
Tre sapienze
Ho  ascoltato  di  recente  una  riflessione  suggestiva  di
Alessandro Baricco. Un testo pieno di cose questionabili e
ricchissimo di spunti per il pensiero, riguardo a un possibile
assetto e all’interpretazione del mondo prossimo venturo.

Nella parte finale di questa meditazione, l’autore afferma:
“Commiati,  addii,  distacchi  saranno  insegnati  come  gesti
artigianali da compiere bene, li si riterrà obbligatori.”

Mi stupisce che si parli di una cosa di cui la Chiesa potrebbe
e dovrebbe essere umile maestra, non per insegnare da una
posizione di autorità o presuntuosa, ma per trasmettere un
sapere fondamentale per vivere.

Mi sento, perciò, di richiamare tre sapienze che la Chiesa può
consegnare  per  chi  vuole  accoglierle;  sono  sapienze  che
c’entrano con la morte, ma che in realtà riguardano il vivere
bene.

Primo. I funerali.
Si celebrano bene, non in fretta, non con il desiderio di
finire il prima possibile questa atroce sofferenza, ma con
tutte le cure possibili. Questo vale sia per chi crede che per
chi non crede. Nella forma religiosa o laica, è fondamentale
per  il  nostro  modo  di  essere  “umani”  celebrare  bene  il
commiato dalle persone da cui ci separiamo. Se non lo si fa,
si  lascia  una  ferita  emotiva  e  psicologica  di  cui
difficilmente si possono misurare le conseguenze. Il fatto che
all’inizio della pandemia non sia stato compiuto questo gesto,
in  alcune  circostanze,  è  stato  un  vero  e  proprio  infarto
dell’umanità,  della  cultura  e  del  pensiero.  Perciò,  anche
quando  si  incontra  un  carro  funebre,  o  un  funerale,  è
sacrosanto avere ogni gesto di attenzione: un piccolo segno di
raccoglimento, il rispetto per la bara, la percezione che sta
accadendo qualcosa di decisivo.
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Secondo. La sepoltura.
Noi essere umani occidentali a cavallo tra il XX e il XXI
secolo celebriamo la sepoltura individuale, perché per mille
ragioni antropologiche che non è certo possibile esprimere
qui, nella nostra parte del mondo si è sempre dato rilievo
all’individuo, anche quando c’era molta più consapevolezza che
fosse parte di una comunità. Non è un processo che un singolo
cambia  così  alla  leggera,  pensando  che  sia  una  cosa
irrilevante. In gioco c’è un mondo di simboli, di percezione
dell’esistenza e di senso con cui si sta al mondo e nel mondo.

Nel luogo della sepoltura si ricorda la storia di un essere
unico, personale. Quella vita che è nata è un “io” non una
coscienza collettiva, e non è più destinato a dissolversi in
modo indistinto nella natura o nella Creazione. È certamente
possibile la cremazione, ma con un luogo della custodia delle
ceneri, cioè della sepoltura. Scimmiottare con la dispersione
delle ceneri le nobilissime culture orientali, che hanno (come
la nostra) migliaia di anni di assimilazione di una precisa
tradizione religiosa, è come fingere di parlare una lingua
straniera, senza saperlo fare.

Terzo. La preghiera.
Per noi, che siamo credenti, c’è una preghiera perfetta per
ricordare i defunti. È il ricordo di essi nella messa. Fin
dalle catacombe, sulle tombe, veniva rappresentata la scena
dell’ultima cena. Nella messa si celebra la morte di Gesù e si
proclama la sua resurrezione, in attesa della sua venuta:
quando incontreremo di nuovo le persone che già partecipano
della vita del Risorto, che amiamo e con le quali desideriamo
ritrovarci. Per questo è importante non perdere la tradizione
di fare memoria dei nostri defunti nella messa, che è la
memoria per eccellenza del trionfo pasquale di Gesù sulla
morte.

Don Davide



Gesù insegna anche oggi
«Entrato di sabato nella sinagoga, Gesù insegnava» (Mc 1,21).

L’esperienza di Israele di ritrovarsi nel giorno del riposo ad
ascoltare la Parola di Dio e l’insegnamento dei maestri, è
slittata  per  i  cristiani  al  primo  giorno  dopo  il  sabato,
quello  della  resurrezione,  il  primo  giorno  della  Nuova
Creazione.

