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Se la affermazione dell'esistenza di Dio costituisce il pri
mo approccio del pensiero, un secando movimento del pensiero 
riguarda la conoscenza della natura di Dio. Chi e Dio? La mí
stica vedica dopo avere affermato con il mito creatore di Praja
pati che Dio e: « Signare delle creature » ( 47), si arresta come 
smarrita, e lo definisce come il « Chi? » (sanscrito «Ka»). La 
tentazione di limitare l'accesso del pensiero umano al mistero 
di Dio non appartiene dunque alla sola nostra epoca. L'impor
tante e che né si cada da una parte nell'agnosticismo (come 
quello di distinguere un Dio in sé e un Dio a misura d'uomo) 
(48), e dall'altra di credere che la conoscenza di Dio ipossa ol
trepassarne l'esistenza fino ad entrare nel suo intimo mistero, 
anche naturale. 

Come si e detto piU volte sopra, la soluzione di questo pro
blema e legata all'analogia; ma essa non riguarda l'esistenza di 
Dio, né il fatto di una certa penetrazione intellettiva della na
tura di Dio, bensi si pone come problema del modo di cono
scerla. 11 linguaggio su Dio pertanto non e irrazionale, non e 
puramente simbolico, non e equivoco, né ambiguo, ma vero; 
ma la analogía consente un approccio umbratile tanto che (per 
usare una espressione tomistica): « magis ... manifestatur nobis 
de ipso (Deo) quid non sit quam quid sit» (I, I, 11, 9 ad III). 
La cosiddetta teología apofatica pertanto e intrínseca al pen
siero classico, ma non deve essere spinta al suo limite estremo 
fino a trasformarsi in una rinuncia conoscitiva per sostituirla 
con il solo silenzio, con la sola lode, con la sola preghiera; un 
silenzio nel vuoto, una lode al nulla, una preghiera all'ignoto, 
ripugnano all'indole intellettiva delle forme piU alte dello spi
rito umano. 
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(47) UMA MARINA VESCI: «Ka, le nom de Dieu comme pronom interrogatif 
dans les Veda. La démythisation du nom de Dieu », in« La analisi del hnguaggio 
teologico, 11 nome di Dio, Atti del Convegno indetto dal Centro di Studi Umani
stici, Roma 5-11 gennaio 1969 », Roma 1969, pp. 145-154. Questo volume rappresenta 
uno dei documenti piu significativi della crisi della teologia degli anni 1965-75. 
Vi interloquiscono infatti i nomi piU celebri: Kerényi, Van Buren, Lévinas, Ri
coeur, Vahanian, Severino, Geffré, ecc. 

(48) LUIS CLAVELL: « El nombre propio de Dios >>, Pamplona, 1980, p. 15. 
Sulla crisi della ermeneutica teologica, scoppiata verso 1968-70 nella polemica tra 
Gadamer e Jürgen Habemas, cfr. « La crise contemporaine, du modernisme 
a la crise des herméneutiques » di JEAN GREISCH, KARL NEUFELD, CHRl
STOPH THEOBALD, París, 1973, specialmente pp. 167 segg. 11 primo autore af
ferma apertamente che l'ermeneutica di Gadamer con i suoi risultati teologici e 
« indisponibile " in teología cattolica (p. 169). 

UNA DECISIONE STORICA 

DI GIOVANNI PAOLO 11 : 

L'OPUS DEI COME PRELATURA PERSONALE 

11 28 novembre dello scorso anno L'Osservatore Romano 
ha reso nota la decisione di Giovanni Paolo II di erigere l'Opus 
Dei come Prelatura personale, nominando allo stesso tempo 
Mons. Alvaro del Portillo (suocessore di Mons. Escrivá, il fon
datore dell'Opera) primo Prelato di questa istituzione, che a
desso e denominata Prelatura della Santa Croce e Opus Dei. 
L'organo vaticano pubblicava nel contempo una declaratio della 
Sacra Congregazione per i Vescovi (Dicastero da cuí dipende 
la Prelatura) che spiega i contenuti di tale nuova figura giu
ridica e le motivazioni ecclesiali per la sua applicazione al caso 
dell'Opus Dei; lo stesso Prefetto della Congregazione per i Ve
scovi, Cardinal Baggio, ed il segretario, Mons. Costalunga, com
mentavano dal punto di vista teologko e pastorale le norme 
canoniche della declaratio in rapporto alla vita della Chiesa nel 
nostro tempo ( 1). 

