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P. EVANGELISTl 

Christus est proximus noster. 
Costruzione delPidentita comunitaria e definizione 

delle infidelitates in Arnau de Vilanova e Ramon 
Llull* 

1. «Ama il prossimo tuo come te stesso» 

Seguendo percorsi molto diversi, Spinoza nel xvu s. e Carl Schmitt nel seco-
lo scorso, hanno richiamato 1'attenzione degli studiosi dclla politica sulTimpor-
tanza della definizione e della costruzione del nemico quale concetto costitutivo 
delfazione politica. 

II primo notava che era il diritto e non 1'odio a creare - dunque ad istituire 
pubblicamente - i nemici delFimpero (Trattato teologico politico, XVI) . II 
secondo, alfinterno di una teorizzazione della politica come contrapposizione 
inderogabile di due polarita (amico/nemico) metteva in Iuce come nello slesso 
vangelo, proprio nel comandamento universale delTamore, vi fosse la radice 
della distinzione concettuale tra inimicus ed hostis. Solo Yinimicus, inteso qualc 
referenle di un sentimento privato diveniva oggetto del comandamento delfa-
more, mentre Yhostis - inimicus pubblico - veniva escluso da quella prescrizio-

* II lcsto che segue costituisce un approfondiniento ed uno sviluppo della mia relazione letta a Paler-
mo il 19 novenibre 2005 nel eorso del seminario imernazionale «11 Mediterraneo del '300: Rainiondo 
Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia», Palermo-Caslelvetrano-Selinunte 17-19 novembre 2005. 

Si danno di seguito le abbreviazioni utilizzate neH'articolo: 
Cath. Pliil. = Arnau de Vilanova, Ars Calholica Philosophia! sive Pliilosophia Caiholica et Divina 

Tradens Artem Annihilandi Versulias Maximi Antichristi 
De Jine = R. Llull. Liber de Jine 
DHS = Amau de Vilanova, Dyalogus de eleinenlis calholice Jidei e De helemosina et sacrijicio 
ESA = Arnaldi de Vilanova (?) Expositio super Apocalypsi 
LATS (K) = R. Lull, Liber de acquisitione terrae sauctae, ed. P. F. Kamar 
QLSMIS = R. Llull, Liber per quem poterit cognosci, qiuv lex sit magis bona, magis magna et etiam 

magis vera 
TMCl = R. Llull. Quomodo Terra Sancta recuperari potesl. Traclalus de modo cimverlendi injideles 
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ne cristiana. Schmitt sottolineava inlatli che in Malteo 5,44 e Luca 6,27 e detto: 
«diligite inimicos veslros», non «hostes vestros», e che il verbo che sostencva 
questa prescrizione non era propriamenle amare ma diligere, una distinzione 
presente anche nella versione greca dei sinottici. 1 

Questa differenza colta dal filosofo tedesco, pur senza seguire in alcun modo 
le derive politiche schmittiane degli anni '30 in cui essa venne a collocarsi, ha in 
se un valore indiscutibile. 

Qucl passo neotestamentario si rende infatti disponibile come strumcnto 
argomcntativo e normativo in chiave politica poiche e nel lessico ncotestamenta-
rio ed in quello della lingua lalina che Yinimicus insiste entro una sfera semanti-
ca e relazionale privata, dove vige una polarita di riferimento che puo scorrere 
dalTodio alTamore, mentre Yhostis si detinisce pubblicamente e polilicamentc, 
divenendo un soggetto da combatlere e da sconfiggere. 2 

Ed e nella testualila medievale chc 1'esegesi di questo passo neolestamenta-
rio si sposta chiaramente da una chiave di tipo universalistico ad una di tipo 
eminentcmente politico ed identitario: «Ama il prossimo tuo come te slesso» 
viene infatti utilizzato per coslruire e legittimare una comunita di «affini di Cri-
sto» che si connota per identita e differenze molteplici. 

Spccchio privilegiato per misurare questa specitica curvatura semantica in 
direzionc politica subita dal passo cvangelico e la testualita latina e volgare pro-
dotta in area catalano-aragonese da esponenti assai vicini al mondo francescano, 
dunque frequentatori di un'identita religiosa e sociale in costruzione che si fon-
dava sulla riflessione e sulla pratica di una coppia fondamentale di virtutes 
come caritas e paupertas. Due valori considerati, anche nella teslualita normati-
va prodotta dai Minori (v. ad es. Regola non bollata, cap. XXII, Ammonizioni 
cap. IX), espressione e traduzione concreta del comandamento evangelico della 
dilectio verso il proximus. 

Si tratta di una testualita proposta da figure politico-religiose le cui biografie 
uniscono una acuta propensione alfanalisi ed alla progettualita politica nei con-
fronti delle istituzioni aragonesi ad una riconosciuta cd autorcvole funzione con-
silialiva esercitata nei consessi istituzionali cittadini e di corte. A margine, ma 
non troppo, va considerato che questi «autori» ed in particolare Ramon Llull, 
cosi come piu tardi Anselm Turmcda, scelgono di veicolare la loro produzione 
etico-politica e consiliativa non solo in latino ma anche nei volgari parlati nci 
tcrritori in cui operano, volgari chc proprio in quelTarco cronologico vengono a 
deflnirsi come codici linguistici ed idiomi identitari. 

' C. Schmitt, Le categorie del 'politico' (Bologna, 1972), p. 112 (ed. orig. Berlino, 1932). Schmiii 
non aveva peraltro considcrato i passi fondamenlali suM"amorc c sulFodio che devono essere cnlrambi 
praticati dal fidelio in Siracide 12, 1-8. 

; Cf. Forcellini, Lexihm lotius Latinitalis, III (Pavia, 1940), p. 320 e p. 511. 
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Arnau dc Vilanova, impegnato direttamente nella costruzione e nel rafforza-
mento delle istituzioni e del progetto politico della corona siciliana di Federico 
III, rex Trinacriae, scrive, a cavaliere tra Due e Trecento, una serie di trattati 
etico-pedagogici per la corte in cui la codificazione del modello regale - come 
modello politico ed etico delFintera comunita siciliana - assumc un ruolo cen-
trale. Un re ed una corle, investiti da Arnau del compito di incarnarc una prassi 
pauperistica e cristomimetica, che inveri ed alTermi la veritat evangelical, il ver 
cristianisme in un hic et nunc geo-polilicamente determinato. 

Con un grado di consapevolezza teorica, e con una indubbiamente piu cospi-
cua attrezzatura culturale, Llull, insieme a Vilanova, rappresenta uno dei piu 
significativi uomini di corte del periodo Due-Trecentesco. 

Come e meglio che in Vilanova il suo sforzo teorico in direzione del raffor-
zamento di una identita cristiana incarnata ed inverata nella comunita politica, 
economica e militare catalano-aragonese e - anche attraverso i paradigmi evan-
gelici e pauperistici di cui e imbevuto per i tramili francescano e domenicano -
davvero cospicuo. 

Siamo dunque di fronte ad una lestualita in cui 1'elemento teorico, si salda 
ad un obiellivo progettuale alimentato da pratiche discorsive ed argomentative 
in cui, di necessita, si elaborano codici retorici, strategie persuasive, percorsi di 
legittimazione immediatamente misurabili nella loro operativita e funzionalita 
in quanto produttori di istituzioni, di norme giuridiche, di concrele scelte politi-
che. 

Se identita e differenza sono atti comunicativi e formule simboliche creati e 
ricreali nel tempo e nei contesti di cultura e non di natura credo allora che, 
anche mctodologicamcnte, un'osservazione piu circostanziata di questa testua-
lita possa essere di grande profitto. 

Arnau de Vilanova e forse 1'autore che ha visto piu valorizzala la sua altivila 
ed il suo pensiero politico. : i Cio e dovulo in primo luogo ai legami e alla forte 

' Rinvio, anche per la bibliografia a C. R. Backinan. «Arnau de Vilanova and Ihe Franciscan Spiri-
luals in Sicily», Franciscan Studies 50 (1990). pp. 3-29; ld., «The Papacy, ihe Sicilian Church and Frede-
rick III», Vialor 22 (1991), pp. 229-249; Id., Tlw Decline and Fall of Medieval Sicily. Polilics. Religion 
and Economy in tlie Reign of Frederick 111, 1296-1337 (Cambridge, 1995); ld. «The receplion of Arnau 
de Vilanova's Religious Ideas», Cliristendoni and Its Discoiiients, ed. Scoll Waugh e Peler Diehel (Cam-
bridge, 1995), pp. 112-131. Si rieordera qui un solo elemenlo che lcstimonia la connessione tra Arnau ed 
il mondo franceseano. Nella sua biblioteca oltre a nuinerosi Irattali sulla poverta volontaria erano presenti 
la Regola deWOrdo Fratriiin Minorum, i testi bonaventuriani Apologia paiipennii ed Itiiierariinii meiitis 
iii Deiiin. nonche numerose lettere manoseritle di corrispondenza tra frati Minori e Bonaventura; cf. F. 
Santi, Arnati de Vilanova. L'obra espiritual (Valencia. 1987), p. 89; cf. anche A. Oliver, «El Beato 
Ramon Llull en sus relaciones con la escuela franciscana de los siglos xin-xiv», EL 13 (1969), pp. 51-65; 
tra gli studi piii recenti, J. Mcnsa i Valls, «Arnau de Vilanova i els beguins: fonaments antropologics del 
"ver crislianisme"», Qtte es Vltoine! Reflexions anlropoldgiques a la Corona d'Aragd durant TEdat 
Mitjana, eoord. J. Corcd et Al. (Barcelona, 2004), pp. 73-99. 
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ascendenza chc cgli seppc escrcitare in particolar modo su Federico III che scei-
se di tradurre le proposte arnaldiane in veri e propri atti legislativi. 

Tuttavia, e necessario provare a spostare ii piano crmeneutico con cui i tesli 
«politici» del magister Cathalanus sono stati sinora letti per conseguirc altri due 
obiettivi. II primo consiste nelFaffrontare una lettura integrale dei suoi testi, ivi 
compresi quelli comunemente catalogati ed in qualche misura imprigionati nella 
deiinizione positivistica di «opere spiriluali». II secondo attiene non solo alla 
necessita di non limitarsi ad individuare nelle sue opere i contenuti delle propo-
stc politiche ed il grado di successo che esse hanno avuto in termini di ricezione 
politico-legislativa, ma anche alla possibilita di enucleare in quei testi i modi 
con i quali esse si saldano alFortoprassi cristiana fondata sulla paupertat e sulla 
veritat evangelica che costituiscono il segno profondo, francescano, 4 del discor-
so e della proposta arnaldiana, riconosciuti sia dai suoi contemporanei sia dagli 
studiosi moderni del suo pensiero: 

«La verita del cr is t ianesimo si realizza su questa terra, nella vita e nel 
governo deWuomo, esclusivamente in cio che Gesii Cristo indica di fare attra-
verso 1 'esempio e 1 ' insegnamento». 5 

Una convinzione radicata e ribadita nei testi arnaldiani che precisano anche 
la sua pregnanza e cogenza, quando si consideri un altro assunlo fondamentale 
della dottrina e della pedagogia del «Magister»: e certo che «nessuna opera, per 
quanto buona in se, e apprezzata da Dio se vienc realizzata prescindendo dai 
suoi comandamenli e dai suoi inscgnamenti». 6 

Per Arnau e il Cristo umile, povero e crocifisso, il modello ed il principio 
ermeneutico esclusivo della sapienza cristiana contenuta essenzialmente nel 
Nuovo Testamento, in quanto testo e scrittura cristologica codificante. 7 E Cristo 

' Mi riferisco alla sequela Chrisii ed al valore cristomimetico della scelta di Francesco magistral-
mente analizzate da G. Miccoli, Francesco d'Assisi (Torino, 1991). in particolare pp. 41 -97. 

5 «La veritat del christianisme» ... «quaia a la vida t al regiinenl del hoin en aquesl secgle, no esta 
en alre sind en co que Jesuchrist, per exemple e per doctrina, mostra a fer principalmcnt»; Arnau de Vila-
nova, Raonamenl d'Avinyd, ld., Obres Calalanes, I, ed. M. Batllori (Barcelona, 1947), pp. 167-221, qui 
p. 170, corsivo nostro; nella stessa pagina Arnau sosteneva che: «... Christ, del qual christians sdn nome-
nats, mostra aquestes dues coses de feyt e de paraula». Una indicazione che troviamo rafforzata anche 
ncWAlia infonnalio beguinoruin che qui si riporta nella versione in volgare napolelano tardomedievale: 
«christiano in quanto christiano niente altro deo fare ke christo sequitare tanto inni li essempli quanto 
enne lli enzengiamenti, quanto plu poter. e que le investigationi philozophice non so propriamente de 
christiani ma a tucty li infedeli so eomune», in J. Perarnau. L'»Alia Inforinalio Beguinoruin» d'Arnau de 
Vilanova. Edirid i esiudi del text(Barce lona, 1978), pp. 19-84, qui pp. 72b-73b; cf. anche Arnau de Vila-
nova, «Traclatus de Prudentia Catholicorum Scolarium», ed. P. Graziano di S. Teresa O.C.D., Diviniias 
11 (1967), pp. 821-844, in particolare p. 835. 

' «quc neguna opera per bona que sia en si non placc a dyo si per quella laxa hom lo comandamenlo 
o la doctrina sea»; Arnau de Vilanova, De heleinosina el sacrijicio, per la versione in castigliano di que-
sto testo v. ms. 1022 Biblioteca Casanatense, ff. 102vd-115ra. 

