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ACTA FRANCISCI PP.

LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE

De imminutione impensae ministrorum Sanctae Sedis, Gubernatoratus Status 
Civitatis Vaticanae necnon aliorum Institutorum adhaerentium.

Un futuro sostenibile economicamente richiede oggi, fra altre decisioni, 

di adottare anche misure riguardanti le retribuzioni del personale.

a) Considerato il disavanzo che da diversi anni caratterizza la gestione 

economica della Santa Sede;

b) considerato l’aggravamento di tale situazione a seguito dell’emergenza 

sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19, che ha inciso 

negativamente su tutte le fonti di ricavo della Santa Sede e dello 

Stato della Città del Vaticano;

c) considerato che i costi per il personale costituiscono una rilevante 

voce di spesa nel bilancio della Santa Sede e dello Stato della Città 

del Vaticano;

d) ritenuto, pur in presenza di adeguata patrimonializzazione della Santa 

Sede e dello Stato della Città del Vaticano, di dover assicurare la 

sostenibilità e l’equilibrio tra entrate e uscite nella gestione econo-

mica e finanziaria corrente;

e) ritenuto di dover procedere a riguardo secondo criteri di proporzio-

nalità e progressività;

f) con la finalità di salvaguardare gli attuali posti di lavoro;

g) acquisito il competente parere della Segreteria per l’Economia e dopo 

aver esaminato con cura ogni questione riguardante la materia, sta-

bilisco quanto segue:

An. et vol. CXIII 2 Aprilis 2021 N. 4
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Articolo 1 

Retribuzioni dei Cardinali

§1 A decorrere dal 1° aprile 2021 la retribuzione, comunque denominata, 

corrisposta dalla Santa Sede ai Cardinali è ridotta del dieci percento (10%) 

rispetto all’ultima retribuzione corrisposta.

Articolo 2 

Retribuzioni degli altri Superiori

§1 A decorrere dal 1° aprile 2021 la retribuzione, comunque denominata, 

al netto e con esclusione dei compensi aggiuntivi concordati nel relativo 

contratto, corrisposta dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della 

Città del Vaticano ai soggetti inquadrati nei livelli retributivi C e C1, sono 

ridotte dell’otto percento (8%) rispetto all’ultima retribuzione corrisposta.

Articolo 3 

Retribuzioni di ecclesiastici e religiosi

§1 A decorrere dal 1° aprile 2021, la retribuzione corrisposta dalla 

Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ai 

chierici e membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apo-

stolica, inquadrati nei livelli retributivi C2 e C3 e nei dieci livelli funzio-

nali non dirigenziali, sono ridotte del 3 percento (3%) rispetto all’ultima 

retribuzione corrisposta.

Articolo 4

§1 La riduzione di cui agli articoli 1, 2 e 3 non si applica qualora l’in-

teressato documenti che gli sia impossibile far fronte a spese fisse connesse 

allo stato di salute proprio o di parenti entro il secondo grado. I presup-

posti per l’applicazione del presente articolo sono valutati annualmente. 

La relativa documentazione è presentata:

a) alla Segreteria per l’Economia per i dipendenti che dipendono am-

ministrativamente da essa;

b) al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per i propri 

dipendenti;

c) all’Ente di appartenenza per i dipendenti della Congregazione per 

l’Evangelizazione dei Popoli e degli Enti di cui all’art. 6;
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Articolo 5 

Scatti biennali di anzianità

§1 Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2023 è so-

spesa la maturazione degli scatti biennali di anzianità per i soggetti di cui 

agli articoli 2 e 3 e per il personale con contratto di livello funzionale dal 

4 al 10, entrambi inclusi, della Santa Sede, del Governatorato dello Stato 

della Città del Vaticano e degli Enti le cui retribuzioni siano corrisposte 

dalla Santa Sede o dallo Stato della Città del Vaticano.

Articolo 6 

Altri Enti

§1 Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche al 

Vicariato di Roma, ai Capitoli delle Basiliche Papali Vaticana, Lateranense 

e Liberiana, alla Fabbrica di San Pietro e alla Basilica di San Paolo fuori 

le mura.

Articolo 7

§1 La Segreteria per l’Economia, d’intesa con il Governatorato dello 

Stato della Città del Vaticano e sentiti il Fondo Pensioni, il Fondo di Assi-

stenza Sanitaria e altri enti interessati, adotta provvedimenti di attuazione 

del presente Decreto.

Dispongo che quanto stabilito abbia immediato, pieno e stabile valo-

re, anche abrogando tutte le disposizioni incompatibili e che il presente 

Decreto sia pubblicato su « L’Osservatore Romano » del 24 marzo 2021 e 

successivamente negli Acta Apostolicae Sedis. 

Dato a Roma, presso San Pietro, il 23 marzo 2021, nono del Pontificato.

FRANCESCO PP.
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LITTERAE APOSTOLICAE

Candor Lucis aeternae Candor Lucis aeternae  
VII centenaria occurrente memoria ab obitu Dantis Aligherii.

Candor Lucis aeternae, Dei Verbum ex Virgine Maria carnem sumpsit, 

cum Ipsa respondit Angelo nuntianti: « Ecce ancilla Domini » (Lc 1, 38). 

Dies, quo Liturgia hoc ineffabile Mysterium celebrat, peculiarem in modum 

insignis quoque est propter res gestas ac litteras Summi Poëtae Dantis Ali-

gherii, qui spei propheta fuit et testis infiniti sitis, quae in corde hominis 

residet. In hac recordatione igitur Nos quoque innumerae multitudini illo-

rum consociari cupimus, qui recensere volunt VII centenariam ab eiusdem 

obitu memoriam.

Die XXV mensis Martii etenim Florentiae incipiebat annus secundum 

rationem ab Incarnatione. Dies hic, aequinoctii verni proximus et Pascham 

iam prospiciens, sive mundi creationi sive Redemptioni a Christo in Cruce 

consummatae, initio novae creationis, coniungebatur. Ipse ergo monet ad 

contemplandum sub luce Verbi incarnati amoris propositum, quod cor ip-

sum et fons afflans est clarioris Poëtae operis, Divinae Comoediae, in cuius 

postremo cantico Incarnationis eventus a sancto Bernardo memoratur his 

praestantibus versis: « In gremio tuo exarsit amor, per cuius calorem in 

aeterna pace sic germinavit hunc florem » (Par. XXXIII, 7-9).

Iam vero in Purgatorio Dantes Annuntiationis scaenam, in petroso pa-

riete insculptam, figurabat (X, 34-37.40-45).

Hoc de eventu proinde fieri non potest quin Ecclesiae vox unanimi 

societur commemorationi hominis ac poëtae Dantis Aligherii. Multo quam 

tot alii praestantius, ostendit ipse per poësis pulchritudinem Dei mysterii 

et amoris altitudinem. Eius poëma, excelsa humani ingenii manifestatio, ex 

nova altaque inspiratione oritur, cuius est conscius Poëta, cum de ea loquitur, 

referens « sacrum carmen, quod et caelus attigit et terra » (Par. XXV, 1-2).

Has per Litteras Apostolicas Nostram cum Decessorum Nostrorum voci-

bus miscere volumus, qui Poëtam sic honoraverunt et celebraverunt, impri-

mis occasione anniversariorum ortus obitusve, ut idem Ecclesiae, universae 

fidelium communitati, litterarum peritis, theologis, artificibus ex integro 

commendetur. Summatim haec scripta referimus, Pontifices postremi saeculi 

et praestantiora eorum documenta potissimum respicientes.
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1. Romanorum Pontificum postremi saeculi de Dante Aligherio verba

Abhinc saeculum, anno MCMXXI, interveniente VI Centenaria Poëtae obitus 

memoria, Benedictus XV, quaedam colligens a prioribus Pontificibus, prae-

sertim a Leone XIII et sancto Pio X, Dantis anniversarium commemorabat 

et Litteris encyclicis 1 et restitutionis suscepta opera, quae ad Ravennas 

templum attinebat Sancti Petri Maioris, quod vulgo Sancti Francisci appel- 

labatur, ubi exsequiae celebratae sunt Aligherii et in cuius coemeterii solo 

idem sepultus est. Varia incepta magni aestimans Pontifex, ad clariorem 

reddendam anniversariam memoriam, Ecclesiae vindicabat ius, quae ei fuit 

« parens », primas agendi partes his in commemorationibus, ut « suum » Dan-

tem cohonestaret.2 Iam vero in Epistula ad Archiepiscopum Ravennatensem, 

Paschalem Morganti, qua centenariarum celebrationum proposita compro-

babat, Benedictus XV deliberationis suae hanc afferebat rationem: « Sed 

praeterea – quod etiam maius est – peculiaris quaedam ratio accedit cur 

memori gratulatione summaque celebritate saecularia eius sollemnia nobis 

censeamus recolenda: quandoquidem Aligherius noster est. […] Quis enim 

infitiabitur ingenii flammam virtutemque poëticam catholicae fidei afflatu 

Dantem nostrum usque adeo aluisse ac roborasse, ut mysteria religionis 

augustissima prope divino carmine cecinerit? ».3 

Illo historiae tempore, quo hostilia quaedam adversus Ecclesiam per- 

stabant, Pontifex in Litteris encyclicis memoratis confirmabat Poëtam ad 

Ecclesiam pertinere: « quanta intercedat Aligherio cum hac Petri Cathedra 

coniunctio »; ipsius opus immo aiebat, licet « incredibilem magnitudinem et 

vim ingenii » referret, « multum ei roboris a divinae fidei afflatu accessisse ». 

Quapropter, addidit Benedictus XV, « in eo non modo summa ingenii facultas 

efficit admirationem, verum etiam immensa quaedam magnitudo argumenti, 

quod divina ei religio ministravit ad canendum ». Et ipsius contexuit elo-

gium, oblique illis respondens qui denegabant vel religiosum fontem eius 

operis improbabant. « Eadem omnino spirat in Aligherio atque in nobis 

pietas; eosdem habet sensus religio. […] Haec eius nobilissima laus est, 

christianum esse poëtam, id est christiana instituta, quorum contemplaretur 

toto animo speciem ac formam […] divino quodam cecinisse cantu ». Dantis 

opus – inquiebat Pontifex – clarum solidumque est exemplum ad confirman-

1 In praeclara summorum (30 Aprilis 1921): AAS 13 (1921), 209-217.
2 Cfr ibid.: 210.
3 Ep. Nobis, ad Catholicam (28 Octobris 1914): AAS 6 (1914), 540.
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dum « tantum abesse ut obsequium mentis animique in Deum ingeniorum 

cursum retardet, ut incitet etiam et promoveat ». Idcirco, argumentabatur 

Pontifex, « ex iis quae cum in ceteris scriptis, tum praesertim in tripartito 

tradit carmine, haec potissimum putamus bono esse posse hominibus no- 

stris documento », discipulis potissimum ac litteratis, quippe « cui quidem 

in poëmate condendo nihil aliud fuit propositum, nisi removere viventes in 

hac vita de statu miseriae, id est peccati, et perducere ad statum felicitatis, 

id est divinae gratiae ».

Ad septies saecularem Aligherii ortum, anno MCMLXV, varia referuntur 

sancti Pauli VI acta. Die XIX mensis Septembris inauratam crucem dono 

dedit parvo Ravennati templo locupletando, quod Dantis sepulcrum servat, 

« tali religionis signo ac spei » 4 adhuc carenti. Die XIV mensis Novembris 

Florentiam misit, ut in Baptisterium Sancti Ioannis insereretur, auream 

lauri coronam. Tandem operibus Concilii Oecumenici Vaticani II finem 

imponens, Conciliaribus Patribus venustam editionem Divinae Comoediae 

largiri voluit. At potissimum Summi Poëtae Litteris Apostolicis Altissimi 

Cantus 5 memoriam cohonestavit, in quibus artum vinculum confirmavit, 

quod inter Ecclesiam ac Dantem intercedit: « Quaesierit fortasse quispiam, 

curnam Catholica Ecclesia, adspectabilis eius Capitis arbitrio et ope, ita 

memoriam recolere, ita praedicare Florentini poëtae gloriam contendat. 

Facilis et prompta responsio est: quia Dantes Aligherius praecipuo iure 

noster est: noster, scilicet catholicae religionis, quia in Christum totus spirat 

amorem; noster, quia Ecclesiam valde dilexit, cuius decora cecinit; noster, 

quia in Romano Pontifice agnovit et veritus est Christi in terris Vicarium ».6

Hoc autem ius, prosecutus est Pontifex, quod longe abest ab omni trium-

phi voluntate, officium quoque prae se fert: « Dantes noster est: liceat No-

bis iterare iusti affatus sententiam, id asserentibus minime, ut ambitiosi 

et immodici amoris causa tanto de tropaeo gloriemur, quin potius ut ipsi 

moneamur officio nos teneri, talem eum agnoscendi, et explorandi in opere 

eius inaestimabiles divitias ad christianae intellegentiae vim sensumque 

spectantes, cum persuasum id Nobis habeamus tantummodo eos, qui Summi 

Poëtae religiosi animi secreta penetralia rimantur, posse miros in poëmate 

absconditos spirituales thesauros alto sensu comprehendere et pari gustu 

4 Sermo ad Collegium et Praelaturam Romanam (23 Decembris 1965): AAS 85 (1966), 80.
5 Cfr AAS 58 (1966), 22-37.
6 Ibid.: 24.
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libare ».7 Tale officium haud subtrahit Ecclesiam a propheticis reprehensionis 

verbis recipiendis a Poëta enuntiatis illis qui Evangelium proclamare et non 

se ipsos exhibere debebant, sed Christum: « Nec piget meminisse eius vocem 

elatam et asperam sonuisse contra nonnullos Romanos Pontifices, et acerbe 

reprehendisse ecclesiastica Instituta virosque, qui Ecclesiae administri et 

legati fuere ».8 Liquido tamen patet « huiusmodi animosi spiritus habitus 

numquam labefactasse firmam eius catholicam fidem et erga Sanctam Ma-

trem Ecclesiam amantis filii studiosam voluntatem ».9

Paulus VI ideo praecipua enodavit illa quae efficiunt ut Dantis poëma 

spiritalium divitiarum sit fons, quae praesto sunt omnibus: « Poëma Dantis 

Aligherii nimirum universale est: immensa qua latitudine patet, amplectitur 

caelum et tellurem, aeternitatem et tempora, Dei mysteria hominumque 

casus, sacram doctrinam et profanas disciplinas, scientiam e Divina Reve-

latione et e rationis lumine haustam, ipsius usu et experientia cognita et 

historiae memorias ».10 Sed maxime finem intellexit, qui intra Aligherianum 

opus ac potissium Divinam Comoediam residet, qui finis haud semper clare 

aestimatus ac ponderatus videtur: « Divinae Comoediae finis apprime in ac-

tione versatur atque eo contendit, ut immutet et convertat. Cui non solum 

reapse praestitutum est, ut esset panctis carminibus pulchra, praeceptis 

morum bona, sed quam maxime ut radicitus hominem excuteret eumque 

eveheret, a perturbatione ad sapientiam, a noxis ad sanctitatem, ab an-

goribus ad felicitatem, ab horrifica contemplatione inferorum locorum ad 

Paradisi beatitates ».11

Pontifici cordi fuit, tempore quodam repleto inter gentes contentionibus, 

pacis propositum et in Poëtae opere magni momenti repperit cogitationem 

ad eandem provehendam et concitandam: « Haec pax, quae homines privatos, 

familias, nationes, humanam consortionem attingit, pax interior et exterior, 

pax singularis et publica, tranquillitas ordinis conturbatur et quatitur, quia 

pietas et iustitia despicatui ducuntur. Idcirco, ut ordo et salus restaurentur, 

ad consorti foedere annitendum vocantur Fides et Ratio, Beatrix et Vergi-

lius, Crux et Aquila, Ecclesia et Imperium ».12 Hac ratione poëticum opus ex 

7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.

10 Ibid.: 26.
11 Ibid.
12 Ibid.: 28-29.
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pacis prospectu his verbis explicabat: « Sane pacis poëma Divina Comoedia 

est: lugubre canticum pacis perpetuo amissae in inferis locis; dulce canticum 

pacis, ad quam spes suspirat, Purgatorium est; Paradisus vero praeclarum 

epinicium est pacis plene perpetuoque possessae ».13

Ex tali rerum prospectu, addidit Pontifex, Comoedia est poëma quod 

« cunctam rem socialem salubriter emendandam curet, asserta libertate, quae 

vindicet a servitute nequitiae, quaeque impellat ad inveniendum diligendum-

que Deum […] cum Dantes profiteatur humanarum rerum aestimationem 

et comprehensionem, cuius praecipuas notas congruenter explanandas esse 

opinamur ».14 Sed Paulus VI insuper firmius asseverabat quae Dantis hu-

manitatis studii essent qualitates: « Apud Dantem Aligherium cuncta quae 

praesto sunt homini bona, quae ad ingenium, ad mores, ad sensum animi, 

ad eruditionem et doctrinam, ad humanum civilemque attinent cultum, non 

solum approbantur, sed etiam laudibus extolluntur. Hoc autem magnopere 

refert animadvertere iis bonis aestimationis locum dari et honorem tribui, 

dum ipse in divina se mergit, ubi caelestium rerum contemplatio potuerat 

terrestria elementa protenus vacua et inania facere ».15 Inde merito oritur 

– inquiebat Pontifex – Summi Poëtae nomen et verbum “divinum” Comoe-

diae tributum, aeque ac Dantis renuntiatio « altissimi cantus domini »,16 in 

ipsarum Litterarum Apostolicarum adhibita initio.

Aestimans exinde praeclarae artis litterarumque Dantis qualitates, 

Paulus VI principium confirmavit saepius ab ipso enuntiatum: « Praeterea 

utrimque inter theologiam philosophiamque ac pulchritudinem ibi conecti-

tur mutua ratio, quae hic sita est: cum doctrinae pulchritudo suum orna-

tum habitumque tum cantus dulcedine, tum figuris vel plastices figmentis 

praebeat, id parat communitque iter ut illae multis sane numero utilissima 

praecepta impertiantur. Ea quae alte inquiruntur et subtiliter pertractantur 

inaccessa evadunt humilioribus hominibus, qui, magna sane multitudo, ipsi 

quoque veritatis appetunt panem. Verumtamen et hi percipiunt, gustant, 

probe aestimant pulchritudinis efficacitatem et gratiam; et hac via facilius 

evenit, ut veritas eis affulgeat eosque enutriat. Hoc sibi statuit, hoc altissimi 

cantus conditor ad rem deduxit, cui pulchritudo facta est ancilla bonitatis et 

13 Ibid.: 29.
14 Ibid.
15 Ibid.: 29-30.
16 Ibid.: 22.
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veritatis, bonitas autem materia pulchritudinis ».17 Verba demum proferens 

Comoediae, Paulus VI omnes cohortabatur: « Sit Summo reverentia Vati » 

(Inf. IV, 80).

Sancti Ioannis Pauli II, qui saepenumero suis in sermonibus Summi 

Poëtae memoravit opera, modo ea verba quae die XXX mensis Maii anno 

MCMLXXXV ille protulit recordari cupimus, cum expositionem inauguraret Dan-

tes in Vaticano. Ille quoque, sicut Paulus VI, ingenium artis extulit: Dantis 

opus habetur tamquam « res visu perspecta, quae de vita ultra mortem ac 

de Dei mysterio theologicae cogitationis virtute loquitur, artis poësisque 

splendore simul coniunctarum transfiguratae ». Pontifex insuper primarium 

verbum Aligherianae operis ponderare studuit, quod est « transhumanare. 

Hic supremus Dantis fuit conatus: operam dare, ne humani pondus divinum 

quod est in nobis deleat neque divini magnitudo humanum bonum exstinguat. 

Hac de causa Poëta propriam ipsius vicem itemque totius humani generis 

per theologicam speciem consideravit ».

Benedictus XVI Dantis iter subinde exhibuit, ex eius operibus hauriens 

quaedam cogitanda ac meditanda. Exempli gratia, de suis primis Litte-

ris encyclicis Deus caritas est loquens, ex ipsa Aligheriana visione initium 

sumpsit, in qua « lux et amor sunt unum », ut novum quiddam meditandum 

operis Dantis rursus exhiberetur: « Dantis contuitus aliquid prorsus novum 

percipit […]. Aeterna Lux tribus circulis exhibetur, quibus ille convertitur illis 

densis versibus nobis notis: “O lux aeterna, quae in te solum sidis, unam 

te intellegis et, a te ipsa intellecta intellegensque te, amas et ardes!” (Par. 

XXXIII, 124-126). Reapse, magis usque quam haec Dei revelatio ut circulus 

cognitionis amorisque trinitarius animum perturbat humani vultus percep-

tio – vultus Iesu Christi – qui Danti in mediano Lucis circulo apparet. 

[…] Deus hic humanum vultum habet et – addere nobis liceat – humanum 

cor ».18 Pontifex peculiaritatem Aligherianae visionis extulit, in qua poëtice 

communicatur christianae experientiae novitas, quae ab Incarnationis my- 

sterio manat: « Amoris novitas quae Deum compulit ad humanum vultum 

sumendum, immo ad carnem et sanguinem sumendum, totum hominem ».19

17 Ibid.: 36.
18 Sermo ad participes occursus a Pontificio Consilio “Cor unum” promoti, 23 Ianuarii 2006, 

Insegnamenti 2006, II/1, 92-93.
19 Ibid., 93.
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Quod ad Nos attinet, in primis Litteris encyclicis, Lumen fidei,20 ad 

Dantem Nos rettulimus, ut fidei lux demonstraretur, versum Paradisi addu-

centes, ubi ea describitur tamquam « favilla quae in flammam dein arden-

tem dilatatur et sicut stella in caelo in me scintillat » (Par. XXIV, 145-147). 

DCCL anniversaria Poëtae ortus interveniente recordatione, eius memoriam 

per nuntium honorare voluimus, exoptantes ut « Aligherius eiusque opera 

ex integro intellegantur atque adhibeantur »; ac proposuimus ut Comoe-

dia legeretur sicut « magnum iter, immo vera peregrinatio, tum personalis 

et interior, tum communis, ecclesialis, socialis et historica »; etenim, « ipsa 

exemplar est omnis veri itineris, in quo humanum genus deserere impelli-

tur id quod a Dante vocatur “areola quae nos tam feros facit” (Par. XXII, 

151), ut ad novam condicionem perveniat, quae concordia, pace, felicitate 

distinguitur ».21 Summum igitur Poëtam hominibus qui nunc sunt demon- 

stravimus, eum exhibentes sicut « spei prophetam, recuperationis quae fieri 

potest praeconem, liberationis, intimae immutationis cuiusvis viri et femi-

nae, universi hominum generis ».22

Demum, die X mensis Octobris anno MMXX, archidioecesis Ravennatensis 

Legationem accipientes et, Anno Aligheriano ineunte, hoc documentum nun-

tiantes, animadvertimus quomodo Dantis opus mentem ac tam multorum cor, 

apprime iuvenum, locupletare posset, qui, ad eius poësim accedentes « modo 

sibi pervio, hinc necessario totam scriptoris eiusque mundi longinquitatem 

intellegunt, illinc autem mirabilem quendam percipiunt repercussum ».23

2. Vita Dantis Aligherii, speculum humanae condicionis

Volumus et Nos his Litteris Apostolicis praeclari Poëtae vitam et operam 

accedere, ut, hunc ipsum percipientes repercussum, eiusdem validitatem 

perennitatemque ostendamus et monita illa et cogitationes assequamur, 

quae universo humano generi usque adhuc essentiales sunt, non modo cre-

dentibus. Dantis enim opus pars humanitatis nostrae cultui necessaria est, 

radicibus christianis Europae atque Occidentis nos remittit et thesaurum 

rationum virtutumque comparat, quae etiam hodie Ecclesia et civilis societas 

ut humani convictus fundamentum proponunt, in quo inveniri possumus 

20 Cfr n. 4: AAS 105 (2013), 557.
21 Nuntius ad Praesidem Pontificii Consilii de Cultura (4 Maii 2015): AAS 107 (2015), 551-552.
22 Ibid.: 552.
23 L’Osservatore Romano, 10 Octobris 2020, p. 7.
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et debemus fratres omnes. Praetermissa rerum vitae privatae actionisque 

eius politicae et iudicialis implicata exquisitione, recordari tantum volumus 

adiuncta quaedam et eventus conversationis eius, quibus ipse tantorum no- 

strae aetatis proximus admodum apparet, essentialibus quidem ad eiusdem 

operam intellegendam.

Florentiae, ubi anno MCCLXV natus est et Gemmam Donati duxit uxo-

rem, a qua quattuor filios habuit, artae necessitudinis visceribus primum 

adstrictus est, quae autem ob rei politicae discordias in manifestam con-

tentionem temporis diuturnitate immutata est. Ei tamen numquam deside-

rium defuit illuc regrediendi, non modo propter amorem, quo urbem suam 

perseveranter dilexit, sed ut insigne etiam poëtae ibi ei capiti imponeretur, 

ubi baptismum et fidem receperat (cfr Par. XXV, 1-9). In intitulationibus 

quarundam suarum Epistularum (III, V, VI et VII) Dantes sese florentinum et 

exulem inmeritum nuncupat et in Epistula XIII ad Canem Grandem de la 

Scala subtilius explicat se esse florentinum natione non moribus. Guelfus ex 

alba factione, particeps factus est conflictionis inter Guelfos ac Ghibellinos 

et inter Guelfos utriusque albae et nigrae factionis atque, maioribus semper 

magistratibus usque ad Prioratum honoratus, rei publicae propter adver-

sitates, anno MCCCII, bimum in exsilium pulsus est, honoribus interdictus 

pecuniaque solvenda multatus. Sententiam, quam immeritam duxit, Dantes 

repudiavit, quapropter iudicium in eum adeo exacerbatum est, ut exsilii per-

petui proscriptionisque et capitis etiam damnaretur, si in patriam reversus 

esset. Dolenda sic Dantis inceperunt, qui reditum in dilectam Florentiam 

conatus est frustra, pro qua vero contenderat ardenter.

Exsul proinde factus est, “peregrinus cogitabundus”, ad « lugendam mi-

seriam » (Convivium, I, III, 5) redactus, quae eum subegit ut portum quae-

reret ac tutelam apud dominos quosdam, ex quibus de la Scala Veronae et 

Malaspina in Lunensibus. In verbis Cacciaguidae, Poëtae maioris, aegritudo 

animique maeror nova de hac condicione percipiuntur: « Omnia relinques tu 

tibi carissima, quod acriter perdolet instar sagittae, quam arcus ille exsilii 

primum mittit. Disces ut sapiat sal panis alienus et durus callis sit incedenti 

sursum deorsum scalas terere alienas » (Par. XVII, 55-60).

Cum autem indecores condiciones indulti recusaverit, quae reditum Flo-

rentiam ei concessissent, anno MCCCXV, una nunc cum filiis adolescentibus, 

capitis iterum damnatus est. Novissima exsilii eius statio fuit Ravenna, ubi 

a Guidone Novello de Polenta receptus est et redux a legatione Venetias, 
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LVI annos natus, nocte inter dies XIII et XIV Septembris anno MCCCXXI obiit. 

Corpus eius in arca apud ecclesiam Sancti Petri Maioris inhumatum est, 

quae exteriorem parietem antiqui claustri franciscalis tergo contigebat, ac 

postea in adiacens translatum est sacellum saeculo XVIII exstructum, ubi 

anno MDCCCLXV, post asperas vicissitudines, exuviae eius repositae sunt. 

Locus etiamnunc meta est plurimorum viatorum admiratorumque Summi 

Poëtae, Italici sermonis itemque humanarum litterarum patris.

Patriae urbis amor, cui scelestissimi Florentini (Ep. VI, 1) infidos se prae-

buerant, exsilii tempore in maestum desiderium mutavit. Profunda frustratio 

ex politicorum civiliumque eius postulatorum ruina, una et dolenda de oppido 

in oppidum peregrinatio ad refugium ac praesidium requirendum litteris 

versibusque eius sane intersunt, quorum immo praecipua radix sunt et ratio 

summa. Cum viatores ad loca sancta peregrinantes verbis Dantes effingit, 

intimam conversationem suam quodammodo ostendit et abditissimos sen-

sus pandit: « Utinam, peregrini, qui cogitantes vaditis… » (Vita nova, 28 [XL 

(XLI)], v. 1). Res identidem redit, sicut in loco Purgatorii: « Sicuti peregrini 

meditabundi faciunt, cum obvia per viam venit ignota turba, qui avertunt 

ad eam, at non consistunt » (XXIII, 16-18). Aegra Dantis peregrini exsulisque 

maestitia in claris quoque cantici VIII Purgatorii versibus percipitur: « Tempus 

iam erat, cum navitas desiderium tenet, eorumque mollit cor dies ille, quo 

dulcibus valedixerunt amicis » (1-3).

Qui dum privatae vitae suae exsulis, penitus dubiae fortunae, fragilitatis 

iugisque trepidationis multum secum considerat condiciones, eandem immu-

tat et in humanae condicionis speculum extollit, quae iter interius magis 

quam videtur exterius, numquam consistens, donec ad calcem pervenit. 

Duos ergo in universi cardines incurrimus Dantis operis: omnis existentialis 

itineris initium, desiderium scilicet in corde hominis insitum, et metam seu 

felicitatem, visione Caritatis, quae Deus est, comparatam.

