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solum indecora sed multum periculosa clero foret » dichiarano i con
cili e la Santa Sede. E dato che dopo il Concilio Vaticano II in 
molti seminari si trascurava l'insegnamento del diritto canonico, il 
2 aprile 1975 la Congr. per l'Educazione Cattolica ha mandato una 
lettera Circolare agli Ordinari diocesani e religiosi, insistendo sulla 
necessita dello studio del diritto canonico e dando dettagliate dispo
sizioni, che valgono anche per le Facolta di diritto canonico 47

• 

PrnTRO TocANEL 

47 Cfr. Seminarium De iure canonico in formatione sacerdotali, Armo XV, 
n. 4, 1975. 

L'ATTO DI EREZIONE DELL'OPUS DEI 
IN PRELATURA PERSONALE 

Con la Cost. Ap. Ut sit 1, del 28 novembre 1982, J'Opus Dei e stato 
eretto in Prelatura personale d'ambi:to mtennazionale. Mons. Romolo 
Carboni, Arcivescovo tit. di Sidone e Nnnzio Apostolico in Italia ha 
proced'll!to ahl'atto di esecuzione della stessa 2

, in forma delegata, il 
19 marzo 1983. Cosi, e dive:nuta realta, per la prima vo1ta nella vita 
della Chiesa, una figura giutridica auspicata nel 1965 dal Concilio Va
ticano II, e si apre fa via perché, nel futuro, possano essere accolte 
entro lo stesso alveo altre peculiari instituzioni mira.n1ti a risolvere de
terminate lllecessita pastoraH o missionarie. Allo stesso tempo, l'Opus 
Dei ha 'I'icevurto nella Chiesa la sua configurazione ghwidica definitiva, 
pienamen:te conforme alla realta pastorale che caratterizzo fin daJl'ini
zio l'istituzione fondaita il 2 ottobre 1928 dal Servo di Dio M<ms. Jo
semaría Escrivá de Balaguer. 

Precedentemente alla pubbHcazione della Costitu:úone Apostolica 
che commentiamo, iJ 23 agosto 1982, mediante un comunica-to dell'uf
ficio stampa vaticano 3

, era stata resa puibblica la decisione del Ro
mano POiil:tefice di erigere l'Opus Dei in P,relatura personale. Alcuni 
mesi dopo, il 28 novembre dello stesso anno, apparvero suU' « Osser
varrore Romano» tre documenti che concretizzavano ufficialmente la 
notizia e noti<ficavaino l'avvennta ereziorr1e della PrelatUlfa delrla Samta 

1 Per il testo cfr. questo fascicolo di « Apollinaris », pp. 25-27. 
2 In reaita, questo documento contiene atti di diversa portata giuri<lica: ere

zione de1la Prelatura personale (art. I) ; erezione c:rnonica di una associazione di 
chierici d'ambito internazionale (arl. I); sanzione del Codex luris Particularis 
Operis Dei (art. 11), che costituisce gli Statuti, ai quali farnno riferimento i 
cann. 295-297 del nuovo Codice di Diritto Canonico, e ai quali alludeva pure 
il Motu pr. Ecclesiae Sanctae, del 6 agosto 1966, 1, rr1. 4 (AAS 58, 1966, pp. 760-
761); la conferma dell'elezione canonica dell'attuale Prelato dell'Opus Dei; ed, 
infine. l'ordine di esecnzione, in forma commissoria, di quanto stabilito nella Bolla. 

3 La notizia, pur non pubblica•ta su « L'Osservatore Romano », fu ampiamente 
<liffusa dalla stampa nei giorni successivi. 
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Croce e Opus Dei. I documeniti in questione erano una Dichiarazione 
ufficiaJe del.la Sacra Oongregazione per i Vescovi •, un articolo del 
suo Prefetto, il Cardinale Sebastiano Baggio 5 ed un ampio commenro 
di Mons. Marce!Jo Costalunga, Sottosegretario dello ·s.tesso Sacro Di
castero 6 • 

I predetti documenti spiegano il contenuto giuridioo della figura 
canonica della .Prelaturra personale, cosi come i motivi per i quali vie
ne conferita all'Opus Dei questa definrtiva configurazione istituzio
na.Je, e descrivono inoltre iJ lungo íter di studi e di consultazioni -
al quaile si riferisce in maniera sommaiia il proemio della Coshtuzione 
Apostalica 1 

-, che, dal mese di marzo del 1979, precedettero l'atto 
pontificio al quale ci stiamo riferendo 8

• 

4 Dichiarazione della S. Congregazione per i Vescovi, del 23 agosto 1982: 
AAS 75 (1983), pp. 464-468. Come e indicato nel documento, il Sommo Ponte
fice Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa il 5 agosto dello stesso anno al 
Card. Prefetto della S. C. per i Vescovi, aveva approvato, confermato ed ordi
nato di pubblicare la predetta Dichiarazione sull'erezione dell'Opus Dei in Pre
latura personale. 

5 Un bene per tutta la Chíesa, « L'Osservatore Romano», 28-XI-1982, 
pp. 1 e 3. 

6 L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale. ibid., p. 3. 
7 « 11 regnante Pontefke, nel 1979, diede incarico a1l competente Dicastero 

della Curia Romana, la Sacra Congregazione per i Vescovi, di esaminare in base 
a tutti i dati di fatto e di diritto la richiesta formale inoltrata dall'Opus Dei. Ne! 
corso di tale studio, protrattosi in succes~ive fasi di lavoro per oJtre due rumi, sono 
stati vagliati tutti gli aspetti, storici giuridici dottrinali e pastorali, del proble
ma ( ... ). Le ricerche e le conclnsioni di questo studio, raccolte in due volumi di 
complessive 600 pagine, furono sottoposte all'esame e alla deliberazione collegiale 
di una commissione cardinalizia. In base al parere espresso da questo consesso 
Giovanni Paolo II, ne! novembre 1981, dispose che si muovessero i passi oppor
tuni per procedere all'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale. Con gesto 
di deferenza verso i Vescovi volle pero che, prima della realizzazione pratica del 
provvedimento, venisse inviata per ;¡ tramite delle Rappresentanze Pontificie agli 
oltre duemila Vescovi diocesani delle nazioni in cui <!'Opus Dei e presente con 
Centri canonicamente eretti, una notificazione espositiva dei contenuti essenziali 
del provvedimento stesso, .Jasciando ai destinatari un considerevole margine di 
tempo per presentare eventuali osservazioni e suggerimenti » (!bid.). 

8 Da un punto di vista giuridico, la legge <leve interpretarsi secando quanlo 
stabilito i!lel can. 18 del CIC ancora in vigore e sostanzialmente raccolto nel can. 17 
del CIC recentemente promulgato. In conformita con il dettato codiciale, le nor
me legali - ne! caso prese11te, la Costituzione Apostolica di cui stiamo trattan
do - « intelligendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu 
et contextu consideratam ». I documenti ai quali facciamo riferimento illelle note 
4, 5 e 6, íntimamente connessi con la Cost. Ap. Ut sil, costituiscono il contesto 
giuridico per una retta iHterpreta.r.ione della stessa. 
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Il contesto giuridíco 

La Cost. Ap. Ut sit e stata promulgata i.n un momento della vita 
della Chiesa che richiede che vengano evidenzi:ate con prncisione Je 
norme che st·anno alila base di essa. Il 25 gennaio 1983, iJ San:to Pa
dre Giovanni Paolo II ha promulgato il nuovo Codice per la Chiesa 
latina, nel quale si contempla la figura giuridica delle Prelature per
sonali 9 , che non esisteva nel p:recedente Codice. Ovvfamente, l'atto 
pontificio non ha come fonti le niorme codiciai1i recentemente promul
gaite, ancora na.n vigenti al momento della promulgaziOIIle della Co
stituziane Apostolica: il ·suo fondamento si trova in un testo legale 
che puo inquadrnrsi tra i piu importanti nell'ordinamento canonico 
dura'!l'te l'epoca di transizione legisla·tiva tra Ja canclufilone del Con
dio Vaticano II e la recente promulgazione del Codice di Diritto 
Canonico: il Motu pr. Ecclesíae Sanctae JO, pubblicato nel 1966 dal 
Santo Padre Paolo VI, nel quale si rendevano esecutivi ed experimen
tum - .fino a:lla promulgazione del nuovo Codice 11 

- aJcuni aspetti 
della volonta mam.ifestata<si nei diversi documenti conciliari. Cio no
nostianite, la prossimita temporale tra la promulgazione della .Cost. Ap. 
Ut sít e del nuovo Oodice, unit•amente al factto che i lavOI"i di codifi
cazione erano gia nella loro fase .finale quando ebbe luogo que1l'atto 
pontificio, stabiliscono una connessíone tra le due attuazioni dello 
stesso Supremo Legislatore, che perme1Jte di utilizzare le nuove norme 
c'OdidaH per inquadra.re meglio ['atto di erez.ione canonica della Pre
latura persooole 12

• 

Com'e noto, la figura della Prela:tura persona1le contenuta nel 
Decr. Presbyterorum Ordínis, n. 10, fu crea'ta dal Concilio Vatica
no II 13 sia per una migliore distribuziane dei piresbiteri che, soprat-

9 Cfr. cann. 294-297. 
1º AAS 58 (1966), pp. 757-78í. 
11 «normas ... , easque ad experimentum observari praec1punus, scilicet douec 

novus Iuris Canonici Codex promulgetur, nisi interdum ah Apostolica Sede aliter 
providendum sit » (Motu pr. Ecclesíae Sanctae, proemio). 

12 Per questo motivo, nell'esposizione della Cost. Ap. Ut sit, utilizzeremo an
che le norme del nuovo CIC nel loro complesso, nonostante il fatto che fa citata 
Costituzione Apostolica si appoggi giuridicamente su documenti anteriori alla pro
mulgazione del nuovo CIC. 

13« Ubi vero ratio apostolatns postulavcrit, faciliora reddantur non solum apta 
Presbyterorum distributio, sed etiam peculiaria opera pastoralia pro diversis coe
tibus socialibus, quae in a.Jiqua regione, ve! nalione aut in quacumque terrarum 
1rbis parte perficienda sunt. Ad hoc ergo quaedam seminaria internationalia, pe-
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tutto, per la realizzazione di pecuHari opere pastoral:i in favore di 
diversi gruppi sociali, di una regione o nazione o di qualsiasi parite 
del mondo 14 • Lo stesso documento conciliare contempla la possibilita 
che questa nuova struttura pastorale abbia rla capacita di incardiim.are 
saoerdoti e di erigere seminari intemazionali per raggiungere la pro
pria fi.nali.ta, salvi semp.re restando i diritti degli Ordinari dei luo
ghi. A questa •struttura fa pure riferimento iJ Decr. Ad gentes, nelle 
note 4 e 28 dei .nn. 20 e 27, specie per quanto conceme l'applicazione 
della predetta figura giuridica al.le attivita missionarie della Chiesa. 

