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PRESENTAZIONE

La molteplicità delle fonti riguardanti san Francesco

Da quando esistono delle collezioni contenenti le testimonianze antiche sulla 
vita di Francesco d’Assisi – dagli Opuscula raccolte da Lucas Wadding nel 1623 fino 
alle edizioni moderne delle Fonti Francescane nel 1977 con le sue tre riedizioni nel 
2004, 2011 e 2013 e le simili raccolte nelle altre lingue europee1 – si nota la divisione 
all’interno di queste raccolte in testimonianze di Francesco e testimonianze su Fran-
cesco, e cioè le prime riportano quanto Francesco ha scritto di suo pugno, dettato o 
fatto scrivere, le seconde riportano le Vite o Leggende scritte su di lui in vista della 
canonizzazione o dopo di essa, Inni e Uffici liturgici per la sua festa celebrata ogni 
4 ottobre, testimonianze dei suoi compagni e di contemporanei, cronache e poesie. 
In breve, si dividono le Fonti Francescane in “Scritti di Francesco” e “Biografie”. La 
ricerca critica ha fatto sì che la parte appartenente alla prima sezione è molto minore 
rispetto alla seconda parte. Molte lettere, preghiere e ammonizioni, da Wadding an-
cora attribuite al Santo di Assisi, furono scartate dalla critica che le ha definite come 
false o apocrife. Sull’altro canto è cresciuta la sezione delle “Biografie”, perché si sono 
scoperte sempre di nuovo delle testimonianze su Francesco come la Compilatio As-
sisiensis e recentemente una Vita brevior (più breve in confronto alla Vita prima) di 
Tommaso da Celano2. 

Lungo la storia si usavano le “biografie” o meglio le leggende per far conoscere 
la vita di Francesco, i suoi comportamenti e ideali. Superfluo dire che le vite propo-
ste erano differenti a seconda degli scopi a cui si mirava. Un posto di primo ordine 
acquistarono – non solamente per la loro qualità letteraria e teologica, ma anche 
per la politica dell’autore – la Legenda maior e la Legenda minor di Bonaventura da 

1  Cf. Francesco e Chiara d’Assisi. Percorsi di ricerca sulle fonti. Atti delle giornate di studio sulle 
Edizioni e Traduzioni, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 28 ottobre 2011, Roma, Pon-
tificia Università Antonianum, 9 marzo 2012, a cura di Luciano Bertazzo, Padova 2014.

2  Thome Celanensis Vita beati patris nostri Francisci. Présentation et édition critique par 
Jacques Dalarun, in Analecta Bollanidana 133 (2015) n. 1, 23-86.
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Bagnoregio. La prima serviva per la formazione degli aspiranti all’Ordine e la se-
conda era letta nell’ottava della festa di san Francesco, si ripeteva quindi ogni anno. 
Che la biografia del Maestro di teologia che aveva insegnato a Parigi, servisse come 
propaganda ad extra Ordinem risulta dal fatto che la Legenda maior rappresenta la 
fonte maggiore per il ciclo dei 28 affreschi dipinti da Giotto e allievi nella basilica 
superiore di San Francesco ad Assisi3. Mentre questa Legenda del grande teologo 
si affermava per secoli come la biografia standard dentro e fuori dell’Ordine, degli 
Scritti di Francesco i frati conoscevano la Regola (bollata) del 1223 che dovevano 
imparare a memoria, forse la Lettera a tutto l’Ordine e qualche preghiera, in partico-
lare quell’Adoremus, Domine… inserita da Francesco nel suo Testamento che pure fu 
letto regolarmente in refettorio. Si tratta, quindi, di una conoscenza degli Scritti di 
Francesco in termini piuttosto devozionali ed edificanti. Un testo più conosciuto – 
almeno in Italia – è costituito dal Cantico delle creature che, composto in volgare um-
bro, sta all’inizio della letteratura italiana ed è diventato uno dei testi più amati della 
letteratura cristiana, fino ad ispirare l’attuale pontefice Francesco ad intitolare la sua 
Lettera enciclica sulla cura della casa comune (24.05.2015) al ritornello ripetuto dal 
poeta di Assisi sette volte nel suo celebre cantico: “Laudato si’, mi’ Signore” (CantSol 
5.10.12.15. 17.20.23, in FsF 263).

La riscoperta degli Scritti di Francesco 

La lunga mancanza di considerazione per gli Scritti di Francesco è stata interrot-
ta dal pastore protestante Paul Sabatier (1858-1928) nella sua Vie de Saint François 
pubblicata alla fine del 1893 e quasi subito tradotta nelle più conosciute lingue eu-
ropee. L’autore francese che passò molti anni nell’Umbria in ricerca di nuove fonti 
sulla vicenda francescana e nel 1902 fondò pure la Società internazionale di Studi 
Francescani, fece precedere la sua ricostruzione della vita di Francesco da un ampio 
studio sulle fonti di e su Francesco. Capovolgendo l’ordine fino ad allora osservato, 
egli assegnò il primo posto agli Scritti di Francesco e non alle biografie e cronache su 
di lui e sugli inizi della sua fraternità. Le sue affermazioni al riguardo suonano oggi 
assai ovvie, ma 125 anni fa costituirono una novità inaudita:

Les écrits de saint François sont assurément la meilleure source à consulter pour arriver 
à le connaitre, et on ne peut que s’étonner de les voir si négligés par la plupart de ses 

3  Cf. Gerhard Ruf, Franziskus und Bonaventura. Die heilsgeschichtliche Deutung der Fresken 
im Langhaus der Oberkirche von San Francesco in Assisi aus der Theologie des hl. Bonaventura, 
Assisi 1974; Chiara Frugoni, Le storie di san Francesco. Guida agli affreschi della Basilica superiore 
di Assisi, Torino 2010 (con DVD).
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biographes. Il est vrai qu’ils donnent peu de renseignement sur sa vie, et ne fornissent 
ni dates, ni faits; mais ils font mieux que cela: ils marquent les étapes de sa pensée et de 
son développement spirituel. Les légendes nous racontent François tel qu’il a été, e par 
là même subissant un peu le joug des circonstances, obligé de se plier aux exigences de 
sa situation de général d’un ordre approuvé par l’Église, de thaumaturge et de saint. Ses 
œuvres, au contraire, nous montrent son âme même; chaque phrase a été non seulement 
pensée, mais vécue, et nous apporte encore palpitantes les émotions du Poverello4.

Questo giudizio dell’innamorato di Francesco – tutta la Vie rivela la simpatia e 
passione dell’autore per il suo protagonista – costituisce uno spartiacque negli studi 
francescani. D’allora in poi, particolarmente dopo le prime edizioni critiche a cura 
di Heinrich Boehmer (1869-1927) e Leonhard Lemmens (1864-1929) nel 1904 e al 
tempo di Kajetan Esser (1913-1976) il quale stava preparando una nuova edizione 
critica degli Opuscula s. Francisci (uscita poi nel 1976), sono apparsi decine di studi 
che mettono al centro gli Scritti di Francesco, cosicché si può parlare di “una vera e 
propria riscoperta degli Scritti di Francesco d’Assisi nell’ultimo secolo”5.

Gli studi di questo periodo cercano di mettere in risalto un concetto di Fran-
cesco alla luce dei suoi Scritti, p.e. la sua concezione di povertà, di obbedienza, di 
castità (i tre voti) o più frequentemente la sua idea di fraternità, di servizio, di sotto-
missione e minorità, il suo concetto di missione tra i non-cristiani, la sua visione di 
Dio (teologia) e la sua visione dell’uomo (antropologia). Nell’ambito teologico si è 
indagato innanzitutto il ruolo e il significato di Gesù Cristo nella vita e negli Scritti 
del Santo, partendo sempre da questi ultimi e confrontando i risultati con quanto 
si evince dalle biografie. Una delle prime e più estese ricerche in questo senso fu 
quella di Ottaviano Schmucki (1927-2018) su La passione di Cristo nella vita di san 
Francesco. Una ricerca comparativa alla luce della devozione passionale del suo tempo, 
dove il cappuccino svizzero consapevolmente passa in rassegna prima gli Opuscula di 
Francesco – le sue preghiere rivolte a Cristo, la sua meditazione sul “Buon Pastore e 
nostro fratello”, la sua applicazione del Tau mistico nel firmare le lettere, le sue esor-
tazioni alla sequela di Cristo crocefisso e in fine l’Ufficio della Passione composto da 
15 salmi “che il beatissimo padre nostro Francesco compilò per ordine a riverenza e 
memoria e lode della passione del Signore” (FF 279) – e in secondo luogo le Vite di 
Tommaso da Celano e Bonaventura – i loro racconti sul colloquio del Crocifisso di 
San Damiano a Francesco, le sette apparizioni del Crocefisso nella Legenda maior 
e gli sforzi di Francesco di rinnegare se stesso in imitazione della passione di Cristo 
– per concludere che il ricordo della Passione è meno forte e meno frequente negli 

4  Paul Sabatier, Vie de S. François d’Assise. Cinquième édition, Paris 1894, XXXVI.
5  Carlo Paolazzi, Lettura degli Scritti di Francesco d’Assisi, Milano 2002, 26.
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Opuscula che nelle fonti biografiche. Inoltre, i due tipi di fonti pongono degli accen-
ti differenti nella relazione di Francesco di fronte al Redentore: secondo gli Scritti, 
nella meditazione della Passione Francesco pone l’accento sull’abbandono totale di 
Gesù nelle mani del Padre e sul suo amore per i redenti, mentre i biografi accentuano 
molto più la compassione sentimentale con il martire paziente. E solo loro affermano 
che il Santo avrebbe visto nelle sue infermità un surrogato del martirio6.