Misera licet tristiaque vixerit ac molesta, Summus Poëta numquam illis 

cedit, nec succumbit neque patitur se anhelitum plenitudinis ac felicitatis, 

qui in eius residet corde, elidere neque eo minus fert se iniustitiae, simula-

tionis, insolentiae potestatis et propriae utilitatis studio indulgere, ex quo 

mundus noster efficitur « areola, quae nos tam feros facit » (Par. XXII, 151).

3. Poëtae missio, spei prophetae

Dantes, ergo, vitam suam ante omnia ad lucem fidei relegens, vocationem 

etiam et missionem intellegit sibi commendatas, quapropter inopinate ex ho-
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mine specie diruto ac decepto, peccatore ac fracto animo, in spei prophetam 

convertitur. In Epistula ad Canem Grandem de la Scala ipse miro nitore 

finem operae suae explanat, quae non amplius ope politicorum vel militarium 

actuum perficitur atque procedit, sed poësis et eloquentiae gratia, quae, dum 

omnes adit, omnes commutare potest: « dicendum est breviter quod finis totius 

et partis est removere viventes in hac vita de statu miseriae et perducere 

ad statum felicitatis » (XIII, 39 [15]). Talis finis iter conciet liberationis ab 

omni humana miseria et depravatione (« silva obscura ») eodemque tempore 

metam ultimam demonstrat: felicitatem scilicet sive uti plenitudinem vitae 

in historia sive uti sempiternam beatitudinem in Deo perceptam.

Duplicis huius finis, intrepidi huius vitae consilii, Dantes nuntius, pro-

pheta est ac testis, a Beatrice in missione sua confirmatus: « Ideo pro mundo 

qui male sibi est nunc aspice currum et huc illuc redux ea quae aspexisti 

enarra » (Purg. XXXII, 103-105). Etiam Cacciaguida, ex maioribus eius, eum 

adhortatur ne a sua deficiat missione. Poëtae, qui iter suum per tria regna 

ultra mortem breviter recordatur ac difficultatem ostendit veritates commu-

nicandi mordentes, incommodas, illustris avus respondet: « Conscientia sua 

vel alius contaminata labe aspera sane tua animadvertet verba. Attamen, 

amota fingendi quaque arte, quidquid tu vidisti manifesta et sine ubi sca-

bies sit ibi scabatur » (Par. XVII, 124-129). Idem incitamentum ad missionem 

propheticam audacter vivendam affert Danti sanctus Petrus in Paradiso, ubi 

Apostolus, post vehemens convicium contra Bonifacium VIII, sic Poëtam 

alloquitur: « At qui, fili, propter mortale pondus infra redibis, solve iam 

linguam et quae ipse non celo noli celare » (XXVII, 64-66).

Itaque includuntur in Dantis prophetica missione etiam indicium et re-

prehensio horum credentium, sive Pontificum sive merorum fidelium, qui 

adhaesionem Christo produnt et Ecclesiam in instrumentum pro suis privatis 

negotiis immutant, spiritus Beatitudinum obliti et caritatis erga pauperes 

parvulosque, necnon potestatem ac divitias tamquam idola colentes: « quid-

quid nam servat Ecclesia, omnia sunt plebis quae pro amore Dei deposcit, 

non iam cognati nec alterius peioris » (Par. XXII, 82-84). Poëta autem per 

sancti Petri Damiani, sancti Benedicti et sancti Petri verba, dum corrup-

tionem aliquarum Ecclesiae partium defert, altae instaurationis fit relator, 

Providentiam invocans ut eidem adsit eamque concedat: « Sed alta provi-

dentia quae in Scipione Romae servavit decus mundi, succurret festinanter, 

uti concipio » (Par. XXVII, 61-63).
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Dantes exsul, peregrinus, infirmus, nunc autem alta atque intima expe-

rientia, quae eundem immutavit, corroboratus, ex visione regeneratus quae 

de profundis inferorum, de abiectissima nempe humana condicione, ad ipsius 

Dei visionem eum attulit, in novae ergo exsistentiae erigitur nuntium, in 

novae humanitatis prophetam qui pacem felicitatemque cupit.

4. Dantes humani desiderii cantator

Dantes humanum cor in altitudine intueri novit atque in omnibus, et 

in abiectioribus molestioribusque personis, desiderii favillam ad felicitatem 

quandam vitaeque plenitudinem adipiscendam aspicere valet. Adstat aures 

praebens animis quibus occurrit, sermocinatur iis easque interrogat, ut sen-

tiat in se quod et ipsi eorundemque poenas aut beatitudinem participet. 

Ordiens ergo a vita sua, interpres fit Poëta cuiusque hominis desiderii iter 

prosequendi donec metam ultimam attingat, veritatem vitae et interro-

gationum responsionem inveniat, donec cor – ut iam sanctus Augustinus 

aiebat – requiescat in Domino.24 

In Convivio ipsam desiderii vim explicat: « summum cuiusque rei desi-

derium, primum a natura datum, redire est ad principium suum. Et cum 

animarum nostrarum principium sit Deus, […] maxime ad illum redire de- 

siderat anima. Sicut peregrinus qui adit viam, in qua numquam fuit antea, 

omne aedificium a longe prospectum hospitium iudicat et, res ita non esse 

agnoscens, statim sententiam suam in alium flectit et item per domos donec 

in hospitium perveniat; sic anima nostra, statim ut novum et huius vitae 

inconsummatum iter aggreditur, in summi boni sui verticem oculos intendit 

et quidquid ei videatur quadam bonitate signatum, id summum bonum esse 

ducit » (IV, XII, 14-15).

Itinerarium Dantis, illud maxime explicatum in opere Divina Comoedia 

nuncupato, vere iter est desiderii, id est reconditae interiorisque necessi-

tatis vitae immutandae, ut felicitas attingatur ipsiusque via sic ostendatur 

cuique, sicut poëtae, in « silva obscura » versanti, a « recta via » deerranti. 

Conspicuum insuper est quod eius dux, eminens poëta latinus Vergilius, 

ab huius itineris initio metam consequendam ei demonstret, eum suscitans 

ne timori defatigationique cedat: « Cur autem tu ad tantam redis curam? 

cur non amoenum montem scandis, qui fons est et omnis gaudii causa? » 

(Inf. I, 76-78).

24 Cfr S. Augustinus, Confessiones, I, 1, 1: PL 32, col.661.
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5. Poëta divinae misericordiae et humanae libertatis

De itinere agitur haud fallaci vel ficto, in natura rerum autem posito 

et quod percurri potest, cui omnes se adiungere possunt, cum misericordia 

Dei facultatem quandam semper praebeat immutandi, paenitendi, necnon 

sui ipsius ad felicitatem viae inveniendae. Arguta ad hoc sunt aliqua eventa 

personaeque Comoediae, quae neminem in terra a tali via praecludi testantur. 

Ita, exempli gratia, Traianus imperator, qui, licet paganus, in Paradiso tamen 

collocatur. Dantes eius praesentiae rationem his verbis probat: « Regnum 

caelorum patitur vim a fervida dilectione ac viva spe, quae vincunt divinam 

voluntatem, non modo quo homo homini praestat, sed quoniam vinci vult 

et ex sua bonitate victa vincit » (Par. XX, 94-99). Traiani gestus caritatis in 

quandam « viduulam » (45) vel « lacrimula » paenitentiae Bonicomitis Fere-

trani in summo mortis momento effusa (Purg. V, 107) non solum infinitam 

exhibent misericordiam Dei, sed confimant hominem, libertate sua, quam 

sequatur viam quamque mereatur sortem semper eligere posse.

Hac in luce, rex Manfredius eminet ille, a Dante in Purgatorio collocatus, 

qui finem suam iudiciumque divinum sic commemorat: « Gemino mortali 

ictu vulneratus, supplex rogavi eum qui libens parcit. Horribiles fuerunt 

culpae meae; immensae autem sunt clementiae tanta brachia, ut quemvis 

amplectentur obsecrantem » (Purg. III, 118-123). Illius quasi patris figuram 

ex parabola evangelica brachiorum amplexu recipientem filium prodigum 

ad eum redeuntem (cfr Lc 15, 11-32) cernere videtur.

Dantes facit se propugnatorem dignitatis cuiusque hominis necnon liber-

tatis tamquam fundamentalis condicionis tum vitae electionum tum ipsius 

fidei. Hominis aeternam sortem Dantes, cum historias multorum hominum 

sive illustrium sive obscurorum nobis narrat, suggerit ab eius optionibus, ab 

eius libertate pendere: cotidiani etiam gestus ac qui nullius esse momenti 

videntur gravitate pollent quae tempus excedit, in rationem aeternam proi-

ciuntur. Maius donum Dei homini, ut ultimam metam assequi valeat, ipsa 

est libertas, sicut Beatrix affirmat: « Maximum donum humanae naturae a 

Deo ex largitate sua collatum, benignitati suae magis conforme et magis ab 

ipso existimatum, liberum fuit arbitrium voluntatis » (Par. V, 19-22). Quae 

sententiae non sunt rethoricae et vagae, quia de exsistentia illius manant, 

qui libertatis novit pretium: « Libertatem requirit omnino caram, ut novit 

qui pro ea vitam deponit » (Purg. I, 71-72).
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Libertas autem, commemorat nos Aligherius, sibimet finis non est, con-

dicio vero est ad constantem ascensum, quem haec peragratio tria per 

regna liquide nobis illustrat usque ad caelum contingendum, ad plenam 

consequendam felicitatem. Illud « summum desiderium » (Par. XXII, 61), a 

libertate concitum, exstingui non potest nisi coram meta, novissima scilicet 

visione et beatitudine: « Qui ad omnium cupiditatum finem propinquabam, 

ignem mei desiderii, ut mihi opus erat, consummavi » (Par. XXXIII, 46-48). 

Desiderium deinde oratio etiam fit, obsecratio, intercessio, cantus qui comi-

tatur ac signat omnes Dantis itineris stationes, sicut liturgica prex horas ac 

diei tempora scandit. Expositio Dominicae Orationis, quam Poëta proponit 

(cfr Purg. XI, 1-21), evangelicum textum experientia eius personali, diffi-

cultatibus et poenis intexit: « Regni tui pax ad nos adveniat, qui ex nobis 

ad eam non valeamus ire. […] Hodie da nobis nostram cotidianam mannam, 

qua sine aspero in hoc deserto recedit magis qui ad progrediendum sudat » 

(7-8.13-15). Libertas credentis in Deum uti misericordem Patrem nihil potest 

nisi Ei in oratione se committere, nec ea minime laeditur, immo autem 

corroboratur.

6. Imago hominis in visione Dei

In itinerario Comoediae, ut iam Papa Benedictus XVI extulit, libertatis 

desideriique iter non secum fert, uti forsitan quis imaginari possit, humanae 

indolis imminutionem quoad eiusdem certam rationem, personam a se ipsa 

non alienat, neque id delet vel desinit quod eiusdem historicam exsistentiam 

constituit. In Paradiso enim Dantes beatos effingit – « albas stolas » (XXX, 129) 

– vel in eorum corporea specie eorumque affectus, animi commotiones, visus 

et gestus revocat, humanitatem denique in absoluta eius animae corporis-

que perfectione nobis ostendit, resurrectionem praefigurans carnis. Sanctus 

Bernardus, qui Dantem in postrema intineris parte comitatur, pueros in 

rosa beatorum praesentes Poëtae ostendit et ad eosdem inspiciendos atque 

audiendos eum invitat: « Quod facile intellegere ex vultu potes et etiam ex 

puerorum voce, si ipse inspicis bene ac praebes aures » (Par. XXXII, 46-48). 

Animus commovetur, cum beati splendida in integrali sua humanitate se 

praebent, non tantum affectus sensibus erga proprios caros concitati, sed 

imprimis explicito desiderio corpora, terrenas nempe species, revidendi: 

« ut defunctorum corporum patefacerent desiderium, forsitan non suorum, 

sed matrum patrumque et aliorum, quos habuerunt caros, antequam facti 

sunt aeternae flammae » (Par. XIV, 63-66).
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Tandem in media postrema visione, in occursu cum Mysterio Sanc-

tissimae Trinitatis, aspicit Dantes humanum ipsum Christi Vultum, Verbi 

aeterni, in utero Mariae caro facti: « In summi luminis ima claraque sub-

sistentia orbes tres mihi prodierunt trium colorum uniusque continentiae 

[…]. Orbis ille sic conceptus, luminis speciem in te habens reflexi, oculis 

meis bene circumspectus, mihi videbatur nostra intus ipsius coloris effigie 

depictus » (Par. XXXIII, 115-117.127-131). Tantummodo in visione Dei placa-

tur desiderium hominis et totum eius perficitur laboriosum iter: « mentem 

meam fulgor percussit, in quo desiderium eius acquievit. Alto ingenio hic 

defecit virtus » (140-142).

Incarnationis Mysterium, quod hodie celebramus, vera est ingenii vena et 

essentialis totius poëmatis nucleus. In illo perficitur quod a Patribus Ecclesiae 

appellatum est « divinizatio », « admirabile commercium », cuius gratia, ingre-

diente historiam nostram Deo carne facto, homo, sua cum carne, divinam 

rem ingredi potest, rosa beatorum figuratam. Humanum genus, de sua certa 

ratione, gestibus et verbis cotidianis, intellegentia suisque affectibus, corpore 

et commotionibus assumitur in Deum, in quo felicitatem veram plenamque ac 

postremam perfectionem invenit, totius itineris sui assequens culmen. Dantes 

hanc metam in exordio Paradisi desiderabat et praevidebat: « magis arderem 

desiderio illam videndi quidditatem, in qua videtur quomodo natura nostra 

et Deus coaluerunt. Quod tenemus fide illic cernetur, indemonstratum, at 

notum fiet per se prima uti vera, quae homo credit » (II, 40-45).

7. Comoediae tres mulieres: Maria, Beatrix, Lucia

Mysterium Incarnationis recinens, quod universo humano generi fons 

est salutis et laetitiae, Dantes se abstinere non potest a Mariae, Virginis 

Matris, laudibus celebrandis, quae « fiat » suo, plena atque summa consilii 

Dei acceptione, concedit, ut Verbum caro fiat. Marialis doctrinae amoenam 

invenimus in Dantis opere expositionem: excelsa lyrica voce, praecipue in 

prece a sancto Bernardo dicta, universam theologicam de Maria eiusque 

Dei mysterii participatione meditationem paucis adstringit: « Virgo Mater, 

tui filia Filii, humilis, alta super creaturas, terminus firmus aeterni consilii, 

tu es quae humanam naturam nobilitasti sic, ne creator eius dedignaretur 

eius fieri creatura » (Par. XXXIII, 1-6). Oxymorum in primo versu ac vocabulo-

rum series inter se oppugnantium Mariae speciei proprietatem eiusdemque 

singularem pulchritudinem in lucem proferunt.
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Item sanctus Bernardus, beatos demonstrans in rosa mystica constitutos, 

Dantem sollicitat, ut Mariam contempletur, quae humanam speciem dedit 

Verbo incarnato: « Aspice iam faciem, quae Christi videtur similior, nam 

modo sua lux tibi praestare potest, ut Christum videas » (Par. XXXII, 85-87). 

Mysterium Incarnationis Gabrielis archangeli praesentia denuo revocatur. 

Dantes sanctum Bernardum interrogat: « quisnam angelus ille est, qui ita 

laetus reginae nostrae lumina conspicit, ita flagrans amore, ut videatur ig-

neus? » (103-105); qui respondet: « iste ille est qui palmam in mundum detulit 

Mariae, cum Filius Dei exonerari voluit pondere nostro » (112-114). Mentio 

Mariae in universa Divina Comoedia semper constat. In itinere Purgatorii 

ea exemplar virtutum est, quae vitiis opponuntur, lucifer e silva obscura 

exitum expediens ad iter in montem Dei aggrediendum, firma praesentia 

quae, per ipsius invocationem, occursum Christi comparat mysteriique Dei: 

« speciosi floris vox, quam semper voco et mane et sero » (Par. XXIII, 88-89).

Dantes, qui in itinere numquam est solus, sed auctoritati obtemperat 

primum Vergilii, humanae rationis symbolo, dein Beatricis et sancti Bernar-

di, nunc, Mariae intercessione, patriam attingere potest plenaque laetitia 

delectari omni tempore vitae desiderata: « et cor intus adhuc blanda inde 

exorta voluptas mi liquat » (Par. XXXIII, 62-63). Salvos nos non solos fieri 

dictitare videtur Poëta, suae conscius infirmitatis: « Mea virtute non venio » 

(Inf. X, 61); oportet vero iter conficiatur eo comitante qui fulcire nos potest 

ac sapienter prudenterque regere.

Quorum magni momenti documentum videtur mulierum praesentia. In 

duri ascensus initio Vergilius, primus itineris ductor, solatur confirmatque 

Dantem ad persequendam viam, tribus pro eo intercedentibus mulieribus, 

quae eum deducent: Maria, Dei Mater, figura caritatis; Beatrix, figura spei; 

sancta Lucia, figura fidei. Ita Beatrix, mollibus verbis, prodit: « Beatrix 

sum, quae te evagantem facio; istinc venio, quo reverti cupio; caritas movit 

me, quapropter loquor » (Inf. II, 70-72), amorem unum asseverans fontem 

qui salutem nobis donare potest, amorem quidem humanum divina carita-

te transfiguratum. Beatrix autem ad alius mulieris differt intercessionem, 

videlicet Mariae Virginis: « Mulier venusta in coelo praepedimenti, qua te 

mitto, huius miseretur ita, ut asperum iudicium illic frangat » (94-96). In-

tercedit denique Lucia, quae Beatricem alloquitur: « Dei laus vera, Beatrix, 

cur non ipsa iuvas quem te dilexit sic, ut supra vulgare agmen extollere-

tur tibi? » (103-105). Dantes agnoscit tantum eum quem amor movit nos in 
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itinere revera sustinere posse et ad salutem ducere, ad vitam renovandam 

ac proinde ad felicitatem.

8. Franciscus, sponsus Dominae Paupertatis

In candida rosa beatorum, ubi in medio effulget Mariae figura, Dante 

collocat quoque plurimos sanctos, quorum vitam et missionem ostendit, ut 

eos uti figuras proponeret quae, in reali sua exsistentia et etiam multa per 

experimenta, finem suae vitae et vocationis attigerunt. Memoramus breviter 

tantum sanctum Franciscum Assisiensem, qui in Cantico XI Paradisi illu- 

stratur, ubi de spiritibus sapientibus sermo est.

Est quaedam alta harmonia inter sanctum Franciscum et Dantem: alter 

quidem, una cum sodalibus suis, de claustris egressus est, ivit inter gentes, 

per vias pagorum et urbium, populo praedicans, in domibus sistens; alter 

autem illud elegit, quod aetate illa comprehendi non poterat, ad excelsum 

poëma de novissimis componendum vulgari uti sermone atque narrationem 

suam frequentans hominibus illustribus et minus notis, sed dignitate pror-

sus aequalibus ac terrae magnates. Alia nota coaequat duos viros: uterque 

patet pulchritudini bonoque humani cultus orbis, speculi et « vestigii » eius 

Creatoris. Quomodo non agnosceremus in illo « laudetur nomen tuum tuaque 

virtus quibusvis a creaturis » (Purg. XI, 4-5), ubi Dantes Orationem Domi-

nicam explanat, eum alludere ad Canticum creaturarum sancti Francisci?

In cantico XI Paradisi talis consonantia apparet nova ratione, quae eos 

usque similiores efficit. Sanctitas et sapientia Francisci excellent, quoniam 

Dantes, conspiciens de caelo terram nostram, sordes intuetur eorum qui in 

bonis terrestribus confidunt: « O inanes curas mortalium, quam imperfectae 

ratiocinationes, quae tibi deorsum pellunt alas! » (1-3). Omnis historia, vel 

potius « mirabilis vita » sancti, super eius praecipuam necessitudinem cum 

Domina Paupertate incardinatur: « Ne autem procedam per obscura, intel- 

legas iam in lato meo sermone Franciscum et Paupertatem hos amantes » 

(73-75). In cantico sancti Francisci maioris momenti res gesta vitae eius 

memorantur, tentationes ac denique eventus in quo conformitas eius Christo, 

pauperi et crucifixo, supremam, divinam confirmationem invenit in stig-

matum impressione: « cum gentes ad conversionem invenisset acerbas, ne 

autem tempus tereret frustra, uberi adepto agro Italicae herbae, aspero in 

saxo Tiberim inter et Arnum a Christo accepit novissimum sigillum, quae 

in membris binos suis gessit annos » (103-108).
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9. Dantis Aligherii testimonium accipere

Tandem, Dantis Aligherii opere breviter hic perspecto, notitiarum, 

usuum, meditationum in omni provincia humanae investigationis infinita 

fere fodina, cogitatio quaedam instat. Personarum, narrationum, signorum, 

amoenarum blandarumque imaginum copia a Dante nobis oblata profecto 

admirationem, stuporem et animum gratum movet. In eo fere multime-

dialis nostrae culturae praecursorem aspicere possumus, in quo verba et 

imagines, signa et soni, poësis et saltatio in unum coalescunt nuntium. 

Tunc intellegitur cur poëma eius plurimorum artis operum cuiusque generis 

suscitaverit fictionem.

At nostris diebus vero quoquo modo Summi Poëtae opus nos sollicitat. 

Quid hoc nostro tempore nobis communicare potest? Habetne adhuc hodie 

quicquam dicendum aut praebendum nobis? Habetne nuntius eius etiam 

pro nobis quamdam validitatem hoc tempore, aliquod munus explendum? 

Valetne nos adhuc interrogare?

Hodie Dantes – ut eius vocis interpretes fieri conemur – non postulat 

ut opus eius simpliciter legamus, exponamus, meditemur, perscrutemur. 

Postulat potius ut eum audiamus, quodammodo imitemur, comites eius fia-

mus, cum et hodie ad felicitatem iter nobis ostendere velit, viam rectam ad 

humanitatem nostram plene vivendam, ut obscuras transcendamus silvas ubi 

mentem nostram dignitatemque amittimus. Dantis iter eiusque vitae ultra 

mortem visio nec simplex materia narrationis sunt nec merus, quamvis 

singularis, personalis eventus.

Haec narrat Dantes – modo sane mirabili – vulgari sermone usus omnibus 

claro, ad universalem linguam evecto, quia nuntium gravem ac mentem et cor 

nostrum attingentem tradere vult nobis, ut iam nunc, in hac vita, animum 

nostrum transformet ac mutet. Nuntius eius nos prorsus conscios facere 

potest ac debet de eo quod sumus et de eo quod diem de die vivimus inti-

me constanterque ad felicitatem, ad exsistentiae plenitudinem, ad patriam 

novissimam extenti, ubi in plena erimus communione cum Deo, infinita ac 

sempiterna Caritate. Quamquam Dantes sui temporis est homo, opinionibis 

praeditus de nonnullis argumentis a nostris discrepantibus, humanitas eius 

et hodie praestat vigetque et signum certo esse potest propositorum quae 

nostro tempore exstruere volumus.

Ideo magni est momenti ut Dantis opera, fausta centenarii arrepta oc-

casione, magis usque divulgetur congruentiore modo, id est ut pervia et 
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alliciens fiat non modo studentibus ac doctis, sed etiam omnibus qui, ad 

interiores interrogationes cupientes respondere, plene suam vitam perficere 

desiderantes, itinerarium suum vitae ac fidei conscienter vivere volunt, grato 

animo accipientes atque donum et munus viventes libertatis.

Magni ergo aestimamus docentes qui ardenter Dantis nuntium commu-

nicare valent, in thesaurum culturae, religionis et morum ducere, eius in 

operibus inclusum. Attamen hoc patrimonium postulat, ut accessibile fiat 

praeter scholarum et universitatum aulas.

Cohortamur communitates christianas, potissimum eas quae sunt in ur-

bibus Dantis memorias servantibus, institutiones academicas, consociationes 

et motus culturae, ut promoveant incepta inchoata ad cognitionem necnon 

diffusionem nuntii Dantis eius in plenitudine.

Animum inde facimus peculiariter artium cultoribus, ut vocem, vultum 

et cor praebeant, ut formam, colorem et sonum tribuant Dantis poësi, in 

via pulchritudinis, quam ipse excellenter percurrit; et sic altiores veritates 

communicare ac diffundere, sermonibus artis propriis, nuntio pacis, liber-

tatis, fraternitatis.

Hoc peculiari historiae momento, multis umbris signato, rerum adiunc-

tis quae genus humanum degradant, carentia fiduciae et prospectuum pro 

futuro tempore, figura Dantis, prophetae spei ac testis humani felicitatis 

desiderii, adhuc potest dare verba et exempla quae incitant nostrum iter. 

Ipse potest nos adiuvare sereno et firmo animo progredi in vitae fideique 

peregrinatione quae nobis omnibus est perficienda, donec cor nostrum veram 

pacem inveniat et veram laetitiam, donec perveniamus ad ultimam metam 

totius humani generis, quae est « amor solem caeteraque astra movens » 

(Par. XXXIII, 145).

Ex Aedibus Vaticanis, die XXV mensis Martii, in Annuntiatione Domini, 

anno MMXXI, Pontificatus Nostri nono.

FRANCISCUS PP.
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EPISTULA

Ad Cardinalem Vicarium Dioecesis Romanae de culturalis aestimationis pro-
fectu Palatii Lateranensis.

Al Venerato Fratello 
Cardinale Angelo De Donatis 

Vicario per la Diocesi di Roma

La Chiesa nel corso dei secoli ha sempre operato per promuovere quan-

to frutto del genio e della maestria degli artisti, spesso testimonianza di 

esperienze di fede e quali strumenti per dare onore a Dio. Questo non solo 

per amore dell’arte, ma anche per salvaguardare il patrimonio culturale di 

fronte a sfide e a pericoli che l’avrebbero privato della sua funzione e del 

suo pregio.

Tale speciale responsabilità, accompagnata dall’attenta sollecitudine nel 

considerare luoghi, edifici e opere espressioni dello spirito umano e parte 

integrante della cultura dell’umanità, ha consentito ai miei Predecessori di 

tramandarli alle diverse generazioni e di adoperarsi per conservarli e ren-

derli disponibili a visitatori e studiosi. Un compito che anche oggi impegna 

il Vescovo di Roma nel rendere fruibile la bellezza e il rilievo dei Beni e 

del patrimonio artistico affidato alla sua tutela.

Animato da queste ragioni destino a tale scopo anche gli edifici annessi 

alla Basilica Papale di San Giovanni in Laterano, Sede della mia Cattedra 

episcopale, ben conscio della natura che a quel complesso attribuiscono 

il percorso e gli accadimenti della storia, unitamente alle previsioni del 

Trattato lateranense (cfr Art. 13 e Allegato II, 1).

Affido a Vostra Eminenza, mio Vicario per la Diocesi di Roma, il com-

pito di realizzare, nel complesso di quello che è stato per secoli noto come 

Patriarchio lateranense, attività museali e culturali nelle diverse forme e 

contenuti, dando l’assetto che sarà necessario, facendo « sicuro assegnamen-

to sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica » (Trattato 

lateranense, art. 16).

In questo intento, Ella opererà avvalendosi della collaborazione degli 

Organi di governo dello Stato della Città del Vaticano e, se del caso, degli 

Organismi operativi del Governatorato, considerando le disposizioni vigenti 
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per le zone extraterritoriali nell’ambito della loro specifica condizione giu-

ridica (cfr Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano, N. CCLXXIV, 

6 dicembre 2018, Art. 1).

Nel ringraziare Vostra Eminenza per il quotidiano e impegnativo ser-

vizio, invoco su di Lei e sull’intera comunità del Vicariato di Roma ogni 

celeste benedizione.

Roma, presso San Giovanni in Laterano, 20 febbraio 2021

FRANCESCO
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HOMILIAE

I

Occasione D anniversariae memoriae evangelizationis Philippinarum.*

« Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito ».1 Qui c’è il 

cuore del Vangelo, qui c’è il fondamento della nostra gioia. Il contenuto del 

Vangelo, infatti, non è un’idea o una dottrina, ma è Gesù, il Figlio che il 

Padre ci ha donato perché noi avessimo la vita. Gesù è il fondamento della 

nostra gioia: non è una bella teoria su come essere felici, ma è sperimentare 

di essere accompagnati e amati nel cammino della vita. “Ha tanto amato il 

mondo da dare il suo Figlio”. Soffermiamoci, fratelli e sorelle, un momento 

su questi due aspetti: “ha tanto amato” e “ha dato”.

Prima di tutto, Dio ha tanto amato. Queste parole, che Gesù rivolge a 

Nicodemo – un anziano giudeo che voleva conoscere il Maestro – ci aiutano 

a scorgere il vero volto di Dio. Egli da sempre ci ha guardati con amore 

e per amore è venuto in mezzo a noi nella carne del Figlio suo. In Lui ci 

è venuto a cercare nei luoghi in cui ci siamo smarriti; in Lui è venuto a 

rialzarci dalle nostre cadute; in Lui ha pianto le nostre lacrime e guarito 

le nostre piaghe; in Lui ha benedetto per sempre la nostra vita. Chiunque 

crede in Lui, dice il Vangelo, non va perduto.2 In Gesù, Dio ha pronuncia-

to la parola definitiva sulla nostra vita: tu non sei perduto, tu sei amato. 

Sempre amato.

