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NUOVO IMPETO DELLO SP1RIT0 

D. Romeo Panzone cID. 

Tu, io, noi, che abbiamo ricevuto il Battesimo, siamo Chiesa. Siamo 
legati g!i uni agli altri, come le membra di un corpo, come le persone 
che formano un popolo. 

Iddio Padre ha amato ciascuno di noi individualmente e per ciascuno 
ha stabilito una strada di salvezza, che passa da questa terra e ci ricon-
duce a Lui, a goderLo nella eternita. 

Iddio Padre ci ha amati anche collettivamente, facendo di noi il suo 
Popolo, che cammina e s'accresce nel deserto dei secoli, unito a Cristo, 
e poi perviene alia terra promessa, presso Dio. 

A realizzare il disegno d'amore del Padre celeste la Chiesa e condotta 
dallo Spirito Santo. 

Col Concilio Ecumenico Vaticano II (annunciato il 25 gennaio 1959 
e svolto dall'11 ottobre 1962 all'8 dicembre 1965) il movimento dello 
Spirito Santo si e fatto impeto, per indicarci cieli nuovi e terra nuova. 

Una visione nuova del mondo e della vita, una mentalita nuova, una 
nuova forma di vivere ci vengono delineate nei sedici documenti conci-
liari: quattro costituzioni, nove decreti, tre dichiarazioni. Li veniamo espo-
nendo elementarmente nel fascicolo, volendo aiutare a conoscerli i volen-
terosi lettori che non li hanno letti per esteso. 

Poi giovera tradurne le indicazioni in comportamento di vita. E ci 
vorranno tempo e buona volonta. 

II lievito degl'insegnamenti conciliari e certamente rispondente alle 
attese divine. Bisognera aspettare, come la massaia del Vangelo, che 
esso faccia ricrescere tutta la pasta umana. 

Soltanto allora la terra sara ripiena del buon odore di Cristo. 
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LA DiVINA RIVELAZiONE 
D. Rodolfo Atzeni dD. 

1. Importanza del documento 

La Costituzione dogmatica su la divina Rivelazione, che comincia con le 
parole: « Dei Verbum », cioe « la Parola di Dio », e come il cervello, il cuore 
della Chiesa. 

E' da notare che, tra i 16 documenti del Concilio Vaticano II, solamente 
questa e la costituzione sulia Chiesa hanno carattere dogmatico. Gli altri 14 
documenti sono di indole pastorale, disciplinare, indicativo. 

Le due Costituzioni si dicono dogmatiche perche I'insieme delle nozioni che 
espongono non sono semplici proposte discutibili o leggi che possono dalla 
Chiesa essere modificate, soppresse e cambiate col mutar dei tempi, ma sono: 
« Verita Divine » e, logicamente, « immutabili », che il cristiano deve credere 
totalmente, incondizionatamente, per testimoniarle, se e necessario, anche con 
il martirio. 

La Parola di Dio (o Rivelazione) e la Chiesa sono due Verita, due pietre 
fondamentali indiscutibili. Su « la Parola di Dio » poggia « la Chiesa » da essa 
prendendo consistenza e vitalita divina. Su la Chiesa poi si innalza tutto il mira-
bile edificio degli insegnamenti del Concilio Vaticano II. 

Se noi intacchiamo, isoliamo o addirittura scartiamo una sola di queste 
due « divine pietre basilari », crolla tutto I'edificio della nostra Fede. 

La Parola di Dio e la Chiesa stanno in intima, assoluta relazione come 
•< la radice e la pianta ». La pianta assorbe tutta la sua « vitalita » in fiori e 
frutti unicamente dalla sua radice. Concepire una pianta diversamente e un 
assurdo. Concepire una Chiesa, la Chiesa di Dio, che non poggi e assorba la 
«vitalita divina » dalla « Parola di Dio » sua naturale radice, e un errore, 
una eresia che si oppone, anzi annulla la Chiesa, la nostra Fede. 

Da questi semplici paragoni chiunque pud comprendere I'importanza prima-
ria, radicale, basilare che ha la Costituzione « Dei Verbum » in relazione con 
la « Lumen Gentium » e gli altri documenti del Concilio. 

2. Contenuto del documento 

II contenuto del documento e esposto in 6 brevi capitoli in cui si espon
gono essenzialmente tre verita: 

— La parola di Dio o Rivelazione si trasmette e si conserva « oral-
mente » nel popolo Ebreo e nella Chiesa e costituisce la cosl detta « Tradizione ». 

— La Tradizione, in seno al popolo Ebreo ed alia Chiesa, viene scritta 
e fissata nella Bibbia o Sacra Scrittura. 

— La Sacra Scrittura e la « radice vitale » della Chiesa. La Chiesa, a 
sua volta, per volonta espressa di Dio, e Tunica tutrice che conserva « inte-
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gralmente » la Bibbia, ed e Tunica interprete autentica e infallibile di essa. 
L'uomo di ogni tempo e come un grande fanciullo circondato e assillato 

da « misteri » che superano la sua piccola e fallibile intelligenza: il creato e 
la sua origine; la propria esistenza e il suo fine; I'essere, la natura, I'azione 
di Dio; il problema del bene, del male, della legge morale; I'incognita dell'aldila 
la vita e la morte. 

Di fronte a questi « misteri » l'uomo pone con insistenza, lungo i secoli, il 
suo « perche » che, al lume della semplice ragione, non ha mai una esauriente 
risposta aM'intimo anelito alia « felicita » che intuisce essere lo scopo essen-
ziale della sua natura nella vita e dopo la morte. 

