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Come premessa ricordiamo il pensiero di San Francesco sulle valenze
della legislazione. La regola - affermava il Poverello - «e il libro della vita,
speranza di salvezza, midollo del vangelo, via della perfezione, chiave del

paradiso, patto di etema alleanza». Egli «vo leva che tutti ne avessero il testo

e la conoscessero molto bene, ne facessero sempre oggetto di meditazione
con l'uomo interiore, come sprone contro l'indolenza e a memoria delle

promesse giurate. Insegno ad averla sempre davanti agli occhi come richia
mo alla propria condotta e, cio che pili importa, a morire con essa»2•

1. La prima rego la dei Penitenti francescani
e stata la testimonianza vivente di San Francesco

Francesco di Assisi, nutrito costantemente dal vangelo ', e conformato a

Cristo in tutti gli atti della sua vita" fmo ad apparire «quasi un alter Christuse".
In tal modo apparve agli uomini del suo tempo «vero esempio di perfezio
ne»? e modello singolare di vita cristiana.

I
Ossia, dei Terzo Ordine Francescano, Secolare e Regolare. Limito la ricerca ali'Ordine

francescano secolare (TOS, oggi OFS) e ai TOR, cioe ai Terzo Ordine Regolare maschile, che

rappresenta la continuit:'! storica da San Francesco fino ad oggi. Gli altri Istituti dei Terzo Ordi
ne Regolare, maschile e femminile, saranno oggetto di trattazione in altro articolo.

2 2Ce1208: FF 797.
3 Cf. 2Ce1102, 104, 105.
4 Cf. Fioretti, I; 2Ce1135.
5
Fioretti, c. 7.

6 Cf. LM, pro!. 2: FF 1022.
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Tutti rimanevano affascinati dal suo modo di VIvere, dall'autenticita
delia sua testimonianza evangelica. Convinti che Francesco era uomo di
Dio7, «Un santo e un amico dell'Altissimo» 8, moltissimi uomini e donne vo

levano seguire il suo esempio e vivere sotto la sua guida".
Francesco personificava, agli occhi delia gente, l'attuazione dei mes

saggio evangelico. Appariva egi i stesso una regola concreta, un «esempio
di perfezione» I0, una maniera originale di seguire con generosita il Cristo
dei vangelo.

Percio , anzitutto abbiamo una regola vissuta, cioe un "modus vivendi"
esistenziale ed eloquente che coinvolge pili di qualsiasi norma scritta: tutti

vogliono seguire Francesco e vivere come lui!
E Francesco stesso che, illuminato dal Signore, propone ai seguaci il

suo modo di vivere secondo il vangelo. Egli paria di coloro che vogliono ab
bracciare "questa vita"

I I
, non propriamente una "regola". Il Signore gli ave

va dichiarato: «io ho scelto te, uomo semplice, perche quelli che verranno

seguano le opere che compiro in te e che devono essere imitate» 12.
In un primo momento, quindi, abbiamo una regola vivente incamata in

San Francesco stesso e proposte pratiche di vita evangelica fatte oralmente
dal santo.

Il bisogno di norme scritte e posteriore alia esperienza di vita ed emer

ge man mano che il movimento si allarga e sfugge alia guida diretta di
Francesco.

Il fenomeno delia legislazione si va formulando oltre alia spontaneita
carismatica e si articola in diversi momenti. In un primo tempo, a coloro che

imploravano «insegnaci la via delia salvezza» 13
Francesco offriva indicazioni

pratiche, improvvisate secondo le circostanze, con totale fiducia nelle ispira
zioni delia Provvidenza. «A tutti dava una regola di vita e indicava la via del
Ia salvezza a ciascuno secondo la propria condizione» 14. «Purtroppo -lamen
ta O. Schmucki - il primo biografo non precisa meglio in che cosa consistes-

7 ICe124: FF 360.
8 1 Cel 59: FF 426.
9

ICe137; Fioretti 16.
IO Cf. LM, proi. 2: FF 1022.
II Rb 2,1; 2Test 16.
12 2Ce1158: FF 742.
Il

Anp 9,41: FF 1535.
14 ICe137: FF 384.
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se tale rego la. Ma molto probabilmente Francesco provvedeva alle esigenze
religiose dellaicato con un metodo non diverso da quello seguito nella stesu

ra della Protoregula per il primo Ordine o della Forma vivendi che diede alle
Povere dame di San Damiano»15.

Anche Giuliano da Spira afferma che <<.A tutti [Francesco] assegno una

regola di vita, della cui felice condotta in ambo i sessi dei seguaci oggi la
chiesa gode perche trionfa in questa triplice milizia di persone orientate alla
salvezza» 16.

Con il passare deI tempo, infatti, andra prendendo corpo una regola
scritta, che proporra le direttive di Francesco per una vita conforme aI vange
lo nella sua autenticita, come Dio stesso gli aveva mostrato ".

«Moltissimi ... si vincolavano a queste nuove leggi delia penitenza, se

condo la forma indicata dall'uomo di Dio»18. Si tratta, quindi, di "nuove leg
gi di penitenza" che vincolano ehi le accetta volontariamente in prospettiva
di maggiore perfezione evangelica.

