
IN MEMORIAM 

Flavio Capucci. Appunti di un'amicizia 

La mattina del 7 agosto 2013 mons. Flavio Capucci e morto improvvisamen
te, a Roma. Era nato a lnverigo (Como) il 19 febbraio 1946. Trasferitosi con 
la famiglia a Napoli quando era ancora bambino, nel 1964 entro a far parte 
dell'Opus Dei, conosciuta sui banchi del liceo. Ha studiato Filosofia all'Uni
versita Cattolica di Milano, laureandosi poi nell'Universita di Perugia. Di nuo
vo a Milano, ha diretto per alcuni anni la Residenza Universitaria Torrescalla. 
Dal 1969 al 1971 e stato segretario di redazione di Studi cattolici, di cui an
che in seguito e stato fedelissimo e apprezzato collaboratore. Tra le sue pub
blicazioni, La strategia del/'eurocomunismo, sintesi del contributo di Augusto 
Del Noce alla comprensione del pensiero gramsciano; Sono cosi fe/ice, bio
grafia della serva di Dio Monserrat Grases; Josemaría Escrivá, santo; Un mon
do di miracoli, su alcune guarigioni attribuite all'intercessione di san Jose
maría. Da anni era affetto da diabete, malattia che sopporto con grande na
turalezza e serenita, svolgendo vita attivissima sino al giorno della sua re
pentina morte. Lo ricordiamo con la testimonianza del prof. Francesco Calo
gero, amico e collega fin dagli anni di liceo. 

Ho conosciuto Flavio Capucci nel 
1962, a Napoli. Eravamo compa
gni al Liceo classico «Jacopo San
nazzaro», lassu al Vomero, anche 
se la differenza di Sezione - lui 
nella A, io nella C - non ci per
metteva di interagire molto da vi
cino. Saremmo restati due «cono
scenti» tra i tanti studenti se le no
stre energie non fossero state cata
lizzate da un ambiente in cui si re
spiravano gli stessi ideali dei nostri 
coetanei, ma elevati e nobilitati da 
un'ampia prospettiva cristiana. 
11 nostro primo incontro avvenne 
nel marzo di quell'anno, proprio al 
Vomero, nella piccola Residenza 
universitaria Monterone, la cuí di
rezione spirituale era affidata al
l'Opus Dei. Era un ambiente di li
berta e amicizia, vivificato dal de
siderio di Dio, che invitava a rea
lizzare personalmente qua/cosa 
per il rniglioramento di ciascuno 
di noi e della societa. 
Nell ' anno scolastico 1963/64 
demmo vita, con Flavio e altri 
compagni, a degli incontri in pre
parazione all ' esame di maturita, 

nell'aula magna del Sannazzaro, 
in orario extrascolastico. Quegli 
«lncontri con i professori» ebbe
ro successo e riuscirono a ridi
mensionare felicemente la barrie
ra tra docenti e alunni, tradizio
nale nella scuola di allora. Flavio 
Capucci, con il suo piglio sicuro 
ed elegante, fu il presidente del 
comitato studentesco promotore. 
Nella pratica dello sport sono sem
pre stato una schiappa; ma in com
penso assistevo, di tanto in tanto (e 
solo per arnicizia, <levo ammetter
lo ), alle partite di basket della 
squadra giovanile della Partenope, 
per fare il tifo quando giocavano 
Flavio e il suo fratello minore, Al
do, anch' egli del Sannazzaro, in 
uno stadio del Vomero, piccolo ma 
grernito di scalmanati urlanti. Nel-
1 'estate del 1963, inoltre, Flavio e 
Aldo frequentarono un corso d'in
glese in Irlanda, a Dublino, nella 
residenza Nullamore, anch' essa 
diretta dall'Opus Dei. 
Durante i nostri anni di liceo, a 
parte tanti eventi consegnati alla 
storia, avvenne un fatto impor-

tantissimo per ciascuno di llOi 
due.: la scoperta della nostra vo
ca~1~ne. all O~us Dei, laicale, di 
ci:sham ug~ah agli altri, ma pro
pno «vocaz1one». 
Fin da subito, per noi rimase 
chiarissimo il nocciolo del mes
saggio dell'Opus Dei, ricevmo 
da san Josemaría Escrivá trenta
quattro anni prima, grazie a un'e
splicita luce di Dio: la chiamata a 
santificarsi nel lavoro professio
nale e nell'adempimento dei pro
pri doveri ordinari, trasfonnando 
tutti i momenti e le circostanz.e 
della vita in occasioni di amore e 
di servizio del Signore, della 
Chiesa e degli altri. 
Con la nuova luce di quella chia
mata, che ravvivava la vocazione 
di figli di Dio gia contenuta nel 
Battesimo, orientammo subito le 
nostre scelte. Per esempio, dopo 
la maturita ci iscrivemmo a Filo
sofía, sapendo che la vocazione 
professionale, come aveva sotto
lineato san Josemaria, che noi 
chiamiamo «il Padre», e parte in
tegrante della vocazione ~i~ 
in quanto alveo del quot1d1ano 
incontro con Cristo. 

