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Editoriale

II Giubileo straordinario della Redenzione, che ha avuto inizio solenne il 25
marzo con Vapertura della Porta santa nella Basilica Vaticana e nelle tre Basiliche
maggiori romane, ci porta a riflettere con particolare attenzione sui momenti piu.
preziosi della nostra redenzione operata da Cristo, il Redentore, cioe sulla passione
e la morte, di cui Vanno santo vuole ricordare al mondo il 1950° anniversario.

E } infatti in questi momenti, ben preparati del resto da tutta la sua vita ter-
rena, che Egli opera la salvezza delVuomo, distruggendo il peccato e meritandogli
il dono della grazia che lo rende a Lui simile, suo fratello e figlio di Dio Padre.

Possiamo essere agevolati in questa meditazione dal fatto che proprio al ter-
mine del periodo quaresimale, abbiamo rivissuto con fede, attraverso le suggestive
celebrazioni liturgiche, gli eventi che hanno caratterizzato V ultima giornata terrena
del Salvatore.

La nostra Famiglia religiosa, poi, sin dagli inizi, si e distinta per una amorosa
e profonda devozione a Gesu sofferente nella passione e nella morte. Molti no-
slri religiosi illustri ci hanno o f f e r t o a questo riguardo una viva testimonianza
attraverso gli scritti , ma soprattutto attraverso la penitenza e Vausterita di vita.

Mi piace accennare in proposito al Yen. P . Tommaso di Gesu, di cui la nostra
Rivista ha ricordato, neWanno scorso, il IV centenario della morte. Egli con il
ben noto volume : « I patimenti di Gesu » ci fa conoscere pensieri e sentimenti
sulla vita di passione e sulla morte del Redentore, che sono esperienza di vita da
lui vissuta, oltre che nota caratteristica della Riforma agostiniana.

Nel processo quindi di conversione e di rinnovamento delVanno giubilare
e essenziale inserire la meditazione personate ed intensa sui temi piu espressivi del
mistero della redenzione e della salvezza: la totale o f f e r t a di Cristo al Padre che,
ne richiede 1’immolazione; la flagellazione; la coronazione di spine; il tradimento
di Giuda e di Pietro; Vabbandono degli Apostoli e degli amici; la condanna a morte
richiesta dal popolo da Lui beneficato; il doloroso viaggio al Calvario; la croci-
fissione e la morte.

E' questa certamente una delle pagine piu impressionanti del Vangelo, ma e
anche quella che apre il nostro spirito alia speranza sulla sorte del nostro destino
eterno nel seno del Padre.

In essa scorgiamo con chiarezza il dono meraviglioso deWamore di Dio per
Vuomo e facciamo la gioiosa esperienza della sua presenza nel mondo, soprattutto
in questo tempo di grazia che e Vanno giubilare della Redenzione.

p. f . r.
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« .. . Vedi, Padre,
guarda e vedi e ap-
prova, e piaccia agli
occhi della tua mise-
ricordia che io trovi
favore presso di te,
affinche si aprano i
recessi delle tue pa-
role, a cui busso. Ti
scongiuro per il Si-
gnore nostro Gesu
Crislo, figlio tuo,
eroe della tua destra,
figlio delPuomo, che
stabilisti per te me-
diatore fra te e not,
per mezzo del quale
ci cercasti mentre non
ti cercavamo, e ci
cercasti affinche ti
cercassimo; il tuo
Verbo, con cui crea-
sti I'universo, e in
esso me pure; il tuo
Unigenito, per mezzo
del qual? chiamasti
alladozione il popolo
dei credenti, e fra es-
so me pure. Per lui
ti scongiuro, che sie-
de alia tua destra e
intercede per noi
presso di te; in cui
sono ascosi tutti i te-
sori della sapienza e
della scienza. Questi
tesori appunto cerco
nei tuoi libri. Mose
ne scrisse, egli stes-
so lo afferma, lo af -
ferma la Verita ».
(S. Ag., Confess. XI ,
2 , 4 ) .



® Spirituality Agostiniana

II prezzo della salvezza

la mia superbia, mi sollevavo contro di te »
( C o n f . 7, 6, 11).

La visione agostiniana del male conside-
ra il peccato come una caduta esistenziale, un
profondo decadimento dello spirito creato— fatto per Pinfinito — verso l’abisso del
nulla . Del resto, il racconto biblico del pri-
mo peccato degli angeli e degli uomini evi-
denzia la privazione del proprio stato di fe-
licita con Pesclusione dalla vita di Dio: « spro-
fondo Pangelo, sprofondo Panima dell’uo-
mo » ( C o n f . 13, 8, 9)!

La Redenzione delPuomo parte dall’In-
carnazione e termina con la Risurrezione: il
Verbo si fa uomo e scende fino « agli infe-
ri » dell’abiezione umana per sollevare nuo-
vamente e unire a se, con Pubbidienza della
passione, l’uomo ricreato a immagine di Dio:
« Discese nel mondo la nostra vita, la vera,
prese sulle spalle la nostra morte e Puccise
con la sovrabbondanza della sua vita » ( C o n f .
4, 12, 19).

Potrebbe apparire esageratamente ama-
ra, quasi... luterana, la concezione di Ago-
stino sul male delPuomo. Ma, onestamente,
non possiamo scandalizzarcene noi moderni
che vediamo ripetersi in questi anni gli orro-
ri quasi dimenticati delPultima guerra. L’uo-
mo oggi e capace di esaltarsi fino al punto
di annientarsi. Non resta a noi che ripren-
dere un’altra preghiera di Agostino: « Dammi
te stesso, Dio mio, restituiscimi te stesso.
Io ti amo. Se cost e poco, fammi amare piu
forte. Non posso misurare, per sapere quan-
to manca al mio amore perche basti a spin-
gere la mia vita fra le tue braccia e di la
non toglierla finche ripari al riparo del tuo
volto. So questo soltanto: che tranne te,

« Dimmi, per la tua misericordia, Signo-
re Dio mio, cosa sei per me. Di alPanima

la salvezza tua io sono. Rincorrendomia:
questa voce io ti raggiungero, e tu non ce-
larmi il tuo volto » ( C o n f . I, 5, 5) .

Possiamo anche noi rivolgere questa pre-
ghiera a Dio rincorrendo una voce e un vol-
to, quelli di Cristo crocifisso: « Guarderan-
no a colui che hanno trafitto » ( Z a c. 12, 10).

Nulla di piu convincente del mistero del-
la Redenzione per comprendere Pamore di
Dio verso le sue creature, nonostante la lo-
ro infedelta all’amore di un Padre. E’ la vi-
sione della divinita « stroncata » ai loro pie-
di, dalla culla di Betlem al legno della cro-
ce, che convince gli uomini a chiedere perdo-
no e forza nuova per vincere il male: « Sfini-
ti, si sarebbero reclinati su di lei, ed essa al-
zandosi li avrebbe sollevati con se » ( C o n f .
7, 18, 24 ).

IL CENTRO DELLA SALVEZZA

Nel cuore di Agostino convivono per
molti anni due domande assillanti: quale e
Porigine del male? come esserne liberati?
Egli comprende che il centro della propria
salvezza sta nelPessere soggetto a Dio e nel-
Passoggettare a se le creature. Il male inizia
quando Puomo si allontana da Dio e si rivol-
ge alle creature: « Ero si al di sopra delle co-
se, ma al di sotto di te, mia vera gioia se mi
assoggettavo a te, come avevi assoggettato
a me le creature che hai fatto sotto di me.
Questo sarebbe stato Pequilibrio perfetto e
il centro della mia salvezza: sarei rimasto
secondo la tua immagine e insieme, servendo
te, avrei comandato al mio corpo. Ma, per
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« Chi cidramma di liberazione, si chiede:
ha venduti? Noi stessi ci vendemmo consen-

per me tutto e male, non solo fuori di me,
ma anche in me stesso; e che ogni mia ric-
chezza, se non e il mio Dio, e poverta »
( Conf . 13, 8, 9 ).

tendo al peccato. Fummo capaci di vender-
ci, ma non eravamo piu capaci di redimerci »
( Esp. Sal. 125, 2 ).

A questo punto non appare esagerata la
espressione: « condannati a morte », riferi-
ta agli uomini prima della Redenzione di
Cristo. Egli ci ha liberati dal timore della
morte dandoci la forza di non cadere piu .
Una fede autentica e sofferta nella Reden-
zione deve donarc certezza di risurrezione per
se e per il rnondo, deve anche farci « liberi tra
i morti » ( Sal . 37 , 5).

DALLA MORTE ALLA VITA

11 pensiero corre sempre alle parole di
Dio, pronunciate nel momento stesso in cui
donava la liber ta ad Adamo ed Eva, parole
ammonitrici e rivelatrici di quel che sareb-
be accaduto all ’uomo se avesse peccato: « mo-
rirai certamente ». Il peccato uccide lo spi-
rito perche lo distacca da cio che e la sua
vita , l ’amore di Dio e Padesione alia sua
volonta: « ci pone in balia dell’antico pec-
catore, del signore della morte, poiche per-
suade la nostra volonta a conformarsi alia
sua volonta, con cui abbandona la tua veri-
ta » ( Conf . 7, 21, 27 ).

L’umanita, che ha voluto impadronirsi
delPalbero della vita, ha gustato il frutto ama-
ro della morte. E oggi la vita e quanto mai
in pericolo! Il peccato caratteristico del no-
stro tempo e la violazione del quinto coman-
damento, e la soppressione del valore supre-
mo della vita: Paborto, l’eutanasia, la dro-
ga, il suicidio, la violenza .

La Redenzione di Cristo e in rapporto
al problema essenziale dell’uomo: liberarlo
dalla morte fisica e spirituale. La sua morte
e il prezzo pagato per liberarci da morte:
« Egli viveva e tu eri morto; e morto affin-
che tu possa vivere. Ci ha ridato la grazia di
Dio, ci ha liberati dall ’ira di Dio. Dio ha
vinto la morte, affinche la morte non vinces-
se l’uomo » (Comm. Vg. Gv. 14, 13).

Ma la vera morte e la perdita della li-
berta, non come facolta bensi come condi-
zione di pace interiore, per cui l’uomo e pri-
gioniero del male e non ha la forza di libe-
rarsene. Anche questo fatto e caratteristico
della nostra epoca. Il peccato entra nel cuo-
re come liberazione dell’uomo e non se ne va
piu perche annulla la volonta umana. Quan-
te vite perdute, quanti sforzi vanificati nel
tentativo disperato di risorgere dal male, dal-
la triste abitudine del vizio! Si sente dire a
questo punto: « Non ce la faccio piu »! E
Agostino, che visse per anni questo doloroso

RIFATTI A NUOVO

Si potrebbe riassumere la condizione del-
1’uomo redento con la frase tanto felice quan-
to famosa di Agostino: « o felix culpa »! La
grazia della redenzione di Cristo dona al-
Puomo la capaci ta di non peccare piu , se lo
vuole, di essere veramente una creatura nuo-
va. Da qui deve scaturire la speranza cristia-
na: la vittoria definitiva del bene sul male.
E’ vero che attendiamo la liberazione defini-
tiva dalla concupiscenza, dal dolore, dalla
morte, da ogni limite esistenziale ma vivia-
mo contemporaneamente un'anticipazione di
vita beata perche siamo definitivamente di
Dio.

La speranza fa rinascere la tensione di
raggiungere il Signore per aderire in Lui:
« Ricordiamo che, essendo tutti empi, nes-
suno piu cercava il Signore, e allora il Si-
gnore stesso si pose a cercare chi piu non
lo cercava , e trovatolo lo desto, destatolo lo
chiamo, chiamatolo lo fece entrare in casa.
dove gli accordo stabile dimora » ( Esp. Sal
134, 2 ) .

La sua casa e Peternita, il luogo dove ri-
posera il nostro cuore.