Con la certezza della Fede, noi sappiamo che Dio, come un padre amoroso, 
si china su l'uomo, gli parla con la sua Rivelazione. Rivelare vuol dire « togliere 
il velo » ai grandi misteri su accennati, in forma graduale, lenta ma progres
siva. Anzitutto Dio parla all'uomo con la natura che lo circonda. II Creato e 
il gran libro di Dio. Ogni pagina contiene una sua rivelazione. Basta guardare, 
saper leggere e riflettere. E' la prima Rivelazione cosi detta naturale. 

Purtroppo l'uomo e un pessimo scolaro: guarda poco, legge meno, riflette 
pochissimo. 

Dio allora, sempre amoroso, supplisce a questa deficienza. Con la sua 
« Parola viva » fa decifrare, comprendere meglio la prima rivelazione. Cosi 
alia Rivelazione naturale segue quella « soprannaturale ». 

Egli parla ad Adamo, ai grandi Patriarchi del popolo Ebreo. Con I'andar dei 
secoli la « Parola di Dio » e trasmessa oralmente formando la « Tradizione ». 
Vennero, in seguito, i Profeti che, per espresso comando del Signore, fissarono 
per iscritto la Tradizione e le altre numerose rivelazioni divine. 

Nasce in tal modo la Bibbia o Libro di Dio. II primo e il piu grande scrittore 
fu Mose. II tema fondamentale della Sacra Scrittura e « La storia della nostra 
salvezza ». E' una storia del piu sublime amore: Dio che insegna, persegue l'uomo 
peccatore per donargli la grazia della intimita con Dio qui in terra e la felicita 
eterna in Paradiso. Purtroppo anche la Bibbia, in genere, fu mal compresa, 
spesso deformata. II popolo ebreo ne coltivd la lettera trascurandone lo spirito. 
Si rese cosi necessaria « la presenza personale di Dio >• nella storia della sal
vezza con la incarnazione di Gesu Cristo « sua Parola vivente ». Egli conferma 
e perfeziona la Rivelazione attuandola con la predicazione, la morte e risur-
rezione. II mistero pasquale di Cristo, illuminato dalla sua Buona Novella, 
e il vertice della Parola di Dio. La sua carita per l'uomo tocco la sponda 
dell'infinito. 

L'insegnamento di Gesu e scritto in 27 libri che hanno come base i quattro 
Vangeli. Tutta la Divina Rivelazione scritta prima di Gesu costituisce il Vec-
chio Testamento; quella personale di Gesu costituisce il Nuovo Testamento. 
L'insieme dei libri dei Due Testamenti formano la Bibbia o Sacra Scrittura. 
La Bibbia e il libro piu tradotto e piii stampato nel mondo. Tutti sentono che 
in esso c'e « La Parola di Dio », unica fonte di verita, di felicita in vita e in 
morte. 

3. Novita del documento 

Per motivi scolastici, storici e soprattutto polemici, la Tradizione orale e 
la sacra Scrittura erano presentate come due binari paralleli e marcatamente 
distinti della Parola di Dio. 
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Nella difesa della Tradizione, totalmente negata dai Protestanti, il Concilio 
di Trento, nell'intera Sessione IV, defini che: « La Parola di Dio si contiene 
tanto nei libri scritti quanto nelle tradizioni non scritte ». L'organo della Tradi
zione divina e il Magistero vivo della Chiesa « unico tutore e interprete infal-
libile della sacra Scrittura ». Praticamente si presentavano «due fonti distinti 
della Rivelazione da accettare con pari pieta, affetto e riverenza ». 

Nel clima conciliativo ed ecumenico del Vaticano II, su questo argomento, 
e presentata « una novita di esposizione, di presentazione, non gia di dottrina ». 
Vi si dice testualmente: « La sacra Tradizione e la sacra Scrittura sono stretta-
mente tra loro congiunte e comunicanti. Poiche ambedue scaturiscono dalla 
stessa divina sorgente, esse formano in certo qual modo « una cosa sola e ten-
dono alio stesso fine ». La sacra Tradizione e la sacra Scrittura costituiscono 
« un solo sacro deposito della Parola di Dio ». Praticamente la Rivelazione ha 
un'unica sorgente: Dio che si manifesta in un unico corso d'acqua viva e santifi-
cante, ma in due tempi distinti: la Tradizione orale e la Parola scritta. 

La « novita » della esposizione vuol chiarificare per conciliare, non certo 
per rinnegare la dottrina del passato sulle mutue relazioni circa la Tradizione 
e la Bibbia. 

4. Conseguenze pratiche 

Sono chiaramente esposte nel capitolo VI. Eccole in breve: 

1) dobbiamo considerare la sacra Tradizione (cioe il Magistero vivo della 
Chiesa Jinsieme con le divine Scritture come « la regola suprema della nostra 
fede. 

2) E' necessario che la predicazione ecclesiastica e la religione cristiana 
siano nutrite e regolate dalla sacra Scrittura, sorgente pura e perenne di vita 
spirituale. 

3) La sacra Teologia deve basarsi, come su un fondamento perenne, sulla 
Parola di Dio scritta e sulla sacra Tradizione trasmessa dal Magistero della 
Chiesa. 

4) Chi contesta il Magistero della Chiesa, contesta la Bibbia, contesta e 
nega Dio autore di entrambi. 

5) Dobbiamo tutti impegnarci nello studio assiduo e accurato della sacra 
Scrittura, accompagnato dalla preghiera, dalla frequenza al mistero eucaristico, 
dall'ascolto attento e docile al Magistero della Chiesa. Dice S. Girolamo: « L'igno-
ranza delle Scritture e ignoranza di Cristo ». 

6) « Lo studio e la testimonianza pratica della "Parola di Dio" illuminati 
dalla preghiera e corroborati dalla Eucaristia fanno si che I'uomo ascoltando 
creda, credendo speri, sperando ami ». (S. Agostino) 
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LA CHIESA LUCE DEI POPOLI 
D. Mario Chouquer dD. 