' Una dcllc prime affermazioni amaldiane in questa direzione e contenuta in Arnau de Vilanova, Ars 
('atholicce Philosophia sive Philosophia Catlwlica el Divina Tradens Ariem Annihilandi Versuiias Maxi-
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e solo lui la chiave esegetica possibile per 1'intelligenza della Scrittura ed e 
ancora solo Crislo il modello di riferimento per ogni vero cristiano, un modello 
in cui, come si e visto, 1'esempio viene prima della dottrina. Nella «teologia» 
arnaldiana la sola chiave esegetica della Scrittura ammessa e Cristo stesso, mae-
stro e modello esclusivo della sapienza cristiana, il quale proprio in quanto Cri-
sto crocifisso e «expositor», «editor» e «promulgator» della «sacra scriptura».* 

Si tratta dell 'elemento portante della sua concezione teologica e pedagogica 
che acquista un valore politico se si ricordi come esso divenga principio di iden-
tita comuni tar ia quando egli contrappone al Nuovo Testamento, definito il 
«grano dei cristiani» - («blat del crestians»), alimento di coloro che sono «in 
statu victoris» - , il Vecchio Testamento, mero «orzo», cioe alimento adatto per 
gli animali e per coloro che non hanno accolto la lezione ortopratica neotesta-
mentaria.'' Uimportanza di questo assunto nell 'ambito del complessivo sistema 

mi Anticltristi, ed. J. Perarnau, ATCA 10 (1991), testo pp. 57-162, qui, pp. 149-150, poi sviluppata orga-
nicamente neWAIia informatio beguinorum e nella Uigd de Narbona, v. Arnau de Vilanova, Llico de 
Narbona, in ld.. Obres Catalanes, I. pp. 141-166, qui, pp. 141-2; v. inollre Id.. Raonamenl d'Avinyd, p. 
172; tali affermazioni sono ampiamente presenti anche nell' Expositio super Apocalypsi. 

s Arnaldi de Vilanova Opera omnia scripta Spiritualia, 1, Expositio sitper Apocalypsi, ed. J. Carrcras 
y Artau et Ai. Corpus Philosophorum Maedi /Evi (Barcelona, 1971), pp. 10-15 e p. 86. Per un'ampia ese-
gesi teologica delPopera v. F. Santi, Arnau, pp. 162-241. La paternita delTopera e messa in discussione 
da alcuni autorevoli sludiosi; v. J. Perarnau i Espelt, «Problemes i criteris d'autenticitat d'obres espiri-
luals atribuides a Arnau de Vilanova», ATCA 13/1 (1994), pp. 25-103, in particolare pp. 48-70; J. Mensa i 
Valls, «Sobre la suposada paternitat arnaldiana de YExpositio super Apocalypsi» ATCA 13/1 (1994), pp. 
105-205; cf. anche ld., «Comparaeid enlre les regles: els principis d'interpretacid biblica de les obres 
autentiques d'Arnau de Vilanova», ATCA 17 (1998), pp. 221-294. Da questi studi ed anche da una serie 
di passaggi e strategie argomentalive che si riportano nel lavoro che qui pubblichiamo non emerge tutta-
via una cesura netta, uno iato profondo, tra VExposiiio e le posizioni arnaldiane rilevabili nelle opere a 
lui sicuramente attribuite (cf. ad es. le stesse affermazioni di J. Perarnau, nell' articolo appena citato a p. 
49 e di Mensa i Valls, «Sobre la suposada paternitat arnaldiana» p. 205). Che essa possa essere il frutto di 
un ambiente, di una cerchia arnaldiana, che ha trovato in un autore diverso dal Magister, lo 'scriba' 
deW E.xpositio, ovvero 1'esito di un dialogo e di un confronto tra Amau stesso e 1'eslensore delfopera in 
questione, sono entrambe ipotesi che confermano la diffusione ed il radicamento di una testualita chc 
mantiene intalto il proprio valore per quanto si viene argomentando in questo lavoro. Quesfopera sareb-
be infatli un prodotto culturalc che circola e si attesta in un circuito catalano-aragonese coevo e coparte-
cipe delle idee di Amau (su questo cf. anche Perarnau stesso «Problemes i criteris», p. 49 e p. 60); cio 
anche a voler dare per certa e deftnitiva la stesura delLopera presso il monastero di S. Vittore a Marsi-
glia. L'altribuzione inequivoca deW Expositio ad Arnau, presenle nel cod. Vat. lat. 5740, «amb molta ver-
semblanca copiat durant la segona meitat del segle xiv» (Peramau, «Problemes i criteris», p. 51) vale - a 
mio parere - in questa direzione. cosi come 1'attestazione che Amau stesso possedesse una copia di que-
st'opera; cf. Peramau, «Problemes i criteris», p. 49 e F. Santi, «Note sulla fisionomia di un aulore. Con-
iributo allo studio deW Exposilio super Apocalypsi» ATCA (1994), pp. 345-376, in particolare pp. 359-
362. In senso piu ampio il Vat. lat. 5740 dimostra la permanenza di un ambienle sociale e religioso che, 
Ira Tre e Quattrocento, conlinua a considerare i testi «arnaldiani» come codici ideologici e normativi di 
riferimento coinunitario, si pensi anche alle traduzioni in volgare napoletano di opere indisculibihnente 
amaldiane successive alla redazione della copia dell'Expositio alla quale si fa qui riferimento. 

' ESA, pp. 100-101. Sulla centralita di qucsto assunto arnaldiano, e sulla diffusione anche negli 
ambienti di Penilenti francescani chc fanno riferiinento al medico catalano cf. «Tractatus quidam in quo 
respondetur obiectionibus que fiebanl contra tractatum Arnaldi de advenlu anticristi». ed. M. Batllori. 
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leorico ed ideologico arnaldiano si ricava anche da un passaggio contenulo nella 
Allocutio Christini'" nonche da un passo di un testo medico del Magister che 
prende 1'avvio da una definizione della caritas, quale legge d 'amore del Nuovo 
Testamento, come «latte soave» in contrapposizione al «vino pungente della 
legge del timore», con cui viene cifrata invece la legge veterotestamentaria." 

Ne l f ambi to del discorso arnaldiano quesla e una affermazione densa di 
implicazioni innanzitutto perche il magister Cathalanus concepisce e legge il 
piano soteriologico, o piu latamente teologico, solo alFinterno delfinveramento 
quotidiano messo in atto dalla comunita dei fideles e da ciascuno di essi. Da tale 
impostazione deriva 1'assunzione di un principio di inclusione selettiva nella 
comunita deiftdeles'2 fondato sulla egemonia della parola evangelica, fatta fun-
zionare come sacralizzazione legittimante di una universitas che si riconosce in 
una serie di pratiche caritative e fiduciarie. 

Sotto questo profilo e di indubbio rilievo constatare che in uno dei testi di 
maggior valorc pcdagogico-politologico dichiarato, qual e VAlphabetum catho-
licorum scritto tra il 1295 cd il 1297 - un testo dedicato ai figli della Casa reale 
aragonese, che circola poi in ambiti territoriali e sociali ben piu ampi almeno 
sino al xv s. 1 3 - , si coslruisca un discorso fondativo e connolativo della comunita 
cristiana che si realizza esclusivamente sui valori e sulle prassi definite dalla 
caritas e dalla fides. Cio e significativo anche perche questo testo, escluso dalle 

Analecta Sacra Tarraconensia 28 (1955), pp. 45-70, (esto pp. 57-63, qui pp. 61-63, seritto tra il 1300 ed 
il 1311; per le considerazioni sulla paternita delTopera v. J. Perarnau. «Dos tratados 'espirituales' de 
Arnau de Vilanova en traduccidn castellana niedieval: Dyalogus de elemenlis calholice Jidei e il De liele-
inosina ei sacrijicio». Anlliologica Anniia 22-23 (1975-76), pp. 477-630, qui p. 481 n. 6. 

"' «Simile quoque est de predictis iudicium, si comparentur ad molendinum. Cor enim humanum tan-
quam molendinum volvitur et rotatur supra res affectatas et meditatas. Quod si affectet et meditetur eterna 
bona, procul dubio molit frumentum. de quo panis ad vite promotionem conficilur, non tantum efficax in 
virtute, sed plene suavitatis. Qui vero temporalia philosophice meditatur. ordeum molil in corde suo. Sed 
qui vulgariter interdum milium. interdum arenam, inlerdum picem aut stipulam vel similia, secundum dif-
ferentias affectionum vulgarium, qui nec spe possunt dici beates, sed infelices», in «Allocutio Christini... 
d'Arnau de Vilanova. Edicid i estudi del text»,/4TG4 11 (1992), pp. 7-135, qui pp. 116-117. 

" Cf. Arnau de Vilanova, De esu carniiun pro siisientalione ordine Cartusiensis contra Jacobilas. cit. 
da C. Crisciani. in Ead.. «Exemplum Christi e sapere. Sull'episleinologia di Arnaldo da Villanova», Arclti-
ves Internationales d'Histoire des Sciences 28 (1978), pp. 245-292, lesto pp. 288-292, qui p. 280, n. 156. 

1 2 L'esclusione dalla comunita deifideles fondata sulla base dell'incapacita di leggere e comprendere 
la Scriltura, un topos dclla controversislica antiebraica, che occorrera leggere nella specifica concezione 
arnaldiana che veniamo studiando e in Arnau de Vilanova, «Allocutio super Tetragrammaton», ed. J. 
Carreras y Artau, Sefarad 9 (1949), pp. 75-105, testo pp. 80-105; ora v. 1'edizione di J. Perarnau in 
Arnaldi de Vilanova. Introduclio in librttin [loachim], De seinine scriptiiraruin. Allocutio Super Signiji-
catione Noininis Tlielragrainaton. Corpus Scriplorum Cataloniae- Series A: Scriptores, Arnaldi de Vila-
nova Opcra Theologica Omnia III (Barcelona, 2004), pp. 139-181. 

" Lo dimostrano le traduzioni castigliane eseguite ancora un secolo dopo la sua stesura, ma, sopraltutto, 
la esplicita dichiarazione arnaldiana contenula nel suo Tractatus de Prudentia Catliolicoritni Scolariuni. un 
lesto redatto successivamenle al 1297, dove si legge che VAlphabelitin e scrilto «ad comunem informatio-
nem scolarium et quorumcunque catholicorum»; v. Arnau de Vilanova. Tractatits de Prudentia. p. 838. 
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opere vilanoviane condannate ufficialmentc nel 1316, si presenta comc un vero 
e proprio catechismo cristiano ove la sostanziale scomparsa delia spes, citata 
una volta sola, e 1'assoluta cenlralita di caritas e fides segnalano come esse 
abbiano acquisito agli occhi di Arnau uno statuto diverso, capace di segnare in 
modo preponderante 1'identita e l'identificazione del fidelis Christi. La rilevanza 
teologica e politica di questo dato si puo comprendere sino in fondo se misuria-
mo quali siano le funzioni di caritas e fides nel testo che abbiamo dinanzi. 

Tale autentico vademecum per la corte imposta un ampio discorso sul con-
cetto di «proximus» come soggetto che incarna e traduce Yhabitus caritativo cri-
stiforme e come soggetto che esprime 1'appartenenza comunitaria. Cio si svolge 
alTinterno di quelFampia sezione del testo, poco meno della mcta delTintera 
opera, totalmente dedicata ad esplicitare il senso della «dilectio operosa» che e 
norma di vita e valore comunitario, 1 4 attraverso un'operazione di forte riseman-
tizzazione deila nozione di prossimita evangelica. Partendo daH'affermazione 
che «Cristo e nostro prossimo secondo ogni accezione della prossimita» («Chri-
stus est proximus noster secundum omnem acceptionem proximitalis»), Arnau 
sceglie di proporre ai propri interlocutori una esegesi" analitica del passo evan-
gelico «Ama il prossimo tuo come te stesso» affermando in prima battuta chc 
«dobbiamo considerare prossimo qualsiasi uomo» («per proximum debemus 
intclligere quemlibet hominem»). Tuttavia, proprio il richiamo a Cristo come 
«proximus noster» gli consente di stabilire immediatamenle un nesso stringenle 
tra nozione di prossimita e apparlenenza seletliva affermando che «sono definili 
prossimi coloro che si riconoscono nelFunica e nella stessa religione o setta»" 1 e 
che Cristo e nostro prossimo in virtu della medesima appartenenza religiosa 
condivisa con i cristiani. 1 7 Analizzando le altre forme di prossimita possibili 
(quella per misericordia e quella per compassione) Arnau, proprio perche man-
tiene come termine di relazione esclusivo il Cristo, giunge ad esaurire ogni 
forma di prossimita caritativa nel riconoscimento reciproco tra Cristo cd i suoi 
seguaci. Appare peraltro inleressante notare come una delle prossimita possibili, 
semprc alPinterno delV universitas dei fideles di Cristo, sia definita da Arnau 
come una prossimita che si stabilisce per riconoscimento reciproco, fondato su 
una appartenenza parentale che in realta si configura come appartenenza spiri-
tuale, cioe ancora una volta religiosamente deiinita. l s II teslo pervenutoci in una 

1 4 Arnau de Vilanova, Alphabetum catlwlicoruni, pp. 182-190. 
" L'intera esegesi e in Arnau de Vilanova, Alphabetum catholicorum, p. 190 da eui si riportano le 

sueeessive citazioni. 
"' «llli qui sunt unius religionis aut secte proximi vocantur». 
" «Unde et Chrislus unius et eiusdent religionis est cum omnibus christianis, quia caput est chri-

stianx religionis». 
" «Iierum eliam possumus diccre quod ipse est proximus noster cognatione vel parentela, saltem spi-

rituali». 
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versione quattrocentesca castigliana di quest 'opcra riprende ed enfatizza tale 
aspetto segnico del riconoscimento connettendo e rafforzando il rcquisito indc-
rogabile delFappartenenza religiosa: 

«Possiamo inoltre affermare che egli [Cristo] e il prossimo nostro [di noi 
veri cristiani evangelici] per parentela e per somiglianza, quantomeno fisica, 
secondo cio che afferma il vangelo di san Luca: Chifa la volonta di mio padre, 
questi e mio fratello, mia sorella e mio padre»." 

Sulla scorta di questo organico sistema di riconoscimento reciproco e certifi-
cante, 1 'asserzione arnaldiana secondo cui «Cristo e nostro prossimo .. . in 
ragione della componente umana della sua natura», poiche «egli condivide con 
noi sia la natura che la specie», 2" si configura come una sanzione di prossimita e 
di identificazione in cui l 'umanita non e piu una dimensione universalistica, ma 
tende a coincidere e ad esaurirsi nei due soggetti della relazione: Cristo e coloro 
che credono in lui. Una convergenza logico-argomentativa che rilroviamo allor-
che Arnau rifiette sui valori costitutivi dell 'organizzazione comunitaria dei veri 
fideles Christi all 'interno del suo Tractatus de Prudentia Catholicorum Scola-
rium: 

«Allo stesso modo, essendo gli uomini costituiti da Dio in un'unica specie 
ed ordinati ad un medesimo fine, e giusto che essi si amino l'un 1 'altro come 
fratelli, per 1 'identita di natura e di grazia [che li contraddistingue]». 2 1 

Questa specifica connotazione della prossimita caritativa trova un elemento 
rafforzativo nella stessa funzione soteriologica di Cristo che, in questo ambito 
discorsivo, si esplica solo verso i fideles. 

