
<(In pace factus est locus eius>>.

Gerusalemme nella teologia della storia di san Bonaventura

di ttzみ ″々 ゎ S′υ″′

L. lntroduzione.

Parlare di Gerusalemme E parlare della pace. La storia degli uomini,
soprattutto negli ultimi settant'anni, ci ha consegnato l'immagine di
una citti dilaniata dai conflitti e dai fallimenti delle diplomazie. Ma
Gerusalemme E la citti santa, l'icona della vittoria sulle forze del male
e dell'inimicizia,la dimora di Dio con gli uomini. <Chiedete pace per
Gerusalemme> (Sal 121,6),ripete il salmo.

La pace i I'immagine della gloria di Dio sulla terra, nello Shalom si
mostra laShekhtnab, la presenza di Dio che abita nell'arca del tempio di
Salomone e che ha parlato a Mosd nella teofania del roveto ardente. La
pace d il saluto del Signore risorto (cfr. Lc 24,36) e, nel nome della pace,
san Francesco accoglie I'universo intero.

LApocalisse descrive la citti santa, la nuova Gerusalemme, come
simbolo del nuovo ordine di graziae di misericordia instaurato da Dio.
La visione di <cieli nuovi e nuova terra>>, indica l'opera definitiva che
porta a compimento le parole inizialidel Genesi: <In principio Dio cre6
il cielo e la terra >> ( 1, 1). In Gerusalemme si rinnova I' Alleanzatra Dio e il
suo popolo, essa d bella come una sposa adorna per il suo sposo; in essa
tuttala storia trova compimento.

A tal proposito il card. Martinil ci invita a una riflessione che assumo
come criterio di lettura anche in riferimento alle tematiche bonaven-
turiane. Interrogandosi sui caratteri della Gerusalemme celeste e della
Gerusalemme storica, egli scrive:

Tuttavia si potrebbe pensare a un'anticipazione profetica, a un passato che
riguarda il futuro. In realti, per il principio ermeneutico, io leggo qui molto pir)
volentieri la descrizione di cid che i compiuto nella morte e risurrezione di Gesi.
Non quindi un ordine nuovo di cose che verri, ma un ordine che d e che viene e

nel quale tutti siamo gii dentro. Siamo gii nell'alleanza, siamo gii la nuova citti
che scende dal cielo, siamo gii la sposa pronta per lo sposo, pur se non ancora in
pienezza fin da ora, nella passione e risurrezione di Cristo, tutto A compiuro e si
compie in coloro che sono in lui.2

t Cfr. C.M. Menrrxr, Veno Gerusalemze, Feltrinelli, Milano 2004.

'? Ivi, p.88.
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La ricchezza simbolica di Gerusalemme d presente in modo signifi-
cativo nell'opera di san Bonaventura; questo intervento, in relazione al

tema della teologia bonaventuriana della storia, si propone di mostrarne

tre aspetti: Geruialemme come immagine dell'innocen za originaria; Ge-

rusalemme che accompagna l'umaniti attraverso la Chiesa e prelude alla

pace dell'ultimo giorno; Gerusalemme come dimora celeste.

In questa ricerca, che si presentapatziale e aperta' abbiamo preso

in esame alcuni sermoni e abbiamo rivolto particolare attenzione alle

Collationes in Hexaiimeron che presentano la pii compiuta disamina

bonaventuriana della storia. Si tratta dell'ultima grande opera del Santo

bagnorese: in essa si intrecciano una serie di period?z azioni che danno

.o.rto d.llu centraliti che assume il tema nella fase della piena maturiti
dell'autore. Nelle Collationes in Hexaemeron, scrive Joseph Ratzinger,

<l'ideale di sapienza spontaneamente cresce e si trasforma in un ffatlato
di teologia della storia,>r.

I-lassunto fondamentale, gii presente nel Breuiloquium, in accordo

con la tradizione agostiniana, inscrive la storia terrena nel quadro della

storia sacra secondo il mutuo rimando dei due Testamenti, e vede in Cri-
sto l'inizio, il centro e il fine della storia. Nella collatio XV, riprendendo
una scansione consolidata nella tradizione teologica, Bonaventura legge

le sette eti della storia sacra in analogia ai giorni della creazione del

mondo e alle eti della vita dell'uomo. Scrive il Santo bagnorese:

Come Dio fece il mondo in sei giorni, e al settimo prese riposo; cosi il corpo
mistico di Cristo ha sei eti, poi una settima che trascorre insieme alla sesta, e

poi I'ottava. Queste sono le ragioni seminali per conoscere le sacre Scritture.a

Segue la scansione delle sette eti del mondo dalla creazione al giudi-

ziofiiale:la prima, in cui Dio dh al mondo la luce, B l'infanzia dell'uomo
e va da Adamo a Nod;la seconda dura da NoE ad Abramo ed E la puerizia,

quando fu fatto il firmamento in mezzo alle acque; i germogli che la terra
produce il terzo giorno sono l'adolescenza, et) che dura da Abramo a

Davide; la quarta eti, da Davide all'esilio di Babilonia, corrisponde alla
giovinezzache B indicata dai luminari del cielo; la quinta, in cui furono
fatti i pesci e gli uccelli, simbolo della profezia, B 1'eti senile che dall'esi-
lio giunge fino a Cristo. Nel sesto giorno, scrive Bonaventura,

venne formato l'uomo, principe degli animali; corrisponde al seniore [come al

numero senario] la quale eti d matura e atta all^ sapienza' Corrisponde inoltre
alla sesta eti, che va da Cristo alla fine del mondo. Nella sesta eti Cristo i nato,

r 
J. Rerzrrcen, L'idea di ioelazione e la teologia della storia di Bonauentura, Libreria