Un’altra dissertazione, fatta sotto la guida di Marie-Dominique Chenu OP 
(1895-1990) all’Institut Catholique de Paris e degna di nota, è quella del frate mi-
nore vietnamita Norbert Nguyên-Van-Khanh il cui lavoro è stato pubblicato in tra-
duzione italiana7. Egli si concentra sugli Scritti di Francesco per renderne evidente 
la cristologia o meglio il cristocentrismo di Francesco. È un cristocentrismo relativo, 
perché Francesco vuole conformarsi a colui che è essenzialmente il mediatore, attra-
verso il quale tutto ci è venuto e ci viene donato dal Padre e tutto, con lui e in lui, 
viene riportato al Padre. In quest’orizzonte teologale che è visione e respiro trinita-
rio della vita cristiana, con particolare illuminazione della presenza del Padre, unica 
fonte di ogni bene, Francesco considera Cristo stesso non soltanto nel suo momento 
storico, di Verbo di Dio incarnato, morto e risorto per la redenzione dell’umani-
tà, ma in tutto l’arco della sua presenza nella comune opera d’amore della Trinità: 
Creatore, Redentore, Consolatore, Salvatore, Giudice, Beatitudine eterna. Neppure 
lo isola dall’azione comune della Trinità, mentre svolge sulla terra la sua missione 
di redentore e mentre ora la porta a compimento fino alla fine dei tempi mediante 
lo Spirito: tutta intera la Trinità è vista presente in ogni momento. Questa visione 
trinitaria della storia della salvezza in Francesco è stata confermata recentemente da 
Carlo Paolazzi8.

E per menzionare solo un terzo esempio più recente di queste ricerche concet-
tuali, mi riferisco al cappuccino cileno Néstor Bernardo Molina che nel 2014 ha di-
feso con successo la sua tesi dottorale in teologia sul Regno di Dio nel pensiero ecclesio-
logico ed escatologico di san Francesco d’Assisi secondo i suoi Scritti e le fonti agiografiche, 
pubblicandola nel 20159. Secondo Molina, gli Scritti offrono spunti per descrivere la 
dimensione presente e futura del Regno di Dio, che con le sue esigenze instaura un 

6 Cf. Oktavian Schmucki, Das Leiden Christi im Leben des hl. Franziskus von Assisi. Eine 
quellenkritische Untersuchung im Lichte der zeitgenössischen Passionsfrömmigkeit, Rom 1960, 98.

7  N. Nguyên-Van-Khanh, Le Christ dans le pensée de Saint François d’Assise d’après ses écrits, 
Paris 1973 (ms.); trad. it. Gesù Cristo nel pensiero di san Francesco, Milano 1984.

8  Carlo Paolazzi, In cammino trinitario, con san Francesco d’Assisi (Presenza di san Francesco, 
61), Milano 2016.

9  Néstor Bernard Molina Parra, El Reino de Dios en el pensamiento eclesiológico y escatológico 
de san Francisco de Asís, según sus escritos y las fuentes hagiográficas del siglo XIII-XIV, Murcia 2015.
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progetto di vita di cui Gesù stesso è il modello. La Chiesa e al suo interno l’Ordine 
francescano vive e propaga questo progetto che si compirà nel tempo previsto da 
Dio. La povertà scelta liberamente è per Francesco tanto connotata dalla gioia che 
persino in un testo legislativo può cantare: “Questa è la sublimità di quell’altissima 
povertà, che ha costituito voi, fratelli miei carissimi, eredi e re del regno dei cieli, vi ha 
fatti poveri di cose e vi ha innalzati con le virtù. Questa sia la vostra parte di eredità, 
che conduce nella terra dei viventi (Sal 141,6)” (Rb 6,4-5, in FF 90)10. Per i biografi 
Francesco è “il santo del Regno”, in quanto la sua santità è modello per la missione 
e l’identità della Chiesa come serva del Regno di Dio, quindi non solo esempio per 
tanti frati attraverso i secoli, ma per tutta la Chiesa. Affinché le Vite e le Leggende 
incoraggino i cristiani a vivere seriamente il Vangelo, i biografi illustrano il messaggio 
degli Scritti di Francesco con gesti concreti e con immagini bibliche che lui stesso 
non ha mai applicato a sé. B. Molina evidenzia bene come certi concetti crescono e si 
arricchiscono dalla Vita beati Francisci al Memoriale di Tommaso da Celano, fino alla 
Legenda maior di Bonaventura, quindi dal 1228/29 fino al 1263.

Una nuova svolta verso l’interpretazione simbolica

Tutti gli studi appena ricordati, il lettore li troverà menzionati nelle pagine se-
guenti, ma l’autore brasiliano di questo libro vuol andare oltre i concetti che France-
sco può avere del Regno di Dio, della Chiesa, dell’Ordine, oltre la sua visione delle 
singole virtù, del lavoro, della creazione e del mondo. Già il fatto che il libro di Sid-
ney D. Machado non porti come titolo un tema concettuale (come la libertà, la san-
tità, la trascendenza) ma due nomi, è rilevante; sono due nomi o attributi ricorrenti 
spesso negli Scritti di Francesco ai quali l’autore delimita la sua ricerca. In una prima 
lettura egli constata le ricorrenze di Altissimo (31 volte) e di Santissimo (55 volte) e 
la loro correlazione: da una parte il superlativo altissimo il più delle volte è attribuito 
a Dio Padre, ma anche al Figlio e alla Povertà personificata, dall’altra il più frequente 
superlativo santissimo viene applicato sia al Padre che al Figlio e alla Povertà, ma 
conosce un riferimento privilegiato al Pane e al Vino consacrati (il Santissimo) ed è 
inseparabile dalla Persona dello Spirito Santo; infine viene applicato anche alla Paro-
la di Dio e alla Vergine Maria.

Per una seconda lettura che vuole rispondere alla domanda perché Francesco 
prediligesse i due Nomi Altissimo e Santissimo, S. Machado ricorre non all’analisi 
teologica ma all’analisi simbolica imparata da Charles André Bernard (1923-2001) 

10  Cf. Leonhard Lehmann, La altísima pobreza de Francisco y Clara: gracia y opción, in Estu-
dios Franciscanos 114 (2013) 73-92.
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che ha applicato questo metodo a diversi autori spirituali, studiando innanzitutto 
i mistici11. Un aiuto più diretto gli è venuto poi dalla direttrice della tesi, Prof.ssa 
Maria Giovanna Muzj, la quale insegna Teologia spirituale alla Pontificia Università 
Gregoriana ed è succeduta al prof. Charles A. Bernard. Ella si impegna per una piena 
reintegrazione della teologia simbolica nella teologia12. E tale è anche l’intenzione 
del nostro autore, consapevole della novità, almeno relativa, di questo approccio ne-
gli studi francescani praticato dapprima in Francia. Non per caso S. Machado no-
mina per primo il francescano Éloi Leclerc (1921-2016) che nei suoi studi e saggi 
ha sempre voluto svelare l’uomo interiore di Francesco con l’aiuto della psicologia. 
Da questo desiderio è nata una rilettura del Cantico delle creature nella quale l’autore 
mostra che la conoscenza del linguaggio simbolico universale costituisce una vera e 
propria chiave ermeneutica per la figura di Francesco, e che nel CantSol, oltre il senso 
diretto e materiale delle parole, le realtà cosmiche e naturali scelte per comporre il 
discorso sono passibili di diversi livelli d’interpretazione. Questa diversità permet-
te una lettura alla luce delle scienze moderne come la storia delle religioni (Mircea 
Eliade), la psicologia della poesia e del sentimento religioso (Paul Ricœur, Gaston 
Bachelard) e la psicanalisi (Sigmund Freud, Carl G. Jung). Leclerc cita poeti come 
Paul Claudel, Novalis e Rainer M. Rilke e filosofi come Pierre Teilhard de Chardin, 
Friedrich Nietzsche e Max Scheler. In questa prospettiva il CantSol non appare più 
tanto come una celebrazione del mondo quanto un’espressione della esperienza reli-
giosa del suo autore. Attraverso le diverse qualifiche che Francesco dà agli elementi 
cosmici, attraverso anche il suo modo di differenziarli e accoppiarli, e soprattutto 
attraverso i sentimenti fraterni di cui li circonda, egli umanizza le cose inanimate, 
comunicando loro una vita segreta, un’anima, la sua anima. Le cose così celebrate 
e immaginate non sono più soltanto degli oggetti, ma dei simboli; diventano il lin-
guaggio delle forze affettive profonde, lo specchio delle energie inconsce. Ora è con 
queste forze intime che Francesco fraternizza celebrando le diverse creature. Egli non 
ha più nulla da temere da queste forze psichiche oscure e selvagge; le ha assoggettate. 
Ed esse sono diventate altrettante forze di accoglienza e di comunione. Ecco perché 

11  Charles A. Bernard, Il Dio dei mistici, I-II, Cinisello Balsamo 1996, 2000; Idem, Teologia 
mistica, Cinisello Balsamo 2005.