Si tratta di una posizione ben radicata che egli sviluppa in altri tesli pedago-
gici configurando la caritas e il sacrificio di Cristo attraverso una nozione esclu-
sivista della redenzione e dunque anche dei limili delFinclusione nella comunita 
dei fideles. Si legga ad esempio il passo di Arnau che, dopo aver proposto la 
passio Christi come il modcllo cristomimetico di riferimento per ogni vero cri-
stiano, rievocando la crocifissionc di Cristo tra i due «latrones» dice, in un vol-
garizzamento napoletano che atlesta 1 'ulteriore dilatazione in spazi comunitari 
italiani delle sue opere: 

'" «Otrosy podemos dezyr que el es proximo de nosotros por parentesco e por scmejanca a los menos 
especial. ca el lo dize en el evangelio de sannt lucas: «el que faze la voluntad de mi padre, este atal es mi 
hermano e mi hermana e mi padre» ...»; DHS, p. 602. 

'" «Christus est proximus noster ... ex parte humane nalure quam habet, csl proximus noster identita-
te nature vel speciei». Arnau de Vilanova, Alphabetum catliolicorum, p. 190. 

" «Similiter etiam, cuni homines sint unius speciei et ad eundem finem ordinati a Deo. iustum est ut 
mutuo se diligant sicut fratres idemptitate natura; et gratie»; Amau de Vilanova. Tractatus de Prudentia, 
p. 840. 
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«Vedete, amici, come e grande la misericordia di Dio e la fede defuomo che 
'1 ladro crucifiso con Christo, che giamai non avea facto se non mallc, solo per 
la fede che ebbe in lui e per la sua misericordia gli diede il paradiso». 2 2 

La valenza discorsiva in direzione sociale di quesla impostazione, che riuti-
lizza un'antica esegesi attestata da Gerolamo ripresa anchc nel Decreto di Gra-
ziano," si fa ancor piu chiara in un altro passaggio dello stesso testo arnaldiano 
dove si dice che «Christo ristauro tucti li suoi amici alla salute eterna principal-
mente per la sua passione». 2 4 Un ragionamento che si compie e si declina in 
chiave pedagogico-sociale quando Arnau, subito dopo, riflette sul simbolo della 
Croce a cui egli rimanda ogni ficlelis e amico di Cristo. Non si tratta qui di una 
croce materiale ma di una spirituale che si fa metafora e pedagogia di vita, nella 
quale ogni braccio esprime un lessema ed un valore di evidente valenza france-
scana e comunitaria: Fumilla, intesa come segno volontario di rispetto deWauc-
toritas; la giustizia intesa come esercizio di una giustizia caritativa ed equitativa; 
la pazienza quale capacita di saper affrontare le avversita; il quarto braccio poi, 
«quel di sopra», non rappresenta ma e la carita, «per cio ch'ella e la piu sovrana 
virlu per la quale Christo si lascio crucifigere, cioe per amore di ricomperarci et 
di salvarci tuti li suoi amici».2* 

La rclazione di amicizia che lcga i «ricomperati» a Cristo trova nella liducia 
in lui un ullcriore elemento di identita vincolante sotto il proiilo comunitario 
che si csprime in un'identificazione seleltiva. NeWAlphabetum, 1'esegcsi del 
passo dci Salmi 139,14 «iusti conlitebitur nomini tuo», esplicativo delTevange-
lico «Santificetur nomen tuum» (Mt 6,9), si sviluppa sostenendo che i giusti 
sono coloro che hanno piena fiducia in Cristo e nel suo nome e che «nessuno 
puo essere giusto se non crede in Cristo. Allo stesso modo lutti i giusti, per la 
professione di fede [che condividono], si fidano di Cristo». 2" Questi «iusti» sono 
i «recti», coloro che sanno riconoscere il volto di Cristo e per questo si sono 
conquislati il diritto di abitare con lui «in virtu della fede e della carita, come i 

" «Per cio che molti desiderano sapere...», ed. R. Manselli. «La rcligiosita di Amaldo da Villanova». 
BuUettino deWlstituto Storico Ualiano per il Medio Evo e Archivio Muraioriano 63 (1951), pp. 1-100, 
testo pp. 92-100, qui, p. 95. 

! ' «Christus in paradysum de cruce latronem inlulit et ... feci! homicidii pcnam martirium»; Decre-
lum. DP, D. I, c. 58, in Corpus luris Canonici, ed. E. Friedberg, 1 (Leipzig, 1879, ried. Graz, 1959), coll. 
1173-1174. La vicenda della conversio e del «martirio» del malfattorc cui si rifcriscc Gerolamo, ripreso 
da Graziano, e presente in uno solo dei quatlro vangeli: Lc. 23, 42-43. 

'' Ibid., pp. 99-100, corsivo nostro; passaggi identici possono rintracciarsi in molte altre opere di 
Arnau, si segnala qui solo uno di questi, Amau de Vilanova, De heleinosina el sacrificio, nel testo quat-
trocentesco edito da Perarnau, cf. DHS pp. 623-24. 

" «Per cio che inolli desiderano sapere ...», pp. 99-100, corsivo nostro. 
•'" «Nemo potesl esse iustus nisi credat in Christo. Et sic omnes iusti confessione fidei confitentur 

Christo»; Arnau de Vilanova, Alphabetuin calholicoruin, p. 177. 
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giusti che hanno fiducia in lui poiche hanno fede».- 7 E la medesima convinzione 
ribadita in un altro testo pedagogico che circola ancora nel xv secolo in area 
mediterranea, anche in traduzioni casligliane: «los derechureros estan con Chri-
sto por fe e por caridat». : s 

Qui sono condensati tutti gli elementi valoriali e fondativi che Arnau pone 
alla base della comunita di fideles: la reciproca certilicazione tra Cristo e i veri 
cristiani che sanno riconoscersi, il diritto di essere e fare comunita tra essi ed il 
Cristo esclusivamente «per fidem et caritatem», la dilectio come pratica e come 
criterio di inclusione selettiva. Ed in un testo che ha nessi tipologici e contenuti-
stici assai simili alTAlphabetum, cui peraltro si richiama esplicitamente, la stes-
sa dellnizione di iusti viene immediatamente collegala ad una dimensione di 
comunita civile ove sono quei «giusti» ad assolvere una funzione di estremo 
rilievo, quella di vero e proprio collante della comunita. 2 ' ' Questa precisa didatti-
ca della caritas arnaldiana non puo peraltro essere proiettata e neutralizzata in 
una dimensione «celeste» o «apocalittica». Egli, proprio nelfesplicitazione di 
quel passo del Padre nostro richiamato poc'anzi, dichiara al suo interlocutore, il 
«dominus» discente della casa aragonese, che queslo sislema di valori, «qucsto 
modellamento della nostra volonta a quella divina» deve essere applicato per la 
«santificazione della vita in questo mondo».'" 

Tale affermazione, se letta ricordando i dcstinatari dei diversi testi sin qui 
utilizzati, consente di svolgere una considerazione aggiuntiva: i testi pedagogici 
di Arnau non vengono concepiti come generici testi delfortoprassi cristiana per 
la vita presente. E evidente invece che egli considera questo sistema di valori c 
di codici comportamentali proposti come basi inderogabili tanto per la comunita 
di fideles costituita nelle e dalle corti aragonesi, quanto per quelle comunita di 
uomini e donnc Poenitentes, i beghini che si riconoscono nella Terza regola 
francescana, presenti come parte integrante delle citta e dei ceti piu lipicamente 
urbani nei diversi territori, continentali e non, della Corona, ma anche nelfarea 

n «per fidem el karitatem, sieut iusti eonlilentur ei per fidem»; Arnau de Vilanova, Alphabeliim 
catliolicorum. p. 178; Ia concezione arnaldiana che tipizza i «iusti» ed i «recti» come i cristiformi che 
sanno riconoscere il Cristo si ritrova anche nel suo Tractatus de Prudemia, pp. 837-39. 

" DHS, p. 568. 
" « ... et in Osee dicitur: Desponsabo le michi in iitslicia [Os. 2,19]. Et Psalmista dicit: Deits diligil 

iustos [Ps. 145,8]. Ipsa ctiam, ut ait Tullius, est conservativa societatis humane [De fniibus, II, 34 par. 
113]»; Arnau de Vilanova, Tractatus de Pritdentia, p. 839. Un testo che in tutti e tre i codici in eui ci e 
stato tramandato e preccduto immcdiatamente proprio &M'Alpliabetum; per un richiamo esplicito all'im-
portanza dottrinalc e sislematica ticWAIphabetiim cf. il passaggio arnaldiano contenuto nel Tractatus de 
Prudentia, p. 838. 

"' Arnau de Vilanova, Alphabeliim calholicortim, p. 178. Subito dopo egli affermera che occorre 
«conformare» la volonta propria a quella divina «quamdiu vixero hic in lerra sicut habitantes in celo 
tecum habent suam conformem tue», ibid., p. 179. 
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del napoletano allora angioino che legge e conosce Arnau praticando i suoi testi 
almeno sino al xv secolo. 

2. Prossimita selettiva e deflnizione pubbiicistica della crociata. 
L'intersezione tra due aspetti costitutivi della lotta alVinfidelitas 

La precisa delimitazione del concetto di affinita e di prossimita trova un suo 
fondamentale banco di prova, in termini di coerenza concettuale e di progeltua-
lita politica, nella posizione arnaldiana circa lo statuto degli infideles, e circa le 
modalita del confronto con essi da parte degli amici di Cristo, dei veri viri evan-
gelici che costituiscono il nerbo della stessa comunita politica che deve essere 
edificata da Federico III. 

E ' su questo terreno che il linguaggio e le posizioni di Vilanova convergono 
nettamente con quelle di Llull. 

In un famoso testo del Maiorchino, che ha come iine l 'ennesima ridefinizio-
ne di una possibile strategia di conversio e dominium sugli infideles, la nozione 
di prossimita serve specificamente per affermare la superiorita e la preminenza 
sui non credenti della comunita cristiana e, soprattutlo, di coloro che assumono 
il compito di raggiungere qucgli obiettivi dominativi. 

I cristiani, dice il Maiorchino, «sono degli aflini di Cristo; infatti Cristo e il 
primogenito di molti altri fratelli, cioe i cristiani, cosi come ci spiego san 
Paolo... Per questo... e di tutta evidenza e comprovato che i cristiani, in virtu 
dclla loro norma di vita, sono piu adeguati, meglio predisposti e vincolati ad 
acquisire le virtu rispetto a qualunque altro popolo che si regga su leggi proprie 
e distinte»." 

Arnau de Vilanova, nei suoi testi consiliativi indirizzati a Federico III e a 
Giacomo II, considerava la conversione degli infideles alFinterno cd aH'esterno 
dei regna aragonesi parte inlegrante della riforma per 1'affermazione della veri-
tat evangelical e deWutilitat piiblica. Basti ricordare le tinalita della sua propo-
sta di istituzione delle scuole evangeliche nel regno di Trinacria ed i provvedi-
menti legislativi varati da Federico III per impulso diretto del Magister. 

" «sunt aftines Iesu Christi, ipse enim Christus est primogenitus in multis fralribus (Rom. 8,29); nee 
nonien tuuni fratribus meis (Ps. 21, 23; Hebr 2, II), scilieel christianis, ut exponit beatissimus Paulus ... 
Pcr h;ec igitur breuiter dicta csl manifestissime probatum, quod chrisliani per legcni suam sunt melius 
proportionali ct parati et obligati ad acquirendum uirtutes. quam alius quicumque populus per leges 
suam»; Liber per quem poleril cognosci, qtue le.x sit magis bona, magis magna et eliam magis vera, ROL 
XVIII, testo alle pp. 169-193, qui, p. 188, v. anche la lezione del testo riportata a p. 189. 



50 PAOLO EVANGELISTI 

Ramon Llull per parte sua rivendica in diversi testi il fatto di aver speso oltrc 
quaranfanni della sua vita per l'affermazione e la diffusione del cristianesimo 
tra gli infideles, non ultimo attraverso la stcsura di veri e propri progetti polili-
co-mililari per la recuperatio della Terra Santa indirizzati non solo ai pontetici, 
ma anche a sovrani delFOccidente europeo. 

Questi dati dimostrano di per se come per entrambi i viri evangelici 1'obietti-
vo della conversio e della «ri»-conquista degli spazi geo-politici in mano agli 
infideles siano obiettivi condivisi e coessenziali alle proposte di rimodellamento 
evangelico-pauperistico che portano avanti nelle comunita catalano-aragonesi. 
Essi dimostrano inoltre comc le strategie di conversio e di controllo dcgli inficle-
les che teorizzano e propongono non si sviluppino in una dimensione universali-
stico-romana, secondo un univoco modello di riaffermazione della res publica 
Christiana, ma abbiano ben presenti le esigenze, le strategie, gli obiettivi di quei 
diversi centri di governo aragonesi e angioini che li ospitano e li ascoltano.' 2 

La proposta epistemologica qui assunta si basa innanzitutto su un dato conte-
nuto nei testi. Sia Vilanova sia Llull intendono costruirc, anche nei tcrritori con-
trollati dagli injideles, una societas popolata e governala da fideles cristiani: 
«donec Terra Sancta... sit acquisila et populata Christianis» afferma, ad esem-
pio, Llull nel suo primo trattato sulla recuperatio scritto tra il 1291 ed il 1292, il 
Tractatus de modo convertendi infideles.33 Mentre, come noto, Arnau sostiene la 
necessita di formare un corpo di fideles culturalmente attrezzati per difendere la 
comunita che si riconosce nel ver christianisme e per promuoverne 1'estensione 
in chiave egemonica anche tra le variegate schiere di infideles presenti alfinter-
no e alFesterno dei regna aragonesi, capaci dunque di confrontarsi con 1'ampia 
gamma di non «amics de Christ». 