Editrice Vaticana, Citti del Yaricano 2017 , p. 467 .

a Hexacnz., coll. XV, n. 12; citiamo l'opera nella traduzione di VC. Bigi in SaN BolllvpN-
ruae, La sapienza. uistiand. Le Collationes in Hexadnaeron,Jaca Book, Milano 20182, p. 210
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nel sesto giorno fu crocifisso, e fu concepito al sesto mese dopo la concezione di
Giovanni. Dunque, la sapienza si i incarnata nella sesta eti.'

La settima eta, prosegue il testo, .,decorre con la sesta; infatti, E l'eti
del riposo delle anime dopo la passione di Cristo16. Si tratta di una
affermazione di grande interesse che individua il criterio fondamentale
con cui Bonaventura legge la storia e che, come cercherd di mostrare,
coincide con il tema di Gerusalemme intesa come la citt) della pace che
prelude al riposo eterno. Allo stesso tempo la settima eti rappresenta
la chiesa militante cosi come Bonaventura la descrive nella collatioXX;
essa trova la sua compiutezz nell'ordine serafico e nella figura straordi-
naria di san Francesco.

Uaffermazione secondo la quale la settima etA scorre con la sesta,
scrive Alessandro Ghisalberti, riprendendo le parole del Breuiloquium,
<<concerne la storia dei credenti che, gii immessi in uno stato di grazia
non reversibile, vivono il riposo del sabato, partecipi della vita divina in
attesa della risurrezione universale>7. Con riferimento agli stessi luoghi,
Ratzinger riprende l'assioma <<septima aetas currit cum sexta>>, affer-
mando che, per Bonaventura, <<la settima etA e da]zin coloro che, ffa la
resurrezione di Cristo e l'apertura dei cieli a essa legata da una parte, e

lapienezza del mondo nella risurrezione universale dall'altra, procedono
ora verso la luce celesterr8. Da quando esiste la Chiesa, prosegue il testo,
<<esiste anche questa storia parallela, nascosta e gloriosa, la storia dei
cieli, e accanto al faticoso e tormentato sesto giorno si snoda nascosto
ma reale lo splendore del settimo giorno>e.

I ottava eti, prosegu ela collatio XV, d I'eti della risurrezione, << que-
sta eta E il ritorno alla prima, perch6, dopo il settimo giorno, awenne il
ritorno al primo>>10. Come Gesi torna al Padre cosi l'umaniti redenta
torna alla patria celeste; questo ritorno E anticipato dal settimo giorno,
dalla settima eti che scorre con la sesta, ciod dalla pace del riposo di Dio
che accompagna l'umaniti dal giorno dell'incarnazione di Cristo fino
a oggi, quasi a mostrare una coappartenenza dell'eterniti e del tempo
della grazia. Chi vive alla sequela di Cristo intende che l'eterno d gii
su questa terra, cammina dentro la storia perch6 Dio, che da sempre E,

ha incrociato in Cristo il tortuoso percorso dell'umaniti, facendo della
storia, nel progetto salvifico, un luogo escatologico.

Indubbiamente in questa prospettiva, ilDe ciuitate Dei di Agostino
d il riferimento principale di Bonaventura. Ma, se per l'Ipponate, in

r Ivi, n. 17,pp.2ll-212.
6 Ivi, n. 18, p.212.
7 Ad u. <,Historia> (A. Gnlsernnnrr), DB, pp.45l-452.
8 RerzrNccr, I' i dea di riue I azio n e. . ., cit., p. 47 9.
e lbid.
to Hexadm., coll. XV, n. 18,p.212.
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conseguenza della dottrina dei due amori, il criterio per leggere la storia
E principalmente la contrapposizione tra la citt) di Dio e quella degli
uomini11, il Dottore serafico preferisce lo schema del senario che diventa
settenario e che scandisce la Scrittura nell'Antico come nel Nuovo Testa-
mento. Tale schema rova anche rimandi e progressivi compimenti nella
storia della Chiesa da papa Clemente I fino all'ultimo giorno, quando
l'angelo dell'Apocalisse fari udire la sua voce, il tempo finirh e si compiri
il mistero di Dio (Ap 10,6-7)12.

La storia sacra d il criterio con il quale Bonaventura legge l'intera
storia dell'umaniti; i diversi schemi storici della Bibbia che il Dottore
serafico adotta individuano le tappe che conducono alla terra della pro-
messa. <Appare cosi come la Scrittura descriva la successione dei tempi;
successioni che non avvengono a caso o fortunosamente; ma in esse vi d
una luce mirabile e molte intelligenze spirituali>1r.