Se l’ascolto del Vangelo e la pratica della nostra fede non ci allargano il 

cuore per farci cogliere la grandezza di questo amore, e magari scivoliamo in 

una religiosità seriosa, triste, chiusa, allora è segno che dobbiamo fermarci 

un po’ e ascoltare di nuovo l’annuncio della buona notizia: Dio ti ama così 

tanto da darti tutta la sua vita. Non è un dio che ci guarda indifferente 

dall’alto, ma è un Padre, un Padre innamorato che si coinvolge nella nostra 

storia; non è un dio che si compiace della morte del peccatore, ma un Padre 

preoccupato che nessuno vada perduto; non è un dio che condanna, ma un 

Padre che ci salva con l’abbraccio benedicente del suo amore.

* Die 14 Martii 2021.
1 Gv 3, 16.
2 Ibid.
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E veniamo alla seconda parola: Dio “ha dato” il suo Figlio. Proprio 

perché ci ama così tanto, Dio dona sé stesso e ci offre la sua vita. Chi 

ama esce sempre da sé stesso – non dimenticatevi di questo: chi ama esce 

sempre da sé stesso. L’amore sempre si offre, si dona, si spende. La forza 

dell’amore è proprio questa: frantuma il guscio dell’egoismo, rompe gli argini 

delle sicurezze umane troppo calcolate, abbatte i muri e vince le paure, per 

farsi dono. Questa è la dinamica dell’amore: è farsi dono, darsi. Chi ama è 

così: preferisce rischiare nel donarsi piuttosto che atrofizzarsi trattenendosi 

per sé. Per questo Dio esce da sé stesso, perché “ha tanto amato”. Il suo 

amore è così grande che non può fare a meno di donarsi a noi. Quando il 

popolo in cammino nel deserto fu attaccato dai serpenti velenosi, Dio fece 

fare a Mosè il serpente di bronzo; in Gesù, però, innalzato sulla croce, Lui 

stesso è venuto a guarirci dal veleno che dà la morte, si è fatto peccato per 

salvarci dal peccato. Non ci ama a parole Dio: ci dona suo Figlio perché 

chiunque lo guarda e crede in Lui sia salvato.3

Più si ama e più si diventa capaci di donare. Questa è anche la chiave 

per comprendere la nostra vita. È bello incontrare persone che si amano, 

che si vogliono bene e condividono la vita; di loro si può dire come di Dio: 

si amano così tanto da dare la loro vita. Non conta solo ciò che possiamo 

produrre o guadagnare, conta soprattutto l’amore che sappiamo donare.

E questa è la sorgente della gioia! Dio ha tanto amato il mondo da dare 

il suo Figlio. Da qui prende senso l’invito che la Chiesa rivolge in questa 

domenica: « Rallegrati […]. Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza: 

saziatevi dell’abbondanza della vostra consolazione ».4 Ripenso a ciò che 

abbiamo vissuto una settimana fa in Iraq: un popolo martoriato ha esultato 

di gioia; grazie a Dio, alla sua misericordia.

A volte cerchiamo la gioia dove non c’è, la cerchiamo nelle illusioni che 

svaniscono, nei sogni di grandezza del nostro io, nell’apparente sicurezza 

delle cose materiali, nel culto della nostra immagine, e tante cose… Ma 

l’esperienza della vita ci insegna che la vera gioia è sentirci amati gra-

tuitamente, sentirci accompagnati, avere qualcuno che condivide i nostri 

sogni e che, quando facciamo naufragio, viene a soccorrerci e a condurci 

in un porto sicuro.

3 Cfr Gv 3, 14-15.
4 Antifona d’ingresso; cfr Is 66, 10-11.
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Cari fratelli e sorelle, sono passati cinquecento anni da quando per la 

prima volta l’annuncio cristiano è arrivato nelle Filippine. Avete ricevuto 

la gioia del Vangelo: che Dio ci ha amato a tal punto da dare il suo Figlio 

per noi. E questa gioia si vede nel vostro popolo, si vede nei vostri occhi, 

nei vostri volti, nei vostri canti e nelle vostre preghiere. La gioia con cui 

portate la vostra fede in altre terre. Tante volte ho detto che qui a Roma 

le donne filippine sono “contrabbandiere” di fede! Perché dove vanno a la-

vorare, lavorano, ma seminano la fede. Questa è – permettetemi la parola 

– una malattia generazionale [genetica], ma una beata malattia! Conserva-

tela! Portate la fede, quell’annuncio che voi avete ricevuto 500 anni fa, e 

che portate adesso. Voglio dirvi grazie per la gioia che portate nel mondo 

intero e nelle comunità cristiane. Penso, come ho detto, a tante esperienze 

belle nelle famiglie romane – ma è così in tutto il mondo –, dove la vostra 

presenza discreta e laboriosa ha saputo farsi anche testimonianza di fede. 

Con lo stile di Maria e di Giuseppe: Dio ama portare la gioia della fede 

con il servizio umile e nascosto, coraggioso e perseverante.

In questa ricorrenza così importante per il santo popolo di Dio nelle 

Filippine, voglio anche esortarvi a non smettere l’opera di evangelizzazio-

ne – che non è proselitismo, è un’altra cosa. Quell’annuncio cristiano che 

avete ricevuto è sempre da portare agli altri; il vangelo della vicinanza 

di Dio chiede di esprimersi nell’amore verso i fratelli; il desiderio di Dio 

che nessuno vada perduto domanda alla Chiesa di prendersi cura di chi è 

ferito e vive ai margini. Se Dio ama così tanto da donarci sé stesso, anche 

la Chiesa ha questa missione: non è inviata a giudicare, ma ad accogliere; 

non a imporre ma a seminare; la Chiesa è chiamata non a condannare ma 

a portare Cristo che è la salvezza.

So che questo è il programma pastorale della vostra Chiesa: l’impegno 

missionario che coinvolge tutti e arriva a tutti. Non scoraggiatevi mai nel 

camminare su questa strada. Non abbiate paura di annunciare il Vangelo, 

di servire, di amare. E con la vostra gioia potrete fare in modo che si 

dica anche della Chiesa: “ha tanto amato il mondo!”. È bella e attraente 

una Chiesa che ama il mondo senza giudicarlo e che per il mondo dona sé 

stessa. Cari fratelli e sorelle, mi auguro che sia così, nelle Filippine e in 

ogni parte della terra.
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II

In celebratione Dominicae in Palmis de Passione Domini.*

Ogni anno questa Liturgia suscita in noi un atteggiamento di stupore: 

passiamo dalla gioia di accogliere Gesù che entra in Gerusalemme al dolore 

di vederlo condannato a morte e crocifisso. È un atteggiamento interiore 

che ci accompagnerà in tutta la Settimana Santa. Entriamo dunque in 

questo stupore.

Da subito Gesù ci stupisce. La sua gente lo accoglie con solennità, ma 

Lui entra a Gerusalemme su un umile puledro. La sua gente attende per 

Pasqua il liberatore potente, ma Gesù viene per compiere la Pasqua con il 

suo sacrificio. La sua gente si aspetta di celebrare la vittoria sui romani con 

la spada, ma Gesù viene a celebrare la vittoria di Dio con la croce. Che cosa 

accadde a quella gente, che in pochi giorni passò dall’osannare Gesù al gridare 

“crocifiggilo”? Cosa è successo? Quelle persone seguivano più un’immagine di 

Messia, che non il Messia. Ammiravano Gesù, ma non erano pronte a lasciarsi 

stupire da Lui. Lo stupore è diverso dall’ammirazione. L’ammirazione può 

essere mondana, perché ricerca i propri gusti e le proprie attese; lo stupore, 

invece, rimane aperto all’altro, alla sua novità. Anche oggi tanti ammirano 

Gesù: ha parlato bene, ha amato e perdonato, il suo esempio ha cambiato 

la storia... e così via. Lo ammirano, ma la loro vita non cambia. Perché am-

mirare Gesù non basta. Occorre seguirlo sulla sua via, lasciarsi mettere in 

discussione da Lui: passare dall’ammirazione allo stupore.

E che cosa maggiormente stupisce del Signore e della sua Pasqua? Il fatto 

che Lui giunge alla gloria per la via dell’umiliazione. Egli trionfa accoglien-

do il dolore e la morte, che noi, succubi dell’ammirazione e del successo, 

eviteremmo. Gesù invece – ci ha detto san Paolo – « svuotò se stesso, […] 

umiliò se stesso ».1 Questo stupisce: vedere l’Onnipotente ridotto a niente. 

Vedere Lui, la Parola che sa tutto, ammaestrarci in silenzio sulla cattedra 

della croce. Vedere il re dei re che ha per trono un patibolo. Vedere il Dio 

dell’universo spoglio di tutto. Vederlo coronato di spine anziché di gloria. 

Vedere Lui, la bontà in persona, che viene insultato e calpestato. Perché 

tutta questa umiliazione? Perché, Signore, ti sei lasciato fare tutto questo?

* Die 28 Martii 2021.
1 Fil 2, 7.8.
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Lo ha fatto per noi, per toccare fino in fondo la nostra realtà umana, 

per attraversare tutta la nostra esistenza, tutto il nostro male. Per avvici-

narsi a noi e non lasciarci soli nel dolore e nella morte. Per recuperarci, 

per salvarci. Gesù sale sulla croce per scendere nella nostra sofferenza. 

Prova i nostri stati d’animo peggiori: il fallimento, il rifiuto di tutti, il 

tradimento di chi gli vuole bene e persino l’abbandono di Dio. Sperimenta 

nella sua carne le nostre contraddizioni più laceranti, e così le redime, le 

trasforma. Il suo amore si avvicina alle nostre fragilità, arriva lì dove noi 

ci vergogniamo di più. E ora sappiamo di non essere soli: Dio è con noi in 

ogni ferita, in ogni paura: nessun male, nessun peccato ha l’ultima parola. 

Dio vince, ma la palma della vittoria passa per il legno della croce. Perciò 

le palme e la croce stanno insieme.

Chiediamo la grazia dello stupore. La vita cristiana, senza stupore, di-

venta grigiore. Come si può testimoniare la gioia di aver incontrato Gesù, 

se non ci lasciamo stupire ogni giorno dal suo amore sorprendente, che 

ci perdona e ci fa ricominciare? Se la fede perde lo stupore diventa sorda: 

non sente più la meraviglia della Grazia, non sente più il gusto del Pane di 

vita e della Parola, non percepisce più la bellezza dei fratelli e il dono del 

creato. E non ha un’altra via che rifugiarsi nei legalismi, nei clericalismi e 

in tutte queste cose che Gesù condanna nel capitolo 23 di Matteo.

In questa Settimana Santa, alziamo lo sguardo alla croce per ricevere 

la grazia dello stupore. San Francesco d’Assisi, guardando il Crocifisso, si 

meravigliava che i suoi frati non piangessero. E noi, riusciamo ancora a 

lasciarci commuovere dall’amore di Dio? Perché non sappiamo più stupirci 

davanti a Lui? Perché? Forse perché la nostra fede è stata logorata dall’a-

bitudine. Forse perché restiamo chiusi nei nostri rimpianti e ci lasciamo 

paralizzare dalle nostre insoddisfazioni. Forse perché abbiamo perso la fi-

ducia in tutto e ci crediamo persino sbagliati. Ma dietro questi “forse” c’è 

il fatto che non siamo aperti al dono dello Spirito, che è Colui che ci dà 

la grazia dello stupore.

Ripartiamo dallo stupore; guardiamo il Crocifisso e diciamogli: “Signore, 

quanto mi ami! Quanto sono prezioso per Te!”. Lasciamoci stupire da Gesù 

per tornare a vivere, perché la grandezza della vita non sta nell’avere e 

nell’affermarsi, ma nello scoprirsi amati. Questa è la grandezza della vita: 

scoprirsi amati. E la grandezza della vita è proprio nella bellezza dell’amore. 

Nel Crocifisso vediamo Dio umiliato, l’Onnipotente ridotto a uno scarto.  
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E con la grazia dello stupore capiamo che accogliendo chi è scartato, avvi-

cinando chi è umiliato dalla vita, amiamo Gesù: perché Lui è negli ultimi, 

nei rifiutati, in coloro che la nostra cultura farisaica condanna.

Oggi, subito dopo la morte di Gesù, il Vangelo ci svela l’icona più bella 

dello stupore. È la scena del centurione, che « avendolo visto spirare in 

quel modo, disse: “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!” ».2 Si è lasciato 

stupire dall’amore. In che modo aveva visto morire Gesù? Lo ha visto mo-

rire amando, e questo lo stupì. Soffriva, era stremato, ma continuava ad 

amare. Ecco lo stupore davanti a Dio, il quale sa riempire d’amore anche 

il morire. In questo amore gratuito e inaudito, il centurione, un pagano, 

trova Dio. Davvero era Figlio di Dio! La sua frase suggella la Passione. Tanti 

prima di lui nel Vangelo, ammirando Gesù per i suoi miracoli e prodigi, lo 

avevano riconosciuto Figlio di Dio, ma Cristo stesso li aveva messi a tacere, 

perché c’era il rischio di fermarsi all’ammirazione mondana, all’idea di un 

Dio da adorare e temere in quanto potente e terribile. Ora non più, sotto 

la croce non si può più fraintendere: Dio si è svelato e regna solo con la 

forza disarmata e disarmante dell’amore.

Fratelli e sorelle, oggi Dio stupisce ancora la nostra mente e il nostro 

cuore. Lasciamo che questo stupore ci pervada, guardiamo il Crocifisso e 

diciamo anche noi: “Tu sei davvero il Figlio di Dio. Tu sei il mio Dio”.

2 Mc 15, 39.
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III

In Sancta Missa Chrismatis.*

Il Vangelo ci presenta un cambiamento di sentimenti nelle persone che 

ascoltano il Signore. Il cambiamento è drammatico e ci mostra quanto la 

persecuzione e la Croce sono legate all’annuncio del Vangelo. L’ammirazione 

suscitata dalle parole di grazia che uscivano dalla bocca di Gesù durò poco 

nell’animo della gente di Nazaret. Una frase che qualcuno mormorò a bassa 

voce: “Ma questo chi è? Il figlio di Giuseppe?”.1 Quella frase si “viralizzò” 

insidiosamente. E tutti: “Ma chi è questo? Non è il figlio di Giuseppe?”.

Si tratta di una di quelle frasi ambigue che si lasciano cadere di pas-

saggio. Uno la può usare per esprimere con gioia: “Che meraviglia che uno 

di origini così umili parli con questa autorità!”. E un altro può usarla per 

dire con disprezzo: “E questo da dove è uscito? Chi crede di essere?”. Se ci 

facciamo caso, la frase si ripete quando gli Apostoli, nel giorno di Pente-

coste, pieni di Spirito Santo cominciano a predicare il Vangelo. Qualcuno 

disse: « Tutti costoro che parlano non sono forse i Galilei? ».2 E mentre 

alcuni accolsero la Parola, altri li presero per ubriachi.

Formalmente sembrerebbe che si lasciasse aperta una scelta ma, se con-

sideriamo gli effetti, in quel contesto concreto, queste parole contenevano 

un germe di violenza che si è scatenata contro Gesù.

Si tratta di una “frase trainante”,3 come quando uno dice: “Questo è 

troppo!” e aggredisce l’altro oppure se ne va.

Il Signore, che a volte faceva silenzio o se ne andava all’altra riva, 

questa volta non rinunciò a commentare, ma smascherò la logica maligna 

che si nascondeva sotto l’apparenza di un semplice pettegolezzo di paese. 

« Voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo 

udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria! ».4 “Cura 

te stesso…”.

* Die 1 Aprilis 2021.
1 Cfr Lc 4, 22.
2 At 2, 7.
3 Come quelle che indica un maestro spirituale, padre Claude Judde; una di quelle frasi 

che accompagnano le nostre decisioni e contengono “l’ultima parola”, quella che conduce alla 
decisione e muove una persona o un gruppo ad agire. Cfr C. Judde, Œuvres spirituaelles II, 1883, 
Instruction sur la connaissance de soi même, 313-319, en M.Á. Fiorito, Buscar y hallar la voluntad 
de Dios, Bs. As., Paulinas, 2000, 248ss.

4 Lc 4, 23.
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“Che salvi se stesso”. Qui sta il veleno! È la stessa frase che seguirà il 
Signore fino alla Croce: « Ha salvato altri! Salvi se stesso »; 5 “e salvi anche 
noi”, aggiungerà uno dei due ladroni.6

Il Signore, come sempre, non dialoga con lo spirito maligno, risponde 
soltanto con la Scrittura. Nemmeno i profeti Elia ed Eliseo furono accettati 
dai loro compatrioti e invece lo furono da parte di una vedova fenicia e di 
un siro malato di lebbra: due stranieri, due persone di altra religione. I fatti 
colpiscono nel segno e provocano l’effetto che aveva profetizzato Simeone, 
quell’anziano carismatico: che Gesù sarebbe stato « segno di contraddizione » 
(semeion antilegomenon).7 

La parola di Gesù ha il potere di far uscire alla luce ciò che uno por-
ta nel cuore, che di solito è un miscuglio, come il grano e la zizzania. E 
questo provoca combattimento spirituale. Vedendo i gesti di misericordia 
sovrabbondante del Signore e ascoltando le sue beatitudini e i “guai a voi!” 
del Vangelo, ci si trova obbligati a discernere e a scegliere. In questo caso 
la sua parola non fu accolta e questo fece sì che la folla, accesa d’ira, ten-
tasse di togliergli la vita. Ma non era ancora “l’ora” e il Signore, ci dice il 
Vangelo, « passando in mezzo a loro, si mise in cammino ».8

Non era l’ora, ma la velocità con cui si scatenarono la furia e la ferocia 
dell’accanimento, capace di uccidere il Signore in quello stesso momento, ci 
mostra che sempre è l’ora. E questo è ciò che desidero condividere oggi con 
voi, cari sacerdoti: che l’ora dell’annuncio gioioso e l’ora della persecuzione 
e della Croce vanno insieme.

L’annuncio del Vangelo è sempre legato all’abbraccio di una Croce con-
creta. La luce mite della Parola genera chiarezza nei cuori ben disposti e 
confusione e rifiuto in quelli che non lo sono. Questo lo vediamo costan-
temente nel Vangelo.

Il seme buono seminato nel campo porta frutto – il cento, il sessanta, 
il trenta per uno –, ma risveglia anche l’invidia del nemico che ossessiva-
mente si mette a seminare zizzania durante la notte.9

La tenerezza del padre misericordioso attrae irresistibilmente il figlio 
prodigo perché ritorni a casa, ma suscita anche l’indignazione e il risenti-
mento del figlio maggiore.10

5 Lc 23, 35.
6 Cfr v. 39.
7 Lc 2, 34. “Antilegomenon” vuol dire che si sarebbe parlato contro di Lui, che alcuni ne 

avrebbero parlato bene e altri male.
8 Lc 4, 30.
9 Cfr Mt 13, 24-30.36-43.

10 Cfr Lc 15, 11-32.
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La generosità del padrone della vigna è motivo di gratitudine per gli 
operai dell’ultima ora, ma è anche motivo di aspri commenti per i primi, 
che si sentono offesi perché il loro padrone è buono.11

La vicinanza di Gesù che va a mangiare con i peccatori guadagna cuori 
come quello di Zaccheo, quello di Matteo, quello della Samaritana…, ma 
provoca anche sentimenti di disprezzo in coloro che si credono giusti.

La magnanimità di quell’uomo che manda il suo figlio pensando che sarà 
rispettato dai vignaioli, scatena tuttavia in essi una ferocia fuori da ogni mi-
sura: siamo di fronte al mistero dell’iniquità, che porta a uccidere il Giusto.12

Tutto questo, cari fratelli sacerdoti, ci fa vedere che l’annuncio della 
Buona Notizia è legato misteriosamente alla persecuzione e alla Croce.

Sant’Ignazio di Loyola, nella contemplazione della Natività – scusatemi 
questa pubblicità di famiglia –, in quella contemplazione della Natività esprime 
questa verità evangelica quando ci fa osservare e considerare quello che fanno 
San Giuseppe e la Madonna: « Per esempio, camminano e si danno da fare 
perché il Signore nasca in un’estrema povertà e, dopo aver tanto sofferto fame 
e sete, caldo e freddo, ingiurie e oltraggi, muoia in croce. E tutto questo per 
me. Poi – aggiunge Ignazio –, riflettendo, ricavare qualche frutto spirituale ».13 
La gioia della nascita del Signore, il dolore della Croce, la persecuzione.

Che riflessione possiamo fare per trarre profitto per la nostra vita 
sacerdotale contemplando questa precoce presenza della Croce – dell’in-
comprensione, del rifiuto, della persecuzione – all’inizio e nel cuore stesso 
della predicazione evangelica?

Mi vengono in mente due riflessioni.
La prima: non meraviglia constatare che la Croce è presente nella vita 

del Signore all’inizio del suo ministero e perfino prima della sua nascita. È 
presente già nel primo turbamento di Maria davanti all’annuncio dell’Angelo; 
è presente nell’insonnia di Giuseppe al sentirsi obbligato ad abbandonare 
la sua promessa sposa; è presente nella persecuzione di Erode e nei disagi 
che patisce la Santa Famiglia, uguali a quelle di tante famiglie che devono 
andare in esilio dalla propria patria.

Questa realtà ci apre al mistero della Croce vissuta “da prima”. Ci fa 
comprendere che la Croce non è un fatto a posteriori, un fatto occasiona-
le, prodotto da una congiuntura nella vita del Signore. È vero che tutti i 
crocifissori della storia fanno apparire la Croce come se fosse un danno 
collaterale, ma non è così: la Croce non dipende dalle circostanze. Le grandi 

11 Cfr Mt 20, 1-16.
12 Cfr Mt 21, 33-46.
13 Esercizi spirituali, 116.
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croci dell’umanità e le piccole – diciamo così – croci nostre, di ognuno di 
noi non dipendono dalle circostanze.

Perché il Signore ha abbracciato la Croce in tutta la sua integrità? Per-
ché Gesù ha abbracciato la passione intera? Ha abbracciato il tradimento e 
l’abbandono dei suoi amici già dall’ultima cena, ha accettato la detenzione 
illegale, il giudizio sommario, la sentenza sproporzionata, la cattiveria senza 
motivo degli schiaffi e degli sputi gratuiti… Se le circostanze determinassero 
il potere salvifico della Croce, il Signore non avrebbe abbracciato tutto. Ma 
quando è stata la sua ora, Egli ha abbracciato la Croce intera. Perché nella 
Croce non c’è ambiguità! La Croce non si negozia.

La seconda riflessione è la seguente. È vero che c’è qualcosa della 
Croce che è parte integrante della nostra condizione umana, del limite e 
della fragilità. Però è anche vero che c’è qualcosa di ciò che accade nella 
Croce che non è inerente alla nostra fragilità, bensì è il morso del serpen-
te, il quale, vedendo il crocifisso inerme, lo morde e tenta di avvelenare 
e screditare tutta la sua opera. Morso che cerca di scandalizzare – questa 
è un’epoca degli scandali –, morso che cerca di immobilizzare e rendere 
sterile e insignificante ogni servizio e sacrificio d’amore per gli altri. È il 
veleno del maligno che continua a insistere: salva te stesso.

E in questo morso, crudele e doloroso, che pretende di essere mortale, 
appare alla fine il trionfo di Dio. San Massimo il Confessore ci ha fatto vedere 
che con Gesù crocifisso le cose si sono invertite: mordendo la carne del Si-
gnore, il demonio non lo ha avvelenato – in Lui ha trovato solo mansuetudine 
infinita e obbedienza alla volontà del Padre – ma, al contrario, unita all’amo 
della Croce ha inghiottito la Carne del Signore, che è stata veleno per lui ed 
è diventata per noi l’antidoto che neutralizza il potere del maligno.14

Queste sono le riflessioni. Chiediamo al Signore la grazia di trarre pro-
fitto da questi insegnamenti: c’è Croce nell’annuncio del Vangelo, è vero, 
ma è una Croce che salva. Pacificata con il Sangue di Gesù, è una Croce 
con la forza della vittoria di Cristo che sconfigge il male, che ci libera dal 
Maligno. Abbracciarla con Gesù e come Lui, già “da prima” di andare a 
predicare, ci permette di discernere e respingere il veleno dello scandalo 
con cui il demonio cercherà di avvelenarci quando inaspettatamente so-
praggiungerà una croce nella nostra vita.

« Noi però non siamo di quelli che cedono (hypostoles) »15 dice l’autore 
della Lettera agli Ebrei. « Noi però non siamo di quelli che cedono », è il 

14 Cfr Centuria 1, 8-13.
15 Eb 10, 39.
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consiglio che ci dà: noi non ci scandalizziamo, perché non si è scandalizzato 
Gesù vedendo che il suo lieto annuncio di salvezza ai poveri non risuonava 
puro, ma in mezzo alle urla e alle minacce di quelli che non volevano udire 
la sua Parola o volevano ridurla a legalismi (moralisti, clericalisti...).

Noi non ci scandalizziamo perché non si è scandalizzato Gesù dovendo 
guarire malati e liberare prigionieri in mezzo alle discussioni e alle controversie 
moralistiche, legalistiche, clericali che suscitava ogni volta che faceva il bene.

Noi non ci scandalizziamo perché non si è scandalizzato Gesù dovendo 
dare la vista ai ciechi in mezzo a gente che chiudeva gli occhi per non 
vedere o guardava dall’altra parte.

Noi non ci scandalizziamo perché non si è scandalizzato Gesù del fatto 
che la sua predicazione dell’anno di grazia del Signore – un anno che è 
la storia intera – abbia provocato uno scandalo pubblico in ciò che oggi 
occuperebbe appena la terza pagina di un giornale di provincia.

E non ci scandalizziamo perché l’annuncio del Vangelo non riceve la 
sua efficacia dalle nostre parole eloquenti, ma dalla forza della Croce.16

Dal modo in cui abbracciamo la Croce annunciando il Vangelo – con 
le opere e, se necessario, con le parole – si manifestano due cose: che le 
sofferenze procurateci dal Vangelo non sono nostre, ma « le sofferenze di 
Cristo in noi » 17 e che « non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore » 
e noi siamo « servitori a causa di Gesù ».18

Desidero concludere con un ricordo. Una volta, in un momento molto 
buio della mia vita, chiedevo una grazia al Signore, che mi liberasse da una 
situazione dura e difficile. Un momento buio. Sono andato a predicare gli 
Esercizi spirituali ad alcune religiose e l’ultimo giorno, com’era abituale in 
quel tempo, si sono confessate. È venuta una suora molto anziana, con gli 
occhi chiari, proprio luminosi. Era una donna di Dio. Allora ho sentito il 
desiderio di chiederle per me e le ho detto: “Suora, come penitenza preghi 
per me, perché ho bisogno di una grazia. La chieda al Signore. E se Lei la 
chiede al Signore, me la darà di sicuro”. Lei ha fatto silenzio, ha aspettato 
un bel po’, come se pregasse, e poi mi ha guardato e mi ha detto: “Certa-
mente il Signore Le darà la grazia, ma non si sbagli: la darà con il suo modo 
divino”. Questo mi ha fatto tanto bene: sentire che il Signore ci dà sempre 
quello che chiediamo, ma lo fa nel suo modo divino. Questo modo implica 
la croce. Non per masochismo, ma per amore, per amore sino alla fine.19

16 Cfr 1 Cor 1, 17.
17 2 Cor 1, 5.
18 2 Cor 4, 5.
19 Cfr Omelia nella Messa a S. Marta, 29 maggio 2013.
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ALLOCUTIONES

I

Ad participes Curriculi de Foro Interno.*20

Cari fratelli, buongiorno!

Il Cardinale – lo ringrazio per le sue parole – ha insistito su San Giusep-
pe. Per mesi [mi diceva]: “Scriva qualcosa su San Giuseppe, scriva qualcosa 
su San Giuseppe”. E la Lettera su San Giuseppe è opera sua, in grande 
parte. E così, grazie…

Mi scuso di stare seduto, ma ho pensato: loro sono seduti, anch’io mi 
prendo… Non dovrei, ma dopo il viaggio ancora le gambe si fanno sentire. 
Scusatemi.

Sono lieto di accogliervi in occasione del Corso sul Foro Interno, or-
ganizzato dalla Penitenzieria Apostolica e che quest’anno è giunto alla 31ª 
edizione. Il Corso è un consueto appuntamento che, provvidenzialmente, 
cade nel tempo di Quaresima, tempo penitenziale e tempo di deserto, di 
conversione, di penitenza e di accoglienza della misericordia – anche per noi. 
Saluto il Cardinale Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore, e lo ringrazio 
per le sue parole, come ho detto prima, e con lui saluto il Reggente, i Pre-
lati, gli Officiali e il Personale della Penitenzieria, i Collegi dei penitenzieri 
ordinari e straordinari delle Basiliche Papali in Urbe e tutti voi partecipanti 
al Corso che, per necessità della pandemia, si è dovuto svolgere online ma 
con la notevole partecipazione di 870 chierici! Bel numero!

