
Correre al sepolcro
«Le  parole  delle  donne  parvero  ai  discepoli  come  un
vaneggiamento, Pietro tuttavia corse al sepolcro…» (Lc 24,11).

È un annuncio così potente, quello della resurrezione, da
sembrare  incredibile.  In  esso  riposano  tutte  le  nostre
speranze di vita e di salvezza, al punto che qualche filosofo
ha ipotizzato che “la Resurrezione”, così come “l’essere di
Dio”, fossero solo una proiezione dei desideri dell’uomo.

Certo,  il  mistero  del  Risorto  ci  spiazza:  secondo  la
testimonianza dello sparuto gruppo dei suoi discepoli, Gesù
risorto non si può trattenere – nonostante l’anelito di potere
stare con lui – non si comprende fino in fondo, non possediamo
la  sua  verità  se  non  attraverso  molteplici  e  comunque
insondabili  punti  di  vista.

Eppure balena come la scintilla di un fuoco di brace sotto la
cenere un dubbio, o forse un’intuizione… E… se fosse?!

Un amico agricoltore mi ha raccontato che i covoni di grano,
si possono incendiare perché la forza con cui sono compressi,
può talvolta generare processi chimici di autocombustione al
loro  interno,  se  non  sono  perfettamente  essiccati.  La
scintilla della resurrezione è come questa traccia di qualcosa
di potenzialmente incendiario, che rimane nel nostro cuore.
Pressati dalle mille cose da fare, dalle paure, dalle ansie,
ormai assuefatti agli orrori e alla disillusione, qualcosa nel
più intimo del nostro essere afferma un destino di vita.

Questa  scintilla  divampa  quando  l’annuncio  di  questa
possibilità  la  raggiunge  e  la  fa  diventare  desiderio,
speranza,  volontà  di  dare  credito  all’esistenza.

Dev’essere  successo  così,  a  Pietro,  quando  le  donne  sono
arrivate a dirgli del sepolcro vuoto. Quelle parole gli sono
parse  come  un  vaneggiamento,  nonostante  ciò  una  potenza
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nascosta si è fatta strada da chissà dove – forse in nome
dell’Amore  –  in  mezzo  al  suo  scetticismo.  Il  vangelo  ci
racconta  di  un  meraviglioso:  “tuttavia”:  «Pietro  tuttavia
corse al sepolcro». In questo dubbio di Pietro che apre uno
spiraglio, in questo desiderio di qualcosa d’altro, certamente
anche di riscatto per il suo tradimento, in questo “tuttavia”
c’è l’intero racconto di come la fede nel Risorto si fa strada
tra gli uomini e nella storia del mondo.

Per  questo  dobbiamo  ascoltare  continuamente  il  Vangelo,  e
quando  possiamo  testimoniarlo  con  umiltà,  perché  quando
scatterà un po’ di curiosità, quando qualcuno dirà “forse”,
“magari”, “proviamo” oppure “tuttavia”, lo Spirito del Risorto
avrà già creato la minuscola crepa che, prima o poi, farà
crollare tutte le resistenze.

Come una caccia al tesoro, così è la resurrezione: quando hai
trovato il primo indizio, non puoi fare a meno di arrivare
alla meta.

Don Davide

Parigi, 13 novembre 2015
Nella liturgia della 33° domenica del Tempo Ordinario, anno B,
sia il profeta Daniele che Gesù nel Vangelo fanno uso un
genere letterario molto specifico, quello dell’Apocalittica,
che a noi risulta oscuro e minaccioso, ma ancora al tempo di
Gesù doveva essere facilmente codificabile.

Tale genere letterario veniva usato per parlare di un evento
nella storia, che ponga fine alla continuità della storia, in
modo  tale  che  attraverso  questa  cesura  netta,  la  storia
successiva risulti diversa da quella precedente, e soprattutto
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portata su un altro piano. Dio è il protagonista assoluto di
questo  intervento  risolutivo,  al  punto  che  il  primo  dato
dell’apocalittica è che il destino del cosmo, nonostante tutte
le apparenze, non sfuggirà dalle mani di Dio.

Non dobbiamo pensare che qualcosa, nel corso degli eventi,
possa  rovinare  definitivamente  i  piani  di  Dio,  quasi  da
“rompergli  le  uova  nel  paniere”,  sì  da  costringerlo  ad
intervenire per rimediare. La cosiddetta “fine” del mondo sarà
invece un atto della volontà d’amore del Padre: la venuta del
Signore che tirerà tutti i fili della storia e li porterà a
compimento.  Nell’immagine  del  vangelo,  infatti,  il  Figlio
dell’Uomo  viene  proprio  nel  momento  in  cui  tutto  sembra
compromesso,  con  i  segni  della  sua  autorità  e  della  sua
presenza («grande potenza e gloria»), ed è lui che raduna
tutti, raccogliendo il cosmo nel suo abbraccio.