Il mondo ha bisogno disperato di respi-
rare questo clima di redenzione dove non
ce soltanto nostalgia di un paradiso perduto
ma speranza di raggiungerlo.

« Canta come chi e consolato. Cammina
in Cristo e canta pieno di gioia » ( Esp. Sal.
125, 4 ).

P. Eugenio Cavallari
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REDENTI
IN CRISTO

Parlare di redenzione vuol dire precisa-
re il valore immenso dell’opera di salvezza
operata da Dio in Cristo.

S. Paolo, che usa largamente questo ter-
mine, presentando il Vangelo quale buona
novella dell ’amore salvifico di Dio, ne con-
densa il significato in rapporto a Cristo de-
finendolo potenza divine, di salvezza.

Il binomio redenzione-salvezza si salda
quindi col mistero rivelato da Cristo e con-
cepito fin dalleternita da Dio che ci ha be-
nedetti , scelti , predestinati nel suo Figlio, nel
quale abbiamo la redenzione mediante il suo
sangue e la remissione dei peccati per la ric-
chezza della sua grazia (Cfr. Ef . 1, 3-7).

Non vi e sintesi piu lucida e mirabile di
questo testo paolino che in forza della sua
espressiva concisione, non solo evidenzia il
profondo contenuto del mistero salvifico, ma
ne concentra l ’opera nel termine piu appro-
priato di redenzione.

L’opera di salvezza comprende una real-
ta cost ricca e complessa dell ’azione di Dio
nei confronti dell’uomo che difficilmente puo
essere indicata nella sua totalita da un ter-
mine che teologicamente ne esprima la ric-
chezza in modo esaustivo.

Il rapporto salvezza-redenzione e cost vi-
vo e inscindibile nel contesto neotestamen-
tario e soprattutto nelle lettere di S. Paolo
che parlare semplicemente di redenzione e
piu che legittimo in quanto la forza di espres-
sione del termine mette adeguatamente in
luce la ricchezza di contenuto.

Ecco quindi che nel termine redenzione
noi leggiamo il valore di espiazione, di giu-

stificazione, di liberazione, di riconciliazione,
di manifestazione della grazia con cui Cristo
ci riscatta , purifica e inserisce nella nuova
realta di popolo di Dio.

Sulla scorta di testimonialize bibliche vo-
gliamo mettere in evidenza il profondo con-
tenuto dottrinale della redenzione per vivere
piu da vicino il mistero dell ’amore di Dio
per l’uomo in attesa di cio che costituisce la
nostra beatificante speranza: la manifesta-
zione gloriosa del grande Iddio e Salvatore
Gesii Cristo, che ha dato se stesso per noi,
per riscattarci da ogni iniquila e formarsi un
popolo puro che gli appartenga, zelante nelle
opere buone ( Tito 2, 12-14 ).

E’ naturale che in modo paradigmatico e
in senso tipico il termine redenzione viene
usato anche nell’A .T. proprio perche l’azione
salvifica di Dio si estende in tutta l’Econo-

mia di salvezza e si va d’altronde configuran-
do in modo da esprimere esemplarmente tut-
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ch ’egli ne e divenuto partecipe, al fine di
ridurre all’impotenza mediante la morte di
colui che ha il potere della morte, cioe il dia-
volo, e rendere liberi coloro che per timore
della morte erano soggetti a servitu per tut-
ta la vita » (Ebr. 2, 14-16).

Lo stesso concetto di intervento liberan-
te e gratuito della redenzione nel N. T. si
esprime con chiarezza in quanto il Figlio di
Dio interviene a titolo di pura benevolenza
e grazia senza che vi sia alcuna obbligazione
che spinga ad agire a favore del beneficiario
della redenzione.

S. Paolo lo afferma esplicitamente: « Tut-
ti hanno peccato e sono privi della gloria di
Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la
sua grazia, in virtu della redenzione realiz-
zata da Cristo Gesu (Rom . 3, 23-23).

La liberazione, che per il popolo di Israe-
le si situava in determinati interventi storici,
sta emblematicamente ad indicare la libera-
zione operata da Cristo nella sua portata re-
dentiva.

ta la ricchezza di contenuto alia luce della
realta neotestamentaria.

Pertanto neH’A.T. la forza delle molte-
plici immagini utilizzate stanno ad indicare
un’opera salvatrice che implica una libera-
zione da numerose schiavitu e una acquisi-
zione di Israele da parte di Iahve, che inti-
mamente se lo associa mediante un patto.

Questa ricchezza dell’intervento di Dio
mette in luce le peculiarity della redenzione
sia in senso storico che in prospettiva esca-
tologica prevenendo nella sua funzione tipica
i dati specifici della redenzione operata nel
N. T.

Ecco quindi che redenzione implica il con-
cetto della solidarieta e fedelta di Iahve, che
interviene a vantaggio del suo popolo per
ragione del legame che lo unisce a Israele,
la cui espressione solenne e il patto di allean-
za sigillato dal sangue.

Ecco che redenzione assume anche il si-
gnificato di intervento liberante e gratuito,
in quanto e gesto di pura benevolenza di-
vina. La liberazione da situazioni di schiavitu

E' chiaro che un discorso aperto alia com-
plessita dell’azione di Iahve a favore del suo
popolo comporterebbe un approfondimento
in rapporto al concetto di redenzione molto
piu vasto e meno riduttivo, ma alio scopo
nostro e sufficiente quanto sopra eviden-
ziato.

storiche di Israele assume quindi il signifi-
cato della definitiva liberazione di tutti gli
uomini dal peccato e dalla morte.

E’ sempre Paolo che ci illumina sull’ope-
ra redentiva di Cristo: « Egli ci ha liberati
dalla potesta delle tenebre e ci ha trasfe-
riti nel regno del suo diletto Figlio, nel qua-
le abbiamo la redenzione, la remissione dei
peccati » ( Col. 1, 13-14).

Il Figlio di Dio liberandoci dal peccato
ci trasferisce nel possesso di Dio e quindi nel
suo regno: ecco allora la trasposizione piena
a vantaggio di tutti i popoli di quella situa-
zione di privilegio dell’antico Israele quale
particolare proprietd del Signore.

Tutto questo, che si vede prefigurato e
profeticamente annunciato in Malachia e Ge-
remia , ce lo dice esplicitamente l’apostolo
Pietro: « Voi siete la stirpe eletta, il sacer-
dozio regale, la nazione santa, il pooolo che
Dio si e acquistato perche proclami le opere
meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle
tenebre alia sua ammirabile luce » ( Pietro
2, 9 ).

Passiamo ora a scrutare l’ampio quadro
su cui si estende la multiforme azione della
grazia redentrice di Cristo.

Gia il profeta Geremia aveva previsto,
ispirato da Dio, il dischiudersi dell ’interven-
to redentivo di Dio nella pienezza dei tem-
pi: « (Tutti i popoli) verranno e inneggeran-
no sull’altura di Sion, affluiranno verso i be-
ni di Iahve » (Ger. 31, 12).

Questi beni di cui parla il profeta sono i
frutti della redenzione operata da Cristo.

L’implicazione di solidarieta da parte di
Dio verso l’uomo gia indicata nell’A.T. di-
viene piu viva e concreta nellTncarnazione
di Cristo, che si fa nostro fratello per soccor-
rerci ed espiare i nostri peccati.

Non a caso nella lettera agli Ebrei leg-
giamo: « Poiche dunque i figli avevano in
comune la carne e il sangue, similmente an-

Tutto quindi si e compiuto attraverso
il patto nuovo che, in un modo piu radicale
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e perfetto, ha realizzato quanto aveva ope-
rato il patto antico. E come il patto antico
fu sigillato nel sangue deile vittime sacrifi-
cali, cost il nuovo patto viene sancito nel
sangue di Cristo, che costituisce il prezzo del
nostro riscatto.

Per questo S. Paolo ci ricorda senza mez-
zi termini: « Siete stati comprati a gran prez-
zo » (1 Cor. 6, 20) .

Questo prezzo pagato dal Cristo intro-
duce 1’uomo nella nuova alleanza e pertanto
Dio nel Cristo acquista l’uomo.

In forza di questo acquisto l’uomo con-
segue la giustificazione, eredita le benedizio-
ni promesse perche la benedizione di Abramo

passa a noi e noi stessi riceviamo la promes-
sa dello Spirito mediante la fede.

Ecco quindi la nuova realta che scatu-
risce dall’azione redentiva di Cristo: siamo
nientemeno tempio dello Spirito, partecipia-
mo della filiazione adottiva e abbiamo la ca-
parra della eredita .

E’ qui, come si vede, la dignita che l’uo-
mo riacquista con la redenzione: non solo
viene riacquistato da Dio, ma egli stesso
riacquista Dio e i suoi beni, poiche il Cristo
con la sua offerta sacrificale lo ristabilisce
nella comunione di vita con Dio e nel pos-
sesso dell ’eredita paterna.

P. Luigi Pingelli
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Sostando in una chiesa antica
(non importa quale)

Mi piace entrare — e sostarvi — nelle
chiese antiche.

Non so dire con precisione il perche:
non lo pretendo e non ci provo. So che
quando vi entro vengo preso, ogni volta ,
da un fascino misterioso e indicibile.

Non mi riesce sempre di separare i sen-
timenti religiosi, che certamente ci sono, da
quelli puramente estetici e da quelli... di co-
modo. Quelli , per intenderci, che fanno di-
re (o pensare): « come sono riposanti le ba-
siliche... specie in certe stagioni! ».

Ma unoperazione del genere, sempre che
sia possibile ed agevole, servirebbe a qual-
cosa? Ho i miei dubbi. Come dire che, in
fin di conto, non vale la pena di indugiarvi
eccessivamente.

E’ un fatto, pero, per quel che mi riguar-
da, che nelle chiese antiche io mi trovo be-
ne, a mio agio, come a casa mia. A1 di la
delle speculazioni teologiche, sempre valide,
e delle divagazioni letterarie, sempre utili,
posso dire che fra quelle pareti si dileguano
le preoccupazioni del momento e si allenta-
no le remore della vita.

Non potrebbe essere altrimenti, mi pare.
La chiesa, il tempio, non e forse la casa

dove abita il Padre in modo particolare e
mi attende per parlarmi e perche io gli parli?

Nella casa del Padre si sta sempre bene.
Lo notava argutamente Pio XI, facendo una
amabile applicazione a se stesso, quando qual-
cuno si prendeva premura di rilevare che i
pellegrini potevano annoiarsi nell’attesa del-
la sua presenza alle udienze generali.

E’ vero: nella casa del Padre mi trovo
bene perche, essendo essa anche casa mia,
non trovo difficile mettermi a rapporto con

Lui. Non sempre, anche questo e vero, ri-
porto delle lodi o dei benestare, anzi... Non
sempre avro da raccontare episodi piacevo-
li, ma Egli e mio padre che mi vuol bene e
vuole il mio bene.

Il mio discorso, allora, e il suo discorso,
non potra avere che una intonazione: l’amore!

DISCORSO... MEDIATO...
Nel mio « mettermi a rapporto » trovo

un intermediario: Gesu mio salvatore e mio
fratello. Per suo mezzo il Padre mi parla ed
io gli parlo.

Penso a questo — ed e verita teologica e
non fantasia di poeta — quando gli occhi
mi vanno sul mosaico del Cristo pantocra-
tore e benedicente che campeggia, in gene-
re, nel catino dell ’abside. Lo sguardo, debbo
riconoscere, non vi si fissa a caso: vi e gui-
dato, e starei per dire, costretto, dalle stesse
linee architettoniche e dall’insieme degli al-
tri mosaici, quando ci sono.

Non incontra del tutto il mio gusto, con-
fesso candidamente, la parola « pantocrato-
re », signore di tutto, peraltro tecnica e usua-
le. Essa evoca, almeno per me, un non so che
di severo, di cupo e di inesorabile per nulla
incoraggiante. Mi pare, insomma, che non
siano queste le sole vesti con le quali ci si
presenta Gesu, il fratello che si frappone fra
me e il Padre.