2. Gerusalemme come stato d'innocenza originaria.

Nei Sermones dominicales e in particolare nel sermone della dodice-
sima domenica dopo Pentecoste, Bonaventura, interpretando in chiave
allegorica la parabola del buon Samaritano, identifica Gerusalemme con
lo stato originario d'innocenza dal quale Adamo B caduto a causa del
peccato. <<Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappd nei
briganti che lo spogliarono> (Lc 10,10). Gerusalemme, ricorda Bona-
ventura, va intesa come visione di pace e indica la <perfetta concordia e

armonia tra carne e spirito del progenitorer>. In questo senso, la discesa

a Gerico d figura della caduta di Adamo che odalle altezze della Geru-
salemme celeste B disceso alle miserie e alle imperfezioni di questa vita
mutevole e fallace,>1a. Bonaventura ricorda che nella Scrittura Gerico sta
per luna, e la luna, probabilmente perla sua mutevolezza,indicai difetti,
le mancanze della natura umana e quindi la caduta nel peccato. Infine i
briganti che spogliarono l'uomo che scendeva da Gerusalemme sono i
demoni che strapparono al progenitore l'abito dell'innocenza.

In questo sermone, quindi, Gerusalemme d in primo luogo lo stato
di innocenza, <<in quanto in esso il primo uomo possedeva la digniti
dell'innocen za oliginale >>15. Gerusalemme

rl InBonaventurataledicotomiadpresentenellefiguredell'alberodellavitaedell'albero
della scienza del bene e del male e soprattutto nella contrapposizione tra Cristo e Anticristo.
Cft. Hexacm., coll. XIV, n. 17, pp. 199-200.

t2 Cfr. Hexab'm.,coll. X\rI, n. 19, p. 225.
D Ivi, n. 31,p.2)1.
t4 Serm. d.om., sermo 39, n. 1 (OSB X,p.449).
1' Ivi,n.2(p.451).
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era luogo di digniti e di onore, perch6 sede del governo del re; poi era luogo
di delizia e abbondanza, perch6 vi scorrevano latte e miele; infine luogo della
perfetta sicurezza, perch6 custodito dagli angeli giorno e notte. E quesre tre
componenti si realizzavano in morlo molto perfetto nello stato d'innocenza.r6

Adamo nel suo stato d'innocenza, continua Bonaventura, era

ordinato in modo perfetto allab,zata Triniti: allo splendore del Figlio per la
dignitd, alla benevolenza dello Spirito Santo per la delizia del godimento della
grazia, alla sovraniti dell'eterno Padre per la sicu rezza della protezione divina.rT

Segue il commento diEz8,3: <<Uno spirito mi sollevd tra cielo e terra
e mi trasportd in Gerusalemme alla visione divina>. Bonaventura, in
accordo con l'esegesi patristica del passo, colloca il Paradiso terrestre in
un luogo <<molto alto e elevato, che occupa una sorta di posizione inter-
media tra questa valle di miserirr ela patria celeste>>lE. In questo luogo
dal clima mite in cui non si deF,ositano vapori el'aria d pura, l'uomo,
pur non potendo contemplare il Dio della gloria nella maesta dela sua
sostanza, ha di lui una visione tersa, <( senza ombra di oscuriti, per il fatto
che nell'anima non vi era alcuna ombra di peccato>. Al contrario, dopo
la caduta, Dio viene visto come ;in uno specchio opaco e in enigmale.

Il primo uomo, nella lettura bonaventuriana del versetto di Ezechie-
le, fu trasportato in Gerusalemme che E visione di pace e che qui indiche-
rebbe la << sottomissione allo spirlto della carne e delle potenze inferiori >,

ma anche l'assoluta purezza, gta.zie alla quale, nel progenitore, I'occhio
della ragione contemplava Dio senza oscurit)2o. Questa innocenza per-

16 lbid.
17 IDl. Nel prosieguo del sermone, Bonaventura sviluppa queste tre condizioni attraverso

continui rimandi alle Scritture e ai Padri. In riferimento al godimento della grazia nello stato
d'innocenza, richiama il versetto di Isaia: .,I tuoi occhi vedranno la citti di Gerusalemme nella
sua ricchezza> (Is 11,20) perch6 Adamo nel paradiso terrestre era <(come la citti di Gerusa-
lemme ricca e fulgida di splendore, per l'abbond anza delle grazie. e terribile come un esercito
schierato, per lo splendore della virti > (ivj, n. 4: p. 451 ). Attraverso il primo versetto del Salmo
124: <Non vacilleri in eterno colui che abir:a in Gerusalemme. I monti la circondano e il Signore
circonda il suo popolor>, viene indicata la,:ondizione della sicurezza della protezione divina di
cui godeva Adamo. Quando viveva nello stato d'innocenza, egli <non aveva a patire turbamento
n6 era soggetto a degradazione,>; in lui l'uomo esteriore, la corporeiti, e quello interiore, la
spiritualiti, erano perfettamente integrati. Queste due dimensioni che nella natura umana lapsa
sono causa di conflitto erano all'origine aroalgamate e ben proporzionate e quel corpo, bench6
fosse corruttibile, non era <<intrinsecamente necessitato da turbamento o dissoluzione> e, se
<<la volonti non fosse precipitata nel disc,rdine, neppure il corpo sarebbe mai stato soggetto
alla corruzione, (ivi, n. 5: p. 455).

t8 Ivi,n.)(p.451).CitandoilLombaldo(lISent.,d..77,cap.4:ed.Quaracchi,t. I, 1916,p.
185, n. 1lr), il testo sottolinea come <,1'uon-ro fu creato fuori dal paradiso e successivamente vi fu
collocato> <<per meglio riconoscere il dono di Dio vedendosi li condotto da altra provenienza>.

te Ibid.QuiBonaventurariprendesanPaolo(2Corl,18)rifacendosiall'interpretazionedi
Acosrrlro Ipp., De Trin., 75,9, l6 (NBA IV, pp. 404-406).