1. II popolo di Dio 

Anche da una lettura affrettata rimbalza subito la novita di questa 
costituzione dogmatica sia nel metodo pastorale di esposizione, sia nel 
delineare i membri del la Chiesa, il Popolo di Dio, come pure nel decre-
tare il decentramento e nel definire i poteri dei vescovi singolarmente 
e col legialmente, e neN'esprimere il f ine escatologico ed ecumenico della 
Chiesa, nell ' invitare infine tut t i i membri alia santita trattando anche 
la devozione alia B.V. Maria. Tutti gli uomini sono invitati con la Nuova 
Alleanza a far parte del Popolo di Dio, popolo che ha una sua caratteri-
stica: I'universalita; un suo nome: Chiesa di Cristo. Grande e la dignita 
di questo popolo perche partecipa al l 'uff icio sacerdotale, profetico e 
regale di Cristo. Membri ne sono i cattol ic i , che, incorporati con il Batte-
simo. accettano integralmente I'organizzazione della Chiesa e tut t i i mezzi 
di salute in essa cost i tu i t i ; ne fanno parte anche i catecumeni che, per 
impulso dello Spirito Santo, desiderano esservi incorporati. Al t r i membri, 
in senso parziale ma concreto, sono quei battezzati ed insigniti del nome 
di cr ist iani, che, pur non partecipando all 'unita di fede e di comunione 
con il successore di Pietro, sono pero sollecitati dallo Spirito Santo 
all 'unita. Anche gli ebrei, depositari della prima alleanza e dai quali 
Cristo e nato secondo la carne; ed anche i mussulmani, che, professando 
la fede di Abramo, adorano un solo Dio misericordioso che li giudichera 
nel giorno del giudizio; e tut t i i veri cercatori di Dio ignoto nei fantasmi 
e negli idoli, sono ordinati in vari modi al Popolo di Dio. 

2. La gerarchia e I'episcopato nella Chiesa 

Nella Chiesa, attraverso I'imposizione delle mani, viene conferito 
ai vescovi la pienezza del sacramento del lOrd ine, la somma del sacro 
ministero che si manifesta nell 'uff icio di santif icare, insegnare e gover-
nare il Popolo di Dio, insieme sempre con il Papa e gli altr i vescovi. 
Nel govemare la porzione del popolo di Dio ad essi affidata, i vescovi 
debbono sentire una sollecitudine universale che sommamente contri-
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buisce al bene della Chiesa universale. L'unione collegiale dei vescovi 
ha il suo fondamento e principio nel Romano Pontefice, che rappresenta 
tutta la Chiesa in un vincolo di pace, di amore e di unita. La preroga-
tiva dell'infalIibilita non e goduta dal vescovo singolarmente, ma dal col-
legio episcopale, quando, unito al successore di San Pietro, insegna e 
definisce le verita tratte dalla rivelazione e, con I'assistenza dello Spirito 
Santo, esercita infallibilmente il suo magistero. 

I vescovi legittimamente affidano in vari modi I'ufficio del loro magi
stero ai presbiteri ed ai diaconi. 

I sacerdoti sono i primi collaboratori del vescovo e formano con lui 
un « corpo » sacerdotale. Essi, santificando e governando la porzione del 
gregge loro affidata, nella loro sede, rendono visibile la Chiesa univer
sale e portano un grande contributo all'edificazione di tutto il corpo 
mistico di Cristo. E' necessario pero che i sacerdoti, consociando il loro 
zelo ed il loro lavoro sotto la guida del vescovo e del Romano Pontefice, 
sopprimino ogni causa di dispersione, affinche tutto il genere umano sia 
ricondotto all'unita della famiglia di Dio. 

Anche i diaconi, benche in minor grado, sono collaboratori dei vescovi 
e dei sacerdoti nella liturgia, nella predicazione e nella carita. Ufficio 
precipuo del diacono e amministrare solennemente il Battesimo, conser-
vare e distribuire I'Eucarestia, assistere e benedire i matrimoni in nome 
della Chiesa. portare il Viatico ai moribondi, leggere le sacre Scritture 
ai fedeli, dirigere il rito funebre e della sepoltura. II diaconato sara costi-
tuito come proprio e permanente grado nella gerarchia e potra essere 
conferito a uomini di eta matura, anche se conviventi nel matrimonio. 

3. I laici 

I laici sono i fedeli che non fanno parte come membri dell'Ordine 
sacro o dello stato religioso nella Chiesa. Essi sono incorporati nel Popolo 
di Dio attraverso il Battesimo. Grande e uguale e la dignita di tutti i 
membri di questo popolo, i quali hanno la stessa rigenerazione in Cristo, 
la stessa grazia, la stessa vocazione alia perfezione e la stessa salvezza. 
Un posto di primo piano hanno i laici nel riconoscere il grande valore 
delle creature per ordinarle alia lode di Dio e per elevare I'umanita tutta 
a quel progresso sociale ed umano degno dei figli di Dio. II Concilio 
dichiara che i laici hanno il diritto di ricevere dai Pastori i beni spirituali 
e di manifestare con riverenza e competenza il loro giudizio su cose 
concernenti il bene della Chiesa. Ogni laico deve essere testimone 
davanti al mondo della resurrezione e della vita di Gesu e un segno del 
Dio vivo. Tutti insieme, e ognuno al suo posto e per la sua parte, devono 
alimentare il mondo con i frutti spirituali ed in esso diffondere lo spirito 
da cui sono animati quei poveri, miti e pacifici che il Signore nel Vangeio 
proclamo « beati ». 
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4. La B.V. Maria, Madre di Dio 

