
Digiuno
La seconda opera di conversione della Quaresima è il digiuno.

Non siamo più abituati a digiunare, forse anche perché troppo
assuefatti ad avere tutto.

L’astinenza dalla carne, il venerdì, è diventata una pratica
più formale che altro, se poi la sostituiamo con dei buoni
manicaretti  di  pesce.  Il  digiuno  di  un  pasto  è  quasi
insignificante, quando nei ritmi di lavori quotidiani, già
accade che si mangia veloce, magari un panino, o in piedi o un
piatto di insalata per riprendere il lavoro.

Eppure, il digiuno alimentare conserva la sua efficacia, se ci
aiuta a fare un gesto realmente penitenziale e a sentire la
fame, la fatica, per condividere questa triste esperienza con
chi è costretto a vivere in simili condizioni.

Il  digiuno,  per  essere  significativo,  dev’essere  scelto
liberamente. Chi sceglie di fare il digiuno alimentare, in
qualche  forma  umile  e  realista,  deve  trovare  il  modo  di
viverlo autenticamente, altrimenti è meglio lasciare perdere.
Se si deve fare per pura formalità, non vale. Chi lo fa,
sperimenta che effettivamente la pratica del digiuno scava
nella nostra vita: ci rende più attenti alla preghiera, più
sobri e più presenti a noi stessi.

Spesso,  il  digiuno  alimentare,  viene  accompagnato  dalla
carità,  quando  si  dà  in  beneficienza  il  corrispettivo  di
quello che si sarebbe speso per mangiare. È una pratica molto
buona per dare significato al digiuno.

Oltre a questo, soprattutto nei testi dei profeti, vengono
indicati tanti altri modi per praticare il digiuno affinché
sia vero strumento e segno di conversione.

Il  primo  è  astenersi  dalle  parole  malvagie,  dalle  parole
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violente.  Pensiamo  a  come  è  il  nostro  parlare:  spesso  è
animato  da  rabbia,  da  verbosità,  da  grinta,  cattiveria  e
giudizio. Sforzarsi di essere sobri di parole e convertire le
parole  cattive  in  parole  buone,  evitare  i  giudizi  e  i
risentimenti è una via per praticare il digiuno efficacie,
anche se difficile.

Il secondo modo è di limitare tutto ciò che ci fa sottrarre
tempo agli affetti che contano. Passare un po’ più di tempo
con la persona amata invece che su Facebook o davanti alla tv,
giocare di più con i figli, sedersi e farsi raccontare la
propria giornata dai ragazzi, scambiare una parola gentile con
un collega di lavoro o con i propri dipendenti sono tutte
pratiche di vero digiuno, inteso nel significato a cui ci
richiama la Bibbia.

Il terzo atteggiamento è di ricordarci dei poveri, di avere
presente i loro volti, di pensare che anche se non possiamo
aiutarli  adesso,  non  ci  dimenticheremo  comunque  di  loro,
affinché, come abbiamo pregato domenica scorsa, non diventino
trasparenti per noi, e noi per loro.

Gesù, nel vangelo, in un celebre passaggio afferma che certi
demoni non si possono affrontare se non col digiuno. Chiediamo
la grazia, attraverso il digiuno, serio e scelto, di poter
affrontare i nostri propri dèmoni, e di sconfiggerli alla luce
della Pasqua di Gesù.

Don Davide

La  Giornata  Mondiale  del
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Malato
Domenica prossima, giorno della B.V. di Lourdes, celebreremo
la Giornata Mondiale del Malato, con una messa (quella delle
11) dedicata all’Unzione degli Infermi.

Già di per sé, celebrare la Giornata “del Malato” risulta
essere un atto in controtendenza: primo, perché la malattia,
come la morte, tende a essere rimossa, ad essere considerata
un’infamia e una vergogna, oltre che una sfortuna, e quindi
chiamare qualcuno “malato” risulta essere poco delicato, non
rispettoso o discreto. In secondo luogo, perché associare la
parola malattia all’idea di una celebrazione, potrebbe essere
sgradevole,  quasi  blasfemo,  come  se  fosse  un  rigurgito
masochista della fede cristiana.

Invece, tenacemente, la Chiesa continua a non rimuovere le
parole più scomode della nostra cultura, quali ad esempio
“malattia”,  e  a  celebrare  questa  giornata,  per  renderci
sensibili ai problemi, e non farci percorre la via più facile,
che sarebbe quella di trascurarli.

