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figli di sant'Ignazio in Andalucía, Aragón, Castilla, León, e sulle misure 
legislative del governo rivoluzionario. 

Il secondo capitolo (pp. 139-278) analizza le prime conseguenze e cioe 
la grande dispersione e l'esilio dei religiosi ed anche le prime riorganiz
zazioni in diverse regioni del paese fino all'avvento della monarchia dei 
Savoia. Il terzo (pp. 279-364) analizza i progressi dei gesuiti durante l'efi
mero periodo del Re Amedeo, mentre il quarto (pp. 365-446) approfon
disce lo studio dei rischi e dei ritorni indietro durante il biennio repub
blicano (1873-74). Alla transizione verso la normalita nel primo biermio 
della restaurazione monarchica alfonsina sono consacrate le pagine del 
capitolo quinto (pp. 447-544). Nel sesto vediamo il ritorno degli esiliati e 
la loro progressiva sistemazione nelle comunita di formazione e nelle case 
di studio fino al 1880 (pp. 545-623), che si perfeziona nell'unificazione inter
na (cap. VII, pp. 624-718) . I collegi di insegnamento medio (cap. VIII, 
pp. 719-901), le universita gesuitiche e gli studi sacerdotali (cap. IX, pp. 
902-988) ed, infine, la riorganizzazione delle comunita fino al 1883 (cap. X, 
pp. 989-1096) sono i tre argomenti conclusivi del volume. Gli appendici 
documentali, la cronología e l'indice onomastico chiudono !'imponente 
opera. 

La prima conclusione, dopo la lettura, e che i gesuiti, vittime come 
altri religiosi della dispersione e dell'esilio, riuscirono in pochi anni a 
ripristinare la loro presenza ed il loro influsso nella Chiesa e nella societa 
spagnola sia nell'ambito docente che in quello piu strettamente pastorale. 
L'originalita di queste attivita e nel fatto che es'Se iniziano proprio nel 
1868 e cioe quando l'istituto era stato soppresso. Colpisce anche il fatto 
che promotori della persecuzione antigesuitica furono i politici liberali 
che nel Parlamento proclamavano i principi e le liberta fondamentali 
di associazione, insegnamento e culto. Forse qui possiamo trovare la 
doppia storia, reale e legale. Fuori dalla legge i gesuiti si riorganizzarono 
nella misura in cui lo permisero le circos•tanze politiche e la tolleranza 
dei diversi governi. Quando la moderazione si impose e vermero ripri
stinate anche di fatto tutte le liberta, dopo la costituzione política del 
1876, !'impulso fu maggiore. Il cattolicesimo rirmovato - nonostante ten
sioni e divisioni interne che ho avuto modo di documentare nella mia 
recente monografia su Los obispos españoles y la división de los católicos 
(Barcelona, Balmesiana, 1983) - contribui anche in modo positivo a con
solidare le posizioni raggiunte dalla Compagnia. 

Ai pregi dell'opera si aggiunge anche l'opportuna connessione che l'A. 
ha fatto tra la storia interna del suo istituto e la storia politica e reli
giosa della Spagna. Per ques1o motivo, oltre al rigore scientifico ed alla 
solida documentazione, il volume e un contributo di primo ordine per la 
Storia della Chiesa in Spagna e dei rapporti con lo Stato in un convulso 
periodo dell'Ottocento, che contribuisce ad illuminare avvenimenti suc
cessivi. E' un modello di ricerca storiografica, che ha preso in conside
razione tutti gli aspetti dell'argomento, senza trascurare le implicazioni 
legail e le conseguenze giuridiche. 
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G. RoccA, L'« Opus Dei». Appunti e documenti per una storia, Roma, 1985, 
pp. 235 [DIP, Edizioni Paoline]. 