Dopo aver invitati tut t i i membri alia santita per testimoniare il 
Regno di Dio su questa terra e dopo aver specificato che la santita con-
siste essenzialmente nell 'esercizio della carita verso Dio e verso il pros-
simo e che e favorita dalla preghiera e dalla pratica dei consigli evan-
gel ic i , la costituzione parla dei rel igiosi. La Chiesa favorisce lo stato 
religioso e lo difende contro le deformazioni di una propaganda lesiva. 
La rinunzia dei rel igiosi , attraverso i vot i , a beni certamente molto apprez-
zabili non si oppone al vero progresso della persona umana, ma i voti 
abbracciati secondo una personale vocazione favoriscono la purificazione 
dei cuori e la liberta spiri tuale. I religiosi nei monasteri o nelle scuole, 
negli ospedali o nelle missioni con perseverante ed umile fedelta alia per-
petua consacrazione onorano la Chiesa e prestano agli uomini generosi 
ed uti l i servizi. 

Dopo aver presentata la Chiesa nella sua indole escatologica e pere-
grinante e nella sua unione con la Chiesa celeste la costituzione dogmatica 
ci parla della Beata Vergine Maria, Madre di Dio. Le prerogative della 
Madonna devono essere inserite nel mistero di Cristo e della Chiesa. 
Affermando che I'unico Mediatore tra Dio e gli uomini e Gesu Cristo, 
riconosce che la mediazione della Madonna e esperimentata dai fedel i , 
che la invocano e la venerano, senza togliere nulla all'unica mediazione 
del Redentore. II culto dato dal Popolo di Dio alia B.V. Maria si fonda 
sul l 'al t issima dignita di Madre di Dio. La Madonna nella sua gloria e 
un'immagine della Chiesa che raggiungera il suo compimento nell 'eta 
futura ed e luce di speranza al Popolo di Dio peregrinante. II Concil io, 
nel chiudere il suo documento, invita tut t i i fedeli a invocare la B. Vergine, 
affinche il Salvatore sia riconosciuto da tut t i e in pace e concordia tut t i 
siano riunit i in un solo Popolo di Dio, a gloria della santissima ed indivi-
sibile Trinita. 

5. I primi frutti della costituzione 

Non sono ancora passati sette anni dal giorno della promulgazione 
della costituzione dogmatica sulla Chiesa e gia molti ed evidenti sono 
i f rut t i che da essa promanano e certamente ancora maggiori ne verranno. 

Si sono cost i tui te in ogni nazione le conferenze episcopali; il Santo 
Padre ha concesso ai vescovi residenziali maggior autorita ed autonomia 
nell'organizzare e dirigere la propria Chiesa; si e costi tuito il sinodo 
dei vescovi; diversi gruppi di laici impegnati si sono dimostrati consa-
pevoli della loro maturita e responsabilita nell 'operare come fermento 
vivo nella comunita civi le. Ma il f rutto piu evidente e profondo e il desi-
derio dimostrato da tutto il Popolo di Dio di autenticita, di impegno a libe-
rare la Chiesa da ogni sovrastruttura che si e accumulata nel volgere 
dei secoli, affinche a tut t i gli uomini la Chiesa si presenti come la 

8 



Chiesa dei poveri, depositaria della buona novella di redenzione per tutti, 
la sposa mistica di Cristo, il faro luminoso che unisce e dal quale « tutti 
gli uomini sono quindi chiamati a questa cattolica unita del Popopo di 
Dio che presigna e promuove la pace universale ed alia quale in vario 
modo appartengono o sono ordinati sia i fedeli cattolici, sia gli altri 
credenti in Cristo, sia in fine tutti gli uomini dalla grazia di Dio chiamati 
alia salvezza ». 
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LA SACRA LITURGIA 
D. Pierino Salvadori dD. 

1. Importanza 

« II tema della Costituzione su la S. Liturgia, dice Paolo VI nella 
allocuzione al Concil io il 4-12-1963, e il primo esaminato ed il primo, in 
un certo senso, neU'eccellenza intrinseca e neH'importanza per la vita 
della Chiesa... Noi vi ravvisiamo I'ossequio alia scala dei valori e dei 
doveri : Dio al primo posto: la preghiera prima nostra obbligazione, la 
l i turgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della 
nostra vita spir i tuale, primo dono che noi possiamo fare al popolo cristiano, 
con noi credente ed orante, e primo invito al mondo perche sciolga in 
preghiera beata e verace la muta lingua... per Cristo Signore e nello 
Spir i to Santo ». 

Dalle auguste parole del Santo Padre e tracciata in sintesi la materia 
precipua su la S. Liturgia. « Liturgia » vuol dire il nostra culto ufficiale 
e pubblico reso a Dio, da tutta la Chiesa, madre dei battezzati. 

La liturgia vuole anzitutto la vita spirituale dei credenti, perche si 
accresca in ognuno la fede in Dio, il quale « vuole che tutt i gli uomini si 
salvino e arrivino alia conoscenza della verita » (I Tim. 2) e nella sua 
infinita bonta e amore verso I'uomo « ha dato il suo f igl io primogenito » 
« verbo fatto came, unto da Spirito Santo » perche fosse mediatore tra 
Dio e gli uomini, strumento della nostra salvezza. 

La nostra redenzione viene compiuta con la morte e la risurrezione 
di Cristo, nel mistero pasquale. Dal costato di Cristo su la Croce scatu-
risce il mirabile sacramento della Chiesa. Ma prima che gli uomini pos-
sano accostarsi alia Liturgia, occorre che siano chiamati alia fede e che 
si convertano. Percio gli Apostol i , ripieni di Spirito Santo, furono inviati 
non solo a test imoniare la morte e la risurrezione di Cristo, ma ad attuare, 
per mezzo del Sacrif icio e dei Sacramenti, I'opera della salvezza che 
annunziavano. La Chiesa diventa cosi missionaria, spiega le sue tende 
« dall'uno all 'altro mare e chiama i f igl i dispersi, lontani, non credenti, 
perche tut t i conoscano I'unico vera Dio e Gesu, suo f igl io. 

