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UN INNESTO SULUARBOR SCIENTIAE. 
L'ALCHIMIA NELLA TRADIZIONE LULLIANA 

IL PROBLEMA DELL'ALCHIMIA NEGLI STUDI LULLIANI 

. La prescnza di un consistcnte corpus di opere d 'alchimia circolanti sotto il 
nome di Ramon Llull ha costituito pcr secoli un tratto caratteristico e indiscusso 
sia della tradizione lulliana che di quclla alchemico-eniietica. 

Agli inizi dcl decennio scorso —quando la mia ricerca, di cui oggi mi trovo 
a trarrc un primo bilancio, ha preso a v v i o - gli studi sulle opcrc alchemichc 
attribuitc a Ramon Llull si potevano riportare schematicamente a tre posizioni: (a) 
la discussione —spcsso a sfondo agiografico— sulFautenticita dcll 'alchiinia 
pscudolulliana, che con varic accentuazioni caratterizza gli studi intemi al lullismo, 
dalla polemica di Sollicr c Custurcr contro Ivo Salzingcr, ricostmita da Adam 
Gottron, fino alla sintesi dei Carreras y Artau e al r iesame dcgli scritti lulliani 
sulPalchimia da partc di Annand Llinarcs ncgli anni '60; (b) la valorizzazionc della 
figura di Llull alchimista a l f in tcmo della tradizione ermetica (da Dom Pemety ad 
E.A. Waitc, fino allo studio di Robert Amadou sul Codicillus) e ncllc storic 
delfalchimia (a questo settore appartengono le considerazioni di Jose Garcia Font, 
chc ha tcntato una rilettura di alcuni tcsti di Llull sulFalchimia e gli alchimisti 
sottolincando gli elementi apparcntementc piu favorevoli); (c) lc ricerche storico-
crudite sulla tradizione, manoscritta c a stampa, delle opere alchemiche e sulla 
fonnazione del corpus pscudolulliano (da Haureau-Littre a Thorndikc, compren-
dendo il saggio di Dorothca Walcy Singcr sul Testamentum). In tutti i casi pros-
pcttati, il fuoco delPatlenzione tcndcva comunque ad essere la figura -s tor ica o 
lcggcndaria— di Ramon Llull: sia chc si accrcditasse f idea delfalchimista falsario 
che avrebbe tentato dclibcratamcntc (e maldestramcntc, considcrata la posizione 
critica di Llull vcrso 1'alchimia) di ammantarc le proprie opere delfautorita dcl 
filosofo maiorchino, sia che si dcssc spazio a un immaginario dilatarsi, cronologico 
o prospcttico, dclla sua produzionc scritta, fino ad includere le varie decinc di opcre 
alchcmichc a lui attribuite ncl corso dci secoli. 

Una prospcttiva diversa sul problcma poteva ottenersi, tuttavia, prendcndo lc 
mossc dalle riccrchc sullc opcrc lullianc a stampa c, soprattutto, sui manoscritti: sia 
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chc, comc scmplici cataloghi, r inunciassero in linea di principio ad ogni pretesa 
interprctativa (e il caso dclla bibliografia di E. Rogent ed E. Duran, cosi come dci 
cataloghi dci manoscritti di Oxford, di Venezia, della Biblioteca Ambrosiana), sia 
che, comc i lavori di Miquel Batllori e Pere Bohigas, a partire dalPanalisi di 
importanti fondi manoscritti formulasscro ipotesi sulla fonnazione e la diffusione 
del corpus pseudolulliano considerato di per se. L'elemento piii notevole che 
cmcrge da una considcrazione complessiva di queste ricerchc c in effetti la 
separazionc molto netta, nclPinsieme della tradizione manoscritta e a stampa, fra 
le opere alchemiche attribuite a Llull, e da una parte le opere autentiche nel loro 
complesso, dalPaltra lc altrc opere apocrife (pcnso in particolare, per una apparentc 
affinita, al De auditu Kabbalistico): separazione che ritroviamo, quasi in maniera 
paradigmatica, nellc cdizioni di opere lulliane e pseudolulliane curatc dallo Zetzner, 
su cui ha richiamato rccentemcnte Pattenzione Antony Bonner. 

E' stato quest ' ultimo aspetto la base di partenza del mio lavoro, che ho 
condotto inizialmente allargando la ricerca dei manoscritti d' alchimia fin dove gli 
strumenti bibliografici ed eruditi hanno potuto soccorrenni: nclPambito dei 
manoscritti alchcmici da me presi in considerazione (complcssivamcnte 344), solo 
una ristrettissima minoranza (dieci) contiene opere alchemichc accanto ad opere 
autentiche di Llull, mentrc un altro include un 'opera apocrifa di carattere non 
alchemico. Ed e questo elemento che mi ha portato ad inoltrarmi sulla linea 
inaugurata da Batllori e Bohigas, per quanto il primo stimolo ad una revisione del 
problema delPalchimia pseudolulliana mi fosse venuto da tutt' altra fonte. 

ASTROLOGIA E ALCHIMIA 

Nel suo studio del 1954 sulPara lulliana, Frances Yates aveva attribuito un 
ruolo ccntrale al Tractatus novus de astronomia, un'opera la cui autenticita non era 
mai stata messa in dubbio, ma che era rimasta inedita, sottostimata e fraintesa negli 
studi modemi su Llull e il lullismo, a partire almeno dalFanalisi di Haureau e Littre. 
Infatti, mostrando di fermarsi al pr imo paragrafo del prologo, in cui Llull critica 
la falsita dci giudizi dcgli astrologi, i due studiosi francesi avevano considerato il 
testo come una polemica tout-court contro Fastrologia; ed il loro giudizio era stato 
ripetuto in maniera piii o meno sfumata finche, appunto, la studiosa inglese non si 
dispose ad analizzare piti a fondo quesf opera, probabilmente seguendo suggestioni 
ricavate dalla lettura della Revelatio secretorum artis che Ivo Salzinger aveva 
inserito nel primo volumc della edizionc moguntina degli Opera omnia di Llull. 
Ricordiamo, di passaggio, che Fedizione di Salzingcr (che peraltro non comprcndc 
il Tractatus novus de astronomia) avrcbbe dovuto includcre anche lc opcrc 
alchcmiche - d i cui egli aveva preparato il catalogo— ma che qucsta partc dcl suo 
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progctto non vcnnc realizzata a motivo, pare, dcll 'opposizione di J.B. Sollicr c J. 
Custurer. 

