
LA COSTITUZIONE APOSTOLIOA « UT SIT » 
E LA FIGURA GIURIDICA 

DELLA PRELATURA PERSONALE 

l. Come e noto, il 28 novembre 1982, con proprio atto Apostolico 
il Santo Padre ha emanato la Cost. Ap. Ut sit, con la quale il Pontefice 
ha eretto !'Opus Dei in Prelatura personale *. L'atto di esecuzione 
della predetta Cost. Ap., da parte di S. E. Mons. Romolo Carboni, 
Nunzio Apostolico in Italia e delegato all'uopo dal Papa, ebbe luogo 
il 1t9 marzo 1983 nella Basilica romana di S. Eugenio a Valle Giulia. 
Il suo testo, inifine, e apparso su! numero degli AA:S che reca la 

data del 2 maggio 1983. 

2. 1Il carattere proprio dellc Prelature personali e quello di strut
ture giurisdizionali appartenenli all 'organizzazione gerarchica della 
Chiesa, come si evince dallo sludio dell'iter conciliare attraverso il 
quale venne elaborata la configurazione di queste istituzioni pasto
rali ecclesiastiche. E ' quanto si rileva non solo da! tenore letterale 
del Decr. Presbyterorum Ordini, n. 10, unitamente al Decr. Ad gentes, 
n. 20, nota 4 e n. 27, nota 28, messo successivamente in evidenza 
da Motu pr. Ecclesiae Sanctae, I, n. 4, con il quale Paolo VI volle 
dare esecuzione alle disposizioni conciliari in materia; ma anche dalla 
Cost. Ap. Regimini Eccle&íae universae, n. -19 § 1, dove viene attri
buita alla S. Congregazione per i Vescovi la competenza sia sulle 
strutture gerarchiche della Chiesa QDiocesi, province e regioni eccle
siastiche, Vicariati castremi e Prelature personali) che su coloro che 
stanno a capo delle medesime '(:Vescovi, Vicari castrensi, altri Prelati 
con giurisdizione personale, ecc.). Nel nuovo Codice, con un'opzione 
sulla sistematica presa all'ultimo momento, si e ritenuto preferibile 
sottolineare che le Prclatmc personali non sono, in semo stretto, delle 
Chiese particola i, benché possano avere degli elementi in comune 
con esse; per quesla ragione, il titolo sulle Prelature personali e 

* AAS 75 (1·983), pp. 423-425. Cfr. « Apollinaris » 56 (1983), pp. 25-27. 
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stato tolto dalla parte II del Libro ll del OIC, dove si trovava fin 
dall'inizio dei lavori di codificazione, per trasferirlo alla parte 1, pri
ma dei canoni dedicati alle Associazioni. Cio nonostante, le norme 
codiciali sostantive continuano a rispondere alla natura di enti giurisdi
zonali e gerarchici che e propria delle Prelature personali ed e 
diversa da quella delle istituzioni di carattere associativo: e questa 
la ragione per la quale, prima della loro erezione, vengono consultate 
le Conferenze episcopali interessate (can. 294), ed e anche stabilito 
che le Prelature personali siano rette, oltreché dal diritto universale 
loro applicabile, « statutis ab Apostolica Sede conditis » {can. 295), da 
statuti, cioe, dati loro dalla Santa Sede e non soltanto riconosciuti 
od approvati dall'autorita competente, come e previsto per le associa
zioni 1~lstituti di vita consacrata, societa di vita apostolica ed asso
ciazioni di fedeli). A cio si aggiunge la netta distinzione prospet
tata nei cann. 261 e 262 del CIC in materia di incardinazione dei 
chierici: o ad un ente di natura gerarchica (« aut alicui Ecclesiae 
particulari vel praelaturae personali ») o ad un ente associativo (« aut 

alicui instituto vitae consecratae vel societati »). 