La pubblicazione di questo volume, di cui sottolineero subito l'impor
tanza, e collegata con il « Dizionario degli fatituti di Perfezione », ormai 
ben noto agli studiosi sotto la sigla di « DIP », in corso di stampa presso 
le Edizioni Paoline e di cui e direttore e coordinatore lo stesso Rocca. 
Ma lo studio originale verme pubblicato prima nella rivista « Claretia
num. Commentaria theologica », XXV (1985) , pp. 5-227. 

L'importanza di questo lavoro sta anzitutto nel fatto che, per la prima 
volta nella pubblicistica attomo all'Opus Dei, viene dato alla luce l'in
sieme dei documenti o almeno di quelli che sano risultati acces'Sibili. 
Come aveva recentemente fatto notare la Revue d'histoire ecclésiastique 
(cfr. la nota di Christine Gaisse, ivi, 79 [1984] 538-539), gli studi, anche 
recenti, su Mons. Escrivá de Balaguer e sulla storia dell'Opus Dei man
cano spesso della oggettiva prospettiva storica e comunque della docu
mentazione che avrebbe permesso di meglio comprendere l'evoluzione 
dell'Opus Dei nonché il suo contributo alla vita della Chiesa del sec. XX 
e particolarmente all'esperienza degli Istituti secolari. Ora il volume di 
Rocca permette di chiarire piu d'un punto. 

La ricostruzione effettuata da Rocca distingue chiaramente le varie 
tappe dell'evoluzione storico-giuridica dell'Opus Dei. Da semplice pia 
unione di laici (in conflitto o in concorrenza con le congregazioni mariane 
dei Gesuiti?, cfr. L'Opus Dei ... , p. 12), approvata nel 1941 dall'Ordinario di 
Madrid-Alcalá, l'Opera di Es'Crivá assunse un netto timbro clericale con 
la Societa della Santa Croce approvata nel 1943 come Societa clericale 
di vita comune senza voti pubblici (come si diceva allora), alla quale era 
annessa un'associazione di laici denominata «Opus Dei» (ivi, pp. 21-32). 
In questa fase, quindi, come Istituto approvato risulta la « Societa della 
Santa Croce » e non l'Opus Dei (ivi, in particolare pp. 30-32), il quale 
sembra avere la fisionomia di una delle tante associazioni di fedeli di 
solito aggregate agli Istituti religiosi o alle Societa di vita comune. L'in
teresse immediato di questa constatazione e, quindi, sapere con esattezza 
che cosa intendesse fare Escrivá, cioe se appoggiare la sua istituzione piU 
sul clero che sui laici, o viceversa. 

Nel 1947, su suggerimento (ivi, p. 38) di officiali della Sacra Congre
gazione dei Religiosi, l'Opera di Escrivá ricevette l'approvazione come 
Istituto secolare. Esso fu il primo Istituto secolare della Chiesa, anzi, il 
modello degli Istituti secolari (come si esprime il documento pontificio 
di approvazione: ivi, p. 43) e fu allora, particolare da notarsi, che « So
cieta sacerdotale della Santa Croce » e «Opus Dei» vennero fusi in un 
solo Istituto, in seguito denominato per brevita « Opus Dei ». 

Seguirono poi vicende in parte gia note, quelle cioe che portarono 
l'Istituto secolare verso la Prelatura pers'Onale, e cioe: il progressivo di
stacco dell'Opus Dei dalla figura giuridica degli Istituti secolari a partire 
sicuramente dal 1962 (o anche dal 1958 in base a una lettera di Mons. 
Escrivá resa nota solo nel 1983 e riportata in appendice come docu
mento n. 41) e la sua richiesta di poter essere approvato come « Prela
tura personale cum proprio populo ». Come si sa, ques1a seconda parte 
della domanda (cwn proprio populo) non verme soddisfatta, e come mem
bri a pieno titolo della Prelatura risultano ora solo i chierici, mentre i 
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laici vi collaborano in forza di un particolare contratto . (ivi, pp. 103-115 e 
in particolare i documenti nn. 48, 51 e 53). 