Proscgucndo il lavoro iniziato dalla Yates, e prcparando 1'cdizione critica del 
Tractatus novus de astronomia da lci auspicata, avcvo in verita potuto confermare 
Pclcmento centrale di quanto essa aveva sostcnuto -che cioe non solo qucst' opcra 
non cra un attacco contro 1'astrologia, ma si rivelava anzi comc un ambizioso 
tentativo di rifonna di questo sapere; rintracciando alcuni cpisodi d 'cpoca 
rinascimentale che mostravano, fra Paltro, comc 1'opcra astrologica di Llull non 
fosse rimasta del tutto ignota anchc al di fuori dcl lullismo propriamcnte detto. 
D'altra partc un giudizio storico piii articolato sul significato dclPastrologia nclla 
cultura tardo mcdicvale e rinascimcntale era onnai rcso possibile dagli sviluppi della 
storiografia ncl sccondo dopogucrra (penso naturalmente agli studi di Eugenio Garin 
c della sua scuola, in Italia; cd a quclli sviluppatisi attomo al Warburg Institute in 
Gennania prima e poi in Inghiltcn-a). Cosi la crcdenza nclPinflusso dcgli astri sulla 
vita umana non appariva piu una deviazione ncl contcsto dcl pcnsicro medievale, 
una macchia da cui doversi affannare a Iibcrare la memoria di Llull, in uno sforzo 
apologetico lc cui motivazioni potcvano pcraltro dcrivare sia da un interesse reli-
gioso per la memoria del Bcato chc, alPopposto, dalle preoccupazioni di stampo 
positivista sottese alla ricostruzione dcl pensiero dclPinvcntore della combinatoria. 

La fruttuosa impostazionc dcl problcma dcl Tractatus novus de astronomia da 
parte di Frances Yates ha stimolato altrc ricerche; e pcr quanto il giudizio sulla 
centralita del Tractatus nel pensiero di Llull sia stato in parte ridimensionato, resta 
il fatto che la spregiudicatezza con cui la studiosa inglese si era mossa al riguardo 
ha contribuito a dare nuovo impulso agli studi lulliani c a "rilanciare" Fimportanza 
dcl filosofo maiorchino nel contesto dclla cultura curopca - anchc se il progetto di 
ricsaminare il rapporto fra Llull e Giordano Bruno, che stava al cuore dclle riccrchc 
yatesiane, non ha trovato ancora compimento. 

Con una mossa caratteristica del suo stile, in una pagina del saggio del 1954 
la Yates aveva suggerito che il problema delPautcnticita delle opcre alchemiche 
potcsse essere affrontato in tennini simili alla qucstionc dclPastrologia, affcnnando 
chc il celebre capitolo del Felix sulFalchimia "seems to be 'against ' a lchemy" (le 
virgolette sono delFautricc) e chc qucsto clcmento, insicme alPequivoco 
nclPinterpretazione del prologo dcl Tractatus novus de astronomia, ha impedito di 
riconosccre la "vera natura" dcl sistcma lulliano. In rcalta la forzatura che questa 
citazione sottolinea e molto mitigata sia da quanto la stessa autricc affennava in 
un'altra pagina dello stesso saggio, laddove richiamava Popportunita di riconsidcrare 
il rapporto fra la filosofia lulliana della natura e "Fuso fattone dagli alchimisti", sia 
dalPultima parola da lei pronunciata sulFargomento, nelFintroduzione al volumc 
Lull and Bruno (il primo dclla raccolta di saggi pubblicata dopo la sua mortc), 
quando sosticnc che in eta rinascimcntale "the implicit conncction of thc Lullian 
cmphasis on thc elcmcnts with alchemy bccame explicit, and thc pscudo-Lullian 
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alchemy flourished". Se la prima affermazione ricordata, del rcsto smentita dalle 
succcssive messe a punto di Llinares focalizzatc appunto sul VI libro del Felix, 
sembrava muoversi ancora nel contesto del dibattito sulla possibilita di attribuire 
a Llull a lmeno alcune delle opere alchcmichc costituenti il corpus, le altre 
considcrazioni convergevano con quelle radicate nelle ricerche sui manoscritti della 
tradizione lulliana nelFaprire una serie di problemi, che cercheremo di esaminare 
uno per uno, dopo averli brevemente elcncati: qual e 1'origine delle opere 
alchcmiche attribuite a Ramon Llull? Come si e fonnato il corpus nel suo 
complcsso? QuaPe stato il ruolo dcll 'alchimia nelFambito del lullismo? 

A L L ' O R I G I N E D E L L ' A L C H I M I A LULLIANA. (1) IL TESTAMENTUM 

Praticamente tutti gli studiosi chc si sono occupati dcgli scritti alchcmici 
attribuiti a Llull convengono sul ruolo fondativo del Testamentum, il piu antico fra 
questi scritti, cui un colophon riportato dalla grande maggioranza dei manoscritti 
conosciuti attribuisce come data di composizione Panno 1332, non lontanissimo da 
quello della morte del filosofo maiorchino. In genere pero non e stato sottolineato 
a sufficicnza un aspctto, che invece emergc ad uifanalisi attenta dcll'opcra, sia nelle 
sue parti liminari che ncl vero e proprio contenuto: Pautorc dcl Testamentum, per 
quanto faccia ampio uso di strumenti conccttuali c di dispositivi grafici di chiara 
ispirazione IuIIiana, e citi alcune opere del maiorchino (fra cui YArbor philosophiae 
desideratae), non ha cercato in alcun modo di attribuire intenzionalmcntc la propria 
opera a Llull. Tuttavia Pintera tradizione manoscritta, i cui primi testimoni risalgono 
a circa un secolo dopo la data riportata ncl colophon, e concordc in qucsta 
attribuzione, che troviamo gia attestata esplicitamcntc alPintemo di un'altra opera 
capitale del corpus, il Liber de secretis naturae seu de quinta essentia, composta 
nella seconda meta del XIV secolo. 

NelPintervallo di tcmpo fra queste duc opcrc (intcrvallo chc puo spaziare dai 
venti ai cinquant ' anni) si colloca il problcma dclla attribuzionc "intenzionale" o 
"accidentale" dei primi scritti alchemici a Ramon Llull. 

I tcnnini "intenzionale" e "accidcntale" sono prcsi a prcstito dalla monografia 
di Robcrt Hallcux, Les textes alchimiques, che passando in rassegna la produzione 
di opere alchcmiche di eta medievale sottolinca come il problcma delPattribuzione 
ad autori di grande fama nella tradizione filosofica sia quasi una caratteristica 
stnttturalc di questi testi, e si chicde sc c quando sia possibilc distingucre fra una 
falsificazionc cosciente e voluta del nomc dclPautore, cd una attribuzione dovuta 
invece a fattori casuali della trasmissione manoscritta. Un chiaro esempio del primo 
caso si puo rintracciare nelPattribuzionc a "Gebcr" della Summa perfectionis 
magisterii — un testo alchcmico importantissimo, precedcnte di una cinquantina 
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d'anni il Testamentum. Sccondo W. Newman, che nc ha reccntemente dato 
l 'edizione critica, 1'autorc sarcbbe un francescano italiano, Paolo di Taranto, che, 
dopo aver costruito il proprio tcsto sulPesempio del procedimento impicgato 
dalParabo Jabir (a sua volta un nome che copre un ' intera scuola di alchimisti ... 
ma non entriamo in questa complessa discussione), lo avrebbe intitolato al nome 
del "modello" pcr confcrirgli il prestigio di cui quegli godeva presso gli alchimisti 
latini. 