In relazione al tema di cui stiamo tratbando, i lavori delle Com
miss<i.oni postconciHaa:i costituite <lal Santo Padre Paolo VI dopo la 
conclusione del ConciiJ.io Ecumenico 1 5 dettero come primo risultato 
il Motu pr. Ecclesiae Sanctae, gfa menzionato. Questo documento, 
promulgato iol 6 agosto 1966, mentre creava un alveo giuridico nelJ'or
dinamento canonico per istituzioni di taruto rilievo attuale come sono, 
pe.r esempio, .Je Conferenze episcopa·J.i ed i Consigli presbiteriali o pa
storali 16, rese amche esecutiva la figura delle Prelature persona.Ji nel 
n. 4 della sua parte I 17

• 

Questo Motu proprio, sul quale, come abbiamo detto, si fonda 
giuridicamente la Cost. Ap. Vt sit, costituiva un'interpretazione au-

culiares dioeceses ve! praelaturae personales et alia huiusmodi utiJiter constitui 
possunt, quibus, modis pr0 singulis inceptis sta,tuendis et salvis semper iuribus Or
dinariorum locorum, Presbyteri adclici vel incardililari queant in bonum commune 
totius Eccclesiae » (Decr. Presbyterorum Ordinis, 10). 

14 Per uno studio dettagliato sulla genesi conciliare della figura delle Prela
ture personali, cfr. GuTIEREZ, J. L., Dt: Praelatura personali iuxta leges eius con
stitutivas et Codicis Iuris Canonici normas, « Periodica » 72 (1983), pp. 71-111. 
Per quanto concerne in part icolare l'aspetto menzionato ne! testo, cfr. pp. 73-87. 

1 ~ Cfr. :Motu pr. Fi11is Concilio , ~-I-1966 (AAS 58, 1966, pp. 37-40); e Motu 
pr. Munus apostolicum., 10 VI-196fi (AAS 58, 1966, pp. 465-466). 

16 Cfr. Motu pr. Ecclesiae Sanctae I, 41, 15 e 16, rispettivamente. 
17 Da,llo studio comparato del testo dei primi quattro nn. della Parte I del 

Motu pr. Ecclesiae Sanctae si puo dedurre che questo documento legale, nel trac
ciare piu dettagliatamente i lineamenti delle Prelature personali, non considera 
questa figura , né esclusivamenle né primariamente, in funzione di una migliore 
distribuzione geografica del clero, tema al qua.le si riferiscono direttamente i nn. 1, 
2 e 3 del Motu proprio. Il n. 4, inve<:e, sembra mettere l'accento nella realizza
zione di speciali compiti pastorali e missionari , iniziando il suo dettato con la 
parola « praeterea »: « Praeterea, ad peculiaria opera pastoralia ve! rnissionalia 
perficienda ... ». Cío nonostante, da! contesto dei primi quattro nn., riuniti sotto 
una rubrica comune, e lecito dedurre che 1]a distribuzione piu adeguata del clero 
potrebbe esscre una cl elle finalita previsle per l'erezione di una PreJatura per
sonale. 
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tentica del Legislatore circa il contenuto del n. 10 del Decr. Presby
terorum Ordinis, sam.cendo che la Samta Sede poteva erigere Prrelature 
persona.Ji sia per la realizzazione di pecuHari opere pa·storali che per 
·speciali carnpiiti m:issionari, sempre in favore di regioni o di gruppi 
sociali che avessero bisogno di Ul!l partico1are aiuto. 

Nel Motu pr. Ecclesíae Sanctae, I, n. 4, si prevedeva parimell't•i 
la possibilita che tali Prelature personali erigessero -seminari, ordi
nando i loro al.Hevi con H titolo canonico servitii Praelaturae, incard.i
nandoli a se stesse, e che ad esse potessero inc<YI'pararsi anche fedeli 
laici, mediaonte una convenzione, per dedicarsi ai compiti ed a.Jle 
opere proprie della Prela:tura, mettendo a sua di•sposiziO'Ile la propria 
perizia professimale. 

Nell'ultimo capoverso di questo n. 4 trova spiegazione l'ampia 
consuhazione aM'Episcopato realizzata dalla Santa Sede prima del
l'erezione di questa Prelatura personale IS, sulla quale da ampia in
formazione l'articolo di Mons. Costalunga cita·l:'o alJ'inizio di questo 
lavoro. E' pure logico che, dovendosi applicare per la prima volta 
ooa nuova figura giuridica di ampi:a porl:'a<t:a, g.li s·tudi preví eseguiti 
da.lla Sanba Sede siano stati lunghi e dettagliati, per assicurare nel 
maggior gra.do possibile che iJ prnvvedimento rispondesse effettiva
mente a1le norme .legali e ridondasse in bene delle an~me, che e sem
pre la suprema lex. 

htituzionalme:nte, la cornice giuridica entro la quale si in.qua
drano Je Prelature person:ali e completata daHa Cost. Ap. Regímini 
Ecclesiae universae, del 15 agosto 1967. In questo documento, me
diante il quale il Santo Padre procedette ad una riforma deJJa Curia 
Romana, fu assegnata a.Ha S. Congregazione per i Vescovi la com
petenza rispetto a tutte le slrutture giuriosdizionali deHa Chiesa la
tina: tra di esse, anche sulle Prelature persona.Ji 19

• 

Cío spiega perché, dumnte questi a'IIDÍ, gli studi compiurti circa 
.J'opportunita di erigere ,]'Opus Dei in Prelatura personale sfano sta·ti 

18 Il nuovo CIC, nel can. 294, prescrive ugualmente la consultazione delle 
Conferenze episcopaJi interessate prima dell'atto di erezione, che spetta in esclu
siva alla Sede Apostolica . 

19 Cfr. Cost. Ap. Regimini Ecclesiae universae, del 15 agosto 1967, art. 49 
(AAS 59, 1967, p . 901). La nota ] 5 di questo art. fa rinvio a1l Decr. Presbytero
rum Ordinis, n. 10, nonché al Motu pr. Ecclesiae Sanctae, I, n. 4, determinando 
cosl, senza possibilita di dubbio, la figura giuridica alla quale si riferisce. 
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realizzaH in seno a1la S. Congregazione per i Vescovi 2
<>. A questo stes

so criterio risponde il tenore dell'art. V della Cost. Ap. Ut sit, in 
quanto esso •stabilisce che la Prelatura dell'Opus Dei dipende da1la 
S. Gongregazione per i Vescovi quanto agli affari di govemo ordi
nario dell'i'Stiituzione, mentre, alla pari delle altre giurisdizioni auto
nome, la P.relatura e qualificata per trattare direbtamente ogni sin
gola questi'One can i 1ri'Spettivi Dicasteri della Curia Romana compe
tenti per ragione della materia 21

• 

Questa e la cornice giuridica della Cost. Ap. Ut sit. L'erezione 
di questa Prelatura oompor.ta, pertanto, iJ compimento della volonta 
conciliare e la sua concretizzazione rispetto ad un fenomeno pasto
rale oom'e quello rnppresentruto dall'Opus Dei. D'·aJtra parte, il re
oonte atto gimidico rientra nelle linee programmatiche dell'attuale 
pon:tificato, tan:te volte rihadite dallo stesso Giovannri Paolo II, e trac
ciate gia nel suo primo radriomessaggio Urbi et orbi, del 17 otto
bre 1978: « Anzitutto, desideriamo insiste:re sulla permanente impor
ta:nza del Concilio Vaticano 11, e cio e per noi un formale impegno 
di dare ad esso la dovuta esecuzione » 22

• 

Natura giuridica della Prelatura 

La Prelatura ereua mediante la Cost. Ap. Ut sit e Ull1a struttura 
giurisdizionale della Chiesa, di carattere personale e secolare, come 
veniva pure indicato rrella gfa citata Dichiarazione della S. Congre
gazione per i Vesoovi 23

• E cioe, e una delle sitrutture pastora.li me
diml'te le quaJi la Ghiesa organizza il suo compito gerarchico e p:rov
vede alla cura spiri tu ale dei f edeli, vale a diire aUa salus animarum. 
In questo senso, in quanto struttura pastara.le d'indole secolare -
seppur diversa dalle Chiese particolari -, la Prelatura s"inserisoe tra 
le altre struttl1ife di questo tipo tradizion'aili nella Chiesa, come so;no 
,Je diocesi, <le 1Prelature •territoriali, i Vicariati apostolici, ecc. Oginuna 

2<> Da cui il carattere autorizzato, specialmente .riguardo a quanto esposto 
ne!Ja nota 8, dei documenti citati nelle note 4, 5 e 6, provenienti dalla S. Con
gregazione competente in materia. 

21 « Praelatura a Sacra Congregatione pro Episcopis dependet et, pro rei 
diversitate, quaestiones perlractahit cum ceteris Roma·nae Curiae Dicasteri is » 
(Cost. Ap. Ut sít, art. V). 

.22 .4.AS 70 (1978), p. 921. 
23 Cfr. Dichiarazione della S. C. per i Vescovi, cit., n. 11, ove si dice testual

mente: «La Prelatutra Opus Dei e una struttura giurisdizionale secolare ». 
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di queste strultme giurisdizionali possiede un concreto contenuto giu
ridico - a volte diverso, a seconda delle istituzioil'i -, che risponde 
ai fi.ni per il cui raggiungimento viene eretta. 

Concretamente, la Prelatura personale eretta medi1ante 1a Cost. 
Ap. Ut sit ha <le finalita adeguate alJe peculiruri neoessita a cui ri
sponde il fenomeno pastorale dell'Opus Dei, ed esse sono giuridica
mente determínate negli Statuti dell'istituzione, che ricevono il nome 
di Codice di diritto particolare dell'Opus Dei 24

• 

Percio, •ad un livello rigorosamente giuridico, il t]po dii giurisdi
zione a cuí a1lude l'art. ITI - e, co.nseguentemente, anche l'art. IV 
_ della Cost. Ap. 25 e simile a quello di un Ordinario militare, e di
verso dalla potesta che esercita, per esempio, iil Superiore maggiore 
di un Istituto religioso 26

• 

Di fronte al nuovo Godice di Diritto Grunonico, desta qualche 
perpless~ta il fatito che le Prelature personaJ.i non vengano contem
plare nella Parte II del Libro U, dove si tratta della costituzione ge
rarchica della Chiesa. Nei precedenti ·schemi del Codice, aJla nuova 
figura giurisdizionale veniva attribuito un luogo diverso nell'ocdina-
2?ione sistematica. Nello ·schema del 1980, la normativa sulle Prela
ture perscxnali era posta nel cap1tolo relativo a lle Chiese paI1ticola.ri 27 ; 

nello schema novissimum del 1982 - e cioe, nelJ'ult1mo elaborato 

24 « Praelatura regitur normis iuris generalis et huius Constitutionis necnon 
propriis Statutis, quae Codex iw·is parlicular'Ís Operis Dei nuncupantur ». 