20 Analogamente, nel secondo sermone domenicale, commentando Esdra 4,58-59, Bona-
ventura scrive: <(Quando l'uomo leoa il uolto uerso Gerasalemme,con la conoscenza della fede si
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duta d lo splendore di Gerusalemme e sara recuperata dall'<.innocenza
originale che fu in Cristo>>21.

In contrapposizione a Gerusalemme, Gerico d la citt) della mancan-
za e del difetto. <Per cui il primo uomo quando commise il peccato, a

ragione discese a Gerico>>22, simbolo dell'oscuriti e dell'ignoranza nel
conoscere il vero; della tiepidezza e dell'accidia nell'operare il bene;

della pusillanimiti e dell'incost anza nel fuggire e nel vincere il maleD.

Ma il testo evangelico offre anche a Bonaventura la possibiliti di in-
dicare in Cristo la via del ritorno a Gerusalemme. Se, infatti, i briganti,
ciod i demoni, spogliarono il progenitore delle virti conferitagli dalla
grazia, il Signore Gesi Cristo conferi all'uomo caduto il odecoro della
grazia mediante I'Incarnazione, per abbellire l'anima nuda e sfigurata>.
Se lo ferirono nelle sue potenze naturali, <<conferi il lenimento della
misericordia nella Passione, per risanare l'anima piagata e malatarr. E
se infine <lo infiacchirono nella robustezza delle sue forze lasciandolo
semivivo>>, egli offr) il suo aiuto con la <(potenza della risurrezione per
rinvigorire l'anima fiacca e fragiler>2a.Il testo evangelico, conclude Bona-
ventura, <ha in s6 la sua spiegazione>>. L individuo bisognoso che scende
da Gerusalemme E il genere umano segnato dal peccato di Adamo, il
sacerdote indica la Legge che <E scesa nel mondo per mezzo di MosE,
senza apportare nessuna salvezza all'uomo )> e che denuncia i peccati << ma
passa oltre perch6 non concede indulgenza,>2'. Anche la profezia, rap-
presentata dal levita, non d in grado di risanare; solo il Samaritano opera
con carith ed d nostro Signore. Gesi riabilita l'umanitd alla grazia di Dio,
ne fascia le ferite con la sua Passione e ne fortifica l'anima osvelando il
senso della Sacra Scritturarr26.I due denari che il Samaritano di al lo-
candiere afinch6 si prenda cura dell'uomo ferito sono i due Testamenti
che affida agli apostoli aprendo loro l'orecchio dell'intelligenza delle
Scritture. Il locandiere infine E il prelato, <<cui spetta porsi al servizio

eleva a contemplare la tranquilliti, concordia e pace del regno dell'anima, dopo aver sottomesso
i desideri della carne,r, e aggiunge che <questa concordia viene da Dior>, perch6 < nessuno d in
grado di mantenelsi contifieflte se Dio non lo soccorrer> (Serm. dom., setmo2, n 9: OSB X, p. 51).

21 L'innocenza riparatrice di Cristo che Bonaventura prefigura nelle parole di Tobia il quale
spera che la sua discendenza possa vedere la gloria di Dio quando <<le porte di Gerusalemme
saranno ricostruite con zaffiro e con smeraldo e le sue mura con pietre preziose> (Tb 11,20).

22 Serm. dom.,sermo 19, n. 6 (OSBX,p. 455).
2' Bonaventura corrobora queste affermazioni attraverso il testo biblico: l'oscuriti dell'i-

gnoranza con lo stesso Vangelo del buon Samaritano in cui Luca fa riferimento alla presenza di
un mendicante cieco;la tiepidezza e I'accidia mediante un passo di 2Re 2,19, in cui gli abitanti
di Gerico descrivono come piacevole il soggiorno nella loro citti anche se le acque sono cattive
e il suolo E sterile, a indicare come la seduzione del peccato rende incapaci di riconoscere la
propria poverti e di elevarsi all'acqua e al pane della vita e dell'intelligenza; la pusillanimiti
degli abitanti di Gerico in6ne E figurata dalla devastazione della citti per opera delle truppe
di Giosud (Gs 2,20-26).

2a Cfr. Sern. dom.,setmo19, n. 10 (OSB X, p. 457).
25 lbid.(p.459).
26 lbid.
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dell'insegnamento> in modo da aiutare i viatori nel ritorno alla patria
eterna. Queste due ultime notazioni sono I'immagine della chiesa degli
apostoli che nel cammino del tempo indicano laitrada del ritorno al'la
Gerusalemme del cielo.

3. Gerusalemme come cbiesa militante e la rnissione dell'ordine france-
scano.

Nelle collationes in Hexadmeron,Gerusalemme indica la chiesa mi-
litante. Inparticolare nella collatio XX, nella quale il Dotore serafico
considera la visione dell'intelligenza sollevat 

^ ir, ^rrro della contem-
plazione,e nella collatioxxll, dove la chiesa e d.firritu immagine della
Gerusalemme superna.

E noto come ltitolo collationes in Hexaiimeron siaquello scelto dall,e-
dizione critica di Quaracchi, mentre manoscritti ed eiizioni frec.denti
presentano diverse denominazioni2T; tuttavia questo titolo ctghe l,ele-
mento generante del testo: l'esegesi dei sei gior.ri d.lla creazionJda cui si
sviluppa la_poderosa architettura dell'opei. La pir) recenre edizione per
le stampe di citta Nuova aggiunge il soitotitolo Illuminationes Ecclesiae
a indicare la centraliti della chiesa come mediatrice di luce e di veriti.