II Testamentum, comc dicevamo sopra, non e un caso assimilabile a questo. 
Si puo concludcre allora che Pattribuzione a Llull sia "accidentale"? In uno studio 
ormai vecchio di un sccolo, ma non ancora reso obsoleto da nuove ricerchc, lo 
storico delPalchimia Marcelin Berthelot ricostruiva ipoteticamente Porigine 
delPalchimia pscudolulliana in quattro punti, che si possono cosi riassumere: (1) 
gli scritti d' alchimia non sono opcre autentiche di Llull; (2) questi scritti sono stati 
composti da "personc chc si ritcnevano suoi discepoli"; (3) gli autori di qucsti scritti 
sono di origine spagnola o del sud della Francia; e, (4) alcune di queste opere sono 
state redatte "en provencal ou cn catalan". Fra qucste operc rcdatte in lingua 
romanza egli assegnava un posto importante al Testamentum, di cui purc non 
conosceva se non manoscritti in latino, ma che trovava citato in catalano alPinterno 
di un'altra opera latina, il Compendium animae transmutationis metaUorum. In 
effetti una rcdazionc catalana del Testamentum venne scoperta da Joscp M. Batista 
y Roca nel manoscritto bilingue (catalano e latino) Oxford, Corpus Cliristi Collegc 
244; e, sccondo Popinione manifestata a suo tempo da Pcre Bohigas, dovrebbc 
trattarsi delPoriginale, da cui il testo latino sarebbe stato tradotto, comc affcnua un 
secondo colophon aggiunto nel manoscritto inglcse. Ma uno studio della tradizione 
manoscritta del Testamentum ncl suo complesso mostra una situazione molto piii 
intricata di quella rilcvata dai duc studiosi ora citati. Oltre al testo catalano e a 
quello latino tradito dal manoscritto oxonicnse, infatti, esiste una tradizionc latina 
continentale, che rivela un prccocc divaricarsi di due rami dalFarchetipo, oltre a due 
rcdazioni in franccse (per tacere di una piu tarda redazione catalana, attestata in un 
manoscrit to dcl XVI secolo appartcnuto a Jaume Mas e segnalato da J.R. De 
Luanco; oltre a traduzionc cinqucccntesche in altre l ingue); attraverso un'analisi 
incrociata di tutti i manoscritti quattrocenteschi che contengono il testo complcto 
c inoltrc possibilc isolarc una scrie di glosse incorporate ncl testo ad uno stadio cosi 
prccocc da intcrcssarc, scppurc con modalita diverse, sette testimoni su dodici. 

Pcr quanto Fanalisi fm qui condotta induca fra Faltro a rifiutare Fipotesi della 
priorita del testo catalano, che molti indizi rivelano cssere una traduzione dal latino, 
anchc una descrizione cosi sommaria della tradizione dcl Testamentum suggcriscc 
che si dovrcbbe riprcnderc le mosse dalle osservazioni di Berthelot e scavarc a 
fondo proprio ncgli ambicnti scientifici catalani c franccsi alFinizio dcl XIV sccolo 
per comprcndcrc qualcosa di piti dclle origini di quest' opera, che mostra del resto 
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al proprio intcrno intcrcssanti indizi di un possibilc legame con 1'ambiente mcdico 
universitario (in particolare si rileva la presenza di temi discussi a Montpellicr), 
nonchc un chiaro collegamento con le opere alchcmiche attribuite ad Arnau da 
Villanova. Ci si puo chiedere allora se rattribuzione a Llull, al di fuori dcl dilcmma 
"intenzionalc/accidcntale", non sia piuttosto un indizio della fonnazione di una 
"scuola lulliana" fra alchimisti e medici interessati alla nascente fannacologia 
alchcmica, cui il Testamentum offre una fondazione filosofica di ampio rcspiro. E' 
una domanda per ora senza risposta, che pero curiosamente incontra un'analoga 
intcrrogazione lanciata su tutt' altre basi da J. Garcia Font, nella sua Historia de 
la Alquimia en Espaha, quando si chiedeva se Llull non avesse forse affidato un 
nuclco di operc da diffondcre proprio a quegli alchimisti di cui combatteva le 
opinioni ... 

ALL 'ORIGINE DELL'ALCHIMIA L U L L I A N A . 
(2) IL LIBER DE SECRETIS NATURAE SEU DE QUINTA ESSENTIA 

Continuando a servirci della distinzione di Robert Halleux, dobbiamo invece 
collocare senza alcun dubbio sul versante della attribuzione "intenzionale" Faltro 
testo fondamcntale del coipits alchemico pseudolulliano, il Liber de secretis naturae 
seu de quinta essentia. Scritto certamente dopo la meta del XIV sec. (se accettiamo 
gli anni 1351-52 come data della composizione del De consideratione quintae 
essentiae di Giovanni da Rupescissa, di cui i primi due libri del testo pseudolulliano 
sono una fedele rielaborazione), fa parte, col Testamentum e VEpistola 
accurtationis, di un nucleo ristrettissimo di testi che compare in tutte le grandi 
raccolte manoscritte dcl XV secolo, come pure in tutti i cataloghi di opcre 
alchemiche attribuite a Llull. L ' intenzione delFautore e quella di strutturare le 
procedure degli alchimisti (sia quelle dirette alla trasmutazione dei metalli che quelle 
finalizzate alla prcparazione della quinta essentia mpescissiana) secondo le rcgole 
e le figure dclla combinatoria lulliana, a fini non solo espositivi e mnemonici, come 
nel Testamentum, ma anche e soprattutto dimostrativi ed inventivi, in piena coerenza 
con Finsegnamento dell'ar.s di Llull. 