La prima cosa che la Giornata del Malato smaschera è il nostro
rapporto difficile con la malattia, perché rischiamo di avere
un approccio distorto alla vita. La malattia, quando compare,
materializza tutte le nostre paure più recondite. Se compare
in noi, rende concreta la percezione di essere più sfortunati
degli altri, di non essere benedetti, di essere delle vittime.
Se compare in qualcuno che ci è vicino, ci terrorizza per
quello che potrebbe accadere, ci fa toccare con meno le nostre
debolezze,  quando  vorremmo  fuggirla  eppure  dobbiamo
avvicinarla. La malattia, in qualunque modo, incrina la nostra
speranza di una vita perfetta, priva di dolore, non toccata
dalla difficoltà. Soprattutto, infrange il mito della vita per
sempre, l’idea che il corpo non declinerà mai… La malattia,
quindi, ci chiede di avere un rapporto onesto con l’esistenza
e con la nostra vita. Spesso, oltre al dolore che diventa
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insopportabile, può essere questa mentalità sbagliata che crea
le sofferenze più inaccettabili.

La  seconda  cosa  su  cui  la  presenza  della  malattia  ci
interpella, è che visione abbiamo di Dio. Perché è con lui che
la facciamo, non appena siamo colpiti. Ci immaginiamo un Dio
che tenga in mano un mondo dove non c’è nessuna esperienza
negativa, ma non è così. Il mondo è creato, avviato e lasciato
libero.  Nemmeno  il  Figlio  di  Dio  è  stato  risparmiato
dall’ingiustizia, dalla sofferenza insensata, dalla violenza
gratuita  e  dalla  morte.  E  tuttavia,  Dio  prende  posizione
accanto a noi e ci dice che lui non sta mai dalla parte della
sofferenza, ma sta dalla parte nostra, in questa lotta. Dio
non vuole la malattia, ma lotta con noi, toccando il nostro
cuore e la nostra libertà, per vincerla. La malattia, quindi,
interpella la nostra responsabilità: ci mette in gioco nella
solidarietà, nella cura, nella compassione… come fa lui stesso
con noi. Lui non ci lascia soli; noi non dobbiamo lasciare
solo  nessuno.  Lui  si  prende  cura  di  noi;  noi  dobbiamo
prenderci  cura  dei  nostri  fratelli  e  sorelle.  È  così  che
funziona.

Da ultimo la malattia associa chi soffre alla sofferenza di
Cristo, e Gesù stesso viene a portare quella sofferenza. Gesù
diventa il Buon Samaritano e il Cireneo al tempo stesso. Non
significa che la malattia è una cosa buona. Significa che come
la Croce di Gesù, che non era buona, ma Gesù l’ha cambiata per
il bene degli uomini, così anche chi vive la sofferenza può
scegliere di cambiarla in un cammino di purificazione, in un
esercizio di pazienza, in un’offerta associata all’amore di
Dio per la salvezza di qualcuno… Come avvenga questo, è un
mistero che solo chi l’attraversa lo può dire. Tuttavia, molti
santi e persone comuni hanno testimoniato che, ad un certo
punto, anche la sofferenza peggiore poteva essere vissuta in
modo buono.

A tutti quelli che non sono malati nel fisico, spetta il
compito  della  vicinanza  e  dell’aiuto,  perché  nessuno  sia



lasciato  solo,  nessuno  si  senta  troppo  fragile  o  in
difficoltà. Il senso del Sacramento dell’Unzione degli Infermi
è esattamente questo: la sollecitudine della Chiesa che, nella
fede, e con un sacramento del conforto, prova a fare sentire
la sua vicinanza a tutti i malati, li affida alla grazia di
Gesù e infonde loro la capacità di vivere la sofferenza come
un’esperienza dell’esistenza, come una cosa che ci chiede di
fare verità su noi stessi e su Dio e come una cosa che
possiamo vivere insieme alla Croce di Cristo.

Il Sacramento dell’Unzione, nella fede della Chiesa, ha il
potere di guarire. Alcune volte guarisce nel corpo e protegge.
Ma sempre guarisce nel senso che infonde questa capacità di
visione, che permette di affrontare quello che è, spesso, il
più doloroso dei viaggi.

Don Davide

L’anno della Parola
Quest’anno, l’arcivescovo ha consegnato alla Chiesa di Bologna
“l’Anno della Parola” come cammino pastorale.

Leggiamo le sue indicazioni.

 Dalla Lettera pastorale dell’Arcivescovo:

Non ci ardeva forse il cuore?