12  Maria Giovanna Muzj, Vita nello Spirito e simbolo. Una relazione necessaria nel pensiero 
di Ch. A. Bernard, in Simbolo cristiano e linguaggio umano: per una piena reintegrazione della 
teologia simbolica nella teologia. Secondo Convegno internazionale Ch. A. Bernard, a cura di Maria 
Giovanna Muzj, Milano 2013, 145-167.
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Éloi Leclerc dava al suo libro il titolo: Le Cantique des créatures ou les symboles de 
l’union13.

In questa sede è interessante notare che di questo libro così ricco di sfumature e 
di aspetti nuovi non è apparsa una recensione in Collectanea Franciscana, in genere 
molto attenta a seguire le novità e offrirne un giudizio equilibrato ai suoi lettori. 
Anche per le traduzioni del libro in italiano (Torino 1971, Padova 2012), olandese 
(Haarlem 1974), inglese (Chicago 1976) e spagnolo (Oñate 1977) non si trova una 
recensione in questa rivista.

Nella rivista Archivum Franciscanum Historicum invece è apparsa una recen-
sione di tre pagine scritta da Jérôme Poulenc OFM (1925-1989). Dopo un’accurata 
presentazione dell’opera e un accenno a pochi punti critici rilevati nella trascrizione 
del CantSol dal manoscritto 338 del Fondo Antico Comunale di Assisi, il recensore 
dà questo giudizio:

Solidement construit, malgré d’assez nombreuses répetitions, riche d’aperçus nouveaux 
et de sensibilité poétique et religieuse, le livre du P. Leclerc s’inscrit parmi les commen-
taires les plus denses et le plus suggestifs du Cantique des créatures. Les méthodes ori-
ginales d’approche de la personnalité de saint François qu’il met on œuvre lui donne 
toutefois une portée plus ample14.

Il successo del libro di Éloi Leclerc da una parte e il silenzio di Collectanea 
Franciscana dall’altra hanno provocato il cappuccino canadese Dominique Gagnan 
(1940-1980) – in quel tempo socio dell’Istituto storico dei Cappuccini a Roma – a 
scrivere una nota interessante per la stessa rivista15. Egli apprezza il nuovo metodo di 
Leclerc che corregge e completa i metodi tradizionali in uso per conoscere meglio 
l’anima di Francesco, cioè le sue motivazioni e intenzioni nel comporre il CantSol 
e la sua esperienza religiosa che ne sta al fondo. Gli rincresce che gli specialisti del 
francescanesimo non abbiano ripreso seriamente le scoperte di Leclerc, accusandolo 
però di aver costruito un Francesco soggettivo, un Francesco sognatore che segue 
solamente i suoi impulsi inconsci. Secondo Gagnan, Leclerc rischia di perdere di 
vista l’oggettività della fede in Francesco che avrebbe sentito una chiamata da Cristo 
e coscientemente seguito le sue orme lette nel Vangelo. La condizione archetipica dei 
simboli con i quali Francesco esprime la sua fraternità cosmica non dovrebbe andare 

13  Le Signe − Fayard, Paris 1970; trad. italiana: Il Cantico delle creature ovvero i simboli 
dell’unione, Torino 1971; nuova trad. di Cristiana Santambrogio: I simboli dell’unione. Una lettura 
del Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi (I classici francescani), Padova 2012.

14  Jérôme Poulenc in AFH 64 (1971) 608-610, qui 610.
15  Dominique Gagnan, L’ame de François d’Assise sous le prisme de la psychanalyse d’apres Eloi 

Leclerc, in CF 47 (1977) 317-347.
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a scapito del cristocentrismo del Santo d’Assisi e del suo linguaggio biblico-liturgico 
presente proprio anche nel suo Cantico. La fede cristiana non può essere concepita 
solo come un’esternalizzazione dell’inconscio collettivo dell’umanità nella sua rela-
zione con l’universo.

Quando poi, chi qui scrive, nell’ambito della sua dissertazione sulla dimensione 
universale nelle preghiere di Francesco, ha dedicato un lungo capitolo al CantSol, 
egli ha preso in considerazione anche la lettura psicologica di Leclerc per affermare 
un’unità psicologica del Cantico come sintesi del mondo interiore riflesso nel mondo 
esteriore che ci circonda. La dimensione cosmica presente nel CantSol si radica nella 
profondità personale di Francesco e nel suo Io riconciliato con tutte le ombre speri-
mentate negli anni della sofferenza16. Una tale lettura in qualche modo autobiografi-
ca del Cantico di frate Sole ancora nel 1984 ha trovato delle critiche17.

 Più vicini alla lettura di Leclerc, almeno per quanto riguarda l’interpretazio-
ne del CantSol, si mostrano autori come Eric Doyle (1938-1984), Theo Zweerman 
(1931-2005) e Anton Rotzetter (1939-2016), ma i loro libri non sono tradotti in 
una lingua neolatina18. Chi ha riflettuto di più su nuovi metodi, utilizzando innanzi-
tutto la filosofia della responsabilità di Emmanuel Levinas (1906-1995) e lo studio 
comparativo delle religioni, è il frate minore olandese Theo Zweerman che in alcune 
delle sue proposte si avvicina alle riflessioni offerte in questo libro del cappuccino 
brasiliano19. 

Un mezzo secolo fa il libro di Leclerc costituiva una prima svolta verso una let-
tura psicoanalitica della vita di Francesco alla luce dei suoi scritti, un’interpretazione 

16  Leonhard Lehmann, Tiefe und Weite. Der universale Grundzug in den Gebeten des Fran-
ziskus von Assisi (Franziskanische Forschungen, 29), Werl/Westf. 1984, 279-324: “Aus der Studie 
Leclercs folgt, dass die im CantSol offenkundige universale Dimension des Betens in der persona-
len Tiefe und im mit allen Schatten versöhnten Ich des Franziskus begründet ist, der nach einer 
Zeit schwerster Anfechtung die innere Befriedung als mystisches Gnadengeschenk erfahren hat” 
(299).

17  Oktavian Schmucki in CF 54 (1984) 336-338 (recensione al libro indicato nella nota 
precedente): “Mirati sumus, quod Auctor expositionem psychologicam CantSol apud E. Leclerc 
fere absque censura susceperit” (337).

18  Eric Doyle, St. Francis and the Song of Brotherhood, London 1980, New York 1981; Theo 
Zweerman, Wonderbaar en vrijmoedig: verkenningen in het licht van de spiritualiteit van Francis-
cus van Assisi, Nijmegen 2001; Anton Rotzetter, Ich rufe Sonne und Mond. Der Sonnengesang des 
Franz von Assisi, Eschbach 1998.

19  Cf. Theo Zweerman, Über eine neue Deutungsweise der Schriften des hl. Franziskus. Ein 
Arbeitsbericht, in Wissenschaft und Weisheit 51 (1988) 213-218; Idem, Franziskus als Mystiker. 
Versuch einer neuen Annäherung im Licht einiger seiner Schriften, in Franziskus von Assisi. Das 
Bild des Heiligen aus neuer Sicht, a cura di Dieter R. Bauer − Helmut Feld − Ulrich Köpf, Köln − 
Weimar − Wien 2005, 17-48.
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che ha lasciato poche tracce negli studi successivi dei francescanologi. Nel libro di 
Sidney D. Machado, concentrato su due termini chiave degli Scritti di Francesco – 
l’“Altissimo” e il “Santissimo” –, possiamo costatare una nuova svolta verso una let-
tura simbolica del profilo spirituale di Francesco, arricchita dalle acquisizioni della 
teologia spirituale e mistica di Charles André Bernard. 