Non che Egli non sia il Signore e il giu-
dice giusto, severo ed esigente, tutt’altro.
Non credo proprio che, per quanto si voglia
indulgere alia edulcorazione e alia svenevolez-
za , si possa pensare altrimenti. Del resto ha
provveduto da se stesso « mentre era fra

10



Ricordo, non so se faccia al caso, P. Ric-
cardo Lombardi, il « microfono di Dio »,
quando nel remoto ’45 diceva che la storia
dell’umanita si puo dividere in due tronco-
ni: uno che va verso Cristo e un altro che
parte da Lui. Lo ricordo perche la (rase, scan-
dita dagli altoparlanti, mi fece impressione.
Ero molto giovane, allora, e soprattutto non
abituato alia incisivita di certe frasi...

Resta , comunque, vero che Cristo e il
centro della storia e che da Lui , e solo da Lui,
l’umanita puo ricevere luce, e solo in Lui
pub trovare lenimento alle proprie angosce
e soluzione ai propri problemi.

noi », a piu nprese, a fare dichiarazioni — e
a sottolinearle — di estrema chiarezza che

• \

non lasciano margine a dubbi.
Ma preferisco, ce poco da dire, il ter-

tecnico, forse,mine « benedicente »,
ma ben piu consolante.

Nella « casa del Padre » Gesu mi atten-
de, mi invita e mi sollecita .

Mi figuro, a questo punto, di mescolar-
mi — non importa in quale basilica o davan-
ti a quale mosaico — con gli antichi cristia-
ni, i miei antenati nella fede. La fantasia e,
certo, un qualcosa che pub giocare dei tiri
mancini, ma non penso ci voglia un grande
sforzo per essere indotti a pensare che nel
loro animo passassero i medesimi sentimenti
che passano nel mio.

meno

Per questo provo a raccoglierli.
Gesu mi invita , intanto, ad accogliere fino

in fondo il libro che tiene in mano e mi por-
ge. Mi invita non semplicemente a leggerlo
se ne ho la voglia e il tempo quasi fosse un
parto di un bell’ingegno, ma a farlo mio,
« osso delle mie ossa » e « carne della mia
carne » perche e un codice di vita non da
ammirare o da commentare, ma appunto...
da vivere!

Non mi nasconde, Gesu , le difficolta e
neppure le possibility di scantonamenti, di
compromessi, di passi falsi e pericolosi. Mi
porge il libro e lo tiene in mano per farmi
capire che lo devo leggere non per conto
mio, ma insieme con Lui e appoggiandomi
a Lui.

Anche il movimento della destra e signi-
ficativo e mi sembrerebbe riduttivo ritenerlo
soltanto un gesto di benedizione. La mano
che e rivolta a me e che, impercettibilmente,
si piega verso di Lui , vuol essere qualcosa
di piu. Vieni, mi dice: solo qui e « la verita,
la via e la vita ».

Mi da il benvenuto, comunque.
Non un benvenuto di convenienza, debbo

dire, cioe tanto per non contraddire le buo-
ne maniere.

Egli pensa bene di me: mi prende per
quello che sono, e conta sulla mia buona vo-
lonta, sempre debole e ahime, alle volte, ap-
pannata . Mi assicura aiuto e comprensione,
mi accoglie...
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Ci inviti al digiuno non per invogliarci
al risparmio, per accumulare, ma per avere
di che compiere « opere di carita fraterna ».
Ci inviti , in altre parole a « tesaurizzare per
il Regno dei Cieli » ricordandoci che « dare
ai poveri e imprestare a Te »: ci renderai,
un giorno, interessi e capitale...

Se ci soppesiamo con sincerita e non
accademicamente, ci troviamo « oppressi » e
bisognosi di « sollievo ».

Ci tormenta il rimorso, ricordo doloroso
dei nostri peccati : rende affannoso il nostro
incedere. La nostra « miseria » , miscuglio di
vizi e di virtu, di passioni che blandiscono e
di buona volonta , e perennemente in aggua-
to e pronta a ghermirci...

Sollevaci, dunque. Metti la Tua mano
sotto il fardello che grava sulle nostre spal-
le: sara piu facile il cammino.

Facci « ricordare » della Tua misericor-
dia, facci « confidare », facci « agire », ricor-
dando e confidando...

CONCLUDENDO

Avviandomi alia conclusione, non posso
fare a meno di ricordare una antica preghiera
quaresimale.

La riporto, naturalmente parafrasandola
un po’, sperando di non guastarla !

Tu, Signore, non sei solo « un padre »
per i tuoi figli: sei « il padre buono », cioe
non permissivo, ma lungimirante che aiuti
e sai... attendere...

Non solo sei « buono » come possiamo
esserlo noi: Tu sei la fonte di ogni bonta.
Anche noi, e vero, siamo « buoni », ma
riflesso e nella misura in cui ci avviciniamo
a Te.

di

Ci metti sott 'occhio un modo concreto
di rendere la quaresima « segno di peniten-
za », cambiamento interiore, e non semplice-
mente e comodamente « simbolo » di peni-
tenza. Il digiuno, ci dici, cioe la rinuncia a
cose buone, deve avere un nesso reale con la
rinuncia della mente e del cuore. P. Benedetto Dotto

« ...vittorioso e vittima per noi al
tuo cospetto, e vittorioso in quanto vit-
tima; sacerdote e sacrificio per noi al tuo
cospetto, e sacerdote in quanto sacrifi-
cio; che ci rese, da servi, tuoi figli, na-
scendo da te e servendo a noi! A ragione
e salda la mia speranza in lui che gua-
rirai tutte le mie debolezze... Senza di
lui dispererei. Le mie debolezze sono
molte e grandi... Ma piu abbondante e
la tua medicina. Avremmo potuto cre-
dere che il tuo Verbo fosse lontano dal
contatto delVuomo, e disperare di noi,
se non si fosse fatto came e non avesse
abitato fra noi »

(S. Ag., Confess. X, 43, 69).
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Dalla “sequela“
alia “siimoria“ di Cristob

SANTIFICAZIONE: SEQUELA DI CRISTO II Concilio Vaticano II, fedele eco del
Vangelo (cfr . Mt. 5, 48), ricorda che la san-
tita, cui sono chiamati tutti, si muove in due
direzioni: amore filiale per Dio e amore
fraterno per il prossimo, seguendo le diret-
tive della Chiesa « colonna e sostegno della
verita (1 Tim. 3, 15).

Leggiamo nel Vangelo: « Siate perfetti
dunque com’e perfetto il Padre vostro cele-
ste » { Alt . 5, 48) . E’ Gesu che parla in que-
sti termini e richiede un impegno libero e
responsabile da parte della creatura (cfr . Mt.
9, 21; 8, 22; Lc. 18, 22).

L’insegnamento di S. Paolo e nella stes-
sa linea dell’unico Maestro di verita { Mt . 23,
8) . Scrive ai primi cristiani: « Questa e la
volonta di Dio la vostra santificazione » (1
Tess. 4, 3).

Questo programma, costantemente ripro-
posto dalla Chiesa e ribadito nei documenti
conciliari (specialmente nella « Lumen gen-
tium e nel Perfectae caritatis ), vuole indica-
re l ’appello universale alia perfezione cri-
stiana . Questa volonta del Padre, rivelata a
tutti i figli, e possibile attuarla se, alia gra-
zia indefettibile di Dio, la creatura aggiunge
la sua collaborazione.

Il momento iniziale della vita cristiana e
il battesimo, istituito da Gesu Cristo per tut-
ti i tempi e necessario a tutti per entrare nel-
la « vita eterna » ( cfr . Gv. 3, 5; Mt. 28, 18,
19; Me. 16, 15-16). Con la
battesimale, l’uomo viene edificato in tempio
di Dio e comincia a far parte del popolo
santo ( cfr . L.G. 10).

L’uomo, « immagine viva di Dio », e chia-
mato a prendere piena conoscenza e coscien-
za della mirabile realta accennata sopra, a
svilupparla e a portarla alia perfezione col
sacramento della cresima (o confermazione) .
Battesimo e cresima sono dunque due sacra-
menti fondamentali della « vita nuova », per-
che intendono fare del cristiano un membro
a tutti gli effetti della Chiesa.

VITA CRISTIANA E RELIGIOSA:
SEQUELA DI CRISTO

Una domanda del prezioso libretto di
S. Pio X, « Il catechismo della dottrina cri-
stiana », era cost formulata: Per quale fine
Dio ci ha creati? La risposta era: Per cono-
scerlo, amarlo e servirlo in questa vita, e per
goderlo poi nel paradiso.

Una domanda e una risposta che metto-
no in luce gli interrogativi piu semplici e nel
con tempo piu profondi: Chi e l’uomo? don-
de viene? dove diretto? L’uomo e un esse-
re creato, viene da Dio, e in cammino verso
Dio, « somma aspirazione dell’uomo ».

Perche possa percorrere questo cammino
e raggiungere lo scopo per cui e stato crea-
to, l ’uomo deve accompagnarsi a Cristo e
tenergli dietro; Lui deve imitate, su di Lui
deve specchiarsi e modellarsi. In altre pa-
role, la vita umana deve diventare cristiana,
dal momento che essere cristiani e un modo
di essere uomini.

Sorge spontanea la domanda: come si di*

venta cristiani, ossia discepoli di Cristo? La
risposta ci viene dal Vangelo: « Se qualcuno
vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua »
{ Lc. 9, 23; cfr. Mt. 16, 24; Me. 8, 34 ). Quan-

consacrazione

13



« ABBIAMO LASCIATO TUTTO... »
( Mt. 19 ,27)

do si comincia a vivere liberamente e respon-
sabilmente la propria fede, si diventa anche
seguaci di Cristo.

La chiamata di Gesu non ammette dub-
bi ne mediocrita, poiche richiede la rinun-
zia libera e totale a quanto si ha di piu caro
(cfr . Lc. 14, 26-27 ) . Dal Vangelo stesso ri-
sulta che, mentre da tutti si richiede l’os-
servanza del Decalogo per « entrare nella
vita » ( Mt. 19, 17), ad alcuni Gesu propone
di vivere la vita di santita battesimale, unica
e comune a tutti i figli di Dio, come una ri-
sposta speciale, cioe attraverso la fedelta ai
consigli evangelici di poverta, castita e obbe-
dienza .

II Concilio insegna: « I consigli evange-
lici, fondati sulle parole e sugli esempi del
Signore e raccomandati dagli Apostoli , sono
un dono divino, che la Chiesa sempre con-
serva » ( L.G. 43).

II cristiano e, a titolo speciale, il consa-
crato, memori del richiamo ( Alt . 6, 33) , del
comando di Gesu ( Alt . 19,21; 4, 22) e del
suo esempio, circa la poverta, la castita e
I’obbedienza, ne vivono in prima persona
1’insegnamento e, divenuti segni, ricordano
agli uomini d’ogni tempo i danni enormi del-
la cupidigia e i vantaggi molteplici dell’uso
moderato dei beni terreni, che dicono rela-
zione ai valori eterni, ai beni dello spirito e
in questa prospettiva vanno usati.

In forza della consacrazione, il battezza-
to ha accettato di seguire Cristo, rinunzian-
do « per il regno dei cieli » ( AU . 19, 12) e
« per piacere al Signore » ( 1 Cor. 7, 32 ),
ai beni materiali ( Mt. 8, 20 ) , non tenendo
conto della generazione della carne ( Alt . 12,
48-30 ), pur considerando il matrimonio via
alia santita (cfr. L.G. 41, 3; Gaudium et spes
48, 30) , offrendo la sua liberta nelle mani
del Padre del quale vuol fare la volonta ( Gv.
6, 38).

C’e dunque un’altra via , una maniera di-
versa per raggiungere la santita : la consa-
crazione religiosa, che « sara tanto piu per-
fetta, quanto piu solidi e stabili sono i vin-
coli con i quali e rappresentato Cristo, unito
in modo indissolubile alia Chiesa sua spo-
sa » ( L.G. 44, 1).