“L’incontro con la Parola non è una lezione, un programma. È
tutto il programma, da cui comprenderemo i nostri passi. È il
Verbum  Domini  che  ci  è  rivolto,  perché  ci  accorgiamo
finalmente della sua presenza in mezzo a noi, ci liberiamo
dalla paura, affrontiamo il male che ci vuole isolati, che ci
fa sentire abbandonati, che fa credere che dobbiamo fare da

https://www.parrocchiasamac.it/pastorale/anno-della-parola/


soli, confidare solo nel nostro orgoglio per stare bene e
conservare quello che abbiamo per non perderlo.

Esattamente il contrario dell’amore che Dio ci annuncia. Nella
Babele delle nostre parole si presenta quella del pellegrino,
la Parola, che cammina con noi e ci vuole scaldare il cuore e
fare sentire la sua speranza oggi. È la verità che cerchiamo
per capire la nostra vita e quella di un mondo così complicato
e difficile da comprendere. Non è chiesto al discepolo di
capire tutto, ma di aprire il cuore e la mente…

Iniziare  la  riflessione  sulla  Parola  di  Dio  ci  aiuterà  a
rivedere  anche  gli  aspetti  concreti  della  nostra  vita
personale e di comunità. Penso alla liturgia, alla carità,
alla  catechesi  (per  l’iniziazione  cristiana,  per  la
preparazione  ai  sacramenti,  per  i  fidanzati)  e  all’intero
campo della pastorale (familiare, giovanile, anziani, e così
oltre), perché siano sempre più sostenuti e illuminati dal
semplice e decisivo incontro con la Sacra Scrittura. Sarà il
cammino dei prossimi anni.

I  gruppi  della  Parola,  che  si  riuniscono  già  in  molte
parrocchie e che potrebbero iniziare ovunque e con modalità
diverse e adatte agli interlocutori, sono proprio come i due
discepoli di Emmaus che parlano di sé, si lasciano interrogare
da Gesù e ascoltano tutto quello che lo riguarda. Così si
genera e si rigenera la comunità dei fratelli” (pp. 71ss).

Dal Sussidio per l’anno pastorale della Chiesa di Bologna

Indicazioni per vivere le tappe dell’anno pastorale

La prima giornata della Parola celebrata da Papa Francesco a
Bologna il 1 ottobre scorso apre il nuovo anno pastorale che
la nostra Chiesa di Bologna sta iniziando.

È stata per noi una grazia non solo gradita ma provvidenziale,
perché ci sollecita a ritrovare la centralità della Parola di
Dio nella vita della Chiesa: Dio dialoga e parla con gli



uomini per costruire una vera e duratura comunione. Questo
dono  è  stato  raccolto  dalla  Lettera  pastorale
dell’Arcivescovo,  Non  ci  ardeva  forse  il  cuore?,  che
costituisce un solido orientamento per la pastorale in senso
missionario e che ci accompagna in questo anno.

L’esperienza dei due discepoli di Emmaus, icona biblica scelta
dall’Arcivescovo, ci insegna che la Parola di Dio riscalda il
cuore  e  lo  rende  plasmabile  dallo  Spirito  e  capace  di
comunicare l’amore scaturito dall’incontro con il Crocifisso
risorto.

Rimettere al centro della nostra vita e della pastorale la
Parola di Dio è il tema generale dell’anno, che si esprimerà
in tre momenti per far crescere la nostra consapevolezza di
essere  discepoli-missionari  e  vivere  fino  in  fondo  la
conversione  pastorale  in  senso  missionario.

Il metodo per vivere le tappe

Siamo  tutti  impegnati  a  vivere  le  tre  tappe,  cioè  i  tre
momenti durante l’anno in cui ascoltare, riflettere in maniera
comunitaria sulla Parola di Dio, sulle nostre prassi pastorali
per orientarci al futuro con una visione coraggiosa, creativa
e piena di speranza.

Il  metodo  con  cui  svolgere  gli  incontri  proposti,  sia  la
lectio  divina  sia  i  successivi  due  incontri,  è  quello
sperimentato lo scorso anno e cosiddetto “metodo di Firenze”,
che favorisce la partecipazione sinodale di tutto il gruppo
creando un clima di accoglienza e di arricchimento comune.