A differcnza che nel Testamentum, inoltre, Fattribuzione al ftlosofo maiorchino 
non solo e qui esplicitamente sostenuta, ma viene estesa allo stesso Testamentum 
("sicut plenc tractavimus in nostro Testamento") c ad alcune altre operc alchcmichc: 
il Codicillus, il Liber lapidarii, la Epistola accurtationis. La messa in scena dcl 
prologo e dclFepilogo, in cui "Ramon" dialoga con un monaco secondo un modcllo 
che richiama da vicino la pagina introduttiva deWArbor Scientiae, serve anche ad 
offrire uno spazio immaginario per la composizione dei libri alchemici che abbiamo 
visto sopra citati: Llull infatti, convinto dal monaco a esporre il suo grandc sapcre 
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scgreto, si sarebbc recato con lui nel monastero, "ibiquc moram traxit per aliqua 
tempora et diversa librorum volumina composuit". Lc opere medichc lullianc 
autentiche sono citate come propri scritti: "in pluribus locis plcne tractavimus dc 
hac doctrina, ad que te remittimus: ut est Liber principiorum medicinae, qui dicitur 
ars medicine, liber qui dicitur de ponderositate et levitate elementorum. Item liber 
de regionibus sanitatis...". E soprattutto, ncl prologo e nell"epilogo 1'autore mostra 
di considerare 1'alchimia come una estensione lccita e quasi un complctamcnto dclla 
filosolia lulliana: "si tu hoc ... compleveris, ne dubites quod scicntia tua conscquetur 
finem propter quem cst", dice il monaco pcr convincere Ramon a mettere per scritto 
le sue conoscenze alchemiche, "secreta nature que via mcdicinali ac philosophica 
attingi possunt". Infine, fopposiz ione alfalchimia contenuta nelle opere autentiche 
di Llull e superata mettendo in bocca al filosofo maiorchino un'affermazione che 
rinvia ad un senso piii profondo contenuto nei suoi libri autentici: "Si tu utique 
cognovisses principia naturalia, et elevasses utique intellectum, scires tu quod in 
libris artis meae nihil contrarii huius, quod hic designavimus, in cis scribere". 

Pertanto possiamo a buon diritto considerare il Liber de secretis naturae seu 
de quinta essentia il primo testimone delfesplicito collegamento fra la persona di 
Ramon Llull e alcuni scritti alchemici, gia circolanti, nei quali elementi della sua 
filosofia e dcWars combinatoria erano stati impiegati comc strumenti ausiliari per 
la concettualizzazione e la memorizzazione della dottrina alchcmica. Da qucsto 
momento in poi Pidea che il filosofo maiorchino fosse anche autore di un nutrito 
numero di importanti operc d' alchimia si diffuse non solo nci circoli ermetici o 
in ambienti in cui le autentiche opere lulliane erano poco o niente conosciute. 
L'attribuzione di opere d' alchimia a Llull e la rilevanza dcl magistero alchemico 
per la comprensione dcl significato della sua filosofia naturale sono infatti 
testimoniatc persino nella tradizione del lullismo maiorchino e nelle sue propaggini, 
seppure i magistri della scuola lulliana dimostrino una certa esitazione, dovuta forse 
piii al timore di nuocere alla causa dcl Bcato, a motivo del caratterc sospetto che 
Yopus alchemico aveva ormai agli occhi della Chiesa, che non a riservc circa 
Pautcnticita di questi scritti. Esemplare da qucsto punto di vista e Pattcggiamento 
di Bemardo di Lavinheta, che incluse nella sua enciclopedia lulliana un'opcra di 
farmacologia alchemica, YArs operativa medica, apparentemente senza dubitare che 
Llull ne fosse 1'autore. Non ci sorprende percio trovare che il medico Nicolaus Pol 
posscdette, oltre a varie opere mediche e filosofiche autcntichc, divcrsi manoscritti 
alchemici (Dresden, Sachische Landesbibliothek N 101 e Wien, Osterrcichische 
Nationalbibliothek, 5230, 5485, 5487) costitucnti nelPinsieme una ragguardevole 
silloge alchcmica pseudolulliana; ne ci mcravigliamo ncl constatare che uno dei 
manoscritti latini piu importanti del Testamentum, quello praghese, proviene dalla 
biblioteca del Cusano. Accenniamo infine soltanto alf intcresse per le opcre 
alchcmichc c a l fasscnza di dubbi sulla loro autenticita nei circoli lulliani 
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delFEuropa rinascimentale, che avrebbe dato il suo ultimo fmtto con Ivo Salzinger 
il quale - e bene r icordar lo- afferma che la prima opera "di Llull" da lui letta era 
stato proprio il Liber de secretis naturae seu de quinta essentia. 

ALL'ORIGINE D E L L ' A L C H I M I A LULLIANA. 
(3) LA L E G G E N D A DI LLULL ALCHIMISTA 

Nel Liber de secretis naturae non c 'e alcuna traccia della leggenda secondo 
la quale Ramon Llull sarebbe stato convinto della verita dclFalchimia ed edotto 
nelFartc della trasmutazione da un altro grande catalano, Arnau da Villanova. Anzi, 
le argomcntazioni addotte nel prologo e nelFepilogo introducono come si e visto 
un motivo opposto a quello, centrale nella leggcnda, dclla conversione. 
L'affennazione di un significato alchemico profondo, nascosto nei testi filosofici 
di Llull - a rgomen to che richiama quanto Ruggero Bacone aveva a suo tempo 
sostenuto sulFidentita segreta di alchimia, mcdicina e ftlosofta naturale—, appare in 
realta comc un tcntativo forte di innestare Falchimia nel cuore stesso della ftlosofta 
lulliana, in cui la dinamica degli elementi rispccchia il dinamismo divino sia ad 
intra (ncl mistcro trinitario) sia ad extra, nella creazione del mondo. La rota 
elementorum, che costituisce il fondamento della possibilita che falchimista ha di 
rimctterc in movimcnto , attraverso i processi operativi, la natura creata ri-
oricntandola verso la perfczionc, e un concetto ccntrale nella "ftlosofia alchemica" 
pseudolulliana ed esprime d' altra parte una dinamica cosmologica analoga a quclla 
del Liber chaos. Si svela cosi mfaffinita profonda fra la filosofia naturale lulliana 
e le idee di fondo delFalchimia, che sottende la coesione fra ars combinatoria ed 
ars alchemica ne lPimmagine rinascimentale di Llull, e chc mostra —fra Faltro— 
quanto Fintuizione di Frances Yates fosse sostanzialmente adeguata a una migliore 
comprensione sia del sistema lulliano che dell" 'uso fattone dagli alchimisti". 