In tal modo il cristiano, mentre rinun-
cia a vivere autonomamente, conduce una
vita che e « segno e testimonianza » per il
mondo.

« Fin dai primi tempi della Chiesa, vi
furono uomini e donne che, per mezzo della
pratica dei consigli evangelici, intesero se-
guire Cristo con una maggiore liberta ed
imitarlo piu da vicino, e condussero una vita
consacrata a Dio » ( P.C. 1, 2) .

La Chiesa, madre e maestra, insegna che
ci sono due vie principali per raggiungere la
perfezione cristiana : la consacrazione batte-
simale e quella religiosa; ambedue valide, per-
che hanno alia radice l’amore per Cristo, per
Dio Unitrino e per il prossimo. Di questo
amore i cristiani e i religiosi devono rende-
re testimonianza e tale amore e segno della
carita di Cristo stesso e della sua presenza
salvifica nel mondo.

Il battezzato, infatti, con la professione
religiosa non si estranea ai problemi inerenti
alia vita umana, ma li vive in maniera par-
ticolare e continua ad essere nel mondo (pur
non appartenendo al mondo: cfr . Gv. 17,
16 ), dove si trovano certamente dei beni mol-
to apprezzabili e dei valori innegabilmente
positivi (cfr. L.G. 46, 2).

Il cristiano, che abbraccia e vive real-
mente e fedelmente la castita , realizza la
pienezza dell’amore che Cristo visse e tra-
mando alia Chiesa e testimonia al mondo che
Dio e l ’origine dell’amore vero e della fra-
ternita universale (cfr. P.C. 12 ) .

S. Agostino, in linea con la S. Scrittura
( Mt. 11, 29; Apoc. 4, 14; 1 Cor. 2, 9 ), in-
segna che le persone cristiane, specialmente
quelle consacrate, seguendo umilmente e vo-
lontariamente Cristo umile e casto, godran-
no delle gioie talmente pure, che non trova-
no affatto riscontro in quelle della terra
( La s. verginitd 27-33).

Con la poverta professata, il cristiano non
solo deve amare i poveri, ma deve aiutarli e
servirli (cfr. Mt. 23, 31-46) e arricchirli
« per mezzo della sua poverta » ( 2 Cor. 8,
9) . Tale testimonianza, richiesta dal mondo
odierno, impegna tutta la persona . Il Conci-
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lio insegna: « Oggi specialmente essa (la po- qui la domanda: Quando Gesu e diventato
verta ) e un segno apprezzato della sequela Redentore? quando ha cominciato a regna-
di Cristo » ( P.C. 13).

Consapevoli che Gesu ha redento gli
uomini con la sua obbedienza al Padre, spin-
ta fino alia morte di croce ( Fil. 2, 8), i cri-stiani e i consacrati, cooperatori con Cristo
nella redenzione dell’umanita , fanno dell’ob-
bedienza il programma della loro vita e met-
tono al servizio delPintero popolo di Dio dei fratelli comincia la gloria , Pesaltazione »
« tanto le energie della mente e della vo-
lonta, quanto i doni di grazia e di natura »
(P.C. 1, 3; 14).

Questa lezione di vita, al dire di S. Ago-
stino, si ascolta e si apprende da Cristo, « il
maestro interiore, nella scuola del cuore »
(Confessioni, IX, 9, 21).

re? quando ha manifestato la sua « signo-
ria »? Ci ammaestra la S. Scrittura : « Io,
quando saro elevato da terra, attirero tutti
a me » (Gv. 12, 32 ).

In tal modo, l’Uomo-Dio ha fatto vede-
re come e fino a che punto ama l’uomo e ha
indicato che « dalla condivisione della croce

( cfr . Fil. 2, 6-11) .
Confortato dall’aiuto necessario di Gesu

(Gv. 15, 5), l’uomo e chiamato a dare testi-
monianza viva, continua della sua fede cri-
stiana e della sua consacrazione con la pre-
ghiera e l’azione, con il dialogo col mondo e
la fedelta agli impegni assunti, con la diffu-
sione e l’uso sapiente dei mezzi di comuni-
cazione sociale.« SIGNORIA » DI CRISTO

Con quale risultato? Quando la vita cri-
Gesu, dopo aver ammonite gli Apostoli stiana e religiosa e vissuta con radicalita, di-

sull’esigenza della sua sequela ( Mt. 20, 28), viene dl conseguenza segno credibile nel mon-
li rassicura sulla ricompensa che avranno do e neda Chiesa della « signoria », che Cri-
( Mt. 19, 27-30); e dopo averli istruiti sul st0 si ^ aoquistata nella sua dolorosa morte
comandamento dell’amore reciproco ( Gv. 13, di redenzione e nella sua risurrezione glo-

riosa, cioe dopo aver vissuto, pienamente e
fino in fondo nella sua persona, il mistero

34; 15, 12, 17) , da una direttiva precisa per
riconoscere i veri suoi seguaci da quelli fal-
si: « Da questo tutti sapranno che siete miei pasquale.
discepoli, se avrete amore gli uni gli altri »
( Gv. 13, 35).

L’amore, per se dinamico e inteso in ter-
mini di servizio (questa e la « signoria »
cristiana), non conosce frontiere di tempo
ne esclusione di persone, secondo l’insegna-
mento agostiniano: « Se vuoi amare Cristo,
estendi la carita per tutto il mondo, perche
in tutto il mondo sono sparse le membra di
Cristo » ( Comm. ep. Gv. 10, 8) .

Il cristiano e il religioso, innalzati come
il « Figlio dell’uomo » ( Gv. 3, 14) , diventa-
no « segno » per tutti i popoli e partecipano
a pieno diritto della « signoria » del Cristo,
nella misura in cui vivranno in profondita
la loro vocazione: essere sale della terra e
luce del mondo (cfr. Mt. 5, 13-16) .

Non e affatto trascurabile il ruolo che
svolge, nell’economia della salvezza e della
santificazione umano-cristiana, una filiale e

A tutte le membra di Cristo, dovunque profonda devozione alia Vergine Santissima,
si trovino a vivere, il cristiano e il consacra- la prima redenta, la prima cristiana, la prima
to devono far conoscere i desideri del divin religiosa di Dio e il modello piu perfetto, do-
maestro, desideri in ordine alia salvezza to-
tale dell’uomo (cfr. Gv. 15, 15; Lc. 12, 4) ,
con l’impegno e la continuita di Gesu: « Il

po Cristo, di ogni anima consacrata .
Mi sembra molto opportuno concludere

con un geniale pensiero agostiniano, che ePadre mio opera sempre e anch’io opero » insieme un monito e un programma per tut-
ti: « Se trascuri di ascoltare la parola di
Dio, non edifichi nulla. Ma se l’ascolti e non
la realizzi, edifichi una rovina » ( Discorso
179, 8).

( Gv. 5, 17).
Occorre seguire l’esempio perennemente

valido di Gesu, « il quale per opera di Dio
e diventato per noi sapienza, giustizia , sam
tificazione e redenzione » (1Cor. 1, 30) . Da P. Luigi Piscitelli
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La mia
comunifa

sa, non ne offusca quel nitore che le viene
da Cristo.

Se penso alia gioia con cui fui accolto dai
confratelli della comunita cui appartenni do-
po la Prima Messa che mi consideravano il
loro « jolly »; alia tenerezza del Padre piu
anziano che mi chiamava « il mio fratellino » ;
alia sollecitudine con cui il Priore. mi fu vi-
cino in una malattia, debbo concludere che
fin dalla prima comunita ricevetti dai
fratelli molto piu di quanto non dessi a loro.

Perche la comunita e tutta qui: un dare
e un ricevere, non da contabili; dove, di so-
lito, il ricevere pesa sempre piu del dare.

La mia comunita o, a dir meglio le mie
comunita, che ne ho avute mu d 'una, se non
mi hanno reso immune da errori. mi hanno
« coperto le spalle » aiutandomi ad individua-
re e riconoscere per tempo Perrore; se mi
hanno fatto incontrare confratelli critici e
criticabili, me ne hanno fatto incontrare al-
tri, i piu, ricchi dumanita; se, a volte, mi
hanno fatto pesare la presenza dei fratelli,
mi hanno indotto a capire che la loro assen-
za e sempre e comunque piu struggente, per-
che e solitudine.

Questi, in sintesi, i rapporti avuti con le
mie comunita. Rapporti vissuti in comunita
vissute. In essi, se e mancato Pidillio, v e sta-
ta sempre franchezza .

Con buona pace ( si fa per dire! ) di tutti.
P. Aldo Fanti

Un titolo cosi non l ’ho mai incontrato.
Presuppone il coraggio di scrivere una pagi-
na di vita vissuta insieme a persone con no-
mi e cognomi, e non un panegirico, astratto
e scontato, sulla vita comunitaria.

La mia comunita e il mio convento. Non
le sue mura, ma i frati che vivono sotto il
suo tetto. E se l’Ordine e la mia casa , la co-
munita ne e la stanza di soggiorno, il luogo
cioe in cui mi soffermo piu a lungo nelParco
di questa giornata terrena.

Quand’ero studente vedevo la comunita
come qualcosa di staccato e distaccato: i su-
periori da temere, i Padri da riverire.

Diventato sacerdote, ho incominciato a
guardare ai confratelli del convento con oc-
chi nuovi . Accantonati timore e riverenza
formali, sono passato, man mano, a rapporti
umani sempre piu schietti. E se la schiettez-
za non immunizza da baruffe, quando e do-
ve ci furono, esse contribuirono ad allarga-
re gli spazi della reciproca conoscenza. A
volte, non sempre, della reciproca stima.

I confratelli avvicinati nelle diverse co-
munita non mi sono stati tutti fratelli ne io
fui fra tel lo a tutti, ma se fui spina a qualcu-
no, punsi anzitutto me stesso perche, il ma-
le che si fa ferisce piu di quello che si riceve.
Cio non macchia , d'altronde, la bellezza del
vivere assieme, come il mio peccato, se tra-
figge questa mia vecchia e cara Madre Chie-

ccn-
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/2a forma della coscienza

« II tempo e compiuto e il regno di Dio
e vicino, convertitevi e credete al Vangelo »
(Me. 1-15).

E’ un fatto che richiede una particola-
re riflessione, vorrei dire, una « condizio-
ne » singolare, prendere in esame lo « sta-
to » della propria esistenza , per rendersi
conto che la parola di Dio e tale che per
essere ascoltata, per divenire operante in
noi , per dispiegarsi in tutta la sua dinamica
trasfigurante, ha bisogno da parte dell’uomo
del consenso alia propria modificazione; con-
senso che non riguarda soltanto la menta-
lita o Patteggiamento della persona, ma in-
veste il centro di ogni sua volizione e riso-
luzione, penetra nelPintimita, tocca il cuo-
re, genera una commozione, un vero e pro-
prio « trauma », la cui realta si manifesta
in una disposizione caratteristica a lasciarsi
condurre. La docilita diviene cosi la condi-
zione che Dio chiede all ’uomo per salvarlo.

Questa esperienza costituisce non solo il
corso di tutta la vita cristiana, ma si pone
alia base di ogni antropologia che intenda
costruire anziche distruggere l’uomo.

L’uomo nella sua soggettivita , in se e
per se, svincolato da ogni rapporto con il
suo creatore, e una « coscienza cieca », per
cui tutto cio che fa, pensa e decide, porta
il vizio di questa interiore infermita, che
lo pone, spesso inconsapevolmente, in op-
posizione alia luce, impedendogli la cono-
scenza di se stesso. Questa connotazione fon-
damentale dell’essere delluomo e parte in-
tegrante della condizione umana; il rifiuto
che la cultura contemporanea radicalizza fi-
no alle estreme conseguenze, aggravando la
« situazione » anziche correggerla, nasce da
una istintiva paura a riconoscere Pinteriore

infermita di cui e affetta, per il duplice mo-
tivo di un'illusoria fiducia nelle umane ri-
sorse e per la vergogna sentita come smac-
co intellettuale di confessare il « senso del
peccato ».