Per effettuare tutta I'opera della nostra salvezza Cristo e sempre 
presente nella sua Chiesa e nelle azioni l i turgiche. Questa presenza e 
reale nel Sacrif icio della Messa nella persona del ministro, reale sotto 
le specie eucarist iche; nei Sacramenti tale presenza e operativa dei ri-
sultati sopprannaturali. Cos) la Liturgia e I'esercizio del Sacerdozio di 
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Cristo e, perche opera di Cristo Sacerdote e del suo corpo che e la 
Chiesa, e azione liturgica per cui nella Chiesa stessa non vi e altra 
azione che la superi o eguagli. 

2) La riforma liturgica 

Gia dall'Enciclica « Mediator Dei » di Pio XII e in seguito « sin dal 
pontificato di Papa Giovanni si auspicava un'azione liturgica meno istitu-
zionale o giuridica ma piu sacra dinamica ecumenica » (card. Lercaro], 
fondata su I'umanita del Cristo, strumento della salvezza e misteriosa-
mente presente e operante in ogni azione liturgica, nel mistero pasquale, 
la cui celebrazione deve diventar ralimento primordiale della pieta dei 
fedeli. 

Ora la partecipazione dei fedeli deve essere piena intelligente attiva 
e fruttuosa alle funzioni liturgiche. 

II Sacro Concilio, perche vi sia quindi nei fedeli la possibility di una 
partecipazione veramente attiva, da delle norme da attuarsi gradualmente 
con il beneplacito della Sede Apostolica e dei Consigli Episcopali. 

Le norme consistono in una riforma generale della Liturgia. Riforma 
che non deve toccare quanto Gesu ha istituito, come i segni, le parole 
nell'ultima cena, ma piuttosto le parti suscettibili di cambiamento. 

A distanza di quasi otto anni dalla promulgazione della Costituzione 
su la S. Liturgia ci troviamo ormai indirizzati verso I'azione liturgica, se-
condo le riforme volute dal Concilio. Infatti, proprio nella celebrazione 
della S. Messa e nell'amministrazione di alcuni Sacramenti (Battesimo, 
Matrimonio, Liturgia dei defunti) gia sono in atto le norme precise volute 
dalla Costituzione e bene accolte dal popolo di Dio. 

L'uso stesso della lingua volgare al posto del latino ha aperto ai fedeli 
un nuovo cammino di partecipazione e di istruzione. II rito e piu vicino 
e comprensibile all'intelligenza e all'affetto di ogni credente, le parole 
sono piu facilmente comprese, il canto apre i cuori alia lode di Dio. 

La Chiesa, poi, ricordando che Cristo, per compiere la volonta del 
Padre e acquistarGli un popolo santo, « stese le braccia su la croce, 
morendo distrusse la morte e proclamo la risurrezione » si preoccupa 
che la nostra assistenza ai sacri misteri non ci trovi come estranei o muti 
spettatori, ma, attraverso la comune preghiera, istruiti nella parola di 
Dio possiamo nutrirci alia mensa del Signore, con rendimento di grazie, 
offrendo noi stessi a Dio, perche Dio sia finalmente tutto in tutti. 

La partecipazione alia S. Messa, nel giorno del Signore, e I'atto piu 
nobile del battezzato verso Cristo, « che donandosi per la nostra salvezza, 
divenne altare, vittima e sacerdote »: celebrazione comunitaria dove si 
realizza una presenza attiva di popolo unito nel vincolo della stessa fede, 
nel canto di una sola speranza, infervorato da un'unica carita, cosicche 
chi canta, chi legge, chi porta le offerte, chi serve all'altare, ciascuno 
svolga il proprio servizio liturgico innanzi a Dio. 
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3) II Sacrificio eucaristico 

II Concilio, con la prima domenica di Quaresima dell'anno 1965, di-
stinse nella celebrazione della S. Messa due parti: Liturgia della parola e 
Liturgia eucaristica. La prima parte e importante come la seconda. 

Nella prima partecipiamo alia mensa della Parola di Dio attingendo 
ai testi della Sacra Scrittura, di modo che, nello spazio di pochi anni, noi 
credenti veniamo istruiti nella conoscenza del Vecchio e Nuovo Testa-
mento. 

Anche le orazioni, che racchiudono le intenzioni degli oranti, sono 
state ampliate e rinnovate per tutto il corso dell'anno liturgico. 

L'omelia poi spiega i brani scritturali, istruisce e imparte le norme 
per la vita cristiana. 

La ripristinata preghiera dei fedeli, nel presentare i voti universali 
per la Chiesa, per il mondo, unisce i fedeli nelle diverse invocazioni, a 
seconda delle intenzioni dell'assemblea e delle circostanze particolari. 

Secondo le norme della Costituzione su la Liturgia appartengono a 
questa prima parte del rito della Messa tutte le cerimonie consacratorie 
dei nuovi sacerdoti, le Professioni religiose, il rito del sacramento del 
Matrimonio. 

La seconda parte, detta Liturgia eucaristica, ci porta invece, dopo la 
presentazione delle offerte da parte dei fedeli, al memoriale della Morte 
e Risurrezione di Cristo, e tutti i presenti annunciano il mistero pasquale 
nell'attesa della venuta di Gesu. 

La sacra Comunione auspicata per tutti i partecipanti al rito liturgico 
completa in ciascuno la rinnovata Pasqua, mentre I'anima e ricolma di 
grazia e riceve il pegno della gloria futura. 

