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// Pentecostarion 

FESTA ININTERROTTA 
CELEBRATA 
IN TEMPI DISTINTI 

Il Pentacostarion è un p e r i o d o 
ben d e t e r m i n a t o d e l l ' a n n o l i t u r 
g ico . Va da Pasqua a l l a d o m e n i 
ca d o p o ' P e n t e c o s t e . In q u e s t o 
pe r iodo s i c e l e b r a r l o a l c u n i av
v e n i m e n t i c u l m i n a n t i d e l l a v i t a 
di C r i s t o ( la R i s u r r e z i o n e , l 'A
s c e n s i o n e , l ' i n v i o e la v e n u t a 
de l lo S p i r i t o S a n t o ) , p e r c o n c l u 
ders i c o n la f e s t a d i T u t t i i S a n t i 
( d o m e n i c a d o p o P e n t e c o s t e ) co 
me t e s t i m o n i a n z a c h e la r e d e n 
z ione ha a v u t o l u o g o ed è s t a t a 
e f f i cace. 
Ma p e r c h é c e l e b r a r e d i s t i n t a m e n 
te q u e s t e f e s t e se i l c r i s t i a n o , 
dopo la r i s u r r e z i o n e d i C r i s t o e 
il p r o p r i o b a t t e s i m o v i v e o r m a i 
in una f e s t a i n i n t e r r o t t a ? G ià 
O r i g e n e , t r a i p i ù a c u t i s p i r i t i 
c r i s t i a n i , s i è p o s t o i l p r o b l e m a 
ne l l ' o t t avo l i b r o Cantra Celsum, 
dopo ave r c i t a t o il r i m p r o v e r o 
di S. Paolo a i : C a l a t i c h e pu r 
avendo a b b r a c c i a t o la f e d e os
se rvavano d e l l e r i c o r r e n z e par

t i c o l a r i . S. Pao lo s c r i v e : 
•• V o i o s s e r v a t e d a v v e r o i g i o r n i , 
e i m e s i , e le r i c o r r e n z e , e g l i 
ann i? I n v e r o io t e m o d i v o i , c h e 
i n v a n o io a b b i a f a t i c a t o p e r v o i » 
(Gal 4 , 1 0 - 1 1 ) . 
S. Pao lo v e d e in q u e s t e o s s e r 
v a n z e un r i t o r n o a » d e b o l i e 
m i s e r a b i l i e l e m e n t i » de l m o n d o 
p a g a n o . 
O r i g e n e , al f a t t o c h e g i à al s u o 
t e m p o i c r i s t i a n i c e l e b r a v a n o la 
« f e s t a i n i n t e r r o t t a » in t e m p i d i 
s t ì n t i , c o s ì r i s p o n d e ; 
« Se q u a l c u n o po i v u o l f a r e o b i e 
z i o n e a q u e s t e n o s t r e p a r o l e , 
m e t t e n d o i nnanz i le n o s t r e c e l e 
b r a z i o n i c h e a v v e n g o n o in d e t e r 
m i n a t i g i o r n i , d e l l e d o m e n i c h e , 
d e l l a P a r a s c e v e , d e l l a Pasqua e 
d e l l a P e n t e c o s t e , b i s o g n a in p ro 
p o s i t o r i s p o n d e r e c h e l ' u o m o 
perfetto, i l q u a l e è s e m p r e de 
d i t o ai d i s c o r s i , a l l e o p e r e , e 
ai p e n s i e r i de l V e r b o d i D i o c h e 
è p e r n a t u r a il s u o S i g n o r e , si 
trova sempre a vivere nei giorni 
del Signore e a celebrare ogni 
giorno la domenica... Ed a n c o r a , 
c o l u i c h e ha c o m p r e s o c h e " i l 
C r i s t o : n o s t r a Pasqua , è s t a t o 
i m m o l a t o " (1 Cor 5 , 7 ) , e c h e 
s i d e v e c e l e b r a r e la f e s t a nu
t r e n d o s i d e l l a c a r n e d e l V e r b o , 
non vi è istante in cui non ce
lebri la Pasqua, p a r o l a c h e s i g n i 
f i ca " s a c r i f i c i o p e r un f e l i c e pas
s a g g i o " , d a c c h é e g l i " p a s s a " 
c o n t i n u a m e n t e co l p e n s i e r o , c o n 
o g n i p a r o l a , c o n o g n i a z i o n e , 
d a l l e o p e r e d i q u e s t a v i t a a D i o , 
m u o v e n d o in f r e t t a v e r s o la c i t 
t à d i D i o . Ed o l t r e a t u t t o que 
s t o , c h i è c a p a c e d i d i r e , e s s e n 
do ne l v e r o : " n o i s i a m o r i s u 
s c i t a t i c o n i l C r i s t o " [Col 2 , 1 2 ) , 

e a n c o r a : " c i ha r i s u s c i t a t i in 
s i e m e e c i ha f a t t o s e d e r e ne i 
c i e l i in C r i s t o " (Eph 2 , 6 ) , s i 
trova sempre nei giorni della 
Pentecoste, s o p r a t t u t t o ne i m o 
m e n t i in c u i , s a l i t o " n e l l a s t a n z a 
s u p e r i o r e " (Atti 1 ,13) , c o m e g l i 
A p o s t o l i d i G e s ù , s i d e d i c a a l l a 
s u p p l i c a ed a l l a p r e g h i e r a , p e r 
d i v e n i r e d e g n o « de l v e n t o i m 
p e t u o s o c h e s o f f i a " (ibidem 2 ,2} 
da l c i e l o , a n n i e n t a n d o c o n la 
sua v i o l e n z a la m a l v a g i t à t r a g l i 
u o m i n i , e d i f r u t t i d e l l a m a l v a 
g i t à , e p e r d i v e n i r e a n c o r d e g n o 
d i p a r t e c i p a r e " a l l a l i n g u a d i 
f u o c o " (ibidem 2,3) m a n d a t a da 
D i o ». 