Un pr.ogresso del diritto canonico 

Com'e noto, la figura delle prelature personali e una crea
zione del Concilio Vaticano II. 11 decreto conciliare sul mini
stero e la vita dei sacerdoti, Presbyterorum Ordinis, parlo dell' 
utilita che avrebbero potuto avere siffatte istituzioni « per l'at
tuazione di particolari iniziative pastorali in favore di diversi 

(1) Cfr. SEBASTIANO BAGGIO, Un bene per tutta la Chiesa, in L'Osserva
tore Romano, 28 novembre 1982. MARCELLO COSTALUNGA, L'erezione dell'Opus 
Dei in prelatura, ibídem. Questi due articoli, assieme ad altra documentazione 
relativa all'erezione dell 'Opus Dei in Prelatura personale, sono pubblicati in un 
dossier di Studi Cattolici, n. 262 (1982), pp. 779-798. 

Per un commento pastorale, cfr. ANTONIO LIVI, L'apostolato dei laici dalla 
prassi alla norma giuridica, in Avvenire, 3 settembre 1982. IDEM, Carisma e is ti
tuzione nella vita della Chiesa, in La Rivista del Clero Italiano, n. 2 (1983). 
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gruppi sociali, in certe regioni o nazioni, o addirittura in tutto 
il mondo» (n. 10). Il motu proprio Ecclesiae Sanctae, promul
gato da 1Paolo VI nel 1966, diede poi un preciso sviluppo giu
ridico all'idea formulata dai padri conciliari. 

Da allora son trascorsi sedici anni, senza che questo qua
dro giuridico trovasse concreta applicazione. La decisione pon
tificia del 28 novembre 1982 si presenta dunque, come ha detto 
il Card. Baggio nel suo commento, quale un « bene per tutta 
la Chiesa »; essa e infatti attuazione concreta di un desiderio 
espresso dal Concilio, ed appare come un segno della perenne 
vitalita della Chiesa. Rappresenta poi un importante precedente 
per l'applicazione della figura della Prelatura personale ad altre 
future iniziative apostoliche che la Chiesa intendesse promuo
vere. 

La potesta del Prelato 

La prelatura personale, bisogna sottolinearlo, si distingue 
nettamente dalle esistenti prelature nullius, che gia il Codex del 
1917 dichiarava separa te (e percio esenti) dalle diocesi. 1 fedeli 
laici che fanno parte della prelatura personale, invece, manten
gono con la diocesi in cui risiedono, e con il rispettivo vescovo, 
le stesse relazioni che hanno gli altri fedeli laici che risiedono 
in quel territorio. 

Questo aspetto e molto importante per capire cio che l'ere
zione dell'Opus Dei a Prelatura personale implica nella prassi 
canonica e pastorale. 11 Prelato che governa la Prelatura eser
cita una potesta ordinaria di regime o giurisdizione; essa com
prende, nei confronti dei sacerdoti secolari che sono incal"dinati 
nella prelatura, il regime in tutti i suoi aspetti, salvi restando 
sempre i legittimi diritti dell'Ordinario del luogo. Invece, rispet
to ai laici che entrano a far parte della prelatura con un vin
colo contrattuale, la giurisdizione del Prelato e limitata ai com
piti specifici della prelatura stessa. 

Quali sono questi compiti, nel caso dell'Opus Dei? Si pos
sono sintetizzare in due precisi impegni apostolici: 1) 11 Pre
lato e il suo presbiterio (il clero secolare della prelatura) si 
impegnano a prestare ai fedeli della prelatura tutta l'opportuna 
assistenza pastorale che si richiede per realizzare quegli obblighi 
seri e qualificati - di natura ascetica, formativa ed apostolica 
- che tali fedeli hanno contratto nel momento in cui son en-
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trati a far parte della prelatura. 2) Tutti i fedeli della Prelatu
ra, sotto la guida del Prelato, si impegnano a promuovere uno 
specifico é!POstolato in tutti gli ambiti della societa civile, in 
modo da far sl. che un numero sempre maggiore di . persone 
che vivono nel mondo prendano coscienza della loro chiamata 
alla santita attraverso il proprio lavoro professionale ordinario. 

