana>>, 85 (2015\ )-4, pp. 677 -692.