M a a l l o r a s e il c r i s t i a n o , i l per 
f e t t o , v i v e in q u e s t a d i m e n s i o 
n e , p e r c h é in d e t e r m i n a t i p e r i o 
d i s i c e l e b r a n o d e t e r m i n a t i av
v e n i m e n t i ? O r i g e n e c o n t i n u a : 
« Ma la moltitudine degli uomi
ni che sembrano possedere la 
fede non è giunta ad un tale 
progresso: ella non vuole o non 
può celebrare la festa tutti i 
giorni, ed ha bisogno di esempi 
sensibili, come materia di ricor
do, per non dimenticare comple
tamente ». 

In q u e s t a v i s i o n e le s i n g o l e ce 
l e b r a z i o n i h a n n o una f u n z i o n e 
a n a m n e t i c a e c a t e c h e t i c a p e r la 
m o l t i t u d i n e , p e r l ' i n t e r o p o p o l o 
d i D i o . 
Il p e r i o d o de l Pentecostarion o l 
t r e a f a r c e l e b r a r e i n i n t e r r o t t a 
m e n t e la r i s u r r e z i o n e d i C r i s t o 
i n t e n d e f a r e una c a t e c h e s i s u l l a 
r i s u r r e z i o n e d e l l ' u o m o a t t r a v e r 
s o il t e m a de l b a t t e s i m o e d e l l a 
v e n u t a d e l l o S p i r i t o S a n t o c h e 
t r a s f i g u r a l ' u o m o a i m m a g i n e e 
s o m i g l i a n z a d i D i o . ( E . F . ) 
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// Pentecostarion 
nella Liturgia bizantina 
di Oliviero Raquez 

I c inquanta g iorn i che cor rono t ra 
la Risurrezione del S ignore e a Di
scesa del lo Sp i r i to Santo sono chia
mat i nel r i to lat ino tempo pasquale. 
Nel r i to bizant ino hanno conservato 
ab i tua lmente il t i t o lo ant ico di Cin
quantina o Pentecostarion. Lo scopo 
di questo ar t ico lo è dì descr ive rne 
la s t ru t turaz ione at tua le, il s ign i f i 
cato degl i e lement i che lo compon
gono e i pr inc ipa l i t e m i che v i sì 
t rovano. 

La Santa Cinquantina 
come festa unica 

Ant i camen te i c inquanta g iorn i 
erano una sola fes ta . Lo tes t imon ia 
ch iaramente S. A tanas io nel la sua 
Xl= Let tera tes ta le : - il d ig iuno pa
squale prende f ine ne l l 'oscur i tà del
la sera del Sabato Santo. Dopo sor
ge la luce domenica le e la Santa 
Domenica, nella quale Nost ro Si
gnore è r i susc i ta to , r isp lende per 
noi . Occor re al lora ra l legrarc i ed 
esul tare dalla gioia che prov iene 
dal le buone azioni per a l t re se t te 
se t t imane che sono la Pentecoste, 
rendendo g lor ia al Padre e d icendo: 
« ques to è il g iorno che ha fa t to il 
S ignore ; ra l legr iamoci ed esul t ia
m o » ( 1 ) . 

Durante tu t ta la durata del la Cin
quant ina o Pentecoste, si ce lebrava 
una unica fes ta , quel la del g iorno 
che ha fa t to il S ignore e nel quale 
ci ha i l l umina t i , c ioè ci ha dato la 
salvezza. Non vi si ce lebrava il so lo 
fa t to s to r i co del la Risurrezione ma 
anche tu t t e le sue conseguenze; la 
Risurrezione come inaugurazione di 
un mondo nuovo. Perciò, nel la pra
t i ca ant ica, v i si ce lebravano unita
mente ed inseparab i lmente al t r i av
ven iment i come l 'Ascens ione o la 
Discesa de l lo Sp i r i to , oppure le suc
cess ive appar iz ioni g lor iose di Cr i 
s to , ed anche la nost ra partecipa
zione al suo operato. Anche la no
st ra tens ione per o t tenere il dono 
del lo Spi r i to , come at tes ta Or igene ; 
« Il c r is t iano si t rova nei g iorn i del la 
Pentecoste quando, sa l i to al piano 
super iore con gl i Apos to l i di Gesù, 
si dedica al le pregh iere e d iventa 
degno dei soff io impetuoso che 
scende dal c ie lo » ( 2 ) . Così pure la 
nostra v i ta at tuale già div in izzata e 
par tec ipante alla v i ta d iv ina, come 

at testa A tanas io : « Giubi l iamo e lo
d iamo Dio perché nel la Pentecoste 
ci r ive la, in ant ic ipo, il gaudio e la 
pace eterna preparata per noi e per 
quant i c redono veramente •• ( 3 ) . 

Questo ogget to uni f icato del le ce
lebrazioni di tu t ta la Cinquant ina è 
s tato p rogress ivamente a l terato, a 
par t i re del la seconda metà del IV° 
s e c , dalla in t roduz ione, nel la Cin
quant ina di g io rn i , d i un cer to nu
mero di commemoraz ion i più s tor i 
che e perc iò più l im i ta te , soprat tu t 
to de l l 'Ascens ione di Cr i s to al c ie lo 
e del la Discesa del lo Sp i r i to Santo, 
concent rando quest i due mis te r i qua
si esc lus ivamente negl i u l t im i g io rn i . 