In questa domenica, vorrei cogliere proprio un’analogia tra
questo entrare di Gesù nella sinagoga e quello che accade
dopo, in giorno di sabato, e quello che potrebbe accadere
nell’entrare nostro, di domenica, nell’assemblea liturgica per
la celebrazione eucaristica.

Gesù, in questa scena iniziale
della  predicazione  del  vangelo
carica  di  simboli  e  di
significati,  viene  descritto
come  il  Messia  che  porta  a
compimento  il  Sabato,  cioè  la
bontà  della  Creazione.  Dio,

infatti, nel racconto della Creazione, aveva creato il mondo
in sei giorni, sigillando la sua opera con una sentenza che
era anche una benedizione: «vide che era cosa molto buona» (Gn
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1,31). E il settimo giorno, aveva perfezionato il suo operato
concedendo a se stesso e al mondo di riposare in questa bontà.

Ora – in questo episodio – c’è qualcosa che non va: c’è un
uomo posseduto da uno spirito «impuro». Attenzione: non è
necessariamente un “indemoniato” come lo intendiamo noi. Il
vangelo ci parla di «impuro», cioè di qualcosa che nulla può
avere  a  che  fare  con  la  sinagoga,  un  luogo  sacro,  e
soprattutto con il Sabato, che è il “sacro” per eccellenza.

Tuttavia, lo «spirito impuro» che si è impadronito di quel
pover’uomo, se ne sta zitto e beato in sinagoga tra gli altri,
senza che nessuno si accorga di quella presenza illegittima. È
solo quando Gesù entra e comincia ad insegnare che si scatena,
comincia  a  saltare  sulla  sedia,  non  può  più  starsene
tranquillo,  perché  la  parola  di  Dio  giunge  con
un’autorevolezza  ripristinata,  nella  voce  del  Maestro.

La parola di Dio, che risuona finalmente senza limitazioni
attraverso Gesù, vuole ricostituire la Creazione nella sua
bontà, e dunque non c’è più spazio per gli spiriti «impuri»,
per le cose che non corrispondono alla santità di Dio. Tutto
questo è celato nella semplice affermazione che «Gesù, entrato
di sabato nella sinagoga, insegnava […] e uno spirito impuro
cominciò a gridare…» (Mc 1,21.23).

Il paragone che vorrei proporre, forse un po’ azzardato, è
semplicemente questo. Noi veniamo da un lungo periodo, quasi
un anno, in cui un virus impuro – qualcosa che non corrisponde
per nulla alla bontà della Creazione di Dio – ha trattenuto
molti di noi dalla partecipazione alla messa. Questo virus si
è  annidato  tra  di  noi,  ha  instillato  la  paura,  ci  ha
appesantito, ci ha spinto alla rassegnazione. In più, abbiamo
sentito tante parole logore, tanto “berciare” poco autorevole,
che  invece  di  dare  coraggio,  speranza  e  direzione,  hanno
creato confusione e ci lasciano disorientati.

La parola di Dio e la celebrazione liturgica, invece, hanno il



potere di scavare nel nostro spirito e di andare a stanare
tutti  gli  spiriti  impuri  che  vorrebbero  nascondersi  ed
opprimerci, cercando di non farsi scoprire.

Non vorrei essere frainteso. La mia non è solo un’esortazione
interessata a serrare le fila e ritornare a messa; certamente
è anche un incoraggiamento in quel senso, ma è molto di più. È
la considerazione che proprio questo tempo potrebbe essere
l’occasione inaspettata per riscoprire la forza di quello che
accade nella messa festiva, il motivo principale per cui noi
celebriamo  la  domenica.  Non  è  certamente  per  timbrare  il
cartellino di un precetto e meno che mai per metterci la
coscienza a posto. Il punto cruciale è avere un appuntamento
con una parola che ha il potere di ricostituirci nel bene, di
mettere a posto quello che non va, anche quello che facciamo
fatica a percepire.

Certo, direte voi, l’autorevolezza di noi poveri preti che
facciamo l’omelia non è la stessa di Gesù che insegna, e avete
ragione. Ma l’insegnamento di Gesù, nella messa, avviene in
modo molto più ampio. La sua parola viene proclamata al di là
di  chi  la  commenta.  La  sua  voce  risuona  nelle  preghiere
liturgiche. È lui stesso che ci raduna, ci costituisce in
unità e si offre a Dio Padre mostrandoci l’esempio.