2. Prima lettera di San Francesco ai fratelli

e alle sorelle delia penitenza (1215)
TD 41-53 FF 178/1-178/7

Il primo abbozzo di rego la scritta per i Penitenti francescani sembra

oggi potersi identificare nella Lettera a tutti i fedeli, che raccoglie e coordina

proposte gia fatte da Francesco, consigli, raccomandazioni, principi teologici
e direttive formulate dal santo in varie circostanze.

Questo documento e attualmente noto in due redazioni, che sono state

denominate: Prima lettera ai fedeli (1Lfo EpFid I) dei 1215 e Seconda let

tera ai fedeli (2Lfo EpFid II) deI 1221. La datazione e orientativa.
La IL/, nucleo della futura 2L/, costituisce l'originale "forma vitae" o

proposta di vita penitenziale data in scritto per i «fratelli e sorelle della peni
tenza», cioe per quanti vogliono vivere con irnpegno speciale il vangelo ri
manendo nel secolo.

15 O. SCHMUCKI, II TOF nelle biografie di San Francesco, in L 'Ordine delia penitenza di
San Francesco d'Assisi nel seco Io XlII, Roma 1974, p. 120.

16 Vita di San Francesco, 23 (TD, p. 153, n. 125).
17 2Test 14: FF 116.
18 LM 4,6: FF 1073.
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Propriamente, quindi, non si tratta di una semplice «exhortatio ad fratres
et sorores de poenitentia» (esortazione ai fratelli e alle sorelle dellla peni
tenza), come alcuni scrivono'", ma di un vero programrna di vita: essenziale,
spontaneo, carismatico.

Lo stesso padre Esser scrive:

Momentum huius opusculi in eo consistit, ut ideas centrales aperiat,
quibus s. Franciscus vitam fratrum et sororum de poenitentia sibi aliquo
modo coniunctorum formare nitebatur. Quare in eo inspicere possumus
conceptum vitae religiosae s. Patris interioris sicut in aliis opusculis vix

inveniemus. Hic et illic verba Sancti intra viscera theologiae necnon

praxis mysticae penetrant. Insuper tota epistola manifestam facit eius

"curam diligentem et sollicitudinem" de salute animarum sibi cornmis
sarum.

Haec epistola, ut ita dicam, programrna ad vitam poenitentiae
evangelicae tunc temporis vigentis evolvendam praebet".

Il documento e destinato anzitutto ai Penitenti francescani, uomini e

donne che vogliono fare penitenza dietro le orme di San Francesco: «illi et

illae» «qui faciunt poenitentiam», vivendo nelle loro case e attendendo alIa
loro professione lavorativa. E destinato anche ad amrnonire i cristiani «qui
non agunt poenitentiam», a quelli che non fanno penitenza e non vivono il
dono della conversione. Non sembra dunque destinata a tutti i cristiani in

genere.
Anche il padre Esser era di questo parere: «Ci sembra improbabile che

la Lettera possa essere stata indirizzata ad omnes fideles. Credo che neppure

19
Tale, per esempio, e il sottotitolo posto da K. Esser nella edizione latina di Opuscula

Sancti Francisci assisiensis, Grottaferrata 1978, p. 107. E sulla sua scia, molti hanno aggiunto
la medesima specificazione arbitraria, senza neppure dare uno sguardo furtivo ai manoscritto

originale.
20 K. ESSER, Opuscula. cit., pp. 107-108. Ne riporto la traduzione: «L'importanza di que

sto opuscolo consiste nel fatto che vi figurano le idee centrali, con le quali San Francesco i n

tendeva formare la vita dei fratelli e delie sorelle delia penitenza che si rapportavano in qualche
modo a lui. In questo opuscolo percio possiamo riscontrare la concezione che il [Serafico] Pa

dre aveva delia vita religiosa interiore in una maniera che difficilmente potremmo trovare in al

tri suoi scritti. Qua e la le parole dei Santo penetrano nelle profondita delia teologia e delia

prassi mistica. Inoltre tutta la Lettera manifesta la sua "cura premurosa e diligente" per la sal
vezza delie anime a lui affidate. Questa Lettera, per cosi dire, indica il programma per condurre

la vita penitenziale evangelica come allora veniva concepita».
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Francesco, nonostante il suo eroico idealismo, potesse allontanarsi dalla real
ta ... I destinatari della Lettera dovevano essere aperti, disponibili e pronti per
una vita cristiana pili intensa»21. Sembra, pertanto, fuori dubbio che la Lette
ra sia diretta specificamente ai fratelli e alle sorelle della penitenza che si

ispirano al Poverello. E, nel suo zelo, Francesco ammonisce quei cristiani
che non sono impegnati neIla conversione evangelica.