I frutti provenienti da questa sublime partecipazione non tarderanno 
a notarsi per i credenti, nella vita sociale e nell'ambito dei propri doveri 
famigliari e ambientali: si svilupperanno in fuoco di apostolato tra i fratelli, 
in aiuto al proprio parroco e come esempio per la diocesi. Ouesto e lo 
spirito della Costituzione su la Liturgia, che realmente, dal mistero pa
squale della Messa, apre per tutti il cammino verso Dio nel piano della 
salvezza. 

L'orazione dopo la Comunione, che si legge nel giovedi dopo la VII 
settimana dopo Pasqua, compendia per il Popolo di Dio, in forma mirabile 
e spiritualmente viva, la vera partecipazione al Sacrificio Eucaristico: 

La liturgia che abbiamo celebrato, o Signore, 
c'illumini con la tua parola 
e ci rinnovi con la comunione al Sacrificio, 
perche, al di la dei segni sacramentali, possiamo godere la realta 

dei beni eterni. 

4) Sacramenti e Sacramentali. 

La Costituzione su la Liturgia stabilisce poi le norme su I'ammini-
strazione dei Sacramenti. Essendo questi ordinati per la santificazione degli 
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uomini, e necessario che le forme e i riti consequent a tali Sacramenti 
siano redatti in una forma idonea all'intelligenza e alia partecipazione dei 
fedeli, sia che li ricevano, sia che siano presenti aH'amministrazione, in 
rapporto sempre al memoriale della Morte e Risurrezione di Cristo, da 
cui tutti i Sacramenti e Sacramentali (benedizione delle ceneri, delle pal-
me, delle candele e altre benedizioni secondo I'opportunity) ricevono la 
loro efficacia. 

Al presente sono state redatte anche in lingua volgare i! nuovo rito 
e le formule per i Sacramenti del Battesimo, della Penitenza, dell'Ordine, 
del Matrimonio, dell'Unzione agli Infermi e il rito proprio per la liturgia 
dei defunti. 

5) L'Ufficio divino 

Nella Costituzione su la Liturgia e pure stabilita la riforma dell'Uf-
ficio divino, preghiera pubblica della Chiesa. Da poco tempo la Costitu
zione Apostolica « Laudis canticum » di Paolo VI, datata al 1-11-1970 e 
proclamata in data 23-6-1971, ha dato le norme definitive su I'ufficio divino 
che d'ora innanzi si chiamera « Liturgia delle ore ». E' divisa in due 
parti principali: le Lodi, come preghiera del mattino, il Vespro, pre
ghiera della sera, che debbono essere recitate nell'ora voluta dal signi-
ficato liturgico, perche il « tempo sia consacrato a Dio e Dio entri nel 
nostro tempo ». La « Liturgia delle ore » deve entrare nello spirito e nella 
pratica dei credenti, poiche non e piu una preghiera riservata ai leviti 
o alle anime consacrate a Dio, ma e di tutti, come voce orante di tutta 
la comunita cristiana. « La Liturgia delle Ore, preghiera di tutto il popolo 
di Dio — scrive Paolo VI — e disposta in maniera che tutti, Sacerdoti, 
Religiosi, Laici possano partecipare nella comune santificazione della 
giornata, alia lode perenne di Dio ». II Mattutino, che comprende oltre ai 
salmi anche le letture scritturali o patristiche, si puo recitare nel corso 
della giornata ed e idoneo per la meditazione e la istruzione dei recitanti. 

6) L'anno liturgico 

La riforma liturgica, in modo particolare con I'adozione ad interim del 
Messale Romano domenicale-festivo-feriale e con inizio alia prima dome-
nica di Avvento 1970, ha stabilito la nuova fisionomia dell'anno liturgico 
in un unico ciclo. La Chiesa in questo ciclo distribuisce tutto il mistero 
di Cristo, « dall'lncarnazione, dalla Nativita fino all'Ascensione, al giorno 
di Pentecoste e all'attesa della beata speranza e del ritorno del Signore •>. 
Quindi la Domenica o giorno del Signore, che nella tradizione apostolica 
trae origine dallo stesso giorno della Risurrezione di Cristo, ci porta alia 
celebrazione del Mistero Pasquale. In questo giorno i fedeli sono chiamati 
a partecipare in forma comunitaria all'ascolto della parola di Dio e a rice-
vere I'Eucarestia, facendo memoria della Passione, della Risurrezione e 
della Gloria di Gesu. 
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Per questo motivo nello spir i to della Chiesa la Domenica diventa 
il giorno piu solenne della settimana, fondamento e nucleo di tutto I'anno 
l i turgico, e nessun'altra festa, che non sia di grandissima importanza, le 
deve essere anteposta. In preparazione poi al Mistero Pasquale il concil io 
invita a dare grandissimo risalto alia Quaresima, periodo caratterizzato 
dalla indole battesimale e penitenziale, perche, attraverso continue e ri-
f lessive meditazioni, ogni credente riveda i valori reali del proprio Bat-
tesimo e « con la penitenza non solo interna o individuale, ma anche 
esterna e sociale » ogni battezzato riconosca in Cristo, datoci daH'amore 
del Padre, Tunica sua salvezza. 

Cosi il culto l i turgico dei fedeli viene indirizzato al Mistero Pasquale, 
centro di ogni azione l iturgica e centro dell 'unico cicio temporale della 
Liturgia. 

Cristo e cosi nella sua Chiesa I'Alpha e I'Omega, il principio e la 
f ine, mentre ogni giorno su I'Altare, nel mistero pasquale, attua, per 
I'umanita smarrita, tutto il piano misericordioso della salvezza. 