All’inizio di questa presentazione citavamo il “padre degli studi moderni su san 
Francesco”, Paul Sabatier, che nel 1893 scrisse: “È vero che gli Scritti di Francesco 
forniscono poche informazioni sulla sua vita, e non forniscono né date né fatti; ma 
fanno di meglio: segnano le tappe del suo pensiero e del suo percorso spirituale”. 
Questo si è avverato nello sforzo semantico e simbolico di Sidney Machado. E si è 
pure avverato quanto Giovanni Miccoli disse vent’anni fa: “Decine di studi successi-
vi a Sabatier l’hanno ampiamente confermato. È superfluo insistervi. Ma il discorso 
è tutt’altro che chiuso. Lo spessore stesso di quei testi permette e sollecita crescenti 
approfondimenti”20. Uno di questi è l’impegnativo, brillante e bel libro di fra Sidney 
Machado.

Leonhard Lehmann 
Pontificia Università Antonianum, Roma

20  Giovanni Miccoli, Gli Scritti di Francesco, in Francesco d’Assisi e il primo secolo di storia 
francescana, a cura di Maria Pia Alberzoni − Attilio Bartoli Langeli e altri, Torino 1997, 35-69, 56.
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INTRODUZIONE

Quella del Santo di Assisi è una delle figure di uomo spirituale più amate in 
assoluto, non solo all’interno della Chiesa ma anche in ambiti culturali e religiosi 
lontanissimi dalla fede cristiana. Per secoli la fonte principale di conoscenza della 
sua personalità carismatica e del suo messaggio spirituale è stata rappresentata dagli 
innumerevoli racconti agiografici i quali, conformemente ai canoni del loro genere 
letterario non si preoccupavano tanto della precisione storica. Dal desiderio di re-
stituire alla figura umana e spirituale di Francesco un profilo più aderente alla realtà 
storica nasce alla fine dell’Ottocento la “questione francescana”, mettendo in mo-
vimento una ricchissima produzione di studi, segnatamente di critica testuale. Per 
secoli infatti, e sempre in collegamento con il predominio del genere agiografico, 
buona parte degli scritti di Francesco sono rimasti poco conosciuti, la loro rilevanza 
rimanendo comunque circoscritta alla vita ascetica. Si può dire che soltanto a partire 
dall’edizione critica di Kajetan Esser (1976) gli Scritti di Francesco – quelli cioè che 
la critica contemporanea riconosce come autentici – sono a disposizione del grande 
pubblico e si è diffusa la consapevolezza della loro importanza come via privilegiata 
per accostarsi al pensiero e alla personalità di Francesco. 

Insieme alle edizioni critiche nelle diverse lingue si sono moltiplicati gli studi 
di rilevanza accademica e gli approfondimenti riguardanti l’itinerario spirituale del 
Santo. Tuttavia nella divulgazione più ampia non è ancora del tutto superato il peso 
di un’eredità secolare segnata dalle circostanze storiche, nella quale si perpetuano 
luoghi comuni che finiscono per indebolire forza evangelica e intensità mistica del 
messaggio di Francesco. Tra questi uno dei più significativi è l’insistenza sul ruolo 
della contemplazione del Cristo crocifisso nella vita del Santo: l’importanza quasi 
esclusiva che le viene attribuito mette in ombra il fatto che anche nella contempla-
zione della Passione Francesco non distoglie mai lo sguardo dalla totalità del mistero 
di Gesù Cristo, Figlio diletto del Padre. Nello stesso senso, trattare del mondo spiri-
tuale di Francesco insistendo sull’umanità di Cristo ma senza rilevare il continuo in-
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sistere del Santo sulla sua natura divina di Figlio dell’Altissimo, finisce per far perdere 
di vista o per sminuire concretamente la dimensione trinitaria della sua vita interiore. 

Questa ricerca è nata da un convincimento profondo e da un rammarico di or-
dine generale. Il convincimento: nella parola di Francesco trova espressione un senso 
particolarmente forte della trascendenza di Dio e del mistero della Santissima Trini-
tà, dal quale traspare la sua statura di mistico. Il rammarico: questo aspetto non viene 
messo nel dovuto risalto soprattutto a causa del perpetuarsi di quei luoghi comuni di 
cui si è appena detto. Essa muove poi da un dato indiscutibile: Francesco non parla 
mai della sua vita interiore in quanto tale, né riferisce direttamente le proprie espe-
rienze spirituali custodendo nel silenzio il segreto della sua intimità con il Signore. 
Contenuto e modalità della sua vita interiore giungono dunque a noi sempre mediati 
da alcuni tipi di composizioni letterarie come la laude e la preghiera, oltre che le 
diverse esortazioni e ammonizioni che hanno per oggetto la vita spirituale di frati e 
credenti. Per tentare di conoscere meglio la personalità spirituale del Santo, è dunque 
negli Scritti che bisogna cercare un accesso alla manifestazione della sua esperienza 
spirituale, manifestazione che può essere soltanto indiretta, come di rimbalzo, appa-
rendo quale indizio attraverso il linguaggio stesso di Francesco. 

Per tale motivo ho intrapreso una prima lettura completa e continuata degli 
Scritti che si è rivelata fondamentale, perché ne è emersa la presenza di due gruppi di 
dati particolarmente interessanti legati all’uso dei superlativi altissimo e santissimo, 
dei quali Francesco si serve sia come aggettivi che come sostantivi. Da una parte il 
frequentissimo ricorrere del superlativo altissimo attribuito a Dio Padre, ma anche 
al Figlio e alla Povertà personificata, dall’altra il quasi altrettanto frequente ricorrere 
del superlativo santissimo che al pari di altissimo viene applicato sia al Padre che al 
Figlio e alla Povertà, ma conosce un riferimento privilegiato al Pane e al Vino consa-
crati (il Santissimo) ed è inseparabile dalla Persona dello Spirito Santo; infine viene 
applicato anche alla Parola di Dio e alla Vergine Maria. 

Una notazione necessaria: quando Francesco usa altissimo e santissimo in modo 
esplicito o implicito come sostantivi, ne fa degli appellativi o titoli del Signore ovvero 
dei Nomi che rimandano alla trascendenza divina. Identificarli come “Nomi” con la 
“N” maiuscola significa porre l’accento sul fatto che per il modo con cui il Santo li 
utilizza essi rappresentano la prosecuzione delle epinoiai di cui per primo ha parlato 
Origene e cioè dei “Nomi” presenti nella Sacra Scrittura, o ad essa in qualche modo 
ricollegabili, che indicano aspetti diversi del comunicarsi del Verbo incarnato all’u-
manità1. Di fatto i Nomi altissimo e santissimo non solo ritornano continuamente 

1  Cf. Robert Murray, Symbols of Church and Kingdom: a study in early Syriac tradition, Lon-
don 1975, 346s; Ronald E. Heine, “Epinoiai”, in WHOr, 93-95.
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negli Scritti ma ne accompagnano le espressioni più dense di significato teologico e 
di contenuto esperienziale, al punto che le espressioni più elevate della preghiera di 
lode del Santo consistono nel pronunciare i diversi “nomi di Dio” con il cuore pieno 
di amore2.

La ricchezza di implicazioni dei dati raccolti nella prima lettura era evidente, 
anche se il contenuto rimaneva tutto da indagare. Tuttavia, a livello di categorie spa-
ziali, il modo con il quale il Santo in taluni casi abbina i due appellativi rendeva già 
possibile intravvedere la presenza di un potente e paradossale movimento. Infatti, 
quando altissimo, che dice l’assoluta trascendenza di Dio identificandola spazial-
mente con il vertice dell’altezza celeste, si trova accostato a santissimo, termine con il 
quale Francesco si riferisce all’Eucaristia, il lettore/ascoltatore disposto a riconoscere 
le immagini spaziali può “vedere” che il vertice dell’altezza celeste viene a coincidere 
con il vertice contrapposto dell’infimo terreno, poiché il medesimo altissimo Dio 
che sta nei cieli è il Santissimo consumato dai fedeli e conservato nelle chiese  sparse 
per tutta la terra. Così, senza ricorrere a ragionamenti teologici, Francesco presenta 
la fede cristiana alla luce del mistero paradossale dell’Incarnazione e al tempo stesso 
all’interno di una visione trinitaria. 

La domanda che conteneva tutte le altre era allora: che cosa dice di Francesco la 
predilezione per questi due Nomi? Per trovare una risposta non era possibile seguire 
la via dell’analisi teologica: Francesco non si serve infatti dei Nomi per disquisire 
sull’essenza divina o sul mistero della Santissima Trinità e nemmeno per trattare in 
termini teologici o morali del sacramento dell’Eucaristia o della vita di povertà dei 
frati, ma vi ricorre per rivolgersi alle Persone della Trinità o per parlare di esse o delle 
realtà che per lui hanno un’importanza primaria in quanto intimamente connesse 
con l’Essere divino, come è il caso della Povertà. Per di più i contesti nei quali ciò 
avviene sono sempre contesti affermativi di tipo celebrativo, nei quali si dà un pas-
saggio diretto dal sensibile allo spirituale e al divino. 