3. E' logico, quindi, che il documento che stiamo commentando 
sia quello abitualmente adoperato per l'erezione delle strutture ge
rarchiche: vale a dire, una Costituzione Apostolica, coi requisiti for
mali e le clausole di stile abituali in queste circostanze, che vanno 
dall'iscrizione iniziale alla formula «con la pienezza della Nostra 
potesta apostolica, dopo aver accolto il parere datoCi dal Nostro 
Venerabile 1Fratello Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Pre
fetto della Sacra Congregazione per i V escovi, e supplendo, nella 
misura in cui sia necessaria, il consenso di chi abbia, o ritenga di 
avere, competenza in questa materia », ed anche, come e usuale in 
questi casi, e designato il Nunzio Apostolico per l'esecuzione. 

4. Nel proemio possiamo sottolineare ora che viene innanzitutto 
descritta una situazione di fatto: l'avvenuta trasformazione e in per
fetta rispondenza con il desiderio espresso del Servo di Dio Mons. 
Josemaria Escriva de Balaguer, Fondatore dell'Opus Dei. In effetti: 
«Fu lo stesso Fondatore dell'Opus Dei, nell'anno 1962, a chiedere 
con umile e fiduciosa supplica alla Santa Sede che, in considerazione 
della natura teologica ed originaria dell'Istituzione e in vista di una 
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sua maggiore efficacia apostolica, le venisse applicata una configura
zione ecclesiale ad essa adatta ». Per questo, dopo il Concilio Vati
cano II ed il Motu pr. Ecclesiae Sanctae, « nell'anno 1969, il Nostro 
Predecessore Paolo Vil, di felicissima memoria, accogliendo beni
gnamente la richiesta del Servo di Dio Josemaria Escriva de Bala
guer, lo autorizzo a convocare uno speciale Congresso generale, che 
sotto la sua guida si occupasse di iniziare lo studio per una trasfor
mazione dell'Opus Dei in accordo con la sua natura e con le norme 
del Concilio Vaticano IiI ». 

5. Occorre anche notare che nel proemio della Costituzione Apo
stolica viene ben due volt e adoperata la parola trasf ormazione, che 
descrive in maniera precisa la portata dell'atto pontiificio. Non si 
trattava, infatti, di apportare alcuni ritocchi, piu o meno consistenti, 
alle norme mediante le quali si regolava l'Opus Dei - norme che, 
peraltro, sono rimaste immutate nella loro sostanza, secondo il desi
derio fondazionale -, ma di conferirgli una configurazione giuridica 
ed ecclesiale confacente alla sua natura. Proprio per questo si ado
pera nel documento la parola trasf ormazione, per indicare che l'Opus 
Dei acquista finalmente la forma rispondente al suo carattere pro
prio: viene assunto, cioe, nell'ambito delle strutture appartenenti alla 
organizzazione pastorale e gerarchica della Chiesa, uscendo contem
poraneamente dall'alveo del fenomeno associativo entro il quale do
vette fare i suoi primi passi. 

6. Tale provvedimento richiedeva la massima prudenza, giac
ché, con esso, non solo veniva modificato l'inserimento ecclesiale del
l'Opus Dei, ma si faceva anche diventare « realta pratica e operativa 
un nuovo strumento pastorale, finora soltanto auspicato e previsto 
nel diritto », vale a dire la figura della Prelatura personale, come fa 
notare la S. C. per i Vescovi nel proemio della sua dichiarazione del 
23-Villl-1982. Si capisce facilmente che, come scrive il Cardinale Pre
fetto della S. C. per i Vescovi in un articolo dal titolo significativo, 
Un bene per tutta la Chiesa, pubblicato sull'« Osservatore Romano» 
del 27-Xil-1982, « ci sono voluti ben tre anni e mezzo di assiduo lavoro, 
dal giorno in cuí, il 3 marzo 1979, Giovanni Paolo II incarico la 
S. Congregazione per i V escovi ... di esaminare la possibilita e la moda
lita d'erezione della prima Prelatura personale ». Lo stesso Cardinale 
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Prefetto descrive l'iter seguito: a) Adunanza Ordinanria della S. Con
gregazione per i Vescovi; b) intervento di una Commissione tecnica, 
che in venticinque sessioni di lavoro, durante un intero anno, prese 
in esame tutti gli aspetti della questione; c) studio da parte di una 
Commissione speciale di Cardinali; d) invio a piu di 2.000 Vescovi 
di una nota informativa, anche perché potessero fare le loro eventuali 
osservazioni, vagliate poi attentamente in sede competente. A con
clusione di tale laborioso iter, ~< apparve chiaro che la figura delle 
Prelature personali dirette alla realizzazione di peculiari opere pasto
rali era perfettamente adeguata all'Opus Dei » e pertanto, prosegue 
il Papa, « essendo stato rimosso qualsiasi genere di dubbio circa il 
fondamento, la possibilita ed il modo concreto di accogliere la do
manda, apparve evidente l'opportunita e l'utilita dell'auspicata tra
sformazione dell'Opus Dei in Prelatura personale ». 