La contemplazione d des_ignata mediante l'opera del quarto giorno
in cui Dio crea i luminari del cielo per distingueie il giornt dara"notte.
Il sole,la luna e le stelle indicano qrirdi la glaziad.liu .o.t"-$iurio*
che Dio riserva soltanto all'ouomo di grand*i desideri>>2E, p"r.hZ uil g.r-
sto non E soave se non precede il forte appetito del cibo ia prerrderli,
e <<soltanto quell'anima che ha nel suo firmamento il sole e ia luna e le
stelle d sospesa per mezzo delja contemplazioner>2s.euesta si rivolge a
tre luminose considerazioni: la gerarchia celesre, l, ihiem militante e
l'anima gerarcltizzata. In questa iriplice luce l'anima .,d felice p...rre ,i
co-intuisce adorna e conforme alla Gerusalemme cereste; . .i,oe l, g"-
rarchia illuminata, che E quella angelica, e ra gerarchia illuminante, cie
E la divina maesri delle tri personi,>r0.

.27 Tra queste: Illuminationes,I. uminaria Ecclesiae, Visiones, De operibls sex dierun.lltitolo di collationes in Hexacmeron d mantenuto anche nar" tr"a'"ri.".'iii"iilii".'
. n Hexa-im.,coll. XX, n. 1, p. 271..NeI segno del desideriosi apre if i."f.g" a.fi" fre*

da naior: <<f...) tutti i u..r-.ni. umili e amiii della santa poverti [...] sono istruiti dal suo
esempio [q-uello di san Francesco] a-rinnegare radicarmenrei'empie,i , i ,iitaw)'idon", uvivere conformemente a cristo e a b.amie e desiderare irr,.r["iii-.ri. "to'i7),o'iironro,
lLeg. naior, Prol., n. 1: oSB IIV/r, p. 195). E nele prime pagine dell'Itini*iir*''i*ti, *
Deam Bonavenrura scrive: <chi non e poi, come Dan i.lr, 

"i*"o 
ai i"riaiii,."" l'airp"r,. i"alcun modo alle divine contemplazioni, che conducono ai rapimenti a.u,.rt*i, ti#, p-r.,

n. l: OSB Vi 1, p.501).
2e Hexaim., coll. XX, n.2,p.272.
)o lvi,n.).
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Se la luce solare indica la monarchia celesre per il fulgore della sua
purezza,limpidezzae fiamma vivificante, la chiesa militante i assimilata
alla luce lunare e <<colui che non ha nozione di essa,r, aggiunge Bonaven-
tura, <<non pud comprendere cosa alcuna>>r1. Come il sole e le stelle ador-
nano il cielo, cosi la chiesa, alimentata dalla contemplazione delle veriti
eterna, adorna e orienta la storia. Questa relazione vivificante emerge in
particolare nell'interpre tazione dell'Apocalisse. Scrive il Nostro:

Giovanni vide la citti di Gerusalemme, non come immobile, ma bensi come
discendente da Dio, con forma e decoro. Infatti, come il raggio di sole illumina la
notte per mezzo della luna, cosi il raggio divino illumina la stessa anima contem-
plativa per mezzo dellachiesa. Poich6 il raggio divino non ha ombra alcuna nella
gerarchia celeste, come la luce del sole non ha oscuriti in se stessa o nella sua
fonte, nella luna invece, che d opaca, non ha chiarezzatotale.Cosi avviene nella
chiesa militante nella quale il raggio divino E velato nelle figure e nei misteri. or-
bene, la chiesa militante vien paragonata alla luna, per lo splendore semi-oscuro
o simbolico, per lo splendore eccellente o ec-statico, per lo splendore ordinato.r2

Lo splendore simbolico indica che il raggio divino E velato per mezzo
dei sacramenti; come il raggio del sole non pud essere fissato in se stesso
e viene temperato per mezzo della luna, allo stesso modo il popolo di
Dio solo dietro il velame dei sacramenri amministrati dalla Chiesa pud
cogliere cid che d stato fatto e cid che E fatto e cid che sari fatto, ossia il
senso della storia in riferimento all'eterniti,. Le veriti velate saranno
manifeste quando < sari la luna piena, allora vi sar) l'apertura delle Scrit-
ture, sari aperto il libro e verranno dissuggellati i sette sigilli, che ancora
sono chiusi>>1a, La Chiesa quindi attende un compimento che prelude
la pace dell'ottavo giorno. Come la Gerusalemme che Giovanni vede
scendere dal cielo resta sospes a tra teffa e cielo, cosi la Chiesa si pone in
posizione mediana tra l'anima e Dio.

All'inizio della collatio XXII, incontriamo un celebre riferimento
all'Apocalisse: <<Nel cielo apparve un segno grandioso: una donna vestita
di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle>>
(Ap 12,1). Il Dottore serafico ribadisce che il sole indica la monarchia
celeste e la luna la Chiesa, mentre l'anima contemplativa d la donna ve-
stita di soler'. Essa ha la luna sotto i suoi piedi; non per conculcarla, ma
come suo fondamento, questa d la chiesa militante. <Ond'E che, come la

, lbid.