Questo rifiuto, orchestrato, organizzato,
consumato, vorrei dire « istituzionalizzato »,
si sviluppa in termini di opposizione al va-
lore reale della coscienza; questa viene ma-
nipolata e massificata dalle tecniche del po-
tere commerciale e politico che mirano non
tanto a nascondere Pinfermita , quanto la na-
tura di essa , cioe la sua « cecita »; perche
una volta diagnosticata, riproporrebbe il
« senso del peccato », la conoscenza del be-
ne e del male e per conseguenza il va-
lore insostituibile dell 'individuo, come per-
sona da servire, educare e promuovere anzi-
che come « collettivo » da sfruttare e orga-
nizzare ai fini della produttivita e dell’inte-
resse.

Da qui la mentalita corrente che condi-
ziona e contagia istituzioni e persone; il cri-
terio diffuso di sostituirsi alia persona e ai
suoi problemi anziche aiutarla nella sua cre-
scita e sviluppo; la tendenza spesso presen-
te in gente di chiesa a considerare frutto de-
teriore di « intimismo » Patteggiamento re-
sponsabile, veramente caritativo, delluomo
« interiore » , vorrei dire « agostiniano », che
privileggiando il « momento della conver-
sion » converge le proprie forze alia rea-
lizzazione della « coscienza illuminata », per
muovere in salute, alia salute del mondo.

Il problema della « conversione », ri-
guarda cosi credenti e non, ma oggi, princi-
palmente i primi, a tal punto coinvolti con
lo spirito del mondo, da non saper accetta-
re di « essere rigettati », perche incapaci di
opporsi alia tentazione del secolo quali auten-
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tici « segni di contraddizione »; che il pro-
blema sia al fondo della stessa predicazione,
ne e prova il fatto che Gesu ponga la que-
stione al principio della sua missione pub-
blica, evidenziando la radicale opposizione
tra il suo spirito e quello del mondo.

La costituzione interiore dell’uomo ci e
rivelata da Dio stesso: questi e « un esse-
re da rifare » , deve rinascere nello Spirito
per ricevere una « nuova vita » di cui il

consenso personale resta la condizione indi-
spensabile.

Cio che mi preme evidenziare, accomu-
na la testimonianza della fede con la genesi
dell’arte, riguarda il mondo dei credenti non
meno di quello dei profani: la vita e « for-
ma della coscienza », non e dato esistere e
sottrarsi o sostituirsi ad una conoscenza
che sia rivelante della "condizione umana”;
non c'e ragione, interesse, finalita, che pos-

« N o n possiamo, pero, di-
menticare che la conveysione e
un atto interiore di una pro-
fondita particolare, in cui l’tw-
ino non puo essere sostituito da-
gli altri, non pub farsi rimpiaz-
zare dalla comunita.

Benche la comunita fraterna
dei fedeli, partecipanti alia ce-
lebrazione penitenziale, giovi
grandemente all’atto della con-
versione personale, tuttavia, in
definitiva e necessario che in
questo atto si pronunci l Indi-
viduo stesso, con tutta la pro-
jonditd della sua coscienza, con
tutto il senso della sua colpe-
volezza e della sua fiducia in
Dio, mettendosi davanti a Lui,
come il Salmista, per confessa-
re : « Contro di te, contro te
solo ho peccato » ... E’ il diritto
ad un piii personale incontro
dell’uomo con Cristo crocifisso
che perdona, con Cristo che di-
ce, per mezzo del ministro del
Sacramento della Riconciliazio-
ne : « Ti sono rimessi i tuoi
peccati »; «Va’, e d’ora in poi
non peccare pin ».

Come e evidente, questo e
nello stesso tempo il diritto di
Cristo stesso verso ogni uomo
da lui redento.

E’ il diritto ad incontrarsi
con ciascuno di noi in quel mo-
mento-chiave della vita della
anima, che e quello della con-
veysione e del perdono ».

(Cfr. Enciclica « Redemptor
Hominis » di Giovanni Pao-Valerio Tucci, Cristo Redemptor hominis, olio su tela, cm. 150x100 1° H, IV, 20).
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nera il corso nuovo dell’esistenza e ci sol-
leva alia vita di Dio.

La fede poggia e si nutre di una sostan-
ziale disposizione a lasciarsi modificare dal-
la parola di Dio, a sentire con profonda sin-
cerity il male del nostro peccato, la nostra
infermita, dalla quale soltanto Dio puo li-
berarci.

sa eludere il problema della formazione del-
la coscienza , vale a dire della finalita della
vita, e dunque « dell'esperienza dell'amo-
re »; questo problema e il dramma di un in-
vito rivolto da Dio all’uomo perche si lasci
modificare, guarire dalla cecita che lo carat-
terizza . Questo invito che Dio rivolge al-
l’uomo, a ogni uomo, nell’arco della sua esi-
stenza, e continuo, traboccante di paterna
sollecitudine, tenerissimo di materna com-
prensione, sconvolgente di irresistibile amo-
re: sembra che Dio tutto accetti , tutto sop-
porti, tutto permetta, e di fatto e cost , pur-
che la sua creatura lo chiami, lo riconosca ,
lo invochi, consenta alia propria modifica-
zione, al cambiamento radicale del proprio
modo di pensare e di agire.

Quando sentiamo parlare di « conversio-
ne » siamo per istinto portati a credere che
cio riguardi chi non crede, quando dovrem-
mo meditare sul fatto che l’ascolto della pa-
rola di Dio, motivo centrale di tutta la fede
cristiana, e condizionato dal problema di fon-
do dello « stato » della nostra coscienza;
questa per divenire « illuminata » ha biso-
gno « di un atto interiore di una profon-
dita particolare » ( vedi enciclica « Redemp-
tor hominis », IV,20 ) la cui intensita e vi-
brazione, accompagnando e plasmando il cor-
so dell’esistenza, pone l’uomo nella cono-
scenza del proprio stato, dandogli la visione
di se stesso in rapporto all’amore misterio-
so, sconvolgente, misericordioso, di un Dio
che non esita a dare la vita per farsi conosce-
re ed amare dalla sua creatura.

L’uomo, quale si professi credente e non,
se non vive in questa « esperienza », e in que-
sta « esperienza », vi puo essere l’episodio, il
momento, il tempo, ma e soprattutto il clima
del « farsi » della sua coscienza , il cammino
paziente e fedele, l’originalita e l’integralita
della sua condotta , che sviluppano una « cre-
scente modificazione » parallela ad una « cre-
scente realizzazione » della parola di Dio nel-
la sua esistenza — se non vive in questa
« esperienza », dicevo, l'uomo e, e rimane
cieco.

La fede e il suo sviluppo dipendono dal-
la dinamica della « conversione », della tra-
sformazione dell’uomo da creatura cieca e
malata a persona illuminata e solidale.

Questo invito a modificarsi, che si risol-
ve spesso in un vero e proprio ribaltamento
delle nostre posizioni, e rivolto da chi cro-
cifisso dalla nostra « cecita » risorge per do-
narci il « perdono », la conoscenza del suo
amore.

Non si dovrebbe mai cessare di riflette-
re — la comunita ecclesiale purtroppo al ri-
guardo e piu che mancante, e decisamente
malata perche ha perso il bisogno del per-
dono — nonche di partecipare e fraterna-
mente condividere che la realti del perdono,
insegnamento e prova del cristiano, e la di-
mostrazione meravigliosa della resurrezione
di Cristo, che non potrebbe perdonarci, se
crocifisso dalle nostre colpe, non mostrasse,
risorgendo, che il suo Amore e piu grande
dei nostri peccati.

Pure, questa esperienza di perdono, co-
si intimamente unita a quella della resurre-
zione e della misericordia di Dio, donde si
genera e cresce la « carita », vita del cri-
stiano, raramente trova saldatura con la vita
e il comportamento degli uomini, incapaci di
perdonarsi, e percio di amarsi e aiutarsi, per-
che sostanzialmente estranei alia conoscenza
di se stessi e delle proprie colpe e quindi
indifferenti al perdono di Dio e alia sua re-
surrezione.

Cost anche la fede nella resurrezione di
Cristo trova le sue radici nella « forma »
della coscienza, tanto piu investita dalla luce
del Risorto quanto piu aperta alia realta del
perdono.

L’immagine che qui si presenta, ispirata
dal modulo siriaco dell’VIII secolo affresca-
to in S. Maria Antiqua al Palatino, e con-
templata e rimeditata sul tema della « morte

Non e possibile professarsi seguaci di
Cristo e rimanere sostanzialmente estranei
a questo « interiore camminamento » che ge-
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stesso, ieri, oggi, domani ; in sede estetica
il principio che « l’arte nasce dall’arte », per
cui l’atteggiamento estetico moderno ha ope-
rate) non tanto una trasformazione nella frui-
zione del gusto della bellezza quanto un so-
stanziale impoverimento e decadimento di
esso.

della coscienza », condizione emblematica del-
la cultura moderna, e quella di un uomo,
crocifisso e morto eppure vivo e risorto,
dunque di un uomo che non puo essere che
Dio creatore della coscienza di ciascun uomo,
trionfatore delle sue tenebre e dispensatore
di nuova vita, donatore misericordioso della
sua risurrezione attraverso Pamore che per-
dona e non condanna.

La motivazione prima e quella di presen-
tare e affermare nel panorama della cultu-
ra figurativa moderna la divinita del Cristo.
Da qui l’esigenza insieme religiosa e artisti-
ca , di riproporre in sede teologica il Dio del-
la tradizione, per cui Cristo e sempre lo

Cost, come la vita , l’arte e « forma del-
la coscienza », la bellezza di cui e segno, con-
tinua, e in certo modo diffonde, l’invito del-
la liturgia della parola, a lasciarsi modifica-
re, a convertirsi e credere al vangelo, apren-
do le porte a Cristo per essere investiti nel
segreto della coscienza dalla luce del Risorto.

Prof. Valerio Tucci

Jo e Ue, Signore!
lo e te, Signore! Questa, oggi, tutta la mia preghiera. Forse non e neppure unapreghiera: e solo un grido. Ma in esso trovo tanto conforto, tanta pace...
Com’e stupendo...: io e te, Signore!... Me lo ripeto senza posa: io e te, Signore!...Se vuoi, Signore, lo ripeto anche per te: io e te, Signore!...
Perche, Signore, non nascondiamocelo, io e te siamo due bisognosi: io di ricevere,

tu di dare; io di supplicare, tu di esaudire; io di bussare, tu di aprire; io di importunare,
tu di comprendere... Lasciamelo percio dire, ininterrottamente, per me e per te: io e te,Signore!...

Nel dolore, nella solitudine, negli insuccessi, nelle delusioni, nell 'abbandono di coloroche mi dovrebbero sostenere: io e te, Signore!...
Nelle incertezze della vita, nella nausea di tutti i giorni, nella paura del domani:io e te, Signore!...
Nelle lotte di ogni giorno, nelle rare vittorie: io e te, Signore!...
Ovunque e in ogni circostanza: io e te, Signore!...
lo e te, Signore, sempre uniti in un dolce dialogo di amicizia!
lo e te, Signore, sempre solidali I’uno con I’altro!
lo e te, Signore, sempre sicuri e fiduciosi, forti, sorridenti!
lo e te, Signore, mai tristi, mai avviliti!
lo e te, Signore, fratelli che si amano!
lo e te, Signore, che bella coppia sotto lo sguardo compiacente di Maria, tua emia Mamma!
lo e te, Signore!... Scusami se mi son messo al primo posto: ho guardato di piualia mia sofferenza!...
Ma ora lo lascio a te il primo posto, anzi, ti supplico di invertire la frase e di esseretu a ripetere a me: lo e te, Gabriele!...
Ripetimelo: lo e te, Gabriele!... Perche, Signore, tu lo sai che ti amo e voglio esseretuo amico!
Che bello, Signore! Grazie!... lo e te, Signore!... lo e te, Gabriele!...