Osserviamo subito che il frutto di questo apostolato spe
cifico dei fedeli della Prelatura della S. Croce e Opus Dei resta 
ovviamente, in massima parte, nel territorio stesso delle dio
cesi in cui ciascun fedele vive ed opera; sono le diocesi, dun
que, a beneficiarne in primo luogo. Inoltre, come sottolinea la 
declaratio, tale apostolato si svolge sempre con un perfetto 
coordinamento con gli ordinari del luogo, e sempre con la piü. 
scrupolosa osservanza delle norme generali che essi stabilisco
no (in materia disciplinar.e, liturgica, ecc.). Vi sono poi fre
quenti contatti fra il Prelato e i suoi vicari con gli Ordinari, 
che vengono cosl. regolarmente informati delle iniziative che si 
intendono promuovere nel rispettivo territorio. 

E' evidente che, su questa base, la potesta ordinaria del 
Prelato dell'Opus Dei non interferisce mínimamente con la po
testa degli ordinari diocesani: l'ambito di attivita pastorale spe
cifica pella Prelatura - che coincide con gli obblighi che i fe
deli decidono liberamente di assumere con la loro adesione -
e di per sé al di fuori dell'ambito di cura pastorale orxlinaria 
proprio della vita diocesana. La giurisdizione del Prelato dell' 
Opus Dei, pertanto, non e cumulativa nei confronti della giuri
sdizione dell'Ordinario del luogo, come invece avviene, ad esem
pio, nel caso dei vicariati militari. E' noto infatti che, laddove 
esiste un ordinariato militare, le medesime competenze, relative 
alla cura pastorale ordinaria dei fedeli che sono sotto le armi, 
spettano sia all'Ordinario del luogo in cui essi in quel momen
to si trovano a risiedere, sía al rispettivo Ordinario militare. 
In questo caso si verifica effettivamente una giurisdizione cu
mulativa nella cura pastorale ordinaria dei fedeli (celebrazione 
di matrimoni, funerali, ecc.; amministrazione della Cresima e 
dell'Unzione degli infermi; sacra predicazione; celebrazione del 
sacramento della Penitenza; ecc.). 

Nel caso dell'Opus Dei, tutte le competenze che sono pro
prie degli ovdinari diocesani nei confronti dei fedeli del loro 
territorio restano al vescovo diocesano, perché costituiscono la 
cura pastorale ordinaria ad essi affidata, ed i fedeli della Pre
latura della Santa Croce e Opus Dei continuano ad essere co
muni fedeli come tutti glí altri. 
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Rapporti pastorali 

Si <leve anzi dire che, sul piano pastorale, la giurisdizione 
che viene esercitata all'interno dell'Opus Dei nell'ambito dei suoi 
fini specifici, rafforza ed asseconda la giurisdizione dell'Ordina
rio del luogo. Nello svolgere i suoi compiti propri, l'Opus Dei 
sensibilizza i laici che vengono a contatto con i suoi apostolati, 
perché mettano in pratica, con la maggior sollecitudine, le di
rettive pastorali di carattere generale che i pastori delle diocesi 
hanno impartito per tutti i fedeli del loro territorio. Diciamo 
« tutti i fedeli »: infatti, i laici incorporati alla Prelatura della 
Santa Croce e Opus Dei sono ( dal punto di vista giuridico e 
da quello teologico) dei fedeli esattamente uguali agli altri che 
risiedono nella diocesi. La loro azione si svolge quindi a titolo 
personale, oppure attraverso altri gruppi di azione pastorale -
come sono le parrocchie e le associazioni cattoliche diocesane 
-, al pari di qualunque altro fedele della diocesi, in piena 
liberta. 

Questi fedeli sono uomini e donne, celibi e sposati, lavora
tori manuali ed intellettuali: fanno parte di quella porzione del 
popolo di Dio che e la diocesi. Se aderiscono all'Opus Dei, lo 
fanno in virtu di un contratto bilaterale, dal quale derivano di
ritti ed obblighi nell'ambito dell'ordinamento canonico. Si tratta 
di un contratto che mette in vita un rapporto per sua natura 
stabile: il suo specifico contenuto e delimitato dagli scopi della 
Prelatura e dagli ambiti di competenza del Prelato; esso trova 
origine nella vocazione specifica all'Opus Dei - la chiamata di 
Dio a svolgere quell'apostolato, con quello spirito e con quei 
mezzi - che i fedeli della Prelatura dimostrano di possedere. 