Nondimeno cer te l inee costant i 
r imangono estese a tu t t o il comples
so del Pentecostarion a t tua le. Ad 
esempio , l 'obbl igo alla gioia. « Oc
corre ra l legrarc i ed esul tare » di
ceva il c i ta to tes to di A tanas io , e 
c iò si mani fes ta ne l l ' in terd iz ione 
tu t to ra v igente di d ig iunare o di pie
gare le g inocchia. L'unità di t u t t o il 
per iodo si r i t rova ancora nel le pre
ghiere del la genuf less ione alla sera 
del c inquantes imo g iorno, la dome
nica del la Discesa de l lo Sp i r i to , con 
le qual i si chiude il t empo del la 
Cinquant ina, oppure nel la celebra
zione del la Mezzapentecoste , a metà 
distanza t ra il 1° ed il 50° g iorno. 

A l di là di prescr iz ion i relat iva
mente es terne, i t em i s tess i del le 
var ie ce lebraz ion i , espress i nei 
tes t i u t i l izzat i , conservano una uni tà 
così profonda da rompere ì l im i t i 
r i s t re t t ì di commemoraz ion i esclu
s ivamente s to r i che . Ciò sì mani fes ta 
mass imamente durante i p r imi qua
ranta g iorn i , sebbene i r icord i del
l 'Ascens ione e del la Venuta del lo 
Sp i r i to v i s iano assai pover i , e per
dura in tono un po ' minore ma 
sempre sostanzioso nei g iorn i suc
cess iv i . 

Temi costanti 
dei primi Quaranta giorni 

Il t ema pr inc ipa le del la domenica 
di Risurrezione e dei g iorni che se
guono sino a l l 'Ascens ione, è evi
den temente l 'avvenimento del la Ri
surrez ione. Ri leviamo pr ima, quanto 
spesso, in questa occasione, ven
gono evocat i la Passione, la Croce, 
la M o r t e ed il Sepolcro . Incompren

s ib i le il m is te ro del la Risurrezione 
senza quel l i che lo hanno prece
duto. E' un mis te ro ind iv is ib i le e 
tu t t o v iv i f icante. Ciò appare, ad e-
sempio , nei tes t i speci f ic i del le ce
lebrazioni domenical i di tu t to l'anno 
secondo il c ic lo degl i Ot to Toni, 
che vengono pure ut i l izzat i durante 
il nost ro per iodo. Così gl i St ichirà 
del 3° tono che sì ut i l izzano al Ve
spro del lunedì dopo Pasqua e poi 
ben t re vo l te nella domenica e 
nella set t imana del Paralì t ico; "Per 
la tua Croce, Cristo Salvatore, è 
disciolto il potere della morte ed è 
annientata la seduzione del dia
volo; il genere umano poi salvato 
con fede ti inneggia ogni giorno » 
e ' Tutte le cose sono illuminate 
dalla tua Risurrezione, o Signore, e 
il paradiso è riaperto; tutto il crea
to ti benedice. e ti inneggia ogni 
giorno - (A). 

Al t r i t es t i vengono r ipetut i spes
so durante i p r imi quaranta g iorn i . 
Più vo l te ad ogni celebrazione l'in
no « Cristo è risorto dai morti, con 
la sua morte calpestando la morte 
e ai morti nei sepolcri dando la 
vita'- ( 5 ) . Il Canone dì Pasqua, 
" Giorno della Risurrezione, risplen
diamo, o popoli... », sì canta ogni 
g iorno durante la set t imana di Pa
squa e poi in t u t t e le Domeniche 
che seguono quel la di Tommaso. 
Gli St ich i rà , « Oggi una Pasqua di
vina ci è stata rivelata, una Pasqua 
nuova, santa, una Pasqua misterio
sa, una Pasqua solennissima. Pa
squa, il Cristo Redentore, Pasqua 
immacolata. Pasqua grande. Pasqua 
dei credenti. Pasqua cfie ci apre le 
porte del paradiso. Pasqua cfie santi
fica tutti i fedeli... », anche essi r i 
petut i ogni g iorno del la Set t imana 
di Pasqua, poi in t u t t e le domeni
che. 

A l t rove sono i tes t i compost i 
spec ia lmente per celebrazioni più 
par t ico lar i che t ra t tano l ' insieme dei 
m is te r i del t empo di Pentecoste. 
Così per la Domenica del Paral i t ico, 
alla 3» Ode; 'Innalzato volontaria
mente sul legno della Croce, posto 
come morto nel sepolcro, o Cristo, 
hai dato la vita a tutti i morti degli 
Inferi e sei risuscitato con la tua 
potenza divina » e « Quando ì di
vini Discepoli videro uscire dal se
polcro Colui che è vita per tutti. 
Cristo risuscitato. Lo adorarono con 
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Tema: Pentecostarion 

Le Mirofore (part.) 
Scuola di Rublev, 
Zagorsk, Cattedrale 
della Trinità 

grande desiderio, conoscenza retta 
e gioia dell'anima -, ecc. 

Al di là dei tes t i par t ico lar i , è 
la sostanza stessa dei t e m i che si 
r iprende ins tancab i lmente , propo
nendo ora la v is ione del sepo lcro 
vuoto , ora le mani festaz ioni di Cr i 
sto e la nostra comunione con Lui 
che deve durare tu t ta la e tern i tà , 
ora il s igni f icato pur i f icatore e v iv i 
f icante del la Risurrezione, luce che 
è pr ima dei temp i e si comunica a 
t u t t i ; o ancora l 'entrata nel Regno 
dei c ie l i e la conoscenza del la Sa
pienza div ina, oppure la v is ione del 
la Chiesa che si apre a t u t t e le 
nazioni, ecc. 