In questa testualita vilanoviano-lulliana sarebbe in effetti molto difficile 
separare le proposte di conversio o di conquista dei territori infedeli da quelle 
chc intendono stabilire un controllo pienamente cristiano all ' interno delle comu-
nita delFOccidente mediterraneo alle quali guardano i due «francescani». 

La mobilita dei confini dell'infidelitas e davvero assai forte; d'altro canto 
assai simile e la strumentazione polilico-giuridica, economica e militare messa 
in campo per 1'affermazione della fidelitas. 

Non credo abbia dunque un reale interesse storiografico esaminare la testua-
lita che essi hanno prodotto su questa tematica utilizzando una griglia di lettura 

" Per Vilanova basli rinviare al suo Raonament d'Avinyd, pp. 218-220, e ad una leltura integrale 
delle osservazioni eontenute a pagina 28 tlelV Epistola ad gerentes zonam pelliceam, ed. O. Cartaregia -
J. Perarnau, «El text sencer de I' Epistola ad gerentes zonatn pelliceam d'Arnau de Vilanova», ATCA 12 
(1993), pp. 7-42. 

" Quomodo Terra Sancta recnperari potesl. Traclalus de modo convertendi injideles, ROL XXVIII, 
testo alle pp. 323-353, qui pp. 338-339. 
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dilemmatica come quella di una presunta alternativa tra missione e crociata, tra 
conversio pacifica e conversio «armata». 1 4 Sembra piu proticuo cogliere, anche 
nei testi che affrontano ia questione e la necessita cogente della conversio degli 
infideles, lo sviluppo di quelle proposte e di quei paradigmi comunitari che essi 
hanno messo in campo per la costruzione in Europa di una societas christiana 
che potremmo deiinire caritativo-fiduciaria. Una comunita dove 1'inclusione ed 
il riconoscimenlo identitario si misurano attraverso la nozione della prossimita e 
attraverso la separazione dall'infidelitas. Come si e vislo questa operazione, 
insieme teorica e progettuale, ha come matrice discorsiva ed argomentativa piu 
alta un passo evangelico inteso comunemente nella sua valenza universalistica: 
«ama il prossimo tuo come te stesso». 

Se si ricordi come i milites Christi incaricati di sconfiggere il nemico infede-
le siano per Arnau pauperes Christi, considerati 1'apice della perfczione proprio 
perche combattono «corporaliter et spiritualiter» per Cristo, avendo rinunciato 
«ai beni propri e ai beni in comune», si vede immediatamcnte come la proposta 
di riforma evangelica della societa ed i progetti di conversio infidelium proposli 
da Arnau condividano un medesimo lessico della caritas e della paupertas ed 
individuino, almeno potenzialmente, i medesimi soggetti protagonisti. Occor-
rera aliora considerare come proprio sul piano della legittimazione cristologica, 
nodo essenziale del discorso e della posizione teologico-politica arnaldiana, il 
pugil Christi - pauper volontario secondo la piu radicale accezione evangelico-
francescana - trovi la propria sacralizzazione piu alta e signiticativa esaltamente 
nel modello di Cristo «che si fara molto povero e verra a combattere lisicamente 
contro gli infideles».35 

Non e irrilevante, quindi, che coloro che sono chiamati a formare le acies in 
lotta contro gli infideles siano denominati pratcones evangelici, un sintagma 
appartenente alTidiolelto vilanoviano utilizzato per connotare ed identificare i 
pauperes volontari ai quali Vilanova si rivolge nei lesti di pedagogia destinati 
alle comunita beghine. 

Che questi prcecones evangelici non siano una sorta di militanti spirituali, 
ma autentici crociati che debbono mettere in conto la morte, lo si coglie esplici-
tamente nella stessa Expositio super Apocalypsi,36 un testo che - come si e gia 
rilevato in una nota - alcuni studiosi di vaglia hanno distinto e separato dalla 
produzione diretta di Arnau de Vilanova, ma che comunque risulta presente 

" Per una recente riflessione sul «problenia della comprensione» della posizione lulliana circa le 
modalita del confronto e la conoscenza dellislam, cf. O. de la Cruz Palma, «La inlormacidn de Ramon 
Llull sobre los otros», Que es Thonie '!, pp. 179-201; si potra leggere utilnienle anche, J. Gaya Esterlich, 
Raimondo Ltillo. Una teologia per la missione (Milano, 2002) in particolare pp. 27-71. 

" Cf. F. Sanli, Arnau, p. 230 ed ESA, p. 249, corsivo nostro. 
"ESA, pp. 188-89. 
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nella sua biblioleca e a lui esplicitamente attribuito gia in un codice della secon-
da meta del xiv secolo. 

Peraltro il dovere alla lotta e al comballimento contro gli infideles e teorizza-
to e sostenuto non solo alFinterno di quel teslo, ma in almeno altre due opere 
pedagogico-evangeliche che affrontano direttamente questi temi. Per questo 
assume maggior valore il fatto che tali concezioni siano attestate non solo alf in-
terno di testi sicuramente attribuiti ad Arnau, ma anche in opere come VExposi-
tio che, al di la dei problemi di paternita esclusiva, sicuramente sono diffuse e 
lette entro una cerchia che ha nel magister Cathalanus un punto di riferimento 
ideologico e politico. 

Esaminiamo innanzitutto il testo apocali t t ico, precisamente nel capitolo 
dedicato alla crociata contro 1'Anticristo. Qui, 1'esegesi scritturistica di alcuni 
passi esprime la radicalita della posizione «arnaldiana» sulla necessita sia della 
difesa sia della separazione tra veri cristiani evangelici ed infideles. 

«Per vendemmia deve intendersi «recidi e separa»; per vite si intende, ovvia-
mente, Cristo, per grappoli si deve intendere la compagine degli empi, mentre 
terreno da vigna significa la moltitudine dei fedeli, che e chiamata terra al con-
trario della congrega degli infedeli denominati mare. Per questo gli annunziatori 
[i prcecones] saranno inviati nella comunita dei fedeli muniti non solo delfauto-
rita di predicare e di combattere i perversi e gli empi, ma anche con il compito 
di sequestrarli e separarli dalla comunita dei fedeli che amano la verita e la per-
fezione evangelica, affinche essi non siano corrotti o contaminati da quelli»." 

Nel trattato Philosophia Catholica, il vero cristiano - sostiene Arnau - e 
colui che sa riconoscere il Cristo nella sua manifestazione di Cristo Crocifisso, 
ma egli e anche colui che e guidato da quel Signore «che addestra le mani alla 
battaglia, le dita alla guerra, poiche sono questi i giorni dell'afflizione e incom-
be il tempo del combatt imento». w Un dovere al bellum riconfermato e dichiarato 
esplicitamente ne\V Epistola nuncupatoria Tractatus Philosophia Catholica et 
Divina ad Bonifacium VIII.''' 

La stessa caritas - che esprime e contiene la dilectio - svolge in questo con-
testo una funzione di indubbio rilievo legittimando Fazione di lotta concreta ed 
armata contro 1'Anticristo. 

" «Et vindemia, id est abseide vel separa, de vile, scilieet Christo, botros, id est coetus impiorum, 
vina> terra?, id est multitudinis lidelium. qua? dicitur terra, sicut inlidelium congregatio mare: per quod 
innuit quod pnecones mittentur ad universitatem tidelium non solum cum auctoritate pradicandi et incre-
pandi perversos et impios. sed etiam sequestrandi eos ad coetu diligentium evangelicam veritatem el per-
lectioneni. ne corrumpant sive contaminent illos»; ESA, p. 194. 

" «qui docet maiiiis meas adprelium el digitos meos ad bellitm, [Ps., 143, I; Iob 30, 16-27] quoniam 
iuxta sunt dies afflictionis et adesse festinal tempora dimicandi»; Cath. Phii. pp. 156-157. 

"' Un passo della missiva reca questa considerazione «dominus tuis bellicam disciplinam adversus 
abominationes dudum ostensas tibi». 



CHKISTUS EST PROXIMUS NOSTER 53 

Presenlata ncW Expositio come «corona aurea di perfezione caritativa», essa 
viene atlribuita al diix incaricato di gestire e comandare la lotta agli infldeles, 
poiche egii «ama in modo perfetto Dio ed i suoi». Per questi ultimi - continua il 
testo - il dux deve essere un esempio di perfezione incarnata: 

«neila disposizione d 'animo, nella sua capacita di convivere con gli altri, 
nella sua vita pratica e, di conseguenza, anche nelPazione, quando si dice: «E 
aveva unafalce tagliente», cioe lo strumento della predicazione evangelica. Si 
dice nella mano, non nella bocca, per dimostrare che cio che insegnava con le 
parole lo portava a termine con 1 'azione». 4" 

Caritas torna, poche righe dopo, quando la falce tagliente viene messa in 
associazione con la perfectio caritativa, richiamata direttamente, nello stesso 
testo, dai passi evangelici di Matteo 9,37, Luca, 10,2 e Giovanni 4 ,38. Qui la 
perfectio caritativa, viene rappresentata con questo passo: 

«Manda la tua falce, infatti l'ufficio della predicazione evangelica ti rendera 
loro sacerdote, non solo per Pautorita che deriva dal ministero sacerdotale, ma 
anche per Pesempio di perfezione che cosi compirai pienamente; e mieti, cioe 
separa ciascuno dalle radici lerrene e recidi le spighe, ovvero la comunita degli 
uomini fedeli; da cio ne consegue che gli annunziatori evangelici [i pracones 
evangelici] sono inviati con piena autorita non solo di predicare .. . ma anche di 
correggere e separare la stoppia dei perversi dalla comunita degli spirituali». 4 1 

Si tratta di alcuni esempi di come un medesimo lessico venga considerato 
naturalmente fungibile sia per la costruzione di paradigmi comunitari cristiani 
sia per la strulturazione di una forma di «comunita di fideles in armi». E un'evi-
denza che rimanda ad un dato oggettivo, cioe alla concreta proposta arnaldiana 
di organizzare una difesa dei territori della Christianitas ed una conquista degli 
spazi controllati dagli Infideles attestata sia nelle sue opere etico-pedagogiche 
che nella Expositio dove si fa riferimento alla realizzazione di un autentico 
nuovo ordine militare, una «confratria ordinata per armata faciendi contra perii-
dos Sarracenos», 4 2 che non esclude un reclutamento di pauperes evangelici i 
quali, lo si ricordera, risulterebbero giii, in quanto Poenitentes, utilizzabili in 
quelle funzioni, essendo esse previste esplicitamenle dalla Supra Montem, la 

411 «Hiis autem expriniitur eius perfeelio tam in affectu quam in conversatione seu vita; sed conse-
c|uenler in opere cum dicit: El, habebat inquam. falcem acutain, id est pradicalionem evangelicam, in 
iiuuiii, non dicit in ore. ut innuat quod id quod ore docebat, exsequcbatur in opere »; ESA, p. 191. 

41 «miltc falce luam, nam evangelica praedicatio erit illius ponlificis non solum auctoritate pontifica-
tus, sed etiam exempli perfectione, et mele, id est a terrenis radicibus omnino separa vel abscinde spicas 
vcl congregationes virorum fidelium, per quod innulilur quod miltet praxones evangelicos cum plenitu-
dine auctorilatis, non solum ad pradicandum, sed etiam ad ... corrigendum et sequestrandum stipulam 
perversorum a coetu spiritualium»; ESA, p. 192. 

" Cf. F. Santi, Arnau, pp. 232-3. 



54 PAOLO EVANGELISTI 

bolla del 1289 chc il papa francescano Niccolo IV emano per inquadrarc quelle 
forme di vita religiosa laicale. Con la Supra Montem i Poenitentes vennero in 
effetti collocati in un Ordo connotato da tratti francescani non soltovalulabili: si 
pensi al codice di virtutes che li caratterizza, alla funzione esemplare attribuita a 
san Francesco, agli abiti che essi debbono indossare, al conlrollo spirituale che i 
francescani del primo ordine sono chiamati ad esercitare sui Penitenti. Ma il 
dato essenziale e che in questa bolla viene stabilito che quei/rar/e .y siano esenti 
dalle prestazioni militari alle quali erano tenuti tutti i laici venendo al contempo 
chiamati al dovere della difesa armata della fede cattolica: «Impugnalionis arma 
secum fratres non deferant, nisi pro defensione Romane Ecclesie, christiane 
fidei, vel etiam terre ipsorum, aut de suorum licentiam ministrorum». 4 ' 

La fungibilita dei paradigmi comunitari vilanoviani di matrice pauperistico-
evangelica per la costruzione di modelli dominativi e militari - strutturati sulla 
nozione centrale delFaffinita e delfappartenenza selettiva - emerge con forza 
nei testi lulliani scritti per il «recupero» ed il controllo dei territori in mano infe-
dele. Cio si realizza, ed e significativo in termini di contiguita con il mondo 
francescano, secondo un metodo argomcntalivo e di funzionalizzazione dei 
codici identitari pauperistici utilizzati da frate Fidenzio da Padova, vicario di 
Terrasanta, autore antesignano della trattalistica crociata sviluppata come recu-
peratio Terrae Sanctae fra Due e Trecento. 4 4 

Non e questa la sede per sviluppare un confronto approfondito tra i due 
esponenti del mondo francescano, ma occorre almeno segnalare come i punli di 
convergenza registrabili tra quesli due autori-testi non siano solamente quelli, 
pur assai rilevanti, di ordinc politico e strategico-militare, ma risaltino nelf im-
piego condiviso di un lessico caritativo-pauperistico pcr definire i profili idonca-
tivi delle societates oltremarine cristiane, siano esse quelle combattenti o quelle 
di governo. In Fidenzio cio si realizza attraverso un utilizzo piu diretto ed espli-
cito di citazioni tratte anche dal codice identitario, evangelico e normativo pro-
prio deWOrdo fratrum Minorum,4' ma non si dovra sottovalutare come questo 

" Per la Supra Momem, cf. Reg. Vat. 44, ff. 197/- -198v, in E. Langlois, Les Regislres de Nicolas IV, 
1-11 (Paris, 1890), n. 1263; 1'edizione eritiea della bolla si legge in E. Pasztor, «La «Supra Montem» e la 
caneelleria pontiticia al tenipo di Niccold IV», La «Supra Montem» di Niccold IV (1289): genesi e diffu-
sioue di una regola, edd. R. Pazzelli e L. Temperini (Roma, 1988). pp. 84-90. Sulla bolla v. M.C. De 
Matteis, «Girolamo d'Ascoli». A Ovidio Capilani. Scrilti degli allievi bolognesi -, ed. M.C. De Matteis 
(Bologna, 1990), pp. 49-66; O. Capitani, «Niccolo IV ed il suo tempo: situazione socio-politico-culturale 
in Italia ed in Europa nella seconda meta del xni secolo», Niccold IV: un poiitifuato tra oriente e occi-
denle, ed. E. Menesto (Spoleto, 1991), pp. 1-20. 