I Nomi stessi e la loro dimensione spaziale stavano ad indicare che la ricerca do-
veva essere condotta sul linguaggio di Francesco nella sua dimensione immaginale, 
per cui era necessario ricorrere a un metodo investigativo che consentisse di lavorare 
con categorie appropriate. Provvidenzialmente la frequentazione dell’insegnamento 
di Charles André Bernard oltre a chiarirmi le ragioni del nesso tra vita spirituale e 
linguaggio simbolico mi aveva anche offerto la possibilità di conoscere il metodo 
dell’analisi simbolica condotta sui testi di autori spirituali. 

Prescindendo dal ricorso all’uso di categorie di analisi puramente formali o con-
tenutistiche, questo metodo consiste nell’analisi del linguaggio di un determinato 

2  Cf. C. Paolazzi, Lettura degli Scritti, Milano 20153, 114.
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autore, partendo dallo studio delle immagini-simbolo contenute nei termini (verbi 
e sostantivi, aggettivi…) ai quali l’autore ricorre di preferenza. Infatti, attraverso l’a-
nalisi delle immagini evocate con maggior frequenza o con modalità caratteristiche, 
l’approccio simbolico consente l’accesso a quel livello vitale della persona, dal quale 
sgorga il linguaggio stesso e il cui contenuto affettivo, quanto più è intenso tanto più 
riesce a trovare espressione soltanto nella modalità simbolica; un livello che, come 
appare evidente, rimane altrimenti irrimediabilmente chiuso e inattingibile. 

Pur essendo convinto dell’adeguatezza e del carattere imprescindibile del-
la lettura simbolica, ero ugualmente consapevole della novità, almeno relativa, di 
quest’approccio e della necessità di procedere con rigore appoggiandomi sugli autori 
più qualificati. Per lo stesso motivo, al fine di essere in grado di compiere corretta-
mente l’analisi simbolica testuale senza incorrere in errori di interpretazione legati 
alla non-conoscenza di consuetudini linguistiche o di circostanze relative al contesto 
storico ecclesiale o direttamente alla vita di Francesco, ho deciso di effettuare, pre-
liminarmente all’analisi testuale simbolica, uno studio storico-critico approfondito 
dei testi degli opuscoli nei quali ricorrono i termini o Nomi altissimo e santissimo; i 
suoi risultati sono riportati nell’Appendice del volume. 

L’uso del linguaggio simbolico in teologia

Val la pena a questo punto ricordare brevemente in che senso l’analisi simbolica 
sia stata definita una “novità” e per questo bisogna fare un po’ di storia. Il ricorso 
al linguaggio simbolico accanto a quello concettuale per fare teologia nasce con la 
Chiesa che lo riceve direttamente dalla Sacra Scrittura. Sin dall’inizio il discorso su 
Dio e sul rapporto esistenziale dell’uomo con Dio ha seguito la duplice via del ragio-
namento discorsivo e del linguaggio simbolico che costituisce la teologia una della 
Chiesa. Questo senso della “teologia una” è rimasto invariato durante tutto il primo 
Millennio e lo era ancora al tempo di Francesco, visto che Bonaventura parla ancora 
dell’unica teologia composta di tre teologie negli stessi termini usati circa sei secoli 
prima da Dionigi Areopagita, al quale risale appunto la presentazione della teologia 
una in tre rami: da una parte la speculativa, dall’altra la mistica (apofatica) e la simbo-
lica; quel Dionigi che, come è noto, aveva esercitato un influsso notevole su tutto il 
Medioevo. Solo con la Scolastica e soprattutto con la filosofia nominalista la teologia 
abbandona gradualmente il ricorso al linguaggio simbolico per concentrarsi sempre 
di più sulla teologia speculativa alla ricerca di un linguaggio affermativo provvisto 
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della precisione del concetto con la sua caratteristica definitezza e staticità3. Ciò non 
toglie che, per quanto riguarda i secoli successivi, uno sguardo agli scritti degli autori 
spirituali, in particolare a quelli dei mistici e ancor prima all’ambiente monastico 
intimamente legato al linguaggio simbolico della celebrazione, consente di verificare 
che, pur confinato in un ambito più ristretto, il linguaggio simbolico ha continuato 
ad essere utilizzato ininterrottamente nella Chiesa. 

La riscoperta del linguaggio simbolico

Anche la cultura occidentale, e in estrema sintesi per gli stessi motivi ideologici, 
ha conosciuto l’eclisse del simbolo, la cui riscoperta è andata di pari passo con la 
rivalutazione del sensibile e dell’immaginario messa in moto dal movimento roman-
tico. Infatti, poiché “[…] l’immaginario è situato alla confluenza del corpo e della 
coscienza […] il simbolo assicura il passaggio da un livello di vita ad un altro”4. Il XX 
secolo in particolare è segnato dalla scoperta della psicologia del profondo (Freud, 
Jung), gli studi sulla storia delle religioni (Mircea Eliade), l’antropologia religiosa, 
l’immaginario (Gaston Bachelard, Gilbert Durand); tutti questi ambiti si occupano 
in un modo o nell’altro del linguaggio simbolico. 

In campo cattolico la riscoperta del ruolo del linguaggio simbolico è avvenuta a 
partire dall’inizio del Novecento sullo sfondo della fenomenologia e degli studi delle 
scienze umane, andando di pari passo con la riscoperta dei Padri e con gli studi di 
liturgia. Anche lo studio degli autori spirituali e della simbolica figurativa medievale 
ha contribuito a questa rivalutazione del linguaggio simbolico. Alcuni nomi di quel 
primo periodo emergono su tutti gli altri: Jean Daniélou, Henri de Lubac, Hugo 
Rahner, Romano Guardini… Sono ormai numerose le proposte di lettura di testi del-
la Sacra Scrittura e di grandi autori spirituali che recuperano il valore del linguaggio 
simbolico quale chiave ermeneutica per arricchire e completare la comprensione del 
discorso circa l’esperienza di Dio. Dal canto suo, la consapevolezza crescente dell’i-
nadeguatezza del linguaggio concettuale nel rendere pienamente conto dell’oggetto 
teologico spinge verso un recupero della componente simbolica dell’espressione del-
le realtà spirituali che sia in grado di renderne la comprensione meno inadeguata di 
fronte alla complessità dell’oggetto.

3  Cf. Charles André Bernard, Le Dieu des Mystiques, I, Paris 1994, 492; trad. it. Il Dio dei 
mistici, I, Le vie dell’interiorità, Cinisello Balsamo 1996, 396.

4  Ch.A. Bernard, Théologie symbolique, Paris 1978, 302; trad. it. Teologia simbolica, Milano 
1984, 342.
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Éloi Leclerc e i nuovi studi in campo francescano

In campo francescano questo cammino è stato aperto dal saggio di Éloi Leclerc 
sul Cantico delle creature5 cui va unita anche la voce “canto” nel Dizionario France-
scano. Con la sua lettura l’autore, che si appoggia sui grandi studi di antropologia re-
ligiosa e sull’immaginario, indica nella conoscenza delle modalità espressive simbo-
liche la chiave ermeneutica per entrare nell’intimo della figura di Francesco. Nel suo 
saggio mostra che le realtà cosmiche e naturali menzionate dal Santo sono passibili 
di diversi livelli d’interpretazione, i quali vanno oltre il senso primario, concreto delle 
parole, rivelando così riferimenti a livelli inconsci o non espliciti, che a loro volta 
spiegano la forza e la ricchezza delle immagini-simbolo usate, lasciando intravvedere, 
di riflesso, potenza e ricchezza dell’esperienza interiore di Francesco. Nel pensiero 
di Ricœur, secondo il quale il cosmo e la psiche sono due poli diversi di una stessa 
“espressività”6 Leclerc riconosce il punto di partenza dell’interpretazione del Cantico 
delle creature: il cosmo può avere un significato simbolico, in quanto l’essere umano 
esprime se stesso tramite le realtà cosmiche e nel riconoscere la sacralità del mondo 
riscopre la propria sacralità. Tenendo conto del significato archetipico delle immagi-
ni cosmiche utilizzate, degli aggettivi con i quali Francesco qualifica le singole crea-
ture, come pure della collocazione di ogni immagine all’interno del poema, Leclerc 
penetra a poco a poco nel segreto di Francesco, fino ad offrirne una visione per così 
dire “dall’interno”, difficile, per non dire impossibile, da raggiungere altrimenti. 