Tutto cio che sta al di fuori dei fini della Prelatura (e la 
Opus Dei, specificamente, non ha altri fini che il servizio della 
Chiesa e delle anime, cioe l'apostolato cristiano in senso stret
to), non puo essere oggetto di impegni contrattuali. In partico
lare, i fedeli della Prelatura, per quanto riguarda la política e 
la professione, non hanno altri limiti se non quelli della fede 
e della morale cattolica, né altre direttive se non quelle che la 
autorita ecclesiastica puo eventualmente dare per tutti i citta
dini cattolici. 

A motivo di questa liberta di scelta nelle realta temporali, 
i fedeli della Prelatura possono promuovere, assieme ai propri 
concittadini, qualsiasi tipo di attivita assistenziale, educativa, di 
beneficenza, di assistenza, ecc. Ma nemmeno queste opere costi
tuiscono il fine della Prelatura. Esse sono - quando vi sono 
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_ una conseguenza del lavoro professionale e della sollecitu
dine apostolica dei fedeli che fanno parte della Prelatura. In 
tal senso, e ovvio che queste iniziative non vanno considerate 
come attivita ecclesiastiche; sono invece, a tutti gli effetti, atti
vita civili, pienamente laicali; il che non toglie che siano aní
mate da un profondo spirito cristiano e che abbiano quindi una 
indubbia utilita ecclesiale. Essendo delle iniziative meramente 
civili, sono autonome: dipendono cioe solo dalle leggi civili del 
luogo in cui operano, proprio come da queste leggi dipendono 
altre scuole o ambulatori o centri di assistenza promossi da al
tri cittadini del paese. 

Allo stesso tempo, pur muovendosi con questa giusta auto
nomía, j fedeli della Prelatura che si occupano di tali attivita 
seguono sempre con grande senso di responsabilita le direttive 
generali della Santa Sede e dei Vescovi locali per l'apostolato 
dei laici, come fanno tutti i buoni cattolici. 

Un'istituzione della Chiesa con annessa un'associazione per sa
cerdoti 

La potesta ordinaria di regime o giurisdizione di cui gode 
il Prelato riguarda dunque un'istituzione di carattere secolare, 
una struttura della Chiesa che tende ai fini gia specificati, e si 
distingue pertanto da ogni fenomeno associativo di carattere 
religioso. 

Tecnicamente parlando, l'Opus Dei non e piu un'associazio
ne (come tante operanti nella Chiesa), ma una struttura pa
storale della stessa Chiesa, la cui ragion d'essere e quella gia 
spiegata. Tuttavia, una dimensione associativa rimane nell'am
bito dell'Opus Dei ed e quella che riguarda i sacerdoti dioce
sani, incardinati nelle rispettive diocesi territoriali e dipendenti 
dal proprio vescovo. 

Questi sacerdoti hanno la possibilita di partecipare della 
spiritualita propria dell'Opus Dei: essendo tale spiritualita fon
data sulla santificazione del lavoro ordinario, per i sacerdoti 
diocesani riguardera la santificazione del loro ministero sacer
dotale, perché questo e il loro lavoro ordinario. 

La declaratio della Sacra Congregazione per i Vescovi an
nuncia in effetti che, accanto alla Prelatura personale, la Santa 
Sede ha costituito un'Associazione inseparabilmente unita ad es
sa, denominata Societa Sacerdotale della Santa Croce. Questa 

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei



76 ÜOMINIQUE LF.TOURNEAU 

associazione di sacerdoti secolari ha come presidente lo stesso 
Prelato della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei; ma la 
potesta del Prelato nella Societa Sacerdotale della Santa Croce 
non e una potesta ecclesiastica di regime o giurisdizíone, ma 
soltanto una potesta domestica di tipo associativo, anche se 
comprende gli stessi ambiti spirituali ed apostolici della Prela
tura (cioe indirizzare alla santita nell'esercizio dei propri com
piti ordinari e dei doveri del proprio stato). 