2
5 « Praelaturae iurisdictio personalis afficit clericos incardinatos neonon, tan

tum quoad peculiarium obligationum adimpletionem quas ipsi sumpserunt vinculo 
iuridico, ope Conventionis cum Praelatura initae, laicos qui operibus apostolicis 
Praelaturae sese dedicant, qui omnes ad operam pastoralem Praelaturae perficien
dam sub auctoritate Praelati exstant, iuxta praescripta articuli praecedentis » (!bid., 
art. 111). 

2
6 « La potesta del Prelato, pur se chiaramente esercitata in aitro campo, 

puo essere considerata equivalente a quella dei Superiori generali degli istituti re
ligiosi clericali di diritto pontificio. Solo equivalente, in quanto essa e concettual
mente diversa ne! sistema giuridico ecc.!esiale: infatti la natura delle Prelature 
personali (cfr. Ecclesiae Sanctae, I, n. 4 § 1) e nettamente secolare, come lo e la 
natura dell'Opus Dei, i cui membri non cambiano la loro condizione teologica 
e giuridica di chierici o di laici seco!ari » (L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura 
personale, cit.). 

27 Cfr. Schema Codicis luris Canonici, ed. Vaticana 1980, cann. 335-341. 
Per una maggiore chiarezza conceltuale, sembra molto adatta la soppressione 
delle Prelature personali da questo luogo sisternatico, giaoché queste strutture 
giurisdizionali, non avendo affidata a sé l'ordi1naria cura an'imarum dei fedeli, non 
sano delle Chiese particolari, alle quali si riferiva la rubrica del Cap. 1, com
prendente i cacrin. De Ecclesiis particularibus. 
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dalla Commissione Pontificia iper la Revisione del CIC - appariva 
immediatarnente dopo il titolo cootenente 1e nonne sulle Chiese pa:r
ticolari 28 , E' da notare, poi, che non e stato SOSltanziaJmente modifi
cato il tenore letterale dei canoni, dallo schcma del 1982 fino alla re
dazione definitiva dei cann. 294-297 del nuovo C1C. 

U cambiamento d'ordine TealizzatO nel testo finale - che cer
tamente da aidito a qualche dubhio su1la buona riuscita della strut
tura sistema.ti.ca del nuovo Codice -- puo trovare, do nOIIlostante, qua.1-
che spiegazione. Effettivamente, il Legislatore e ben conscio che l'cle
mento teiTitoriale non e essenziale per la <lelimitazione ecclesiologica 
<lelle Chiese partkolari, accogliendo cosi la dottrina espressa nel Con
cilio Vaticano II 29 , come pure la raccolse il n. 172 del Direttorio per 
il ministero pastorale dei Vescovi 30

• Tuttavia, aittesa la tradizione or
ganizzaitiva della pastorale e tenen<lo anche conto di quan:to in<licato 
nel n. 172 del predetto Diretto'l'io e nel n. 23 del Decr. Chrístus Do
minus, il Legislatore ha •adtottato ~l criterio di contemplare ne1la Par
te II del lJibm II unicamente quelle strutture giurisdizionaili della 
Chiesa aventi un substrato territoriale. Per lo stesso motivo, in que
sta Parte del Cod·ice non s·i tratta neppure dei Vic:ariati castrensi, ai 
quali fa riforimento i1l n. 45 del Dear. Christus Dominus, anch'essi 
contemplati in questo stesso .luogo negli schemi precedenti 31

• 

Pur essendo Uíll'a struttura giuris<lizionale e secolare, la Prelatura 

28 Cfr. Codex luris Canonici, schema novissimum. ed. Vaticana, 25 mar
zo 1982, cann. 573-576. I1 testo di questi cann. rimane sostanzialmente identico 
ne! Codex promulgato, nonostanle il cambiamento sistematico. 

29 Cfr. Decr. Christus Dominus, 11, e le sue Relationes esplicative in Acta 
Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani Il, Ill-VI, pp. 156 e 163; 
Principia quae Codicis luris Canonici recognitior1em dirigant, n. 8, approvati dal 
Sinodo dei Vescovi del 1967 (Communicationes, 2, 1969, p. 84). 

3-0 «Ex ipsa dioecesis descriptione, quam ex Concilio Vaticano 11 depromp
simus, tiquet dari posse ecclesiam particularem personalem ve! ritualem, complec
tentem scilicet particularem coetum socialem (v.g. militum, immigratorum, etc.) 
ve! particularis ritus asseclas, cni nomen dioecesis ve! etiam praelaturae confer
tur. Attamen certi fines territoriales ecclesiae particulari generatim sunt attribuendi, 
intra quos Episcopus praesit, ministerium suum exerceat, orones pascat quasi ra
tionem pro illorum anjmabus redditurus (cf. Hebr. 13, 17) » (Directorium de pa
storali ministerio Episcoporum, n. 172, S. C. pro Episcopis, 22-II-1973, ed. Vati
cana 1973). 

31 Elfettivamente, ne! can. 337 § 2 dello schema del 1980, si alludeva alle 
« Praelaturae castrenses, quae Vicariatus castrenses quoque appellantur », e preci
samente nello stesso contesto - e cioe, nello stesso can. e § - delile Prelature 
personali . 
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personale eretta mediainte la Cost. Ap. Ut sit non e una Chiesa par
ticolare rispondente alla desc1iizione contenuta nei cann. 368-374 del 
nuovo Codice. Anzi, atteso il modo secondo il quale viene iprofila·l:'a 
in quelle norme Ja figura de1la Chiesa partico1a:re 32 , e fuori dubbio 
che la realta pastoraile dell'Opus Dei non corr1sponde ad essa, giac
ché, come stabilisce l'art. III della Cost. Ap. Ut sit, ila giurisdrizfone 
sui laici - che sono la grain maggioranza nell'Opus Dei - si estende 
solo « a.H'adempimento dei peculiari obblighi che essi hanno assunto 
con vincolo giuridico, mediante una convenzione ron la Prelatura». 
I predetti obblighi - in rispondenza anche al desiderio esplicito del 
Fondatore dell'Opus Dei - non iITT'terforiscono minimamente con il 
rapporto che, come nonnali fedeli, i laici incorporatti nella Prelatura 
mantengono con la propria Chiesa pa:rtico1are e con i Jegi~timi Pa
stori della Sltessa. 

Cio S1piega anche da un plilllto di vista diverso l'ailt;ro criterio -
oitre a quello territOJ"iale - seguito dal Legislatore pe:r determinare 
quali strutture giuris<lizionali dovevano annovera'l'si nella Parte II del 
Libro De Populo Dei: e cioe, solamente quelle alle quali fosse mata 
affid.ata 1l'mdinaria cura animarum dei fedeli, come succede appunto 
riguardo a1le <liocesi ed a.ltre strutture paistorali contemplate nei 
cann. 368-374: .anche sotto questo aspetto taili figure si distinguono 
dalla Prelatura eretta mediante la Cost. Ap. Ut sit. 

Effettivamente, per provvedere all'orillnaria cura animarum a cui 
ogni battezzato ha diritto, Ja Chiesa di Cristo si organizza attra verso 
strutture giuridiche, che sono le Chiese pa11ticolari. Con es•se, !'ordi
naria cura pastora-le di una porzione del Popolo di Dio viene affidata 
ad un Pastore - Capo della Chiesa particolare - con 1a coopera
zione del suo presbiterio. Nel Codice, le strutture di questo tipo oon
servano il criterio territoriale per la delimitazione della relativa por
zione del Popolo di Dio. Quindi la territorioa:liita ed il carattere ordi
nario de1la cura pastorale forni·ta a tutti i .fedeli sono due note fon,_ 

32 
Elfettivamente, le Chiese particolari, cosl come sono contemplate nei 

cann. 368-374, hanno come caratteristica peculiare - oltre alla territorialita -
il fatto ohe ad esse spetla giuridicamente !'ordinaria cura animarum dei battez
zati residenti entro i loro HmiH. E' ovvio che quesla ordinaria cura animarum 
non costituisce di per sé un compito pastorale d'indole pr.culiare - come pre
scritto da! Motu pr. Ecclesiae Sanctae per individuare realta suscett1bili di es
sere erette in Prelatura personale ·-, roa e invece l'assistenza pastorale abituale, 
che Ja Chiesa olfre ad ogni baltezzato. 
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damentaH o costitutive delle Chiese partico1ari e delle strutture giu
dsdizionali contemplate nella Parte II del Libro De Populo Dei. Il 
can. 372 § 1 stabilisce, come regola generale, iJ cl'irterio de1la territo
riiailita, pur con 1a sfumatura del § 2 dello stesso canane, che prevede 
anche l'eventua.le esisten2'Ja di Chiese partico1ari diverse, sempre pero 
delimitate terriltorialmenite («in eodem territurio »), atteso il rito dei 
fede1i o rper un'albra simile ragione. 

La Prelatura personale, invece, ha un ambito speci.fico di azione 
pastomle, che presuppone generalmente l'ürdinari1a cura animarum, e 
non sottJrae niente alla competenza che l'ordinamento giuridico affida 
con carattere esclusivo alle Chiese particolari 33

• 

Nel ca1so concreto della Prelatura dell'Opus Dei e per quallll:o 
conceme i l:aici, essendo la giurisdizione ciwoscritta ulil'icamente ai 
peculiari obblighi da essi liiberamente assunti :iln base ad un diritto 
rioonosoiuto dall'ordinamento canonico 34, non puo essere assimiJata, 
per ·esempio, a quella propria delle Prelature nullius dioecesis del Co
dice del 1917 35

, né puo essere identificata con la potesta dei Vioariati 
castrensi, pur godendo questi di una giurisdiziione secolare d'i:ndole 
personale, e potencio, sotto questo aspetto, essere ccxnsiderati come 
un tipo specifioo di PrelatUJra personale. Nel nuovo Codice non esi
stono .Je Prelature nullius di carattere personale 36 ed inoltre queHa 
figura del precedente ordinamento comportava 1l'esenzione della giu
risdiziione del Vescovo diocesano: non e questa la situazione dei laici 
ii:n.corpo.rati nell'Opus Dei, i qua.li corrtinuano ad essere dei oomuni 
fedeli nelile lo.ro rispettive diooesi, e rimangono sottomessi agli ordi
niari Pastori dioces1ani, in conformita con le norme del diritto univer
sale e degJi Statuiti propri della Prelatura. 