Sarebbe dunque pili esatto chiamare questo testo «Epistola ad fideles

poenitentes» e non genericamente «Epistola ad fideles». Sarebbe ancora me

glio chiamarlo «Lettera ai fratelli e alle sorelle della penitenza»,

La redazione pili antica e originale (lLi) e quella riportata dal codice
225 (inventario 5230) della Biblioteca Guamacci di Volterra (=Vo). Il codice
venne rinvenuto da Paul Sabatier e pubblicator' per la prima volta nel 1900
sotto il titolo «Haec sunt verba vitae et salutis quae si quis legerit et fecerit,
inveniet vitam et [h]auriet salutem a Dornino»23. Alla edizione del Sabatier
hanno fatto eco alcuni studiosi, per lasciare poi libero campo al silenzio fino

agli studi deI p. Esser.

Walter Goetz obietto che il titolo adottato dal Sabatier costituiva invece
la conclusione delle "Admonitiones", e non l'incipit della "Lettera ai fedeIi

penitenti'r". Di tale opinione sara anche il p. Esser, ritenendo erronea la di
zione di Paul Sabatier:

Textum huius epistolae cI. Sabatier primum e cod Vo edidit, sed ei erronee

titulum Verba vitae et salutis imposuit, quem e verbis praecedenti opuscu
lo Admonitionum subscriptis accepit".

Tale presunto titolo "errato" avrebbe contribuito - secondo il p. Esser
- alla scarsa considerazione goduta dalla 1Lf e al suo oblio", Carlo Paolaz-

21 K. EssER, La Lettera di San Francesco aifedeli, in L 'Ordine della penitenza, cit., p. 14.
22 In appendice ai secondo volume delia «Collection d'etudes et de documents sur

I'histoire religieuse et litteraire du Moyen Age», Paris 1900, 132-136.
23

«Queste sono parole di vita e di salvezza: ehi le legge e le mette in pratica trovera la
vita e attingera la salvezza dal Signore».

24 W. GOETZ, Die Quellen zur Geschichte des hI. Franz von Assisi, Gotha 1904,24-25.
25

Opuscula, cit., p. 107. Traduco: «L'illustre Sabatier pubblico per primo il testo di que
sta epistola, tratto dal cod. Vo. Egli pose erroneamente il tito Io Verba vitae et salutis, preso da1-
le parole poste a conclusione dei precedente opuscolo delie Amrnonizioni»,

26 K. ESSER, Gli scritti di San Francesco d 'Assisi, cit., p. 212.
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zi analizza ragioni di carattere codicografico per avallare la tesi di K. E s

ser27.
Tuttavia, la lettura attenta dei manoscritto dimostra chiaramente che

aveva ragione il Sabatier. Questo e un dato di fatto che si desume, appunto,
dalla decodifica dei manoscritto nel cod 225, da noi riprodotto in quadricro
mia28. I colori "in rubro" consentono di verificare la demarcazione precisa tra

uno scritto e I' altro, tra I'explicit e I' incipit di ogni scritto di San Francesco,
trasmesso dal codice di Volterra29. Il messaggio introduttivo e i titoli di tutti

gli scritti sono in colore rosso!
D'altra parte, non esistono difficolta per accettare che Francesco facesse

precedere il testo della Lettera (1Lf e 2Lj) da un messaggio introduttivo o

epigrafe, come fara, per esempio, nella Rnb. Dei resto, gia l'invocazione ini
ziale «In nomine domini» si riscontra soltanto nella epistola di questo codice

Vo, nella 2Lf e nelle Regole (Rnb e Rb), assimilando tra di loro questi scritti
di San Francesco e configurandoli come «forma vitae evangelica». Si ha,
cioe, la conferma che la 1Lettera ai fedeli e un abbozzo di rego la per i Peni
tenti che seguono San Francesco. La ILfappartiene percio sia al genere lette
rario epistolare sia ai genere legislativo.

Le edizioni critiche degli Opuscula Sancti Francisci, che comparvero
successivamente, ignorarono questo scritto dei Poverello. E lo hanno pari
menti ignorato le edizioni recenti degli "Scritti" di San Francesco, inserendo
lo soltanto in un secondo momento. Leonardo Lemrnens vi ha visto un

framrnento della "Lettera a tutti i fedeli", o meglio un suo estratto tardivo".
Enrico Boehrner afferma che il codice Vo contiene la conclusione della «Epi
stola ad fideles», senza effettuare un confronto dei testi". Il Sabatier inter-

27 C. PAOLAZZI, Le Episto1e maggiori di frate Francesco, edizione critica ed emenda

menti ai testi minori, in AFH 101 (2008) 59-62.
28 L. TEMPERINI, Frate Francesco a tutti i suoi fedeli, Editrice Franciscanum, Roma

1987; L. TEMPERINI, Carisma e legislazione alle origini dei Terzo ordine di S Francesco, Edi

trice Franciscanum, Roma 1996, pp. 25-29+30-35.
29 Cf R. pAZZELLI, Il titolo delia «Prima recensione delia Lettera ai fedeli», in ATOR

142 (1987) 233-240 (ita1iano) e 241-248 (inglese).
30 Cf K. ESSER, Un [documento] precursore delia "Epistola ad fideles" di San France

sco d'Assisi, inATOR 129(1978) 13.
31 Analekten zur Geschichte des Franziskus von Assisi, Tubingen 1904, S. XIX, LVII,

48-57.