1 1 Su questo autore mi permetto un rinvio a P. Evangelisti. Fidenzio da Padova e la letleratura cro-
ciato-missionaria minoritica. Strategie e modelli francescani per il dominio (XIII-XV secolo) (Bologna, 
1998). 

" V. P. Evangelisti, Fidenzio da Padova e la letleralura crociato-missioiiaria minorilica. pp. 1-136; 
v. anche Id., «Un progetto di riconquisla e governo della Terrasanla: slrategia econoinica e militare e pro-
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sistema lessicale-valoriale lbndato sulla caritas come prassi comunitaria della 
largitio e della cocsione liduciaria, sulla paupertas volontaria come virtus del-
1'autodominio e del dominio, trovino nei trattati crociatistici lulliani una propria 
sede tesluale di affermazione e di sviluppo. 

II valore ed il senso di tali strategie argomentative condivise possono coglier-
si pienamente solo se si tenga presente che questi testi fidentini, lulliani, vilano-
viani, hanno come obiettivo centrale una proposta etico-politica e di organizza-
zione comunitaria che si rivolge alFEuropa cristiana, alle comunita ed ai territo-
ri delPOccidente mediterraneo, ancor prima che ad ipotetiche societates delPOl-
tremare. Gli interlocutori privilegiati restano infatti, tra Due e Trecento, i 
regnanti delPOccidente, i governanti delle citta, i mercatores ed i layci che 
comunque dovrebbero essere coinvolti nellMmpresa politica, economica ed 
ideologica del passagium. Si potra leggere in questo senso quella esplicita 
dichiarazione lulliana secondo la quale alcuni dei libri pedagogici scritti per le 
communitates cristiane del Mediterraneo europeo sono molto utili, non tanto al 
re.x bellator, ma a tutti i milites incaricati della riconquista della Terra Santa. E 
si notera in particolare come nel testo da cui traiamo questo passaggio, il Liber 
cle fine, scritto nel 1305, Paccento cada su due parole-chiave del lessico e della 
teoria filosofica lulliana impiegati a definire la dimensione comunitaria: le 
scientice ed i mores.1" 

Se esaminiamo piu da vicino la testualita crocialistica del Beato maiorchino, 
spicca con nettezza quel modello identitario di Cristo caritativo e crocifisso che 
costituisce la piu importante metafora ed il piu forte paradigma della comunita 
caritativo-fiduciaria propostaci in numerosi testi del Doctor Illuminatus, posto 
qui in indiscussa associazione col Christus bellator.*1 In questi tesli infatti ii Cri-
sto della caritas - metafora e paradigma di modelli identitari di comunita civili 
«paciliche» - funziona in particolare come modello di mimesi proposta a tutti i 
fideles-milites. 

posia di un codice etico-politico attraverso il lessico regolativo-sociale minoritico», AUe frontiere della 
cristianita. I frati mendicanti e l'evangelizzazione tra '200 e '300. Atti del XXVIII Convegno inlemazio-
nale, Assisi, 12-14 ottobre 2000 (Spoleto, 2001), pp. 137-199. 

4 6 «Dominus bellator rex indiget habere consiliarios et consultos. Et quia consilium est dubiiabilis 
quiestio et declaratio qua;stionis, in suo consilio csset bonum quod Arte consilii, quam fecimus uterentur. 
cuni qua artificialiter consilium potest dari. Etiam alios libros fecinius in vulgari. qui boni essent sui mili-
tibus propter mores; sicut liber est De Doclrina puerili, De Blanquerna ... quoniam per istos libros pos-
scnl habere bonas delectaliones, scientias atque mores»; Liber de jine, ROL IX, pp. 250-291, qui II. 2, p. 
275. Un esempio tra i piii evidenti del ruolo e del significato che Llull attribuisce alla passione di Cristo 
conie mctafora pcdagogica ed etico-politica e in R. Lull, Llibre de Conleinplacid 122, 1, III, ORL IV, p. 
124; v. inoltre i capp. 68, 1-6 e 92, 28 nel Uibre de Contemplacid I, ORL II, pp. 51-52 e p. 181. 

4' E cid che si riscontra, ad esempio, nel Liber de acquisitione Terra: sancla1. 
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Nel Liber de acquisitione Terrce sanctce inollre, scritto nel marzo del 1309, 
caritas, associala in maniera assai significativa a potestas e sapientia, torna ad 
assumere un ruolo costitutivo sia per le societates cristiane «in armi», sia per 
quella comunita cristiana che si trovera a comandare e governare gli spazi sot-
tralti agli inficleles: 

«Se si muovera guerra, senza dubbio i cristiani otterranno la vittoria e questo 
risultato lo conquisteremo per mczzo dclla conoscenza (sapientia), della carita e 
della potenza, sulle quali possiamo contare, poiche la conoscenza (sapientia) ci 
garantisce la strategia e 1'organizzazione, la potenza le facolta e la sufficienza, 
la carita la dedizione, lo spirito comunitario ed anche la santita». 4" 

Caritas viene ad indicare per Llull il modo di stare in «communitatem», 4 9 

rinnovando, in particolare nel secondo passaggio cosi come nel prologo che da 
le coordinate all 'inlero progetto di recuperatio,™ anche la sua valenza economi-
co-relazionale. Essa diviene requisito indispensabile per lo stesso leader della 
spedizione militare, e futuro governante di quella communitas christiana: egli 
deve essere «habituatus ex sapientia, potestate et caritate». Gli habitus della 
caritas, della sapienlia e della potestas vengono quindi utilizzati per raggiunge-
re un doppio e coerente obiettivo: debbono essere sufficienti a combattere con-
tro i saraceni e a mantenere vivi la dedizione, la clilectio e lo spirito comunitario 
minacciati non soltanto dai musulmani, ma da tutti gli altri infideles.^ Siamo 
cosi di fronte ad una duplice e rilevante funzione coesiva della caritas che, se 
serve a rafforzare la solidita delPoste cristiano, si rivela importante argine difen-
sivo rispetlo a tulte le infidelitates che possono incrinare il rapporlo ncila socie-
tas christicma. Questo secondo versante, in cui caritas viene associata a devotio, 
dimostra come essa non svolga un ruolo di coesione proiettato al l '«estemo», ma 
assolva ad una funzione tutta interna a quella comunita, divenendo il paradigma 
per discriminare tra prassi e comporlamenli dotati di fidelitas e quelli che rica-
dono sotto 1'ampio spettro delle infidelitates. Significativamenle, infine, e in 
questo contesto che il leader caritatevole assume per parte sua le funzioni di 
garante liduciario e di verificatore per 1'intcra comunita di milites-fideles. 

'* «Si bellum fieret. sine dubio chrisliani victoriam haberent el hoc per sapientiam, caritalem et pole-
statem attestalur, quoniam sapientia promittit dispositionem et ordinalionem, cl potestas possibilitatem et 
sufficientiam, et caritas devotionem et communitatem et etiam sanctitatem»; R. Lull, «Liber de acquisi-
tione terrac sanctae», ed. P.E. Kamar, Studia Orientaiia Christiana 6 (1961), pp. 103-131, qui p. 113. 

*' «hoc autem non potest fieri nisi per dominum papani ... quia sapientia non sufficit ad disponendum 
el properandum materiam, nec potestas ad ponendum possibilitatem et abundantiam, nec caritas ad festi-
nandum el reducendum propria in comniunitatcm»; LATS (K), pp. 114-115. 

" «caritas optal, festinat, impetrat, propria communia facit»; LATS (K), p. 104. 
5 1 «sufficere ad bellandum eontra Sarracenos el ad conservandum dcvotionem, et non lantum contra 

Sarracenos, scd etiam contra omncs alios infideles»; IATS(K), p. 114. 
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Funzione non secondaria della caritas in terra infedele e quella che ia vcdc 
elemento decisivo della legiltimazione delTimpresa crociata. La conquisla ed il 
controllo egemonico della Terra Santa - sempre considerata nella sua accezione 
allargata, comprensiva non solo del Medio Oriente ma di entrambe le sponde 
del Mediterraneo - si fonda per il Beato Maiorchino sulla «estensione» del prin-
cipio della caritas e della devotio («in prolongatione principii carilatis et devo-
tionis»). 

Facendo leva su questi «principi» caritativi, prosegue il testo, e possibilc 
conquistare tutti gli infideles: 

«Inlalti si possono scontiggere e controllare i Saraceni, i Tartari e tutte le 
altre nationes che non hanno una grande capacita organizzativa ne la stessa 
determinazione dei Cristiani nel perseguire la publica utilitas, e tutto cio sia gra-
zie alle arti marittime, nelle quali i Cristiani sono i piu forti ... sia per le armi, le 
risorse finanziarie ed i costumi, nei quali i Cristiani sono piii potenti e piu eccel-
lenti di chiunque altro, ma ancor piu in ragione del fatto che i Cristiani sono 
nella verita e sono idonei a raccogliere la grazia e 1'aiuto da Dio, in virtu della 
fede, a differenza degli altri che sono senza fede e nelferrore. Inoltre, piu di 
chiunque altro, i Cristiani debbono avere uno speciale fervore nel servire e loda-
re Dio per la natura umana e la morte che egli assunse e pati per loro e cosi, 
sulla base degli argomenti esposti, [vediamo che] i Cristiani hanno la forza e la 
potenza di combattere e sconfiggere tutte le altre nationes».51 

Uaffermazione egemonica dei cristiani, fondata sulla caritas e sulla devotio, 
viene connotata dunque come unMmpresa dotata di publica utilitas, come un 
vero e proprio bonum commune, legittimato ancora una volta da quella straordi-
naria metafora del sacrificio caritativo-largitivo per eccellenza incarnato nella 
crocifissione-redenzione di Cristo. 

Questa «pubblicizzazione» per via caritativa delFimpresa crociata, se da una 
parte conferma e dimostra 1'ampiezza della funzione che caritas ha assunto, 
dalfaltra apre la strada a tutta quella gamma di lessemi-valori, di strategie argo-
mentative che legittimano o invalidano il costituirsi delle communitates cristiane 
proprie del lessico e deH'ar.y lulliane. Basti un solo esempio. Attraverso la cate-
goria deWotiositas, prassi in se anticomunitaria, ma, lo si dovra ricordare, intesa 

n «Sarraccni. Tartari alieve nationes ciuecumque per se non habcnt ita magnam potestatem ortlinandi 
et persequendi publicam utilitatem sicut Christiani. Et hoc ratione maris, in quo Christiani sunt potentio-
res ... et in armis et in pecunia et in moribus sunt potentiores et nobiliores quam aliqui alii, et maxime 
quia Christiani sunt in veritate et idonei ad recipiendum gratiam et adiutorium a Deo ratione fidei; alii 
non, quia sunt sine fide et in errore. Iterum: Christiani debent habere devotionem et fervorem super 
omnes alios ad serviendum et ad laudandum Deum propter humanitalem et mortcm quam ipsc assumpsit 
pro ipsis. Et sie, rationibus praedictis potestatem habent pugnandi et devincendi omnes alias nationes»; 
TMCI, p. 346. 
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da Llull n&WArbor scientiae come comportamento condannabile , in quanto 
rigettante ogni pratica di fluidificazione utile delle ricchezze," si realizza un ' im-
portante omogeneizzazionc tra diverse categorie di infideles e di infidelitates. In 
uno dei progetti per il recupero della Terra Santa, il Liberde fine, Llull definisce 
infalti e condanna gli infideles eretici cristiani perche otiosi nei confronti di quel 
bene pubblico da perseguire che e la Crociata. 1 4 In questo passaggio viene in 
chiaro come si realizzi un utile cortocircuito semantico tra infideles da combat-
tere e soggetti cristiani divenuti anch'essi infideles in ragione del loro rifiuto di 
partecipare al bonum commune della recuperatio. Cosi e facile per Llull soste-
nere che anche la guerra tra i Cristiani e fatta «ralione ociositatis», mentre 
occorre puntare all'obiettivo per il quale i governanti sono costituiti, e cioe «ad 
pugnandum contra infideles». In tal modo la guerra contro gli infideles viene 
elevata a ragione costitutiva e a bonum commune della societas christianorum e 
dei suoi governanti. 5 5 

Numerosi sono i passi nei quali il controllo ed il governo degli spazi ora in 
mano degli infideles vengono proposti e auspicati come realizzazione del bene 
comune, come costruzione di un bonum publicum.5" Cosi comc quelli in cui 
recuperatio e controllo della Terra Santa sono dichiarati obiettivi de\l'utilitas 
publica." In alcuni testi inoltre, ad esempio nel Tractatus de modo convertendi 
infideles, la publica utilitas viene a svolgere una doppia e contcmporanea fun-
zione, essendo la ratio deUMmpresa crociata ed il crilerio di governo della socie-
tas christiana.™ 

In tal modo, ed in parlicolare nei lesti lulliani, il bene della comunita trova 
una sua realizzazione proprio nelf imprcsa di conquista territoriale contro gli 
infideles, giungendo per questa via ad una identilicazione che traduce bene 
comunitario con dominio. 

In una prospettiva di analisi dei testi di tipo slorico-politico e politologico 
occorrera dunque misurare sino in fondo 1'insistenza con cui recuperatio e 
bonum commune vengono saldati, anche perche il metodo di dciinire e di «pub-

11 Arbor scientia; ROL XXIV, qui De arbore inorali, p. 303. 
" De fine, p. 280; in questa direzione anehe Liber disputationis Peiri et Raiinuiuli sive Phantasticiis, 

ROL XVI, pp. 14-30, qui p. 15. 
" TMCI, p. 340 e pp. 346-347. 
* Nel Liber define sono detiniti «propter eonunune bonuin», Dejine, p. 290; ed e nello stesso teslo 

ehe il passaggio oltremarino viene direttamente connesso al «bonum statum», al «bonum publicum»; 
ibid., p. 251. 