Accanto al saggio di Leclerc, particolarmente suggestivo per questa ricerca, a 
partire dalla seconda metà del Novecento, sempre in ambito francescano, sono stati 
pubblicati molti pregevoli studi, incominciando naturalmente da quelli di Kajetan 
Esser, il quale oltre all’edizione critica è autore di diversi importanti contributi su-
gli Scritti di Francesco. Per menzionare solo alcuni degli autori più importanti, del 
cui insegnamento mi sono ugualmente avvalso: Oktavian Schmucki che partendo 
dall’analisi degli Scritti si è interessato tra l’altro della modalità mistica di Francesco; 
Carlo Paolazzi il quale, oltre all’edizione critica degli Scritti in italiano in occasione 
dell’VIII Centenario della fondazione dell’Ordine dei Frati Minori, ha pubblicato 
diversi studi su di essi; Leonhard Lehmann che nella sua vasta produzione offre an-
che un importante studio sulle preghiere di Francesco; Cesare Vaiani, autore di un 
recente studio sulla storia e la teologia dell’esperienza spirituale di Francesco; Nor-
berto Nguyen-Van-Khanh che, sempre a partire dagli Scritti, ha offerto un eccellente 

5  Le cantique des créatures: une lecture de saint François d’Assise, Paris 1970.
6  Cf. P. Ricœur, Finitude et culpabilité II, La symbolique du mal, Paris 1960, 20; trad. it. 

Finitude et culpabilité, II, Bologna 1970, 257.



INTRODUZIONE 27

saggio sulla figura di Gesù Cristo nel pensiero di Francesco; Thaddée Matura che si 
è dedicato all’approfondimento del messaggio spirituale degli Scritti.

Charles André Bernard

Per quanto riguarda l’impostazione generale di questa ricerca, ho già fatto ri-
ferimento al fatto che il supporto più importante mi è venuto dal ricco e articolato 
insegnamento di Charles André Bernard sulle caratteristiche del linguaggio degli 
spirituali e in particolare dei mistici cristiani. La sua ricerca, fondata su una forte base 
teologica e filosofica, e aperta ai grandi studi delle scienze umane del XX secolo, ha 
preso l’avvio, secondo la sua stessa testimonianza, dalla costatazione che il linguaggio 
degli spirituali, e cioè di ogni essere umano che cerca di esprime la propria esperienza 
di vita nello spirito, è sempre un linguaggio simbolico7. Per rispondere ai molti in-
terrogativi sollevati da questa costatazione, ha compiuto uno studio sistematico che 
va dai fondamenti del simbolismo alle principali strutture simboliche e dal rapporto 
tra linguaggio simbolico e affettività, alla funzione trasformante del simbolo8 per poi 
dedicarsi allo studio dell’esperienza spirituale dei grandi mistici cristiani9.

Senza il supporto e l’ispirazione di tanti insegnamenti autorevoli questa ricerca 
sul senso di Dio del Santo di Assisi che emerge dall’uso privilegiato dei Nomi altissi-
mo e santissimo sarebbe stata impossibile. Essi mi hanno messo in grado di sostenere 
con un’argomentazione seria e documentata quell’approccio semantico simbolico 
allo studio dei due Nomi quale chiave di lettura della vita spirituale di Francesco che 
rappresenta il taglio originale di questo studio.

Articolazione dello studio 

Una premessa. La decisione di condurre la ricerca unicamente sugli Scritti di 
Francesco riconosciuti come autentici è dovuta al desiderio di avvalersi per quanto 
possibile delle sue stesse parole, senza la mediazione o l’interpretazione spirituale e 
teologica degli agiografi. Tuttavia ho fatto ricorso agli scritti agiografici nei casi in 
cui aiutavano a chiarire elementi dubbi o consentivano di approfondire taluni aspetti 
meno evidenti negli Scritti; ricorso sempre debitamente segnalato.

7  Cf. Ch.A. Bernard, Le projet spirituel, Roma 1970, 169-170.
8  Teologia spirituale, Cinisello Balsamo 1983; Théologie symbolique, Paris 1978; Théologie 

affective, Paris 1984.
9  Si tratta dei tre volumi del Le Dieu des mystiques, Paris 1994-2000 e la Théologie mystique, 

Paris 2005.
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Cap. I: il primo capitolo, di ordine più generale, è finalizzato a offrire le basi 
per una comprensione dell’analisi semantica del linguaggio di Francesco che verrà 
poi attuata. 

I capitoli II, III e IV sono dedicati all’analisi delle occorrenze dei due Nomi. 
Le citazioni sono ordinate secondo la Persona o la realtà divina alla quale Francesco 
riferisce dato Nome. Alla fine di ogni capitolo si trovano le tabelle delle occorrenze 
esaminate.

Si dà così la seguente disposizione:
Cap. II: altissimo e santissimo in riferimento al Padre.
Cap. III: altissimo e santissimo in riferimento al Figlio.
Cap. IV: santissimo in riferimento all’Eucaristia e così pure alla Persona dello 

Spirito Santo, alla Parola di Dio, alla Vergine Maria e alla Povertà.
Cap. V: in questo capitolo i risultati dell’analisi condotta nei capitoli II, III e IV 

vengono ripresi e ordinati intorno ad alcune grandi tematiche al fine di rispondere 
alle domande che hanno ispirato questa ricerca: perché negli Scritti Francesco mo-
stra una tale predilezione per i Nomi altissimo e santissimo? Che cosa dice di lui tale 
predilezione? Quale arricchimento nella conoscenza dell’esperienza spirituale e della 
statura mistica del santo assisiate è venuto dal seguire la via dell’analisi semantica 
simbolica? 

Alla Conclusione segue l’Appendice.
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91-94 96-97 113 122 126 136 144-145 147 
150 161-164 166 169 171 180-181 199-
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Ravel, Maurice: 212
Reale, Giovanni: 334
Reddish, Mitchell G.: 38 82 116
Ricœur, Paul: 10 26 44 46 52 115 117 348
Ries, Julien (card.): 46-48 114-117 172 342 348
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335 351
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Vergote, Antoine: 40-41 71 78 250 351
Vidal, Jacques, ofm: 57 250 351
Viller, Marcel, si: 208 340 348
Viviani, W.: 124
Vorreux, Damien, ofm: 266 335 340

W
Wadding, Lucas, rec.: 5 261 313 315 335
Wayne Hellmann, John Anthony, conv.: 284 351
Weber, Robert, osb: 20 333
Weiland, Jan Sperna: 116 351
Westermann, Claus: 19 350
Wilhoit, James C.: 16 340
Wingene, Hilarius, capp.: 263
Wittgenstein, Ludwig: 65
Wright, Edward: 82

Z
Zając, Andrzej, conv.: 84 266 352
Zas Fris De Col, Rossano, si: 51 55 61-62 65
Zavalloni, Roberto, ofm: 230 245
Zundel, Maurice: 140-141 352
Zweerman, 8eo, ofm: 12 266 352



II. Indice tematico

A
Abbassamento: 111 123 139 141 145 150 153 

168 201 246-247 256
Abisso/abissi: 40 55 71 95 236 248 302
Acqua: 53 55 223
Adamo: 39 138
A7ettività: 43 52-54 56 61
− a7etto: 122-123 125 139
− conoscenza a7ettiva: 62
− coscienza a7ettiva: 31 48
− dinamismo a7ettivo: 24 31 40 43 52-55 58 64 

69 73 124 141 208-210 212-214 216 229 
242-243

− equilibrio a7ettivo: 59
− integrazione a7ettiva: 32
− linguaggio a7ettivo: 217 230-231
− livelli di a7ettività: 244
− memoria a7ettiva: 230
− mistica e a7ettività: 56 64 69
− simbolo e a7ettività: 27 55 58 68 257
− vita a7ettiva: 94 226
Albero: 35 37 39 107 113 172
− sogno dell’albero: 111-113
Altare: 102 138 141 149 160 163 168 170-175 

190-191 196 207 231 255 303-304 309 
311-313 318-320 322

− del cuore: 204
− della croce: 142 173
− sacramento dell’altare: 136 158 159 171 179-

180 185 233 299 308 316 319
Alterità: 61 96-97 113 117 120 123 150 219 249 

251
Altezza divina: 23 34-35 42 44-45 78 80 98-100 

102-103 105 107-108 110 123 138 141 
146 179 196 200 210 247 250-252 256-
257 264

− alto: 35 93-94 196
− eccelso: 45 97 129 152 184 196 202 234 279 

294 296
− sommo: 77 84 86-87 97-101 103-105 107 109-

111 120 126 128-130 132 149 153 156 
186 196-197 199 201-205 211 213 215-
216 225 233 261 273 276 278 286 289 297 
307 320

Apice/Sommità/Vertice: 23 37-45 47-48 71 78 
80-83 86 88-90 92-100 103-113 123 131 
138 141 147 149 153 170-172 182 184 
196-197 200-202 208 217 229 234 245-
251 255-256 294 296

− apice: 71 78 93 103 138 150 201
− sommità: 83
− vertice: 61 141 255 256 260 297
Apofatismo: 24 62 66 67 72 74 217
Ascensione/ascesa: 32 34 40-41 45 49 58 85-86 