Padre Gabriele Ferlisi
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Lutero, mio fratello
i politici ed i governanti. II colpo inferto al
prestigio ed al potere clericale significava,
per alcuni, il crollo di una forte alleanza, per
altri, invece, una liberazione da ingerenze
tnal tollerate. I capi di stato furono coinvol-
ti anche perche lo « scambio di idee » tra
romani e Interanit non raramente, andava ol-
tre le parole e gli scritti.

I governanti divennero cost gli ammini-
stratori della Riforma fino a sancire, alia
pace religiosa di Augsburg ( 1555 ) , che la
religione da praticarsi in un determinato

// 1 0 Novembre si compiono cinquecen-
to anni dalla nascita di Martin Lutero il
quale, lo abbiamo appreso sui banchi di
scuola, ha dato origine alia Riforma.

Del frate agostiniano e della sua dottri-
na ci sono state tramandate due versioni fra
di loro contrastanti; esse nacquero, infatti,
in ambienti culturali non liberi da condi-
zionamenti fortemente polemici ed e ben
noto quanto difficilmente si possa capire da
che parte sia la ragione allorche si discute
con animosita.

Ora che alio scontro e seguito il con-
fronto, sappiamo che Lutero si trova a disa-
gio sia nei panni delVeroe tutto coraggio e
disinteresse, sia in quelli del corrotto che
cerca giustificazioni accusando gli altri.

Egli, e non e isolato nella storia della
Chiesa, voile contrastare il « malgoverno »
degli ecclesiastici i quali sembravano aver
dimenticato Vammonimento di Gesir. « Voi
siete si del mondo, ma attenti, non siete del
mondo! » .

In effetti Lutero doveva avere un ca-
ratteraccio e poca familiarita con gli eufemi-
smi, cioe con le parole che dicono in bel
modo, ma senza ipocrisia, anche le verita
piu crude. Cost il dialogo apparve ben presto
impossibile, e fu inevitabile sbattere la por-
ta e uscire di casa, dalla Chiesa: la riforma
divenne protesta.

Una contestazione radicale ha bisogno
di giustificazioni e di motivazioni. Furono
ricercate nella teologia: Dio non poteva con-
tinuare a farsi rappresentare da una istitu-
zione fallimentare come la Chiesa di Roma.
Essa non aveva ne la capacita ne il diritto
di amministrare il patrimonio di Dio costi-
tuito dalla Bibbia e dai sacramenti.

Non tardarono ad entrare nella contesa
Martin Lutero, da un’incisione sul rame di Luca
Cranach, il vecchio, del 1521
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conf ortate dal carisma delVufficialita, stanno
affrontando i veri nodi della divisione fra
i cristiani. Questi nodi, purtroppo, non sono
riducibili a difficolta di ordine culturale e
storico, ma anche e so prattutto di ordine
dogmatico.

Uincedere e cos) pin canto e lento tanto
da far parlare di « autunno delTecumeni-
smo » .

paese doveva essere quella voluta dalTauto-
rita civile : cuius regio eius et religio.

Liberata dalle « mant incompetenti » de-
gli [ecclesiastici, la religione passava sotto
la tutela dello Stato.

La Chiesa di Roma corse ai ripari con la
convocazione di un concilio che chiarificas-
se e riaffermasse i punti dottrinali posti in
discussione e ristrutturasse la liturgia e la
disciplina. Fu il Concilio di Trento caposal-
do della Controriforma.

Oggi Vecumenismo, cioe Vuniversalismo
che tutti vuole incontrare e abbracciare, e
portato avanti dagli addetti ai lavori e coin-
volge ogni cristiano di buon senso che si
domanda perche esistano ancora fratelli lon-
tani e se ci sia speranza di poterli finalmente
accogliere senza preclusioni e pregiudizi.

La Commissione mista cattolico-luterana
ha pubblicato gia molteplici testimonialize
del cammino fatto : II Vangelo e la Chiesa
( 1972); La Cena del Signore (1978); Tutti
sotto un solo Cristo (1980 ) ; Vie verso la
Comunione (1980 ) .

In realta quello che resta oggi Vostacolo
essenziale alVunita tra i cattolid e i Literam
e la determinazione della natura e della
funzione del sacerdote, del vescovo, del papa.
In una parola la figura del « ministro nella
Chiesa » .

Durante il viaggio in Germania (1980 )
il papa si incontro con i rappresentanti della
Chiesa Evangelica Luterana e tra Taltro ri-
cordo che : « cio che di comune ci unisce,
non ci puo rendere ciechi su quanto ancora
ci divide » .

Se poi ripenso al coraggio e Vansia ecu-
menica di S . Agostino, maestro di dialogo
nella carita e nella verita, ho un motivo in
piii di chiamare Lutero mio fratello.

P. Angelo Grande

Il Concilio Vaticano II ha inaugurato,
privilegiando gli Ortodossi e i Frotestanti
aelle varie denominazioni, la primavera del
dialogo.

Ce stata, da allora, una nutrita serie di
incontri fra il papa e i capi o responsabili
di altre Chiese. Sono state cancellate le sco-
muniche cioe le dichiarazioni ufficiali e so-
lemn secondo le quali piii niente teneva uni-
te le varie confessioni.

All’entusiasmo degli abbracci e seguita
la concretezza della comune ricerca teolo-
gica.

Da anni ormai commission! di esperti,

« Siamo fratelli , perche Iitighiamo? Non e morto il Padre senza testa-
mento. Ha fatto il testamento, e cosi e morto; e morto ed e risuscitato...
Siamo fratelli, perche litigare?... Leggiamo, perche litighiamo?... Ovun-
que tu ti volti , la e Cristo. Hai in eredita i confini della terra, vieni qua
e tutto possiedi con me. Perche Iitigando ne pretendi una parte ? Vieni
qua: per tuo bene sarai vinto e possederai tutto... » [ Esposiz. salmo 21,
II , 30 ).
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Scheda y\go6iimana

CRISTO REDENTORE
L'amore di Dio per noi e piuttosto la causa che il frutto della morte reden-

tiva di Cristo:
Comm. vg. Gv. 110,6; La Trinita X I I I , 11, 15.21

Commettendo il peccato, l’uomo, per una giusta ira di Dio, e stato sottomesso
al diavolo. Dio, rimettendo il peccato, per una benevola riconciliazione, ha strap-
pa to 1’uomo al diavolo:

La Trinita X I I I , 12, 16; Sermo Morin 17, in Miscellanea Angustiniana
I , p. 662

Il fatto che Cristo al momento fissato mori per gli empi, mette in risalto non
il nostro merito, ma la misericordia di Dio. Infatti, come ci si puo gloriare di
aver contratto una infermita talmente detestabile che poteva essere guarita sol-
tan to con la morte del medico? La morte di Cristo non e una gloria fondata sui
nostri meriti ma e la medicina per i nostri mali:

Comm. vg. Gv. 110,7
Piacque a Dio, per sottrarre l’uomo al potere del diavolo, di vincere il diavolo
non tanto con la potenza, quanto piuttosto con la giustizia, affinche anche gli
uomini, ad imitazione di Cristo, cercassero di vincere il diavolo alio stesso modo:

La Trinita X I I I , 13, 17-18
Qual e la giustizia che ha vinto il diavolo? Quella di Gesu Cristo, il quale e il
solo ad essere morto senza dover pagare il debito della morte. Egli infatti, ac-
cettando di morire liberamente e gratuitamente, ha reso giustamente possibile che
siano messi in liberta i debitori che il diavolo teneva sotto di se, quando credono
in Colui che senza alcun debito e stato ucciso:

La Trinita X I I I , 14, 18
Cristo ha vinto il diavolo prima con la giustizia, poi con la potenza; con la giu-
stizia, perche fu senza peccato, e fu da lui ucciso in modo supremamente ingiusto;
con la potenza, perche, morto, Cristo e ritornato alia vita per non piu morire:

La Trinita X I I I , 14, 18-19
Somma convenienza per cui LOnnipotente, fra gli altri innumerevoli mezzi dei
quali avrebbe potuto far uso per liberarci, ha scelto di preferenza questa morte
di Cristo, perche fossimo giustificati nel sangue:

La Trinita X I I I , 16, 21
Cristo ha potuto redimerci divenendo 1’unico vero riconciliatore e media tore tra
Dio e l’uomo, a motivo dell’umanita della sua divinita, per la quale pote morire,
e della divinita della sua umanita, per la quale pote risorgere: cioe, perche vero
Dio e vero uomo:

Confess. VII, 18, 24; X, 43, 68; La Trinita III, 11, 26; IV, passim;
XIII, 14, 18; 16, 21; 17 , 22; 19, 24; XIV, 17 , 23; XV, 25, 44; Esposiz.
salmo 15, 3; 29, II , 1; 100, 3; 103, cl. 4, 8; ecc.; Comm. vg . Gv. 41, 5;
82, 4 ; 108, 5; 110, 4 ; ecc.

P. Gabriele Ferlisi
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Giubileo dell'anno 1425

gia ne possedeva affetti, desideri e pensieri.
Sentiva pure di proporre generosamente una
immolazione di cuore e di mente alia miseri-
cordia divina, perche scendesse in tutti i cre-
denti cost potente da trascinarli soavemente
verso una penetrante conversione di senti-
menti e di costumi.

Dalla diurna e notturna meditazione del
Crocifisso aveva appreso bene che ogni reden-
zione non potra mai essere prodotta senza
spargimento di sangue, di dolori e di afflizio-
ni e per questo offriva con luminosa gioia
piii volonta di sofferenze e di croci per tanti
suoi fratelli che forse speravano e lacrima-
vano la carita delle sue lacrime e dei suoi
dolori per abbandonare Vodiosa regione di
miserie e di peccati e di rivedere la dolcezza
e la pieta della casa paterna.

Aveva anche appreso che Vamore verso
Dio e verso i fratelli per vivere, operare e
non morire deve sempre nutrirsi di lacrime,
di sacrifici ed anche di sangue.

Anche oggi per grazia, virtu e misericor-
dia del presente giubileo di penitenza e di
conversione, la nostra umanita, tanto mise-
ramente avvolta dalla tristezza e dalla deso-
lazione di tenebre e di peccati, potra rivede-
re la pace e la tranquillita morale della casa
paterna, se sofferenze, lacrime e dolori ascen-
deranno alia pieta celeste dalla nascosta ed
aperta carita di tanti cuori generosi.

Suona forse assurda e stolta tanta ca-
rita alia nostra mentalita non poco ostile al-
le sofferenze, anche se delle volte sospinta da
clevati sentimenti e da ostentato altruismo.
Ma la stoltezza di un Dio Crocifisso e Re-
dentore dovra essere necessariamente abbrac-
ciata, amata e vissuta anche oggi da tutti i
cuori di buona volonta, se la nostra umanita
non dovra attendere invano di essere accolta,
perdonata e salvata.

Fra i numerosi pellegrini in ginocchio sul
pavimento delFantica basilica costantiniana
sid colie vaticano, si scorgeva in preghiera
un piccolo gruppo di suore, le cui labbra
muovevano devotamente accenti e sentimenti
di fede e di speranza ed atti di contrizione,
per trarre dal giubileo del 1425 sinceri frut-
ti di conversione e di perdono. Le loro pre-
ghiere, il loro raccoglimento e so prattutto il
loro atteggiamento alquanto ritroso rivela-
vano anche ad un occhio superficiale che
avevano lasciato la quiete e la serenita di un
monastero di montagna, abbracciando la pe-
nitenza ed il travaglio di un lungo viaggio
di stenti e di sacrifici a piedi e senza mezzi.
I loro cuori s’erano affidati. al Padre Cele-
ste, dalla cui provvidenza anche gli uccelli
dell’aria traggono cibo e ristoro senza semi-
IIare e senza mietere. Lungo la strada non
novera di fossi, di polvere e di sassi con con-
fidenza di cuore e con semplicita di mente
avevano chiesto la carita di una mensa e di
un tetto a caritatevoli soglie che si tenevano
contente e fortunate di accogliere la stanchez-
za e Vindigenza di pellegrini e di bisognosi.