'2 Ivi, n. l).pp.277-278.
)_1 Ck. ivi, nn. 16- 18, pp. 219-280. La luna indica la Chiesa anche nel suo fulgore estatico.

ol-a luna che cresce e decresce designa l'uomo nella vita attiva e contemplativa [...]. In questa
luna i raffigurata la Chiesa che i dedita alla contemplazione e all'azioni. Infine come la luna
che d perfettamente regolare nei suoi moti, cosi ogni cosa nella Chiesa d organizzata secondo
una <ragione di ordine> che la rende robusta, indisgregabile e gioconda.

ra Ivi, coll. XX, n. 15, p.278.

" Cfr. ivi, coll. XXII, n. 1, p. 301.
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luna E figlia del sole, cosi la chiesa militante della Gerusalemme super-
na. Pertanto I'Apostolo la chiama madre nostra,perch6 B la madre delle
influenze, per le quali diventiamo figli di Dio>>16.

Segue una dettagliata descrizione degli ordini della Chiesa configu-
rati gerarchicamente in analogia alle intelligenze angeliche dalle quali
ricevono la luce originaria che discende dal Padre, dal Figlio e dallo
Spirito Santo. In ragione dei processi progressivi <<la chiesa militante
nasce nel tempo e progredisce; non d come gli angeli che, appena creati,
furono stabilizzati. Come la luna riceve sempre pii lume dal sole, fino a
diventare luna piena, cosi E della Chiesa>>r7.

Nella luce del raggio che giunge da Dio attraverso le intelligenze
angeliche sono costituiti gli ordini fondamentali della Chiesa militante,
dai patriarchi ai monaci regolari. Particolare attenzione E rivolta ai tre
ordini contemplativi che in modaliti diversa si volgono alle realti divine.
I primi, che rispondono ai troni, sono i supplicanti, dediti alla preghiera
e al <,,lavoro per il proprio e l'altrui sostentamento>>,8; essi sono i monaci
delle varie famiglie che si richiamano alla regola di san Benedetto. Il
secondo ordine E quello degli speculativi che attendono allo studio della
Sacra Scrittura e all'unzione e questi sono i Predicatori e i Frati Minori:
domenicani e francescani. I due ordini sono assimilati da Bonaventura e
sorretti dalla luce mediata dalle intelligenze cherubiche. Solo Francesco
appartiene all'ordine serafico e si dedica a Dio in modo sursum-attivo,
ossia nella pienezza della contemplazione estatica.

Nella teologia della storia di Bonaventura il ruolo di Francesco e il
suo rapporto con I'Ordine dei Frati Minori d uno dei temi pii originali e
significativi, siainrclazione alle vicende del suo tempo, sia nel delineare
la modaliti e la forma di vita che traghetteri definitivamente l'umaniri
dal settimo all'ottavo giorno. Lordine contemplativo dei Francescani
risponde ai serafini, <questi sono prossimi alla Gerusalemme e non han-
no che da spiccare il volo,>'e; ma quest'ordine, del quale Francesco d

anticipazione, non coincide con I'Ordine francescano concreto, quello
del quale Bonaventura, quando detta le Collationes in Hexarirneron, e Mi-
nistro Generale; questo d solo cberubicus, non serapbicus, e <<non fioriri,
se Cristo non appaia e non patisca nel suo corpo mistico>>a0.

In tale prospettiva apocalittica, nel prologo alla Legenda maior, san
Francesco E definito: <,araldo della perfezione evangelica,>a1. Novello
Giovanni Battista, Dio <lo scelse come luce per i credenti, ffinchd, ren-
dendo testimonianza della luce, preparasse per il Signore una uia di luce

'6 Ivi, n. 2,p. )O2.

'7 lvi, n. ),p.)02.
'8 Ivi,n.20,p.)09.
'e lvi, n. 21,p.)10.
4 lbid.
at Leg. maior, Prol., n. 1 (OSB XIV/I, pp. 194-195).



74 Fabrizio Sauini

e di pace nel cuore dei fedeli>42. Egli, al pari di Elia, <,venne anche ri'
colmato di spirito profetico e, deputato all'uficio degli Angeli, venne
ricolmato dell'ardente amore dei serafini, finch6, divenuto simile alle
gerarchie angeliche, venne rapito in cielo daun cano di fuocorr.In senso
-scatologico, 

ancora piu significativa d l'identificazione di Francesco con
l'angelo dell'Apocalisse: <E percid si afferma, a buon diritto, che egli
viene simboleggiato nella figura dell'angelo che sale dall'oriente e porta
in s6 il sigillo del Dio vivo, come ci descrive l'altro amico dello sposo,

I'apostolo ed evangelista Giovanni, nel suo vaticinio veritiero>>ar .