Feste pi i j speci f iche si cos t i tu i 
scono in segui to at torno alle dome
niche. Così la domenica di Tomma
so e la Mezza Pentecoste sin dalla 
f ine del IV seco lo ; poi le M i ro fo re 
che si s tab i l iscono alla domenica 
che segue quel la di Tommaso, infi
ne, nelT'VIll secolo, le t re domeni 
che che c i rcondano la Mezzapente
coste e evocano r i spe t t i vamente i 
miracol i del Paral i t ico e del Cieco 
Nato ed il Dialogo del la Samari tana. 
Ognuna di queste fes te r icorda un 
avvenimento s tor ico speci f ico ma, 
nel contempo, rappresenta anche 
uno degl i aspet t i de l l 'un ico mis te ro 
pasquale e sono già contenut i vir
tua lmente nella domenica di Risurre
zione. Così la Domenica di Tommaso 
con il suo Vangelo già le t to al Ve

spro del la Risurrezione. Le M i ro fo re 
pure sono r icordate sin dal p r imo 
momento del la celebrazione del la 
Risurrezione. Viene le t to il Vangelo 
propr io ed i t ropar i v i fanno spes
so a l lus ione. Ad esempio in questa 
VII Ode del Canone di Pasqua; « Le 
donne di divina saggezza correvano 
dietro a te con gli aromi; ti cerca
vano con lacrime come un mortale; 
ma, piene di gioia, ti adorarono Dio 
vivo e annunciarono ai tuoi Disce
poli, o Cristo, la mistica Pasqua ». 
Anche ì temi de l le t r e Domeniche 
che c i rcondano la Mezzapentecoste 
sì r i fe r iscono a Cr is to donatore dì 
v i ta . 

Ascensione 
e Venuta dello Spirito 

Sin dalla f ine del IV secolo, la 
celebrazione de l l 'Ascens ione e del
la Discesa del lo Sp i r i to Santo han
no tendenza a fo rmare una par te 
a sé, r icordata alla f ine del la Cin
quant ina. Trat tasi dì una par t ico lare 
at tenzione posta sul cara t tere cro
nologico degl i avven iment i de l la 
Stor ia del la Salvezza. Ascens ione e 
« Miss ione » del lo Sp i r i to sono gl i 
u l t im i at t i s to r ic i del la v i ta dì Cr is to 
sul la te r ra . In pi i j Ch iese, per un cer
to per iodo, fu rono ce lebrate t u t t e e 
due ass ieme il 50° g iorno, a con
c lus ione del la Cinquant ina. Poi l'u
so di ce lebrare l 'Ascens ione al 40° 

g iorno, secondo le indicazioni del 
Libro degl i A t t i , si impose ovun
que ( 6 ) . 

Ciò non s igni f ica che queste ce
lebrazioni s iano d iventate p ienamen
te au tonome. L 'Ascensione è il f rut 
to del la Risurrezione ed è Cr is to 
g lor i f ica to e sa l i to nei c ie l i che 
manda lo Sp i r i to . Questo legame ap
pare mo l to ch iaramente negl i o t to 
g iorn i dedicat i alla memor ia del l 'A
scens ione. Le celebrazioni sono cen
t ra te sul m is te ro de l l 'Ascens ione 
ma si medi ta sul suo s igni f icato 
in funz ione di tu t ta l 'economia del
la Salvezza. Così ad esempio in 
un t ropar io che torna più vo l te du
rante le uf f ic iature di quest i g io rn i : 
« Sei nato come hai voluto, e ti sei 
manifestato perché così ti piacque; 
hai sofferto nel corpo, o Dio nostro, 
e sei risorto dai morti dopo aver 
calpestato la morte. Sei asceso nel
la gloria, tu che riempi ogni cosa e 
ci hai inviato lo Spirito divino per 
cantare e glorificare la tua divini
tà » (7). 

Il legame tra Ascens ione e Risur
rezione sì mani fes ta sopra t tu t to 
nel la domenica dopo l 'Ascensione 
dove si r iprende buona par te del
l 'Uff ic iatura domenica le del la Risur
rezione, secondo il 6° tono . Per un 
al t ro verso , l 'Ascens ione è prepara
zione alla venuta del lo Sp i r i to . Si 
t ra t ta di uno dei t em i cent ra l i del
l 'Ascens ione. Così ad esempio in 
un Apos t i ka de l Vespro : ' Sei asce
so nella gloria, o Cristo Dio, dal 
monte degli Ulivi, alla presenza dei 
tuoi Discepoli e ti sei assiso alla 
destra del Padre, riempiendo ogni 
cosa con la tua divinità; e ci hai 
inviato lo Spirito Santo che illumi
na, fortifica e santifica le nostre 
anime ». Oppure nel lo Ikos del Kon-
dak ion; « ...Immaginiamo di essere 
sul monte degli Ulivi, e di contem
plare, sollevato sulle nubi, il nostro 
Liberatore. Da lì il Signore è pene
trato nei cieli, da lì ha distribuito 
con generosità i suoi doni agli 
Apostoli... ». 