Soci della Societa Sacerdotale della Santa Croce sono, ipso 
iure, tutti i sacerdoti secolari che formano il clero della Prela
tura (questi, com'e noto, provengono tutti dalle file dei laici 
dell'Opus Dei, non dal clero diocesano), e poi, in virru del di
ritto di associazione che la Chiesa riconosce a laici e sacerdoti, 
anche quei sacerdoti diocesani che desiderano vivere la spiritua
lita dell'Opus Dei. 

Questi ultimi, naturalmente, mantengono intatta l'incardina
zione e la dipendenza canonica e pastorale nei confronti della 
propria diocesi e del rispettivo Ordinario. 1 sacerdoti che si 
ascrivono alla Societa Sacerdotale della Santa Croce non costi
tuiscono quindi il clero della Prelatura; pertanto, non sono sot
to la giurisdizione ordinaria del Prelato, ma sotto l'esclusiva 
giurisdizione del Vescovo della diocesi in cui sono incardinati. 

Il processo di formazione giuridica che culmina con la re
cente erezione dell'Opus Dei a 'Prelatura personale e stato lun
go e laborioso. E non poteva essere altrimenti, visto che la pru
denza del legislatore dev'essere maggiore n dove la legge pre
suppone un notevole contenuto innovativo. Allo stesso tempo, 
questo lungo e prudente processo e una garanzia in rapporto 
all'adeguamento della norma alle esigenze pastorali che e ve
nuta ad affrontare. 

Il fenomeno spirituale e pastorale dell'Opus Dei non risul
ta modificato o alterato da questa nuova figura giuridica. Anzi, 
siccome essa si adegua pienamente e definitivamente alla sua 
natura schiettamente secolare, l'Opus Dei ricava la piena con
ferma, ai massimi livelli dell'autorita della Chiesa, del suo spi
rito e delle sue norme, d'accordo con quanto il Fondatore ave
va stabilito per il servizio della Chiesa e di tutte le anime, sem
pre in un'armonica ed organica connessione con tutte le altre 
strutture ecclesiastiche, sempre cioe in armonia con la pasto
rale della Chiesa universale e delle Chiese locali. 
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L'UOMO DI FRONTE A DIO 

NELLA TRAGEDIA GRECA 
E NEL « CHRISTUS PATIENS » 

Parte IV 

S. Peccato e peccatori. 

Quantunque la tragedia greca abbia sempre mantenuto, sep
pure a diverso grado di concentrazione, un carattere sacro, per 
cui veniva naturalmente ad interferire con quesiti morali e con 
i1 rapporto tra l'uomo e Dio, non e tuttavia possibile tracciare, 
in base al patrimonio superstite, un quadro completo della ca
sistica che venne affrontata, perché essa dipende strettamente 
da una certa aleatorieta della selezione operata dal tempo e 
dalla peculiarita delle trame mitiche su cui vennero progressi
vamente a concentrarsi le preferenze dei poeti. Se la rassegna 
non puo quindi pretendere di esaurire tutta l'area che venne 
toccata, fornisce pero un'esemplificazione cosf abbondante da 
permettere una valutazione fondata. 11 campione e, senza dub
bio, affidabile. 

La gamma della colpevolezza trascolora attraverso ad una 
molteplice varieta di trapassi. Le Danaidi incarnano subito un 
complicato atteggiamento morale in cui si fondono e confon
dono un'istintiva renitenza alla legge naturale del matrimonio 
ed un'invincibile acrimonia contro i malvagi cugini Egizi, che 
le ambivano per assicurarsi, a pieno titolo, i diritti al regno 
(134): si rifiutano alla legge provvidenziale dell'amore per una 
riluttanza nativa, ma, a loro giustificazione, possono mettere 
innanzi la cupidigia dei pretendenti, che quella medesima legge 
avevano snaturata: si ribellano ad un dovere che era pero stato 
abbassato a maschera d'arroganza. Ai vv. 38-40 la situazione, in 
se stessa identica, si evolve psicologicamente, in quanto « l'em
pia follia » ha assunto la consistenza concreta di un « sacro di-

(134) Cfr. Suppl. Aesch. 9-11: « Per una congenita ripugnanza all'uomo ab
biamo in abominio le nozze con ii figli d'Egitto e la loro empia follia » . Cfr. 
141-43 (151-53). 
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