Insomma,  quando  accediamo  all’assemblea  liturgica,  di
domenica, è Gesù stesso che insegna e non permette più a
nessuno dei nostri spiriti impuri di stare tranquilli, e così
ricrea in noi il bene, ci fa ottenere quella pace del cuore
che tanto desideriamo e ci fa riposare.

Don Davide



Quaresima,  il  tempo  della
parola
La Quaresima si caratterizza come un tempo in cui disporsi
all’ascolto della Parola di Dio, e nel quale la liturgia è
particolarmente curata.

Vorrei  proporre,  perciò,  due  semplici  attenzioni,  molto
pratiche, per correggere un difetto che è diventato comune
nella nostra celebrazione.

I lettori della Parola di Dio

Al termine dei Riti di Introduzione, nella messa, dopo il
canto  del  Gloria  si  dice  la  Colletta.  La  Colletta  è  una
preghiera importantissima, perché dopo un breve momento di
silenzio  introdotto  dall’invito  “Preghiamo”  raccoglie  (dal
latino  “collatio”)  tutte  le  intenzioni  di  preghiera
dell’assemblea, in una preghiera comune, che intona tutta la
celebrazione  con  l’ascolto  della  Parola  di  Dio  che  verrà
proclamata subito dopo. La Colletta è come il diapason per
prendere la nota, per intonare la grande sinfonia di ascolto,
preghiera  e  offerta  seguenti.  La  Colletta  è  come  il
riscaldamento di un atleta prima della gara. Sappiamo bene che
un’orchestra non può iniziare su tonalità differenti e che
un’atleta non può saltare il riscaldamento prima della gara.
Durante  la  Colletta,  quindi,  ci  deve  essere  il  massimo
raccoglimento e la massima concentrazione di tutti.

Invece, ho notato che ultimamente i lettori tendono ad alzarsi
per  recarsi  all’ambone  durante  la  Colletta.  Quest’uso  è
assolutamente sbagliato, per due motivi principali. Il primo è
che,  appunto,  durante  la  Colletta  tutti  devono  essere
concentrati e in ascolto di quella preghiera, senza nessuna
distrazione. Il secondo è che non c’è nessun bisogno, in quel
momento, di anticipare i tempi: l’assemblea risponde “Amen”
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alla Colletta; a quel punto, mentre l’assemblea si siede e c’è
un po’ di inevitabile confusione, i lettori si muovono per
andare all’ambone, fanno riverenza insieme all’altare e si
preparano  a  leggere.  La  breve  pausa  che  ne  deriva  è
perfettamente  funzionale  a  permettere  all’assemblea  di
concentrarsi  e  di  disporsi  attentamente  all’ascolto  della
Parola di Dio che viene ora proclamata.

I lettori delle preghiere dei fedeli

Al contrario, per quanto riguarda le preghiere dei fedeli,
dopo il Credo, l’introduzione alla preghiera dei fedeli non è
così importante, è solo uno strumento di passaggio e un invito
alla  preghiera.  Quindi,  mentre  il  celebrante  introduce  il
momento della preghiera dei fedeli, le persone incaricate di
leggerle ad alta voce, si possono già muovere, senza aspettare
che lui abbia finito. In questo caso, infatti, quel tempo di
silenzio sarebbe inutile. È importante, invece, proclamare le
preghiere dei fedeli in modo chiaro, comprendendo il senso
della preghiera che, a nome della comunità, si sta elevando al
cielo  e  trasmetterlo  all’assemblea  nel  migliore  dei  modi
possibili.  I  lettori  della  preghiera  dei  fedeli,  infatti,
esprimono la partecipazione attiva di tutti alla liturgia,
perciò il loro compito è molto importante.

Sono piccole note che potrebbero apparire solo stilistiche, o
inutili formalismi. Nella celebrazione, invece, è fondamentale
sia comprendere bene ed esprimere il significato dei gesti che
facciamo,  sia  seguire  il  ritmo  dell’azione  liturgica.  Con
queste attenzioni, quindi, mi auguro che possiamo vivere bene
la liturgia e aiutarci nella dimensione spirituale e sempre
più consapevole del cammino di Quaresima.

Don Davide



Natale  2016  –  messa  della
notte
LA SIRIA

Secondo la geografia del tempo, Betlemme si trovava in quella
regione dell’Impero Romano chiamata Provincia di Siria, anche
se non corrispondeva esattamente alla Siria di oggi.