Il 50° g iorno del Pentecostar ion è 
oggi dedicato al m is te ro del la Ve
nuta del lo Sp i r i to e alla piena r ive
lazione del la SS.ma Tr in i tà . Le al
lus ioni alla Risurrezione sono scar
se. Not iamo però la permanenza 
de l l ' inno bat tes imale che sost i tu i 
sce il Trisaghion al la Divina Litur
gia. Nel r i to b izant ino, t ra t tas i di 
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un inno p re t tamente c r is to log ico 
col so t to fondo del la Risurrez ione: 
« Quanti siete stati battezzati in 
Cristo, di Cristo vi siete rivestiti », 
il quale è una ci tazione di Calati 3, 
27. Vale la pena di r i levare che que
sto s tesso inno v iene ut i l izzato nel
la celebrazione eucar is t ica vesper
t ina del Sabato Santo nel r i to cal
deo, dove r iceve in teressant i svi
luppi con af fermazione precisa sul 
ruolo del lo Sp i r i to Santo nel Batte
s imo e nella v i ta cr is t iana. Suona 
così : ' Quanti siete stati battezzati 
in Cristo, di Cristo vi siete rive
stiti, dall'acqua e dallo Spirito, per 
regnare con lui nelle dimore cele
sti. In un solo Spirito siete stati 
battezzati, di un solo Spirito vi sie
te rivestiti. Un solo Signore avete 
conosciuto, dal suo nome siete sta
ti chiamati e con Lui vi rallegrerete 
nelle dimore piene di beatitudi
ni - ( 8 ) . Si t ra t ta di un t es to mo l to 
denso, ispi rato sopra t tu t to , o l t re a 
Calati 3,27. anche a Giovanni 3,5 e 
a 1 Corinti 12,13. In teressante per
ché le p rospe t t i ve di questo inno 
caldeo cor r ispondono sia alla pie
nezza del Bat tes imo, sia al s igni f i 
cato ant ico del la Santa Cinquant i 
na, in tegrat ivo del la Risurrezione di 
Cr is to , del la nostra v i ta in Lui, del
la v i ta r icevuta dal lo Sp i r i to Santo 
ed anche, come notava Or igene nel 
tes to soprac i ta to , del gaudio e del
la pace eterna preparata per noi . 
A l t ra prospet t iva piCi d i re t tamente 
t r in i ta r ia appare in un r i fac imento 
del lo s tesso inno bat tes imale nel 
r i tuale armeno del Bat tes imo: 
« Quanti siete stati battezzati in 
Cristo, di Cristo vi siete rivestiti. 
Lo Spirito Santo si rallegra in voi 
che siete stati illluminati dal Pa
dre >: ( 9 ) . Questo o r ien tamento t r i 
n i tar io cor r isponde pure bene al si
gni f icato at tuale del la ce lebraz ione 
del 50° g iorno. 

Feste di san Tommaso 
e delle Mirofore 

Sin dalla f ine del IV secolo, al
cune Chiese si r i fanno al l ' indica
zione del Vangelo di Giovanni (20. 
26) e celebrano so lennemente l'ap
par iz ione di Gesù a Tommaso nel-
r8° g iorno, cioè la domenica conse
cut iva alla Risurrezione o 2' dome
nica di Pasqua. Più tard i si stabi
l isce alla domenica seguente , c ioè 
alla 3 ' domenica di Pasqua, una 
specia le commemoraz ione del le Mi 
ro fore , di Giuseppe di A r ima tea e 
di NIcodemo, il D iscepolo not tu rno. 
Queste due commemoraz ion i face
vano già parte degl i e lement i com
ponent i la celebrazione del la Pasqua 
e tornano a più r iprese lungo la 
Santa Cinquant ina. La loro celebra
zione speci f ica in queste due dome
niche e nel le se t t imane che le pro
lungano, ne sot to l ineano l ' importan

za. Il Sinassar io (mar t i ro log io gre
co) spiega che queste due fes te 
sono celebrate per i r robus t i re la 
nostra fede. La domenica di Tomma
so si iscr ive come un momento pri
v i leg ia to del le Appar iz ioni di Cr is to 
r isusc i ta to ai suoi D iscepo l i . Riflet
tendo su questa appariz ione, la no
stra fede vi t rova sia una base sal
da, la costataz ione f is ica di Gesù 
r isusc i ta to , sia anche una sua cre
sc i ta : entrando in conta t to con il 
S ignore, Tommaso ne v iene i l lu
minato e, come r i fe r isce Giovanni , 
p roc lama: M io Signore e mio 
Dio » (10) pr ima af fermazione così 
solenne del la d iv in i tà di Cr is to . La 
memor ia del le M i ro fo re , alle quali 
sì aggiungono quel le di Giuseppe 
e di N icodemo, si inser isce nella 
s tessa l inea del la nostra fede nella 
Risurrezione. Erano stat i t es t imon i 
del la mor te e del la sepol tura di 
Cr is to , sono per tanto tes t imon i par
t i co la rmente val id i del la tomba vuo
ta e del l 'annunzio de l l 'Ange lo . Ri
fe r iscono poi questo annunzio agli 
Apos to l i e di lì parte tu t ta la pre
dicazione aposto l ica del la Risurre
zione di Cr is to . 

Mezza Pentecoste, Paralitico, 
Samaritana e Cieco-Nato 

Le pr ime tes t imon ianze di una 
festa di Mezza Pentecoste si r i t ro
vano in una Omel ia di Anf i loch io 
d ' Iconio alla f ine del IV seco lo (11) 
e poi , nel 514, nel la 46» Omel ia cat
tedra le di Severo di An t ioch ia (12) . 
La fes ta v iene celebrata per soste
nere l ' ins ieme del la s t ru t tu ra del la 

Santa Cinquant ina. Si ispira diret
tamente al Vangelo di Giovanni 
let to in questa occasione (13) e 
che inizia con le parole: « a metà 
della fes ta , Gesù salì al tempio e 
vi insegnava ». La festa di cui si 
paria è la festa dei Tabernacol i (14). 
Questa festa durava alcuni g iorni . 
Gesù sale al temp io il g iorno cen
t ra le di questa fes ta e lì insegna, 
il Vangelo presenta dunque un du
pl ice r icordo, quel lo della festa 
ebraìcha evocatr ice de l l 'Ant ica Al
leanza, e quel lo del l ' insegnamento 
che Gesù prodigava nel temp io in 
questa occasione. Severìano di Ca
bala (-f- dopo 408) commenta il 
f a t to d icendo: « Gesù salì al tem
pio ed insegnava... parlava nel tem
pio per adempiere la profezia che 
dice: e subito entrerà nel suo 
tempio il Signore, che voi cercate. 
l'Angelo dell'Alleanza che voi sospi
rate » (15) . Il tes to evangel ico rife
r isce dunque l ' insegnamento di Cri
s to , Signore e Angelo del l 'Al leanza 
Nuova, nei g iorni della sua vi ta ter
rena. Teodoro Studi la (-1- 826), in 
una sua omel ia sulla Mezzapente
coste , spiega il f a t to : - a metà del
la festa. Gesù salì al tempio ed 
insegnava... Queste cose succede
vano prima della Passione. Adesso, 
dopo la Risurrezione, Gesù appare 
ai suoi Discepoli e vive con loro e 
li inizia ai misteri più profon
di ' (16 ) . L ' insegnamento iniziato 
pr ima del la mor te v iene r ipreso ed 
approfondi to e gli Apos to l i , sot to 
la guida del Risusci tato, ne scopro
no i s igni f icat i più profondi , un po' 
come per i Discepol i di Emmaus: 
Egli spiegava loro ciò che si r i ferì-
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va a Lui in tu t te le Scr i t tu re e... 
mentre conversava con loro, ardeva 
il loro cuore nel pet to (17) . 