Che spazio r imane, allora, per la diffusissima leggenda della conversione di 
Llull alFalchimia da parte di Amau da Villanova, e del viaggio per mare ftno in 
Inghilterra, dove il filosofo maiorchino avrcbbe operato la trasmutazione pcr il re 
Edoardo? Come ho mostrato in altri contributi, la leggenda nasce lentamente nel 
corso del XV secolo, raccogliendo elementi prescnti in alcuni degli scritti alchemici 
piu antichi (Testamentum e Codicillus per il legame con Amau , Compendium 
animae transmutationis metallorum pcr il viaggio pcr mare, ancora Testamentum 
pcr il rapporto col re d' Inghilterra), che dapprima danno luogo a spezzoni narrativi 
separati - l a conversione ed il viaggio, chc sono del resto Fapplicazione al 
pcrsonaggio-Llull di motivi topici della letteratura alchemica— pcr poi unirsi in un 
racconto picnamente elaborato (attestato solo in manoscritti del XVI scc. e oltre) 
che si affianca alle altre narrazioni leggendaric da cui la tradizione lulliana 
rinascimcntale c arricchita. 



UN INNESTO SULVARBOR SCIENTAE 8 7 

L'incoerenza fra questo racconto e lc argomentazioni del Liber de secretis 
naturae sopra ricordate venne colta da Sollier e Custurer, i quali se ne servirono 
come di un grimaldello per scalzare Pattendibilita dell 'at tr ibuzione degli scritti 
alchemici a Llull nella polemica con Salzinger. Non sembra invece - o almeno non 
ho finora incontrato testimonianze in tal senso— che abbia preoccupato i lettori 
rinascimentali di Llull, per i quali sia fattribuzione di un senso scgreto alla sua ars 
sia la leggenda confluivano nella costiuzione di un personaggio dalle molte 
sfaccettature, il filosofo-mago illuminato che cogliamo nelle celebri immagini del 
manoscritto fiorcntino del 1475 miniato da Gerardo da Cremona (Firenze, Biblioteca 
Nazionale Centralc, BR 52). A questo personaggio, l" 'ul t imo degli alchimisti 
veritieri" secondo un testo anonimo quattrocentesco che vuol ricostruire la "storia" 
delPalchimia (Conversatio philosophorum), si attribuiscono onnai opere alchemiche 
(ma anche cabalistiche e astrologiche) senza alcuna limitazione, con un movimento 
a spirale che utilizza la leggcnda per giustificare Pampliamento del corpus di scritti 
e viceversa. 

Gli elementi centrali dclla lcggenda (Pinscgnamento di Arnau e il viaggio in 
Inghilterra) possono comunquc csserc letti. a mio avviso, come indizi importanti di 
due fattori storici reali legati al Testamentum. II colophon di quesf opera, riportato 
in tutti i manoscritti completi, ci conduce infatti in uno scenario inglese, f ospizio 
di St. Katherine at the Tower, una fondazionc regia dcstinata fin dal tempo di 
Elconora d' Aquitania ad ospitare fra faltro "pauperes scholares". La data riportata 
nel colophon, 1332, conispondc ad un 'epoca in cui presso Ia cortc inglese 
f in teresse per la fannacologia c la cosmetica, pratiche entrambe assai vicine a 
quella alchcmica, cra piuttosto marcato c alimentava un nutrito scambio con il Sud 
(fannacisti francesi sono prescnti alla corte inglesc dalla meta del '200 in poi). II 
sovrano a cui il Testamentum e affidato "in custodiam", Edoardo III, e lo stesso che 
finna un ordine di comparizione per due alchimisti i quali, volenti o nolenti, dcvono 
cssere portati a corte pcr operare al suo servizio. Se dunque il contcnuto dcl 
Testamentum, la prcsenza di una redazionc catalana gia verso il 1350, la precocc 
diffusione della versione francese, sono tutti elementi che ci oricntano verso 
un'origine catalana dclPautore, la dedica al re d' Inghiltena invita a pensarc ad uno 
spostamento, un viaggio appunto, forse sulla scia degli interessi pratico-scicntifici 
che riscontriamo nella presenza di vere e proprie gencalogic di fannacisti francesi 
a Londra, o forse —seguendo una pista interna alPopera— al seguito di interessi 
politico-militari, di cui troviamo un indizio nel nome di Bemardus dc la Brct, 
indicato dalFautore del Testamentum come testimone di una sua performance 
alchemica a Napoli, e noto da una serie di documenti come fiduciario dci sovrani 
inglesi (Edoardo III e prima di lui il padre, Edoardo II) nclla rcgionc pirenaica. 

L'altro motivo leggendario, qucllo dell"'inscgnamcnto" di Ainau da Villanova, 
apre una prospcttiva diversa ma altrettanto rilevantc sul piano storico. Infatti il 
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Testamentum cd il Codicillus mostrano un lcgame molto fortc a livello di contcnulo 
alchemico con la piii diffusa e importante dclle opere d' alchimia attribuite ad 
Amau , il Rosarius. 11 lcgame fra queste trc opcre apparc saldissimo: i due testi 
pseudolulliani di fatto sono complementari nel costruire un edificio di ampie 
dimensioni sulle fondamenta, piii ristrctte ma assolutamente congruenti, dclFopcra 
arnaldiana, amplificandone re laborazionc tcorica e aggiungcndo nella practica 
1'insegnamento relativo alla confezione di pietre preziose artiftciali; e d' altra parte 
fattr ibuzione del magistero alchcmico al villanovano riposa pressoche 
esclusivamentc sullc testimonianze contcnute nei testi pseudoluliiani - anche se a 
questo proposito e ncccssario muoversi con molta cautela. Infatti la citazione di 
Amau contenuta nel Testamentum, cap. I. 39 ("Et istud tempcramentum dcbet eligi, 
sicut dicit Amaldus dc Villa nova in suo Rosario, in capitulo quod incipit: "Omnia 
sub tennino diffinito". ct in f inc") , e in realta una delle glosse messe in evidenza 
dal confronto fra le diverse redazioni del testo di cui parlavo sopra. Per quel che 
concerne la citazionc contcnuta nel Codicillus, cap. 63 ("Cum sola praesumptione 
et temeritate scientiae alterius naturam ftnnitcr intelligere credcbamus, idem ullo 
modo nec intellexeramus, donec tempus adfuit in quo spiritus non immediate sed 
mediate per M. Arnoldum de Villa-Nova ... inspiravit in nobis"), la cautela deve 
essere raddoppiata: perche non abbiamo prove evidenti, al di fuori dellc citazioni 
inteme alPopcra, che Pautore sia lo stesso del Testamentum (per quanto i due testi 
siano di certo strettamente collegati); e perche manca per ora qualsiasi indagine sui 
manoscritti, che escluda trattarsi anche qui di una glossa o di una interpolazione 
posteriore. Pertanto, mentre siamo costretti ad escludcre che i testi pseudolulliani 
portino una testimonianza precoce e decisiva sul problcma delPautcnticita amaldiana 
del Rosarius, e pero impossibile sottovalutare Paffinita tematica nclle opcre 
alchemiche attribuite ai due catalani. 