La Chiesa venera anche creature umane, che maggiormente hanno 
attuato nella loro vita i frutt i della redenzione, quasi smagliante corona al 
mistero di Cristo. Venera quindi con particolare amore Maria SS. Madre 
di Dio, « congiunta indissolubilmente con I'opera della salvezza del Figlio 
Suo »: venera e fa memoria dei Mart ir i e dei Santi, le cui « feste pro-
clamano le meraviglie di Cristo nei suoi servi e propongono ai fedeli 
opportuni esempi da imitare ». 

La Costituzione su la Sacra Liturgia termina con i capitoli su la 
Musica Sacra, I'Arte Sacra e la Sacra Suppelleti le, e con I'appendice 
di una dichiarazione del Concilio Vaticano II circa la riforma del Ca-
lendario. 
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LE CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE 
D. Luigi Lovisone dD. 

II decreto riguardante le Chiese orientali cattoliche e il primo docu-
mento a carattere disciplinare del Conciiio Ecumenico Vaticano Secondo 
e contiene alcune disposizioni di ampia portata. 

I riti orientali e ii rito latino 

« La Chiesa Cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti liturgici, 
le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita ecclesiastica delle 
Chiese orientali ». 

Cosi inizia il decreto e adopera opportunamente il verbo al presente 
perche solo dal tempo del Papa Leone XIII in poi le Liturgie Orientali, per 
la loro origine e per la loro antichita, furono dichiarate sullo stesso piede 
di onore della liturgia latina, la quale da esse ha appreso le formole litur-
giche della processione offertoriale e della concelebrazione nel recente 
rinnovamento della liturgia. 

L'antichita delle Chiese orientali si desume dal fatto che la Chiesa 
Cattolica si e stabilita a Gerusalemme e ad Antiochia prima ancora che 
a Roma e le Chiese Orientali sono le depositarie storiche della tradizione 
apostolica, la quale e fluita alia Chiesa Cattolica attraverso i Padri orien
tali. Le Chiese Orientali coi loro usi e gruppi giuridici non sono una 
eccezione nella Chiesa universale, perche essa e suddivisa in Chiese e 
riti particolari, senza pregiudizio per I'unita, la fede, i sacramenti e lo 
stesso governo, essendo, tutte indistintamente, sottoposte al governo del 
Pontefice Romano, il quale, per diritto divino, ha il Primato su tutta la 
Chiesa. 

II Conciiio fa questa dichiarazione: le Chiese particolari dell'Oriente 
e deM'Occidente « godono di pari dignita, cosicche nessuna di loro prevale 
sulle altre per ragioni di rito, e fruiscono degli stessi diritti, e sono tenute 
agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo 
in tutto il mondo, sotto la direzione del Romano Pontefice ». 

I Patriarcati 

I Patriarcati sono sei: sono quelli delle seguenti Chiese Cattoliche: 
Armena, Sira, Alessandrina, Copta, Melchita, Caldea. 

La gloria piu fulgida per gli Orientali Cattolici sono i Patriarcati, i 
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quali sono una istituzione ecclesiastica posteriore a quella degli Apostoli, 
ma di antichita considerevole assai. 

II Patriarca rappresenta il piii alto grado della gerarchia ecclesiastica 
cattolica al di sotto del Papa. Nessuno ha messo in rilievo la dignita dei 
Patriarchi quanto il Concilio Ecumenico Vaticano Secondo, allorquando ha 
dichiarato che il Patriarca e « un Vescovo cui compete la giurisdizione 
su tutti i Vescovi, compresi i Metropoliti, il clero e il popolo del proprio 
territorio o rito, a norma del diritto e salvo restando il Primato del Romano 
Pontefice ». 

Nel proprio territorio i poteri del Patriarca sono molto ampii. II decreto 
per le Chiese Orientali dichiara che il Patriarca col suo sinodo puo erigere 
nuove Diocesi, nominare Vescovi del proprio rito per il proprio territorio, 
e insomma come il tribunale di suprema istanza giudiziaria e amministra-
tiva per tutto il Patriarcato, salvo sempre il supremo diritto del Papa di 
intervenire in singoli casi. 

Una conseguenza visibile di questo grande onore che e stato attribuito 
ai Patriarchi e stato il posto di preferenza riservato ai Patriarchi Orientali 
nell'Aula del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo. 

AI giorno d'oggi i Pariarchi delle Chiese orientali, come si e detto, 
sono sei; ma il Concilio ha decretato che potrebbero esserne formati 
ancora altri; pero soltanto il Papa o i Concili Ecumenici potranno erigerli 
la dove siano moralmente necessari. 

I Cattolici orientali si riempirono di entusiasmo, quando il Concilio 
Ecumenico Vaticano Secondo decreto I'onore e la riabilitazione in favore 
dei Patriarchi. 

I matrimoni misti 

Nell'Oriente e uso tradizionale che il matrimonio sia celebrato se
condo il rito e la professione di fede dello sposo. 

Dal Concilio invece e stato dichiarato valido, benche generalmente 
illecito eccetto che vi siano ragioni speciali che lo facciano praticamente 
necessario, il matrimonio misto celebrato dinanzi al Sacerdote ortodosso. 

Inoltre gli Orientali conservano la primitiva consuetudine di ammi-
nistrare la Cresima immediatamente subito dopo il Battesimo. Ogni prete 
di rito orientale autorizzato a battezzare puo anche cresimare validamente 
e lecitamente. II Concilio, con una larghezza pastorale tutta propria, ha 
riconosciuto e dichiarato che i preti orientali possono validamente e leci
tamente cresimare i fedeli latini e, viceversa, i preti latini possono vali
damente e lecitamente cresimare i fedeli di rito orientale, conformemente 
alle norme di diritto ecclesiastico. 