Il Vangelo di Giovanni v iene con
siderato come quel lo dove si r ive
lano maggiormente i m is te r i più se
greti del Signore ed è il mot ivo 
per cui v iene le t to propr io al cul
mine del l 'anno l i turg ico, durante la 
Santa Cinquant ina. Senza farne qui 
l'esegesi, occorre sot to l ineare il si
gnificato part icolare del le 4 celebra
zioni della Mezza Pentecoste, del 
Paralitico, della Samari tana e del 
Cieco Nato. Nel temp io , a metà 
della fes ta . Gesù insegnava. E' il 
tema di Cr is to do t to re ; mo l t i com
mentatori diranno anche di Cr is to 
Mediatore. I t re al tr i avveniment i 
evangelici fes teggia t i nella 4=, 5' 
e 6» set t imana, at torno alla Mezza 
Pentecoste, sono t re immagin i ini
ziatrici ai m is ter i d iv in i , come di
ceva Teodoro Stud i la . La Risurre
zione presenta la salvezza. Questa 
salvezza viene indicata con la gua
rigione del Parali t ico (18) e del 
Cieco nato (19) ; il p r imo cammina 
e l'aitro vede. Quest i sono dei Se
gni. Hanno la loro consistenza in
terna ma evocano una realtà ulte
riore. <• Alzat i e cammina », ma an
che: « Sei guar i to, non peccare p iù, 
perché non t i abbia da accadere 
qualcosa di peggio ». Si t ra t ta non 
soltanto di camminare, ma di cam
minare nella via dei comandament i 
vivif icanti del Signore. Così anche 
per il Cieco Nato; deve apr i re gli 
occhi alla luce div in izzante; « ... tu 
credi nel Figlio del l 'uomo?.. . E ohi 
è... Tu l'hai visto.. . lo credo. Signo
re ». La stessa cosa verrà indicata 
nel Dialogo con la Samari tana (20) . 
Vi si parte dal l 'acqua da bere ma 
si arr iva ad una altra acqua: 
» Chiunque beve dì questa acqua 
avrà di nuovo se te ; ma chi beve 
dell 'acqua che io gli darò, diven
terà in lui sorgente dì acqua che 
zampilla per la v i ta eterna ». 

Vangeli dunque di iniziazione cr i 
stiana ai mis ter i del la Fede, attor
no alla Parola profer i ta da Cr is to 
ed ai Segni da Lui comp iu t i . Qc-
corre notare il s igni f icato bat tesi 
male del le per icopi evangel iche 
lette in quest i g iorn i . Si r i t rovano 
nella antica l i turgia lat ina di pre
parazione al Bat tes imo durante la 
Quaresima nel le celebrazioni degl i 
Scrutini 0 r iunioni dì preghiere ca-
tecumenal i . Queste le t ture erano 
accompagnate da Prefazi special i 
che ne indicavano il valore bat tesi 
male (21) . Anche la catechesi bat
tesimale pr imi t iva conosceva que
sti Vangeli come r isul ta dagli af
freschi dei più ant ichi bat t is ter i 
paleocrist iani. Così verso gli anni 
230 a Dura Europos nel Patr iarcato 
di Ant iochia dove, accanto alla rap
presentazione del Buon Pastore, si 
trovano anche la Samari tana ed il 

Paral i t ico, oppure nel IV secolo a 
Napoli dove si aggiunge anche l ' im
magine del Cieco Nato. Da notare 
poi che l ' immagine del Buon Pa
store ha una cer ta tendenza a mo
di f icarsi in Cr is to datore del la nuo
va legge, come sì incontra nella 
seconda metà del IV secolo, nel 
mausoleo di Costanza a Roma (22) . 

Nel la se t t imana che seguiva la 
loro iniziazione sacramenta le , 1 neo
f i t i venivano in t rodot t i alla com
prensione dei m is te r i , come atte
stano alla f ine del IV secolo le 
omel ìe mis tagog iche di C i r i l lo di 
Gerusa lemme e di Teodoro di Mo-
psuesta. Questa iniziazione, c ioè 
la comprens ione del s igni f icato del
la nostra nuova v i ta confer i tac i da 
Cr is to non è mai u l t imata . Durante 
tu t ta la Santa Cinquant ina, alla lu
ce del Cr is to r isor to , la Chiesa 
r i legge tu t to ciò che Gesù aveva 
det to 0 f a t to durante ì g iorn i del la 
sua v i ta t e r res t re e, in questa luce, 
gli occhi dei fede l i si aprono e 
scoprono i m is te r i più p ro fond i , a 
comp imento del la profezia di Gesù 
a l l 'u l t ima Cena: « Queste cose v i 
ho det to quando ero ancora t ra vo i . 
Ma il Conso la tore , lo Sp i r i to Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, 
egl i vi insegnerà ogni cosa e v i 
r icorderà tu t t o c iò che ho det
to » (23) . 