Vorrei soffermarmi con voi su tre espressioni, che spiegano bene il 
senso del Sacramento della Riconciliazione; perché andare a confessarsi 
non è andare in tintoria perché mi tolgano una macchia. No, è un’altra 
cosa. Pensiamo bene a cos’è. La prima espressione che spiega questo sa-
cramento, questo mistero è: “abbandonarsi all’Amore”; la seconda: “lasciarsi 
trasformare dall’Amore”; e la terza: “corrispondere all’Amore”. Ma sempre 
l’Amore: se non c’è Amore nel sacramento, non è come Gesù lo vuole. Se 
c’è funzionalità, non è come Gesù lo vuole. Amore. Amore di fratello pec-
catore perdonato – come ha detto il Cardinale – verso il fratello, la sorella 
peccatore e peccatrice perdonati. Questo è il rapporto fondamentale.

* Die 12 Martii 2021.
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Abbandonarsi all’Amore significa compiere un vero atto di fede. La fede 
non può mai essere ridotta a un elenco di concetti o a una serie di afferma-
zioni da credere. La fede si esprime e si comprende dentro una relazione: 
la relazione tra Dio e l’uomo e tra l’uomo e Dio, secondo la logica della 
chiamata e della risposta: Dio chiama e l’uomo risponde. È vero anche l’in-
verso: noi chiamiamo Dio quando abbiamo bisogno, e Lui risponde sempre. 
La fede è l’incontro con la Misericordia, con Dio stesso che è Misericordia 
– il nome di Dio è Misericordia – ed è l’abbandono tra le braccia di questo 
Amore, misterioso e generoso, di cui tanto abbiamo bisogno, ma al quale, 
a volte, si ha paura ad abbandonarsi.

L’esperienza insegna che chi non si abbandona all’amore di Dio finisce, 
prima o poi, per abbandonarsi ad altro, finendo “tra le braccia” della men-
talità mondana, che alla fine porta amarezza, tristezza e solitudine, e non 
guarisce. Allora il primo passo per una buona Confessione è proprio l’atto 
di fede, di abbandono, con il quale il penitente si accosta alla Misericordia. 
E ogni confessore, quindi, dev’essere capace di stupirsi sempre per i fratel-
li che, per fede, domandano il perdono di Dio e, ancora solo per fede, si 
abbandonano a Lui, consegnando sé stessi nella Confessione. Il dolore per 
i propri peccati è il segno di tale abbandono fiducioso all’Amore.

Vivere così la Confessione significa lasciarsi trasformare dall’Amore. È 
la seconda dimensione, la seconda espressione sulla quale vorrei riflettere. 
Sappiamo bene che non sono le leggi a salvare, basta leggere il capitolo 
23 di Matteo: l’individuo non cambia per un’arida serie di precetti, ma per 
il fascino dell’Amore percepito e gratuitamente offerto. È l’Amore che si è 
manifestato pienamente in Gesù Cristo e nella sua morte in croce per noi. 
Così l’Amore, che è Dio stesso, si è reso visibile agli uomini, in un modo 
prima impensabile, totalmente nuovo e perciò capace di rinnovare tutte le 
cose. Il penitente che incontra, nel colloquio sacramentale, un raggio di 
questo Amore accogliente, si lascia trasformare dall’Amore, dalla Grazia, 
iniziando a vivere quella trasformazione del cuore di pietra in cuore di 
carne, che è una trasformazione che si dà in ogni confessione. Anche nella 
vita affettiva è così: si cambia per l’incontro con un grande amore.

Il buon confessore è sempre chiamato a scorgere il miracolo del cam-
biamento, ad accorgersi dell’opera della Grazia nei cuori dei penitenti, fa-
vorendone il più possibile l’azione trasformante. L’integrità dell’accusa è 
il segno di questa trasformazione che l’Amore opera: tutto è consegnato, 
perché tutto sia perdonato.
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La terza e ultima espressione è: corrispondere all’Amore. L’abbandono e 

il lasciarsi trasformare dall’Amore hanno come necessaria conseguenza una 

corrispondenza all’amore ricevuto. Il cristiano ha sempre presente quella 

parola di San Giacomo: « Mostrami la tua fede senza le opere, e io con le 

mie opere ti mostrerò la mia fede ».1 La reale volontà di conversione diventa 

concreta nella corrispondenza all’amore di Dio ricevuto e accolto. Si tratta 

di una corrispondenza che si manifesta nel cambiamento della vita e nelle 

opere di misericordia che ne conseguono. Chi è stato accolto dall’Amore, 

non può non accogliere il fratello. Chi si è abbandonato all’Amore, non 

può non consolare gli afflitti. Chi è stato perdonato da Dio, non può non 

perdonare di cuore ai fratelli.

Se è vero che noi non potremo mai corrispondere pienamente all’Amore 

divino, per la differenza incolmabile tra il Creatore e le creature, è altrettanto 

vero che Dio ci indica un amore possibile, nel quale vivere tale impossibile 

corrispondenza: l’amore per il fratello. È l’amore per il fratello il luogo della 

corrispondenza reale all’amore di Dio: amando i fratelli mostriamo a noi stessi, 

al mondo e a Dio di amare davvero Lui e corrispondiamo, sempre in modo 

inadeguato, alla sua misericordia. Il buon confessore indica sempre, accanto 

al primato dell’amore di Dio, l’indispensabile amore per il prossimo, come 

palestra quotidiana nella quale allenare l’amore per Dio. Il proposito attuale 

di non commettere ancora il peccato è il segno della volontà di corrispondere 

all’Amore. E tante volte la gente, anche noi stessi, ci vergogniamo di aver 

promesso, di commettere il peccato e tornare un’altra volta, un’altra volta… 

Mi viene alla mente una poesia di un parroco argentino, bravo, un bravo 

parroco, bravissimo. Era un poeta, ha scritto tanti libri. Una poesia alla 

Madonna, in cui chiedeva alla Madonna, nella poesia, di custodirlo, perché 

lui avrebbe voluto cambiare ma non sapeva come. Le faceva la promessa di 

cambiare, alla Madonna, e finiva così: “Questa sera, Signora, la promessa 

è sincera. Ma per ogni evenienza, lasciami la chiave all’esterno della porta. 

[“Esta tarde, Señora, la promesa es sincera. Por las dudas, no olvide dejar 

la llave afuera”]. Sapeva che sempre ci sarà la chiave per aprire, perché è 

stato Dio, la tenerezza di Dio, a lasciarla fuori. Così, la celebrazione frequente 

del sacramento della Riconciliazione diventa, sia per il penitente che per il 

confessore, una via di santificazione, una scuola di fede, di abbandono, di 

cambiamento e di corrispondenza all’Amore misericordioso del Padre.

1 2, 18.
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Cari fratelli, ricordiamo sempre che ciascuno di noi è un peccatore 
perdonato – se uno di noi non si sente così, meglio che non vada a confes-
sara, meglio che non faccia il confessore – un peccatore perdonato, posto 
al servizio degli altri, perché anch’essi, attraverso l’incontro sacramentale, 
possano incontrare quell’Amore che ha affascinato e cambiato la nostra 
vita. Con questa consapevolezza, vi incoraggio a perseverare con fedeltà 
nel ministero prezioso che svolgete, o che presto vi sarà affidato: è un 
servizio importante per la santificazione del popolo santo di Dio. Affidate 
questo vostro ministero della riconciliazione alla potente protezione di San 
Giuseppe, uomo giusto e fedele.

E qui vorrei soffermarmi per sottolineare l’atteggiamento religioso che 
nasce da questa coscienza di essere peccatore perdonato che deve avere 
il confessore. Accogliere in pace, accogliere con paternità. Ognuno saprà 
come è l’espressione della paternità: il sorriso, gli occhi in pace… Acco-
gliere offrendo tranquillità, e poi lasciar parlare. A volte, il confessore si 
accorge che c’è una certa difficoltà ad andare avanti con un peccato, ma 
se lo capisce, non faccia domande indiscrete. Io ho imparato dal Cardinale 
Piacenza una cosa: lui mi ha detto che quando lui vede che queste persone 
hanno difficoltà e si capisce di cosa si tratta, lui subito li ferma e dice: “Ho 
capito. Andiamo avanti”. Non dare più dolore, più “tortura” in questo. E poi, 
per favore, non fare domande. Io alcune volte mi domando: quei confessori 
che incominciano: “E come questo, questo, questo…”. Ma dimmi, cosa stai 
facendo, tu? Ti stai facendo il film nella tua mente? Per favore. Poi, nelle 
basiliche c’è una opportunità tanto grande di confessarsi, ma purtroppo i 
seminaristi che sono nei collegi internazionali si passano la voce, anche i 
preti giovani: “In quella basilica puoi andare da tutti meno che da quello 
e quello; in quel confessionale non andare, perché quello sarà lo sceriffo 
che ti torturerà”. Si passa, la voce…

Essere misericordioso non significa essere di manica larga, no. Significa 
essere fratello, padre, consolatore. “Padre, io non ce la faccio, non so come 
farò…” – “Tu prega, e torna ogni volta che hai bisogno, perché qui troverai 
un padre, un fratello, troverai questo”. Questo è l’atteggiamento. Per favore, 
non fare il tribunale di esame accademico: “E come, quando…”. Non fare i 
ficcanaso nell’anima degli altri. Padri, fratelli misericordiosi.

Mentre vi lascio questi spunti di riflessione, auguro a voi e ai vostri 
penitenti una fruttuosa Quaresima di conversione. Vi benedico di cuore, e 
vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie!
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II

Ad communitatem Pontificii Collegii Philippinarum.*2

Cari sacerdoti, religiose e fedeli laici,

che formate la comunità del Pontificio Collegio Filippino “de Nuestra 

Señora de la Paz y Buen Viaje”, sono lieto di incontrarvi nella ricorrenza 

dei 500 anni dal primo annuncio della fede cristiana nelle Filippine e del-

la celebrazione della prima S. Messa, che fu il 31 Marzo 1561, giorno di 

Pasqua. E merita anche di essere ricordato un altro anniversario che vi 

riguarda, più vicino nel tempo: quello della fondazione del vostro Collegio 

il 29 giugno del 61. San Giovanni XXIII lo inaugurò personalmente il 7 

ottobre di quell’anno. Ringraziamo insieme il Signore per questi sessant’an-

ni di formazione sacerdotale, che hanno dato a tanti seminaristi e preti 

la possibilità di crescere come sacerdoti secondo il cuore di Cristo per il 

servizio al Popolo di Dio nelle Filippine.

A partire da questi anniversari e ricorrenze, vorrei condividere con voi 

qualche riflessione sul tempo, del quale è fatta la nostra vita e che è un 

dono che Dio ci ha fatto e ha affidato alla nostra responsabilità, perché ne 

sappiamo cogliere l’occasione per dire i nostri “grazie”, per compiere opere 

buone e guardare avanti con speranza. E vorrei ringraziare il Rettore per 

le parole che ci ha detto. E sono contento che il Cardinale [Tagle] sia con 

voi. Questa è una cosa bella. Torniamo sul tempo.

Innanzitutto, pensiamo al passato, alla storia che ogni persona e ogni 

realtà portano con sé. Andare indietro nel tempo, anche di secoli, come 

facciamo per la nascita della Chiesa nelle Filippine, è camminare con la 

memoria, calcando a ritroso le orme di coloro che ci hanno preceduti, per 

tornare alle origini della vostra fede con sentimenti di gratitudine e di 

stupore per quanto vi è stato donato. Ogni anniversario dà l’opportunità 

di sfogliare “l’album di famiglia” e di ricordare da dove veniamo, quale fede 

vissuta e quali testimonianze evangeliche ci hanno permesso di essere ciò 

che siamo ora. La memoria. Quella memoria deuteronomica; quella memo-

ria che sempre è alla base della vita quotidiana. La memoria del cammino 

andato… “Ricordate, fate memoria”, diceva Mosè nel Deuteronomio. “Ricor-

* Die 22 Martii 2021.
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date i tempi, le grazie di Dio, non dimenticate”. Ricordare la radice. Paolo 

diceva a Timoteo: “Ricorda tua mamma, tua nonna”. Le radici, la memoria. 

E anche l’autore della Lettera agli Ebrei: “Ricordate pristinos dies, quei 

primi giorni, e ricordate coloro che vi hanno annunciato il Vangelo”. Un 

cristianesimo senza memoria è un’enciclopedia, ma non è vita.

E questo – la memoria – vale per un intero popolo, ma anche per ogni 

singola persona. Ognuno di noi deve andare indietro e ricordare i tanti passi 

belli e brutti, buoni e cattivi, ma sempre vedere che c’è lì la Provvidenza 

di Dio. Lo sguardo al passato fa ricordare coloro che per primi ci hanno 

fatto innamorare di Gesù – un parroco, una suora, i nostri nonni, o i ge-

nitori – ai quali siamo debitori del più grande dei doni. E per i sacerdoti 

è poi cara in modo particolare la memoria della scoperta della vocazione, 

del momento in cui si è detto il primo, convinto “sì” alla chiamata di Dio, 

nonché del giorno dell’Ordinazione.

Quando vi capita di sentirvi stanchi e sfiduciati – capita a tutti questo –  

di sentirsi abbattuti per qualche prova o insuccesso, guardate indietro alla 

vostra storia, non per fuggire in un passato “ideale”, bensì per ritrovare 

lo slancio e l’emozione del “primo amore”, quello di Geremia.1 Tornare al 

primo amore. Fa bene ripercorrere i passaggi di Dio nella nostra vita, tutte 

le volte in cui il Signore ha incrociato la nostra strada, per correggere, 

incoraggiare, riprendere, rianimare, perdonare. Così abbiamo chiaro che il 

Signore non ci ha mai abbandonato, ci è sempre stato accanto in maniera 

ora più discreta, ora più evidente, anche nei momenti che ci sono sembrati 

più bui e più aridi.

Se il passato offre l’opportunità di essere consapevoli della solidità della 

nostra fede e della nostra vocazione, il futuro allarga gli orizzonti ed è una 

scuola di speranza. La vita cristiana è per sua natura proiettata al futuro, 

quello prossimo ma anche quello più lontano, alla fine dei tempi, quando 

potremo incontrare il Risorto che è andato a prepararci un posto nella 

Casa del Padre.2

Come il passato non deve essere un ripiegamento intimistico, così occorre 

combattere la tentazione delle fughe in avanti, quando non viviamo in pace 

il nostro presente. Siamo in seminario e tutto ci pesa, perché immaginiamo 

1 Cfr Ger 2, 2.
2 Cfr Gv 14, 2.
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come sarà la vita dopo l’ordinazione. Ci viene affidato un incarico pastorale 

e, alle prime difficoltà, già pensiamo al posto dove veramente potremmo 

dare il meglio di noi stessi. E così via, una processione peccaminosa sul 

futuro, immatura, per scappare dal presente. Il vero futuro è ancorato nel 

presente e nel passato. E così tanta gente per anni o per una vita intera, 

non arriva alla conversione. È un po’ lo spirito delle lamentele: “e questo, 

questo, questo…”. Ma guarda avanti! Guarda indietro! Tu hai la promessa. 

Tu hai l’elezione. Fa’ che adesso sia un’alleanza che ti porti dietro, ma non 

girare in quel labirinto delle proprie lamentele, delle proprie insoddisfazioni, 

dei propri dispiaceri. Questo è l’inizio di una malattia brutta, brutta, brutta 

che è l’amarezza dell’anima.

Cari sacerdoti – ma può valere anche per i consacrati e per i laici, 

cari tutti – non siate uomini dell’eterno domani, che spostano sempre in 

avanti, in un’ipotetica condizione ideale – la cattiva utopia – che spostano 

il momento opportuno e decisivo per fare qualcosa di buono; e non vivete 

in perenne condizione di “apnea”, limitandovi a sopportare il presente e ad 

aspettare che passi. “Sì, Signore, domani, domani…”. Quel domani ammalato.

Futuro in senso positivo significa, invece, uno sguardo profetico, la capa-

cità del discepolo che, fedele al Maestro, a partire da ciò che ha davanti, sa 

vedere quel che ancora non esiste e si adopera secondo la propria vocazione 

per realizzarlo, come docile strumento nelle mani di Dio.

E dopo aver “viaggiato” nel passato e nel futuro, torniamo al presen-

te, l’unico tempo che ora è nelle nostre mani, del quale siamo chiamati a 

profittare per un cammino di conversione e santificazione. Il presente è il 

momento nel quale Dio chiama, non ieri, non domani: oggi; siamo chiamati 

a vivere l’oggi, comprese le sue contraddizioni, sofferenze e miserie – anche 

i nostri peccati –, che non vanno fuggite o evitate, ma assunte e amate 

come occasioni che il Signore ci offre per essere più intimamente uniti a 

Lui e anche sulla croce.

E oggi, cari amici, è il tempo della concretezza. L’oggi è concretezza. 

Voi sacerdoti siete a Roma per lo studio e la formazione permanente nella 

comunità di questo Collegio. Non vi è chiesto di rimpiangere le parrocchie 

dalle quali venite, né di immaginare i “prestigiosi” incarichi che il Vescovo 

vi vorrà certamente affidare al vostro ritorno... No, questo no! Questa è 

fantasia. Si tratta invece di amare questa comunità concreta, di servire i 

fratelli che Dio vi ha messo accanto – e non sparlare di loro! –, di cogliere 
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le opportunità di tirocinio pastorale che vi sono date. Vista la ragione per 

cui siete qui, si tratta di essere seri e diligenti nello studio. Come disse ai 

vostri predecessori San Giovanni Paolo II, « attraverso il vostro impegno 

nello studio sarete pronti a svolgere il ministero della Parola, proclamando 

il mistero della salvezza chiaramente e senza ambiguità, distinguendolo dalle 

mere opinioni umane ».3

Conoscere il passato, proiettati nel futuro, per meglio vivere il presente, 

tempo opportuno per la formazione e per la santificazione, accogliendo le 

opportunità che il Signore vi dà di seguirlo e di configurare a Lui la vostra 

vita, anche stando lontano dalle vostre amate Filippine.

Concludo con le parole di San Giovanni XXIII, quelle che rivolse ses-

sant’anni fa alla prima comunità del Collegio Filippino, perché tutti i sa-

cerdoti possano trovare qui « fe y cultura en fuente abundante y ambiente 

fraternal, y así pertrechados volverán a su patria, como escogidos pregoneros 

de la verdad ».4 Grazie!

3 2 giugno 2001.
4 Radiomessaggio, 7 ottobre 1961.
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III

Ad Romanae Rotae Tribunal in occasione inaugurationis Anni Iudicialis.*

Illustri Signore e Signori,

sono lieto di incontrarvi per l’inaugurazione del 92° anno giudiziario 

del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Rivolgo a tutti voi il 

mio saluto cordiale, ringrazio il Dottor Pignatone e il Professor Milano e 

sono grato al Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, 

Mario Draghi, per la sua presenza. E non posso dimenticare di menzionare 

il compianto Prof. Giuseppe Dalla Torre, che ci ha lasciato l’anno scorso.

Le esigenze poste dalla pandemia hanno portato a svolgere l’odierna 

cerimonia in questa “Aula della Benedizione”, situata tra la Basilica di San 

Pietro e la Piazza. Da qui i Papi impartiscono ai fedeli, nelle principali so-

lennità, la benedizione Urbi et Orbi, a Roma e al mondo. Sul lato opposto, 

l’Aula si affaccia sulla navata centrale della Basilica, nella prospettiva visuale 

della gloria dello Spirito Santo, che illumina l’abside. Una posizione – fisica 

e spirituale – centrale, tra lo spazio aperto e al tempo stesso raccolto dal 

Colonnato del Bernini, e quello della fede professata e celebrata intorno alla 

tomba di Pietro. E mi viene in mente il coraggio di Pio XI di voler tornare 

su questo balcone a dare la benedizione, perché fra le tende e il balcone 

c’era un magazzino e quando lui chiese di dare questa benedizione, hanno 

dovuto aspettare di pulire un po’ questo magazzino dopo oltre settant’anni, 

perché il Papa potesse affacciarsi sulla piazza.

In questa singolare collocazione si potrebbe ravvisare il senso e il com-

pito della Chiesa, costituita e inviata da Cristo Signore a compiere la mis-

sione di sostegno della verità e – come insegna il Concilio Vaticano II – a 

« diffondere col suo esempio l’umiltà e l’abnegazione »,1 con lo stile proprio 

di Dio: vicinanza, compassione, tenerezza. Con questo mandato la Chiesa 

entra nella storia e si fa luogo di incontro tra i popoli e di riconciliazione 

tra gli uomini, per condurli, con la Parola e i Sacramenti, con la Grazia e 

gli esempi di vita, alla fede, alla libertà e alla pace di Cristo.2

* Die 27 Martii 2021.
1 Cost. Lumen gentium, 8.
2 Cfr Decr. Ad gentes, 9.



388 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

È questo il secondo anno consecutivo in cui partecipo all’apertura dell’an-

no giudiziario. Mi anima un sentimento di riconoscenza e di gratitudine, 

perché so quanto sia impegnativa, a volte ardua la vostra attività, che 

quotidianamente svolgete per favorire l’ordine delle relazioni interpersonali 

e sociali, che trovano equilibrio nell’opera della giustizia.

Le modifiche normative, alle quali ha fatto riferimento il Promotore di 

Giustizia, hanno caratterizzato l’ordinamento vaticano negli ultimi anni. 

Esse potranno trarre più proficua incisività nella misura in cui verran-

no accompagnate da ulteriori riforme in ambito penale, soprattutto per il 

contrasto e la repressione dei reati finanziari, e dalla intensificazione delle 

altre attività volte a rendere più agevole e spedita la cooperazione interna-

zionale tra organi investigativi vaticani e omologhi istituti di altre nazioni, 

come pure dalle iniziative assunte dalla Polizia giudiziaria del nostro Stato.

A tale proposito, appare ormai indilazionabile individuare e introdurre, 

mediante apposite norme o protocolli di intesa, nuove e più incisive forme 

di cooperazione, così come viene sollecitato da Istituzioni di vigilanza dei 

mercati finanziari attive in ambito internazionale. In tale ambito auspico 

che si possa giungere presto ad una interlocuzione al competente livello, 

al fine di rendere più sollecita ed efficace la collaborazione. I risultati ad 

oggi conseguiti incoraggiano a proseguire nell’opera intrapresa, per superare 

prassi non sempre rispondenti alle esigenze di tempestività richieste dalle 

dinamiche investigative.

Esorto tutti, affinché le iniziative di recente avviate e quelle da assumere 

per l’assoluta trasparenza delle attività istituzionali dello Stato vaticano, 

soprattutto nel campo economico e finanziario, siano sempre ispirate ai 

principi fondanti della vita ecclesiale e, al tempo stesso, tengano debito conto 

dei parametri e delle “buone pratiche” correnti a livello internazionale, e 

appaiano esemplari, come si impone a una realtà quale la Chiesa Cattolica.

Tutti gli operatori in questo settore, e tutti i titolari di incarichi isti-

tuzionali, tengano dunque una condotta che, mentre denota un fattivo rav-

vedimento – ove occorra – riguardo al passato, sia anche irreprensibile ed 

esemplare per il presente e il futuro.

Su questo punto, in prospettiva bisognerà tenere conto della prioritaria 

esigenza che – anche mediante opportune modifiche normative – nel sistema 

processuale vigente emerga l’uguaglianza tra tutti i membri della Chiesa e 

la loro pari dignità e posizione, senza privilegi risalenti nel tempo e non 
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più consoni alle responsabilità che a ciascuno competono nell’edificazione 

della Chiesa. Ciò richiede solidità di fede e coerenza di comportamenti e 

di azioni.

In quest’ottica e con questi fini, il fatto di essere marginali nelle dina-

miche delle relazioni economiche non ci esime, sia come comunità di fedeli 

sia come singoli, da un peculiare dovere di testimonianza. Siamo chiamati 

a testimoniare, concretamente e in modo credibile, nei rispettivi ruoli e 

compiti, l’immenso patrimonio di valori che caratterizza la missione della 

Chiesa, il suo essere “sale e luce” nella società e nella comunità interna-

zionale, soprattutto nei momenti di crisi come quello attuale.

Vi esorto a riflettere sul fatto che, svolgendo giorno per giorno il vostro 

lavoro nascosto e paziente, voi offrite un prezioso contributo affinché la 

Chiesa, in questo piccolissimo Stato della Città del Vaticano, possa dare 

buon esempio di ciò che insegna nel suo magistero sociale.

Invito dunque quanti sono chiamati a operare per la causa della giustizia 

– eminente virtù cardinale – a non temere di perdere tempo dedicandone 

in abbondanza alla preghiera. Nella preghiera, e solo in essa, noi attingia-

mo da Dio, dalla sua Parola quella serenità interiore che ci permette di 

adempiere i nostri doveri con magnanimità, equità, lungimiranza.

Il linguaggio della pittura e della scultura spesso rappresenta la Giustizia 

intenta, con una mano, a soppesare con la bilancia interessi o situazioni 

contrapposti, e pronta, con l’altra mano, a difendere il diritto con la spada. 

L’iconografia cristiana poi aggiunge alla tradizione artistica precedente un 

particolare di non poco conto: gli occhi della Giustizia non sono bendati, 

bensì rivolti verso l’alto, e guardano il Cielo, perché solo nel Cielo esiste 

la vera giustizia.

A voi tutti formulo il più sentito augurio che questa consapevolezza vi 

accompagni e vi ispiri, per l’anno che oggi inauguriamo, nel vostro quoti-

diano agire al servizio della giustizia. Per questo prego e vi accompagno 

con la mia benedizione. E anche voi, per favore, pregate per me. Grazie!
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NUNTII

I

Recurrente LVIII Die Internationali ad Preces pro Vocationibus fundendas 
(25 Aprilis 2021).

San Giuseppe: il sogno della vocazione

Cari fratelli e sorelle!

Lo scorso 8 dicembre, in occasione del 150° anniversario della dichia-

razione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale, è iniziato 

lo speciale Anno a lui dedicato (cfr Decreto della Penitenzieria Apostolica, 

8 dicembre 2020). Da parte mia, ho scritto la Lettera apostolica Patris 

corde, allo scopo di « accrescere l’amore verso questo grande Santo ». Si 

tratta infatti di una figura straordinaria, al tempo stesso « tanto vicina alla 

condizione umana di ciascuno di noi ». San Giuseppe non strabiliava, non 

era dotato di carismi particolari, non appariva speciale agli occhi di chi 

lo incontrava. Non era famoso e nemmeno si faceva notare: i Vangeli non 

riportano nemmeno una sua parola. Eppure, attraverso la sua vita ordinaria, 

ha realizzato qualcosa di straordinario agli occhi di Dio.

Dio vede il cuore (cfr 1 Sam 16, 7) e in San Giuseppe ha riconosciuto un 

cuore di padre, capace di dare e generare vita nella quotidianità. A questo 

tendono le vocazioni: a generare e rigenerare vite ogni giorno. Il Signore 

desidera plasmare cuori di padri, cuori di madri: cuori aperti, capaci di 

grandi slanci, generosi nel donarsi, compassionevoli nel consolare le angosce 

e saldi per rafforzare le speranze. Di questo hanno bisogno il sacerdozio e 

la vita consacrata, oggi in modo particolare, in tempi segnati da fragilità e 

sofferenze dovute anche alla pandemia, che ha originato incertezze e paure 

circa il futuro e il senso stesso della vita. San Giuseppe ci viene incontro 

con la sua mitezza, da Santo della porta accanto; al contempo la sua forte 

testimonianza può orientarci nel cammino.

San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave per la vocazione di ciascuno. 

La prima è sogno. Tutti nella vita sognano di realizzarsi. Ed è giusto nutrire 

grandi attese, aspettative alte che traguardi effimeri – come il successo, il 
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denaro e il divertimento – non riescono ad appagare. In effetti, se chiedes-

simo alle persone di esprimere in una sola parola il sogno della vita, non 

sarebbe difficile immaginare la risposta: “amore”. È l’amore a dare senso 

alla vita, perché ne rivela il mistero. La vita, infatti, si ha solo se si dà, 

si possiede davvero solo se si dona pienamente. San Giuseppe ha molto 

da dirci in proposito, perché, attraverso i sogni che Dio gli ha ispirato, ha 

fatto della sua esistenza un dono.

I Vangeli narrano quattro sogni (cfr Mt 1, 20; 2, 13.19.22). Erano chiamate 

divine, ma non furono facili da accogliere. Dopo ciascun sogno Giuseppe 

dovette cambiare i suoi piani e mettersi in gioco, sacrificando i propri 

progetti per assecondare quelli misteriosi di Dio. Egli si fidò fino in fondo. 

Possiamo però chiederci: “Che cos’era un sogno notturno per riporvi tanta 

fiducia?”. Per quanto anticamente vi si prestasse parecchia attenzione, era 

pur sempre poca cosa di fronte alla realtà concreta della vita. Eppure San 

Giuseppe si lasciò guidare dai sogni senza esitare. Perché? Perché il suo 

cuore era orientato a Dio, era già disposto verso di Lui. Al suo vigile “orec-

chio interiore” bastava un piccolo cenno per riconoscerne la voce. Ciò vale 

anche per le nostre chiamate: Dio non ama rivelarsi in modo spettacolare, 

forzando la nostra libertà. Egli ci trasmette i suoi progetti con mitezza; non 

ci folgora con visioni splendenti, ma si rivolge con delicatezza alla nostra 

interiorità, facendosi intimo a noi e parlandoci attraverso i nostri pensieri 

e i nostri sentimenti. E così, come fece con San Giuseppe, ci propone tra-

guardi alti e sorprendenti.