Una suora del gruppo di media altezza e
di eta auasi matura dispiegava un viso alta-
mente fe'ice per aver pellegrinato secondo
Vesortazione evangelica senza bisacce e sen-
za mammona, vivendo cost personalmente la
gioia delVinsegnamento e deWesempio di
Nostro Signore. Le sue insistenti preghiere,
*vvivate dalla fiducia e dalla pieta presso
1>altare, avevano indotto la volonta renitente
de'la sua superiora a concedere il permesso
e d’impetrare dal suo sposo divino la tem-
poranea scorn parsa dalla f route di una pia-
ga, ostinatamente ribelle ad ogni cura e stu-
dio di mezzi umani. La nostra suora, cioe
S. Rita, pregando, sentiva il suo cuore forte-
mente spinto a vivere sempre piu di amore e
di riconoscenza con una stretta adesione di
vita e di costumi alia volonta di Colui che P. Antonino Drago
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nuovi

nel momento del Battesimo.
A distanza di sei anni esatti da
quel giorno e una famiglia
che vive serenamente accanto
ai due figli, sempre conside-
rati come dono del Signore.

* * *

Alla domanda se questo po-
teva interessare i nostri let-
tori, oltre alVimpegno di cut
parlavo in apertura di artico-
lo, mi sono risposto che in
fondo noi tutti siamo chiama-
ti continuamente ad essere
uomini nuovi, quasi a rinasce-
re continuamente alia grazia.
Quante volte la Chiesa ci in-
vita a rinnovare le promesse
del nostro Battesimo? II pros-
simo Sabato Santo, nella not-
te in cui si celehra la liturgia
cost suggestiva delVannuncio
della vittoria della vita sulla
morte, ancora una volta ci
sentiremo ripetere « Rinun-
ci?... Credi?... » e la liturgia
hattesimale del Sabato Santo
si concludera con queste pa-
role « ...ci ha liherati dal pec-
cato e ci ha fatto rinascere
dalVacqua e dallo Spirito San-
to... ». Un invito a rinascere
ancora alia grazia dopo che
abbiamo fatto esperienza di
morte con il peccato. Una ri-
nascita che si chiama « conver-
sione ». Un invito ad essere
davvero quegli uomini nuovi
di cui parla Vapostolo Paolo,
dopo aver fatto morire in noi

La volonta di portare a ter-
mine un impegno che ho pre-
so con i lettori di « Presen-
za » — anche se e stato un
impegno unilateral
spinge a puhhlicare anche
questa ultima poesia del mio
libretto « II Cuore di un’Ani-
ma ».

di quelle parole e del segno
delPacqua versata sul capo sa-
rebbe ac.caduta una cosa mera-
vigliosa: una nuova nascita, il
figlio di un uomo e di una
donna sarebbe diventato fi-
glio di Dio.

Ero — e sono
quei genitori oltre che da vin-
coli di sangue anche da un for-
te legame spirituale, per cui
decisi li per It di fare a loro
e al bambino un regale spe-
ciale, sicuro che lo avrebbero
accettato volentieri. Alla sta-
zione dovetti procurarmi qual-
che foglio pulito per mettere
in bella copia e cost consegna-
re ai genitori cio che la mia
penna aveva appuntato, con
varie correzioni ma quasi di
getto, sulVagenda personale.
Naturalmente il regalo fu ac-
colto con entusiasmo.

Quei genitori — avevano
chiamato Renato il loro pic-
colo — furono felici di rive-
dersi in quelle parole espresse
nella poesia e fu un augurio
comune per il loro bambino
che venne consacrato proprio

mi

legato a

« RINASCERE » e venuta
fuori nello scompartimento di
un treno che mi portava da
S poleto a Roma perche chia-
mato per la celebrazione di
un Battesimo. La mia condizio-
ne di religioso e il numero ri-
levante di parenti che mi han-
no chiesto di celebrare nozze,
comunioni o battesimi non
mi hanno portato mai a fare
regali in queste circostanze.
Ho sempre pensato, e mi pare
che il mio pensiero sia stato
condiviso, che essere il mini-
stro di un sacramento e gia
fare un bel regalo. Mi ero
dunque messo in viaggio e
pensavo al ministero contenu-
to in quel sacramento che fra
qualche ora avrei amministra-
to: « Io ti battezzo...», in virtu
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che ci viene offerto con tanta
larghezza da questa madre
amorosa?

L’aspirazione di ogni gem-
tore e che il proprio figlio
realizzi la sua vita. Ogni cri-
stiano, figlio di Dio e della
Chiesa, ha ricevuto col Batte-
simo questo grande potere :
sconfiggere Vnomo vecchio e
instaurare Vuomo nnovo e cio
mediante una nnova nascita.

Riusciranno i lettori a fare
di queste righe una riflessione
da applicare alia propria vita?
lo mi auguro di si, soprattut-
to che riescano a riprendere
coragzio se paurosi, speranza
se sfiduciati, certezza se dub-
biosi , considerando le ultime
parole della poesia: non ci
sono dubbi , in not
prio perche figli « nati dallo
Spirito » — abbiamo il « ger-
me della vittoria » .

zione, alia trepidazione solle-
cita di un’altra madre, la Chie-
sa, che dopo averci generato
a Cristo si prende cnra dei
suoi figli offrendoci queste
occasion! straordinarie per
rinnovarci continuamente.

Da piii parti e stato detto
che la decisione di Giovanni
Paolo II di indire VAnno San-
to straordinario ha preso un
po’ tutti di sorpresa, ed e ve-
to. Ma proprio per questo e
ancora di piii un segno dello
amore con cui la Chiesa segue
i suoi figli. Superando giudizi
e critiche troppo banali che si
basano soltanto su contingenze
puramente umane e che esula-
no certamente dalle intenzioni
del Papa , noi siamo convinti
che con VAnno Santo ci viene
offerta una grande occasione
per convertirci. Perche non
approfittare di questo tesoro

Vuomo vecchio.
Rivivere il nostro Battesi-

mo nel segno della conversio-
ne\ si pub trovare qui il mo-
tivo per dare uno spazio an-
che a questa poesia. AlVinizio
di un Anno Santo straordina-
rio, in cui Vinvito alia conver-
sione si fa piii esplicito, ripen-
sando alia redenzione di Cri-
sto non sembra fuori posto
stimolare il nostro spirito a
rinnovarci interiormente.

« RINASCERE » mette in
evidenza Vansia dei genitori
davanti al loro piccolo, ora
bisognoso di ogni cura, ma do-
mani responsabile dei propri
atti, davanti alle scelte che ne
caratterizzeranno la vita. Co-
sa scegliera? come fara cre-
scere quei germi di « vita eter-
na » ricevuti nel Battesimo?

Mi pare di poter paragonare
tale ansia alVamorosa atten-

e t>ro-

RINASCERE a
che si ripete,
per un atto di amore:
quasi una nuova creazione.

Ed ora,
ecco la nuova realta:
sei nato di nuovo.
Renato,
di nome e di fatto.
Sei figlio di Dio,
e in te
e la grazia che trionfa.
Un gesto,
dell’acqua che scorre
sul capo
e sei un uomo diverso.
Ce gioia fra gli angeli in cielo,
c’e un bimbo,
una fragile creatura
che si rinnova in quell’acqua
riempiendosi di una divina realta.

La tua venuta tra noi
e stata come un raggio di sole.
Sei nato.
Il tuo corpicino grazioso
che si puo racchiudere
tra il palmo delle due mani,
ha in se la vita.
Sei un uomo.
In te c’e un cuore che batte,
la bocca che piange.
E sei perfetto:
gli occhi , le orecchie,
le mani e i piedi;
l’ingegno,
il volere
e 1’amore:
ora sono in embrione
ma sono la tua realta .
Sei un mistero,
il mistero di una vita
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Sara facile la tua vita?
Cosa ti serbera il destino?
Avrai le tue gioie,
avrai le tue pene,
ti costruirai la tua vita ,
e noi con te,
saremo i tuoi angeli
II nostro impegno sara:
Peducazione alia vita ,
Peducazione all’amore,
Peducazione alia grazia.

E non temere:
figlio di Dio

ha in se
il germe della vittoria.

A1 mistero della vita
ora si aggiunge
il mistero della grazia.

Siamo fieri di te
e di noi.
Guardiamo lontano
e in te,
in quel fragile corpo,
in quegli inconsapevoli occhi ,
in quelle inoperose mani,
in quei minuscoli piedi,
cerchiamo di scoprire
l’uomo di domani.
E il pensiero ci angoscia .
Chi sarai ?
Che farai?

un

P. Pietro Scalia

# Vita Agostiniana

in breve * 4-

I due corsi annuali di Esercizi Spiritua-
li, organizzati dal nostro Segretariato per la
formazione e spiritualita, si terranno anche
quest'anno nel convento di S. Maria Nuova,
presso Tivoli - Roma ( Telef . 0774/580021 ).
Il primo corso dal 20 al 25 giugno; il secon-
do dal 29 agosto al 3 settembre.

* * *

Barba, e quello della Comunita vocazionale
di Acquaviva Picena. Da tanta generosa at-
tivita e dalle incessanti preghiere che da
ogni parte si elevano al Signore abbiamo la
ferma fiducia che non solo si incremented

numero degli aspiranti nel seminario di
Giuliano di Roma ( FR ) e di Valverde ( CT ),
ma si apriranno i battenti degli altri aspi-
rantati che permangono ancora chiusi.

* * *
Abbiamo notizia che i Confratelli Agosti-

niani hanno in programma di celebrare nel
1986, in occasione del 1611 Centenario della
Conversione del S. P. Agostino, un Con-
gresso Internazionale di Studi Agostiniani,
presso PAugustinianum a Roma. *

I santuari mariani della Madonna della
Speranza ( Giuliano di Roma ), della Madon-
na della Neve ( Frosinone ), della Madonna
di Valverde ( CT ) e della Madonnetta (Ge-
nova ) sono stati scelti dai rispettivi Vescovi
come chiese dove si acquista Pindulgenza
giubilare.

il

* * *

Si fa sempre piu intenso il lavoro voca-
zionale nelle nostre Province religiose. Se-
gnaliamo quello svolto dal Promotore vo-
cazionale della Provincia Sicula, P. Giuseppe
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Campagna di fraternita 1983
Si alia fraternita, no alia violenza

Anche quest'anno, nel periodo quaresi-
male, periodo di penitenza e di conversione,
si celebra la campagna di fraternita. Essa ha
lo scopo di aiutare i cristiani e tutti gli uo-
mini di huona volonta del Brasile a riflette-
re sul senso della fraternita umana e cristia-
na e soprattutto a porre dei gesti concreti
che favoriscano la fraternita tra gli uomini
e le classi sociali.

Quest’anno ricorre il 20° anniversario
di istituzione della campagna di fraternita;
e la Conferenza Nazionale dei Vescovi Bra-
siliani ( CNBB ) ha scelto come tema « si alia
fraternita, no alia violenza », cercando di
analizzare le forme, le dimensioni e le cause
sociali della violenza, dando dei suggerimen-
ti su come vincerla attraverso la fraternita.
Infatti, sehhene la violenza sia un fenomeno
di dimensioni universali che manifesta cau-
se piu profonde, nel Brasile essa assume ca-
ratteristiche inquietanti.

notizie vaghe che presto dimentica. Sono
vittime innocenti di questo tipo di violenza
le persone piu deboli e indifese come minori
handicappati o abbandonati, anziani dimen-
ticati, donne sfruttate, operai mal rimune-
rati, esposti ad incidenti di lavoro e senza
sicurezza di impiego, tutti coloro che, a cau-
sa della loro umile condizione, sono ridotti
alia sotto nutrizione, alia fame, all’anal fabe-
tismo.

