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Teoria o pratica, pensiero o realtà, idea o realizzazione: tre binomi
in antitesi che, in modo sinonimico, disegnano la divaricazione cul-
turale anche di due antropologie: l’homo sapiens o l’homo faber. La
divaricazione tra questi due “modelli di uomo” è divenuta in alcuni
settori così incolmabile al punto da sembrare anomalo ogni tentativo
di interpretare ciò che da sempre afferisce all’uno rispetto dell’altro.
Tutto ciò che appartiene al mondo della spiritualità, della teologia,
dello studio delle “cose di Dio” è ritenuto, nel linguaggio e pensiero
comune, competenza specifica dell’homo sapiens. Eppure ci si accorge
spesso che detta divaricazione non fa giustizia della realtà.

L’opera che il lettore ha tra le mani cerca di rompere l’incantesimo
della separazione e scissione tra questi due mondi, tra queste due an-
tropologie e lo fa prendendo un oggetto di studio molto complesso e
intrigante: la mens technica insita al mondo biblico, nella sua traduzione
fattuale e concreta dell’edificazione del Tempio di Gerusalemme.

La tèchne, unita ad una riflessione su di essa come “tecnologia”,
raramente diventa ambito di analisi degli studi biblici; essendo la
Bibbia “Parola rivelata” essa viene sottoposta al vaglio delle letture
provenienti per lo più da discipline umanistiche di cui la Theologia, già
dal Medioevo, era regina.

L’ottima sfida e stimolante percorso che l’opera di Diego Santi-
mone presenta in queste pagine diviene un’offerta, per alcuni aspetti
anche inedita, di considerare la res biblica all’interno di un registro
concreto, pratico e reale, emancipato da una sorta di “lettura spiritua-
lizzante” che spesso ha fatto perdere alla stessa teologia il rapporto
con la “cosa del testo”, la prospettiva autentica verso la quale il te-
sto dirige il lettore. La difficoltà sempre in atto nel comprendere il
senso lontano di un testo antico, quale è la Bibbia della tradizione
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ebraico–cristiana, è quella d’intercettare la corretta forma mentis che
ha posto mano alla redazione del messaggio finale consegnato alla
lettura. Il tentativo di attraversare un capitolo molto complesso, come
quello del Tempio di Gerusalemme, e sovente trattato unicamente
all’interno di riflessioni di ordine spirituale o teologiche, diventa occa-
sione concreta per gettare una luce nuova sul “fare esegesi e teologia”
attraverso il testo biblico e in compagnia del testo biblico.

Uno studio della tèchne applicato alla Bibbia permette così di non
scindere la teoria dalla prassi, la teologia dalla storia, la spiritualità dalla
liturgia; la tèchne rappresenta il momento creativo e creazionale del
“modello”: in piccolo, nel frammento della rappresentazione, è già
contenuto il tutto. Nell’individuazione della continuità causale tra un
macro e un micro si colloca, anche nella storia biblica, l’intelligenza
della realtà, la sana tecnica teologica del creato, operato da un “Dio
artigiano e di Parola” che ben conosce le tecniche del tempo e dello
spazio nelle quali e con le quali collocare la sua creatura al vertice del
cammino e del “lavoro” di quei primi sei giorni della storia della Gene-
si. Il tempio di Gerusalemme, a suo modo, è anch’esso un “micro”
rispetto ad un “macro”, laddove la distanza è disegnata nel quadro della
comprensione geocentrica di un mondo, di un cosmo e di un uomo
osservato dall’alto, dal “Dio dei cieli”, che sempre di più si rivela come
non alieno allo “sporcarsi le mani”, avvicinandosi pagina dopo pagina,
evento dopo evento, al livello della sua creatura. Lo studio tecnico del
Tempio nel Vicino Oriente Antico e, in specie, del Tempio di Gerusa-
lemme obbliga il lettore ad incontrare e ad incrociare sovente questo
cammino e questo “Dio all’opera” che si serve dell’ingegno, della
“Sapienza” istillata dallo Spirito, capace dalla creazione di trasformare
e plasmare la realtà. Entrare nella fabbricazione del Tempio significa
apprendere l’arte del geometra, dell’architetto, dell’ingegnere e del-
l’artigiano con la mente attenta a scrutare il “modello” nella sua forma
più recondita, nella sua volontà rappresentativa di riportare qui da noi
sulla Terra ciò che è lontano, là nei Cieli. Il “Tempio terrestre” è lin-
kato direttamente al “Tempio celeste”, aprendo un duplice itinerario
che va dal Cielo alla Terra e dalla Terra al Cielo.

Questa è, in sintesi, la storia dell’itinerario e dei cammini della
tradizione ebraico–cristiana che ha visto sviluppare la tèchne di rap-
presentazione del Cielo in Terra, con un Tempio costruito e più volte
ricostruito da mani d’uomo e che nel  d.C. venne nuovamente
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e definitivamente distrutto dall’esercito dell’impero romano. Poco
prima di quell’ultima demolizione venne un “Uomo” da Nazareth e
lo chiamavano il tektōn, il “carpentiere–artigiano” (cfr. Mt ,; Mc
,), venuto dal Cielo, da Dio e, riplasmando e forgiando la Parola
che dà forma alla storia, con la tèchne dello «scriba–discepolo del re-
gno dei cieli» (cfr. Mt ,), divenne Egli stesso “nuovo modello” per
l’incontro Terra–Cielo, nel «Tempio del suo corpo» (cfr. Gv ,).