L' ordinazione 
sacerdotale 

Dal 1965 Flavio, e io dal 1966, 
fino a 1968, fummo alunni del 
Collegio Romano della Santa 
Croce, un'istituzione accademica 
fondata da san Josemaria Escrivá 
a Roma, vent' anni prima, e ubi
cata nella sede centrale dell'OpUS 
Dei, in viale Bruno Buozzi. 
Quella provvidenziale circostan· 
za ci permise di trascorrere un 
periodo privilegiato a piu stretto 

Mons. Flavio Capucci (a destra) con Giovanni Paolo 11 e con 
mons. Mario Lantini, allora vicario dell'Opus Dei per l'ltalia, nei 
giardini della residenza pontificia a Castegandolfo. 

tatto con il Padre e di cono-con 
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. . 
e direttamente da m tanh seer . . . . 

aspetti spirituali, stonc1, asce~1c1 
e teologici dell'ess~n~a dell O-
pus Dei e approfond1rh. . 
Dal 1968 in poi le nostre strade m 
qualche mo?o si se~~rono ~· 
meglio, segu1rono tragittl paralleh, 
occasionalmente anche conver
genti, con cambiamen~ d~ citta di 
residenza e di occupaz1om, lauree, 
soggiomi all'estero, e cosi via .. . 
Flavio, accogliendo !'invito di 
san Josemaría, aveva deciso di 
diventare sacerdote, pur senza ri
tenerlo una specie di coronamen
to della vocazione laicale, che era 
stata piena e completa da subito. 
La sua preparazione filosofica e 
teologica e quella spirituale gli 
permettevano un simile passo. 
Il 4 agosto 1974 sara ordinato sa
cerdote a Barcellona, nella chiesa 
di Santa Maria di Montalegre, e 
celebrera la sua prima Messa so
lenne - a cui ebbi la gioia di assi
stere con tantissimi amici comu
ni - a Milano, nella chiesa di 
Santa Maria Segreta, il successi
vo 13 ottobre, alla presenza dei 
suoi genitori, di Aldo e delle tre 
sorelle, molto emozionati e felici. 
?ª que! momento il suo percorso 
e quello del sacerdozio cattolico 
vissuto al cento per cento, 24 or~ 
su _24, al servizio in primo luogo 
dei fedeli dell 'Opus Dei, e simul
taneamente di tutti quelli che si 
sar~bbero rivolti a luí per riceve
re 1 sacramenti, ascoltare la sua 

predicazione nella liturgia e in le
zioni di teologia e di dottrina cri
stiana, o per essere orientati per
sonalmente, aprendogli l'intimita 
del proprio cuore in una prospet
tiva soprannaturale. 
11 26 giugno 1975 il fondatore 
dell'Opus Dei rende píamente 
!'anima a Dio. Si apre per !'Opus 
Dei la tappa della continuita, cioe 
della fedelta al carisma che san 
Josemaria ha lasciato ai posteri, 
scolpito in tutti i particolari. Mol
tissime persone in tutto il mondo 
(e io fra queste) erano si cure che 
quella del Padre era la morte di 
un santo. Ma i santi li puó «di
chiarare» solo la Chiesa, al termi
ne di un lungo itinerario teologi
co-giuridico, denominato tecni
camente «Causa di beatificazione 
e canonizzazione». 11 coordina
mento del lavoro di raccolta, or
ganizzazione e presentazione alla 
Santa Sede del materiale proba
torio <leve essere svolto da un 
«Postulatore» della Causa, desi
gnato a tale scopo. 
L' incarico fu affidato da mons. 
Álvaro del Portillo, primo suc
cessore di san Josemaria alla gui
da dell 'Opus Dei, a don Flavio, 
ne! febbraio 1978. Da que! mo
mento per 24 anni la vita di don 
Capucci sara strettamente intrec
ciata alle varie fasi previe alla 
beatificazione ( 17 maggio 1992), 
e poi alla canonizzazione ( 6 otto
bre 2002), del fondatore dell'O
pus Dei , in piazza San Pietro. 