92-94 98 106 113 153 174 202 250 258 
271

− di Cristo: 79 81-82 94 131 166-167 202 261 
294

− movimento ascensionale: 35 37 40 42 82 89 92 
95 98 101 105-108 111-112 196 201 204-
205 217 221 249 294

− risalire: 55 105 197 249
− salire: 37 49 106 111 113 196 222 244 246
Asse verticale/cosmico: 103 138 153 172 249 

250
Assisi, FAC, ms. 338: 11 267
Assoluto: 30 50 55 60 69-70 110 113 125 152 

173 200 217
− bene assoluto: 198
− -glie dell’Assoluto: 109
− inno dell’Assoluto: 215
− mistico dell’assoluto: 212
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B
Basso: 35 40 43-44 48 71 86 89 94 100 103 105-

107 112-113 171 182 246-247 249 250 
255-256

− in-mo: 23 112-113 152 235 251 256
− movimento verso il basso: 105 111 138 249 

257
Battesimo: 36 60
− di Cristo: 148-149 234
Bello: 54 92 112 221-222 243
− bellezza: 31 69 82 91 112 202 204 209-210 

219-222 224 252
− il Bello: 220
− pulcritudo: 210 219-220 223
Bontà: 48 69 82 95 99-100 103 105 120 123 144 

197-200 202-204 210 213 222-223 236-
237 243 251 282

C
Cadere: 32
− caduta: 35 103 106 113 153
− caduti: 104 278 297
Canto: 59 64 73 184 206 226-232 239 244-245 

264 267-268 277
− cantore: 204 226 230 268
− canzoni: 277
Casa: 33 35 83 148
− dimora: 34 185 248 304
− dimora della Trinità: 148 211 243-244 248 250 

252 256 289
− dimora di Cristo: 255
− dimora di Dio: 38 39 42 83 177 204 249 250 

257
Categorie spaziali: 23 34 45 71 106 139 170 195-

196 197 245 247 250 257
− dinamismo spaziale: 255
− immagini spaziali: 23 37 250
− linguaggio spaziale: 80
− simbolismo spaziale: 138 219
− spazialità: 32
Centro: 35 38-39 44 71 124 172-173 177 250 

283
− centro della persona: 249
− centro del mondo: 38-39 172-173 177
− Dio: 61 110 135 204
Chiesa-edi-cio: 172-173
− Assisi, San Damiano: 93
− Assisi, San Niccolò: 88

− chiese: 23 39 134 170 172-173 190 245 260 
317-318

Chiesa-mistero: 21 24-25 36 63 72-73 85 106 
119 143 148 163-164 173 178 181 189 204 
206 216 225 230 238 249 252-253 262 268 
275-276 278 287-288 291 293 295 300-
301 304 306 309 312 317 321-322 327

Cielo: 35 37-39 42-43 72 80 88 90 107 124 130 
145 170-173 175 177 205 231 245 248 250 
256 283-284 291 329-330

− ascesa al cielo: 38 95 112 131 167 202-221 249 
263 294

− cielo notturno: 91
− contemplazione del cielo: 42 229 231
− creatore del cielo: 124
− desiderio del cielo: 110
− dimora di Dio: 43 79 81 89 91 248
− Dio del cielo: 43 45
− discesa dal cielo: 94 104 176 201
− liturgia del cielo: 204 206
− porta del cielo: 39
− realtà celesti: 171
− Re del cielo: 78 81 85-87 99-100 104 110 113 

127-128 131 132 201 209 214 219 225 
239-240 266 278 297

− segni del cielo: 163 171 312
− Signore del cielo: 256
− simbolica del cielo: 42-44 51 55 82 95 120 173 

221 248-250 252
− tesoro del cielo: 111
Città: 39 44 83 315
− santa: 38 39
Coincidentia oppositorum: 48-51 151-153 210 

218-219 256
Colonna: 35 172
Concilio:
− di Efeso I: 182
− di Lione: 181
− Lateranense IV: 164 181 298 300 311
Conoscenza: 41 54 56
− mistica: 61-65 69 125 211 217
− non conoscenza: 97-98 100
− razionale: 45
− simbolica: 32 56 222
− spirituale: 31 46 49 51 72-73 91 94 107 137 

139 143 200 211 241 250 289 309 320
Contemplazione: 36 70 160 168 200
− della Passione: 21 137 144 152 202 319
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− della Trinità: 124 137 233 240 258
− dell’Incarnazione: 247
− di Cristo: 72 320
− di Francesco: 96 124 141 143-144 161-162 

167 168 197 204 220 223 235 260
− preghiera contemplativa: 69-70 225
Croce: 39 93-94 113 119 137 140 142 150-153 

161 166-167 170-173 181 184 191-192 
202 224 245-246 256 291 297 308 319 
323-325

− altare della croce: 142
− Croci-sso: 196 224
− dipinta: 173
− di San Damiano: 199
− inno alla croce: 202
− mistero della Croce: 113
− Sera-no croci-sso: 220
Cuore: 23 64 89 94 97 101 105 123 127 129 134 

168-169 175 182 206 230 232 242-244 
248-252 264-265 278 327

− commuovere il cuore: 109 229-230 245
− cuori: 105 148 177 245
− custodire nel cuore: 248 250 283
− duri di cuore: 162 304 321
− memoria del cuore: 276
− profondo del cuore: 107
− purezza del cuore: 228-229
− radicare nei cuori: 107 252
− radicare nel cuore: 108 251
− simbolica del cuore: 94 249-250

D
Dame/Sorelle di San Damiano: 227 247 305-306
− sorelle: 110 246 268 285 305 330
Danza/Ballo: 92 212 277
Desiderio: 31 33 53-55 58 62 87-88 103 106 125 

143 168 173 197 199 215-216 222 229-
230 236-237 242 244 258 303

− assoluto: 242
− degli angeli: 175-176 327
− di ascesa: 98
− del cielo: 45 110
− di conoscenza: 129 161 200 205 282
− di contemplare Dio: 167-168
− desiderabile: 97-98 124 129 196 220 222 243 

279 330
− di Dio: 97-98 122 199 215 235 242 250
− di essere sacerdote: 103 128 190 273 319

− di fedeltà: 285
− di lode: 99 201 261 264
− di piacere a Dio: 87 273
− di salvezza: 89
− di servire Dio: 320
− di vita: 53 230 237 242-243
− spirituale: 244 252
Discesa: 35 55 94 104 106 113 246 250 271
− asse della discesa: 153
− dello Spirito Santo: 234
− dell’uomo: 105
− di Cristo: 94 104 106 111 113 138 141-143 

147 153 159-161 163 168 171 175 177 196 
201-202 219 245-246 255 304 321-322

− di Cristo (futura): 294
− di Dio: 103-105 140
− luogo della discesa: 174
− mistero di discesa: 186
− movimento di discesa: 104-106 111-113 138 

140 153 174-175 177 196 202 247 255 294
− nei santi misteri: 162
− povertà: 246
− svuotamento: 109 138 153 161 255
Dono di Dio: 137 304

E
Eucaristia: 180
− i beni: 203
− il Cristo: 109 137 139-140 142-143 174 177 

185 204 239 330
− la luce: 94
− la vita: 203 324
− lo Spirito Santo, donatore: 237

F
Fede: 54 56 58 60 63-64 68 93-94 108 136 145 

161-162 164-165 168-170 176 178 181 
203 209 213 216 234 241 249-250 252 
258 262-263 283 304 309-310 317 320-
321 326

− della Chiesa: 72 238
− nelle chiese: 172
− cristiana: 21 23 82 119 167 169-170 308
− dogma di fede: 168
− esperienza di fede: 63
− liturgica: 225
− mistero della fede: 31
− musulmana: 165
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− occhi della fede: 140 162 164
− professione di fede: 245 293 295
Fuoco: 35 55 92 220-221 224
− della carità: 204
− eterno: 124
− -amma del fuoco: 92-93 220 223 239 244
− -amma di Dio: 223
− simbolismo del fuoco: 220
− dello Spirito Santo: 106 207 238 274

G
Gesto: 32
− di Cristo: 124
− di Francesco: 176 203
− di lode: 204
− gesti: 108 165 244 309 321
− gesti divini: 48
− gesti esteriori: 108 165 252
− simbolico (rito): 48 68 319
Giullare: 226
− giullari: 109 229-230 277
Grembo: 104
− di Elisabetta: 175
− di Maria: 102 104 127 138 153 160 174-175 

196 201 247 272 304 327
− santissimo grembo: 175 186 192 327

I
Ierofania: 42 46-48 82 90
− ierofanico: 48
− suprema: 46
Immaginario: 25-26 40-41 58 84 91 108 153 220 