RAMON LLULL, ARNAU DA V I L L A N O V A E L 'ELIXIR 

II piu significativo elemento di collegamento fra Palchimia pseudolulliana e 
il Rosarius consiste nella centralita dclPclixir, la cui produzione neWopus alchcmico 
non viene piii ricercata solo in quanto s trumento dclla fabbricazione delPoro 
artificiale, ma di per se, come medicina capace di conferire la perfczione a 
qualsivoglia corpo materiale, compresi i corpi umani . L'elixir e Pagente corporeo 
"sottilissimo" della perfezione matcriale generale, caratterizzato dal grande e 
meraviglioso calore: una materializzazione dcl principio vivificatore della natura 
(identificabile con il pneuma di ascendenza stoica) che, come affermava il Rosarius 
di Amau, e occulto: non e cioe dato immediatamente ai scnsi, comc lc proprieta 
elementari delle sostanze utilizzate nella farmacologia galenica, ma dcve cssere 
estratto da esse mediante Pattivita delPartefice. 
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La prcparazionc del magnus thesaurus —cosi 1'elixir e definito ncl De anima 
in arte alchemiae pscudoavicenniano— era descritta in tennini oscuri nci primi 
trattati d' alchimia tradotti in latino nel XII secolo, come il Morienus, e 
aforisticamentc collcgata alla crcazione del mondo nel testo di base dclla tradizionc 
alchemica, 1'ermetica Tabula Smaragdina. Questa mirabile novitas chc il sapcre 
alchemico introduccva nclla cultura mcdievale, pero, non fu immediatamcntc 
recepita in tntta 1'estensione delle sue potenzialiti. Fino a tutto il XIII secolo i latini 
svilupparono la riflessione e la ricerca alchemica quasi esclusivamente nei tcnnini 
dclla trasmutazione dei mctalli vili in oro, tentando di inserirla nella divisio 
disciplinarum scolastica come una partc o un derivato della scicnza naturalc 
aristotclica, mcdiantc il collegamento con la tcoria delForigine dei mctalli csprcssa 
nelle Meteore. Albcrto Magno, che utilizzo ampiamente i testi degli alchimisti nclla 
stesura del De mineralibus, con cui intendeva colmare una lacuna dcl corpus 
aristotelico; Gcber latino, Paolo di Taranto, che dette la prima grande sintesi 
alchemica occidentale nella sua Summa perfectionis magisterii; Vinccnzo di 
Beauvais, chc inscri Falchimia nel suo Speculum quadruplex: tutti quanti 
considcrarono 1'clixir csclusivamente una "medicina dei metalli". Soltanto Ruggcro 
Baconc, chc riteneva Palchimia una parte rilevante della propria scientia 
experimentalis, opero il collegamento fra la "medicina" alchemica e la ricerca di 
un fannaco capacc di prolungarc la vita, recupcrando per questa via il significato 
piii ampio delfclixir. 

La riccrca di un fannaco d' immortalita, originaria dclla cultura taoista cincsc, 
era stata collegata a l fopus alchcmico nelFIslam; ecco come il sinologo Joscph 
Needham sintetizza il complesso di idee ad esso collegate: 

Nel pensicro alchimistico arabo, al-iksir era la sostanza che aggiunta in 
proiczione a qualsiasi cosa imperfetta portava ad un cambiamcnto in mcglio 
nel bilancio o krasis delle sue qualita, cioe ad una trasformazionc. Qucstc 
trasfonnazioni crano visibili anche nelForo e ne detenninavano la pcrfezione. 
Siccome pure gli organismi viventi erano capaci di una simile perfczionc, che 
in questo caso consisteva nella salutc e nella longevita, si pensava agli clisirs, 
insicme allc droghe, come a "medicine sia delFuomo che dei metalli". E come 
gli iksirs potevano avere un potcnte cffetto sulle piante, sugli animali c sugli 
uomini, non meno che sulle sostanze minerali o metalliche, cosi a loro volta 
potcvano vcnirc prcparati artificialmcnte da uno qualsiasi dci trc rcgni naturali. 

Si confronti ora la definizione che delfel ixir viene data nel Testamcntum, 
ripctcndo c amplificando una pagina del Rosarius: 

E' questa la pietra eccclsa di tutti i filosofi, nascosta agli ignoranti e agli 
indegni ma rivclata a tc, chc trasfonna tutti i corpi imperfetti in corpi capaci 
di produne alPinfinito vcro oro e argcnto. E similmcnte diciamo che ha virtii 
cd cfficacia al di sopra di tutte lc altre medicine, e che puo guarire realmcntc 



90 M. PEREIRA 

tutte le malattie del corpo umano, fredda o calda chc sia la loro natura. Per 
questo, poiche e di natura sottilissima e nobilissima, e riporta tutte le cose al 
loro tempcramento perfctto, conscrva la salute c rafforza le energie, e le 
moltiplica al punto chc ringiovaniscc i vccchi, c scaccia dal corpo qualsiasi 
altra malattia, combatte contro tutti i vclcni e ammorbidiscc lc vene del cuorc, 
scioglic il catarro, medica le ferite, rafforza c purifica il sangue e gli spiriti 
vitali, e li custodisce in salute. E se la malattia dura da un mese, questa 
medicina la guarisce in un giomo; se dura da un anno, le bastano dodici 
giorni; sc dura da molto tempo, la guarisce veramente in un mese. Percio non 
ci si dcvc mcravigliare se a buon diritto questa medicina viene ricercata dagli 
uomini piit di tuttc lc altrc, perchc tuttc lc altrc in gcncrale possono cssere 
riportate ad essa. Percio, figlio, sc la possiedi tu possicdi un tesoro durevolc. 
Inoltre qucsta medicina ha ancora un altro potere, che e qucllo di rendcrc 
senza difetti qualsiasi altro essere animato e di vivificare tutte Ie piante in 
primavera, a motivo del suo grandc c meraviglioso calore. Poiche se di essa 
ne porrai un grano sciolto in acqua in una cavita grande quanto un guscio di 
noce nel tronco di una vite, per la virtu indotta artificialmcnte nasccranno 
foglie c fiori, e produrra buoni grappoli a maggio; e questo puo essere fatto 
a qualunque altra pianta. 