Non possiamo non pensare ai terribili fatti di Parigi della
sera  di  sabato  14/11,  insieme  a  tutte  le  tante,  troppe,
atrocità che si consumano nel mondo. La sensazione che ci
rimane è di sgomento e, certamente, anche di paura, eppure i
cristiani devono imparare a leggere gli eventi con questa
capacità di interpretazione della storia. Nelle letture, il
contrasto tra queste due situazioni è impressionante: mentre
si descrive «un tempo di angoscia, come non c’era mai stato»
(Dn 12,1), la profezia di Daniele dice che proprio allora il
popolo sarà salvato; quando evoca uno sconvolgimento cosmico,
Gesù afferma che sarà quello il momento in cui il Figlio
dell’Uomo interverrà nella storia a segnare un prima e un
dopo. Paradossalmente, Gesù parla di un risveglio in questa
situazione, come quando il ramo tenero del fico preannuncia la
primavera  (cf.  Mc  13,28-29).  Dobbiamo  riconoscere  questo
risveglio, questo invito per le coscienze a rinnovarsi proprio
nel mezzo dei tumulti che, altrimenti, ci paralizzerebbero.

L’evento che decifra il tempo da riconoscere è la resurrezione
–  «non  passerà  questa  generazione  prima  che  tutto  questo
avvenga» (Mc 13,30) – nel senso che tutte le volte che si



configurano questi “sconvolgimenti”, il cristiano è chiamato a
iniettare la potenza di vita della Pasqua nella storia; questa
energia vitale discrimina il prima e il dopo, fa finire il
mondo vecchio, abitato dalla violenza, dalla sopraffazione e
dalla negazione della convivialità, e fa iniziare la Nuova
Creazione di Dio. Sono solo le sue parole, quelle che invitano
all’amore del prossimo e dei nemici, che non passeranno. Tutto
il resto sì.

Chi riconosce questi segni come invito a una stagione nuova,
sarà considerato saggio. Bisogna avvedersi definitivamente che
invocare  alla  riduzione  dell’altro,  o  addirittura  il  suo
annientamento, è la matrice di tutta la violenza che vorrebbe
soffocare il mondo; bisogna rifiutare una lettura geopolitica
appiattita e semplicista, che non colga, almeno, come il Medio
Oriente sia l’ultima identità antagonista che resista alla
globalizzazione.  Bisogna bandire ogni superficialità, ogni
semplificazione e ogni generalizzazione. Chi vuole abitare la
storia, non può sottrarsi a questo compito.

Dall’altro canto, ci vuole un impegno e una responsabilità
quanto mai necessaria nell’educazione, nella formazione alla
convivialità delle e nelle differenze. I terroristi si fanno
saltare  in  aria  e  uccidono;  i  violenti,  i  gretti  e  gli
opportunisti non hanno né realismo né profezia, mentre «coloro
che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come
le stelle per sempre» (Mc 13,3).

Per interpretare la storia e rispondere ai fatti di Parigi e
di  tutte  le  altre  violenze  del  mondo,  abbiamo  bisogno  di
simili  profeti,  che  sappiano  educare  molti  “altri”  alla
giustizia e la cui luce possa essere come stelle quando più
buia è la notte.

 

Don Davide



La  concretezza  della
resurrezione
Nella lettura di questa III Domenica di Pasqua riecheggia
ancora l’eco delle ultime parole di Gesù sulla Croce: “Perdona
loro … !”. Infatti, la grandiosa “omelia” di Pietro si rivolge
a coloro che avevano invocato la condanna di Gesù e, invece di
maledirli per il loro misfatto, li invita ad una conversione
perdonando il loro peccato, come aveva fatto Gesù sulla Croce.
Il  discorso  di  Pietro  fu  pronunciato  sotto  al  portico  di
Salomone, verso le tre del pomeriggio, dopo la guarigione di
uno storpio presso la porta del tempio detta “Bella” dove
questi chiedeva l’elemosina. All’inizio del capitolo seguente
sappiamo  che  “molti  di  quelli  che  avevano  ascoltato  il
discorso credettero e il numero degli uomini raggiunse circa i
cinquemila”.

Nella scia della prima lettura anche il brano di Giovanni
ribadisce che è possibile tornare sempre a Gesù, anche se
abbiamo  peccato.  La  nostra  conversione  non  dipende
innanzitutto da una nostra iniziativa, per quanto virtuosa, ma
dall’accoglimento da parte nostra della sua persona.

Il Vangelo infine sottolinea la “corporeità” di Colui che i
discepoli  avevano  creduto  un  fantasma.  Egli  li  invita  a
guadare e toccare i segni della Passione nelle sue mani e nei
suoi  piedi,  e  chiede  loro  qualcosa  da  mangiare:  pesce
arrostito  che  “prese  e  mangiò  davanti  a  loro”.

Certamente il suo è un corpo trasfigurato e rimane il mistero
della sua resurrezione, ma in noi rimane la speranza di non
essere  destinati  a  restare  polvere  e  la  comprensione
dell’importanza e del valore del nostro corpo, già qui e ora,
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vivendo la verità della fede e sperimentando l’amore, il bene,
il perdono. Non c’è opposizione tra corpo e anima, carne e
spirito,  l’uomo  è  da  considerarsi  un’unità  avviata
all’incontro  con  una  Persona  realmente  vivente.

Quindi,  la  nostra  preghiera  è  ben  espressa  dal  Salmo
responsoriale, che ci invita continuamente ad invocare “la
luce del tuo volto”, la luce del Risorto che ci indica la
strada e con le sue parole ci fa “ardere il cuore” come ai
discepoli di Emmaus, annunciando a tutti quella Pace che solo
Lui può donare.

(Commento a cura di Gilberto Turchi)