Analogamente nelle Collatiorces iru Hexatimeron, in corrispondenza
del settimo giorno si legge:

Fu necessario che in questo tempo venisse un Ordine religioso, di atteggia-

mento profetico, simile all'Ordine di Gesr) Cristo, il cui capo fosse l'angelo che

saliva dall'oriente e aveva il sigillo del Dio vivente e fosse conforme a Cristo' E

disse IBonaventura] che gii era venuto.aa

Il ruolo chel'alter Christus Francesco avri nel giudizio finale E que-

stione ampiamente dibattuta nella teologia francescana, anche in re-

lazione al millenarismo di Gioacchino da Fiore; tematica complessa e

controversa per la quale rimando alle preziose pagine di Ratzinger da cui
traggo due considerazioni. Bench6 la chiesa militante sia prefigurazione
della Gerusalemme celeste, essa abita ancora il sesto giorno e fino a che
questo durer): <<I tempi non saranno ancora maturi per quella radicaliti
dell'esistenza cristiana che Francesco, per missione divina, aveva potuto
realizzarein anticipo nella sua persona>>4t. Di questo Bonaventura B con-

sapevole;nella sua ora storica, chiamato a guidare l'ordine in un momen-
to di divisioni e contrasti, sa che la forma di vita escatologica inca rnata da

san Francesco non pud essere istituzionalizzata.Essa, in questo mondo,
scrive Joseph Ratzinger, pud esistere solo come <<irruzione della grazia

nel singolo individuo, fino a quando verri I'ora, che solo Dio realizzerd,
nella quale il mondo verri trasformato nella sua forma escatologica di
esistenza >>46. Sicuramente, come Generale dei Frati Minori, Bonaventura
sa che la forma di vita proposta da Francesco, fondata sui pilastri evan-
gelici della poverta e della fraterniti, E la pii compiuta perch6 E la stessa

della chiesa degli apostoli. La chiesa delle origini, egli scrive,

fu posta, come il primo uomo nel paradiso, perch6. lo coltiuasse, dove non c'era
nessuno che dicesse sua proprieti quello che gli apparteTteua. Infatti, essa inizid

a2 lbid.l analogia tra il Battista e san Francesco d presente anche i n Hexaim., coll. XX, nn.
29J0, pp. 284-285 entrambi sono figure del sesto angelo dell'Apocalisse.

a, Leg. naior,Prol., n. 1 (OSB XIV/1, pp. 194-195).
4 Hexadm., coll. XW, n. 16,p.2D.
a5 Ra.rzrNcen, L'idea di riuelazione.. ., cit. p. 5)0.
a6 Hexain., coll. XVI, n. 16,p.22).
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con grande perfezione, quella che ora si osserva nei religiosi, perch6 l'amore di
Cristo era ancora recente.4T

Questi religiosi sono i figli di san Francesco, l'Ordine dei Frati Mi-
nori, che perd deve purificarsi, deve attraversare I'ora presente della
contesa e della lacerazione, ,,deve essere riempito della malignitd come
di cani latranti>, per riconoscere infine l'altezza della propria missione .

Rivolgendosi ai suoi confratelli, Bonaventura ammonisce: <<Considerate

la uostra Docazione (lCor 1,26), perch6 essa E grande)>, e soggiunge che
<Dio affderi ai poueri il giudizio delle loro maligniti; saranno i poveri i
giudici delle dodici tribi d'lsraeler>aE.

Pur nella consapevole zza delladifficolti d'incarnare nelle forme isti-
tuzionali dell'ordine la radicaliti evangelica di Francesco, il cuore di
Bonaventura E rivolto con fondata speranza alla tealizzazione storica
dell'utopia francescana. Rivolgendosi ai suoi confratelli, prosegue affer-
mando che solo ai francescani,

in questa vita d concessa la contemplazione. Infatti, la contemplazione non pud
darsi se non nella somma semplicit); e la somma sempliciti non pud darsi se non
nella massima poverti. [...] Infatti l'intenzione del beato Francesco fu quella di
vivere in somma poverti.ae

Alla luce di quanto detto, i contemplativi sono coloro che, collocati
nel sesto tempo, vivono gii il settimo e sono figura e testimonianzadello
splendore della Gerusalemme celeste. Llanima contemplativa d peren-
nemente irradiata dalla luce divina par^gonata alla luce delle stelle che

rende l'uomo stabile, per l'ordine gerarchico delle virti, bello interior-
mente e giocondo. Assorbita in Dio, <<come schiera a vessilli spiegati>>,

l'anima considera se stessa, la chiesa militante e la gerarchia celestdo.

4. La Gerusalemme celeste e I'anima gerarcbizzata.

Nei Sermones de tenpore, Bonaventura commenta un versetto della
Lettera di san Paolo aiGalati: <Invece la Gerusalemme di lassi B libera
ed E la nostra madre,, (GaL4,26).La citti di Dio d collocata in alto, nella
pienezzadella sua gloria ed d libera da ogni velame, in essa risplende la
sapienza che dona la felicit); essa E come grembo di madre che genera

<la gr azia di un' abbondante misericordia >>5 
1.

a7 Ivi, coll. f,YI, n. 22, pp. 226-227.
a8 Ivi, coll. )O(, n. 30, p.285.
4e lhid.
,o Cfr. ivi, nn.22-27,pp.281-284.
5t Cft. Serm. temp., sermo 209, n. 1 (OSB XI, p. 429).
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La bellezza della citti celeste, la sua magnificenza, la sua infinita
dolcezza sono l'effetto del suo rapporto con la sua prima origine, con la
fonte che E Dio stesso; a tale proposito nell'Apocalisse d detto: <<Ho visto
la Gerusalemme risplendente della gloria di Dio > (Ap 2l,lo-ll). Per chi
<.<cerca le cose di lassi,>, la visione beatifica si dipana in uno straordinario
dinamismo ascensionale; <<per questo la Gerusalemme celeste d definita
libera per quel nobile volo e quell'impeto sincero con cui gli angeli e le
anime sante sono portate in vera liberti aDiot>52.