Non ci ardeva forse il cuore?
Non ci ardeva forse il cuore, sabato scorso, quando tutta la
città  era  in  fermento  e  si  sentiva  l’aria  frizzante  per
l’arrivo del papa? Non ci ardeva di carità quando, al centro
per i rifugiati, papa Francesco ha ricordato quelli che non ce
l’hanno fatta e che non ci sono più? Non ci ha fatto ardere di
buoni propositi quando, all’Angelus, ha chiesto alla città di
Bologna di rimanere un esempio nella testimonianza del Vangelo
o quando ha raccomandato ai preti e ai religiosi di essere con
il popolo, semplici e poveri, per condividere il Vangelo?

E non ha fatto come Gesù, riattualizzando d’un colpo le parole
dei profeti, sedendo a mensa con i poveri e tutti coloro che
avevano bisogno di riscatto?

E non ha letteralmente infiammato i nostri cuori con il suo
discorso all’Università, parlando di cultura, di speranza e di
pace,  nell’orizzonte  di  un’Europa  unita,  contro  tutti  i
populismi e le retoriche, come non si sentiva fare da anni?!

Sì, l’abbiamo riconosciuto nello spezzare il pane… ma non lui,
cioè papa Francesco. Grazie al papa, e soprattutto grazie al
suo rapporto così schietto e sulle stesse corde con il vescovo
Matteo,  nel  catino  suggestivo  e  trepidante  dello  stadio,
trasformato  in  una  cattedrale  contemporanea,  abbiamo
riconosciuto Gesù risorto! Sì, Gesù risorto, vivo, presente in
mezzo e insieme alla sua Chiesa, che ci ha confortato, ha
fatto risuonare la sua parola con mille sfumature e ci ha dato
la direzione.

Una Chiesa non clericale, fatta di pastori davanti, in mezzo e
dietro al popolo; una Chiesa richiamata ai tratti (non ai
valori) inconfondibili del Vangelo: i poveri, l’annuncio del
Regno agli ultimi, la misericordia data e ricevuta. Una Chiesa
tesa a raggiungere tutti e ad aprire una via per ciascuno.

Il vescovo Matteo, il giorno di San Petronio, ha ringraziato
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la  città,  per  la  preparazione  della  visita  del  papa,  lo
svolgimento  della  giornata  e  l’accoglienza  profonda  che
Bologna gli ha riservato. Era da tempo che il giorno del
patrono non si sentivano parole gentili nei confronti della
città, piuttosto che rimproveri, provenienti da una supposta
posizione di superiorità. È uno stile che, inequivocabilmente,
i nostri pastori ci consegnano. Non perché non ci siano i
problemi o perché la Chiesa debba abdicare al suo compito
critico e di vigilanza, ma per costruire rapporti di vera
amicizia, aiutarsi e camminare insieme.

Così, oggi, giorno della conclusione del Congresso Eucaristico
nelle nostre parrocchie, il vescovo ci consegna la sua nota
pastorale, per confermarci nella direzione di questo cammino,
dal titolo: Non ci ardeva forse il cuore?

Incoraggiati  da  questa  consegna,  iniziamo  il  nuovo  anno
pastorale con l’immagine bellissima di Gesù che, dopo avere
spiegato il significato profondo delle Scritture, essere stato
ospitato  a  tavola  e  avere  spezzato  il  pane  con  i  segni
dell’Eucaristia,  ci  fa  percepire  nitidamente  che  cosa  fa
ardere il cuore e brillare il volto.

L’egoismo ci spegne, il Vangelo ci infiamma. La divisione
perde, la comunione vince. L’odio ci fa morire, l’amore ci fa
vivere.

Don Davide

Il cristiano e la città
Il cristiano non possiede la città, la serve.

Il nemico è l’individualismo
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Il  cristiano  vuole  combattere  il  vero  nemico  che  è
l’individualismo, il demone che ci mette gli uni accanto agli
altri, ma senza gli altri. L’individualismo rende lontano o
addirittura pericoloso quello di cui abbiamo tutti bisogno, il
prossimo; oppure ce lo fa accettare solo come lo vogliamo noi
e  quindi  ci  fa  allontanare  chi  non  conosciamo,  facendo
crescere l’inimicizia.

Non  vogliamo  nemmeno  un  individualismo  di  campanile  o  di
gruppo,  che  ci  fa  credere  sufficiente  alzare  un  muro  per
risolvere i problemi, che non accetta la complessità e la
sfida di un mondo che è davvero piccolo e che entra anche nel
nostro giardino. Il campanile ci aiuta a collocarci nel grande
mondo, ma senza questo ci isola! Quanto sono prive di senso le
beghe  da  campanile!  E  che  responsabilità  abbiamo,  invece,
verso i tanti che soffrono nel mondo! Solo imparando a stare
assieme la città degli uomini vive e gli uomini con lei.