Con la stessa larghezza pastorale viene concesso che ogni prete, il 
quale abbia dal suo Patriarca licenze generali per confessare, possa dare 
I'assoluzione dentro il suo territorio a tutti fedeli cattolici di qualunque 
rito essi siano. 

In ultimo i Patriarchi coi rispettivi Sinodi possono decretare nuovi 
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giorni festivi, prescrivere il diverso uso delle lingue liturgiche e autoriz-
zarne nuove versioni in lingue nazionali. 

Lo scambio dei Sacramenti 

In quest'ultima parte del decreto il Concilio esorta ardentemente le 
Chiese Orientali a fare tutto il possibile per favorire I'unita di tutti i cri
stiani specialmente orientali, dai quali, per la loro unita cattolica, non si 
deve esigere nient'altro che la semplice professione delta fede cattolica, 
la qual cosa, per delicatezza, non si deve chiamare neppure conversione. 

Prima del Concilio soltanto in punto di morte un cattolico poteva 
chiedere ad un sacerdote ortodosso, per mancanza di quello cattolico, 
I'Assoluzione, il Viatico e I'Unzione dei malati; reciprocamente soltanto 
in tali casi un prete cattolico poteva amministrare tali sacramenti ad un 
malato ortodosso. Come si vede, era una stretta fessura nel muro di sepa-
razione, attraverso la quale passavano soltanto i moribondi. 

Ora il decreto del Concilio ha allargato quella fessura, convertendola 
in una porta, con queste testuali parole: « Posti i sopra memorati principi, 
agli Orientali che in buona fede si trovano separati dalla Chiesa Cattolica 
si possono conferire, se spontaneamente li chiedano e siano ben disposti, 
i Sacramenti della Penitenza, della Eucaristia e della Unzione degli infermi; 
anzi anche ai cattolici e lecito chiedere questi Sacramenti dai ministri 
acattolici, nella cui Chiesa si hanno validi Sacramenti, ogni qualvolta la 
necessita o una vera spirituale utilita a cio persuada, e I'accesso ad un 
sacerdote cattolico fisicamente o moralmente riesca impossibile ». 

Parimenti, posti gli stessi principi, per una giusta ragione e permessa 
la partecipazione comune tra cattolici e Orientali separati sia per le fun-
zioni, come quella dei funerali, sia per i luoghi sacri, come ilcondominio 
della Basilica del Santo Sepolcro, sia per le cose sacre, come calici e 
paramenti che possono adoperarsi nei due culti. 

II decreto sulle Chiese Orientali termina con queste alte parole: « Nel 
frattempo pero tutti i cristiani, Orientali o Occidentali, sono ardentemente 
pregati a innalzare ferventi e assidue, anzi quotidiane preghiere a Dio 
affinche, con I'aiuto della Santissima Madre di Dio, tutti diventino una 
cosa sola. Preghino pure perche su tanti cristiani di qualsiasi Chiesa, i 
quali, confessando strenuamente il nome di Cristo, soffrono e sono 
oppressi, si effonda la pienezza della forza e della consolazione dello 
Spirito Santo paraclito. 

Con amore fraterno vogliamoci tutti bene scambievolmente, facendo 
a gara nel renderci onore I'un I'altro ». 
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IL COMPITO PASTORALE 
DEI VESCOVI 

D. Vincenzo Catalfo dD. 

II decreto « Christus Dominus » inizia, dando quasi una definizione 
dei Vescovi: « I Vescovi, partecipi della sollecitudine per tutte le Chiese, 
esercitano il loro episcopale uff icio, ricevuto per mezzo della loro consa-
crazione episcopale, in comunione e sotto I'autorita del Sommo Pontefice, 
in tutto cio che riguarda il magistero ed il governo pastorale: uniti tut t i 
in un Collegio o corpo rispetto a tutta la Chiesa di Dio ». 

Da questa definizione risultano evidenti due caratteristiche dell'Epi-
scopato: la collegialita e la totale dipendenza dal Papa. Per collegialita 
non si intende una unita morale di responsabilita tra i Vescovi, ma una 
vera comunione tra di essi, che fa si che ognuno, in unione con gli a l t r i , 
debba sentirsi responsabile e garante della Chiesa universale. Quindi ogni 
Vescovo non deve sentirsi interessato solo della propria diocesi, ma deve 
affrontare i problemi di tutta la Chiesa, promuovendo e sostenendo le 
opere di evangelizzazione e di apostolato a favore delle Missioni e delle 
diocesi meno dotate. Perfino neH'amministrazione dei beni deve tener 
presenti le esigenze e necessita delle regioni non suff icientemente svi-
luppate. 

Pero il Collegio episcopale non ha autorita se non in intima unione 
col Papa dal quale dipende. Gli atti dell 'Episcopato hanno valore colle-
giale solo se approvati o l iberamente accettati dal Capo del Collegio, che 
e il Papa. 

Da tale piu approfondito senso della Collegialita dei Vescovi e sca-
turita una nuova istituzione: il Sinodo dei Vescovi. Esso e una assemblea 
di Vescovi rappresentanti di tutto I'Episcopato cattol ico, che, riunita dal 
Papa, affronta tut t i i problemi della Chiesa universale. 

Ogni Vescovo esercita poi la sua potesta individualmente nella pro
pria diocesi, dove, sotto I'autorita del Papa, e il Capo del Popolo di Dio 
e svolge I'ufficio di insegnare, di santif icare e governare. 

L'ufficio principale dei Vescovi consiste nel far conoscere agli uomini 
I'intero mistero di Cristo, con tutto cio che con esso si connette. 

Devono essi insegnare, in modo chiaro e secondo le attuali necessita, 
quale sia la missione di Cristo e della Chiesa, il valore della persona 
umana, della famigl ia, il valore della giustizia nei beni terreni, e cosi via. 
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