Conclusione 
La Santa Cinquant ina rappresen

ta dunque un per iodo assai unif i 
cante durante il quale la Chiesa ce
lebra incessantemente i m is te r i glo
r iosi della Risurrezione di Cr is to , 
del la sua Ascens ione nel la g lor ia 
dei c ie l i da dove ci manda il suo 
Spir i to e dove ci fa già entrare 

ant ic ipatamente in m is te ro . Ricor
da la potenza di Cr is to , la sua ori
gine d iv ina, la sua v i ta in seno alla 
Tr in i tà, le sue relazioni con il Pa
dre e terno, nonché le opere che 
egl i ha compiu to sul la te r ra . Ricor
da anche il suo insegnamento , s i 
curo che nella forza confer i ta da 
Cr is to r isor to saremo capaci d i 
me t te r lo in prat ica e di par tec ipare 
concre tamente ed a t t i vamente , sin 
da oggi , alla sua v i ta d iv ina. 

NOTE 
(1) P.G. 26, 1412; (2) Contro Celso V i l i . 
22. in Sources Chrétiennes 150. p. 225; (3) 
19a Lettera testale, P.G. 26. 1430; (4) Tra
duzione italiana degli Otto Toni domenicali 
in . Canti della Risurrezione • di S. Gio
vanni Damasceno, a cura di B. Borghini, 
Collana Patristica, ed. Paoline. 1974; (5) 
Traduzione italiana dell 'Ufficiatura di Pa
squa in • Liturgia Orientale della Setti
mana Santa ». vo i . 11. pp. 179-223, ed. Città 
Nuova, 1974; (6) Cfr. Cabié R., La Pente-
còte, Tournai 1965, passim; (7) Traduzione 
italiana dell 'Ufficiatura dell 'Ascensione e 
del 50« giorno, a cura dì Suor Maria, in 
Preghiere nelle grandi feste bizantine, ed. 
Morcell iana, 1980; (8) in Bedjan, Breviario 
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p. 391 (in s i r iaco); (9) in Denzinger H., 
Ritus Oriental ium. t . 1, Graz, 1961, p. 387; 
(10) 20,8; (11) P.G, 29.123; (12) Patr. 
Orient. t. 35, fascio. 3. N. 165, pp. 288-303; 
(13) 7, 14-30; (14) Giov. 7. 2; (15) Omelia 
restituita a Severiano di Cabala, in P.G. 59, 
647. La profezia citata è Zacaria 3,1; (16) 
6a Omelia della Piccola Catechesi, In Mai . 
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Giov. 4.5-42; (21) cfr. Chavasse A.. Le 
carème romain et les scrutins prébaptismaux 
avant le IXe s iede , in Rech. Se. ret. 1948, 
pp. 325-381; (22) Cfr. De Bruyne' L., La 
décoration des Baptistères paléochrétiens, 
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berg. vo i . 1, 1948. pp. 189-220; (23) Giov. 
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SCHEMA 
DEL PENTECOSTARION 

Perìodo « g io ios iss imo •> di Cin
quanta g iorn i t ra la Risurrezione e 
la Venuta del lo Sp i r i to , durante II 
quale si fes teggia la Risurrezione 
di Cr is to e tu t t i i benef ic i che ne 
provengono. 
Questo per iodo v iene pro lungato di 
a l t r i se t te g io rn i . s ino alla Domenica 
di Tut t i i Sant i . Le Domeniche as
sumono la loro denominaz ione dalla 
per icope evangel ica che si legge 
durante la L i turg ia. 

Domenica di Pasqua: 
Festa della Risurrezione 
• Le t tu re : Vangelo, Gv 1,1-17 

Apos to los , A t t i 1,1-8 

Settimana del Rinnovamento: pro
lunga la Domenica di Pasqua e fe
s teggia il r innovamento operato 
dalla Risurrezione. 

Prima Domenica dopo Pasqua: 
Domenica di Tommaso 
Si r icorda che 8 g iorn i dopo la Ri
surrez ione, Gesl j è apparso a Tom
maso e che Tommaso gl i ha mes
so la mano nel Costa to . Questa 
Domenica v iene anche chiamata 
« del l ' Inaugurazione », a t torno al te
ma deir8'* g iorno che inaugura la 
nuova se t t imana, immagine del 
t empo nuovo del Regno ce les te . 

• Le t tu re : Vangelo, Gv 20,19-31 
Apos to los , A t t i 5,12-30 

Seconda Domenica dopo Pasqua: 
Domenica delle Mirofore 
Si r icordano ì pr inc ipa l i t es t imon i 
del la mor te e sepol tura e del la Ri
surrez ione di Cr i s to . Perciò, accan
to alle pie Donne, si aggiunge la 
memor ia di Giuseppe d 'Ar imatea e 
di N icodemo. 

• Le t tu re : Vangelo, Me 15,43-47.16, 
1-8; Apos to los , A t t i 6,1-7 

Terza Domenica dopo Pasqua: 
Domenica del Paralitico 
Memor ia del la guar ig ione compiu ta 
da Cr is to ad immagine del la guari
gione to ta le of fer tac i dal la Risurre
zione di Cr i s to . 
• Le t tu re : Vangelo, Gv 5,1-15 

Apos to los , A t t i 9,32-42 

Mercoledì di Mezza Pentecoste 
Al cent ro dei 50 g iorn i , si ce lebra la 
fes ta di Cr is to , Dot tobre del la Nuo
va Legge e Med ia to re . 