7. L'art. I della parte dispositiva contiene in un unico atto 
l'erezione sia dell'Opus Dei in Prelatura personale di ambito inter
nazionale che di una Associazione di Chierici, la Societa Sacerdo
tale della Santa Croce, alla quale possono appartenere, in qualita di 
soci, anche i sacerdoti secolari incardinati nelle Diocesi o entita 
ecclesiastiche assimilate; l'atto pontificio, mentre sottolinea, da una 
parte, che !Prelatura e Associazione sono due enti di natura diversa, 
fa risultare, dall'altra, che l' Associazione e « intrinsecamente unita 

alla Prelatura » e, percio, inscindibile da essa. 

8. L'art. II, conformemente a quanto sopra esposto, da alla Pre
latura i suoi propri Statuti, che sono denominati « Codice di diritto 
particolare dell'Opus Dei». Tenendo presente la diversita di forme 
che possono assumere le Prelature personali, e logico che esse, entro 
i lineamenti stabiliti dalla legge generale, ricevano dalla Santa Sede 
un diritto particolare, che risponda adeguatamente alle caratteristiche 
ed alla specifica opera pasto,ale per cui viene eretta ogni Prelatura. 

9. Viene delimitato, nell'art. III, l'ambito della giurisdizione del
la Prelatura in riferimento sia ai chierici in essa incardinati che ai 
laici, i quali si dedicano alle opere apostoliche della stessa mediante 
una convenzione o vincolo di natura contrattuale e che costituiscono 
il suo « coetus socialis ». Invece, nessuna potesta ecclesiastica di re-
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gime viene esercitata dalla P.elatura su quei chierici che apparten
gono in qualita di soci alla Associazione di cui all'art. I, perché, per 
essi, rimane immutata ed e3clusiva la giurisdizione del proprio Ordi
nario. Per quanto concerne i laici incorporati alla Prelatura, come 
si precisa nella Dichiarazione della S. Congregazione per i Vescovi 
pubblicata nello stesso nume;o degli AAS, essi rimangono fedeli delle 
singole Diocesi nelle quali hanno il proprio domicilio o quasi-domi
cilio, e sono quindi sottopo3ti alla giurisdizione del Vescovo diocesano 
in tutto cio che il diritto stabilisce peí' la totalita dei semplici fedeli. 

10. L'art. IV stabilisce le norme concrete per la provv1s10ne 
dell'ufficio di Prelato che, evidentemente, va realizzata secondo uno 
dei modi stabiliti con carattere generale dal diritto nei confronti 
di coloro che sono a capo di strutture gerarchiche (cfr. CIC, can 337 
§ 1); cioe, mai senza l'intervento decisivo e costitutivo del Romano 
Pontefice che nomina di,ettamente la persona o, come succede nel 
caso presente, conferma colui che e stato legittimamente eletto secon
do il diritto generale e particolare. Questa normativa e logicamente 
diversa da quella prevista nella legge univer ... ale per gli enti di natura 
associativa, anche per gli enti clericali e di diritto pontificio, il cui 
Moderatore e eletto e nominato d'accordo con le proprie Costituzioni, 
senza conferma e nomina da parte della Santa Sede. 

11. Gli art. V e VI riaffermano la dipendenza, gia sancita nella 
Cost. Ap. Regimini Ecclesiae universae, delle Prelature personali dalla 
S. Congregazione per i Vescovi, tramite la quale si dovra sottoporre 
al Romano Pontefice la relazione quinquennale sullo stato della Pre
latura e sullo svolgimento del suo lavoro apostolico. InSne, l'art. VII 
determina che la sede del governo centrale della Prelatura e stabi
lita in Roma, e, contempo:.-aneamente, determina qual e la chiesa pre
latizia: come tale viene eretto in questo articolo della Cost. Ap. !'ora
torio dedicato a Santa Maria della Pace, presso la sede centrale, 
nella cui cripta riposano i resti del Servo di Dio Mons. Josemaría 
Escrivá de Balaguer, Fondatore dell'Opus Dei. 