«L’individualismo  postmoderno  e  globalizzato  favorisce  uno
stile di vita che indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei
legami tra le persone, e che snatura i vincoli familiari.
L’azione  pastorale  deve  mostrare  ancora  meglio  che  la
relazione con il nostro Padre esige e incoraggia una comunione
che guarisca, promuova e rafforzi i legami interpersonali.
Mentre nel mondo, specialmente in alcuni Paesi, riappaiono
diverse forme di guerre e scontri, noi cristiani insistiamo
nella proposta di riconoscere l’altro, di sanare le ferite, di
costruire ponti, stringere relazioni e aiutarci “a portare i
pesi gli uni degli altri”» (EG 67).

L’individualismo  produce  nella  città  degli  uomini  tante
patologie di solitudine. Basti pensare alle dipendenze. Uno
degli  inganni  dell’individualismo  è  che  illude  di  potere
vivere  bene  da  soli.  Invece  senza  la  comunità  non  c’è
individuo. E la comunità non è una somma di individui! Non
stiamo  bene  quando  siamo  isolati.  La  persona,  l’uomo  è
relazione.  Il  male  ci  vuole  divisi,  magari  con  tutti  i
confort, ma individualisti. Anzi. Perché l’uomo è relazione e



senza questa si perde, si dispera, si chiude. La Chiesa non
vuole una città di individui senza il noi, ma una piazza dove
impariamo tutti a riconoscerci ed aiutarci.

Indifferenza, sorella dell’individualismo

L’individualismo  ha  una  sorella:  l’indifferenza.  Si  trucca
molto bene. Non la si distingue subito. Anzi. Qualcuno pensa
che non la ha «perché soffro tanto» o che basti un po’ di
bonomia per dimostrare interesse verso l’altro. L’indifferenza
si rivela nel non fare, nell’accontentarsi (per gli altri!),
nel difendersi con la logica di Caino: «A me che importa?»,
«io che c’entro?», «non è possibile!». Non fare niente, anche
se con eleganza, fa sempre male!

A volte insinua il banale assuefarsi al dolore degli altri.
«Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide
e non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel
mondo.  Voi,  dunque,  uscite  per  le  strade  e  andate  ai
crocicchi:  tutti  quelli  che  troverete,  chiamateli,  nessuno
escluso (cf. Mt 22,9). Soprattutto accompagnate chi è rimasto
al  bordo  della  strada,  “zoppi,  storpi,  ciechi,  sordi”
(Mt 15,30). Dovunque voi siate, non costruite mai muri né
frontiere, ma piazze e ospedali da campo» (Discorso di Papa
Francesco a Firenze). Piazze e ospedali da campo. C’è bisogno.
La folla non può aspettare, ha bisogno di pane.

 

Don Davide



Ascensione. Essere in Cristo
Caro don Valeriano,

sarebbe giusto che questa lettera aperta, in un’occasione così
speciale, fosse indirizzata a te, invece voglio dedicarla alla
nostra comunità.

Se non mi sbaglio, secondo le regole della grammatica, nostra
è un pronome possessivo, ma in questo caso non indica alcun
possesso, bensì appartenenza. È la nostra comunità, nel senso
che  ne  facciamo  parte,  che  le  apparteniamo,  e  come  preti
prestiamo in essa e per essa il nostro servizio.

È profondamente appagante sentire questo “nostra” così vero:
in questi giorni mi ha fatto pensare che – al di là di quello
che  si  vede  o  delle  nostre  valutazioni  pastorali  (spesso
dettate da un giudizio solo umano e poco capace di riconoscere
il corso segreto degli affetti) – in cinquant’anni tanti semi
piantati con larghezza portano frutto e crescono. Quello che
si raccoglie magari non sono i grandi successi pastorali, o i
modelli  di  una  chiesa  trionfante,  ma  la  qualità  delle
relazioni e la consapevolezza del valore di legami umani e
spirituali tessuti nel corso di una vita.

È la meravigliosa realtà che Paolo descrive con l’essere in
Cristo, ossia quel vincolo di comunione che costituisce la
comunità, ben al di là dei legami visibili e ne fa una cellula
del Regno di Dio.

Allora riprendo questo testo da capo e ricomincio così:

Cara Comunità,

non  so  davvero  come  ringraziarti  per  l’impegno  di
questi  giorni,  e  in  generale  in  questo  maggio  di
fuoco.