" TMCI, p. 346; anche R. Llull, «Peticid de Ramon al Papa Celesti V per a la Conversid dels Inli-
dels», ed. J. Perarnau, ATCA I (1982). testo alle pp. 29-46, qui p. 42. Si segnala queslo ullimo teslo 
anche perche qui Llull stesso si dichiara parte in causa di quella lorza militare di «ri»-conquista e gover-
no dei lerrilori in mano agli injideles, p. 43. 

" TMCl, p. 340. 
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blicizzare» l ' impresa crociata assume nuovo valore quando si consideri che sia 
Vilanova sia Llull ritengono del tulto compatibile che la leadership di alcune di 
queste spedizioni sia assunta non solo da un rex bellator appartenente ad un 
Ordine mililare, ma possa essere esercitata da soggetti titolari di specifiche 
sovranita territoriali, quali Federico III di Trinacria o i regnanti aragonesi e 
maiorchini. 

3. II mercante-predicatore. Costruire la comunita caritatevole, 
gestire le strategie di conquista 

Non e irrilevante che proprio in un testo lulliano che si occupa della coslru-
zione di strategie per la conversio e la conquista riemerga quella nozione di 
prossimita e di parentela con Gesu Cristo ampiamente valorizzata nei testi vila-
noviani. Come abbiamo visto quella nozione e utilizzata da Llull per connotare 
non solo i cristiani nel loro insieme, ma in particolare per caratterizzare coloro 
che dovranno essere la punta di lancia della penetrazione cristiana tra gli infide-
les. Come nei testi arnaldiani inoltre tale relazione di affinita rinvia direttamenle 
ad un valore coesivo ed esclusivo dei fideles considerati comunita di Cristo. 

Cio che puo sembrare sorprendente e che questa specifica valorizzazione 
egemonico-dominativa del cristiano venga affermata in un testo interamcnte 
destinato ai mercmix-fideles, considerati come i piu efficaci predicatori della 
veritas christiana nei territori delle infidelitates. 

Tutlavia, queslo nuovo ruolo assegnato ai mercanti non appare per nulla 
«aporetico» rispetto alle funzioni che Llull ha attribuito al mercante fidelis 
alFinterno della comunita caritativo-tiduciaria cristiana. Esso ben si salda con 
quella concezione egemonica che intende «esportarc» la comunita cristiana in 
ogni terra infedele/" ribadita anche in quesf opera quando si afferma che occor-
re convertire con la forza delle armi tutti coloro che non accetteranno la forza 
della parola dei «predicatori-mercanti». 

Se nel Liber de acquisitione Terrce Sanctce™ il Beato dimostra gia una note-
vole attenzione per il ruolo dei mercatores come propagatori delle fede cattolica 
tra gli infedeli, sottolineando pero la loro impreparazione «teologica», nel Quce 
lex sit magis bona Llull riticne che siano essi i soggetti su cui occorre investire 
per la diffusione della fides, compiendo un salto non sottostimabile rispetto a 

" In questo testo si legge infatli piii volte l'affermazione: «lex autem ehristianorum talis est ... lex 
prediela est melior. maior neenon et uerior cuncta lege»; QLSMB. p. 177; ribadita a p. 181. p. 187. p. 
189, p. 191. 

"'LATS(K).p. 118. 
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quella consolidata Iradizione lulliana che aveva individuato nelle famose scuole 
di lingue e di formazione religiosa lo strumento per creare i soggetti piu idonei 
alla predicazione. E questo un argomento che occorrera valutare in tutta la sua 
ampiezza in un'indagine specifica, ma che, indubbiamente, va compreso al f in-
terno di un dato fondamentale espresso assai bene in una considerazione di uno 
dei massimi sludiosi contemporanei del Beato, Domfnguez Reboiras: 

«Metodologicamcnte il missionario e il primo destinatario delFinstancabile 
attivita di Llull come scrittore ed esso costituisce 1'asse di riferimento del suo 
pensiero». 6 1 

LMmportanza di questa nuova proposta «missionaria» lulliana consiste nel 
fatto che 1'intero testo scritto nel febbraio 1313 e volto a questo fine: 

«Poiche sono molti i cristiani laici che sono mercanti c che, per questa ragio-
ne, si recano nei territori dei Saraceni e questi li interrogano circa la legge cri-
stiana e con loro vogliono discutere, ma i cristiani non sono capaci di rispondere 
in quanto non hanno cognizione dclla legge cristiana ... rileniamo utile scrivere 
questo libro. Afllnche essi siano in grado di sapere che la legge dei cristiani e 
piu buona, piu grande e piu vcra». 6 2 

II brano rivela uno degli elementi coslanti della riflessione del Maiorchino, 
quando si interroga sui modi per 1'affermazione cristiana sugli infideles. Come i 
predicalori delle sue scuole «religiose», i «catholici bene litterati», gli «homines 
constantes et in lide rationabiliter litterati»,"' i mercanti debbono essere attrezzati 
culturalmenlc per contrastare le «ragioni» degli infideles, in quanto e proprio l'im-
preparazione «tecnica» di gran parle dei cristiani a minacciare la Cristianita stessa. 

Sul filo di questo ragionamento Llull giunge ad un duplice csito di indubbio 
rilievo. Nei trattati sulla recitperatio egli considera quei cristiani, che potremmo 
detinire con le sue stesse parole non subtiles,M un elcmento di rischio oggetlivo 
per la costruzione ed il consolidamento della fides collocandoli, significativa-

"' F. Dominguez Reboiras. Raimundo Lulio: la Fe Coiisciente, conferenza di Rio de Janeiro, 21 otto-
bre 1998, il testo si puo leggere in <http://www.hottopos.com/niirand6/raiinundo_luIio_la_fe_conscien-
te.hlm>; nia v. anche lc identiche considcrazioni esposlc in J. Gayii Eslelrich, Raimondo Lullo, pp. 21-25. 

a «Cuni niulti christiani laici sint niercatores, et hac occasione uadant ad terras Saracenoruni el Sara-
ceni interrogent eos de lege eoruni el cuni eis uelinl disputare et christiani eis nesciat respondere, quia de 
lege christianorum nolitiam non habent ... idcirco nos facimus islum librum ad hoc, ut sciant cognoscere, 
quod lex chrislianorum est magis bona, magis magna. magis uera»; QLSMIi, p. 172; cf. anche p. 173 e 
pp. 178-79. 

" LATS(K), p. I l 8 e p . 129. 
" In questo stesso trattato Llull contraddistingue la fede catlolica, in antitcsti con la religio degli infi-

deles, con questa affermazione: «Fides catholica est valde alta et sublilis, et crcdulitas Sarracenorum est 
grossa et sensibilis»; LATS (K), p. 117; mentre connota gli eretici come coloro che «sunt homines grossi, 
rudes: ipsi sic existentes reputant subtiles, sed non habenl auxilium a sapientia, potestale et caritate»; 
ibid., p. 122. In questo testo e la mancanza della subtilitas, insieme a quella della caritas, della poteslas e 
della sapientia a marchiare e ad escludere dalla comunita detfideles non solo i musulmani, gli ebrei o i 
tartari, ma anche questi cristiani «inconipetenti». 

http://www.hottopos.com/niirand6/raiinundo_luIio_la_fe_conscien-te.hlm
http://www.hottopos.com/mirand6/raimundo_lulio_la_fe_conscien-te.hlm
http://www.hottopos.com/mirand6/raimundo_lulio_la_fe_conscien-te.hlm
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mente, alla stregua degli infideles® Ai mercanti, nuovi soggetti attrezzati per 
l'affermazione della fides, viene affidalo un compito di «conversio» che, anche 
qui, non si limita ai territori della Terra Santa, ma si allarga al bacino dcl Mcdi-
terraneo ed, esplicitamentc, agli empori classici del commercio catalano: Bugia, 
Alessandria, gli insediamenti mercantili in terra Berbera."" 

Con questo passaggio Llull dimostra di aver colto tutte le potenzialita di uno 
strumento di costruzione di quel circuito della fidelitas cristiana gia incarnata 
con successo nelle dispute anligiudaiche ingaggiate a Ceuta e a Maiorca da 
alcuni mercanti genovesi rispettivamente nel 1179 e nel 1286." E assai signiii-
cativo, inoltre, che in questo testo venga valorizzato quelTapproccio dimostrati-
vo razionale della preminenza della fede cristiana che, se costituisce un tratto 
peculiare della produzione lulliana, viene qui esaltato da una assoluta seconda-
rieta di ogni asserzione iideistica rispetto alla strumentazione logico-razionale 
messa in campo: «Probauimus omnino artiiicialiter et de necessitate, quod lex 
christianorum est melior, maior et uerior alia cuncta lege»."* 

L'urgenza"'J e le finalita della preparazione di soggetti /We/es, la melodologia 
dei percorsi formativi da seguire, indicano che Llull concentra la sua attenzionc 

" «Inter infideles sunt illiterali ehristiani qui jurant per Malreni Dei el per Deum quia morlus est, et 
per Corpus Dei ... et sub talibus saeramentis ealumniantur ab infidelibus Christiani. qui illiterali partiei-
panl inler eos, eo quod nesciunt eis fidem exponere sicut licet; et sie de fide nostra malum exemplum 
accipiunt infideles»; LATS(K), pp. 128-29. 

" QLSMB, p. 173 e p . 193. 
"' O. Limor, Tlie Disputation of Majorca (Jerusalem.1985); ld., «Missionary merchanls: Three 

medieval anti-Jewish works from Genoa», Joumal of Medieval History 17 (1991). pp. 35-51; Inghelto 
Contardo, Dispvlatio conlra ivdeos, ed. G. Dahan (Paris, 1993); A. Soler, «Espiritualitat i eultura: els 
laics i 1'acces al saber a final del segle xm a la Corona d'Aragd», SL 38 (1998), pp. 3-26 e in 
<http://www.bib.ub.es/www7/Ilull/7rlav.htm>. Un'interessante posizione circa 1'utilizzo dei laici nell'at-
livila di predicazione e di conversio infideliuni e teorizzata in un trattato francescano del xv s., il Tracia-
tus de martyrio sanctorum, Basel [1492?], al cap. XV; il testo si puo leggere nelTincunabolo della British 
Library, IA. 37704, Sch. 3479, non paginato, v. anche Catalogue of Books Printed in the Fifteenlh Cen-
tury, now in the British Museuin (London, 1913), 111, p. 776; un"altra copia del Trattato e conservata alla 
Biblioteca Mazarina. L'argomentazione della liceita e del diritlo dei laici a prcdicare e basata su un fon-
damentale passo evangelico costitutivo dell'idenlita minoritica (Mt. 16,24): «Et istis simpliciter dictum 
cst. Quicunque vult venire post me abneget semetipsum et tollat crucem suam ... », cosi il passaggio nel 
Tractatus, La lettera del passo di Matteo, identica anche negli altri due sinottici (Lc. 9,23 e Mc. 8,34), e: 
«Quis vult post me venire ... »; su quesli aspetti mi permetto un rinvio anche a P. Evangelisli, «Martirio 
volontario ed ideologia della Crociata. Formazione e irradiazione dei modelli francescani. a partire dalle 
niatrici altomedievali di affermazione martiriale dcll'identita cristiana», Crislianesiino nella storia 
XXVII (2006), pp. 161-248; numero monografico su «11 martirio volontario. Una storia condivisa nell'e-
braismo, nel cristianismo e nell'lslam». 

" QLSMB. p. 191. 
Si ricordera come questa impellenza venga ribadita non solo nel QLSMB. ma anche in quei passag-

gi dedicati a definire e a progettare le scuole dei predicatori «religiosi». Nel LATS (K). ad esempio, Llull 
si preoccupa affinche le scuole siano in grado di sfomare continuamentc questi jideles propagatori acco-
gliendone una coppia ogni volta che due di essi sono pronti per recarsi «in missione»: «Et sic instructi 
mitteientur bini et, quando missi essent duo, quod alii duo essent recepti usque ad certum numeruin 
deputatum»; cf. L47S (K), p. 116. 

http://www.bib.ub.es/www7/llull/7rlav.htm
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sulla costruzione di una comunila di fideles dai confini assai mobili e dalla lati-
tudinc geo-politica assai ampia. Una comunila che appare sempre piu comunita 
di homines subtiles, di uomini, siano essi predicatori-religiosi 7" o laici-mercanti, 
dotati di una competenza c di una visione «razionale» del mondo, chiamati ad 
affermare la loro «migliore e maggior predisposizione a comprendere» 7 1 sui non 
fideles. 

Si apprezzera meglio allora anche l'altenzione particolare che Llull dedica 
a l forganizzazione economica del passagium proponendoci , ad esempio nel 
Liber de fine, la comunita crociata come una societas militare dotata di una 
penetrante e formidabile slrutlura economico-contabile, supervisionala e con-
trollata da un «tesoriere fedele e sapientissimo, subtilis», in grado di svolgere 
numerose operazioni commerciali e incaricato di conservare, dunque di ammini-
strare, 1'intero tesoro delForganizzazione politico-militare crociata, affiancato 
da due praiceptores, il primo «conoscitore ed esperto nelFarte dei commerci, 
capace di intercettare le merci migliori sul mercato migliore c piu conveniente», 
il secondo invece «incaricato di gestire e conservare le merci acquisite». 7 2 

Anche per ques t 'ordinc di considerazioni sarcbbc limitativo ritenere che 
Llull affidi ai mercanti - seppur teologicamente attrezzati - una mera azione di 
disputatio con saraceni, ebrei, scismatici e tartari delFOltrcmare. 

I mercatores, non lo si dimentichi, sono inscriti in uno dei progetti per la 
conquista di quei territori che non esclude il ricorso alle armi e comunque punta 
al controllo su tutti gli infideles. 

Al mercator cristiano - sia esso in abiti religiosi, come quello operante con o 
negli Ordini Militari, sia in veste «laica», quale quello del Quae lex sit magis 
bona, - letteralmente qualilicato come «subtilis», e assegnato un compito di 
costruzione di una societas di fideles nella quale la loro slessa fidelitas servira 
evidentemente come strumento di certificazione e di affidabilita. Essi costitui-
scono cosi uno strumento consapevolc della dimicatio con gli infideles,13 ma 
anchc uno strumento per il governo di quel commercio marittimo che la crociata 

'" Sulla preparazione, le conipetenze e gli obieltivi che debbono essere conseguiti da quesli predica-
tori un esempio sufficientemenle rappresenlativo si lcgge in Define, pp. 282-284. 