La violenza scandalosa si propaga attra-
verso i mezzi di comunicazione di massa che
la promuovono come espressione di corag-
gio e di bravura. Di essa fa parte lo sfrut-
tamento ignominioso della pornografia che
viola la dignita del corpo umano, specie del-
la donna, e tutte le forme di consumismo
sfrenato che contrasta con la poverta della
maggioranza della popolazione.

ATTEGGIAMENTO DEL CRISTIANO
DI FRONTE ALLA VIOLENZA

FORME E DIMENSIONI
DELLA VIOLENZA II cristiano, in forza della sua fede, e

convinto che la violenza si radica nell’ansia
sfrenata dell’uomo verso la ricchezza, il pia-
cere e il potere che sono f rutto del peccato.
E a causa del peccato radicato nel suo cuore,
Vuomo tende a chiudersi in se stesso, a con-
siderarsi il valore supremo di tutto e a stru-
mentalizzare gli altri.

Alla luce della fede appare come vio-
lenza qualunque forma di violazione della
dignita dell’uomo in quanto figlio di Dio e
qualunque forza che distrugga i vincoli di
fraternita che legano gli uomini tra di loro.

La Parola di Dio ci mostra che il Signo-
re creo Vuomo per la pace e la fraternita.

Il concetto di violenza non si pub ridur-
re solo alia criminalita, ma esso ingloba tut-
te le forme di violazione del corpo, della
coscienza, della vita, in una parola, tutte le
forme di violazione dei diritti umani. Esisto-
no per questo varie forme di manifestazione
del fenomeno della violenza. Possiamo ten-
tare di classificarne alcune.

La Violenza divulgata dai mass-media e
la forma piu evidente e include tutte le for-
me di criminalita.

La violenza passata sotto silenzio e quel-
la della quale il grande pubblico riceve solo
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L'opzione preferenziale per i poveri
spinge i cristiani ad interrogarsi su come
la societa pud e deve risolvere il problema
delle carenze basiche nell'alimentazione} nel-
I'abitazione, nella salute, nelVeducazione e
nelVimpiego. Cost pure i cristiani devono
avere il coraggio di denunciare pacificamen-
te tutte le forme di violenza, di corruzione
e di scandalo che permettono Vappropriazio-
ne criminosa dei beni generati dal lavoro
del popolo e destinati alia soddisfazione del-
le sue necessita fondamentali.

In questo contesto un posto di rilievo
acquista il fattore educazionale. Infatti la
educazione non si pub ridurre ad una pura
istruzione o a semplice trasmissione di co-
noscenze tendenti a riprodurre una societa
ingiusta e a permettere privilegi di classe.
La sua funzione e di contribute alia crescita
morale e umana, inculcando i valori etici
che presiedono al comportamento dell’indi-
viduo nella famiglia e nella societa e incenti-
vando I'esercizio di questi valori. Compete
percio all’educazione incentivare e promuo-
vere la ricerca di nuove forme di 'essere'
senza lasciarsi dominare dalVavidita e dal-
I'angoscia dell’ 'avere' . L' educazione deve
aiutare i fanciulli e i giovani a ereseere in
un clima di fraternita, di collaborazione, di
amicizia, cercando di sviluppare armonica-
mente la sua personality.

La Chiesa del Brasile, fedele alia linea
del Vangelo , attraverso questa campagna di
Fraternita, vuole stimolare i cristiani e tutti
gli uomini di buona volonta a impegnarsi
per la costruzione di un mondo piu umano
e f raterno, onde possano regnare i valori an-
nunciati da Cristo.

La nostra parroccbia di S . Rita, come
segno concreto di adesione e sensibilizzazio-
ne alia Campagna, ha partecipato alia « mar-
cia della fraternita » organizzata dalla nostra
zona pastorale; ha promosso la « via sacra
della Fraternita » partecipata da numerosi
fedeli; ha invitato il Delegato di Polizia del
nostro distretto a tenere una conferenza sul
fenomeno della violenza nella nostra citta.
I giovani, da parte loro, hanno programma-
to nel tempo quaresimale una serie di in-

Per questo Egli condanna il fratricidio di
Caino, da al popolo ebreo il decalogo, qua-
le sintesi dell'esperienza ?norale e religiosa
dell'umanita, e, attraverso la parola dei pro-
feti, denuncia tutte le forme di ingiustizia
e di violenza, specie verso gli umili.

Gesii, denunciando I'oppressione e I'ipo-
crisia, proclama un nuovo codice di valori,
quello delle beatitudini, ed esige dal cristia-
no che tolga dal cuore I'odio, I'ira, la super-
bia, I’invidia, perche e dal cuore che proce-
de la violenza.

La Chiesa, come madre amorosa, rivol-
ge continui appelli in favore della pace e
contro tutte le forme di violenza. Partico-
lare rilievo assume in questo contesto I'En-
ciclica di Giovanni Paolo II , « Dives in mi-
sericordia ». Essa infatti afferma che la vio-
lenza potra essere allontanata attraverso la
pratica radicale della misericordia che e, in
qualche modo, I'essenza stessa della relazione
fraterna.

VIE PER VINCERE LA VIOLENZA
ATTRAVERSO LA FRATERNITA’

La Chiesa del Brasile, in questi ultimi
venti anni, attraverso la catnpagna di fra-
ternita, ha inteso evangelizzare i suoi figli
e promuovere in seno alia societa gesti con-
creti di fraternita. Quest'anno essa intende
mostrare come la fraternita sia legata intrin-
secamente alia vittoria sulla violenza, e mira
a portare la comunita cristiana a riflettere
su cio che si pub e si deve fare di fronte
alVattuale scalata di violenza nelle sue di-
verse forme.

Cercando d'incontrare una risposta ade-
guata, la CNBB a f f e r m a che non si pub com-
battere la violenza con la repressione, per-
che si genererebbero altre forme di violenza
peggiori e il problema aumenterebbe.

La soluzione bisognerebbe trovarla nel
combattere I'ingiustizia sociale, perche essa
non e solo una causa ma e anche una forma
radicale di violenza. E le prime fonti di in-
giustizia sono le strutture sociali, economi-
cbe e politiche che emarginano il popolo,
generando violenza.
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biamo voluto testimonyare pacificamente
contro ogni forma di violenza che schiaccia
la dignita delVuomo e, nello stesso tempo,
riaffermare Palto valore della fraternita che
ci lega reciprocamente, in quanto persone
umane, e ci rende tutti figli dello stesso
Padre.

contri e una recita sul tema della fraternita,
per ricordare il 15° anniversario di fonda-
zione del loro gruppo. In fine come gesto
concreto di fraternita si e promossa una rac-
colta di sangue a favore dei nostri fratelli
emofilici, per donare qualcosa di cio che si
ha di piii prezioso ai nostri fratelli sofferenti.

Attraverso queste piccole iniziative ab- P. Calogero Carrubba

da corribpondenza
dal Bradlie di
P. Vincenzo Mandorlo

P. Vincenzo Mandorlo

Ampere 1.3.1983
Carissimo P. Gabriele,

« promesse da marinaio »! avrai gia tante volte pensato. E invece eccomi nuova-
mente a te, per darti qualche notizia mia e del Seminario.

In verita ho atteso anche una tua risposta alia mia prima lettera, che spero
avrai ricevuto, ma l’attesa e stata vana... ma non perdo la speranza.

Innanzitutto ti parlo di me. Sto bene, fisicamente non ho avuto problemi adambientarmi, nonostante il clima e il cibo siano molto diversi da quelli italiani.
Un primo tempo e ancora oggi si fa un po’ sentire la nostalgia delle perso-

ne care, del lavoro e delPambiente lasciato, ma penso che questo sia normale,
ed e anche superabile con la grazia del Signore e con un po’ di buona volonta .

Per quanto riguarda la mentalita, e chiaro che ci vuole molto piu tempo perambientarsi: il mio atteggiamento attualmente e quello delPallievo che vuole im-
parare. La lingua non e stata un ostacolo insormontabile: dopo circa un mese e
mezzo ho fatto il mio primo « sermone » in chiesa; il giorno di Natale ho pre-
dicato nella chiesa Madrice di Ampere. Con un po' di faccia tosta ora do « pale-
stre », cioe conferenze ai seminaristi, in parrocchia nei corsi di fidanzati e di bat-
tesimi , ai giovani ; vado solo nelle cappelle a celebrare Messa , anche se il mio
portoghese e ancora molto imperfetto. Sono sereno e a poco a poco mi sto inse-
rendo nel ritmo di lavoro del Seminario.
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Le attivita del Seminario. Nei mesi di vacanza, cioe dicembre, gennaio e feb-
braio, P. Luigi Kerschbamer ha svolto un lavoro di pastorale vocazionale nelle
scuole e nelle parrocchie vicine ad Ampere, che si e concretizzato in un incontro
vocazionale di due giorni — 5 e 6 gennaio — al quale hanno partecipato una
cinquantina circa di ragazzi e giovani. Sono stati formulati test vocazionali, sono
stati orientati ad una scelta religiosa. Alla fine della « due giorni » si e deciso per
l’ammissione o la non ammissione di tutti quelli che chiedevano di entrare nel
nostro Seminario.

La composizione del Seminario, o meglio dei due Seminari, risulta cost com-
posta: 23 giovani a Toledo, 37 (attualmente, numero suscettibile di molte varia-
zioni durante l’anno) qui in Ampere, di cui 5 di 6a serie ( equivalente alia prima
media ), 15 di 7a serie, 6 di la superiore, 1 di 2a superiore. I ragazzi sono tornati
dalle ferie il giorno 26 febbraio e gia hanno ricominciato a frequentare la scuola ,
oltre ad essere impegnati in tutte le varie attivita che la vita del Seminario com-
porta. Sembra un buon gruppo, noi siamo fiduciosi, anche se non ci facciamo illu-
sioni. Io e Padre Doriano siamo nuovi a questo lavoro e quindi e comprensibile
una nostra trepidazione di fronte alle responsabilita affidateci, ma siamo anche
consapevoli che il nostro lavoro e impegnarci con tutta la buona volonta secondo
le nostre forze; il resto spetta a Lui.

Abbiamo ricevuto con molta gioia la « Presenza Agostiniana » , quasi mis-
sionaria . Ne hai mandato una copia a mia mamma? Qualche volta telefonale, le
farai piacere.

Penso che in questo periodo non vi siano mancate nostre notizie, special-
mente per la venuta di P. Graziano e degli altri amici e genitori di P. Doriano.
Penso anche che P. Calogero ti abbia informato con un articolo sull’incontro che
tutti i Padri della Delegazione abbiamo avuto qui in Ampere tra il 10 e il 20
gennaio.

Per il resto qui va tutto abbastanza bene. I seminaristi che sono andati a
Toledo momentaneamente sono ospiti del Seminario diocesano, perche la prima
parte del nostro ancora non e completa: al piu presto pero vi andranno ad abitare.

P. Possidio si e operato di ernia a Rio, mercoledl gli toglieranno i punti; gia
pero si trova a casa da alcuni giorni.

Penso di averti detto tutto. Non mi resta che invitarti a rispondermi (come
a te fa piacere ricevere una lettera, lo stesso piacere proviamo noi ). Usa del ma-
terial della lettera per pubblicare, se vuoi, delle notizie su « Presenza Agosti-
niana ».

Per la S. Pasqua ormai prossima ti auguro tanta pace nel Signore.
Salutami tutti i Confratelli, che ricordo con affetto e gli « Amici di S. Ago-

stino ».
Un caro abbraccio

Vincenzo

Confermo quanto sopra detto ( anche se non l'ho letto ). Approfitto per sa-
lutare te, tutta la Comunita, gli Amici e i Lettori di « Presenza Agostiniana » ed
augurovi un buon lavoro!

Saluti
Doriano