Come parroco, alcune volte ho lo scrupolo di chiedere
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troppo.  Poi  vedo  tanto  entusiasmo,  così  tanta
disponibilità e provo semplicemente a godermi questo
fiume di gratuità che scorre e sana, e disinfetta la
vita.

Sapete, alcune volte mi capita ancora di parlare del
“parroco” e di pensare a don Valeriano. Non penso che
sia mancanza di responsabilità o velleità di sfuggire
al  mio  ruolo,  ma  solo  l’esperienza  affettuosa  di
sentire una presenza affidabile che mi fa compagnia.

Guardando la passione e la partecipazione di questi
giorni penso che succeda lo stesso anche a voi e ne
sono felice.

Nel riconoscere questi cinquant’anni di dedizione alla chiesa
di don Valeriano, io penso anche a ciascuno di voi: ai ragazzi
che  fanno  gli  esami,  a  quelli  che  hanno  assunto  i  primi
incarichi nella nostra comunità, a quelli che hanno compiuto
diciott’anni, a chi inizia l’università e a chi la finisce, a
chi inizia o cambia il lavoro, a chi si fidanza, chi sceglie
di sposarsi, chi vive giorno dopo giorno la sua fedeltà, chi
cambia la vita perché sono arrivati dei figli, chi festeggia
gli  anniversari,  o  la  pensione  o,  più  semplicemente,  il
raggiungimento di qualsiasi obiettivo, o l’adempimento di un
impegno.

Penso ad ogni traguardo, insomma, piccolo o grande, della vita
o di questo tempo presente, con la consapevolezza che sono
tutti  rispecchiati in quello di don Valeriano e nella grande
partecipazione della nostra comunità.

Don Davide



Il soccorso e la salute
Come sempre, Maria ci spinge a una singolare adesione alla
vita  della  nostra  chiesa.  Il  papa  e  il  vescovo  ci  hanno
ripetutamente  detto  di  uscire  dai  nostri  confini,  che
preferiscono una chiesa magari un po’ sgangherata, ma che vada
fuori,  per  le  strade,  e  incontri  le  persone  con  una
testimonianza  di  fede  semplice  e  gesti  di  amicizia.

La Madonna, in una duplice veste, aiuta la nostra parrocchia a
raccogliere questo invito.

Quest’anno  coincidono  i  due  momenti  della  tradizionale
processione della Madonna del Borgo San Pietro, conosciuta
anche  come  Beata  Vergine  del  Soccorso,  e  la  conclusione
dell’Ottavario della Madonna della Salute.

Nel  1527,  durante  l’inizio  di  un’epidemia  di  peste,  la
statuetta venerata nella cappella del Borgo San Pietro venne
portata  in  processione  lungo  le  strade  infettate.  Al  suo
ritorno,  secondo  le  cronache,  la  peste  immediatamente
scomparve. Il Senato Bolognese allora emise il voto di portare
in processione la statua (oggi l’immagine) della Madonna del
Soccorso, fino al Borgo del Pratello e all’Oratorio di San
Rocco (vicino al quale c’era il cimitero degli appestati e dei
lebbrosi),  come  ringraziamento  per  essere  scampati
all’epidemia. Da allora, quella processione, pur sempre più
esigua, si ripete ogni anno.

La  nostra  parrocchia,  dal  canto  suo,  usualmente  conclude
l’Ottavario di preghiera alla Beata Vergine della Salute con
una processione.

Si  è  deciso,  pertanto,  di  unificare  i  due  momenti,  e  di
ravvivare così una delle processioni più antiche della nostra
tradizione cittadina. Questa scelta ci spingerà a camminare
lungo Via del Pratello, recuperando la storia della nostra
città, e offrendo un segno di amicizia semplice a tutti coloro
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che affiancheremo.

Vorrei, infatti, che non fosse una processione “militante”, ma
fraterna e testimoniale: testimoniamo, appunto, il soccorso
che  ci  viene  dalla  fede,  e  la  supplica  per  la  salute
(corporale e spirituale) che tutti cerchiamo e di cui tutti
abbiamo bisogno.

In quest’occasione, la nostra parrocchia unita alla comunità
del Borgo San Pietro rappresenteranno davvero la chiesa come
un ospedale da campo, secondo la nota immagine del papa: un
posto dove si cerca un po’ di soccorso per la propria salute e
– per chi è più sensibile – per la propria salvezza.