33 Ofr. Dichiarazione della S. C. per i Vescovi, cit ., nn. III e IV. 
34 I Caipitoli IV e V d ella Cost. dogm. Lumen gentium contengono una rac

comandazione implicita dell'esercizio di questo diritto da parte dei laici. Rispetto 
alle 1Prelature personali, il Motu pr. Ecclesiae Sanctae , I, n. 4, riconosce esplici
tamente la possibiJita della loro incorporazione a queste strutture, pur rinviando 
a~i Statuti particolari - come fa pure il nuovo CIC ne! can. 296 - le concrete 
determinazioni su! modo in cui i laici possono vincolarsi e cooperare nell'ambito 
specifico di ogni Prelatura. 

35 Cfr. can. 319. 
36 1Effettivamente, le Prelature territoriali, di cui al can. 370, sono Je uniche 

Prelature che propriamente costituiscono della Chiese particolari, ed hanno affi
data !'ordinaria cura animamm dei propri fedeli. In queste strutture ha certamente 
luogo l'esenzione rispetto alla giurisdizione del Vescovo diocesano d'origine, giac-
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La giurisdizi()IIle della P.relatura personale testé eretta non e cu
mulat iva con quella diocesana, come succede nel caso dei Vicairiati 
castrensi: pur ricadendo sugli stessi soggetti - e doo i fedeli dioce
sani incorporati neUa 1Prelatura personale senza abbandonare percio 
alcuno de i propri obblighi o diritti riguardo a1la diooesi -, si eser
cita tut<tavia entro lID ambito maf:eri,a,le chiairamente differenzia.to, 
ragion per cui non puo sorgere mai un conflitto di competenze 87 • 

Inoltre, d'accordo con quanto stabilito iln precedenza nel Motu 
pr. Ecclesiae Sanctae, l, n. 4, il can. 297 del nuovo Codice iprescrive 
che gJi Staituti - nel caso presente, il Codice di diritto particolare, a] 
quale si riferisce l'airt. II della Cositituzio.ne Apostolica - dovranno 
determinare le relazioni della Prelatura con i Vescovi delle Ohiese 
particolari nel cui territorio il'Opus Dei eserciti o desiderii esercitare 
le sue opere pastorali. Queste relazioni si mantengono mediante fre
que:nti e regolari contaUi del Prelato o dei suoi Vicari con i rispettivi 
Offiinari locaili e con le Conforenze episcopali 38 : viene cosi ~arnntito 
che il lavoro apostolico della Prelaturn, costituendo un apostolato spe
cifico, si inseriisca pienamente nella pastorale organica della Chiesa 
universale ed i:n quella delle singole diocesi, e venga sempire rea:lizzato 
in stretta comuP...:ione con i Vescovi diocesani. 

Per questo stesso motivo, fa licenza previa del rispettivo Vesoovo 
dfocesano e condizione neoessaria perché Ja ·Prelatura possa svolgere 
la sua ,atitivita pastorale in una diooesi. La stessa licenza e parimenti 
necessaria per l'erezicxne di ogni singolo Centro della Prelatuira, ed il 
Vescow diooesano ha iJ diritto di visitare i predetti Centri ad normam 
iuris 39

• 

Rispetto a1l'Opus Dei, la figura che gli e Sta.ta applicata significa 
solamente un mutamento di veste giuridica •0 , in piena ri'Slpondenza 

ché la cura pastorale ordinaria e attribuita in esclusiva alla giurisdizione del Pre
lato territoriale. 

37 
La giurisdizione della Prelatura persona1le confluisce c011 quella della Chiesa 

particolare rispetto all'elemento soggettivo, in quanto ricade cioe sugli stessi bat
tezzati ed, in questo senso, e una giurisdizione mista . Non confluisce, pero, ri
spetto a.!l'ambito materiale. perché la giurisdizione della Prelatura e quella delle 
Chiese particolari si esercitano su materie diverse. 

ss iCfr. Dichiarazione della S. C. per i Vescovi, cit. n. V c). 
39 Cfr. ibid., in relazione con il can. 297 del nuovo CIC. 
4 0 

Ved. al riguardo - ed anche per gli ª '!tri aspetti di cui si tratta in questo 
articolo - l'intervista con il Prelato dell'Opus Dei pubblicata da NAVARRO VALLS, 
J. in « Avvenire », Milano, 30-XI-82 / l -XII-82. 
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ial carattere secolare ed a1la si'Ilgolare realta sociale di questa istitu
zione: e, infatti, un'unita pastorale organica, composta da chierici e 
da faic-i impegnati - im unita di spiri:to, di formazione e di regime -
nella realizzaziane di Ull1a comune finalita apostolica. Allo stesso tem
po, questo cambiamento giuridico - desiderato dal Fondatore deil
J'istituzione - non comporta alcun mutamento nel suo spirito o nei 
suoi friin.i, e neppure una normativa o uITTa prassi diversa quanto alle 
relazioni con gli Ordinari dei luoghi, che si mantengono inalterate. 
Inokre, ave.ndo ottenuto '1'0pus Dei una forma giuridica pieITTamente 
conforme alla propria natura, ITTe segue anche un ulteriore rnHorza
merrro dell'inserimento pieno ed armonico degli apostolat·i specifici 
dell'Opus Dei :nell'attivita pastorale delle rispettive Chiese particolari. 

Il mutamento della forma giuridica significa anche che l'Opus 
Dei non e piu, neppure de íttre, un Istitnto secolare 41

, figura nella 
quale ila peculi-are realta pastorale di questa istituzione trovava posto 
solo tramite la scomoda via <leí privilegi, che non si desideravaino. In 
altre parole, l'Opus Dei ha cessato d'essere Uill'a associaúone ecclesia
stica, per trasformarsi rin una deJle st:rutture giuris·diziona.li in base 
alle quali la Chiesa organizza la propria azione pastorale. 

La potesta del Prelato 

La struttura pastornle eretta mediante la Costituzione Apostolica 
che commentiamo viene af.fidata dalla Chiesa ·aUa giurisdizione di un 
Prelato, la cui elezfone - contrariamente a quaITTto succede n.el caso 
dei Moderatori supremi reiligiosi - <leve ottenere la conferma del Ro
mano ·Pon:tefice, com'e norma prevista per tutti i prelati secolari e let
ti da un collegio. Come indica l'art. IV del documento 42

, il Prelato 
dell'Opus Dei e ·!'Ordinario propr>io della Prelatura, ed esercita la sua 
giurismziione sia sui chierici incardma>ti ad essa che sui laici i'Ilcorpo
r·ati nella Prelatura. Riguardo a·i chierici, questa giurisdizione si eser
cita in tutta l'estensione - di formazione, di regime disciplinare, 
ecc. - che il Codice di Diritto Canonico prevede come conseguenza 

41 IJ nuovo CIC contempla gli Istituti secolari nei cann. 710-730, nell'ambito 
della seezione 1 della Parte 111 del Libro 11, sotto la rubrica De lnstitutis -vitae 
consecratae. 

4"2 « Praelaturae Operis Dei Ordinarius proprius est eius Praelatus, cuius elec
tio iuxta praescripta iuris generalis et particularis facta Romani Pontificis confir
matione eget » (Cost. Ap. Ut sit_. art. IV). 
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del vincolo dell'incardinaúone, salvi restando contemporaneamente 
i Iegittimi diritti degli Ordinari dei .Iuoghi per quanto concerne la di
sciplina genera·le del clero residente entro il proprio tenritorio 43 • Quan
to ai fedeli laici, la giurisdizione del Prelato - come stabilito al
l'art. III - si eserdta in cio che concerne gli obblighi d'indole asce
tica, formativa ed apostolica da essi assunti nell'incorporarsi nella 
Prelatura 44

• 

Concettualmente, fa potesta del Prelato e contemplata - nella 
stessa misura di quella di qua.lsiasi Oroiíl1ario che esercit,i una giuri
·sdizione secolare - nei carun. 129 ss. del Codice ;recentemente prn
mulgato. Si tratta, quindi, di una potesta di regime o di govemo, di 
caratteer ordinario in quanto annessa ad un officio ecclesiastico 45 , 

i1 cui modo di p;rovvisione e parimenti stabilito alJ'art. IV. Non si 
tratta di uíl1'interpretazione estensiva dei citati precetti, ma essi sono 
applica1'i al Prelato ITTel loro senso proprio e diretto, entro l'ambito 
cioe di una s·truttura organizzativa delfa Chiesa. "" 

La potesta di regime del Prelato e propria, non vicaria. Cio com
porita che tale potesta ordinaria viene eseerc~tata in nome prorprio, e 
non in n-ome di un altro che l'avesse affidata a.l Prnlato a modo di 
deconcen'lrame:nto delle funzioni, mediante la tecnica giuridica della 
vicarieta. Il fato di essere uina potesta propria implica che essa ha 
come sostraro fondamentale -- alla s:tregua di qua.Jsiasi potesta prn
pria - Ja ricezione del sacramento dell'Ordme, e non un atto giuri
dico di trasferimento di competenze 47 • 

Come Ordinario proprio, al Prelato a cui si riferisce J'art. IV del
la Costituzione Aipostolica si applica in tutta la sua estensione :iJ § 1 

43 
Cfr. Dichiarazíone della S. C. per í Vescovi, cit., n. IV; cfr. c. 393 del 

nuovo CIC. 
44 Vid . testo dell 'art. 111 in nota 25. 
45 Ofr. c. 131 ~ l del nuevo CIC. 
4 6 

Concettualmente, la nozione di potestas regiminis del can. 129 si applica 
ugualmente sia a.J Vescovo diocesano e a quegli altri che esercitano la funzione 
capitale in una delle strutture contemplate nei cann. 368-374, che al Prelato di 
una Prelatura personale. Elfettivamente, tutte queste strutture hanno come ele
mento comune il fatto di essere giurisdizionali, secolari. Di qui che iJ can. 295 
§ 1 non debba fare uno specifico rinvio ai cann. 129 ss., come fa invece il can. 596 
§ 3 rispetto ai Superiori religiosi. 