Che cosa ha comportato per lui ta
le incarico? Senza parlare di sé 
stesso, ne ha offerto, tuttavia, una 
relazione dettagliata nelle 225 pa
gine del suo libro Josemaría 
Escrivá, santo. L 'iter della causa 
di canonizzazione (Edizioni Ares, 
2008). In effetti, il protagonista del 
libro e proprio lui, almeno da un 
punto di vista pratico, per tutto ció 
che ha dovuto leggere, scrivere, 
fare e far fare per raggiungere tale 
traguardo. Eppure e riuscito a pas
sare inosservato, nascondendosi, 
con grande urnilta, dietro l'Ufficio 
per le cause dei santi, all ' intemo 
dell 'Opus Dei. 
Le sue fatiche, pero, non sarebbe
ro terminate il 6 ottobre 2002, 
quando, alla presenza di circa 
500.000 fedeli, Giovanni Paolo 11 
inseri Josemaria Escrivá ne! nove
ro dei santi della Chiesa universa
le. Ne! 1997, infatti, l'attuale pre
lato dell'Opus Dei, mons. Javier 
Echevarria, lo aveva gia nominato 
Postulatore anche della causa di 
Canonizzazione di mons. Álvaro 
del Portillo (1914-1994). 
Non era una sorpresa per nessu
no. Ma ció significava che il la
voro di don Flavio sarebbe conti
nuato come prima e piu di prima; 
senza che venisse meno, peraltro, 
il suo abituale lavoro pastorale 
sacerdotale, che aveva cercato 
sempre di conciliare con quegli 
altri compiti, apparentemente piu 
brillanti e gratificanti. 
11 5 luglio di quest'anno il Santo 
Padre Francesco ha firmato il de
creto che attribuisce una guari
gione miracolosa all ' intercessio
ne del Venerabile Servo di Dio 
mons. Álvaro del Portillo, vesco
vo, prelato dell'Opus Dei. Don 
Flavio ha compiuto cosi !'ultimo 
passo del!' iter della Causa di don 
Álvaro, portandola fino alle so
glie della beatificazione. 

Perché, Signore? 

Dopo il 7 agosto scorso, mi so
no chiesto spesso: che cosa mi 
ha dato di speciale Flavio Ca-
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pucci, al di la della sua amici
zia, della simpatia, del pensiero 
coito e brillante, dello spiccato 
senso dello humour, e di tutte le 
qualita positive di cui era am
piamente dotato, senza farle pe
sare, assieme, evidentemente, ai 
difetti che ognuno di noi ha ine
vitabilmente? Mi ha aiutato, co
me pochi altri , ad accostarmi al
la figura del Padre - san Jose
maría Escrivá - con la profondi
ta, l' acume e la ricchezza di re
gistri narrativi che possiede solo 
chi ha impegnato tutte le pro
prie energie di mente e di cuore 
a riconoscere nell 'uomo la scin
tilla della santita. 
L' enorme lavoro da lui profuso per 
aiutare a capire cio che Iddio ave
va operato nell' anima del nostro 
fondatore, e la sua risposta eroica
mente incondizionata all'azione 
divina, era il servizio piu alto per 
far comprendere - per quanto 
umanamente possibile - la missio
ne per cui il Signore aveva suscita
to nella Chiesa l'Opus Dei. 
Nel giugno del 1981 , in occasio
ne dell ' improvvisa scomparsa di 
un nostro comune amico carissi
mo, il prof. Emanuele Samek Lo
dovici, proprio in un articolo su 
Studi cattolici, don Flavio si pose 
una domanda che, riletta oggi, ha 
un sapore quasi profetico, e che 
mi sembra il miglior epilogo per 
queste brevi riflessioni. Scriveva: 
«Perché, allora, il Signore ha 
fretta di prendere con Sé coloro 
che meglio lo possono servire 
sulla terra? Che coerenza c'e fra 
il lavoro della grazia nella vita di 
Emanuele e la sua morte, proprio 
ora? 11 Signore, ancora una volta, 
ha voluto insegnarci che il mon
do lo salva Lui con la Croce, non 
con le doti o gli sforzi degli uo
mini. lo prego affinché, qualun
que sia la marte con la qua/e il 
Signare vorra chiamarmi, io sap
pia - come ha fatto Emanuele -
morire d'amore». 11 corsivo e 
mio e sono fermamente convinto 
che la sua preghiera sia stata pie
namente esaudita. 