Mi piacerebbe che, oltre la gioia dei palloncini dei bimbi che
saranno lanciati al cielo, e i colori dei fiori che saranno
regalati come segno di amicizia, lasciassimo dietro ai nostri
passi una piccola traccia di gioiosa vitalità per la nostra
città.

Don Davide

Le ferite tra le dita
Il  Risorto  viene  ripetutamente  incontro  ai  suoi,  riuniti,
mostrando loro le mani e il capo con le ferite trasfigurate,
per vincere la loro incredulità.

Lo  sfortunato  Tommaso  è  l’unico  non  presente  alla  prima
edizione di questo memorabile appuntamento. Gli altri, e la
chiesa  dei  millenni  successivi,  gli  danno  dell’incredulo,
perché  anche  lui  vorrebbe  vedere  e  toccare  le  piaghe  del
Signore risorto.

È esattamente la posizione degli altri discepoli: loro hanno
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visto e hanno creduto; Tommaso fa un proclama che potremmo
definire “da spaccone”, dice che se non vede e non tocca lui
non crede. Ma alla fine, poi, come per tutti gli altri, vedere
il  Signore  risorto  che  gli  viene  incontro  è  più  che
sufficiente perché sbocci in lui la migliore professione di
fede che ci potremmo aspettare: mio Signore e mio Dio.

Quello che chiede Tommaso è di fare anche lui un’esperienza
vivida dell’incontro con Gesù risorto, come gli altri che ne
avevano già avuto il dono.

Noi abbiamo in mente, grazie a Caravaggio e a molti altri
pittori, che Tommaso metta il dito nella piaga del costato di
Gesù, ma leggendo il testo del vangelo scopriamo che questo
particolare non viene raccontato. Non è così.

Piuttosto che volere mettere noi il dito nelle piaghe di Gesù,
è lui che, per vincere tutte le nostre incredulità, mette le
sue piaghe fra le nostre dita. Consegna le sue ferite alle
nostre mani, perché noi ce ne prendiamo cura.

“Tocca le mie ferite – dice Gesù – e non essere più incredulo,
ma credente!”

Se c’è una via per accendere la fede e riconoscere Gesù come
nostro  Signore,  è  questa:  le  sue  ferite,  che  non  vengono
cancellate nel suo corpo risorto, ma diventano gloriose, sono
il peccato che può diventare esperienza di misericordia; sono
l’odio che può essere vinto con l’amore; sono la cura per la
vita,  dove  sembrano  trionfare  le  forze  di  morte;  sono  la
conversione dalla lontananza di Dio alla gioia dell’essere
vicini a lui; sono i poveri che vengono accuditi, i malati che
vengono consolati, chi ha bisogno che viene aiutato, i ragazzi
e i giovani che vengono accompagnati.

Raggiungi le ferite di Gesù con le tue mani; e non avere
paura: fra le tue dita non scorrerà il sangue, ma lo Spirito
Santo.



Don Davide

Contemplare la meraviglia
Dopo l’intermezzo, dovuto, per commentare la presenza della
grande rete in chiesa, riprendiamo l’approfondimento di alcuni
aspetti della liturgia eucaristica.

Ricordo che siamo nell’anno del Congresso Eucaristico e che
nel  tempo  di  Quaresima  viene  chiesto  alle  comunità  di
chiedersi  come  si  possano  rendere  più  partecipate  ed
autentiche  le  nostre  assemblee  eucaristiche.

La consacrazione è il momento più alto della celebrazione
dell’Eucaristia insieme alla proclamazione del Vangelo. Dopo
il prefazio, che indica il rendimento di grazie specifico per
quella celebrazione, inizia la preghiera eucaristica vera e
propria. A seconda di quale formula si usi, la consacrazione
avviene quasi subito o anche dopo un lungo memoriale e le
intercessioni per la vita della Chiesa e del mondo.

La riforma liturgica ha voluto conservare un’indicazione di
quando inizia la consacrazione – come forma di particolare
riverenza  e  NON  perché  siano  parole  magiche,  quasi  che
potessero valere senza le altre – attraverso il suono delle
campanelle, che richiamano – appunto – un’attenzione e una
devozione speciale per le parole di Gesù nell’Ultima Cena.