I sogni portarono infatti Giuseppe dentro avventure che mai avrebbe 

immaginato. Il primo ne destabilizzò il fidanzamento, ma lo rese padre 

del Messia; il secondo lo fece fuggire in Egitto, ma salvò la vita della sua 

famiglia. Dopo il terzo, che preannunciava il ritorno in patria, il quarto gli 

fece ancora cambiare i piani, riportandolo a Nazaret, proprio lì dove Gesù 

avrebbe iniziato l’annuncio del Regno di Dio. In tutti questi stravolgimenti il 

coraggio di seguire la volontà di Dio si rivelò dunque vincente. Così accade 

nella vocazione: la chiamata divina spinge sempre a uscire, a donarsi, ad 

andare oltre. Non c’è fede senza rischio. Solo abbandonandosi fiduciosamente 

alla grazia, mettendo da parte i propri programmi e le proprie comodità, 

si dice davvero “sì” a Dio. E ogni “sì” porta frutto, perché aderisce a un 

disegno più grande, di cui scorgiamo solo dei particolari, ma che l’Artista 

divino conosce e porta avanti, per fare di ogni vita un capolavoro. In que-
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sto senso San Giuseppe rappresenta un’icona esemplare dell’accoglienza 

dei progetti di Dio. La sua è però un’accoglienza attiva: mai rinunciatario 

o arrendevole, egli « non è un uomo rassegnato passivamente. Il suo è 

un coraggioso e forte protagonismo » (Lett. ap. Patris corde, 4). Possa egli 

aiutare tutti, soprattutto i giovani in discernimento, a realizzare i sogni di 

Dio per loro; possa egli ispirare l’intraprendenza coraggiosa di dire “sì” al 

Signore, che sempre sorprende e mai delude!

Una seconda parola segna l’itinerario di San Giuseppe e della vocazione: 

servizio. Dai Vangeli emerge come egli visse in tutto per gli altri e mai per 

sé stesso. Il Popolo santo di Dio lo chiama castissimo sposo, svelando con ciò 

la sua capacità di amare senza trattenere nulla per sé. Liberando l’amore da 

ogni possesso, si aprì infatti a un servizio ancora più fecondo: la sua cura 

amorevole ha attraversato le generazioni, la sua custodia premurosa lo ha 

reso patrono della Chiesa. È anche patrono della buona morte, lui che ha 

saputo incarnare il senso oblativo della vita. Il suo servizio e i suoi sacrifici 

sono stati possibili, però, solo perché sostenuti da un amore più grande: 

« Ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, che è la maturazione del sem-

plice sacrificio. Anche nel sacerdozio e nella vita consacrata viene chiesto 

questo tipo di maturità. Lì dove una vocazione, matrimoniale, celibataria o 

verginale, non giunge alla maturazione del dono di sé fermandosi solo alla 

logica del sacrificio, allora invece di farsi segno della bellezza e della gioia 

dell’amore rischia di esprimere infelicità, tristezza e frustrazione » (ibid., 7).

Il servizio, espressione concreta del dono di sé, non fu per San Giuseppe 

solo un alto ideale, ma divenne regola di vita quotidiana. Egli si diede da 

fare per trovare e adeguare un alloggio dove far nascere Gesù; si prodigò 

per difenderlo dalla furia di Erode organizzando un tempestivo viaggio in 

Egitto; fu lesto nel tornare a Gerusalemme alla ricerca di Gesù smarri-

to; mantenne la famiglia lavorando, anche in terra straniera. Si adattò, 

insomma, alle varie circostanze con l’atteggiamento di chi non si perde 

d’animo se la vita non va come vuole: con la disponibilità di chi vive per 

servire. Con questo spirito Giuseppe accolse i numerosi e spesso imprevisti 

viaggi della vita: da Nazaret a Betlemme per il censimento, poi in Egitto 

e ancora a Nazaret, e ogni anno a Gerusalemme, ben disposto ogni volta a 

venire incontro a circostanze nuove, senza lamentarsi di quel che capitava, 

pronto a dare una mano per aggiustare le situazioni. Si può dire che sia 

stato la mano protesa del Padre celeste verso il suo Figlio in terra. Non 
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può dunque che essere modello per tutte le vocazioni, che a questo sono 

chiamate: a essere le mani operose del Padre per i suoi figli e le sue figlie.

Mi piace pensare allora a San Giuseppe, custode di Gesù e della Chiesa, 

come custode delle vocazioni. Dalla sua disponibilità a servire deriva infatti 

la sua cura nel custodire. « Si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre » 

(Mt 2, 14), dice il Vangelo, segnalandone la prontezza e la dedizione per la 

famiglia. Non perse tempo ad arrovellarsi su ciò che non andava, per non 

sottrarne a chi gli era affidato. Questa cura attenta e premurosa è il segno 

di una vocazione riuscita. È la testimonianza di una vita toccata dall’amore 

di Dio. Che bell’esempio di vita cristiana offriamo quando non inseguiamo 

ostinatamente le nostre ambizioni e non ci lasciamo paralizzare dalle no-

stre nostalgie, ma ci prendiamo cura di quello che il Signore, mediante la 

Chiesa, ci affida! Allora Dio riversa il suo Spirito, la sua creatività, su di 

noi; e opera meraviglie, come in Giuseppe.

Oltre alla chiamata di Dio – che realizza i nostri sogni più grandi – 

e alla nostra risposta – che si attua nel servizio disponibile e nella cura 

premurosa –, c’è un terzo aspetto che attraversa la vita di San Giuseppe e 

la vocazione cristiana, scandendone la quotidianità: la fedeltà. Giuseppe è 

l’« uomo giusto » (Mt 1, 19), che nel silenzio operoso di ogni giorno persevera 

nell’adesione a Dio e ai suoi piani. In un momento particolarmente difficile 

si mette a “considerare tutte le cose” (cfr v. 20). Medita, pondera: non si 

lascia dominare dalla fretta, non cede alla tentazione di prendere decisioni 

avventate, non asseconda l’istinto e non vive all’istante. Tutto coltiva nella 

pazienza. Sa che l’esistenza si edifica solo su una continua adesione alle 

grandi scelte. Ciò corrisponde alla laboriosità mansueta e costante con cui 

svolse l’umile mestiere di falegname (cfr Mt 13, 55), per il quale non ispirò 

le cronache del tempo, ma la quotidianità di ogni padre, di ogni lavoratore, 

di ogni cristiano nei secoli. Perché la vocazione, come la vita, matura solo 

attraverso la fedeltà di ogni giorno.

Come si alimenta questa fedeltà? Alla luce della fedeltà di Dio. Le prime 

parole che San Giuseppe si sentì rivolgere in sogno furono l’invito a non avere 

paura, perché Dio è fedele alle sue promesse: « Giuseppe, figlio di Davide, 

non temere » (Mt 1, 20). Non temere: sono le parole che il Signore rivolge 

anche a te, cara sorella, e a te, caro fratello, quando, pur tra incertezze e 

titubanze, avverti come non più rimandabile il desiderio di donare la vita a 

Lui. Sono le parole che ti ripete quando, lì dove ti trovi, magari in mezzo a 
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prove e incomprensioni, lotti per seguire ogni giorno la sua volontà. Sono 

le parole che riscopri quando, lungo il cammino della chiamata, ritorni al 

primo amore. Sono le parole che, come un ritornello, accompagnano chi 

dice sì a Dio con la vita come San Giuseppe: nella fedeltà di ogni giorno.

Questa fedeltà è il segreto della gioia. Nella casa di Nazaret, dice un 

inno liturgico, c’era « una limpida gioia ». Era la gioia quotidiana e traspa-

rente della semplicità, la gioia che prova chi custodisce ciò che conta: la 

vicinanza fedele a Dio e al prossimo. Come sarebbe bello se la stessa atmo-

sfera semplice e radiosa, sobria e speranzosa, permeasse i nostri seminari, 

i nostri istituti religiosi, le nostre case parrocchiali! È la gioia che auguro 

a voi, fratelli e sorelle che con generosità avete fatto di Dio il sogno della 

vita, per servirlo nei fratelli e nelle sorelle che vi sono affidati, attraverso 

una fedeltà che è già di per sé testimonianza, in un’epoca segnata da scelte 

passeggere ed emozioni che svaniscono senza lasciare la gioia. San Giuseppe, 

custode delle vocazioni, vi accompagni con cuore di padre!

Roma, San Giovanni in Laterano, 19 marzo 2021, Solennità di San  

Giuseppe

FRANCESCO
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II

Ad participes occursus cursu electronico provecti, cui argumentum « Amor 
noster quotidianus », in inauguratione Anni Familiae sub titulo Amoris laetitiaAmoris laetitia.

Cari fratelli e sorelle!

Saluto tutti voi che partecipate al Convegno di studi sul tema « Il nostro 

amore quotidiano ». Il mio pensiero va in particolare al Cardinale Kevin 

Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, al 

Cardinale Angelo De Donatis, Vicario per la Diocesi di Roma, e a Monsignor 

Vincenzo Paglia, Gran Cancelliere dell’Istituto Teologico Giovanni Paolo II 

per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia.

Cinque anni fa è stata promulgata l’Esortazione apostolica post-sinodale 

Amoris laetitia sulla bellezza e la gioia dell’amore coniugale e familiare. In 

questa ricorrenza ho invitato a vivere un anno di rilettura del Documento 

e di riflessione sul tema, fino alla celebrazione della X Giornata Mondiale 

delle Famiglie che, a Dio piacendo, avrà luogo a Roma il 26 giugno 2022. 

Vi sono grato per le iniziative che avete intrapreso a tale scopo e per il 

contributo che ognuno di voi offre nel proprio ambito di lavoro.

In questo quinquennio, Amoris laetitia ha tracciato l’inizio di un cam-

mino cercando di incoraggiare un nuovo approccio pastorale nei confronti 

della realtà familiare. L’intenzione principale del Documento è quella di 

comunicare, in un tempo e in una cultura profondamente mutati, che oggi 

è necessario uno sguardo nuovo sulla famiglia da parte della Chiesa: non 

basta ribadire il valore e l’importanza della dottrina, se non diventiamo 

custodi della bellezza della famiglia e se non ci prendiamo cura con com-

passione delle sue fragilità e delle sue ferite.

Questi due aspetti sono il cuore di ogni pastorale familiare: la franchezza 

dell’annuncio evangelico e la tenerezza dell’accompagnamento.

Da una parte, infatti, annunciamo alle coppie, ai coniugi e alle fami-

glie una Parola che li aiuti a cogliere il senso autentico della loro unione 

e del loro amore, segno e immagine dell’amore trinitario e dell’alleanza 

tra Cristo e la Chiesa. È la Parola sempre nuova del Vangelo da cui ogni 

dottrina, anche quella sulla famiglia, può prendere forma. Ed è una Parola 

esigente, che vuole liberare le relazioni umane dalle schiavitù che spesso 



396 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

ne deturpano il volto e le rendono instabili: la dittatura delle emozioni, 

l’esaltazione del provvisorio che scoraggia gli impegni per tutta la vita, 

il predominio dell’individualismo, la paura del futuro. Dinanzi a queste 

difficoltà, la Chesa ribadisce agli sposi cristiani il valore del matrimonio 

come progetto di Dio, come frutto della sua Grazia e come chiamata da 

vivere con totalità, fedeltà e gratuità. Questa è la via perché le relazioni, 

pur attraverso un cammino segnato da fallimenti, cadute e cambiamenti, 

si aprano alla pienezza della gioia e della realizzazione umana e diventino 

lievito di fraternità e di amore nella società.

Dall’altra parte, questo annuncio non può e non deve mai essere dato 

dall’alto e dall’esterno. La Chiesa è incarnata nella realtà storica come lo è 

stato il suo Maestro, e anche quando annuncia il Vangelo della famiglia lo 

fa immergendosi nella vita reale, conoscendo da vicino le fatiche quotidiane 

degli sposi e dei genitori, i loro problemi, le loro sofferenze, tutte quelle 

piccole e grandi situazioni che appesantiscono e, talvolta, ostacolano il loro 

cammino. Questo è il contesto concreto in cui si vive l’amore quotidiano. 

Avete intitolato così il vostro Convegno: « Il nostro amore quotidiano ». È 

una scelta significativa. Si tratta dell’amore generato dalla semplicità e 

dall’opera silenziosa della vita di coppia, da quell’impegno giornaliero e a 

volte faticoso portato avanti dagli sposi, dalle mamme, dai papà, dai figli. 

Un Vangelo che si proponesse come dottrina calata dall’alto e non entrasse 

nella “carne” di questa quotidianità, rischierebbe di restare una bella teoria 

e, talvolta, di essere vissuto come un obbligo morale. Siamo chiamati ad 

accompagnare, ad ascoltare, a benedire il cammino delle famiglie; non solo 

a tracciare la direzione, ma a fare il cammino con loro; a entrare nelle case 

con discrezione e con amore, per dire ai coniugi: la Chiesa è con voi, il 

Signore vi è vicino, vogliamo aiutarvi a custodire il dono che avete ricevuto.

Annunciare il Vangelo accompagnando le persone e mettendosi al servizio 

della loro felicità: in questo modo, possiamo aiutare le famiglie a camminare 

in maniera rispondente alla loro vocazione e missione, consapevoli della 

bellezza dei legami e del loro fondamento nell’amore di Dio Padre e Figlio 

e Spirito Santo.

Quando la famiglia vive nel segno di questa Comunione divina, che 

ho voluto esplicitare nei suoi aspetti anche esistenziali in Amoris laetitia, 

allora diventa una parola vivente del Dio Amore, pronunciata al mondo e 

per il mondo. Infatti, la grammatica delle relazioni familiari – cioè della 
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coniugalità, maternità, paternità, filialità e fraternità – è la via attraver-

so la quale si trasmette il linguaggio dell’amore, che dà senso alla vita e 

qualità umana ad ogni relazione. Si tratta di un linguaggio fatto non solo 

di parole, ma anche di modi di essere, di come parliamo, degli sguardi, 

dei gesti, dei tempi e degli spazi del nostro rapportarci con gli altri. Gli 

sposi lo sanno bene, i genitori e i figli lo imparano quotidianamente a 

questa scuola dell’amore che è la famiglia. E in tale ambito avviene anche 

la trasmissione della fede tra le generazioni: essa passa proprio attraverso 

il linguaggio delle buone e sane relazioni che si vivono in famiglia ogni 

giorno, specialmente affrontando insieme i conflitti e le difficoltà.

In questo tempo di pandemia, tra tanti disagi di ordine psicologico, 

oltre che economico e sanitario, tutto ciò è diventato evidente: i legami 

familiari sono stati e sono ancora duramente provati, ma rimangono nello 

stesso tempo il punto di riferimento più saldo, il sostegno più forte, il 

presidio insostituibile per la tenuta dell’intera comunità umana e sociale.

Sosteniamo, dunque, la famiglia! Difendiamola da ciò che ne compro-

mette la bellezza. Accostiamoci a questo mistero d’amore con stupore, con 

discrezione e tenerezza. E impegniamoci a custodire i suoi preziosi e delicati 

legami: figli, genitori, nonni… C’è bisogno di questi legami per vivere e per 

vivere bene, per rendere l’umanità più fraterna.

Pertanto, l’anno dedicato alla famiglia, che oggi inizia, sarà un tempo 

propizio per portare avanti la riflessione su Amoris laetitia. E per questo vi 

ringrazio di cuore, sapendo che l’Istituto Giovanni Paolo II può contribuire 

in molti modi, nel dialogo con le altre istituzioni accademiche e pastorali, 

allo sviluppo dell’attenzione umana, spirituale e pastorale a sostegno della 

famiglia. Alla Santa Famiglia di Nazareth affido voi e il vostro lavoro; e vi 

chiedo di fare altrettanto per me e il mio ministero.

Roma, San Giovanni in Laterano, 19 marzo 2021

Solennità di San Giuseppe, inizio dell’Anno della Famiglia Amoris laetitia

FRANCESCO
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III

Occasione CL anniversariae memoriae a sancto Alfonso Maria de’ Liguori 
Ecclesiae doctore proclamato.

Al Rev.do P. Michael Brehl, C.Ss.R., 
Superiore Generale della Congregazione del Santissimo Redentore 

e Moderatore Generale dell’Accademia Alfonsiana

Centocinquanta anni fa, Pio IX, il 23 marzo 1871, proclamava sant’Al-
fonso Maria de’ Liguori Dottore della Chiesa.

La Bolla di proclamazione del dottorato di sant’Alfonso ne evidenzia la 
specificità della sua proposta morale e spirituale, avendo saputo indicare « la via 
sicura nel groviglio delle opinioni contrastanti del rigorismo e del lassismo ».1

A centocinquant’anni da questa gioiosa ricorrenza, il messaggio di sant’Al-
fonso Maria de’ Liguori, patrono dei confessori e dei moralisti, e modello 
per tutta la Chiesa in uscita missionaria, indica ancora con vigore la strada 
maestra per avvicinare le coscienze al volto accogliente del Padre, perché 
« la salvezza che Dio ci offre è opera della sua misericordia » (EG, n. 112).

L’ascolto della realtà

La proposta teologica alfonsiana nasce dall’ascolto e dall’accoglienza 
della fragilità degli uomini e delle donne più abbandonati spiritualmente. 
Il Santo Dottore, formatosi in una mentalità morale rigorista, si converte 
alla “benignità” attraverso l’ascolto della realtà.

L’esperienza missionaria nelle periferie esistenziali del suo tempo, la 
ricerca dei lontani e l’ascolto delle confessioni, la fondazione e la guida della 
nascente Congregazione del Santissimo Redentore, e ancora le responsabilità 
come Vescovo di una Chiesa particolare, lo portano a diventare padre e 
maestro di misericordia, certo che il « paradiso di Dio è il cuore dell’uomo ».2

La graduale conversione verso una pastorale decisamente missionaria, 
capace di prossimità con il popolo, di saperne accompagnare il passo, di 
condividerne concretamente la vita anche in mezzo a grandi limiti e sfide, 
spinse Alfonso a rivedere, non senza fatica, anche l’impostazione teologica 
e giuridica ricevuta negli anni della sua formazione: inizialmente impron-

1 Pío IX, Acta Sancta Sedis, vol. VI, Typis Polyglottae Officinae S. C. De Propaganda Fidei, 
Romae 1871, 318.

2 A. de’ Liguori, « Modo di conversare alla familiare con Dio » in Opere ascetiche vol. I, CSSR, 
Roma 1933, 316.



 Acta Francisci Pp. 399

tata ad un certo rigorismo, si trasformò poi in approccio misericordioso, 

dinamismo evangelizzatore capace di agire per attrazione.

Nelle dispute teologiche, preferendo la ragione all’autorità, non si ferma 

alla formulazione teorica dei principi, ma si lascia interpellare dalla vita 

stessa. Avvocato degli ultimi, dei fragili e degli scartati dalla società del 

suo tempo, difende il “diritto” di tutti, specialmente dei più abbandonati 

e dei poveri. Questo percorso lo ha condotto alla scelta decisiva di porsi 

al servizio delle coscienze che cercano, pur tra mille difficoltà, il bene da 

fare, perché fedeli alla chiamata di Dio alla santità.

Sant’Alfonso, dunque, « non è né lassista né rigorista. Egli è un realista 

nel vero senso cristiano » perché ha ben compreso che « nel cuore stesso del 

Vangelo vi sono la vita comunitaria e l’impegno con gli altri » (EG, n. 177).

L’annuncio del Vangelo in una società che cambia rapidamente richiede 

il coraggio dell’ascolto della realtà, per « educare le coscienze a pensare in 

maniera differente, in discontinuità con il passato ».3

Ogni azione pastorale ha la sua radice nell’incontro salvifico con il Dio 

della vita, nasce dall’ascolto della vita e si nutre di una riflessione teologi-

ca che sappia farsi carico delle domande delle persone per indicare strade 

percorribili. Sull’esempio di Alfonso, invito i teologi moralisti, i missionari 

ed i confessori ad entrare in rapporto vivo con i membri popolo di Dio, e a 

guardare all’esistenza partendo dalla loro angolazione, per comprendere le 

difficoltà reali che incontrano ed aiutare a guarire le ferite, perché solo la 

vera fraternità « sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire 

Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme 

aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino per 

cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono » (EG, n. 92).

Fedele al Vangelo, l’insegnamento morale cristiano chiamato ad annun-

ciare, approfondire ed insegnare, sia sempre una risposta « al Dio che ci 

ama e che ci salva, riconoscendolo negli altri e uscendo da sé stessi per 

cercare il bene di tutti » (EG, n. 39). La teologia morale non può riflettere 

solo sulla formulazione dei principi, delle norme, ma occorre che si faccia 

carico propositivamente della realtà che supera qualsiasi idea (cfr EG, n. 

231). Questa è una priorità (cfr EG, nn. 34-39) perché la sola conoscenza 

dei principi teoretici, come ci ricorda lo stesso sant’Alfonso, non basta per 

accompagnare e sostenere le coscienze nel discernimento del bene da com-

3 Ibid., 221.
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piere. È necessario che la conoscenza diventi pratica mediante l’ascolto e 
l’accoglienza degli ultimi, dei fragili e di chi è considerato scarto dalla società.

Coscienze mature per una chiesa adulta

Sull’esempio di sant’Alfonso Maria de’ Liguori, rinnovatore della teologia 
morale,4 si rende auspicabile e dunque necessario affiancare, accompagnare 
e sostenere i più destituiti di aiuti spirituali nel cammino verso la redenzione. 
La radicalità evangelica non va contrapposta alla debolezza dell’uomo. È 
necessario sempre trovare la strada che non allontani, ma avvicini i cuori 
a Dio, così come fece Alfonso con il suo insegnamento spirituale e morale. 
Tutto ciò perché « l’immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale 
apertura alla fede; hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire 
loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua Parola, la celebrazione dei 
Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella 
fede. L’opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in 
un’attenzione religiosa privilegiata e prioritaria » (EG, n. 200).

Come sant’Alfonso siamo chiamati ad andare incontro al popolo come 
comunità apostolica che segue il Redentore tra gli abbandonati. Questo 
andare incontro a chi è privo di soccorso spirituale aiuta a superare l’etica 
individualistica e a promuovere una maturità morale capace di scegliere il 
vero bene. Formando coscienze responsabili e misericordiose avremo una 
Chiesa adulta capace di rispondere costruttivamente delle fragilità sociali, 
in vista del regno dei cieli.

L’andare incontro ai più fragili permette di combattere la « logica “della 
competitività e della legge del più forte” che “considera l’essere umano in 
se stesso come un bene di consumo, che si può usare e poi gettare” dando 
“inizio alla cultura dello scarto” » (cfr EG, n. 53).

In questi ultimi tempi, le sfide che la società sta affrontando sono in-
numerevoli: la pandemia e il lavoro nel mondo del post Covid, le cure da 
assicurare a tutti, la difesa della vita, gli input che ci vengono dall’intelli-
genza artificiale, la salvaguardia del creato, la minaccia antidemocratica e 
l’urgenza della fratellanza. Guai a noi se in tale impegno evangelizzatore, 
separassimo il “il grido dei poveri” 5 dal “grido della terra”.6

4 Cfr giovAnni PoALo II, « Spiritus Domini », in Enchiridium Vaticanum, vol. 10, Ed. Dehonia-
ne, Bologna 1989, p. 1420. [cfr AAS 79 (1987) pp. 1367-1368].

5 Cfr Laudato si’, n. 49.
6 PAPA FrAncesco, « Progettare passi coraggiosi per meglio rispondere alle attese del popolo 

di Dio. Discorso di sua santità Papa Francesco », in Studia Moralia, 57/1 (2019) 13-16.
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Alfonso de’ Liguori, maestro e patrono dei confessori e dei moralisti, ha 
offerto risposte costruttive alle sfide della società del suo tempo, attraverso 
l’evangelizzazione popolare, indicando uno stile di teologia morale capace 
di tenere insieme l’esigenza del Vangelo e le fragilità umane.

Vi invito sull’esempio del Santo Dottore ad affrontare seriamente a 
livello di teologia morale « il grido di Dio che chiede a tutti noi: « Dov’è 
tuo fratello? » (Gen 4, 9). Dov’è il tuo fratello schiavo? Dov’è quello che stai 
uccidendo ogni giorno nella piccola fabbrica clandestina, nella rete della 
prostituzione, nei bambini che utilizzi per l’accattonaggio, in quello che 
deve lavorare di nascosto perché non è stato regolarizzato? » (EG, n. 211).

Dinnanzi a passaggi epocali come quello attuale, si evidenzia concreto 
il rischio di assolutizzare i diritti dei forti, dimenticando i più bisognosi.

La formazione delle coscienze al bene appare meta indispensabile per 
ogni cristiano. Dare spazio alle coscienze – luogo dove risuona la voce di 
Dio – perché possano portare avanti il loro personale discernimento nella 
concretezza della vita (cfr AL, n. 37) è un compito formativo a cui bisogna 
restare fedeli. L’atteggiamento del Samaritano (Lc 10, 33-35), come ho in-
dicato in Fratelli tutti, ci sprona in questa direzione.

La teologia morale non deve aver paura di accogliere il grido degli ulti-
mi della terra e di farlo proprio. La dignità dei fragili è un dovere morale 
che non si può eludere o demandare. È necessario testimoniare che diritto 
dice sempre solidarietà.

Vi invito, così come ha fatto sant’Alfonso, ad andare incontro ai fratelli 
e alle sorelle fragili della nostra società. Ciò comporta lo sviluppo di una 
riflessione teologico morale ed un’azione pastorale, capace di impegnarsi 
per il bene comune che ha la sua radice nell’annuncio del kerygma, che 
ha una parola decisa in difesa della vita, verso il creato e la fratellanza.

In questa speciale ricorrenza incoraggio la Congregazione del Santissimo Re-
dentore e la Pontificia Accademia Alfonsiana, quale sua espressione e centro di 
alta formazione teologica ed apostolica, a porsi in dialogo costruttivo con tutte 
le istanze provenienti da ogni cultura,7 per ricercare risposte apostoliche, mo-
rali e spirituali a favore della fragilità umana, sapendo che il dialogo è marturya.

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e la Vergine Maria del Perpetuo Soccorso 
vi siano sempre compagni di viaggio.

Roma, San Giovanni in Laterano, 23 marzo 2021

FRANCESCO

7 Querida Amazonia, n. 36.
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ITER APOSTOLICUM PAPAE FRANCISCI IN IRAQUIAM  
(5-8 Martii 2021)

I

Occursus cum Auctoritatibus, Societate Civili et Corpore Legatorum (in Palatio 
Praesidis, Bagdati).*

Signor Presidente, 
Membri del Governo e del Corpo diplomatico, 
distinte Autorità, 
Rappresentanti della società civile, 
Signore e Signori!

Sono grato dell’opportunità di compiere questa Visita, a lungo attesa e 

desiderata, nella Repubblica di Iraq; di poter venire in questa terra, culla 

della civiltà strettamente legata, attraverso il Patriarca Abramo e numerosi 

profeti, alla storia della salvezza e alle grandi tradizioni religiose dell’Ebrai-

smo, del Cristianesimo e dell’Islam. Esprimo la mia gratitudine al Signor 

Presidente Salih per l’invito e per le cortesi parole di benvenuto, che mi ha 

rivolto anche a nome delle Autorità e del suo amato popolo. Ugualmente 

saluto i Membri del Corpo diplomatico e i Rappresentanti della società civile.

Saluto con affetto i Vescovi e i presbiteri, i religiosi e le religiose e tutti 

i fedeli della Chiesa Cattolica. Vengo come pellegrino per incoraggiarli nella 

loro testimonianza di fede, speranza e carità in mezzo alla società irachena. 

Saluto anche i membri delle altre Chiese e Comunità ecclesiali cristiane, 

gli aderenti all’Islam e i rappresentanti di altre tradizioni religiose. Dio ci 

conceda di camminare insieme, come fratelli e sorelle, nella « forte convin-

zione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a restare ancorati ai 

valori della pace, […] della reciproca conoscenza, della fratellanza umana 

e della convivenza comune ».1

La mia visita avviene nel tempo in cui il mondo intero sta cercando di 

uscire dalla crisi della pandemia da Covid-19, che non ha solo colpito la 

* Die 5 Martii 2021.
1 Documento sulla fratellanza umana, Abu Dhabi, 4 febbraio 2019.
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salute di tante persone, ma ha anche provocato il deterioramento di con-

dizioni sociali ed economiche già segnate da fragilità e instabilità. Questa 

crisi richiede sforzi comuni da parte di ciascuno per fare i tanti passi ne-

cessari, tra cui un’equa distribuzione dei vaccini per tutti. Ma non basta: 

questa crisi è soprattutto un appello a « ripensare i nostri stili di vita […], 

il senso della nostra esistenza ».2 Si tratta di uscire da questo tempo di 

prova migliori di come eravamo prima; di costruire il futuro più su quanto 

ci unisce che su quanto ci divide.

Negli scorsi decenni, l’Iraq ha patito i disastri delle guerre, il flagello 

del terrorismo e conflitti settari spesso basati su un fondamentalismo che 

non può accettare la pacifica coesistenza di vari gruppi etnici e religiosi, 

di idee e culture diverse. Tutto ciò ha portato morte, distruzione, mace-

rie tuttora visibili, e non solo a livello materiale: i danni sono ancora più 

profondi se si pensa alle ferite dei cuori di tante persone e comunità, che 

avranno bisogno di anni e anni per guarire. E qui, tra i tanti che hanno 

sofferto, non posso non ricordare gli yazidi, vittime innocenti di insensata 

e disumana barbarie, perseguitati e uccisi a motivo della loro appartenenza 

religiosa, e la cui stessa identità e sopravvivenza è stata messa a rischio. 