" V.QLSMB.p. 188. 
" il tesoriere e definito lelteralmente come un soggetto «sapientissimo et lidelis. subtilis. et sciente 

multifarie computare» e come colui «qui totam pecuniam teneat et thesaurum»; il primo prceceptor deve 
essere «qui in omnibus mercimoniis se cognoscat et rex exercitui necessarias emi faciat ubi de illis inueni 
et maius forum. et ipsas habere pravideat ante tempus; quoniam magnum auantagiuin hic consistit»; il 
secondo «qui res emptas custodiat et conseruet»; Defme, p. 284. 

" «[Raimondo] rogat ... quod aliqui subtiles mercatores, qui uadunt ad terras Saracenorum, cum 
Saracenis disputent cum eodem»; QLSMB, p. 192: il testo di una seconda versione riportato dagli cditori 
del QLSMB reca questa lezione: «Rogamus prseter aliquos subliles mercatores, qui uadunt in Barberiam, 
Alexandriam el alibi Saracenos pro mercibus comparandis, quatenus de thematibus pra;dicti libri cum 
ipsi debeanl dimicare», ibitL, p. 193. 
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M TMCl. p. 337. 
" «... Usura mala est et maxime in christiano. ex quo sequitur, quod bonum esset. quod dominus 

papa et reverendi domini cardinales el etiam prelati ordinarent quod christianus usurarius non potest face-
re testamentum nec sacramento eius crederetur et quod sit omnino excommunicatus in curia. Per lalem 
orclinationem plures hominem venirent ad paradisum qui vadunt ad infernum et multi sunt usurarii mali 
qui essent veri mercatores et numquam falsi ...»; R. Lull, «Petitio Raymundi in concilio generali ad 
aclquirendum lerram sanctam», ed. H. Wieruszowski, «Ramon Lull et 1'idee de la Cite de Dieu». 
Misceilania Luliiana (Barcelona, 1935), pp. 420-425, qui p. 423. 

- quale upus publicum - deve sottrarre al controllo Saraceno, consegnandolo in 
sicure e alTidabili mani cristiane. 

E in questa direzione che Llull ribadisce piu volte che lo spazio degli infide-
les va distrutto anche per costruire un mercato saldamenle controllato e gestito 
dai mercanti cristiani. 

Gia nel Tractatus de modo convertendi infideles emerge esplicitamente la 
necessita di una crociata come mezzo per 1'affermazione egemonica del com-
mercio cristiano nel Mediterraneo, mettendo in campo un'azione di contrasto 
anche militare con i mercatores saraceni. 7 4 Un piano operativo che, nel Quat lex 
sit magis bona, ha una sua valenza politica speciiica se si ricordi che questo 
testo non e indirizzato al Papa, ma a Sancio re di Maiorca. Viene cosi prefigura-
to un progetto di mobilitazione crociata in cui Corona e mercatores possono 
svolgere un ruolo specifico, ma convergente. 

E evidente infatti che quest 'opera dell 'autore maiorchino, a partire dal suo 
interlocutore di riferimento, si comprende pienamente se si inserisce la sua pre-
sunta singolarita nel quadro della piu generale concezione crociatistica lulliana 
fondata su quella natura di publica utilitas dell ' impresa, di controllo egemonico 
sui trafiici marittimi, sulla necessita di coinvolgere nel passagium, ed in modo 
non secondario, gli stessi sovrani aragonesi. Si puo quindi affermare che la fide-
litas dei mercanti, proposta e rafforzata dai contenuti di quest 'opera, puo essere 
misurala anche con il metro della fedelta e dell'affidabilila che ciascuno di essi 
sapra dimostrare in questa specifica operazione di «conversio» e di conlrollo dci 
territori degli infideles. 

E in queslo ambito che assume una logica precisa 1 'apparente estraneita delia 
VII ordinatio presente in uno dei piu precoci trattati crociatistici lulliani, la Peti-
tio Raymundi, dedicata a regolamentare la pralica del credito tra cristiani, unica 
pratica professionale dei laici ad essere presa in considerazione in quesfopera. 
In quel teslo ai «veri mercanli» sono contrapposti i mercanti crisliani manifesta-
mente usurai i quali sono espulsi dalla comunita dei legittimi contrattanti attra-
verso un triplice ordine di provvedimenti che sanciscono innanzitutto la loro 
pubblica inaffidabilita. Ad essi, anche sulla scorta dei dcttati canonistici e conci-
liari, non viene solamente inibita la possibilita di fare testamcnto, ma, assieme 
alla scomunica, viene tolto qualsiasi valore alla loro parola giurata." 
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Se la VII ordinatio conlerma la centralita di quesla prolessione per 1'impresa 
crociata, lullianamente intesa, non si dovra nemmeno sottovalutare il fatto che 
essa non contenga alcun riferimento esplicito al passagium. Queslo dato, sia a 
voler considcrarlo in se sia conneltendolo ai numerosi passi che richiamano Yu-
tilitas publica e la funzione della crociata come ripristino dcl bonum statum, 
dimostra con chiarezza come, sin da questo testo-capostipile della riilessione 
sulla recuperatio, il Maiorchino intenda proporre un progetto di organizzazione 
comunitaria che puo e deve essere realizzato ad ogni lalitudine, ma a partire da 
quei territori gia cristiani nei quali egli riliene necessario rafforzare un sistema 
di valori e di prassi della fedelta e della pubblica affidabilita indispensabili alla 
coesione ed alla possibilita di affermazione di quei domini. 

E in questa densa prescnza della ligura e del ruolo del mercanle - mediatore 
avveduto di interessi, di merci e di moneta, ma anche consapevole soggetto 
della costruzione comunitaria di e tra fideles - la chiave esplicativa che rende 
ragione della ripetuta equiparazione tra la funzione mediatrice di Cristo e la fun-
zione mediatrice del mercante, ma anche piu spccificatamcntc dclFintcrmedia-
rio d'affari, presenti nei testi delFarte e delfet ica lulliana. Penso in particolare 
al capitolo 280 dei Proverbis de Ramon e ai numerosi luoghi del Llibre de Con-
templacio. 

Tale equiparazione, piu che fonte di stupefazione, va considerata funz.ionale 
e fondativa delfet ica politica e della concezione comunitaria lulliane, proprio 
quando giunge al suo piu alto livello, ovvero allorquando identifica nelle moda-
lita e nel signilicato profondo della passione di Cristo i criteri per la legittima-
zione e la funzione del mercante veramente crisliano alf interno delle comunila 
aragonesi: 

«Ah Deus amoros, excellent sobre totes altees, noble sobre tots honraments! 
A vos, Senyer, sien donades glories e laors, qui avets donada art e ofici de mer-
caderfa en los homens; car nos veem, Senyer, quels mercaders que an oiici de 
camiar les coses vils per les bones, e veem que porten en les terrcs aquelles mer-
caderfes que y son necessaries, les quals venen a carestfa. Nos veem, Senyer, 
que los mercaders an saviea e conexensa de guanyar en les pells e en los cuyrs 
de les besties. On qui savi mercader era en la gloriosa pell vostra, la qual fo 
esquinsada e trencada c nafrada en la sancta creu, en aquclla porfa apercebre 
gran guany e gran profit. Encara veem que los mercaders conexen en les terres 
estranyes los guanys que faran en les mercaderies ... Qui es bon mercader, 
daquestes mercederfes corporals, en aquelles coses que compra e que ven sab 
guanyar e fer de son prou ... On qui en vos, Senyer, volfa esser mercader, com-
prant c venenl porfa guanyar en vos, si sf metex donava e venfa per vos ... Nos 
veem, Senyer, que los mercaders fan cabalers que trameten guaanyar per lo 
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mon; e veem que aquelles cabalers donen lo ler ol quart de tot so que guaanyen. 
On, beneyt siats vos, Senyer Deus, qui sots lo nostre cabal, del qual cabal donals 
a nos entegre guaany . . .». 7 6 

In questa direzione vanno anche i passi dei paragrafi 28 e 29 del capitolo 116 
del III Llibre de Contemplacio, ove si realizza una fortissima interconnessione 
tra il lessico del mercato, quello della comunita cristiana e quello della passio 
Christi: 

«La vostra sanctetat e la vostra misericordia e la vostra pietat sia Senyer 
Deus, amada e loada; car en negun obrador ni en negun alfondec ni en neguna 
fira ni en neguna plassa ni en negun loc no pot hom atrobar, Senyer, tanta bona 
mercaderfa a comprar ne a vendre, com fa en la ligura de la santa creu preciosa; 
car aquclla es obrador e plassa e mercat on se troben a comprar e a vendre toles 
gracies e totes benahuiranses et totes glories. Qui vol comprar a bon mercat, 
venga, Senyer, denant lo vostre glorios altar, e guart sus alt en la santa creu on 
penja la vostra iigura; car aquf pora aver bon mercat . . .». 7 1 

A ben rileggere i passaggi lulliani che se ne occupano si puo allora affermare 
che la figura pubblica e comunitaria del mercante avvedulo, consapevole del 
proprio ruolo e della propria dignitas, e pienamente partecipe di quelfantropo-
logia «artistica» del Beato esemplarmente decodificata da Villalba Varneda 
quando sollolinea come Fuomo-individuo di Llull sia autentico co-creatore del 
mondo e, in quanto soggetto, impegnato a contribuire al miglioramento de l fuo-
mo universale, «conscient de la seva condicio participativa en la dinamica de la 
creacio».™ 

Ma si torni a rifletlere conclusivamentc sulla nozione politica e pubblicistica 
del pussagium contro gli infideles. 

I testi crociatistici lulliani, cosi come le opere di Vilanova, risultano perfctla-
mente compatibili con un disegno di rafforzamento e di penetrazione mediterra-
nea dei sovrani aragonesi. E, per questo scopo, essi dimostrano una notevole 
duttilita nella proposta degli strumenti da attivare, volti comunque alf afferma-
zione di quelf egemonia dei fideles che viene fatta valere sia a l f in terno che 
alfesterno dello spazio cristiano. 

In molti progetti lulliani di recuperatio, in effetti, Fobiettivo della «libera-
zione» del S. Sepolcro e quantomeno equiparato alla necessita di proccdere ad 

'" Uibre de Conlemplaeid en Deu, ORL IV, cap. I 16, pp. 82-83. 
" Llibre de Conlemplaeid en Deu, III, pp. 88-89. 
" P. Villalba Varncda, «L'hom coni a artista cn YArbor Seientiae», Que es 1'home?, pp. 129-158, qui 

p. 158. Ho affronlato qucsti tcnii con niaggior anipiczza in P. Evangclisti, / Fraiuescani e la costruzione 
di uno Slato. Linguaggipolitici, valori identitari, progetti di governo in area eatalano aragonese (Pado-
va, 2006), pp. 30-52 e pp. 71-146. 
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una riconquista sccondo le direttrici ovest, sud ed esl del Mcdilerraneo, cssendo 
posti in primo piano gli obiettivi strategici del «regno» di Granada e delle citta 
della costa mcridionale meditcrranea, condividendo con cio una chiave di leltura 
e di impegno diretto nelle crociate che si saldera con le attivita di promozione e 
sostegno messe in campo, alla fine del xiv secolo, da due frati Minori di assolu-
to rilievo politico come Francesc Eiximenis e Joan Eixemeno operanti nel 
medesimo quadrante geo-politico. 

Lo stesso Vilanova affianca alla sua attivita politico-diplomatica in quesla 
direzione 7 ' ' una produzione di opere nelle quali deiinisce e legittima la funzione 
regale aragonese proprio come attivita di lotta e di controllo sugli infideles. 
Arnau sostiene la necessita che Giacomo II e Federico III debbano far in modo 
che il «sepulcre de nostre seynor Jesuchrist sia restituit a christians, e la secta de 
Mahumet sia anullada». 8" Questo impegno politico e militare e considerato parte 
integrante di quella cristomimesi regale che, insieme alla promozione della 
«vcritat evangelical», costituisce 1'apice della rcalizzazione ortopratica cristiana 
per i due re.*' Se neile stesse pagine del Raonament egli ne fa un legame esplici-
to con i progetti politico-lcgislativi e diplomatici ai quali egli stesso lavora -
esaltando come parte integrante del progetto crociato il fatto che «lo rey d 'A-
rago s'es mes en camf, ab ses gents, per anar en lo regne de Granada, ab propo-
sit de no tornar atras entro que la blasfemia de nostrc senyor Jesuchrist sie estir-
pada de les parts occidentals»* 2 - nella famosa Interpretatio vilanoviana del 
sogno di Giacomo II, e nelle due lettere che Giacomo e Federico scrivono in 
seguito a quelfesegesi , la saldatura emerge con altrettanta nettezza. L'adesione 
alla regola evangelica che Arnau viene constatando nelle parole dei due regnanti 

" Si veda ad esempio H. Kinke. Acta Aragonensia (Leipzig-Berlin, 1908, risi. 1966), II, pp. 701-2 per 
le tratlative condotte da Arnau volte al recupero per Federico III del titolo di re di Gerusalemmc. in quan-
to leader di un progetto di riforma e di rinnovata egemonia cristiana in un contesto geo-politico specifi-
co. Che la volonta di Arnau - espressa anche attraverso un linguaggio profetico ed apocalitlico - sia quel-
la di una riconquisla politico militare della Terra Santa appare evidente da una sua affermazione del 1297 
«lenebit secure populus fidelis possessionem terrene Jerusalem» in H. Kinke, Aus den Tagen Bonifaz 
VIII. (Miinster. 1902). p. CLI. un'affermazione ribadita in questo orizzonte escatologico pragmatico 
anche dal francescano Ugo de Novocastro nel 1319 (v. il suo Tractattts de victoria Cltristi contra anticlt-
ristuin, Ntirenberg, 1471. 2, 13). E' quindi un fatto chc lattivita di «polilica internazionale» di Vilanova 
coincida con il quadrante geo-politico di interesse espansivo e di consolidamento della Corona aragone-
se. testimoniato proprio dai suoi impegni per la crociata e dallattenzione con cui segue il tentativo di 
spostare il titolo di rc di Gerusalemme dalla Corona d'Angio a quella aragonese e specificamente a quella 
di Sicilia. 