47 
Cfr. can. 131 § 2. La distinzione tra potesta propria e vicaria risiede fon

damentalmente ne! fatto che il sostrato basilare della prima e di carattere onto
logico sacramentale - pur dovendosi anche aggiungere un atto giuridico -, men
tre per la seconda il sostrato basilare e un trasferimento giuridico di fonzioni . 
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del can. 134, ed egli gode della conseguente patesta di gimisdizione 
entro tutto l'ambito riconosciuto dal Codice di Diritto Canonico e 
d:al Codice di diriitto par ti colare dell'Opus Dei 48

• 

La provvista dell'officio capitaile della Prelaturn si effettua, come 
indieato all'arl. IV, mediante il ·sistema di elez.i:one canorrica 49

, pre
visto fin dall'im:izio negli Statuti dell'Opus Dei. Questa elezione nan 
e COS>titutiva, il che appare cae.rente con la natura giuridica di una 
strutturn giUTisdizionale della Chies:a ~. In altre pamle, ,l'eletto per 
J'officio di Prelato, in oonformita con le norme indicate e con quelle 
stabilite nel Codice di diritto particolare dell'Opus Dei, non ottiene 
1l'officio mediante la sola accettazione, ma <leve ulteriormente chie
dere ila conferma da pa:rte dell'autorita competente. Con J'accetta
zione dell'elezione, l'eletto ottiene unicamente un ius ad rem (cfr. 
can. 178) che gli conferisce la facolta di chiedere all'autorita compe
tente fa conforma dell'elezione, -senza che - nel frabtempo, prima 
della conforma - gli sia permesso di esercitare la potesta inerente 
all'officio 52

• 

Nel caso del.Ja Prelatura eretta mediante Ja Costituzione Apo
stoHca che commentiamo, l'autorita eccles•iastica a cui spetta confer
mare l'elezione e il !Romano Pontefice, come staibilito aJl'art. IV. La 
conforma di questa elezione - come queUa di qualsia.si altra ele
ziane - e regolaita dal can.. 179 § 2, che fa rinvio ai requisiti d'ido-
1I1eita previsti nel can. 149 § l. 

48 L'esplicita affennazione del can. 295 § 1 circa la potesta del Prelato di 
una Prelatura personale rende superflua la sua inclusione tra gli Ordinari con giu
risdizione personale elencati l!le! can . 134 § l in fine . Allo stesso tempo, e data la 
possibile varieta di Statuti propri (cfr. cann. 295 § 1 e 297), si e evitato sia di in
dudere questi Prelati tra gli Ordinari locali {can. 234 § 2) sia di escluderli da 
questa categoria, giacché, pur trattandosi di una giurisdizione personale - ed in 
questo senso non sarebbero Ordinari di un luogo -, in akuni casi questi Prelati 
•godono delle attribuzioni degli Ordinari IocaH, come succede nei Vicariati ca
strensi. 

40 Questo modo di provvista viene regolato nei cana. 164-179 del nuovo 
Codice. 

50 Si tratta, cioe, non del tipo di elezione contemplato ne! primo comma del 
can. 178, ma di quello a cui si riferisce la seconda parte di questo can. nonché 
il can. 179. 

51 Le norme codiciaH sulla provvista degli offici ecdesiastici mediante il si
stema di elezione sono di carattere generale e, con eccezione di alcuni precetti 
particolari, ammettono che il diritto particolare possa stabiJire altre disposizioni 
riguardanti casi concreti, come si deduce dai cann. 164 e 165, che iniziano con le 
parole « Nisi aliud iure provisum fuerit ». 

5 2 Ofr. can. 179 § 4. 
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Cio spieg·a che la Cost. Ap. Ut sit, al te.rrnine dei suoi sette arti
coli, contenga un atto giuridico di illJatura singolare: la conforma del 
Rev.mo Mons. Alvaro del Portillo come Prelato dell'Opus Dei 53

• In 
confarrnita con le nonne giuiridiche con le quali •si reggeva allora la 
isti'tuzione, Mons. del Portillo era starto canonicamente eletto Presi
dente GeneraJe dell'Opus Dei, il 15 settembre 1975. Essem.do sta:ta 
eretta la nuvva figura ed esse ndo anche entrata in vigore la Costitu
zione Apostolica, quell'elezione canonica del 1975 viene ora confor
maba dal Paipa, in conformita con l'art. IV, median.te un a!lto giuri
dico di carattere singolare e di natura trainsitoria i.nserito nella Costi
tuzionie Aipostolica. 

Gli obblighi e ,le competenze del Prelatv sono enumerati in ma
niera piu dettagliata nel Codice di dirii.bto pa.rticolare de1l'Opus Dei, 
al quale si riferisce l'art. II. Il can. 295 del CIC gli riconosce la fa
colta di erigere semimtri nazionali o internazionali, di <incardi:narre 
gli alJievi e di promuoveTli agli Ordini titulo servitii Prael.aturae, ooi-
1tamente al dovere di prendersi cura della loro f ormazione spi.rituale 
e del .Joro conveniente ·sostentamento. Tutto cio - come abbiamo 
gfa visto - 'S•i t:rovava in precedenza nel Motu pr. Ecclesiae Sanctae, 
I, n. 4. 

L'art. VI della Costituzione Apostolica p;recis·a un nuovo obbligo 
del Prelato, pure esso abituale in tutte ,le stru1:ture giuirisdizionali se
cola:ri mediainte le quali si organizza la Chiesa 54

: l'obb1igo cive di 
presentare al Romano Pontefice, tramite la S. Congregazione per i 
Vescovi, il relativo rnpporto quinquennaJe sulla si1:uazione della Pre
latura ed H suo sviluppo apostolico 55

; vaile a dire, cill:oa il compi
mento dei fini per i quali e stata eretta dall' Autorita Suprema della 
Chiesa 56

• 

5 3 « Praeterea Reverendissimus Alvarus del Portillo, die XV mensis septem
bris anno MCMLXXV Praeses Generalis Operis Dei rite eleotus, confinnatur atque 
nominatur Praelatus erectae Praelaturae personalis Sanctae Crucis et Operis Dei » 
(Cost. Ap. Ut sit). 

5 4 Cfr. can . 339 § l. 
5 5 « Praelatus singulis quinquenniis per Sacram Congregationem pro Episco

pis relationem Romano Pontifici exhibehit de Praelaturae statu deque modo quo 
eius apostolatus procedit » (Cost. Ap. Ut si, art. VI). 

56 « Tramite la Sacra Congregazione per i Vescovi, il Prelato sottoporra al 
Romano Pontefice, ogni qninquennio, una relazione dettagliata, sotto il profilo 
sia pastora.Ie che giuridico, sullo stato della Prelatura e sullo svolgimento del suo 
specifico lavoro apostolico » (Dichiara:done della S. C. per i Vescovi, cit., n. VIII). 
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La finalita della Prelatura 

Rispetto ai fedeli laici incorporati nella Prelatura, l'ambito di 
competenza giurisdizionaJe del Prelato rimane circoscritto aUa pecu
.l±are necessi:ta pastorale per cui e stata eretta la struttura giurisdi
:nionale. Tale competenza si ricoo.duce ralle finaHta specifiche dell'Opus 
Dei, e coililcide materialmen<te con gli obblighi che i predetti fedeli 
contrnggOIIlJO mediante l'incorporazione ne1la Prelatura, i quali obhli
ghi, come vedremo piu oltre, versano su materie di .libera disposizione 
dei fedeli. 

11 proemio della Cost. Ap. Ut sít raccoglie in sintesi quelle finalita 
specifiche, seg.nalando che, fin dalla sua nascita, l'Opus Dei si e im
pegmato «<a t:radurre in realta vissuta la dottTina della chiamata uni
versale a1la sanitita, ed a promuovere in ogni ceto sociale la 'S'antifica
zione del faV'OTo prrofessionale e attraverso H -lavoro prnfessionale » 57

• 

Come gfa esposto negli altri documen:ti che forma.no H contesto 
della Costituzione Apostolica, la Prelatura viene eretta con urui finaJita 
che preSelll'ta un doppio aspetto. 11 p['imo e la necessita di prestare ai 
fedeli ad essa incorpora.ti la coo.veniente e specifica assisitenza pasto
l'ale, affinché possano adempiere i seri e qualificati obblighi - di na
tura ascet!ica, formativa ed apostolica - da essi liberamente assunti 
mediante J',incorporazione all'Opus Dei. ·Per raggiungere questo obiet
tivo, il Prelato conta suJl'opera dei sacerdoti che, pirovenendo dai laici 
gfa in precedenza incorporati nella Prelatura, sono promossi agli Or
diílli titulo servitií Praelaturae 58

, incardimandosi in questa struttura giu
risdizianra.le 59

• 

L'altrn aspetto della finalita deH'Opus Dei, che f.a pure da comice 
ialla competenza del Prelato, consiste - come abbiamo visto ne! proe
mio della Costituzione Apostolica - nello svolgere un apostolato spe
cifico, mfrante a promuovere in tutti gli ambH>i della societa .. una pro
fonda presa di ooscienza della chiamaita universale a1la santita, cer
cata neJ lavoro e nel compimen'to dei doveri ordinari. Cio costituisce 

57 « Haec sane lnstitutio inde a suis primordiis sategit m1Ss1onem laicorum 
in Ecdesia, et in humana societate, non modo illuminare, sed etiam ad effectum 
adducere, necnon doctrinam de universali vocatione ad sanctitatem in quolibet 
sociali coetu promovere. Idem pariter efficiendum curav:it per Societatem Sacer
dotalem Sanctae Crucis, quoad saceredotes dioecesibus incardinatos, in sacri mi
nisterii exercitio ». (Cost. Ap. Ut sit, proemio). 

58 Cfr. can. 295 § 1 del nuovo CIC. 
59 Cfr. Motu pr. Ecclesiae Sanctae, 1, n. 4, dove le Prelature personali ven

gono indicate come strutture capaci di incardinare chierici. 
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un apostola·to specifico che, come abbiamo segnalato in preceden.za, 
si realizza in perfetta comunione con gH Ordinari diocesani 60

, e che 
s'inserisce pienamerrte nella pastorale che si svolge neHe singole dio
cesi, ed il cui frn,tto rimane per la maggior parte in esse, che ne di
vengono le fondamf',ntali beneficiarie. 