Il  primo  momento  della  consacrazione  è  l’epiclesi,  o
invocazione dello Spirito Santo sul pane e il vino perché
diventino il Corpo e il Sangue del Signore. Quando il ministro
dell’Eucaristia stende le mani sul pane e sul vino, è quello
il momento in cui l’assemblea è invitata a inginocchiarsi.
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È fondamentale, lo ribadisco ancora una volta, capire che non
è un momento staccato dagli altri, ma in piena continuità con
le parole che vengono dette prima e dopo: tutto il memoriale
dell’opera di salvezza e dell’Ultima Cena è la preghiera che
ci  riporta  a  quell’unico  sacrificio  di  Cristo,  ma  questa
attenzione speciale riservata alla Consacrazione è come un
invito a contemplare le meraviglie di Dio, a vedere il vero
miracolo  che  si  compie  quotidianamente  per  mezzo  della
celebrazione  della  chiesa,  l’unico  vero  miracolo  di  cui
abbiamo bisogno: la presenza reale del corpo glorioso di Gesù
Cristo risorto in mezzo a noi.

Diversamente  dall’uso  che  avveniva  prima  della  riforma
liturgica, invece, l’ostensione del pane e del vino consacrati
non si sottolinea più con il suono delle campanelle, perché
rimane per l’adorazione silenziosa e stupita del mistero che è
velato dalle specie del pane e del vino.

Le  campanelle  si  suonano  di  nuovo  dopo  che  il  ministro
proclama il “Mistero della fede”, per sottolineare che con la
risposta dell’assemblea che si rialza in piedi si conclude
l’atto della consacrazione.

Queste sfumature, che potrebbero apparire rubriciste, mirano
invece  a  cogliere  il  significato  spirituale  del  vertice
celebrativo dell’Eucaristia, senza però staccarlo dal resto
della celebrazione, affinché possa essere vissuto non solo
come atto devozionale, ma di vera partecipazione all’offerta
di Gesù, e in piena unità di cuore, di intenti e di sentimenti
da tutta l’assemblea celebrante.

Don Davide



Una rete gettata dall’alto
L’immagine  della  rete  è  molto  usata  da  Gesù  nella  sua
predicazione:  all’inizio  della  sua  predicazione  invita  i
pescatori futuri discepoli a gettare le reti al largo; dopo la
resurrezione  li  invita  ancora  a  gettare  la  rete  in  luogo
preciso,  per  una  pesca  miracolosa;  il  regno  dei  cieli  è
paragonato a una rete che prende ogni genere di pesci…

Le reti, nel vangelo, servono per pescare.

Rientrando in chiesa, dopo i lavori di messa in sicurezza, non
si può non notare questa grandissima rete che ci sovrasta
offre la massima garanzia di protezione. (C’è da dire, che è
proprio un modo per “stare dalla parte dei bottoni”, per dirla
in modo proverbiale, perché dopo avere controllato tutte le
componenti – crepe, intonaco e cornicioni – e rimosso le parti
fragili,  abbiamo  comunque  voluto  mettere  una  rete,  per
attendere  “comodamente”  la  presentazione  del  progetto  e  i
grandi lavori di restauro).

Guardare questa rete bianca ci deve richiamare continuamente
alla  missione  della  chiesa,  fin  dalla  chiamata  dei  primi
discepoli: “Sarete pescatori di uomini!”.

L’importanza  di  una  chiesa  grande,  possibilmente  bella,  è
quello di poter essere “pescatori di uomini”: non per mania di
grandezza o perché confidiamo nei numeri, ma perché lo spazio
sia adeguato all’assemblea liturgica presente in un luogo;
perché si possa celebrare insieme e non frammentati in tante
celebrazioni;  perché  ci  possano  stare  tutti  quelli  che
desiderano esserci; perché la messa sia animata, cantata e
partecipata nel migliore dei modi.

Allo stesso tempo, in realtà, guardando a questa rete dal
centro  della  chiesa,  dove  c’è  la  stella  disegnata  sul
pavimento,  mi  è  venuta  in  mente  un’altra  immagine,  forse
ancora più suggestiva. Noi siamo abituati alla metafora di Dio
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come Pastore… ma forse possiamo guardarlo, attraverso la rete
sopra le nostre teste, come Pescatore.

Un  Dio  pescatore,  che  getta  lui  la  rete  per  pescare  gli
uomini,  perché  ci  siano  tutti,  nessuno  escluso.  Un  Dio
pescatore,  non  per  imprigionarci  in  una  rete,  ma  per
“pescarci” per il Regno di Dio. Così noi possiamo guardare in
alto e pensare a questa rete come una rete gettata da Dio,
dall’alto, nel mare del mondo, per “prenderci” per il suo
regno, per rapirci nel suo amore e non lasciarci più.

Don Davide