Nell'articolo gfa citato del Cardinale Prefetto della S. Congre
gazione per i VeJcovi, pubblicato il giomo stesso dell'erezione del
l'Opus Dei in Prelatura personale, si metteva in risalto che il prov
vedimento pontificio era stato adottato mirando al bene di tutta la 
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Chiesa: un bene, perché cosi diventava viva ed operativa una nuova 
struttura pastorale, quella cioe delle Prelature personali, preordinata 
dal Concilio Vaticano ·l'I, ma rimasta ifino ad allora al semplice stadio 
di possibilita teorica; un bene, inoltre, perché si perfezionava l'inse
rimento dell'Opus Dei nella pastorale sia della Chiesa universale che 
delle Chiese particolari nelle quali esso presta il suo specifico con
tributo, sempre nel rispetto dei diritti dei Vescovi diocesani; un bene, 
infine, per l'Opus Dei, che ha trovato in questa struttura gerarchica 
la configurazione ecclesiale confacente alla sua identita fondazionale 
e potra cosi piu facilmente e con maggiore intensita continuare a pre
stare il suo concreto servizio alle Diocesi nell'ambito delle quali si 
trova gfa stabilito o si stabilira in seguito. 

JosÉ Lms GuTIÉRREZ 

INCONTRO SULLA 
DIDATTICA DEL DIRITTO ECCLESIASTICO 

E DEL DIRITTO CANONICO 
(Perugia 20-21 ottobre 1983) 

l. Quando, nel 1956, Pietro Agostino D' A vack, iniziando a Roma 
l'insegnamento del diritto canonico, avverti la necessita di introdurre 
sistematicamente tale forma di manifestazione giuridica, dedico il 
capitolo iniziale del primo volume del suo Corso 1 ai problemi con
nessi alla didattica 2• Se, precedentemente, una lunga ifila di studiosi, 
italiani e non, aveva affrontato tali questioni 3, il D'AvACK, muovendo 
quasi esclusivamente dai contributi metodologici di A. C }EMOLO 4 e 
di V. Uel Giudice 5 r(al tempo ordinari, rispettivamente, di diritto 
ecclesiastico e di diritto canonico presso l'Universita di Roma) e 
rivendicando l'autonomia didattica del diritto canonico dal diritto 
ecclesiastico, gettava le basi per un insegnamento che, nella sua forma 
istituzionale, si aprisse contemporaneamente alla funzione formativa 
del giurista italiano ed al recupero della tradizione romanistica e me
dievistica. Non ignorava, pero, il Maestro le difficolta che un simile 
programma avrebbe presentato, sia nella offerta agli studenti di un 
corso annuale che fosse capace di operare una sintesi istituzionale 
nonché dei presupposti storici, sia nel rischio di trasformarsi in un 
« semplice duplicato elementarissimo di quell'insegnamento che forma 
gfa oggetto dei seminari o, per lo meno delle facolta giuridiche delle 
universita pontificie » 6• E proprio muovendo dalla finalita formativa, 

1 P. A. D'AvAcK, Corso di diritto canonico, 1, Introduzione sistematica al 
diritto della Chiesa, Milano 1956. 

2 Ibídem, pp. 3-37 {11 diritto canonico e il suo insegnamento nelle Uni
versita statali). 

3 Ibídem, pp. 36-37, per l'ampia bibliografia. 
4 A. C. ]EMOLO, Insegnamento del 'diritto ecclesiasüco' e del 'diritto cano

nico', in Dir. Eccl., XLVIII (1937), p. 177, ss. 
5 V. DEL Grun1cE, Per lo studio del diritto canonico nelle Universita 

italiane, in Studi in onore di Francesco Scaduto, Firenze 1936, vol. 1, p. 201, ss. 
6 P. A. D'AvACK, op. cit., p. 24. 
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