Questi, in sintesi, i dati che si possono ricavare dalla ricostruzione 
storica. 

1 documenti pubblicati nella seconda parte del lavoro sono comples
sivamente 53 e provengono da diverse fonti : da Roma, dalla Spagna, 
dalla Francia e dall'lnghilterra, e nell'ins•ieme manifestano una ricerca 
accurata. Alcuni di essi erano gia noti, ma la loro pubblicazione in suc
cessione cronologica permette di cogliere, gia alla semplice lettura, l'evo
luzione dell'Opus Dei. 

L'impressione generale che si ricava dalla lettura di questo lavoro e 
quella di una evoluzione un po' difficoltosa e incerta, anzitutto da parte 
dello stesso Opus Dei. 

In questo suo lavoro Rocca non ha tentato di raccogliere documenti 
sulle eventuali tensioni tra Opus• Dei e Ordinari locali; e, pill in generale, 
tra Opus Dei e animazione cristiana dei fedeli. Un punto e pero chiara
mente messo in luce, almeno per il periodo in cui l'Opus Dei era Istituto 
secolare, e cioe l'esistenza del riserbo-segreto. L'Opus Dei aveva infatti 
chiesto e ottenuto dalla SC dei Religiosi (ivi, pp. 52-55 e in particolare i 
documenti nn. 34 e 36) la facolta di presentare agli Ordinari nelle cui 
diocesi si trovava a lavorare, non le Costituzioni, ma un semplice som
mario, in cui ovviamente si diceva solo cio che si riteneva opportuno 
dire. E' vero che Rocca non e riuscito a trovare una copia di questo 
sommario (ivi, p. 54, nota 95) e quindi non c'e la possibilita di verificare 
che cosa effettivamente vi si dicesse. Ma la sua esistenza sembra fuori 
dubbio. Tuttavia fa piacere sapere che oggi l'Opus• Dei rende note le sue 
Costituzioni integralmente agli Ordinari locali nelle cui diocesi lavora. 

L'utilita di avere degli studi e pubblicazioni di documenti anche da 
parte di membri dell'Opus Dei, vale un po' per tutta la ricostruzione del
l'evoluzione storica fatta da Rocca. 1 documenti riportati in appendice e 
gli studi a cui egli si rifa sembrano confermare quanto egli scrive; ma 
riconosce che e difficile per un occhio non esperto seguirlo in tutti i 
particolari e sarebbe quindi utile che gli eventuali suoi errori venissero 
corretti dai competenti. 

La figura del Card. Larraona e il suo ruolo nella determinazione non 
solo della figura degli Js.tituti secolari, ma pill in particolare dell'Opus 
Dei, meriterebbe da sé uno studio molto accurato, anche per conoscere 
se la posizione iniziale del P. Larraona e rimasta immutata o non si sia 
invece precisata di fronte al fenomeno generale degli Istituti secolari 
e, pill in particolare, di fronte all'Opus Dei. 

E' certo comunque che l'opera di informazione cosi avviata e molto 
utile e valida. 11 desiderio di Emile PoULAT, il quale, recensendo un volumc 
sull'Opus Dei (attentamente vagliato anche da Rocca nel suo libro) si 
domandava, deluso, se non fosse proprio possibile - dopo tante pubbli
cazioni agiografiche prive di documentazione e di prospettiva storica -
avere anche a riguardo dell'Opus Dei un lavoro serio e documentato (cfr. 
Archives de sciences sociales des religions, 30 (1985), n. 59/2, p . 278), 
comincia a realizzarsi con questa ricerca di Rocca che costituisce ormai 
uno strumento di lavoro indispensabile in questo campo. 

DOMINGO J. ANDRÉS, cmf. 
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AA.VV., Giustizia e Diritto, Studi sul nuovo Codice di Diritto Canonico in 
onore di Mons. G. De Rosa, Ed. M. D'Auria, Napoli 1984, pp. 378 (a 
cura di U. Tramma). 