230 277
Incarnazione: 23 34 46 68 73 102 104-105 108-

109 111 113 118 138-143 150-151 154 
159-162 168 174 182-184 196 201-202 
207 235 241 245-247 252 255 261 271 
286 327

− quotidiana: 173 182
Ine7abile: 46 56 67 71 97-98 129 213 232 279
− ine7abilità: 56 64 69 97
− ine7abilmente: 120
Innesto: 251
− innestare: 250-252 291
Inno: 85 202 239-240
− all’amore di Dio: 219
− angelico: 206
− dell’Assoluto: 215

− alla croce: 202
− inneggiare: 89 127 265
− inni: 202 212 216 264
− innico: 72 224 225 226 258 276
− innologia biblica: 269
− di lode: 230 277 293
− pasquale: 207
− alla trascendenza: 199
− trionfale: 210
− di vittoria: 210
Interiorità: 35 36 44 48 61 138 248
− vita interiore: 22 26 56 63 69 74 108 141 178 

231 238 239 242 252 256 258 266

L
Linguaggio: 23 24
− a7ermativo: 24 68 71
− a7ettivo: 230 243 244 257 319
− apofatico: 67 68 72
− attivo: 230
− catafatico: 68 72
− concettuale: 25 30 67 72
− di Francesco: 22-23 28 44 77 100 170 182 195 

202 206 209 212-214 218 229 233 245-
246 256-258 281 309 316

− liturgico: 206 277
− mistico: 55 64-68 71 73 217
− negativo: 67-68 71 98
− ordinario: 66 69 73 211 213
− poetico: 64
− della Sacra Scrittura: 195
− del sacro: 51
− simbolico: 23-25 27 29-31 33 35 51-52 54-59 

66-67 71-74 83 153 195 218 222 242 249 
257

− spaziale: 40-41 80 217
− spirituale: 27 29 30 52 66 73 257
− umano: 70
− vitale: 33 43
Luce: 35 39 41-42 48-49 55 66 70-71 89-92 94-

95 208 220-221 265
− dell’Altissimo: 89 93-95 110 221
− bella: 91 220 221
− è Cristo: 95 196 272
− del discernimento: 94
− divina: 90-91 94-95 113 208 211 213 221 289
− inaccessibile: 90 135 140 303
− simbolismo della luce: 42 89-91 94 107 220
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− vera: 95 221
− di vita: 42
Luna: 42 55 91 221 268
− cicli lunari: 36

M
Madre: 243
− Chiesa: 301
− intimità materna: 35
Mangiatoia: 137 149 156 175 183 184 185 307
Mano: 175 177 231
− di Cristo: 97
− di Dio: 123 177 222 268
− mani dei fedeli: 177 309
− di Francesco: 112
− mani di tutti: 138
− mani nostre: 175 178 301
− del sacerdote: 138 160 168 171 173-177 191 

196 231 255 257 303-304 320 327
− mani dell’uomo: 177
Maria: 253 287
− Assunta: 263
− Madre di Cristo: 305
− Madre di Dio: 86 101 148 287
− Madre di Gesù: 263 287
− Madre di Giovanni: 139
− Madre del Salvatore: 186
− Madre del Santissimo: 101-102 105 126 144 

148-149 156 264 307
− preghiera mariana: 286
− santissima Madre: 156 186 192-193 245 252 

305-306 327-329
− Vergine: 110 157 184 186 201 227-228 233 

234 247 252 255 263 272 286 295-297 
306-307 327-329

− Vergine fatta Chiesa: 306
− Vergine Madre: 158 247 272 295 328
Messa: 87 103 128 140 160 164 173 190 204 

206-207 273 276 278 307 319-320 327
Minorità
− di Cristo: 141 146
− francescana: 7 106 146 198
Misericordia
− di Dio: 81 89 184 210-211 234 265 296 307
− di Francesco: 185 199
− Dio misericordioso: 89 123 144 153 199 207 

209 224 238 240 273
Mistica: 33 62

− coscienza mistica: 69 78 211
− cristiana: 29 68 241
− esperienza mistica: 51-52 56 61-64 67 69 216-

217 239
− esperienza mistica di Francesco: 22 26 73-74 83 

141 202 208 212 224 241 252 258 266 269
− espressione innica: 73
− mistici cristiani: 27
− modalità mistica: 29 60 63-66 73-74 207 258
− oggetto mistico: 78
− orazione mistica: 60
− silenzio mistico: 71
− teologia mistica: 24 98
− unione mistica: 63
− vita mistica: 60-64 68
Mito: 45 48-50
− mitologia: 47 91
Montagna: 32 34-35 37-39 58 82-83 106 107 

172 223
− cosmica: 38
− della Tras-gurazione: 83 148
− Golgota: 174
− monte: 39 55 83 223-224
− monte degli stimmate: 83
− Monte degli Ulivi: 83
− Monte della Verna: 223 265
− monte delle beatitudini: 83
− monte delle tentazioni: 83
− Monte Sinai: 174
− Monte Sion: 83
− sacra: 174
Musica: 64 212 228 277
− critici musicali: 258
− motivi musicali: 226
− musicista: 226
− dello Spirito: 231

N
Natale: 161 181 183-184 295
− di Greccio: 227
− iconogra-a della Natività: 149 161
− Natività: 149 161 175 183
Notte: 35-36 48 58 91-92 112 184 206 221 234 

267 290 307
− astri notturni: 90 91
− notturno: 51
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O
Occhi: 42 89 92-93 229 231 234 265
− della carne: 168
− cattivi: 282
− del corpo: 136 160 191 304 321
− della fede: 140 164
− spirituali: 136 160 168 304 320-321
Ombra: 80 161 264 291
− ombre: 40 112
Oscuro/oscurità: 93 94 107

P
Palazzo: 39 148 185
Pantocrator: 72
Paradiso: 39 99 104 128 132 278 297
− abitante del Paradiso: 230
− albero del Paradiso: 113
− liturgia del Paradiso: 206
− nostalgia del Paradiso: 50
Paradosso: 50 55 65-66 105 123 137-138 174 

177 219 245 247 251 256
− a7ermazione paradossale: 150
− coincidenza paradossale: 151 256
− espressioni paradossali: 51 65
− intimità paradossale: 137
− mistero paradossale: 23 248
− movimento paradossale: 23 246
Pasqua: 36 134 180 276 311
− ebraica: 212
− gioia pasquale: 326
− inno pasquale: 207
− Mistero Pasquale: 166 271
− salmo pasquale: 210
− tempo pasquale: 262
Pedagogia:
− del sacro: 108
−di Francesco: 108 195 242 244 250 252 275
Pesantezza: 40 96-97 112 250
Piccolo: 86 144-147 163 171 243 273 284 302 

305 312 314 316
− piccolezza: 43 116 139 144 146 164 245 256
− piccoli: 146 216
− piccolino: 88 144 146 156 186 193 245 247 

306 328-330
Poesia: 55 59 64 92 227-228 244 269
− poema: 26
− poeta: 140 226
− predicazione poetica: 277

Porta: 38 39
Povertà: 23 96 106 111 140 143 146 152 163 185 

187 203 246-247 256 271 280 305 328
− altissima: 22 75 186 219 246 247 251
− altissima e santissima: 258
− di Cristo: 104 140 142 144 146-147 151 

156-157 174 183 185-186 193 201 
245-247 252 255-256 272 296 305-306 
326 328-329

− privilegio della povertà: 306
− santa: 331
− santissima: 22 28 75 158 183 185 193 226 246 

255 305-306 328-329
− dell’uomo: 200 204
− Vangelo della povertà: 226
− della Vergine: 186 252
− vita di povertà: 23 88 143 305
Profondo: 60 71 109 141 168 223 230
− profondissimo: 153
− profondità: 110 112 138 249
− profondità dell’anima: 92
− profondità del cuore: 94 107 245
− profondità di Dio: 204
− profondità del mare: 205
− profondità della terra: 104
− psicologia del profondo: 25
− radicare in profondità: 251
− scendere in profondità: 153

R
Redentore/redento: 39 120 130 161 167 173 

199 211 233 235 237 240 289
− redenta: 268
− redenti: 86 101 125 155 171 179 183 301 310 

325
− redento: 105 112 172 188 227 273 308
− redentrice: 278
− redenzione: 86 113 150 172-173 179-180 198 

202 208 261 316 319
Reiterazione/ripetizione: 69 209-211
iterazione: 211-212
− ripetizione: 69 98 210-213 242 244
Restituzione: 105 203-205 269
− restituire: 105 128 129 197 200 203-205 215 

276 282
Riconciliazione: 36 59 112 171 176 226-227 235 

319
Rito: 48 68 262
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− purezza rituale: 118
− rituale: 38 47-48

S
Sacri-cio: 103 118-119 128 142 151 173-174 

188-190 204 273 301 310 312 320
− o7erta sacri-cale: 207
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