Il dovere di promuovere la sant-ita personale e di conferire un 
valore cristiano al lavoro p:roprio di ognuno e certamente un obbJigo 
di ·tutti i fedeli, ed appartiene alla spiritualita cristiana in genere, 
com'e stato messo in rilievo dal Concilio Vaticano IT 61

• Questo fat
to, Jungi dal costituire una difficolta per l'erezione di una specifica 
struttura pastoraJe come quella di cui stiamo parlando, comporta la 
affermazione che J'attivita de1l'Opus Dei s'inserisce con pienezza nel
Ja m~ssiooe totale ed unica del Popolo di Dio, e che - come espo
s,to nel proemio della Costituzione Apostolica 62 

- , Dio ha suscitato 
una istituzione per promuovere ed aiutare con mezzi specirfici di for
mazione e con un'asoetica .propria quel dovere che riguarda tutti i 
fedeli. 

Effett~vamente, in conformita con i documenti conciJiari sopra 
menzionati, e dottrina comune della Chiesa la chiamata urriversale 
alla santita ed aJl'apostolato in mezzo aUe peculia.ri circostanze del 
cri:stiano nella societa 63

• Ed e da notare che la finalita di quailsiasi 
istituzione che venga costüuita neJ.la Chiesa <leve per forza potersi 
includern entro il fine generale della Chiesa: altrimenti 1110'11 ci sareb
be un posto per essa nella societa fondata da Cristo. 

Cio nonostante, quello che ·- entro Ja predetla finalita comune 
- genera il .peculiare compilo pastorale per cui e eretta la Prelatura 
sono precisamente i mezzi ·specifioi e l'ascetica ¡propria con i quali, 
per vocazione divina, coloro che s'im.corporano aH'Opus Dei cercano 
di raggiungere quella finalita comune a tutti i cristiani e-t. 

6° Cfr. L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale, cit. 
61 Cfr. Cost. Lumen gentium. cap. IV e V. 
62 « UT SIT validum et eflicax instrumentum suae ipsius salvificae missionis 

pro mundi vita, Ecdesia maternas curas cogitationesque sua.s maxima cum spe 
confert in Opus Dei, quod servus Dei Iosephmaria Escrivá de Balaguer, divina 
ductus inspiratione, die 11 Octobris anno ~1CMXXVIII Matriti inivit » (Cost. Ap. 
Ut Sit, proemio). 

~3 11 contenuto dei cann. 225 ss. de.! nuovo CIC fa eco fedele a questa dot
trina conciliare, riconoscendo ai fedeli laici la missione ecclesiale di informare 
di spirito cristiano la societa civile, ne! luogo che ognuno occupi in essa. 

64 « L'Opus Dei, infat\i, constituisce un'unita apostolica, organica e indivisi-
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La realta pastorale alla q uale si ricollega l'Opus Dei non costi
tuisce un nuovo ·a:nello nel proceseso evolutivo dello stato di perfe
zione o degli Isti:tuti di vita consacrata, ma invece, come spiega il 
Fondatore dell'Opus Dei, s'inserisce «in un fHone della vita della 
Chiesa ben diverso, e cioe ne] processo teologico e vitale che sta con
ducendo .¡,1 laicato al.la piena assunúone de1le sue responsabilita ec
clesiali, al modo che gli e proprio di prendere parte alla missione di 
Cristo e della sua Chiesa » 65

• Cio viene messo chiaramente in rilievo 
nel proemio della Costituzione Apostolica, dove si legge: «Fin d ai 
suoi inizi, infatti, questa Istituzione si e impegnata, non solo a illu
minare di inuova luce la missione dei laici nella Chiesa, ma 'anche a 
realizza:rla nella pratica » 66

• 

Sítuazíone giurídira dei fedelí della Prelatura 

Come abbiamo gia accennato, l'avt. III della Oostituzione Apo
stolica indica che la giurisdizione del Prelato rispetto ai laici che si 
dedicaino ai compiti apostolici della Prelatura si estende solo «al
l'adempimento dei peculiarri obhlighi che essi halllllo assunto con vin
colo giuridico, mediante una convenZÍ'one CO'll la Prelatura» 67

• Quan
t-o al contenuto dei predetti ohblighi, nell'afll:. III si rinvia aill'afll:. II , 
e, coo es,so, a.J diritto generale della Chiesa ed al Codice di diri tto 
particolare dell'Opus Dei. TI contenuto di tali obbHghi assunti con 
l'incorporazione nella Prelatura nonché -la vincolaziooe con ila 'Strut
tuira giurisdiziionale sano i due a'S'petti di cui tratteremo ora. 

Gli obb.lighi assunti da questi fedeli con l'incorporazione all'Opus 
Dei corrispondono ad ambiti di autonomia che 1a Chiesa riconosce 
a qualsiasi battezzato, e che ognuno puo esercitare o non esercitare 
nell'uso legittimo della propria liberta e responsabilita personale. E ssi 
versano su marerie non affida'te previamente ad alcuna giurisdizione 
ecclesiastica, appunto perché costituiscono ambi,ti di autonomia del 

hile (un'unita, cioe, non soltanto di vocazione e di spirito, ma anche di regime, 
di formazione e di finalita specifica), con oltre mille sacerdoti incardinati e oltre 
72.000 laici incorporati, uomini e donne di 87 nazionalita, di tutte le professioni, 
mestieri e corulizioni sociali » (L'ere:::ione clell'Opus Dei in Prelatura personale, 
cit.). 

6~ Colloqui con Mons. Escrivá de Balaguer, n. 20 (Milano, 1982). 
66 Vid. testo in nota 57. 
67 Vid. testo in nota 25. 
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fedele, che da molti non vengO'llo esercitati 68
• 

In conformita con j,l modo secondo il qurule si organizza la Chie
sa stessa, ,l'ord1na1rfa cura animarum corrispo:nde alle Chiese partico
lari e ai loro Pastori 69

• Tale ordinaria cura anímarum consiste nelle 
prestazioni e cure pa,storali che la Chiesa offre a tutti i suoi f edeli, 
come diritti loro spebtanti in virtu del Batresimo ricevuto 10

, ai quali 
diritti corrispondono i relativi obblighi da parte dell'organizzazione 
ecclesiastica. Quan!lo si riforisce ai predetti diritti ed obblighi non 
costituisce l'ambito di autonomia del fedele, trattandosi di materie gia 
affidate a determinate strutture pastoraJi - e cioe a quelle co:ntem
plaite ne! can. 368 -, atteso il domicilio o quasiidomicilio dei singoli 

fedeli 11
• 

Percio, con l'incorporazione di un fedele all'Opus Dei, quegli 
amhi!ti di dipendenza dspetto ai Pas'lori delila propria Chiesa parti
colare rimangono 'Sostanzialmente immut1ati; perché né l'Opus Dei 
e uina Chiesa particolare alla quale sia stata affidata quell'ordinaria 
cura animarum, :né il diritto permette che il singolo fedele modifi
chi Hberamente quei vincoli di dipendenza stabiliH dall'ord:iniamento 
canonico con caraittere generale. 

Ma, al di Ja di quegli ambiti giuridicamente vincolati ad una 
Chiesa partiicolare, esistono anche aitri che coshtuiscono l'autono
mia del singolo fedele, rispetto ai quali non esiste l'obbligo giuridico 
di un comportamenlo determinato. A questi ambiti della legittima 
autonomia corrispondono gili ohh1'ighi liberamente assunti mediante 
l'incorporazione all'Opus Dei. Per quanto COIIlcerne alcuni di questi 
aspetti non aipparteneinti all'ordinaria cura animarum - e oo.ncreta-

68 Quegli ambiti di autonomia del fedele sono ampiamente riconosciuti nei 
cann. 208-223 del nuovo CIC. lvi rimane chiaro che sono diritti non vincolati 
previamente ad alcuna struttura o autorita ecclesiastica, e possono quindi essere 
esercitati o non esercitati, senza alcun tipo di coazione giuridica. 

69 Vale a dire, alle strutlure pastorali contemplate nei cann. 368 ss. del nuo
vo CIC. 

70 1 cann. 208-223, gia citati in preoedenza, elencano pure veri diritti dei fe
deli nei confronti dell'organizzazione ecclesiastica, e in particolare nei confronti 
della Chiesa particolare alla quale appartengono. 

71 1 laici incorporati alla Prelatura Opus Dei rimangono fedeli delle singole 
cliocesi nelle quali hanno il proprio domicilio o quasi-domicilio, sono quindi sot
toposti alla gimisdizione del Vescovo diocesano in tutto quanto il diritto stabili
sce per la generalita dei sernplici fedeli (Díchiarazione della S. C. per i Vescovi, 
cit., n. IV, c). 
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mente quelli che rientnmo nelle fima.lita dell'Opus Dei -, i fedeli si 
pangono sotto ·la g•iurisdizione del Prelato 72

• 

Per questo motivo, l'ambito mateiriale di competenza giuridica 
del Prela;to non entra in collisione con quello dei legittimi Pastori 
delle Chiese particolari, né sottirae alcunché ai lorn legiHimi diritti: 
scmo due terreni diversi, per cui non si puó parlare di giurisdizione 
cumufartiva, come succede nel caso dei Vicariati castrensi. 

Entro l'ambiro di legittima autonomia, i fedeli dell'Opus Dei as
sumono degli obblighi seri e qualificatti, di natura. ascetica, forma
tiva ed apostolica 73

, dettagliati nel Codioe di diritto particolare del
l'Opus Dei, al quale rinvia l'art. IU della Costituzione Apostolica 
facendo riferimento alla giuri'Sdizione esercitata nella Prelatura sui 
fedeli faici. Allo stesso tempo, la -PreJatura s'impegna a prestare loro 
l'aiuto pa•storale specifico perché possano adempiere ta1i obblighi. 

Quimdi, per quainto conceme ·H loro rappor-to con .J.a Chiesa par
ticolare alla quale appartengono atteso il proprio domicilio o quasi
domicilio, Ja condizione giuridica dei laici dell'O.pus Dei e ·la s·tessa 
degli alttri fedeli 74

• Ció nonosta.nte, dato che, per -la loro apparte
nerIBa aUa Prnlatura, ricevono una partioolare assistenza pastorale, essi 
asooconderanno e rnfforzeranno in manri.era particolare le norme di
rettive imparti-te dall'Ordinario del luogo. Effettiva.menrte, la .loro in
corporazione -aill'Opus Dei, in virtú deHa quale fa.nno parte della Pre
lartura pleno iure e non come meri collaboratori, e quin.di fallil1D pro-

72 « I laici sono sotto la giurisdizione del Prelato per quanto riguarda il com
pimenlo dei peculiari impegni ascetici, formativi ed apostolici da loro liberamenle 
assunti tramite il vinco.lo di dedizione al fine proprio della Prelatura » (!bid., 
n. Ill, d). 