Francesco Calogero 

~~ IDEE 

Cultura, civilta, modernititoria. La centralita di Cristo 

11 24 agosto del 410 d.C. le «or
de» dei visigoti guidati da Alari
co irruppero in Roma e la sac
cheggiarono. Era la manifesta
zione estema della fine dell'Im
pero romano, perlomeno in Occi
dente. Roma non si poteva piu di
fendere. Finiva un'epoca e se ne 
apriva una nuova, colma di incer
tezze. Sappiamo che gli storici 
stabiliscono come data della fine 
dell 'Antichita la destituzione di 
Romolo Augustolo, ! 'ultimo de
gli imperatori di Occidente, a 
opera di Odoacre, re degli ostro
goti, ne! 476 d.C. Ma sono date 
convenzionali; !'importante era il 
cambio della cultura. Scompari
vano la cultura romana e quella 
greca, e non si vedeva ancora chi 
le poteva ereditare. Rimaneva 
una parte dell'Impero, in Oriente, 
tra Grecia e Asia Minore, ma an
ch' essa era sottoposta a guerre 
contro i goti e contro le popola
zioni del Medioriente. In questo 
contesto sociale e culturale, i di
fensori dell'antica cultura accu
sarono i cristiani di essere i col
pevoli della decadenza di Roma, 
perché non ammettevano che 
l'imperatore fosse un dio, e, di 
conseguenza, non potevano pre
stargli un'obbedienza religiosa. 
11 cristianesimo rifugge dalla 
guerra, cerca le vie della convi
venza, non del dominio. Era pos
sibile civilizzare i barbari? O bi
sognava respingerli ed eliminar
li? E vero che i visigoti erano sel
vaggi, ma potevano imparare e 
impararono. Assimilarono i valo
ri della cultura romana e soprat
tutto cristiana, si convertirono al 
cristianesirno gia prima del sacco 
di Roma grazie alla missione di 
Ulfila, un vesovo ariano. 

Sant' Agostino volle ribattere alle 
accuse dei pagani contro i cristia
ni, ma volle anche e soprattutto 
descrivere come si poteva stabilire 
e diffondere una civilta cristiana. 

Che cos'e 
una «cultura»? 

Per poter dire qualcosa di un cer
to interesse sull' evangelizzazio
ne e sull 'inculturazione del cri
stianesimo occorre precisare be
ne i termini. Che cosa vuol dire 
«cultura»? Che cosa vuol dire 
«civilta»? 11 cristianesimo e solo 
una cultura umana o ha contenu
ti trascendenti? Andiamo per gra
di. Cultura e civilta sono solo in 
parte sinonimi. 
«Cultura» e un concetto piu am
pio, che comprende vari aspetti. 
La parola viene dal lavoro agri
colo. Si parla di coltivare piante o 
alberi. Nella societa umana lapa
rola, ci sembra, implica due 
aspetti. Da una parte indica il «si
stema di valori e di verita» che 
una societa umana accetta e con
divide. In questo senso parliamo 
di una cultura greca, latina, o piu 
antica. La paleoantropologia par
la di cultura quando si trova una 
societa stabile, nella quale l 'uo
mo dimostra la sua abilita per 
mezzo di strumenti (il fuoco, l'a
scia, la ruota, il coltello, la frec
cia ecc.). Un aspetto della cultu
ra, sempre presente, e quello reli
gioso, che va dai riti per i defun
ti alle cerimonie per chiedere la 
fertilita dei campi, il successo 
nella caccia e la fecondita umana. 
Un altro aspetto della cultura e la 
sua trasmissione alle nuove gene
razioni. Non si tratta di trasmet-
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e mere abilita manuali , ma va-
ter . . . ' l 1 1 
lori 0 princip! etici. va e a pena 
·petere che 1 uomo ha un valore 