In questo viaggio ideale nella regione di Siria, ci mettiamo
in cammino insieme a Giuseppe, quasi chiedendo il permesso di
unirci  alla  sua  piccola  carovana,  composta  di  una  donna
incinta  e,  presumibilmente,  di  un  asinello.  Mentre  ci
avviciniamo  le  insegne  militari  si  moltiplicano

GIUSEPPE

Io  me  lo  immagino,  Giuseppe,  concentrato  in  un  profondo
raccoglimento. In tutto il Vangelo non dice una parola, eppure
è  attivo  e  attentissimo  a  tutto  quello  che  gli  succede
intorno.

Credo che ripetesse le parole di Isaia: «Ogni calzatura di
soldato e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati… Ci
è dato un bambino… la pace non avrà fine» (cfr. Is 9,1-6).

Voglio  fare  spazio  anch’io,  in  questa  notte,  a  tutte  le
guerre. A tutti i bimbi che soffocano nella polvere delle
macerie. A tutti i soldati che muoiono e uccidono. A tutte le
donne e gli uomini che devono lasciare le loro case e migrare
in un altro posto.

Voglio che si levi dal mio cuore un immenso desiderio di pace.
Non posso andare in Siria o all’ONU a chiedere la pace, ma
posso essere costruttore di pace. A partire da me, dal mio
carattere, dal modo in cui mi relaziono, da come mi interesso
della  politica,  dalle  scelte  che  faccio,  dallo  stile  che
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scelgo. Voglio porre i segni della pace nel dialogo e con le
mie azioni.

Non voglio serbare rancore.

MARIA

Di Maria sappiamo invece che serbava le cose meditandole nel
cuore.

Penso  che  alla  prima  vista  dell’Aquila  Imperiale  abbia
cominciato a comporre le tessere del mosaico. Lei, sposata a
un uomo della famiglia di Davide; suo figlio, un discendente
del re. La promessa dell’angelo e quella preghiera spontanea
che le era diventata cara: «Ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili» (Lc 1,52).

Il Magnificat: un inno ribelle di pace. Contro gli stupidi che
incrementano le armi nucleari, le vie della pace passano dove
le persone più umili svelano una dignità regale.

È più forte un bambino che nasce di una bomba che esplode. Un
bambino è vita. Una bomba è solo morte.

Loro si divertono a distruggere, io no. Vigilerò, agirò, ma
non permetterò che mi turbino neanche un attimo. Io voglio
solo fare crescere. Non trovo nessuna gioia più grande di
questa.

GLI OSPITI

Siamo  convinti  che  Maria  e  Giuseppe  non  abbiano  trovato
ospitalità. Ma proviamo a immaginare le cose diversamente:
proviamo a rimanere fedeli al testo.

Il racconto ci consegna una sequenza pacata di fatti, senza
alcun elemento polemico:

«Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i
giorni del parto. / Diede alla luce il suo figlio primogenito,



/ lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, / perché
per loro non c’era posto nell’alloggio» (Lc 2,7).

Proviamo  a  pensare  che  un  uomo  dorma  sulla  soglia  della
propria abitazione, si accorga di una donna, appoggiata al
braccio del marito, il volto preoccupato, piegata dal parto
imminente. “Venite, siamo in tanti… la casa è strapiena ma…”.
Lui si scansa, i piccoletti occupano il suo giaciglio e si fa
posto a Maria. Le donne di casa l’aiutano. Quando nasce Gesù e
tutto il trambusto si calma, non c’è davvero un centimetro in
più  in  quello  spazio.  Il  bimbo  è  quieto,  la  mamma  deve
riposare, e anche gli altri. Domani si lavora! C’è lì la
mangiatoia degli animali; Giuseppe, con l’occhio capace di
trasfigurare le cose, la guarda e gli sembra una culla, quasi
come quelle che fa lui. Ecco. Pone il bimbo lì sopra. Non ci
pensa neanche che sia una cosa grandiosa. I bimbi lo vedono,
gli adulti anche. In seguito ai prodigi di quella notte, lo
racconteranno.

NOI

La Siria e il desiderio di pace come contesto. Giuseppe, Maria
e gli ospiti come esempi di responsabilità sullo scenario del
mondo.

A  questo  punto  è  come  se  il  racconto,  improvvisamente,
voltasse pagina.

I messaggeri di Dio fanno capolino per dire che siamo noi a
dover  continuare  la  storia.  Abbiamo  la  responsabilità  di
guidare da davanti e di vigilare da dietro questo mondo, come
i pastori, certi che possiamo assolvere al nostro compito
lavorando in pace.

Don Davide