73 « I laici - uormm e donne, celibi ·o sposati, di tutte le professioni e con
dizioni sociali - che si dedicano all"adempimento del fine apostolico proprio della 
Prelatura assumendo gravi e qualificati impegni lo fanno mediante un preciso vin
colo contrattuale e non in forza di parlicolari voti » (L'erezíone dell'Opus Dei in 
Prelatura personale, cit.). 

74 « I laici che si dedicano al servizio del fine apostoJi.co della Prelatura me
diante un preciso vincolo contrattuale e non in forza di particolari voti, rimangono 
fedeli laici nelle rispettive diocesi in cui risiedono; sono quindi sotto la giurisdi
zione del Vescovo diocesano in tutto cio ohe il diritto stabilisce per iJa generalita 
dei semplici fedeli. Solo per quanto concerne il compimento dei peculiari impe
gni ascetici, formativi e apostolici da loro liberamente assunti tramite il vincolo 
di dedizione al fine proprio della Prelatura - impegni di per se stesso al di fuori 
della competenza dell'Ordinario del luogo -, essi sono sotto la giurisdizione del 
Prelato » (L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale, cit.). 
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pri i compiti aipostolici da essa realizzati 75
, comporta purre come ne

cessaria coru<;eguenza una rnaggiore un~one con il Sommo Pontefice 
e con tutti i Vescovi in comunione con la Sede Apostolica; donde il 
Joro stesso vimcolo con l'Opus Dei ·spi.nge questi fedeli ad accogliere 
con venerazione somma le direttive apostoliche e pastorali impar
t•He per rtutta la diocesi da coloro che ne stam.no a capo, a cercare di 
diffonderle tra g-li altri fedeli ed a metterle in pratica, ognuno se
condo .Ja prop~ia situazione familiare, profess·ionale, ecc. 

Poiché la condizione giuridica di quesli fedeli incorpo
ra-ti all'Opus Dei rimane invariata rispetto a.Jla Chiesa particolare, 
il modo ooncreto secando il quale rispandemnno a.lle norme direttive 
emanate dall'Ordinario del luogo sara simile a quello deg-li a1tri fe
deli della diocesi. Agiranno cioe per cio che sano: comuni fedeli; e 
'Sempre con piena liberta personale, sia a titolo personaile che attra
verso i canali esistenti nella diocesi - parrocchie, consigli pasto
rali, gruppi di copipie, ecc. --, come s1Jccede ne] caso degli altri 
fedeli. 

Questi fedeli godono della ·stessa lriberta di qualsiasi a.ltro fedele 
in materie d'indoJe poJi.tica, sociale, professianale, ecc. Le ooluzioni 
oon.orete im qureste materie -- che, come tante altre, costituiscono am
bi:ti di autonomia del fedele e del citt·adino - cadono fuol'i della fi
na-lita della Prelatura, e fuori perció del viiilcoro che Ji unisce all'Opus 
Dei. Per questa ragione, nell'operare tali opzioni, essi non hanno al
tri Jimitii di quelli valevoli per ogni cristiano, che vengono staibiliti 
daUa fede, dalla mora-le cattolica e da.Ha disciplina della Chiesa 76 • 

7 5 Un aspetto capitaile de1la Prelatura della Santa Croce e Opus Dei e che 
ad essa appartengono in maniera uguale sia i chierici che ricevono i sacri Ordini 
per dedicarsi al suo servizio e sono ad essa incardinati, sia i laici incorporati me
diante il vincolo di carattere contrattuale. 11 nuovo CIC chiama cooperazione or
ganica questa partecipazione di laici ne! lavoro apostolico di una Prelatura per
sonale. Circa questo aspetto, cfr. GuTIERREZ J. L., o. c., pp. 92-97 e 190-102. Su! 
concetto di cooperatio organica, cfr. ibid., pp. 107-108. 

76 « Per qnanto concerne le scelte in materia professionale, socia-le, politica, 
ecc., i fedeli laici appa1tenenti alla Prelatura godOJJo, entro i limiti della fede e 
della morale cattolica e della disciplina de11a Clúesa, della stessa liberta degli altri 
cattolici, loro concittadini; Lluindi la Prelatura non fa proprie le attivita profes
sionali, sociali, politiche, economiche, ecc., di nessuno dei propri memhri » (Di
chiarazione della S. C. per i Vescovi, cit., n. 11, d). Gli obhlighi di qua-lsiasi fedele 
cristiano vengono genericamente enunziati nel can. 209 § 1, ed in maniera piu 
specifica in altri canoni, riguardo ad aspetti concreti. 
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Data questa liberta di opzione, e logico che pure quelli che si 
incorporano nella Prelatura promuovano, inrsieme con aJ:tri loro con
cibtadini, molte inriziative di carattere educativo, assistenziale, socia
le, ecc. Il Concilio Vaticano II insegna che « per loro vocazione e 
proprio dei laici cercare il regno di Dio trottando le cose tempo
rnli e ordinandole secondo Dio ... ; implicati im. tutti e S>ingoli gli im
pieghi e gli affuri del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita 
famiJiare e sociale, di cuí la loro esistenza e come intessuta ... Ivi SOillO 

da Dro chiamati a contribuire, quasi dall'ill.berno a modo di fermen
to, alla santificazione del mondo » 11

• 

Queste miziative ITTOn sono, pero, fini dell'Opus Dei, che ha in
fatti la finalita di promuovere la santita in tutti i set:tori e compiti 
dell'uomo, e non im. maniera particolare in qualcuno di essi. Tali ini
ziative sono, ·invece, conseguenza del lavoro professionale e de1l'im
pegno aipostolico ru coloro che le promuovono. Pur se lo spirito cri
stiano che le informa fa si che tah a'btivita possiedano un'indubbia 
utHita ecolesiale, non per questo diventano - com'e logico - delle 
attiV'ita ecclesiastiche, ma rimangono pienamenite civili. E cioe, non 
vengOITTo realizzate daJ.la 'Stmttura pastorale della Prelaturra personale, 
ma da comuni fedeli, che appartengono ad una diocesi, ed moltre 
sono incorpornti a1l'Opus Dei. Per questa ragione, tali iniziative sono 
solltoposte alla legis.Jazione civile della nazione di cui si bratti, come 
succede con quelle iniziative ·simili promosse da altri cittad:iITTi; s:enza 
che cio irnpedi·sca - com'e pure logico - che quei oittadini catto
lici, in quooto sono fedeli cattolici, adempiano gli obblighi propri 
di oglil'i cri·S>tiano, di attenersi alle norme generali che, sull'apostolato 
dei ·laici, siano emanate dalla Santa Sede o dai Vesoovi diocesani 78

• 

lITT a:lcuni casi, inol:tre, !'Opus Dei presta un'assistenza pa·storale spe
cifica alle predette iniziative, senza che per questo essie perdano il loro 
carruttere civile e professionale. A questo scopo, la Prelatura di solito 
eúge un proprio Centro, con la licenza previa deH'Ordi.nario del luo-

11 Cost. dogm. Lumen gentium, n. 31. 
78 « Lo spirito e il fine dell'Opus Dei sottolineano il valore santificatore del 

lavoro professionaie ordinario, il dovere cioe di santificarsi in que! lavoro, di san
tificarlo e di fario diventare strumento di apostolato; il lavoro quindi e l'aposto
lato degli appartenenti alla Prelatura vengono svolti di norma negli ambienti e 
nelle strutture proprie della societa secolare, tenen<lo conto delle norme generali 
che vengono date per l'apostolato dei ·laici, sia dalla Santa Sede che dai Vescovi 
diocesani » (Dichiarazione deUa S. C. per i Vescovi, cit., n. II, c). 

L' ATTO DI EREZIONE DELL'OPUS DEI 111 

go, senza a•ssumere in ailcun caso la direzrooe degli aspetti tecnici, 
od eoonomici dell'iniziativa sociale, educativa, ecc., di cui si tratti, 
che continuano ad appartenere ai loro promotori e gestori. 

L'art. III deHa Costi·tuzione Apostolica indica pure che i pecu
liari obblighi inerenti all'incorporazione nell'Opus Dei vengono as
sunti «con vincolo giuriruco, medümte una convenzione con la Pre
latura». 11 rinvio ivi fauo all'art. II significa che taJe convenzione 
si regge ·secando le norme del diritto generale della Chiesa e quelle 
del diriitto particolare del.la PrelatUJra. 

11 modo concreto serondo il quale avviene ·l'incorporazione nella 
Prelatura e di na.tura contrattuale e di caral!tere bilaterale. E' un con
tratto il cui oontenuto specifico si circoscrive esclusivamente ai fini 
della iPrela:tura ed aH'ambito di competenza del suo Prela·to. E' quin
di un vincolo canonico, che pero, non possiede il carattere sacro dei 
voti o vim.coli equipollenti, ma che formalmerute e sottoposrto in tutto 
aUe :n.orme oanoniche che reggono l'attivita giuridica contrnttuale 
nella Ohiesa 1 9

• E' un contratto di cootenuto spirituale, da.l qua-le ror
gono, unitamente al diritto di ricevere un'assistenza pastornle ·specifi
ca, alcuni obblighi seri e qualificati, che ottengono efficacia giUJridica 
neH'ambito del DirHto Canonico. La vocazione ahl'Opus Dei costi
tuisoe quello che potrebbe denominarsi causa contrattuale di questo 
paitto formale. 

Sono oggetto di questo cüllltratto unicamente quelle materie che 
corri:spondono alla ·finaJi.ta dell'Opus Dei, gia precedentemente de
scritta. Tutte le altn> materie resrt:ano, quindi, fuori del vüncolo con
trattuaile, perché non rientrano nel fine che •si prefigge la Prelatu;ra, 
e Trmangono percio nell'amhito di autonomía del fedele. 

La Societa Sacerdotale della Santa Croce 

Lnifin.e, sembra opportuno rilevare che la Cost. Ap. Ut sit, nel
l'art. I, erige u:n'istituzioone la cui natura giuridica e nettamente di
versa da quehla finora descri'llta80

• Non e, infatti, una stmttura giuri-

79 Cfr. ibid., I, c . Vid. testo in nota 73. Esso consiste, quin<li, in un cont.ratto 
che s'inqu.adra ne! can. 1290, e che richiede per la sua vali<lita le condizioni sta
bilite <lai cann . 124-126, nonché la capacita prevista ne! can. 98 § l. 