" Arnau de Vilanova, Raonainent dAvinyd, p. 218. 
" Amau de Vilanova, Raonainenl dAvinyo, p. 218-19; la cristiforinitas proposta ai regnanti in una 

dimensione in cui la forza pedagogica evangelica e centrale emergc in tutta evidenza anche ne\VInterpre-
tatio, edita da M. Menendez Pelayo, Historia de los Heterodo.xos Espaiioles (ed. facsimile Madrid, 
1992). III, pp. 232-254, qui p. 244. 

"•' Arnau de Vilanova. Raonainent d'Avinyi>, p. 220. 
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contenuta nel testo letto nel 1309'" viene immediatamente tradotta nelle due let-
tere dei sovrani con la piena assunzione in proprio di un progetto militare e poli-
tico contro gli infideles che deve colpirli, dalle lerre ancora islamiche della peni-
sola iberica sino a quelle della Terra Santa. Per parte sua Giacomo II, nella mis-
siva con cui aderisce alla proposta di riforma evangelica espostagli dai fratcllo 
Federico, affermera la convinzione di dover agire in quella direzione poiche 
altrimenti i due re si macchierebbero del peccato di blasfemia contro il valore ed 
il nome del popolo cristiano e nella consapevolezza che «Dio li avesse chiamati 
a sottomettere e a ridurre la setta di Maometto ... e a ridurre e a sradicare i Sara-
ceni viventi in ogni altra parte della Spagna». 8 4 

4. La conquista delVinfidelis, una strategia calibrata nelle mani degli affini 
di Cristo 

La base teorica che sostiene e motiva Fimpegno alla recuperatio, non si 
fonda solo su precise motivazioni di ordine politico, ma e la naturale conseguen-
za di quella adesione alla concezione egemonica della fides cristiana proposta 
dai due viri evangelici. Una frase di Llull, presente nel teslo che scrive per la 
formazione dei subtiles mercanti-predicatori e in questo senso dirimente: 

«Abbiamo dimostrato in ogni modo, seguendo le regole delFarte e per ragio-
ni necessarie che la legge dei cristiani e migliore, piu grande e piii vera di qual-
siasi altra legge. Percio in tutto il mondo non vi deve essere che un popolo, 
quello cristiano». 8 3 

Un'affermazione ed una progettualita egemonica che non ammettono alcuna 
attenuazione e non lasciano spazio a nessun disegno di societa «pluriconfessio-
nale». Tutti coloro che non si convertiranno mediante la disputatio o la libera 

" «Tunc respondit rex: poslquam Deus per veslra verba [1'inlerloculore e Arnau slesso] tan clare nos 
illustravit fimiiter proponinius vivere in Statu nostro secundum regulam evangelii, et exponere nos morti 
pro gloria salvatori et cunctos volentes in observancia veritatis evangelice vivere diligenler. fovere ac 
sustentare, nec non protegere patema custodia ... circa cultum evangelii observare et susbstantiam illius 
insinualionis quam vultis facere regi Aragonum fratri vestro et faciemus ambo juxta sericm veslri vulga-
ris in latinum converti», Arnau de Vilanova, Interpretatio, pp. 253-54. 

"4 «quod exlerminemur populi illius virtutem sanctissimi nominis blasphemantes ... Deus ... vocavit 
ad ... depressionem secta; Mahometica" ... ad depressionem et eradicationem Sarrazenorum foedite natio-
nis in ceterioris Hispania: partibus existentibus». La letlera con cui Federico III traduce VInterpretatio 
arnaldiana e la risposta del fratello Giacomo si leggono in M. Menendez Pelayo, Historia de los Hetero-
doxos Espanoles, 111, pp. 254-260. In questo contesto e intercssante rilevare come tomi con forza la auto-
denominazione dei fideles del regno e dci due sovrani come «amici di Cristo». 

B «Probauimus omnino artificialiter et de necessitate, quod lex christianorum est melior, maior el 
uerior alia cuncla lege. Idcirco non debet esse in toto mundo nisi unus populus chrislianus»; QLSMB, p. 
191. 
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volonta, dice Llull nello stesso capitolo, saranno convertiti coattamente per 
mezzo dei principi cristiani o con la ibrza delle armi . M 

Siamo in presenza di una asserzione rilevante e significativa poiche non iso-
lata nel panorama lestuale lulliano. Tale staluizione e in effetti reiterata e formu-
lata non solo alfinterno dei progetti di recuperatio presentati al papa, ma anche 
in testi come questi che hanno per interlocutori i principi cristiani e per destina-
tario privilegiato il re di Maiorca. Mentre e evidente che 1'adesione ad una 
necessitata concezione di supremazia o di egemonia dominativa e gia riscontra-
bile in Llull in opere assai diverse, ma solo tipologicamente lontane dai trattali 
di recuperatio: il Llibre de contemplacid en Deu, dei primi anni '70 ; 8 7 il Llibre 
d'Evast e Blanquerna,** il Llibre de Vorde de cavalleriam e VArs iuris, scritta tra 
il 1275 ed il 1281, dove si afferma che «se gli infedeli si rifiutano di ascoltare la 
predicazione da parte dei cattolici, allora 1'imperatore e obbligato a combattere 
contro di essi».'"' 

" «...per prineipes christianorum, aut exercitus armis munitos compellantur»; QLSMB, p. 193, cf. 
anche De fine, p. 251, p. 255. 

1 7 Un testo dalabile al triennio 1271-73 dove si afferma che la Terra Santa dovrebbe essere conquisla-
ta dalla predicazione «mills que per forsa darmes», Liber de Coiueinplacid en Deu, pp. 58-59. 

" R. Llull, Llibre d'Evast e Blanquerna, ed. M.J. Gallofre, introd. di L. Badia (Barcelona, 19985), p. 
224 e p . 172. 

" R. Llull. Llibre de Vorde de cavalleria, ed. Albert Soler i Llopart, «Els Nostres Classics» A 127 
(Barcelona. 1988). p.173, ad esempio, dove si afferma il picno diritto alfuso militare per la riconquista e 
la conversio. In questo quadro cavalieri e clerici sono messi sullo stesso piano non solo perche entrambi 
promuovono 1'espansionc delPunica fede possibile, ma anche perche condividono il medesimo valore di 
caritas, cf. anche, ibid., pp. 207-08; a p. 201 1'immagine della passio Christi diviene qui metafora legitti-
mante ed indicazione cristomimetica delfazione militare contro gli lnfedeli. Quanto alla datazione di 
quest'opera gli studi piii recenti hanno stabilito un arco cronologico che va dal 1274 al 1276, v. introdu-
zione del Llibre, p. 10. 

w «si infideles sunl rebellcs audirc predicationem et oslensionem lidei a calholicis tunc imperator 
tenelur impugnare ipsos». Per la cilazione e la datazione delfopera v. B. Kedar, Crociata e inissione 
(Roma, 1991) (tit. orig. Crusade and Mission European Approaclies toward the Muslinis, Princeton Uni-
versity Press 1984), pp. 281-284, che pubblica un'edizione di prova sulla scorta di tre mss. Clm. 10514, 
Clm. 10534, Clm. 10538; gli altri due trattati giuridici, VArs de iure e VArs brevis de invenlione iuris 
sono datatabili rispettivamente al 1303-1304 e al gennaio 1308; cf. J. Gaya Eslerlich, introduzione a Ars 
de ivre, ROL XX, p. 121 e A. Madre. introduzione a Ars brevis, qiuc est de inventione ivris. ROL XII. p. 
259. La concezione egemonico-mililare qui espressa da Llull viene ribadila in quell'ulteriore Irattato cro-
ciatistico che e la Peticio a Celestino V, v. R. Llull. Peticio de Rainon al papa Celesti Vper a la conver-
sio dels injidels, pp. 4-35 ed in un lesto dedicato alla pedagogia dei consacrati: il Liber Clericorum, ROL 
XXII. pp. 305-354, v. pp. 353-354. Una concezione egemonica in cui 1'affermazione della fede cristiana 
non viene luttavia sostenuta da un'azione militare e risconlrabile in R. Llull, Doctrina pueril. NEORL V 
(2005), p. 94, pp. 127-128, pp. 223-224, pp. 228-229, e nello stesso Llibre d'Evast, che teorizza la neces-
sita dello scontro armato, si vedano in particolare pp. 130-131, p. 173, pp. 217-222, p. 241, p. 244, pp. 
263-265; su questi aspetti utili anche le considerazioni di A. Forey, «The Miltary orders and the conver-
sion of Muslims in the iwelfth and thirteenth centuries», Joumal of Medieval History 28 (2003), pp. 1-
22. in part. pp. 19-20. 
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Tullavia 1 'abilita, la finezza intellettuale e la sensibilita lulliane - cosi come 
accade in altri progetti crociatistici francescani a partire da Fidenzio da Padova, 
sino a giungere a Lucas de Gaitan o alla crociala invcrata e condotta in prima 
persona da un Minore di vaglia come Giovanni da Capestrano nel xv s. - impe-
discono al Maiorchino di atlestarsi su posizioni di inutile rigidita formale di tipo 
meramente ideologico o «muscolare». Anche perche Fattivila bellica e conside-
rata uno strumento legittimo ed attivabile nelle mani dei cristiani, non il modello 
idealizzato di azione. 

Llull dimostra infatti una straordinaria attenzione e dultilita rispetto ai mezzi 
da impiegare per realizzare queste «conversioni» perche il suo obiettivo finale e 
quello di un allargamento e di un potenziamenlo della comunita che sia il piu 
ampio possibile. Accanto alTimposizione di predicazioni coatte'" egli si preoc-
cupa, come Vilanova, di predisporre una rete di misure a favore degli infideles 
che decidono di diventare cristiani. Una preoccupazione che emerge anche in 
testi come il Llibre d'Evast e la Doctrina Pueril, dove Llull si mostra consape-
vole del fatto che la perdita dei propri beni per Febreo che esce dalla comunita, 
e il disprezzo o la non equiparazione agli altri cristiani per il saraceno converti-
to, costituiscono elementi determinanti di una resistenza degli infideles alla con-
versio. Di qui le proposte per adottare alcune misure fiscali o quella di istituire 
un procuratore cristiano che gestisca un cespite a favore degli ebrei convertiti.''2 

Negli stessi trattati sulla recuperatio gli strumenti della predicazione e della 
conversione forzata vengono affiancati e supportati da un'attenzione tutta politi-
ca volta ad assicurare forme di tutela per gli ebrei tenuti altrimenti alla restitutio 
degli interessi sui contratti stipulati con i fideles: 

«Molti ebrei si convertirebbero al cristianesimo ma lemono di ridursi in 
poverta, essendo obbligati a restituire cio che hanno guadagnato con le loro atti-
vita usurarie. Ma a questo fatto si puo rimediare, a partire dalla considerazione 
che la legge non e di per se vincolante ... [e che] tutti i beni, sia mobili che 
immobili, appartengono a Dio; infatti essi debbono essere usati a suo maggior 
onore e messi al suo sommo servizio, ma debbono anche essere impiegati per la 
salvezza dei popoli di questo mondo».'-

"' Oltre a quanto segnalato nella nota preeedente. v. Define. p. 259, IJibre d'Evast, p. 238; LATS (K), 
p. 122; una fornia di conversione coatta e di sequestro dei beni degli ebrei e in TMCI, p. 343. L'espulsione 
degli ebrei e progranimi di predicazione coatta sono contenuti nei progetti del IATS (K), p. 122 e in Peti-
tiu, p. 423. L'attivazione di programmi di predicazione coatta, come perebrei ed islamici, nei confronti di 
eretici e tartari si puo Ieggere ad esempio in IATS(K), pp. 122-125 e in Define, pp. 265-269. 

V. R. Lull, Doetrina pueril, pp. 154-155; Id., Uibre d'Evast, p. 200. 
'" «Multi ludei se facerenl christianos; sed timent paupertatem in restitutione, quam habent facere pcr 

usuras, sed ad hoc est remedium dandum tale: Nain legem non liabet netessitas ... Et quia oniiiia bona, 
lam mobilia quam immobilia, sunt a Deo, ideo reducenda sunl ad summum seruitium et honorem, et ad 
saluteni gentiuin luiius inundi": Dejine, p. 259, corsivi nostri, ma si veda anche LATS (K). 
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Per parte sua Vilanova ritiene iondamentale realizzare una rete di misure di 
integrazione per gli infideles che entrano nella comunita cristiana, predisponen-
do veri e propri centri di aiuto ed ospedali cosi come si puo leggere nei suoi testi 
di riforma evangelica e di pedagogia politica destinati alle corti aragonesi. 

Nell'altivazione di questi strumenti giuridico-economici - cosi come nella 
progettualita politica complessiva di Llull e Arnau - si puo quindi cogliere un 
preciso disegno dei due esponenti «catalani»: 1'innesco di un circuito di discipli-
namento e di contropartite economico-sociali per la fidelizzazione che e un por-
tato non secondario e fortemente politico delfiniziativa «missionaria» ed omile-
tica condotta nelle sinagoghe, nelle moschee e fuori di esse. 

Paolo EVANGELISTI 

ABSTRACT 

In medieval exegesis, the Biblical injunction to «love your neighbor as you 
would yourself» shifts from a universalist interpretation to one which is eminen-
tly political and concerned with identity. This kind of delimitation of the con-
cept of affinity has a testing ground in Arnau de Vilanova's position concerning 
the status of infideles and the manner in which they are confronted by fricnds of 
Christ, the viri evangelici, backbone of the political community to be formed in 
the Crown of Aragon. In this domain, Vilanova's language and positions coinci-
de with those of Llull, who uses the notion of Evangelical proximity to aflirm 
the superiority of thc Christian community ovcr that of non-believers, a position 
given theoretical expression in a text directed to mcrchanl-fideles, considercd as 
the most effective preachers of the veritas christiana. Llull thus concentrates his 
attention on thc building of a communily of homines subtiles called upon for 
their «better and greater prcdisposition for understanding» non-believers in their 
midst. In a ductile use of more than just military inslruments for the «conver-
sion» and «domination» of those «nol in agreement», lies the precise plan of the 
two «Catalans», a plan which initiates a circuit of discipline alongside economic 
and social compensation for their conversion, and which imparts a highly politi-
cal flavor to thcir «missionary» and homilelic iniliative. 