Nei testi fondativi delPalchimia amaldiana c pscudolulliana, dunque, cio che 
si cerca di ottenere mediantc Popera artificiale delPalchimista e una sorta di fannaco 
univcrsale, dcfinito nel Testamentum "madrc e impcratricc di tutte le mcdicinc". Su 
qucsto sfondo si inseriscc vcrso la meta del '300 la riccrca, da parte di Giovanni 
da Rupescissa, di una sostanza che egli definiscc "quinta essenza", Palcol del vino, 
conccttualmente analoga alPelixir: "una cosa creata adatta ad essere usata 
dalPuomo, in grado di prescrvare il corpo mortale dalla corruzione; e prcscrvandolo, 
mantcnerlo intcgro; e mantenendolo integro, se fosse possibile, farlo durare in etcmo 
[...] Questa e la radice della vita, la Quinta Essenza". Ma, comc a chiudcre il 
ccrchio, piu che attraverso il testo originale del Rupcscissa la quintcssenza si 
diffonde attravcrso la rielaborazione attribuita a Ramon Llull, il Liber de secretis 
naturae seu de quinta essentia, che —stampato piu volte ncl corso del '500— finira 
per diventare la piu celebre delle opcrc alchcmiche a lui attribuite e richiamera 
Pattenzione di Paracclso e dei suoi seguaci, aggiungendo alla fama dcl maiorchino 
un motivo d' importanza centrale. 

VITALITA D E L L ' A L C H I M I A PSEUDOLULLIANA 

La teoria delPelixir c Papcrtura alPuso medicinale dci prodotti alchemici 
spicgano in buona misura il succcsso dclPalchimia pscudolulliana nel passaggio dal 
Mediocvo al Rinascimento, momento in cui Palchimia subisce una irreparabilc 
caduta di livcllo epistemologico, in seguito alla quale perde ogni possibilita di 
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inserimento nel contesto del sapere insegnabile c pubblicamente accettato. Infatti 
il dibattito scolastico sulla possibilita dcH'alchimia come arte della trasmutazione 
metallica aveva portato a conclusioni ncgative, che si riflettono nelle condanne 
ecclesiastiche -da l l a bolla papale del 1317 "Spondent quas non cxhibent" al 
Tractatus contra alchymistas di Nicolas Eymerich ecc—, mentre la consapcvolczza 
della diffcrenza fra l'oro prodotto alchemicamente e 1'oro narurale incideva sia nelle 
discussioni giuridiche de falsa moneta che in quelle filosofico-teologiche sul 
rapporto fra natura e arte, dove suscito il sospetto dei teologi nei confronti di 
un'attivita che si proponeva non solo di imitare lc possibilita produttive dclla natura 
creata, ma addirittura di oltrepassarnc i confini. Gli alchimisti allora iniziarono ad 
elaborare una serie di strategie espressive che, sviluppando motivi gia presenti nei 
testi alchemici tradotti dalfarabo nel XII secolo, portano in primo piano le modalita 
ermetiche della conoscenza c le isolano rispetto al linguaggio della filosofia 
scolastica, con cui gli autori del Rosarius e del Testamentum avevano piuttosto 
cercato di coniugarle. II tema dell'illuminazionc, il linguaggio mctaforico, 1'uso di 
immagini per mostrare cio che non si puo conccttualizzarc, tcndono a divcntare 
1'unico o almeno il principale registro espressivo dei testi alchemici; c toma in 
primo piano il carattere religioso-salvifico, gia centrale nelfalchimia ellenistica ma 
quasi completamente assente dai tentativi scientifici di un Albcrto Magno o di un 
Gcbcr latino. 

In questo panorama gli scritti attribuiti a Ramon Llull possono esserc visti 
come una sorta di stadio intennedio, un ibrido che mantienc a lungo la propria 
fioritura c fruttifica in maniera abbondante. Ed c proprio la teoria delfel ixir , che 
eoniuga il tema religioso della salvezza —di una salvezza che vuole abbracciare il 
mondo dclla matcria— con quello scientifico della conoscenza insegnabile, a 
garantirnc la vitalita. Mentre il pensiero occidentale si avvia a cristallizzare la 
scissionc fra atteggiamento scientifico e atteggiamento rcligioso, fra spirito e 
materia, fra soggctto c oggetto, la ricerca dclfclixir manticne vivo f interesse per 
una modalita conoscitiva che si sviluppa secondo il modello dclla coniunctio nuzialc 
fra un artcfice umano e una natura dotata di anima. E ' del resto significativo che 
le ricerche dcgli alchimisti mantcngano la loro attrattiva piii a lungo negli ambicnti 
dei franccscani spirituali, la cui prospettiva escatologica contiene un implicito o 
csplicito rifiuto del dualismo; e in quelli dei mcdici, la cui disciplina, pcr quanto 
onnai strutturata sul modello scolastico, c incvitabilmcnte csposta al sogno dclla 
perfezione dei corpi. 

f u t o p i a della salvezza dclla matcria, collegata alla pratica alchcmica 
delfel ixir , in Ruggcro Baconc c ncl Testamentum aveva anche mostrato la 
possibilita di un discorso tcologico radicato nclla pcrfczione psicosomatica originaria 
de l fcsscrc umano c nclla riproducibilita di qucsta perfezionc comc rcalizzazionc 
dcl rcgno di Dio sulla tcrra. Joscph Nccdham ha indicato, nclla tradizione da lui 
definita "Wcstem macrobiotics", il lcgame di qucsta concezionc con le idcc taoiste, 
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da un lato, e il suo perdurare nella ricerca medica e farmacologica fino alle soglic 
dclFeta modema, con personaggi come Paracelso, Gerhard Dom e Pietro Severino 
dalFaltro. E, per quanto egli non includa "Ramon Llull" nclla galleria di personaggi 
mcdicvali che colloca agli inizi di questa tradizione —Bacone, Arnau e Rupescissa-
la comprensione del filo principale che collega il Testamentum al Liber de secretis 
naturae seu de quinta essentia ed alle opere pseudolulliane piu tarde ci autorizza 
oggi ad inserirvclo a picno titolo. 

A qucsto motivo principale se nc possono aggiungere altri: il rilievo dato alla 
theorica nelFesposizionc dclle dottrine alchemiche, in tutti i principali scritti del 
corpus pseudolulliano, contribui ccrtamcnte a mantenere un'elevata considcrazione 
per il nome di Ramon Llull negli ambienti ermetici; mentre le dettagliate ed 
apparentemente chiare cd efficaci descrizioni dei processi di laboratorio gli 
guadagnarono fama duratura prcsso gli alchimisti pratici: cio e testimoniato, fra 
Faltro, dalla presenza diffusa di brevi e brevissime practicae di sapore lulliano e/ 
0 attribuite a Llull in misccllanec di laboratorio fino a tutto il XVII secolo, dalle 
innumerevoli (e finora non catalogate) ricctte recanti il suo nome, dal rilievo che 
1 capitoli operativi degli scritti maggiori del corpus vennero assumendo nella 
tradizione manoscritta. In questo ambito occorre fare almeno un breve ccnno 
alFimportanza dclla pratica dclla preparazionc alchemica di perle e pietre preziose 
come elcmento caratterizzante il corpus pseudolulliano; dal Liber lapidarii (opera 
dello stesso autore dcl Testanientum) al Compendium animae transmutationis 
metallorum, dal Liber de investigatione secreti occulti, fino alle piu tarde 
riclaborazioni, si ribadiscono, cambiando soltanto il solvente di partenza (acque forti, 
alcool, distillato di urina) le procedure pcr confezionare gemme che si ritenevano 
pari se non superiori a qucllc naturali per le "virtu" magiche e mediche posscdute, 
che sempre vengono dettagliatamente dcscritte. Anche questo aspetto, che 
costituisce un tratto peculiare delPalchimia pseudolulliana, contribuisce cosi a 
rafforzare Fimmagine poliedrica del sapicnte maiorchino, in un 'epoca come il 
Rinascimento in cui il sapcre magico non c ancora relegato ai margini del sapcre 
tout-court. 