11 volume che presentiamo raccoglie una serie di ben ventidue studi 
composti in onore di Mons. Giuseppe De Rosa, Officiale del Tribunale 
Ecclesiastico Regionale Campano da ben 25 anni. L'atto corale di gratitu
dine e di apprezzamento per il Sacerdote e l'acuto Giurista e frutto di con
tributi di illustri Docenti universitari, di Giudici, di Operatori dei Tribunali 
ecclesiastici (soprattutto Campano, come e ovvio) e di Periti in diversi 
rami dele scienze ausiiliarie per l'amministrazione della giustizia. La mag
gior parte dei lavori verte su materie, per lo pill matrimoniali, del nuovo 
Codice di Diritto Canonico; non mancano studi storici, o argomenti di at
tualita teologico-morale e giuridica, anche in raffronto con l'ordinamento 
statale (ad es. sulla giurisprudenza delle Corti italiane in tema di esecu
tivita di sentenze ecclesiastiche dichiarative di nullita di matrimonio). Sa
rebbe impossibile citare tutti gli autori ed i rispettivi studi, tutti degni di 
attenzione e, nel loro genere, densi di contenuti non stereotipi, anche ">e 
differenziati per estensiione dell'elaborato. Accenniamo ad alcuni che ci 
sono sembrati piu significativi. Interessante la trattazione di Alfonso Ba· 
rone su «La posizione della donna nella societa odierna », con spunti cer
tamente condivisibili sulla diagnosi dei rapporti interfamiliari e sociali, e 
sulle proposte di superamento, come ad es. la rivalutazione del lavoro 
domestico (anche se avremmo desiderata una bibliografia meno datata, e 
di vent'anni pill vicina al nostro tempo in accelerato cambiamento). Da 
tenere presente anche il contributo di Corrado Bernardini sui problemi 
di esecutivita delle sentenze ecclesiastiche di nullifa di matrimonio nel
l'ordinamento italiano, studio che giunge alle soglie dell'accordo di revi
sione del Concordato del 1984, ma che ripropone un bruciante problema 
non ancora risolto. Acuto il contributo di Salvatore Berlingo sulla posi
zione dei laici nella Chiesa, anche se non condividiamo tutte le sue osser
vazioni al nuovo CIC. Sul medesimo tema, S'Viluppato con riferimento 
alla collaborazione dei laici all'esercizio della giurisdizione, e conseguen
temente alla possibilita di assumere un ufficio ecclesiastico ha scritto 
Mario Petroncelli, che, con rigorosa analisi dei testi legislativi giunge a 
conclusioni in parte diverse, e in parte concordanti sull'interpretazione 
delle linee del CIC. Non ci sembra pero sostenibile l'ipotesi che il can
celliere e il vice-cancelliere, in forza del can. 483, debbano essere sempre 
chierici; riteniamo pure che i laici possano assumere veri uffici eccle
siastici, secando la nozione del can. 145, anche se rimane aperto il pro
blema del fondamento di quella che viene chiamata « cooperazione » 
all'esercizio del potere di giurisdizione (meglio sarebbe dire potesfa di 
governo o « potestas regiminis »). Rimangono da segnalare due studi, di 
grande respiro, che chiudono il ponderoso volume: il profilo storico
giuridico dell'Officiale o Vicario Giudiziale, di Mons. Umberto Tramma, 
che vi ha tracciato una radiografia completa del ministero giudiziario nella 
Chiesa, a immagine di quella superiore giustizia che rimane per tutti gli 
operatori dei tribunali il parametro ineludibile; e la documentata disa
mina delle opzioni ecclesiologiche del nuovo CIC, a dimostrare che esso 
e al servizio della comunione ecclesiale, di Mons. Agostino Vallini, che 
rimuove con intelligente e pacata analisii ricorrenti pregiudizi verso la 
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