80 « Opus Dei in Praelaturam peersonalem ambitus internationalis erigitur 
sub nomine Sanotae Cmcis et Operis Dei, breviato autem nomine Operis Dei. Si
mul vero erigitur Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis qua Adsociatio Clericorum 
Praelaturae intrinsecus coniuncta » (Cost. Ap. Ut sit, art. I). 
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sdizionale, ma un'associazione di chierici secolari di amhiro interna
zionale e insci:ndibilmente unita a.JJ:a Prelatura dell'Opus Dei. La 
Bolla poll!tifioia ·si limita, ·sotto questo aspetto, ad erigere forma·l
mente questa associazione, senza entrare nei particolari reI.ativi alla 
sua normativa. L'indole diversa, da! puin:to di vista stmtturale e giu
ridfoo, di questa associazione e della Prelatma, comporta che gli ar
tico1i deHa Costituzi01J1e Apostolica le siano applicati in maniera pe
culiare 81

• 

Dicevamo in precedenza che !'Opus Dei ha cessa1to d'essere una 
associazione !Ilella Chiesa, per d.iventare una stmttura pastora.Je de lla 
Chiesa stessa. Vediamo adesso che si mantiene la via associativa, e, 
concretamente, iper permettere che anche i sacerdati incardinati nelle 
'l'ispettive Chiese particolari possano es•sere partecipi del carisma fon
daziona,Je dell'Opus Dei - la santificazione del lavoro ordinario, che, 
per loro, consiste nell'adempimento del proprio ministero sacerdo
ta.Je -, senza che, per questo, debbwo sottomettersi mínimamente 
ad UiilJa giur~·sdizione diversa da quella che, attraverso l'incardinazio
ne, li ·lega al proprio V escovo e al.Ja propria diocesi, e senza che si 
aggiunga rnn altro Ordinario a quello che gia hanno 82

• 

I :sacerdoti incardina·ti nel.le loro rispettive Chiese particolari che 
ricevono la vocazione propria dell'Opus Dei non appartengOIIlo alfa 
Prelatura personale, né fanno parte del suo presbiterio 83

• Sono in rap-

8 1 Se la Costituzione Apostolica non segnala le norme peculiari della Societa 
Sacerdotale della Santa Croce e perché esse appartengono all'ambito statutario -
cfr. can 94 - e, rispetto alle stesse, l'autorita ecclesiastica conferisce unicamente 
l'approvazione (cfr. can. 314). E' cosl che fa l'art. I della Costituzione Apostolica 
rispello alle norme di questa associazione, contenute nel Codice al quale si rife
:risce l'art. II. 

82 (( Alla Prelatura e unita in >nodo inscindibile la Societa Sacerdotale della 
Santa Croce, associazione a cui possono appartenere sacerdoti del clero diocesano 
che desiderino cercare la santita nell'esercizio del proprio ministero secondo la 
spiritualita e la prassi ascetica dell'Opus Dei. In forza di questa ascrizione essi 
non entrano a far parte del clero della Prelatura, ma rimangono a tutti gli effetti 
sotto il regime del proprio Ordinario, rendendolo edotto della loro ascrizione qua
lora questi lo desideri » (Dichiarazione della S. C. per i Vescovi, cit., n. VI). 

si « Un'ultima precisazione appare opportuna, ad evitare possibili eqivoci. Essa 
riguarda quei sacerdoti incardinati in una diocesi che si associano all'Opus Dei per 
essere aiutati a raggiungere la santita personale nell'esercizio del proprio ministe
rio. Non per questo tali sacerdoti entrano a far parte del clero della Prelatura 
roa - in virtu del diritto loro riconosciuto da! Decreto Presbyterorum Ordinis, 
n. 8 § 3 - risultano semplicemente ascritti alla Societa Sacerdotale della Santa 
Croce, l'associazione sacerdotale inse1x1rabilmente unita alla Prelatura. Percio 
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porto con !'Opus Dei •tramHe un'a·sS'OCiazioo.e di chierici - la Societa 
Sacerdotale della Santa Crooe ·-, neHa quale, come i laici de1l'Opus 
Dei, ricevono pure la sp~cifica cura pastorale che richiede la loro vo
camooe. Essi, pero, rimangono pienamente sottomessi all'unica giuri
sdizione del proprio Vescovo diocesano pe.r quan1to conceme tutti gli 
aspetti disciplinari, di servizio al.Ja diooesi ed a.ItTi, che vengo.no sta
biliti per tutti i sacerdoti secolari nei cann. 232 s. del nuovo Codice 
di Diritto Crunonico. Come gli a1tri sacerdoti della propria diocesi, 
essi aipparten.gono ad un unico presbiterio: quello della Chiesa par
tioolrure nella quale sono incardinati 

E' questo il motivo per i.l quale dioevamo che, in questa .asso
ciazione intrínsecamente unita aila Prelatura, le disposizi01J1i della 
Cost. Ap. Ut sit si devono appJ.icare in un modo peculiare. Effetbiva
mente, pur es•sendo sempre Presidente di questa ass·ociazion.e H Pre
faito de1l'Opus Dei, la sua potesta nella Societa Sacerdotale della san
ta Croce non e queUa a cui fanno riforimenro g.Ji art. III e IV della 
Costituzi01J1e Apostolica; non e una potesta ecclesiastica di regime o 
di giurisdizi01J1e - come lo e per la Prelatura -, ma quella propria 
di una iassociazione, riferita ai fi.ni gfa descritti. 

Oltre ad sacerdoti incardinati nella Prelatura - che procedo.no 
esclusivamente dai laici gfa incorpora ti ad essa 84 , in virtú del diritto 
fondamentale di associazione riconosciuto dalla Chiesa per tuUi i 
fedeli e san.cito daI Concilio Vaticano II anche rispetto ai sacerdoti, 
alla Societa Sacerdotale della Santa 0oce si a•scrivono pure quei chie
rici che desierano partecipa'l'e del carisma f01J1dazionale dell'Opus Dei. 
Oon questo non si modifica in modo •alcuno il Joro vincolo, provenien
te dall'incardinazione, con la propria Chiesa particolare. Associandosi, 
essi eseroitano un diritto a.ppartenente ail loro Jegittimo ambito di auto
nomia, ascrivendosi cosi ad una istituzione che, con parole della Co
stituzione apostolica, e ((un efficace strumento della missione sal
vífica che la Ohiesa adempie per la vita del mondo» 86• 

l'unico loro O.rdinario e e rimane il Vescovo diocesano, da cui essi dipendono ca
nonicamente » (L'erPzione dell'Opus Dei in Prelatura persona/e, cit.). 

8
4 Rispetto ai sacerdoti incardinati nella Prelatura, la Dichiarazione della 

S. C. per i VeS<!ovi indica che « il clero della Prelatura, incardinato ad essa, pro
viene dagli stessi laici in essa i.ncorporati: nessun candidato al sacerdozio, diacono 
o presbitero viene quindi sottratto alle Chiese locaH » (Dichiarazione della S. C. 
per i Vescovi, cit., n . I, b ). 

8 5 Cfr. Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 8. 
86 Vid . testo in nota 68. 
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* * * 
La Cost. Ap. Ut sit pone termine ad UJil: !rungo e laborioso prn

cesso di formazione giuridica. Fa sapere nel suo proemio che « fu •lo 
stesso Fondatore dell'Opus Dei, ne1l'a[)¡no 1002, a chiedere con umile 
e fiduciosa supplica al.Ja Santa Sede che, avendo presente la natura 
teologica ed originaria dell'Istituzione ed ,in vista di UJil:a sua maggiore 
efficada apostolica, .le veni,sse oaipplicata una configurnzione ecclesiale 
ad essa adaitta » 87

• 

Adesso, nel coll'testo creato daile norme che resero esecutive le 
disposizioni del Concilio Va-l'icano II, e dopo un'ampia consultazione 
dell'Episcopato cattolioo, 'Sono felicemente conolusi i lunghi e prolun
gati studi realizzati in seno al competente Dicastero de1la Cunia Ro
mama, di modo che, come si afferma esplicitamente nella stessa Co
stituzione Apostolica, « essendo stato rimosso qua•lsiasi genere d i dub
bio circa il fondamento, la possibiJita ed il modo concreto di acco
g1iere la domanda, ,apparve evidente ,l'opportunita e l'utilita dell'au
spicata trasformazione dell'Opus Dei in Pirelatura :personale ». 

JUAN IGNACIO ARRIETA 

87 « Idem Operis Dei Conditor, anno '.\1C\ILXII, a Sancta Sede humili cum 
fiducia suppliciter postulavit ut, natura theologica et primigenia Institutionis per
specta eiusque maiore apostolica efficacia considerata, consentanea configuratio ei 
inveniretur » (Cost. Ap. Ut sil , proemio) . 

LA SEPARAZIONE DEI RELIGIOSI DALL'ISTITUTO 

1. Premessa 

Il nuovo Codice di Diritto Canonico, nella terza parte del Li
bro 11 « De populo Dei », dedicata agili Istituti di vita consacrata e 
alle Societa di vita apostolica, raggruppa tutti i provvedimenti che in 
qualche modo riguardano la separazione di un Religioso dal proprio 
Istituto, non solo, quindi, i provvedimenti, diremo quasi traumatici 
e punitivi, ma anche quelli di libera scelta dell'interessato, per una 
piu efficace sistemazione della propria vocaZJione alla vita consacrnta. 

Quindi, non solo viene cambiata anche la terminologia tradizionale 
del Codex Juris Canonici, ad esempio al termine religiosus si preferisce 
quello di sodalis, lnstitutum per Religio, etc., ma anche tutta l'impo
stazione della materia, presentata in maniera organica in ·tre articoli: 

1) Passaggio ad altro Istituto; 2) Uscita dall'lstituto; 3) Dimissione dei 
sodali. 

Nel 'trattare la mateda seguiremo questo schema, aggiungendo alla 
fine un doveroso cenno aill'arg-0mento circa la « perdita dello stato 
clericale ». che il nuovo Codice tratta quando parla dei Chierici in 
genere nei canoni 290-293, anche perché tra i sodali degli Istituti ma
schili di vita consacrata vi sono molH - anzi la maggior parte - che 
sono insigniti del carattere sacerdotale. 

2. ll passaggio ad un altro I stituto 

La materia viene condensata in due canoni, 684 parr. 1-5 e 685 
parr. 1 e 2. 

Mentre il can. 002 del Codex ri·servava alla Santa Sede il passag
gio ad un altro Istituto, fosse anche di stretta osservanza, hl canone 
684 par. 1 demanda la facolta al Superiore Generale dell'Istituto di 
apparrenenza o a quo e al Superiore Generale dell'Istituto ad quem 
ossia dell'Istituto dove il Sodale intende essere ricevuto. 
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