La ftgura storica di Ramon Llull, il suo pensiero e le sue opere autentiche, d' 
altra parte, contcngono alcuni importanti clementi che si affiancano alla centralita 
dclFehxir nel sostcncre la fama di Llull come alchimista fino nel cuore delFeta 
modema. In primo luogo credo che dobbiamo tencre presente la profonda affinita 
fra Fespcricnza fondativa del pensiero dcl Doctor Illuminatus c il tema 
delPilluminazionc divina ncccssaria a chi voglia intraprendere la ricerca alchcmica, 
a fianco o in sostituzione delFiniziazionc da parte di un maestro. C ' e poi, come 
gia facevo notare sopra, il carattere dinamico della sua visione della realta che da 
un sapore non scolastico alla sua concezione filosofica, manifesto soprattutto nella 
dottrina dei correlativi —della quale non a caso troviamo traccia ncl Testamentum. 
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Un tcrzo elemento si dovra infinc rintracciarc nelf importanza chc le ligurc 
rivestono ncllc opere lulliane autentiche, cosi come in quelle alchemichc. E' vero 
che le "figure" contenute negli scritti pseudolulliani d' alchimia non hanno 
supcrficialmente niente in comune con i cicli di fantastichc immagini rafiiguranti 
Vopus che iniziano ad essere prodotti fra XIV e XV sccolo; ma si devc prima di 
tutto rilevare che il primo ciclo di illustrazioni alchemiche di eta medievalc, qucllo 
che accompagna il Liber secretorum alchimiae di Costantino Pisano, c coslituito 
da schcmi c diagrammi piii vicini a quelli lulliani o "paralulliani" (pcr usare il 
significativo termine utilizzato da Lola Badia) che non ai cicli dcl Liber 
sanctissimae Trinitatis o dcWAurora Consurgens, per non dire alle immagini chc 
accompagnano il Rosarius a partire dalla fine del '400. Inoltre, la prescnza delle 
figure nelle opcre dcl corpus pseudolulliano sembra rispondere alla stessa nccessita 
di mostrare piu di quanto il l inguaggio non possa dire, attraverso la disposizione 
spazialc e il movimcnto dei "principi" impiegati ncWopus. 

La duratura vitalita delf alchimia pseudolulliana sembra pertanto confcnnare 
quanto reccntemcnte ha sostenuto A. Bonner, che cioe in eta rinascimcntale VarS 
lulliana "era vista com a possible propedeutica gencral a les ciencies ocultcs". Cosi 
e, ad csempio, nel gia rammentato manoscri t to fiorentino del 1475 (Bibliotcca 
Nazionalc Centrale, BR 52), in cui ai testi alchemici era stato affiancato 1'autcntico 
Liber principiorum philosophiae, cosi presentato dal curatorc della raccolta: 
"Principiorum philosophiae capitula ut secretorum ducem habeas". II Doctor 
Illuminatus, dunque, come guida a quella filosofia occulta chc, raggruppando temi 
ermetici, cabalistici, astrologici c alchemici si sarebbc diffusa dalla Fircnze di fine 
'400 in tutta FEuropa. Ma, se e vero che le "scienze occulte" divennero tali csscndo 
rclcgatc ai margini dcl pensiero filosofico c scientifico in un proccsso storicamentc 
parallelo alfaffennarsi del dualismo spirito/matcria, soggctto/oggetto, potrcmmo 
addirittura spingerci ad affcnnarc chc il complcsso di testi e di idce tenuti insicme 
dalTautorcvole nomc di Llull fu uno dci piu durcvoli vcicoli di un' immaginc della 
realta e di una modalita di conoscenza altemativc rispetto alla filosofia c alla 
scienza dclf Occidcnte moderno, e nelle quali sono rimaste latcnti incsplorate 
possibilita di riflessione, eredi di quclla "naturalesa integradora" del pensiero pre-
modemo in cui ritengo, d' accordo con Bonner, che risieda il significato piii vero 
del lullismo rinascimcntale. 

Michcla Pcrcira 
Univcrsita di Siena 
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mamtscrits i impresos Iulians de Maguncia (Barcclona, 1915) 
B. Haureau, E. Littre, «Raimond Lullc», in Histoire Litteraire de la France, vol. 

X X I X (Paris, 1885) 
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D. W. Singer, «The alchemical "Testamentum" attributcd to Raymond Lull», in 
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RESUM 

Alchemical writings were already attributed to Ramon Llull before the end of 
the fourtecnth century, and thcir number as wcll as thcir fame grew regularly until 
the seventeenth century not only in the Hcnnetic circles, but also among the most 
faithful followers of Lullian philosophy. Alchcmy, indeed, might even be considcrcd 
as a legitimatc branch of LlulPs «Arbor scicntiarum», as cspecially the prologue 
to the Liber de secretis naturae seu de quinta essentia indicates. 
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Although since the time of Sollier and Custurer the scholarly dcbatc has 
unmistakably shown that thc traditional attribution cannot be maintained. the 
importance of writings like Testamentum, Codicillus, Liber de secretis naturae seu 
de quinta essentia, for both the Lullian and the Herrnetic-alchemical traditions, is 
not to be undereslimated. The theme of the elixir and the developmcnt towards 
alchemical pharmacology were largcly supportcd by thc pscudo-Lullian writings, 
which also distinguishcd themselves among the average alchcmical writings bccausc 
of their philosophical weight. 

It is no wondcr, then, that the supposed authorship of alchemical works, 
togcther with thc diffusion of the legend that presented Llull as a disciple of Amau 
of Villanova and as a practicing alchemist, contributed to the longlasting famc of 
the "Doctor Illuminatus" as an outstanding representative of the "occult philosophy" 
of the Renaissancc. 