n . d non per cio che pos~1e e,_ ma p~r 
cio che e. L'educaz10ne, 1mpart1-
ta dai genitori o, in modo sussi
diario, da un organismo della co
munita, tende a rendere l'uomo 
migliore. In questo senso, il ter
mine latino corrispondente (cu/
tus) ne segnala l'aspetto progres
sivo e di miglioramento per mez
zo del lavoro; il termine greco 
corrispondente (paideia) accen
na, invece, all'aspetto educativo, 
perché viene dal termine pais che 
vuol dire «bambino». 
II termine «civilta», da parte sua, 
specifica la cultura aggiungendo 
che si parla di una sociera stabile, 
residente e quindi non nomade, or
ganizzata nel lavoro, con un regi
me político e una scrittura. in mo
do da formare uno Stato composto 
da una o varíe citta. La citta, che e 
sorta ne! mondo mediorientale nel 
IV millennio a Uruk (Mesopota
mia), si contraddistingue perla di
stribuzione organica del lavoro: al
cuni cittadini sono fabbri, legnaio
li, soldati, muratori, agricoltori e 
altri dirigono la comunira. La ci
vilta implica anche l' esistenza di 
~ ordinamento giuridico, seppur 
mcipiente, e la scrittura di leggi e 
contratti . 11 termine greco corri
spondente e politeia, analogo al la
tmo civitas o urbanitas. La civilra 
e fortemente contraddistinta da 
una lingua comune. 

L'avvento 
della Modernita 

L'uso dell'espressione «moder
no» e «post-moderno» in filosofia 

e proprio di questi ultirni decenni. 
Si puo forse dire che la «rivolu
zione culturale» o la «filosofia 
nuova» della fine degli anni '60 e 
dell'inizio dei '70, come reazione 
alla societa del benessere e al 
pensiero liberale capitalista, se
gnalo la protesta contro i risultati 
della filosofia dell'immanenza, 
anche se si limito alla loro nega
zione, senza saper costruire un si
stema nuovo e giusto. Quando 
comincia la «Modemita»? Al ter
mine del Medioevo e con l' av
vento dell'Umanesimo. Dal pun
to di vista della conoscenza uma
na cio corrisponde al nominali
smo: si dubita sul valore oggetti
vo dei concetti (gli universali) e si 
ripiega sulle convenzioni o sul 
soggettivismo. 11 primo filosofo 
che formula la modemita in mo
do, se non sistematico, certamen
te esemplare e Cartesio, che ave
va studiato gli autori della tarda 
scolastica. La sua opposizione tra 
res cogitans e res extensa e l' e
spressione chiara della differen
za-opposizione tra pensiero e 
realta ontologica. Esiste una real
ta extramentale: si puo conosce
re? A questa domanda radicale si 
daranno due risposte: !'empiri
smo affermera che tutta la cono
scenza viene dalla realta fuori del 
soggetto e tutto cio che si conosce 
dev'essere «verificato» estema
mente. Gli universali sono, quin
di, pure convenzioni. 11 razionali
smo, invece, sosterra che esiste 
solo l'immanenza della ragione: 
la realta e solo cio che si pensa, 
sino ad arrivare a sostenere, come 
ne! caso dell'idealismo, che il 
pensiero crea la realta. 
Dal punto di vista storico, queste 
correnti di pensiero, empirismo e 

razionalismo, sono sfociate in 
ideologie politiche e culturali. 
L' empirismo ha dato luogo al po
sitivismo, al materialismo e al 
marxismo. 11 razionalismo all ' il
luminismo e all'idealismo. 
Da un punto di vista cristiano si 
puo ammettere che in ambedue 
le tendenze c ' e una parte di ve
rita, ma solo una parte. Cio che 
non si puo accettare e la pretesa 
di «assolut0>> del principio di 
immanenza. 

Antichi & nuovi 
paga ni 

Dal punto di vista religioso, pos
siamo distinguere due posizioni 
concettuali: la negazione, teorica 
o pratica, della trascendenza di 
Dio e la negazione stessa di Dio. 
Alla prima posizione corrispon
dono l'ontologismo e il panteísmo 
nelle loro varíe forme; sembra che 
affermino l' esistenza di Dio, ma 
lo confondono con !'universo o lo 
Spirito assoluto e ne negano l' es
senza personale. La seconda posi
zione corrisponde alla soppressio
ne dell'idea stessa di Dio per fon
dare tutto !'es is tente in un altro 
principio, come la materia, la sto
ria, l'umanita stessa. 
In questo senso, nell'antichita 
c'era l'idolatria, che ammetteva 
l'esistenza di esseri superiori al
l ' uomo ai quali ricorrere per 
ogni necessita. L'idolatria anti
ca ricorreva a dei come la luna 
(Selene), la febbre (febbraio), la 
dea dei campi (Cerere o Sege
sta), il dio della guerra (Marte 
per i latini, Ares per i greci) e il 
dio del sole (Giove e Zeus, che 
si ricollegano a una radice in-
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