Pertanto, solo se riusciamo a guardarci tra noi, con le nostre differenze, 

come membri della stessa famiglia umana, possiamo avviare un effettivo 

processo di ricostruzione e lasciare alle future generazioni un mondo mi-

gliore, più giusto e più umano. A questo riguardo, la diversità religiosa, 

culturale ed etnica, che ha caratterizzato la società irachena per millenni, 

è una preziosa risorsa a cui attingere, non un ostacolo da eliminare. Oggi 

l’Iraq è chiamato a mostrare a tutti, specialmente in Medio Oriente, che 

le differenze, anziché dar luogo a conflitti, devono cooperare in armonia 

nella vita civile.

La coesistenza fraterna ha bisogno del dialogo paziente e sincero, tutela-

to dalla giustizia e dal rispetto del diritto. Non è un compito facile: richiede 

fatica e impegno da parte di tutti per superare rivalità e contrapposizioni, 

e parlarsi a partire dall’identità più profonda che abbiamo, quella di figli 

dell’unico Dio e Creatore.3 In base a questo principio la Santa Sede, in Iraq 

come altrove, non si stanca di appellarsi alle Autorità competenti perché 

2 Enc. Fratelli tutti, 33.
3 Cfr conc. ecum. vAt. II, Dich. Nostra aetate, 5.
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concedano a tutte le comunità religiose riconoscimento, rispetto, diritti e 

protezione. Apprezzo gli sforzi già intrapresi in questo senso e unisco la 

mia voce a quella degli uomini e delle donne di buona volontà affinché essi 

proseguano a beneficio del Paese.

Una società che porta l’impronta dell’unità fraterna è una società i cui 

membri vivono tra loro in solidarietà. « La solidarietà ci aiuta a vedere l’altro 

[…] come nostro prossimo, compagno di strada ».4 È una virtù che ci porta a 

compiere gesti concreti di cura e di servizio, con particolare riguardo per i 

più vulnerabili e bisognosi. Penso a coloro che, a causa della violenza, della 

persecuzione e del terrorismo hanno perduto familiari e persone care, casa 

e beni primari. Ma penso a tutta la gente che lotta ogni giorno in cerca di 

sicurezza e di mezzi per andare avanti, mentre aumentano disoccupazione e 

povertà. Il « saperci responsabili della fragilità degli altri » 5 dovrebbe ispi-

rare ogni sforzo per creare concrete opportunità sia sul piano economico 

sia nell’ambito dell’educazione, come pure per la cura del creato, nostra 

casa comune. Dopo una crisi, non basta ricostruire, bisogna farlo bene: in 

modo che tutti possano avere una vita dignitosa. Da una crisi non si esce 

uguali a prima: si esce o migliori o peggiori.

In quanto responsabili politici e diplomatici, siete chiamati a promuove-

re questo spirito di solidarietà fraterna. È necessario contrastare la piaga 

della corruzione, gli abusi di potere e l’illegalità, ma non è sufficiente. 

Occorre nello stesso tempo edificare la giustizia, far crescere l’onestà, la 

trasparenza e rafforzare le istituzioni a ciò preposte. In tal modo può cre-

scere la stabilità e svilupparsi una politica sana, capace di offrire a tutti, 

specialmente ai giovani – così numerosi in questo Paese –, la speranza di 

un avvenire migliore.

Signor Presidente, distinte Autorità, cari amici! Vengo come penitente 

che chiede perdono al Cielo e ai fratelli per tante distruzioni e crudeltà 

e vengo come pellegrino di pace, in nome di Cristo, Principe della Pace. 

Quanto abbiamo pregato, in questi anni, per la pace in Iraq! San Giovanni 

Paolo II non ha risparmiato iniziative, e soprattutto ha offerto preghiere e 

sofferenze per questo. E Dio ascolta, Dio ascolta sempre! Sta a noi ascoltare 

Lui, camminare nelle sue vie. Tacciano le armi! Se ne limiti la diffusione, 

4 Messaggio per la 54ª Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2021.
5 Enc. Fratelli tutti, 115.
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qui e ovunque! Cessino gli interessi di parte, quegli interessi esterni che 

si disinteressano della popolazione locale. Si dia voce ai costruttori, agli 

artigiani della pace! Ai piccoli, ai poveri, alla gente semplice, che vuole 

vivere, lavorare, pregare in pace. Basta violenze, basta estremismi, fazioni, 

intolleranze! Si dia spazio a tutti i cittadini che vogliono costruire insieme 

questo Paese, nel dialogo, nel confronto franco e sincero, costruttivo; a chi 

si impegna per la riconciliazione e, per il bene comune, è disposto a met-

tere da parte i propri interessi. In questi anni l’Iraq ha cercato di porre le 

basi per una società democratica. È indispensabile in tal senso assicurare 

la partecipazione di tutti i gruppi politici, sociali e religiosi e garantire i 

diritti fondamentali di tutti i cittadini. Nessuno sia considerato cittadino 

di seconda classe. Incoraggio i passi compiuti finora in questo percorso e 

spero che rafforzino la serenità e la concordia.

Anche la comunità internazionale ha un ruolo decisivo da svolgere nella 

promozione della pace in questa terra e in tutto il Medio Oriente. Come 

abbiamo visto durante il lungo conflitto nella vicina Siria – dal cui inizio 

si compiono in questi giorni ben dieci anni! –, le sfide interpellano sempre 

più l’intera famiglia umana. Esse richiedono una cooperazione su scala glo-

bale al fine di affrontare anche le disuguaglianze economiche e le tensioni 

regionali che mettono a rischio la stabilità di queste terre. Ringrazio gli 

Stati e le Organizzazioni internazionali, che si stanno adoperando in Iraq 

per la ricostruzione e per provvedere assistenza ai rifugiati, agli sfollati 

interni e a chi fatica a ritornare nelle proprie case, rendendo disponibili 

nel Paese cibo, acqua, alloggi, servizi sanitari e igienici, come pure pro-

grammi volti alla riconciliazione e alla costruzione della pace. E qui non 

posso non ricordare le tante agenzie, tra cui diverse cattoliche, che da 

anni assistono con grande impegno le popolazioni civili. Venire incontro ai 

bisogni essenziali di tanti fratelli e sorelle è atto di carità e di giustizia, e 

contribuisce a una pace duratura. Auspico che le nazioni non ritirino dal 

popolo iracheno la mano tesa dell’amicizia e dell’impegno costruttivo, ma 

continuino a operare in spirito di comune responsabilità con le Autorità 

locali, senza imporre interessi politici e ideologici.

La religione, per sua natura, dev’essere al servizio della pace e della 

fratellanza. Il nome di Dio non può essere usato per « giustificare atti di 
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omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione ».6 Al contrario Dio, che 

ha creato gli esseri umani uguali nella dignità e nei diritti, ci chiama a 

diffondere amore, benevolenza, concordia. Anche in Iraq la Chiesa Cattolica 

desidera essere amica di tutti e, attraverso il dialogo, collaborare in modo 

costruttivo con le altre religioni, per la causa della pace. L’antichissima 

presenza dei cristiani in questa terra e il loro contributo alla vita del Pa-

ese costituiscono una ricca eredità, che vuole poter continuare al servizio 

di tutti. La loro partecipazione alla vita pubblica, da cittadini che godano 

pienamente di diritti, libertà e responsabilità, testimonierà che un sano 

pluralismo religioso, etnico e culturale può contribuire alla prosperità e 

all’armonia del Paese.

Cari amici, desidero esprimere ancora una volta sentita gratitudine per 

tutto quello che avete fatto e continuate a fare al fine di edificare una 

società improntata all’unità fraterna, alla solidarietà e alla concordia. Il 

vostro servizio al bene comune è un’opera nobile. Chiedo all’Onnipotente 

di sostenervi nelle vostre responsabilità e di guidarvi tutti sulla via della 

sapienza, della giustizia e della verità. Su ciascuno di voi, sulle vostre fa-

miglie e sui vostri cari, e sull’intero popolo iracheno invoco l’abbondanza 

delle benedizioni divine. Grazie!

6 Documento sulla fratellanza umana, Abu Dhabi, 4 febbraio 2019.
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II

Occursus cum Episcopis, Sacerdotibus, Viris et Mulieribus religiosis, Semina-
rii Tironibus et Catechistis (in cathedrali templo Ecclesiae Syrae catholicae 
Dominae Nostrae a Salute, Bagdati).*

Beatitudini, Eccellenze, 
Cari Sacerdoti e Religiosi, 
Care Suore, 
cari fratelli e sorelle!

Vi abbraccio tutti con affetto paterno. Sono grato al Signore che nella 

sua provvidenza ci ha permesso di incontrarci oggi. Ringrazio Sua Beati-

tudine il Patriarca Ignace Youssif Younan e Sua Beatitudine il Cardinale 

Louis Sako per le parole di benvenuto. Siamo riuniti in questa Cattedrale 

di Nostra Signora della Salvezza, benedetti dal sangue dei nostri fratelli e 

sorelle che qui hanno pagato il prezzo estremo della loro fedeltà al Signore 

e alla sua Chiesa. Possa il ricordo del loro sacrificio ispirarci a rinnovare 

la nostra fiducia nella forza della Croce e del suo messaggio salvifico di 

perdono, riconciliazione e rinascita. Il cristiano infatti è chiamato a testi-

moniare l’amore di Cristo ovunque e in ogni tempo. Questo è il Vangelo 

da proclamare e incarnare anche in questo amato Paese.

Come vescovi e sacerdoti, religiosi e religiose, catechisti e responsabili 

laici, tutti voi condividete le gioie e le sofferenze, le speranze e le angosce 

dei fedeli di Cristo. I bisogni del popolo di Dio e le ardue sfide pastora-

li che affrontate quotidianamente si sono aggravate in questo tempo di 

pandemia. Tuttavia, ciò che mai dev’essere bloccato o ridotto è il nostro 

zelo apostolico, che voi attingete da radici antichissime, dalla presenza 

ininterrotta della Chiesa in queste terre fin dai primi tempi.1 Sappiamo 

quanto sia facile essere contagiati dal virus dello scoraggiamento che a volte 

sembra diffondersi intorno a noi. Eppure il Signore ci ha dato un vaccino 

efficace contro questo brutto virus: è la speranza. La speranza che nasce 

dalla preghiera perseverante e dalla fedeltà quotidiana al nostro apostolato. 

Con questo vaccino possiamo andare avanti con energia sempre nuova, per 

* Die 5 Martii 2021.
1 Cfr Benedetto XVI, Esort. ap. postsin. Ecclesia in Medio Oriente, 5.
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condividere la gioia del Vangelo, come discepoli missionari e segni viventi 

della presenza del Regno di Dio, Regno di santità, di giustizia e di pace.

Quanto ha bisogno il mondo intorno a noi di ascoltare questo messaggio! 

Non dimentichiamo mai che Cristo è annunciato soprattutto dalla testimo-

nianza di vite trasformate dalla gioia del Vangelo. Come vediamo dall’antica 

storia della Chiesa in queste terre, una fede viva in Gesù è “contagiosa”, 

può cambiare il mondo. L’esempio dei santi ci mostra che seguire Gesù 

Cristo « non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di 

colmare la vita di un nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in 

mezzo alle prove ».2

Le difficoltà fanno parte dell’esperienza quotidiana dei fedeli iracheni. 

Negli ultimi decenni, voi e i vostri concittadini avete dovuto affrontare gli 

effetti della guerra e delle persecuzioni, la fragilità delle infrastrutture di 

base e la continua lotta per la sicurezza economica e personale, che spesso 

ha portato a sfollamenti interni e alla migrazione di molti, anche tra i cri-

stiani, in altre parti del mondo. Vi ringrazio, fratelli Vescovi e Sacerdoti, 

di essere rimasti vicini al vostro popolo – vicini al vostro popolo! –, soste-

nendolo, sforzandovi di soddisfare i bisogni della gente e aiutando ciascuno 

a fare la sua parte al servizio del bene comune. L’apostolato educativo e 

quello caritativo delle vostre Chiese particolari rappresentano una preziosa 

risorsa per la vita sia della comunità ecclesiale sia dell’intera società. Vi 

incoraggio a perseverare in questo impegno, al fine di garantire che la 

Comunità cattolica in Iraq, sebbene piccola come un granello di senape,3 

continui ad arricchire il cammino del Paese nel suo insieme.

L’amore di Cristo ci chiede di mettere da parte ogni tipo di egocentri-

smo e di competizione; ci spinge alla comunione universale e ci chiama a 

formare una comunità di fratelli e sorelle che si accolgono e si prendono 

cura gli uni degli altri.4 Penso all’immagine familiare di un tappeto. Le 

diverse Chiese presenti in Iraq, ognuna con il suo secolare patrimonio 

storico, liturgico e spirituale, sono come tanti singoli fili colorati che, in-

trecciati insieme, compongono un unico, bellissimo tappeto, che non solo 

attesta la nostra fraternità, ma rimanda anche alla sua fonte. Perché Dio 

stesso è l’artista che ha ideato questo tappeto, che lo tesse con pazienza e 

2 Esort. ap. Evangelii gaudium, 167.
3 Cfr Mt 3, 31-32.
4 Cfr Enc. Fratelli tutti, 95-96.
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lo rammenda con cura, volendoci sempre tra noi ben intrecciati, come suoi 

figli e figlie. Sia sempre nel nostro cuore l’esortazione di Sant’Ignazio di 

Antiochia: « Nulla esista tra voi che possa dividervi, […] ma vi sia un’unica 

preghiera, un unico spirito, un’unica speranza, nell’amore e nella gioia ».5 

Com’è importante questa testimonianza di unione fraterna in un mondo 

spesso frammentato e lacerato dalle divisioni! Ogni sforzo compiuto per 

costruire ponti tra comunità e istituzioni ecclesiali, parrocchiali e diocesane 

servirà come gesto profetico della Chiesa in Iraq e come risposta feconda 

alla preghiera di Gesù affinché tutti siano uno.6

Pastori e fedeli, sacerdoti, religiosi e catechisti condividono, anche se 

in modi diversi, la responsabilità di portare avanti la missione della Chie-

sa. A volte possono sorgere incomprensioni e possiamo sperimentare delle 

tensioni: sono i nodi che ostacolano la tessitura della fraternità. Sono nodi 

che portiamo dentro di noi; del resto, siamo tutti peccatori. Tuttavia, questi 

nodi possono essere sciolti dalla Grazia, da un amore più grande; possono 

essere allentati dal perdono e dal dialogo fraterno, portando pazientemente 

i pesi gli uni degli altri 7 e rafforzandosi a vicenda nei momenti di prova 

e di difficoltà.

Ora vorrei dire una parola speciale ai miei fratelli vescovi. Mi piace 

pensare al nostro ministero episcopale in termini di vicinanza: il nostro 

bisogno di rimanere con Dio nella preghiera, accanto ai fedeli affidati alle 

nostre cure e ai nostri sacerdoti. Siate particolarmente vicini ai vostri sa-

cerdoti. Che non vi vedano come amministratori o manager, ma come padri, 

preoccupati perché i figli stiano bene, pronti a offrire loro sostegno e inco-

raggiamento con cuore aperto. Accompagnateli con la vostra preghiera, col 

vostro tempo, con la vostra pazienza, apprezzando il loro lavoro e guidando 

la loro crescita. In questo modo sarete per i vostri sacerdoti segno visibile 

di Gesù, il Buon Pastore che conosce le sue pecore e dà la vita per loro.8

Cari sacerdoti, religiosi e religiose, catechisti, seminaristi che vi prepa-

rate al futuro ministero: tutti voi avete sentito la voce del Signore nei vostri 

cuori e come il giovane Samuele avete risposto: « Eccomi ».9 Questa risposta, 

5 Ad Magnesios, 6-7: PL 5, 667.
6 Cfr Gv 17, 21; Ecclesia in Medio Oriente, 37.
7 Cfr Gal 6, 2.
8 Cfr Gv 10, 14-15.
9 1 Sam 3, 4.
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che vi invito a rinnovare ogni giorno, conduca ciascuno di voi a condividere 

la Buona Novella con entusiasmo e con coraggio, vivendo e camminando 

sempre alla luce della Parola di Dio, che abbiamo il dono e il compito di 

annunciare. Sappiamo che il nostro servizio comporta anche una componente 

amministrativa, ma questo non significa che dobbiamo passare tutto il nostro 

tempo in riunioni o dietro una scrivania. È importante uscire in mezzo al 

nostro gregge e offrire la nostra presenza e il nostro accompagnamento ai 

fedeli nelle città e nei villaggi. Penso a quanti rischiano di restare indietro: 

ai giovani, agli anziani, ai malati e ai poveri. Quando serviamo il prossimo 

con dedizione, come voi fate, in spirito di compassione, umiltà, gentilezza, 

con amore, stiamo realmente servendo Gesù, come Lui stesso ci ha detto.10 

E servendo Gesù negli altri, scopriamo la vera gioia. Non allontanatevi dal 

santo popolo di Dio, nel quale siete nati. Non dimenticatevi delle vostre 

mamme e delle vostre nonne, che vi hanno “allattato” nella fede, come 

direbbe San Paolo.11 Siate pastori, servitori del popolo e non funzionari 

di stato, chierici di stato. Sempre nel popolo di Dio, mai staccati come se 

foste una classe privilegiata. Non rinnegate questa “stirpe” nobile che è il 

santo popolo di Dio.

Vorrei tornare ora ai nostri fratelli e sorelle morti nell’attentato ter-

roristico in questa Cattedrale dieci anni fa e la cui causa di beatificazione 

è in corso. La loro morte ci ricorda con forza che l’incitamento alla guer-

ra, gli atteggiamenti di odio, la violenza e lo spargimento di sangue sono 

incompatibili con gli insegnamenti religiosi.12 E voglio ricordare tutte le 

vittime di violenze e persecuzioni, appartenenti a qualsiasi comunità religio-

sa. Domani, a Ur, incontrerò i Leader delle tradizioni religiose presenti in 

questo Paese, per proclamare ancora una volta la nostra convinzione che la 

religione deve servire la causa della pace e dell’unità tra tutti i figli di Dio. 

Questa sera voglio ringraziarvi per il vostro impegno di essere operatori di 

pace, all’interno delle vostre comunità e con i credenti di altre tradizioni 

religiose, spargendo semi di riconciliazione e di convivenza fraterna che 

possono portare a una rinascita di speranza per tutti.

Penso in particolare ai giovani. Ovunque sono portatori di promessa 

e di speranza, e soprattutto in questo Paese. Qui infatti non c’è solo un 

10 Cfr Mt 25, 40.
11 Cfr 2 Tm 1, 5.
12 Cfr Enc. Fratelli tutti, 285.
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inestimabile patrimonio archeologico, ma una ricchezza incalcolabile per 

l’avvenire: sono i giovani! Sono il vostro tesoro e occorre prendersene cura, 

alimentandone i sogni, accompagnandone il cammino, accrescendone la spe-

ranza. Benché giovani, infatti, la loro pazienza è già stata messa duramente 

alla prova dai conflitti di questi anni. Ma ricordiamoci, loro – insieme agli 

anziani – sono la punta di diamante del Paese, i frutti più saporiti dell’al-

bero: sta a noi, a noi, coltivarli nel bene e irrigarli di speranza.

Fratelli e sorelle, attraverso il Battesimo e la Confermazione, attraverso 

l’ordinazione o la professione religiosa, siete stati consacrati al Signore e 

inviati per essere discepoli missionari in questa terra così strettamente 

legata alla storia della salvezza. Siete parte di quella storia, testimoniando 

fedelmente le promesse di Dio, che mai vengono meno, e cercando di co-

struire un nuovo futuro. La vostra testimonianza, maturata nelle avversità 

e rafforzata dal sangue dei martiri, sia una luce che risplende in Iraq e 

oltre, per annunciare la grandezza del Signore e far esultare lo spirito di 

questo popolo in Dio nostro Salvatore.13

Nuovamente rendo grazie perché abbiamo potuto incontrarci. Nostra 

Signora della Salvezza e l’Apostolo San Tommaso intercedano per voi e vi 

proteggano sempre. Benedico di cuore ciascuno di voi e le vostre comunità. 

E vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie!

13 Cfr Lc 1, 46-47.
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III

Occursus interreligiosus (in planitia de Ur Chaldaeorum).*

Cari fratelli e sorelle,

questo luogo benedetto ci riporta alle origini, alle sorgenti dell’opera di 

Dio, alla nascita delle nostre religioni. Qui, dove visse Abramo nostro padre, 

ci sembra di tornare a casa. Qui egli sentì la chiamata di Dio, da qui partì 

per un viaggio che avrebbe cambiato la storia. Noi siamo il frutto di quella 

chiamata e di quel viaggio. Dio chiese ad Abramo di alzare lo sguardo al 

cielo e di contarvi le stelle.1 In quelle stelle vide la promessa della sua 

discendenza, vide noi. E oggi noi, ebrei, cristiani e musulmani, insieme con 

i fratelli e le sorelle di altre religioni, onoriamo il padre Abramo facendo 

come lui: guardiamo il cielo e camminiamo sulla terra.

1. Guardiamo il cielo. Contemplando dopo millenni lo stesso cielo, ap-

paiono le medesime stelle. Esse illuminano le notti più scure perché brillano 

insieme. Il cielo ci dona così un messaggio di unità: l’Altissimo sopra di noi ci 

invita a non separarci mai dal fratello che sta accanto a noi. L’Oltre di Dio ci 

rimanda all’altro del fratello. Ma se vogliamo custodire la fraternità, non pos-

siamo perdere di vista il Cielo. Noi, discendenza di Abramo e rappresentanti 

di diverse religioni, sentiamo di avere anzitutto questo ruolo: aiutare i nostri 

fratelli e sorelle a elevare lo sguardo e la preghiera al Cielo. Tutti ne abbiamo 

bisogno, perché non bastiamo a noi stessi. L’uomo non è onnipotente, da solo 

non ce la può fare. E se estromette Dio, finisce per adorare le cose terrene. 

Ma i beni del mondo, che a tanti fanno scordare Dio e gli altri, non sono il 

motivo del nostro viaggio sulla Terra. Alziamo gli occhi al Cielo per elevarci 

dalle bassezze della vanità; serviamo Dio, per uscire dalla schiavitù dell’io, 

perché Dio ci spinge ad amare. Ecco la vera religiosità: adorare Dio e amare 

il prossimo. Nel mondo d’oggi, che spesso dimentica l’Altissimo o ne offre 

un’immagine distorta, i credenti sono chiamati a testimoniare la sua bontà, a 

mostrare la sua paternità mediante la loro fraternità.

* Die 6 Martii 2021.
1 Cfr Gen 15, 5.
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Da questo luogo sorgivo di fede, dalla terra del nostro padre Abramo, 

affermiamo che Dio è misericordioso e che l’offesa più blasfema è profanare 

il suo nome odiando il fratello. Ostilità, estremismo e violenza non nascono 

da un animo religioso: sono tradimenti della religione. E noi credenti non 

possiamo tacere quando il terrorismo abusa della religione. Anzi, sta a noi 

dissolvere con chiarezza i fraintendimenti. Non permettiamo che la luce 

del Cielo sia coperta dalle nuvole dell’odio! Sopra questo Paese si sono 

addensate le nubi oscure del terrorismo, della guerra e della violenza. Ne 

hanno sofferto tutte le comunità etniche e religiose. Vorrei ricordare in 

particolare quella yazida, che ha pianto la morte di molti uomini e ha visto 

migliaia di donne, ragazze e bambini rapiti, venduti come schiavi e sotto-

posti a violenze fisiche e a conversioni forzate. Oggi preghiamo per quanti 

hanno subito tali sofferenze, per quanti sono ancora dispersi e sequestrati, 

perché tornino presto alle loro case. E preghiamo perché ovunque siano 

rispettate e riconosciute la libertà di coscienza e la libertà religiosa: sono 

diritti fondamentali, perché rendono l’uomo libero di contemplare il Cielo 

per il quale è stato creato.

Il terrorismo, quando ha invaso il nord di questo caro Paese, ha barba-

ramente distrutto parte del suo meraviglioso patrimonio religioso, tra cui 

chiese, monasteri e luoghi di culto di varie comunità. Ma anche in quel 

momento buio sono brillate delle stelle. Penso ai giovani volontari musulmani 

di Mosul, che hanno aiutato a risistemare chiese e monasteri, costruendo 

amicizie fraterne sulle macerie dell’odio, e a cristiani e musulmani che oggi 

restaurano insieme moschee e chiese. Il professor Ali Thajeel ci ha anche 

raccontato il ritorno dei pellegrini in questa città. È importante peregri-

nare verso i luoghi sacri: è il segno più bello della nostalgia del Cielo sulla 

Terra. Perciò amare e custodire i luoghi sacri è una necessità esistenziale, 

nel ricordo del nostro padre Abramo, che in diversi posti innalzò verso il 

cielo altari al Signore.2 Il grande patriarca ci aiuti a rendere i luoghi sacri 

di ciascuno oasi di pace e d’incontro per tutti! Egli, per la sua fedeltà a 

Dio, divenne benedizione per tutte le genti;3 il nostro essere oggi qui sulle 

sue orme sia segno di benedizione e di speranza per l’Iraq, per il Medio 

Oriente e per il mondo intero. Il Cielo non si è stancato della Terra: Dio 

2 Cfr Gen 12, 7.8; 13, 18; 22, 9.
3 Cfr Gen 12, 3.
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ama ogni popolo, ogni sua figlia e ogni suo figlio! Non stanchiamoci mai 

di guardare il cielo, di guardare queste stelle, le stesse che, a suo tempo, 

guardò il nostro padre Abramo.

2. Camminiamo sulla terra. Gli occhi al cielo non distolsero, ma incorag-

giarono Abramo a camminare sulla terra, a intraprendere un viaggio che, at-

traverso la sua discendenza, avrebbe toccato ogni secolo e latitudine. Ma tut-

to cominciò da qui, dal Signore che “lo fece uscire da Ur”.4 Il suo fu dunque 

un cammino in uscita, che comportò sacrifici: dovette lasciare terra, casa e 

parentela. Ma, rinunciando alla sua famiglia, divenne padre di una famiglia di 

popoli. Anche a noi succede qualcosa di simile: nel cammino, siamo chiamati 

a lasciare quei legami e attaccamenti che, chiudendoci nei nostri gruppi, ci 

impediscono di accogliere l’amore sconfinato di Dio e di vedere negli altri dei 

fratelli. Sì, abbiamo bisogno di uscire da noi stessi, perché abbiamo bisogno 

gli uni degli altri. La pandemia ci ha fatto comprendere che « nessuno si salva 

da solo ».5 Eppure ritorna sempre la tentazione di prendere le distanze dagli 

altri. Ma « il “si salvi chi può” si tradurrà rapidamente nel “tutti contro tutti”, 

e questo sarà peggio di una pandemia ».6 Nelle tempeste che stiamo attraver-

sando non ci salverà l’isolamento, non ci salveranno la corsa a rafforzare gli 

armamenti e ad erigere muri, che anzi ci renderanno sempre più distanti e 

arrabbiati. Non ci salverà l’idolatria del denaro, che rinchiude in sé stessi e 

provoca voragini di disuguaglianza in cui l’umanità sprofonda. Non ci salverà 

il consumismo, che anestetizza la mente e paralizza il cuore.

La via che il Cielo indica al nostro cammino è un’altra, è la via della 

pace. Essa chiede, soprattutto nella tempesta, di remare insieme dalla stessa 

parte. È indegno che, mentre siamo tutti provati dalla crisi pandemica, e 

specialmente qui dove i conflitti hanno causato tanta miseria, qualcuno 

pensi avidamente ai propri affari. Non ci sarà pace senza condivisione e 

accoglienza, senza una giustizia che assicuri equità e promozione per tutti, 

a cominciare dai più deboli. Non ci sarà pace senza popoli che tendono la 

mano ad altri popoli. Non ci sarà pace finché gli altri saranno un loro e 

non un noi. Non ci sarà pace finché le alleanze saranno contro qualcuno, 

perché le alleanze degli uni contro gli altri aumentano solo le divisioni. La 

4 Cfr Gen 15, 7. 
5 Lett. enc. Fratelli tutti, 54.
6 Ibid., 36.
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pace non chiede vincitori né vinti, ma fratelli e sorelle che, nonostante le 

incomprensioni e le ferite del passato, camminino dal conflitto all’unità. 

Chiediamolo nella preghiera per tutto il Medio Oriente, penso in particolare 

alla vicina, martoriata Siria.

Il patriarca Abramo, che oggi ci raduna in unità, fu profeta dell’Altis-

simo. Un’antica profezia dice che i popoli « spezzeranno le loro spade e ne 

faranno aratri, delle loro lance faranno falci ».7 Questa profezia non si è 

realizzata, anzi spade e lance sono diventate missili e bombe. Da dove può 

cominciare allora il cammino della pace? Dalla rinuncia ad avere nemici. 