Le schiere degli angeli, nella loro ricchezza multiforme, ricevono
dalla luce della divina Triniti diversa digniti e diversa missione. Nelle
Collationes in Hexaemeron,la collatio XXI contiene la pii compiuta
esposizione dell'angelologia bonaventuriana. Tre gerarchie accolgono
la luce trinitaria a sua volta suddivisa ed emanante dalle reciproche re-
lazioni tra Padre, Figlio e Spirito. Bonaventura cita esplicitamente il De
caelesti bierarchia diDionigi e spiega che la gerarchia d un ordine divino
in cui la scienza e1'azione sono assimilate al deiforme che <,ascende

nella similitudine di Dio, proporzionalmente alle illuminazioni immesse
divinamenter>tr. Nella circuminsessione trinitaria, la prima gerarchia si
riferisce al Padre, e si specifica nei tre ordini: troni, cherubini e serafini;
la seconda al Figlio: dominazioni, virti e potesta; la terza allo Spirito
Santo: principati, arcangeli e angeli. La centraliti della funzione degli
angeli per la salvezza degli uomini E espressa con estrema chiarczza da
Bonaventura: <Come anche all'uomo cieco servono tutte le stelle, cosi
anche all'uomo che non li avverte, servono gli angeli e gli trasmettono
illuminazioni mirabili. Onde si deve riprendere molto il peccatore che
neglige gli angeli e il loro aiuto>5a.

La missione dell'angelo B quella di custodire gli uomini e annunciare
loro la divina volonti, il progetto di salvezza che scaturisce dal cuore
di Dio. Essi sostengono I'umanit), caduta e fragile, soccorrendola e ali-
mentando in essa la fiamma della cariti e la luce della sapienza. Ma se la
putezzaspirituale fa dell'angelo una creatura superiore all'uomo, comune
a entrambi i la destinazione: l'eterna beatitudine. La comunione tra gli
spiriti celesti e le anime dei santi scaturisce da questo fine comune che isti-
tuisce anche una reciprociti, un mutuo soccorso. Scrive Novella Varisco:

Al pari di un corpo organico o di una societ) civile entro cui un organo o un
membro viene in soccorso alla debolezza di un altro, nella Gerusalemme celeste,
in cui angeli e uomini sono concittadini, gli uni contribuiscono a completare Ie

m^ncanze degli altri proprio in virtr) della loro diversiti che li rendono in tal
modo complementari.t'

52 Cflivi,nn.2.4.
5' Hexaim., coll. XXI, n. 17,p.29).

'a Ivi,n. 19,p.294.
5t Ad u. <Angelus> (N. Veusco), DB, p. 189.
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Questa notazione, attraverso Bonaventura e oltre Bonaventura, mi
pofia a condividere una suggestione che riprendo da Dante. La dignit)
dell'uomo agli occhi di Dio E tanto alta che quando il poeta si trova al
cospetto della Triniti scorge in essa l'immagine dell'uomo.

Quella circulazion che si concetta
pareva in te come lume reflesso,
da li occhi miei alquanro circunspetra,

dentro da s6, del suo colore stesso,
mi parve pinta de la nostra effige:
per che 'l mio viso in lei tutto era messo.

(PaI.,XXII127-132)

Il Poeta, giunto al culmine del suo percorso di purifi cazione,contem-
pla per un momento la Trinit) divina e, al centro dei << tre giri, di tre colori
e d'una continenza >> (w. 1 16- 1 17), scorge il volto dell'uomo. Se grande
E la dignit) dell'uomo nella creazione, tanto che il Salmo recita: <<Hai
fatto l'uomo poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai corona-
to, gli hai dato potere sull'opera delle tue mani> (Sal 8,6-7), maggiore
E nella dimora celeste dove angeli e uomini concorrono alla reciproca
beatificazione. Cristo nella sua carne ha redento l'umanitd, gli angeli so-
stengono l'uomo e, come mediatori di grazia,lo accompagnano nelle vie
dello spirito. Gli uomini, della cui carne Dio si E rivestito, mostrano agli
angeli la divinit) nella sua pienezza. Nella Gerusalemme celeste non ci
sari pir) distanzaffalapurezza degli angeli e i corpi trasfigurati dei santi.
Nella casa del Padre si rcalizza la straordinariabellezza della speranza
cristiana, quella per la quale nell'ora suprema della croce, Gesi, rivolto
al corpo, sfigurato dalla soffere nza, delladrone pentito dice: < Oggi sarai
con me nel paradiso > (Lc23,43).

Questa trasfigurazione, che coinvolge l'uomo nella sua integriti psi-
cofisica, comincia su questa terra nell'anima che si apre alla contempla-
zione di Dio. < Se ti chiedi come cid possa accadere>, scrive Bonaventura
nella pagina conclusiva dell'Itinerarium mentis in Deum,

interroga 7a grazia, non la dottrina; il desiderio, non l'intelletto; il gemito della
preghiera, non lo studio della lettera; 1o sposo, non il maestro; Dio, non I'uomo; la
caligine, non la chiarezza; non Ia luce, ma il fuoco che tutto infiamma e trasporta
in Dio con le forti unzioni e gli ardentissimi afletti. Tale fuocoiDio,ilaifocolare
si troua a Gerusalename.56

56 hin., cap.VII, n. 5 (OSB V/1, p. 569).