Chi ha il coraggio di guardare le stelle, chi crede in Dio, non ha nemici da 

combattere. Ha un solo nemico da affrontare, che sta alla porta del cuore e 

bussa per entrare: è l’inimicizia. Mentre alcuni cercano di avere nemici più 

che di essere amici, mentre tanti cercano il proprio utile a discapito di altri, 

chi guarda le stelle delle promesse, chi segue le vie di Dio non può essere 

contro qualcuno, ma per tutti. Non può giustificare alcuna forma di imposi-

zione, oppressione e prevaricazione, non può atteggiarsi in modo aggressivo.

Cari amici, tutto ciò è possibile? Il padre Abramo, egli che seppe sperare 

contro ogni speranza 8 ci incoraggia. Nella storia abbiamo spesso inseguito 

mete troppo terrene e abbiamo camminato ognuno per conto proprio, ma 

con l’aiuto di Dio possiamo cambiare in meglio. Sta a noi, umanità di oggi, 

e soprattutto a noi, credenti di ogni religione, convertire gli strumenti di 

odio in strumenti di pace. Sta a noi esortare con forza i responsabili delle 

nazioni perché la crescente proliferazione delle armi ceda il passo alla di-

stribuzione di cibo per tutti. Sta a noi mettere a tacere le accuse reciproche 

per dare voce al grido degli oppressi e degli scartati sul pianeta: troppi 

sono privi di pane, medicine, istruzione, diritti e dignità! Sta a noi mettere 

in luce le losche manovre che ruotano attorno ai soldi e chiedere con forza 

che il denaro non finisca sempre e solo ad alimentare l’agio sfrenato di 

pochi. Sta a noi custodire la casa comune dai nostri intenti predatori. Sta 

a noi ricordare al mondo che la vita umana vale per quello che è e non per 

quello che ha, e che le vite di nascituri, anziani, migranti, uomini e donne 

di ogni colore e nazionalità sono sacre sempre e contano come quelle di 

tutti! Sta a noi avere il coraggio di alzare gli occhi e guardare le stelle, le 

stelle che vide il nostro padre Abramo, le stelle della promessa.

7 Is 2, 4.
8 Cfr Rm 4, 18.
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Il cammino di Abramo fu una benedizione di pace. Ma non fu facile: 

egli dovette affrontare lotte e imprevisti. Anche noi abbiamo davanti un 

cammino accidentato, ma abbiamo bisogno, come il grande patriarca, di 

fare passi concreti, di peregrinare alla scoperta del volto dell’altro, di con-

dividere memorie, sguardi e silenzi, storie ed esperienze. Mi ha colpito la 

testimonianza di Dawood e Hasan, un cristiano e un musulmano che, senza 

farsi scoraggiare dalle differenze, hanno studiato e lavorato insieme. Insieme 

hanno costruito il futuro e si sono scoperti fratelli. Anche noi, per andare 

avanti, abbiamo bisogno di fare insieme qualcosa di buono e di concreto. 

Questa è la via, soprattutto per i giovani, che non possono vedere i loro 

sogni stroncati dai conflitti del passato! È urgente educarli alla fraternità, 

educarli a guardare le stelle. È una vera e propria emergenza; sarà il vac-

cino più efficace per un domani di pace. Perché siete voi, cari giovani, il 

nostro presente e il nostro futuro!

Solo con gli altri si possono sanare le ferite del passato. La signora 

Rafah ci ha raccontato l’eroico esempio di Najy, della comunità sabeana 

mandeana, che perse la vita nel tentativo di salvare la famiglia del suo 

vicino musulmano. Quanta gente qui, nel silenzio e nel disinteresse del 

mondo, ha avviato cammini di fraternità! Rafah ci ha raccontato pure le 

indicibili sofferenze della guerra, che ha costretto molti ad abbandonare 

casa e patria in cerca di un futuro per i loro figli. Grazie, Rafah, per aver 

condiviso con noi la ferma volontà di restare qui, nella terra dei tuoi padri. 

Quanti non ci sono riusciti e hanno dovuto fuggire, trovino un’accoglienza 

benevola, degna di persone vulnerabili e ferite.

Fu proprio attraverso l’ospitalità, tratto distintivo di queste terre, che 

Abramo ricevette la visita di Dio e il dono ormai insperato di un figlio.9 

Noi, fratelli e sorelle di diverse religioni, ci siamo trovati qui, a casa, e da 

qui, insieme, vogliamo impegnarci perché si realizzi il sogno di Dio: che la 

famiglia umana diventi ospitale e accogliente verso tutti i suoi figli; che, 

guardando il medesimo cielo, cammini in pace sulla stessa terra.

Preghiera di Abramo

Dio Onnipotente, Creatore nostro che ami la famiglia umana e tutto ciò 

che le tue mani hanno compiuto, noi, figli e figlie di Abramo appartenenti 

9 Cfr Gen 18, 1-10.



 Acta Francisci Pp. 417

all’ebraismo, al cristianesimo e all’islam, insieme agli altri credenti e a tutte 

le persone di buona volontà, ti ringraziamo per averci donato come padre 

comune nella fede Abramo, figlio insigne di questa nobile e cara terra.

Ti ringraziamo per il suo esempio di uomo di fede che ti ha obbedito 

fino in fondo, lasciando la sua famiglia, la sua tribù e la sua patria per 

andare verso una terra che non conosceva.

Ti ringraziamo anche per l’esempio di coraggio, di resilienza e di forza 

d’animo, di generosità e di ospitalità che il nostro comune padre nella fede 

ci ha donato.

Ti ringraziamo, in particolare, per la sua fede eroica, dimostrata dalla 

disponibilità a sacrificare suo figlio per obbedire al tuo comando. Sappia-

mo che era una prova difficilissima, dalla quale tuttavia è uscito vincitore, 

perché senza riserve si è fidato di Te, che sei misericordioso e apri sempre 

possibilità nuove per ricominciare.

Ti ringraziamo perché, benedicendo il nostro padre Abramo, hai fatto 

di lui una benedizione per tutti i popoli.

Ti chiediamo, Dio del nostro padre Abramo e Dio nostro, di concederci 

una fede forte, operosa nel bene, una fede che apra i nostri cuori a Te e 

a tutti i nostri fratelli e sorelle; e una speranza insopprimibile, capace di 

scorgere ovunque la fedeltà delle tue promesse.

Fai di ognuno di noi un testimone della tua cura amorevole per tutti, 

in particolare per i rifugiati e gli sfollati, le vedove e gli orfani, i poveri e 

gli ammalati.

Apri i nostri cuori al perdono reciproco e rendici strumenti di riconci-

liazione, costruttori di una società più giusta e fraterna.

Accogli nella tua dimora di pace e di luce tutti i defunti, in particolare 

le vittime della violenza e delle guerre.

Assisti le autorità civili nel cercare e trovare le persone rapite, e nel 

proteggere in modo speciale le donne e i bambini.

Aiutaci ad avere cura del pianeta, casa comune che, nella tua bontà e 

generosità, hai dato a tutti noi.

Sostieni le nostre mani nella ricostruzione di questo Paese, e dacci la 

forza necessaria per aiutare quanti hanno dovuto lasciare le loro case e loro 

terre a rientrare in sicurezza e con dignità, e a iniziare una vita nuova, 

serena e prospera. Amen.
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IV

Sancta Missa (in ecclesia cathedrali Chaldaea Sancti Ioseph, Bagdati).*

La Parola di Dio ci parla oggi di sapienza, testimonianza e promesse.

La sapienza in queste terre è stata coltivata da tempi antichissimi. La 

sua ricerca da sempre affascina l’uomo; spesso, però, chi ha più mezzi può 

acquisire più conoscenze e avere più opportunità, mentre chi ha meno viene 

messo da parte. È una disuguaglianza inaccettabile, che oggi si è dilatata. 

Ma il Libro della Sapienza ci sorprende, ribaltando la prospettiva. Dice 

che « gli ultimi meritano misericordia, ma i potenti saranno vagliati con 

rigore ».1 Per il mondo, chi ha di meno è scartato e chi ha di più è privi-

legiato. Per Dio no: chi ha più potere è sottoposto a un esame rigoroso, 

mentre gli ultimi sono i privilegiati di Dio.

Gesù, la Sapienza in persona, completa questo ribaltamento nel Van-

gelo: non in un momento qualunque, ma all’inizio del primo discorso, con 

le Beatitudini. Il capovolgimento è totale: i poveri, quelli che piangono, i 

perseguitati sono detti beati. Com’è possibile? Beati, per il mondo, sono i 

ricchi, i potenti, i famosi! Vale chi ha, chi può, chi conta! Per Dio no: non 

è più grande chi ha, ma chi è povero in spirito; non chi può tutto sugli 

altri, ma chi è mite con tutti; non chi è acclamato dalle folle, ma chi è 

misericordioso col fratello. A questo punto può venire un dubbio: se vivo 

come Gesù chiede, che cosa ci guadagno? Non rischio di farmi mettere i 

piedi in testa dagli altri? La proposta di Gesù conviene? O è perdente? Non 

è perdente, ma sapiente.

La proposta di Gesù è sapiente perché l’amore, che è il cuore delle 

Beatitudini, anche se pare debole agli occhi del mondo, in realtà vince. 

Sulla croce si è dimostrato più forte del peccato, nel sepolcro ha sconfitto 

la morte. È lo stesso amore che ha reso i martiri vittoriosi nella prova, e 

quanti ce ne sono stati nell’ultimo secolo, più che nei precedenti! L’amore è 

la nostra forza, la forza di tanti fratelli e sorelle che anche qui hanno subito 

pregiudizi e offese, maltrattamenti e persecuzioni per il nome di Gesù. Ma 

mentre la potenza, la gloria e la vanità del mondo passano, l’amore rimane: 

* Die 6 Martii 2021.
1 Sap 6, 6.
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come ci ha detto l’Apostolo Paolo, « non avrà mai fine ».2 Vivere le Beatitu-

dini, allora, è rendere eterno quello che passa. È portare il Cielo in terra.

Ma come si praticano le Beatitudini? Esse non chiedono di fare cose 

straordinarie, di compiere imprese che vanno oltre le nostre capacità. 

Chiedono la testimonianza quotidiana. Beato è chi vive con mitezza, chi 

pratica la misericordia lì dove si trova, chi mantiene il cuore puro lì dove 

vive. Per diventare beati non bisogna essere eroi ogni tanto, ma testimoni 

ogni giorno. La testimonianza è la via per incarnare la sapienza di Gesù. 

È così che si cambia il mondo: non con il potere o con la forza, ma con 

le Beatitudini. Perché così ha fatto Gesù, vivendo fino alla fine quel che 

aveva detto all’inizio. Tutto sta nel testimoniare l’amore di Gesù, quella 

stessa carità che San Paolo descrive splendidamente nella seconda Lettura 

di oggi. Vediamo come la presenta.

Per prima cosa dice che « la carità è magnanima ».3 Non ci aspettavamo 

questo aggettivo. Amore sembra sinonimo di bontà, generosità, opere di 

bene, eppure Paolo dice che la carità è anzitutto magnanima. È una paro-

la che, nella Bibbia, racconta la pazienza di Dio. Lungo la storia l’uomo 

ha continuato a tradire l’alleanza con Lui, a cadere nei soliti peccati e il 

Signore, anziché stancarsi e andarsene, ogni volta è rimasto fedele, ha per-

donato, ha ricominciato. La pazienza di ricominciare ogni volta è la prima 

qualità dell’amore, perché l’amore non si sdegna, ma riparte sempre. Non 

si intristisce, ma rilancia; non si scoraggia, ma resta creativo. Di fronte al 

male non si arrende, non si rassegna. Chi ama non si chiude in sé stesso 

quando le cose vanno male, ma risponde al male con il bene, ricordando la 

sapienza vittoriosa della croce. Il testimone di Dio fa così: non è passivo, 

fatalista, non vive in balìa delle circostanze, dell’istinto e dell’istante, ma 

è sempre speranzoso, perché fondato nell’amore che « tutto scusa, tutto 

crede, tutto spera, tutto sopporta ».4

Possiamo chiederci: e io, come reagisco alle situazioni che non vanno? 

Di fronte alle avversità ci sono sempre due tentazioni. La prima è la fuga: 

scappare, voltare le spalle, non volerne più sapere. La seconda è reagire da 

arrabbiati, con la forza. È quello che accadde ai discepoli nel Getsemani: 

davanti allo sconcerto, molti si diedero alla fuga e Pietro prese la spada. 

2 1 Cor 13, 8.
3 v. 4.
4 v. 7.
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Ma né la fuga né la spada risolsero qualcosa. Gesù, invece, cambiò la storia. 

Come? Con la forza umile dell’amore, con la sua testimonianza paziente. 

Così siamo chiamati a fare noi; così Dio realizza le sue promesse.

Promesse. La sapienza di Gesù, che si incarna nelle Beatitudini, chiede 

la testimonianza e offre la ricompensa, contenuta nelle promesse divine. 

Vediamo infatti che a ogni Beatitudine segue una promessa: chi le vive avrà 

il regno dei cieli, sarà consolato, saziato, vedrà Dio….5 Le promesse di Dio 

assicurano una gioia senza eguali e non deludono. Ma come si compiono? 

Attraverso le nostre debolezze. Dio fa beati coloro che percorrono fino in 

fondo la via della loro povertà interiore. La strada è questa, non ce n’è 

un’altra. Guardiamo al patriarca Abramo. Dio gli promette una grande 

discendenza, ma lui e Sara sono anziani e senza figli. Proprio nella loro 

anzianità paziente e fiduciosa Dio opera meraviglie e dona loro un figlio. 

Guardiamo a Mosè: Dio gli promette che libererà il popolo dalla schiavitù 

e per questo gli chiede di parlare al faraone. Mosè fa presente di essere 

impacciato nel parlare; eppure Dio realizzerà la promessa attraverso le sue 

parole. Guardiamo alla Madonna, che proprio quando per la Legge non 

può avere figli viene chiamata a diventare madre. E guardiamo a Pietro: 

rinnega il Signore e Gesù chiama proprio lui a confermare i fratelli. Cari 

fratelli e sorelle, a volte possiamo sentirci incapaci, inutili. Non crediamoci, 

perché Dio vuole compiere prodigi proprio attraverso le nostre debolezze.

Egli ama fare così e stasera, per ben otto volte, ci ha detto ţu−b’a− [beati], 

per farci comprendere che con Lui lo siamo davvero. Certo, siamo provati, 

cadiamo spesso, ma non dobbiamo dimenticare che, con Gesù, siamo beati. 

Quanto il mondo ci toglie non è nulla in confronto all’amore tenero e pa-

ziente con cui il Signore compie le sue promesse. Cara sorella, caro fratello, 

forse guardi le tue mani e ti sembrano vuote, forse nel tuo cuore serpeggia 

la sfiducia e non ti senti ripagato dalla vita. Se è così, non temere: le Bea-

titudini sono per te, per te che sei afflitto, affamato e assetato di giustizia, 

perseguitato. Il Signore ti promette che il tuo nome è scritto nel suo cuore, 

nei Cieli! E io oggi Lo ringrazio con voi e per voi, perché qui, dove nell’an-

tichità è sorta la sapienza, in questi tempi si sono levati tanti testimoni, 

spesso trascurati dalle cronache, ma preziosi agli occhi di Dio; testimoni 

che, vivendo le Beatitudini, aiutano Dio a realizzare le sue promesse di pace.

5 Cfr Mt 5, 3-12.
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V

Prex suffragii pro belli victimis (Hosh al-Bieaa - Mausilii).*6

Cari fratelli e sorelle, 
cari amici!

Ringrazio l’Arcivescovo Najeeb Michaeel per le sue parole di benvenuto 

e sono particolarmente grato a Padre Raid Kallo e al Sig. Gutayba Aagha 

per le loro toccanti testimonianze.

Grazie tante, Padre Raid. Lei ci ha raccontato dello sfollamento forzato 

di molte famiglie cristiane dalle loro case. Il tragico ridursi dei discepoli di 

Cristo, qui e in tutto il Medio Oriente, è un danno incalcolabile non solo 

per le persone e le comunità interessate, ma per la stessa società che si 

lasciano alle spalle. In effetti, un tessuto culturale e religioso così ricco di 

diversità è indebolito dalla perdita di uno qualsiasi dei suoi membri, per 

quanto piccolo. Come in uno dei vostri tappeti artistici, un piccolo filo 

strappato può danneggiare l’insieme. Lei, Padre, ha parlato dell’esperienza 

fraterna che vive con i musulmani, dopo essere ritornato a Mosul. Lei ha 

trovato accoglienza, rispetto, collaborazione. Grazie, Padre, per aver condi-

viso questi segni che lo Spirito fa fiorire nel deserto e per averci indicato 

che è possibile sperare nella riconciliazione e in una nuova vita.

Signor Aagha, Lei ci ha ricordato che la vera identità di questa città è 

quella della convivenza armoniosa tra persone di origini e culture diverse. 

Per questo, accolgo con grande favore il Suo invito alla comunità cristiana a 

tornare a Mosul e ad assumere il ruolo vitale che le è proprio nel processo 

di risanamento e di rinnovamento.

Oggi, tutti eleviamo le nostre voci in preghiera a Dio Onnipotente per 

tutte le vittime della guerra e dei conflitti armati. Qui a Mosul le tragiche 

conseguenze della guerra e delle ostilità sono fin troppo evidenti. Com’è 

crudele che questo Paese, culla di civiltà, sia stato colpito da una tempesta 

così disumana, con antichi luoghi di culto distrutti e migliaia e migliaia di 

persone – musulmani, cristiani, gli yazidi, che sono stati annientati crudel-

mente dal terrorismo, e altri – sfollati con la forza o uccisi!

* Die 7 Martii 2021.
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Oggi, malgrado tutto, riaffermiamo la nostra convinzione che la fra-

ternità è più forte del fratricidio, che la speranza è più forte della morte, 

che la pace è più forte della guerra. Questa convinzione parla con voce più 

eloquente di quella dell’odio e della violenza; e mai potrà essere soffocata 

nel sangue versato da coloro che pervertono il nome di Dio percorrendo 

strade di distruzione.

Parole introduttive del Santo Padre

Prima di pregare per tutte le vittime della guerra in questa città di 

Mosul, in Iraq e nell’intero Medio Oriente, vorrei condividere con voi questi 

pensieri:

Se Dio è il Dio della vita – e lo è –, a noi non è lecito uccidere i fra-

telli nel suo nome.

Se Dio è il Dio della pace – e lo è –, a noi non è lecito fare la guerra 

nel suo nome.

Se Dio è il Dio dell’amore – e lo è –, a noi non è lecito odiare i fratelli.

Ora preghiamo insieme per tutte le vittime della guerra, perché Dio 

Onnipotente conceda loro vita eterna e pace senza fine, e le accolga nel suo 

amorevole abbraccio. E preghiamo anche per tutti noi, perché, al di là delle 

appartenenze religiose, possiamo vivere in armonia e in pace, consapevoli 

che agli occhi di Dio siamo tutti fratelli e sorelle.

Preghiera

Altissimo Dio, Signore del tempo e della storia, Tu per amore hai creato 

il mondo e non smetti mai di riversare sulle tue creature le tue benedizioni. 

Tu, al di là dell’oceano della sofferenza e della morte, al di là delle ten-

tazioni della violenza, dell’ingiustizia e dell’iniquo guadagno, accompagni i 

tuoi figli e le tue figlie con tenero amore di Padre.

Ma noi uomini, ingrati per i tuoi doni e distolti dalle nostre preoccupa-

zioni e dalle nostre ambizioni troppo terrene, spesso abbiamo dimenticato i 

tuoi disegni di pace e di armonia. Ci siamo chiusi in noi stessi e nei nostri 

interessi di parte e, indifferenti a Te e agli altri, abbiamo sbarrato le porte 

alla pace. Si è così ripetuto quanto il profeta Giona udì dire di Ninive: la 

malvagità degli uomini è salita fino al cielo.1 Non abbiamo alzato al Cielo 

1 Cfr Gn 1, 2.
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mani pure,2 ma dalla terra è salito ancora una volta il grido del sangue 

innocente.3 Gli abitanti di Ninive, nel racconto di Giona, ascoltarono la voce 

del tuo profeta e trovarono salvezza nella conversione. Anche noi, Signore, 

mentre ti affidiamo le tante vittime dell’odio dell’uomo contro l’uomo, in-

vochiamo il tuo perdono e supplichiamo la grazia della conversione:

Kyrie eleison! Kyrie eleison! Kyrie eleison!

[breve silenzio]

Signore Dio nostro, in questa città due simboli testimoniano il peren-

ne desiderio dell’umanità di avvicinarsi a Te: la moschea Al-Nouri con il 

suo minareto Al Hadba e la chiesa di Nostra Signora dell’orologio. È un 

orologio che da più di cent’anni ricorda ai passanti che la vita è breve e il 

tempo prezioso. Insegnaci a comprendere che Tu hai affidato a noi il tuo 

disegno di amore, di pace e di riconciliazione, perché lo attuassimo nel 

tempo, nel breve volgere della nostra vita terrena. Facci comprendere che 

solo mettendolo in pratica senza indugi si potranno ricostruire questa città 

e questo Paese, e si potranno risanare i cuori straziati dal dolore. Aiutaci a 

non trascorrere il tempo al servizio dei nostri interessi egoistici, personali 

o di gruppo, ma al servizio del tuo disegno d’amore. E quando andiamo 

fuori strada, fa’ che possiamo dare ascolto alla voce dei veri uomini di Dio 

e ravvederci per tempo, per non rovinarci ancora con distruzione e morte.

Ti affidiamo coloro, la cui vita terrena è stata accorciata dalla mano 

violenta dei loro fratelli, e ti imploriamo anche per quanti hanno fatto del 

male ai loro fratelli e alle loro sorelle: si ravvedano, toccati dalla potenza 

della tua misericordia.

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

Requiescant in pace. Amen.

2 Cfr 1 Tm 2, 8.
3 Cfr Gen 4, 10.
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VI

Visitatio ad communitatem Qaraqosh (in ecclesia Immaculatae Conceptionis, 
Qaraqosh).*4

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Sono grato al Signore per l’opportunità di essere in mezzo a voi que-

sta mattina. Ho atteso con impazienza questo momento. Ringrazio Sua 

Beatitudine il Patriarca Ignace Youssif Younan per le sue parole di saluto, 

come pure la Signora Doha Sabah Abdallah e padre Ammar Yako per le 

loro testimonianze. Guardandovi, vedo la diversità culturale e religiosa della 

gente di Qaraqosh, e questo mostra qualcosa della bellezza che la vostra 

regione offre al futuro. La vostra presenza qui ricorda che la bellezza non 

è monocromatica, ma risplende per la varietà e le differenze.

Allo stesso tempo, con grande tristezza, ci guardiamo attorno e vediamo 

altri segni, i segni del potere distruttivo della violenza, dell’odio e della 

guerra. Quante cose sono state distrutte! E quanto dev’essere ricostruito! 

Questo nostro incontro dimostra che il terrorismo e la morte non hanno mai 

l’ultima parola. L’ultima parola appartiene a Dio e al suo Figlio, vincitore 

del peccato e della morte. Anche in mezzo alle devastazioni del terrorismo 

e della guerra, possiamo vedere, con gli occhi della fede, il trionfo della vita 

sulla morte. Avete davanti a voi l’esempio dei vostri padri e delle vostre 

madri nella fede, che hanno adorato e lodato Dio in questo luogo. Hanno 

perseverato con ferma speranza nel loro cammino terreno, confidando in 

Dio che non delude mai e che sempre ci sostiene con la sua grazia. La 

grande eredità spirituale che ci hanno lasciato continua a vivere in voi. 

Abbracciate questa eredità! Questa eredità è la vostra forza! Adesso è il 

momento di ricostruire e ricominciare, affidandosi alla grazia di Dio, che 

guida le sorti di ogni uomo e di tutti i popoli. Non siete soli! La Chiesa 

intera vi è vicina, con la preghiera e la carità concreta. E in questa regione 

tanti vi hanno aperto le porte nel momento del bisogno.

Carissimi, questo è il momento di risanare non solo gli edifici, ma pri-

ma ancora i legami che uniscono comunità e famiglie, giovani e anziani. Il 

* Die 7 Martii 2021.
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profeta Gioele dice: “I tuoi figli e le tue figlie profetizzeranno, i tuoi vecchi 

sogneranno e i tuoi giovani avranno visioni”.1 Quando gli anziani e i giovani 

si incontrano, che cosa succede? Gli anziani sognano, sognano un futuro 

per i giovani; e i giovani possono raccogliere questi sogni e profetizzare, 

portarli avanti. Quando gli anziani e i giovani si uniscono, preserviamo e 

trasmettiamo i doni che Dio dà. Guardiamo i nostri figli, sapendo che eredi-

teranno non solo una terra, una cultura e una tradizione, ma anche i frutti 

vivi della fede che sono le benedizioni di Dio su questa terra. Vi incoraggio 

a non dimenticare chi siete e da dove venite! A custodire i legami che vi 

tengono insieme, vi incoraggio a custodire le vostre radici!

Sicuramente ci sono momenti in cui la fede può vacillare, quando sem-

bra che Dio non veda e non agisca. Questo per voi era vero nei giorni più 

bui della guerra, ed è vero anche in questi giorni di crisi sanitaria globale 

e di grande insicurezza. In questi momenti, ricordate che Gesù è al vostro 

fianco. Non smettete di sognare! Non arrendetevi, non perdete la speranza! 

Dal Cielo i santi vegliano su di noi: invochiamoli e non stanchiamoci di 

chiedere la loro intercessione. E ci sono anche “i santi della porta accan-

to” « che, vivendo in mezzo a noi, riflettono la presenza di Dio ».2 Questa 

terra ne ha molti, è una terra di tanti uomini e donne santi. Lasciate che 

vi accompagnino verso un futuro migliore, un futuro di speranza.

Una cosa che ha detto la Signora Doha mi ha commosso: ha detto che il 

perdono è necessario da parte di coloro che sono sopravvissuti agli attacchi 

terroristici. Perdono: questa è una parola-chiave. Il perdono è necessario 

per rimanere nell’amore, per rimanere cristiani. La strada per una piena 

guarigione potrebbe essere ancora lunga, ma vi chiedo, per favore, di non 

scoraggiarvi. Ci vuole capacità di perdonare e, nello stesso tempo, corag-

gio di lottare. So che questo è molto difficile. Ma crediamo che Dio può 

portare la pace in questa terra. Noi confidiamo in Lui e, insieme a tutte 

le persone di buona volontà, diciamo “no” al terrorismo e alla strumenta-

lizzazione della religione.

Padre Ammar, ricordando gli orrori del terrorismo e della guerra, ha 

ringraziato il Signore che vi ha sempre sostenuto nei tempi buoni e in quelli 

cattivi, nella salute e nella malattia. La gratitudine nasce e cresce quando 

1 Cfr Gl 3, 1.
2 Esort. ap. Gaudete et exsultate, 7.
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ricordiamo i doni e le promesse di Dio. La memoria del passato plasma il 

presente e ci porta avanti verso il futuro.

In ogni momento, rendiamo grazie a Dio per i suoi doni e chiediamogli 

di concedere pace, perdono e fraternità a questa terra e alla sua gente. 

Non stanchiamoci di pregare per la conversione dei cuori e per il trionfo 

di una cultura della vita, della riconciliazione e dell’amore fraterno, nel 

rispetto delle differenze, delle diverse tradizioni religiose, nello sforzo di 

costruire un futuro di unità e collaborazione tra tutte le persone di buona 

volontà. Un amore fraterno che riconosca « i valori fondamentali della nostra 

comune umanità, valori in nome dei quali possiamo e dobbiamo cooperare, 

costruire e dialogare, perdonare e crescere ».3

Mentre arrivavo con l’elicottero, ho visto la statua della Vergine Maria 

su questa chiesa dell’Immacolata Concezione, e ho affidato a lei la rinascita 

di questa città. La Madonna non solo ci protegge dall’alto, ma con tenerezza 

materna scende verso di noi. La sua effigie qui è stata persino ferita e cal-

pestata, ma il volto della Madre di Dio continua a guardarci con tenerezza. 

Perché così fanno le madri: consolano, confortano, danno vita. E vorrei dire 

grazie di cuore a tutte le madri e a tutte le donne di questo Paese, donne 

coraggiose che continuano a donare vita nonostante i soprusi e le ferite. 

Che le donne siano rispettate e tutelate! Che vengano loro date attenzione 

e opportunità! E ora preghiamo insieme la nostra Madre, invocando la sua 

intercessione per le vostre necessità e i vostri progetti. Vi pongo tutti sotto 

la sua protezione. E vi chiedo, per favore, di pregare per me.

3 Enc. Fratelli tutti, 283.
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VII

Sancta Missa (in campo institutionis athleticae « Franso Hariri », Arbelae).*

San Paolo ci ha ricordato che « Cristo è potenza di Dio e sapienza di 

Dio ».1 Gesù ha rivelato questa potenza e questa sapienza soprattutto con 

la misericordia e il perdono. Non ha voluto farlo con dimostrazioni di forza 

o imponendo dall’alto la sua voce, né con lunghi discorsi o esibizioni di 

scienza incomparabile. Lo ha fatto dando la sua vita sulla croce. Ha rive-

lato la sua sapienza e potenza divina mostrandoci, fino alla fine, la fedeltà 

dell’amore del Padre; la fedeltà del Dio dell’Alleanza, che ha fatto uscire 

il suo popolo dalla schiavitù e lo ha guidato nel cammino della libertà.2

Com’è facile cadere nella trappola di pensare che dobbiamo dimostrare 

agli altri che siamo forti, che siamo sapienti… Nella trappola di farci im-

magini false di Dio che ci diano sicurezza….3 In realtà, è il contrario, tutti 

noi abbiamo bisogno della potenza e della sapienza di Dio rivelata da Gesù 

sulla croce. Sul Calvario, Lui ha offerto al Padre le ferite dalle quali noi 

siamo stati guariti.4 Qui in Iraq, quanti dei vostri fratelli e sorelle, amici 

e concittadini portano le ferite della guerra e della violenza, ferite visibili 

e invisibili! La tentazione è di rispondere a questi e ad altri fatti dolorosi 

con una forza umana, con una sapienza umana. Invece Gesù ci mostra la 

via di Dio, quella che Lui ha percorso e sulla quale ci chiama a seguirlo.

Nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato,5 vediamo come Gesù scacciò 

dal Tempio di Gerusalemme i cambiavalute e tutti coloro che compravano e 

vendevano. Perché Gesù ha fatto questo gesto così forte, così provocatorio? 

L’ha fatto perché il Padre lo ha mandato a purificare il tempio: non solo il 

tempio di pietra, ma soprattutto quello del nostro cuore. Come Gesù non 

tollerò che la casa del Padre suo diventasse un mercato,6 così desidera 

che il nostro cuore non sia un luogo di subbuglio, disordine e confusione. 

Il cuore va pulito, va ordinato, va purificato. Da che cosa? Dalle falsità 

* Die 7 Martii 2021.
1 1 Cor 1, 24.
2 Cfr Es 20, 1-2.
3 Cfr Es 20, 4-5.
4 Cfr 1 Pt 2, 24.
5 Gv 2, 13-25.
6 Cfr Gv 2, 16.
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che lo sporcano, dalle doppiezze dell’ipocrisia. Tutti noi ne abbiamo. Sono 

malattie che fanno male al cuore, che infangano la vita, la rendono doppia. 

Abbiamo bisogno di essere ripuliti dalle nostre ingannevoli sicurezze che 

mercanteggiano la fede in Dio con cose che passano, con le convenienze 

del momento. Abbiamo bisogno che siano spazzate via dal nostro cuore e 

dalla Chiesa le nefaste suggestioni del potere e del denaro. Per ripulire il 

cuore abbiamo bisogno di sporcarci le mani: di sentirci responsabili e non 

restare a guardare mentre il fratello e la sorella soffrono. Ma come purifi-

care il cuore? Da soli non siamo capaci, abbiamo bisogno di Gesù. Lui ha il 

potere di vincere i nostri mali, di guarire le nostre malattie, di restaurare 

il tempio del nostro cuore.

A conferma di ciò, come segno della sua autorità dice: « Distruggete 

questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere ».7 Gesù Cristo, Lui solo, 

può purificarci dalle opere del male, Lui che è morto e risorto, Lui che è il 

Signore! Cari fratelli e sorelle, Dio non ci lascia morire nel nostro peccato. 

Anche quando gli voltiamo le spalle, non ci abbandona mai a noi stessi. Ci 

cerca, ci insegue, per chiamarci al pentimento e per purificarci. « Com’è vero 

che io vivo – dice il Signore per bocca di Ezechiele –, io non godo della 

morte del malvagio, ma che il malvagio si converta dalla sua malvagità e 

viva ».8 Il Signore vuole che siamo salvati e che diventiamo tempio vivo 

del suo amore, nella fraternità, nel servizio e nella misericordia.

Gesù non solo ci purifica dai nostri peccati, ma ci rende partecipi della 

sua stessa potenza e sapienza. Ci libera da un modo di intendere la fede, 

la famiglia, la comunità che divide, che contrappone, che esclude, affinché 

possiamo costruire una Chiesa e una società aperte a tutti e sollecite verso 

i nostri fratelli e sorelle più bisognosi. E nello stesso tempo ci rafforza, 

perché sappiamo resistere alla tentazione di cercare vendetta, che fa spro-

fondare in una spirale di ritorsioni senza fine. Con la potenza dello Spirito 

Santo ci invia, non a fare proselitismo, ma come suoi discepoli missionari, 

uomini e donne chiamati a testimoniare che il Vangelo ha il potere di 

cambiare la vita. Il Risorto ci rende strumenti della pace di Dio e della 

sua misericordia, artigiani pazienti e coraggiosi di un nuovo ordine sociale. 

Così, per la forza di Cristo e del suo Spirito, avviene quello che l’Apostolo 

Paolo profetizza ai Corinzi: « Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli 

7 v. 19.
8 33, 11.
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uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini ».9 Comunità 

cristiane composte da gente umile e semplice diventano segno del Regno 

che viene, Regno di amore, di giustizia e di pace.

« Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere ».10 Parlava 

del tempio del suo corpo, dunque anche della sua Chiesa. Il Signore ci 

promette che, con la potenza della sua Risurrezione, può far risorgere noi 

e le nostre comunità dalle macerie causate dall’ingiustizia, dalla divisione 

e dall’odio. È la promessa che celebriamo in questa Eucaristia. Con gli 

occhi della fede, riconosciamo la presenza del Signore crocifisso e risorto 

in mezzo a noi, impariamo ad accogliere la sua sapienza liberatrice, a 

riposare nelle sue ferite e a trovare guarigione e forza per servire il suo 

Regno che viene nel nostro mondo. Dalle sue piaghe siamo stati guariti; 11 

nelle sue piaghe, cari fratelli e sorelle, troviamo il balsamo del suo amore 

misericordioso; perché Egli, Buon Samaritano dell’umanità, desidera ungere 

ogni ferita, guarire ogni ricordo doloroso e ispirare un futuro di pace e di 

fraternità in questa terra.

La Chiesa in Iraq, con la grazia di Dio, ha fatto e sta facendo molto 

per proclamare questa meravigliosa sapienza della croce diffondendo la 

misericordia e il perdono di Cristo, specialmente verso i più bisognosi. 

Anche in mezzo a grande povertà e difficoltà, molti di voi hanno generosa-

mente offerto aiuto concreto e solidarietà ai poveri e ai sofferenti. Questo 

è uno dei motivi che mi hanno spinto a venire in pellegrinaggio tra di voi 

a ringraziarvi e confermarvi nella fede e nella testimonianza. Oggi, posso 

vedere e toccare con mano che la Chiesa in Iraq è viva, che Cristo vive e 

opera in questo suo popolo santo e fedele.

Cari fratelli e sorelle, affido voi, le vostre famiglie e le vostre comunità 

alla materna protezione della Vergine Maria, che fu associata alla passione 

e alla morte del suo Figlio e partecipò alla gioia della sua risurrezione. 

Interceda per noi e ci conduca a Lui, potenza e sapienza di Dio.

Saluto al termine della Messa

Saluto con affetto Sua Santità Mar Gewargis III, Catholicos-Patriarca 

della Chiesa Assira dell’Oriente, che risiede in questa città e ci onora con 

la sua presenza. Grazie, grazie, caro Fratello! Insieme a lui abbraccio i 

9 1 Cor 1, 25.
10 Gv 2, 19.
11 Cfr 1 Pt 2, 24.
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cristiani delle varie confessioni: in tanti qui hanno versato il sangue sullo 

stesso suolo! Ma i nostri martiri risplendono insieme, stelle nello stesso 

cielo! Da lassù ci chiedono di camminare insieme, senza esitare, verso la 

pienezza dell’unità.

Al termine di questa Celebrazione, ringrazio l’Arcivescovo Mons. Bashar 

Matti Warda, come pure Mons. Nizar Semaan e gli altri miei fratelli Ve-

scovi, che tanto hanno lavorato per questo viaggio. Sono grato a tutti voi 

che lo avete preparato e accompagnato con la preghiera e mi avete accolto 

con affetto. Saluto in particolare la cara popolazione curda. Esprimo viva 

riconoscenza al Governo e alle autorità civili per il loro indispensabile 

contributo; e ringrazio tutti coloro che, in molti modi, hanno collaborato 

all’organizzazione di tutto il viaggio in Iraq, le autorità irachene – tutte – e 

i tanti volontari. Grazie a tutti!

In questi giorni passati in mezzo a voi, ho sentito voci di dolore e di 

angoscia, ma ho sentito anche voci di speranza e di consolazione. E questo 

è merito, in buona parte, di quella instancabile opera di bene che è stata 

resa possibile grazie alle istituzioni religiose di ogni confessione, grazie 

alle vostre Chiese locali e alle varie organizzazioni caritative, che assistono 

la gente di questo Paese nell’opera di ricostruzione e rinascita sociale. In 

modo particolare, ringrazio i membri della ROACO e le agenzie che essi 

rappresentano.

Ora, si avvicina il momento di ripartire per Roma. Ma l’Iraq rimarrà 

sempre con me, nel mio cuore. Chiedo a tutti voi, cari fratelli e sorelle, di 

lavorare insieme in unità per un futuro di pace e prosperità che non lasci 

indietro nessuno e non discrimini nessuno. Vi assicuro le mie preghiere 

per questo amato Paese. In modo particolare, prego perché i membri delle 

varie comunità religiose, insieme a tutti gli uomini e le donne di buona 

volontà, cooperino per stringere legami di fraternità e solidarietà al servizio 

del bene e della pace. Salam, salam, salam! Shukrán! [Grazie] Dio benedica 

tutti! Dio benedica l’Iraq! Allah ma’akum! [Dio sia con voi]
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ACTA CONGREGATIONUM

CONGREGATIO  PRO  DOCTRINA  FIDEI

« Responsum » ad « dubium » de benedictione unionem personarum eiusdem sexus.

AL QUESITO PROPOSTO:

La Chiesa dispone del potere di impartire la benedizione a unioni di 

persone dello stesso sesso? 

SI RISPONDE:

Negativamente.

Nota esplicativa

In alcuni ambiti ecclesiali si stanno diffondendo progetti e proposte 

di benedizioni per unioni di persone dello stesso sesso. Non di rado, tali 

progetti sono motivati da una sincera volontà di accoglienza e di accompa-

gnamento delle persone omosessuali, alle quali si propongono cammini di 

crescita nella fede, « affinché coloro che manifestano la tendenza omosessuale 

possano avere gli aiuti necessari per comprendere e realizzare pienamente 

la volontà di Dio nella loro vita ».1 

In tali cammini, l’ascolto della parola di Dio, la preghiera, la parte-

cipazione alle azioni liturgiche ecclesiali e l’esercizio della carità possono 

ricoprire un ruolo importante al fine di sostenere l’impegno di leggere la 

propria storia e di aderire con libertà e responsabilità alla propria chiamata 

battesimale, perché « Dio ama ogni persona e così fa la Chiesa »,2 rifiutando 

ogni ingiusta discriminazione. 

Tra le azioni liturgiche della Chiesa rivestono una singolare importanza 

i sacramentali, « segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione 

dei sacramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono 

ottenuti effetti soprattutto spirituali. Per mezzo di essi gli uomini vengono 

1 FrAncesco, Es. ap. post-sinodale Amoris laetitia, n. 250.
2 sinodo dei vescovi, Documento finale della XV Assemblea Generale Ordinaria, n. 150.
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disposti a ricevere l’effetto principale dei sacramenti e vengono santificate le 

varie situazioni della vita ».3 Il Catechismo della Chiesa Cattolica specifica, 

poi, che « i sacramentali non conferiscono la grazia dello Spirito Santo alla 

maniera dei sacramenti; però mediante la preghiera della Chiesa preparano 

a ricevere la grazia e dispongono a cooperare con essa » (n. 1670).

Al genere dei sacramentali appartengono le benedizioni, con le quali la 

Chiesa « chiama gli uomini a lodare Dio, li invita a chiedere la sua prote-

zione, li esorta a meritare, con la santità della vita, la sua misericordia ».4 

Esse, inoltre, « istituite in certo qual modo a imitazione dei sacramenti, si 

riportano sempre e principalmente a effetti spirituali, che ottengono per 

impetrazione della Chiesa ».5 

Di conseguenza, per essere coerenti con la natura dei sacramentali, 

quando si invoca una benedizione su alcune relazioni umane occorre – ol-

tre alla retta intenzione di coloro che ne partecipano – che ciò che vie-

ne benedetto sia oggettivamente e positivamente ordinato a ricevere e ad 

esprimere la grazia, in funzione dei disegni di Dio iscritti nella Creazione e 

pienamente rivelati da Cristo Signore. Sono quindi compatibili con l’essenza 

della benedizione impartita dalla Chiesa solo quelle realtà che sono di per 

sé ordinate a servire quei disegni. 

Per tale motivo, non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o 

a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal 

matrimonio (vale a dire, fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una 

donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il caso delle 

unioni fra persone dello stesso sesso.6 La presenza in tali relazioni di 

elementi positivi, che in sé sono pur da apprezzare e valorizzare, non è 

comunque in grado di coonestarle e renderle quindi legittimamente oggetto 

di una benedizione ecclesiale, poiché tali elementi si trovano al servizio di 

una unione non ordinata al disegno del Creatore.

Inoltre, poiché le benedizioni sulle persone sono in relazione con i sa-

cramenti, la benedizione delle unioni omosessuali non può essere conside-

rata lecita, in quanto costituirebbe in certo qual modo una imitazione o un 

3 conciLio vAticAno II, Cost. Sacrosanctum Concilium, n. 60.
4 rituALe romAnum ex decreto sAcrosAncti oecumenici conciLii vAticAni ii instAurAtum Auc-

toritAte ioAnnis PAuLi PP. ii PromuLgAtum, De benedictionibus, Praenotanda Generalia, n. 9.
5 Ibidem, n. 10.
6 Cfr cAtechismo deLLA chiesA cAttoLicA, n. 2357.
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rimando di analogia con la benedizione nuziale,7 invocata sull’uomo e la 

donna che si uniscono nel sacramento del Matrimonio, dato che « non esiste 

fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppur remote, tra 

le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia ».8 

La dichiarazione di illiceità delle benedizioni di unioni tra persone dello 

stesso sesso non è quindi, e non intende essere, un’ingiusta discriminazione, 

quanto invece richiamare la verità del rito liturgico e di quanto corrisponde 

profondamente all’essenza dei sacramentali, così come la Chiesa li intende. 

La comunità cristiana e i Pastori sono chiamati ad accogliere con ri-

spetto e delicatezza le persone con inclinazione omosessuale, e sapranno 

trovare le modalità più adeguate, coerenti con l’insegnamento ecclesiale, 

per annunciare il Vangelo nella sua pienezza. Queste, nello stesso tempo, 

riconoscano la sincera vicinanza della Chiesa – che prega per loro, li ac-

compagna, condivide il loro cammino di fede cristiana 9 – e ne accolgano 

con sincera disponibilità gli insegnamenti. 

La risposta al dubium proposto non esclude che vengano impartite 

benedizioni a singole persone con inclinazione omosessuale,10 le quali ma-

nifestino la volontà di vivere in fedeltà ai disegni rivelati di Dio così come 

proposti dall’insegnamento ecclesiale, ma dichiara illecita ogni forma di 

benedizione che tenda a riconoscere le loro unioni. In questo caso, infatti, 

la benedizione manifesterebbe l’intenzione non di affidare alla protezione 

e all’aiuto di Dio alcune singole persone, nel senso di cui sopra, ma di 

approvare e incoraggiare una scelta ed una prassi di vita che non possono 

essere riconosciute come oggettivamente ordinate ai disegni rivelati di Dio.11 

Nel contempo, la Chiesa rammenta che Dio stesso non smette di bene-

dire ciascuno dei suoi figli pellegrinanti in questo mondo, perché per Lui 

« siamo più importanti di tutti i peccati che noi possiamo fare ».12 Ma non 

7 La benedizione nuziale, infatti, rimanda al racconto della Creazione, nel quale la benedizio-
ne di Dio sull’uomo e sulla donna è in relazione alla loro unione feconda (cfr Gen 1, 28) e alla loro 
complementarietà (cfr Gen 2, 18-24).

8 FrAncesco, Es. ap. post-sinodale, Amoris laetitia, n. 251.
9 Cfr congregAzione Per LA dottrinA deLLA Fede, Lettera Homosexualitatis problema sulla 

cura pastorale delle persone omosessuali, n. 15.
10 Il De benedictionibus presenta infatti un vasto elenco di situazioni per le quali invocare la 

benedizione del Signore.
11 Cfr congregAzione Per LA dottrinA deLLA Fede, Lettera Homosexualitatis problema sulla 

cura pastorale delle persone omosessuali, n. 7.
12 FrAncesco, Udienza Generale del 2 dicembre 2020, Catechesi sulla preghiera: la benedizione.
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benedice né può benedire il peccato: benedice l’uomo peccatore, affinché 

riconosca di essere parte del suo disegno d’amore e si lasci cambiare da 

Lui. Egli infatti « ci prende come siamo, ma non ci lascia mai come siamo ».13

Per i suddetti motivi, la Chiesa non dispone, né può disporre, del potere 

di benedire unioni di persone dello stesso sesso nel senso sopra inteso.

Il Sommo Pontefice Francesco, nel corso di un’Udienza concessa al sot-

toscritto Segretario di questa Congregazione, è stato informato e ha dato il 

suo assenso alla pubblicazione del suddetto Responsum ad dubium, con 

annessa Nota esplicativa.

Dato a Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 

il 22 febbraio 2021, Festa della Cattedra di San Pietro, Apostolo. 

Luis F. Card. LAdAriA, s.i.

Prefetto

G s.e. Mons. giAcomo morAndi

Arcivescovo Titolare di Cerveteri
Segretario

13 Ibidem.
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CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 

Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 

Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

die 19 Martii 2021. — Titulari Episcopali Ecclesiae Bosetanae R.D. 

Marcum Pirán, e clero dioecesis Sancti Isidori in Argentina, hactenus in 

dioecesi Holguinensi Parochum et Vicarium Episcopalem, quem constituit 

Auxiliarem dioecesis Holguinensis.

— Episcopali Ecclesiae Canalopolitanae Exc.mum P.D. Herbertum An-

dream Bodeant Fernández, hactenus Episcopum Melensem. 

die 20 Martii. — Metropolitanae Ecclesiae Rheginensi-Bovensi R.D. 

Fortunatum Morrone, e clero Crotonensi-Sanctae Severinae, ibique hac-

tenus paroeciae Sancti Leonardi, in civitate v.d. « San Leonardo di Cutro » 

Parochum. 

— Titulari Episcopali Ecclesiae Truentinae R.D. Benoni Ambarus, e clero 

Romano, hactenus in Urbe paroeciae Sanctorum Elisabethae et Zachariae 

Curionem, quem deputavit Urbis Auxiliarem. 

— Episcopali Ecclesiae Ambianensi Exc.mum P.D. Gerardum Le Stang, 

e clero dioecesis Corisopitensis, hactenus Curionem paroeciae Notre-Dame 

du Folgoët-Abers-Côte des Légendes vulgo nominatae. 

— Episcopali Ecclesiae Talcensi Exc.mum P.D. Gallum Fernández Villa-

seca, hactenus Administratorem Apostolicum memoratae Ecclesiae simul-

que Episcopum titularem Simingitanum et Auxiliarem archidioecesis Sancti 

Iacobi in Chile. 

— Archiepiscopali Ecclesiae Rossanensi-Cariatensi R.D. Mauricium Aloi-

se, e clero archidioecesis metropolitanae Catacensis-Squillacensis, hactenus 

ibique pro-Vicarium Generalem. 
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die 25 Martii 2021. — Episcopali Ecclesiae Principis Albertensis R.D. 

Stephanum Hero, e clero archidioecesis Edmontensis hactenus Seminarii 

Sancti Ioseph eiusdem archidioecesis Rectorem. 

— Metropolitanae Ecclesiae Manilensi Em.mum P.D. Iosephum F. S.R.E. 

Cardinalem Advincula, hactenus Archiepiscopum Metropolitam Capicensem. 

— Metropolitanae Ecclesiae Carthaginensi in Columbia Exc.mum P.D. 

Franciscum Xaverium Múnera Correa, I.M.C., hactenus Episcopum Sancti 

Vincentii de Caguan. 

die 27 Martii. — Episcopali Ecclesiae Huaiuapanensi R.D. Michaëlem 

Angelum Castro Muñoz, e clero archidioecesis Angeloriensis. 

— Titulari Episcopali Ecclesiae Rosellanae R.D. Ioannem Emmanuelem 

Cuá Ajacúm, hactenus Curionem paroeciae vulgo nuncupatae Nuestra Senora 

del Rosario in civitate Guatimalensi, quem deputavit Auxiliarem archidioe-

cesis Altensis, Quetzaltenanguensis-Totonicapensis. 

die 29 Martii. — Episcopali Ecclesiae Molinensi R.D. Marcum Beau-

mont, e clero archidioecesis Cameracensis, hactenus Delegatum Dioece-

sanum communicationis, Decanum et Parochum Moderatorem paroeciarum 

vulgo nominatarum Sainte-Maria-Goretti du Hainaut, Saint-François en Val 

d’Escaut et Saint-Jacques en Val d’Escaut. 

die 30 Martii. — Episcopali Ecclesiae Carorensi Exc.mum P.D. Carolum 

Henricum Curiel Herrera, Sch. P., hactenus Episcopum titularem Carino-

lensem et Auxiliarem archidioecesis Cochabambensis.

— Episcopali Ecclesiae Altanae Exc.mum P.D. Ioannem Edgarium Arana, 

hactenus Episcopum titularem Mutecitanum et Auxiliarem Altanum. 

— Praelaturae Territoriali Huamaciucanae R.P. Paschalem Beniaminum 

Rivera Montoya, T.O.R., hactenus Administratorem Apostolicum « ad nutum 

Sanctae Sedis » eiusdem Praelaturae Territorialis. 

die 31 Martii. — Titulari Episcopali Ecclesiae Virunensi R.D. Firmi-

num Aemilium Sosa Rodríguez, Nuntium Apostolicum, cum archiepiscopali 

dignitate.
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DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in 
occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Giovedì, 18 marzo, S.E. il Signor JeAn Jude PiquAnt, Am-
basciatore di Haiti;

Lunedì, 29 marzo, S.E. il Signor rené JuAn muJicA cAnteLAr, 
Ambasciatore di Cuba.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Venerdì, 12 marzo, S.E. il Signor mArceLo reBeLo de sousA, 
Presidente della Repubblica del Portogallo;

Lunedì, 15 marzo, Le Loro Eccellenze i Signori ALessAndro 
cArdeLLi e mirko doLcini, Capitani Reggenti della Repubblica 
di San Marino;

Giovedì, 25 marzo, S.E. il Signor denys shmyhAL, Primo 
Ministro di Ucraina.

Il Santo Padre ha compiuto un Viaggio Apostolico in Iraq, nei giorni 
5-8 marzo.
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SEGRETERIA DI STATO

NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

 11 marzo 2021 S.E.R. Mons. Leo Boccardi, Arcivescovo tit. di Bitetto, fi-
nora Nunzio Apostolico in Iran, Nunzio Apostolico in 
Giappone.

 13 » » S.E.R. Mons. Leopoldo Girelli, Arcivescovo tit. di Capri, 
finora Nunzio Apostolico in Israele e in Cipro, Delegato 
Apostolico in Gerusalemme e Palestina, Nunzio Aposto-
lico in India.

 30 » » S.E.R. Mons. Novatus Rugambwa, Arcivescovo tit. di Ta-
garia, Nunzio Apostolico in Nuova Zelanda, Fiji, Palau, 
Isole Marshall, Kiribati, Nauru, Tonga, Samoa, Isole Cook 
e Delegato Apostolico nell’Oceano Pacifico, Nunzio Apo-
stolico negli Stati Federati di Micronesia.

 31 » » Il Rev.do Mons. Fermín Emilio Sosa Rodríguez, Consigliere 
di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare 
di Viruno, con dignità di Arcivescovo, Nunzio Apostolico 
in Papua Nuova Guinea.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato 
o confermato:

  7 dicembre 2020 L’Em.mo Sig. Card. Orani João Tempesta, Arcivescovo di 
São Sebastião do Rio de Janeiro; gli Ecc.mi Mons.ri: Ro-
gelio Cabrera López, Arcivescovo di Monterrey; Luis José 
Rueda Aparicio, Arcivescovo di Bogotà; Nelson Jesus Pe-
rez, Arcivescovo di Philadelphia, Membri della Pontificia 
Commissione per l’America Latina « ad quinquennium ».
L’Em.mo Sig. Card. Daniel Fernando Sturla Berhouet, 
Arcivescovo di Montevideo, e l’Ecc.mo Mons. Andrés 
Stanovnik, Arcivescovo di Corrientes, Membri della me-
desima Pontificia Commissione per l’America Latina « in 
aliud quinquennium »
Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Carlos Osoro Sierra, Arcivesco-
vo di Madrid; Francisco Robles Ortega, Arcivescovo di 
Guadalajara; José Luis Lacunza Maestrojuán, Vescovo 
di David, Membri della medesima Pontificia Commissio-
ne per l’America Latina « usque ad octogesimum annum 
aetatis ».

 11 gennaio 2021 L’Ecc.mo Mons. Alain Paul Lebeaupin, Nunzio Apostolico, 
Consultore della Sezione per i Rapporti con gli Stati della 
Segreteria di Stato « ad quinquennium ».
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  1 febbraio 2021 L’Ill.mo Prof. Daniel Arasa, Decano della Facoltà di Comu-
nicazione Sociale Istituzionale della Pontificia Università 
della Santa Croce a Roma, Consultore del Dicastero per 
la Comunicazione « ad quinquennium ».

  9 » » La Rev.da Suor Nuria Calduch-Benages, M.H.S.F.N., Mem-
bro della Pontificia Commissione Biblica, Segretario della 
medesima Pontificia Commissione Biblica « ad quinquen-
nium ».

  9 marzo » Il Rev.do P. Wojciech Giertych, O.P., Teologo della Casa 
Pontificia, Consultore della Congregazione per la Dottrina 
della Fede « in aliud quinquennium ».

 16 » » Il Rev.do P. Vincenzo Criscuolo, O.F.M. Cap., Relatore Ge-
nerale della Congregazione delle Cause dei Santi fino al 
31 dicembre 2023.

  » » » La Rev.da Suora Alessandra Smerilli, F.M.A., Docente Or-
dinario di Economia politica presso la Pontificia Facoltà 
di Scienze dell’Educazione « Auxilium » di Roma, Sotto-
Segretario per il Settore Fede e Sviluppo del Dicastero per 
il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale « ad quinquen-
nium ».

 24 » » S.E.R. Mons. Luis Manuel Alí Herrera; P. Hans Zollner, 
S.I.; Suor Jane Bertelsen F.M.D.M.; Suor Arina Gonsal-
ves R.J.M.; Suor Kayula Lesa, M.S.C.; Suor Hermenegild 
Makoro, C.P.S.; Prof. Ernesto Caffo; Dott. Gabriel Dy-
Liacco; Prof. Benyam Dawit Mezmur; Prof. John Owen 
Neville; Sig. Nelson Giovannelli Rosendo dos Santo; On. 
Sig.ra Hanna Suchocka; Prof.ssa Myriam Wijlens; Sig.ra 
Sinalelea Fe’ao; Sig.ra Teresa Kettelkamp Morris, Mem-
bri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori 
per un anno.
Il Sig. Juan Carlos Cruz, Membro della medesima Com-
missione per la Tutela dei Minori per tre anni. 

 30 » » Il Rev.mo Mons. Alejandro Arellano Cedillo, Prelato Uditore 
del Tribunale della Rota Romana, Decano del medesimo 
Tribunale della Rota Romana.
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  8 marzo 2021 Mons. Rafael Palmero Ramos, Vescovo em. di Orihuela-
Alicante (Spagna).

11 » » Mons. Mauro Aparecido dos Santos, Arcivescovo di Cascavel 
(Brasile).

14 » » Mons. Paul Ri Moun-Hi, Arcivescovo em. di Daegu (Corea 
del Sud).

15 » » Mons. Gerard Alfons Kusz, Vescovo tit. di Tagarbala, già 
Ausiliare di Gliwice (Polonia).

16 » » Mons. David Dias Pimentel, Vescovo em. di São João da 
Boa Vista (Brasile).

19 » » Mons. Luis Armando Bambarén Gastelumendi, S.I., Vescovo 
em. di Chimbote (Perù).

23 » » Mons. Jesús Pérez Rodríguez, O.F.M., Arcivescovo em. di 
Sucre (Bolivia).

  » » » Mons. Metod Pirih, Vescovo em. di Koper (Slovenia).

28 » » Mons. Juventino Kestering, Vescovo di Rondonópolis-Gui-
ratinga (Brasile).

31 » » Mons. Fabriciano Sigampa, Arcivescovo em. di Resistencia 
(Argentina).

  » » » Mons. Jean-Pierre Tafunga Mbayo, S.D.B., Arcivescovo di 
Lubumbashi (Rep. Dem. del Congo).

  » » » Mons. Pedro Carlos Zilli, P.I.M.E., Vescovo di Bafatá (Gui-
nea-Bissau).

  1 aprile » Mons. Rayappu Joseph, Vescovo em. di Mannar (Sri Lanka).

  » » » Mons. Divo Zadi, Vescovo em. di Civita Castellana (Italia).

  2 » » Sua Em.za il Sig. Card. Christian Wiyghan Tumi, del Titolo 
dei Ss. Martiri dell’Uganda a Poggio Ameno, Arcivescovo 
em. di Douala (Camerun).