Quarta Domenica dopo Pasqua: 
Domenica della Samaritana 
Insegnamento di Cr i s to su l l 'Acqua 
v iva, immagine del Bat tes imo e 
del la v i ta nuova data al c r is t iano. 
• Le t tu re ; Vangelo, Gv 4,5-42 

Apos to los , A t t i 11,19-30 

Quinta Domenica dopo Pasqua: 
Domenica del Cieco-Nato 
• Le t tu re : Vangelo, Gv 9,1-35 

Apos to los , A t t i 16,16-34 
Mercoledì dopo la 5 ' Domenica: 
chiusura del la Festa del la Risurre
zione. 

Giovedì del l 'Ascensione 
Si celebra l 'entrata di Cr is to nella 
g lor ia del c ie lo e la sua Promessa 
di inv iarc i lo Spi r i to Santo. 
• Le t tu re : Vangelo, Le 24,36-53 

Apos to los , A t t i 1,1-12 

Sesta Domenica dopo Pasqua: 
Domenica del Concilio di Nicea 
Ha luogo questa commemoraz ione 
perché, ne l l 'ant ich i tà , i Conci l i re
gional i si radunavano verso questa 
data ogni anno. 
• Le t tu re : Vangelo, Gv 17,1-13 

Apos to los , A t 20,16-18.28-36 

Sabato dopo la ses ta Domenica: 
Sabato dei Defunti 

Domenica di Pentecoste o 
della Venuta dello Spirito 
Ricorda la discesa del lo Spir i to San
to avvenuta il 50° g iorno. In questa 
occasione si celebra anche il mi
s tero della SS.ma Tr in i tà al quale 
s iamo stat i in iz iat i . 
— Al Vespro di questo giorno si 
fanno le Preghiere della Genufles
sione per indicare la f ine del « pe
r iodo g io ios iss imo » durante il quale 
non si poteva genuf le t tere. 

• Let ture ; Vangelo, Gv 7,37-52:8,12 
Aposto los , A t t i 2,1-11 

Prima Domenica dopo Pentecoste: 
Festa dì Tutti i Santi 
• Le t tu re ; 

Vangelo, M t 10,32-33.37-38 e 19, 
27-30 
Apos to los , Eb 11,33-40 e 12,1-2 
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Tempo pasquale e deificazione 
di Eleuterìo F. Fortino 

In tut to il t empo del Pentecostarion 
— il per iodo che va da Pasqua 
alla pr ima domenica dopo la pen
tecoste, domenica in cui si comme
mora la fes ta di t u t t i i sant i — 
si celebra la r isurrez ione di Cr is to 
nella sua relazione con i c reden t i . 
Il mis tero del la mor te e r isurrezio
ne di Cr is to è considerato nel la 
sua funzione salvi f ica che co involge 
l'uomo per la sua redenzione e cul
mina nella celebrazione del la rea
lizzazione del l 'opera di Cr i s to s ign i 
ficata con la fes ta d i t u t t i i Sant i . 
La r isurrez ione di Cr is to si com
pleta nella r isur rez ione de l l ' uomo: 
r isurrezione et ica nel presente ( l i 
berazione dal peccato e v i ta nuova 
nello Sp i r i to San to ) , r isur rez ione 
dalla carne nel g iorno del la sua se
conda venuta . 

Fino all 'apoc/os/s di Pasqua, il pe
riodo pasquale propr iamente det to 
e cioè f ino al mercoledì precedente 
l 'ascensione, ogni celebrazione l i 
turgica te rmina con questo saluto 
da parte del ce lebrante : « Ciiristòs 
anésti ' (Cr is to è r i s o r t o ! ) . E i 
present i r ispondono « alithós ané
sti - (veramente è r i s o r t o ! ) . E' 
una fo rma di catechesi popolare 
che vuole met te re in evidenza ia 
centra l i tà del la r isurrez ione di Cr i 
sto nella fede cr is t iana. L'uso di 
fat to si è esteso nel popolo. In qua
si tu t to l 'Or iente bizant ino quando 
si incontrano, anche per la strada, 
i c redent i si scambiano questo sa
luto. 

L' insieme del la l i turg ia di questo 
per iodo, nel suo aspet to cateche
t ico , of fre gli e lement i necessar i 
perché la r isposta <• è veramente 
r isor to » sia mot ivata . Tali e lement i 
possono essere organizzat i nei se
guent i cap i to l i : a) gl i aposto l i ve
dono e toccano Gesù r isor to? « è 
veramente r isor to ! »; b) Cr i s to a-
scende al c ie lo e invia lo Sp i r i to di 
sant i f icazione? « è ve ramente r isor
t o ! »; c) l 'uomo c ieco nato, è gua
rito? « è veramente r i s o r t o ! » ; d) 
l 'uomo v iene battezzato, r inasce, r i 
sorge, r iceve lo Spi r i to Santo, v ie
ne sant i f icato? « è veramente r i 
sor to ! ». 

Al l 'annuncio •< Cr is to è r i so r to ! » 
che viene fa t to alla comuni tà cr i 
st iana al l 'alba del la domenica di 
Pasqua, la Chiesa r isponde in modo 

pieno con la fes ta di t u t t i i sant i , 
la pr ima domenica dopo la Pente
coste . 

1. « Alithós anésti »: 
è veramente risorto 

La r isur rez ione è il cen t ro del la fe 
de cr is t iana. Essa fa parte del ke-
rygma, de l l 'annnuncio del la Chiesa 
p r im i t i va . « Davvero il S ignore è r i 
sor to ed è apparso a S imone » 
(Le 24,34). « E' r i sor to , non è qui » 
f/Wc 16,6). Non è qu i , nel sepo lc ro 
dove lo cercate . « Perché cercate 
t ra i mor t i co lu i che è v ivo , non 
è qu i , è r i susc i t a t o» (Le 24,5-6). 
Queste espress ion i che suonano co
me pro fess ion i di fede , sono fo rse 
mutuate dal la l i turg ia del la Chiesa 
p r im i t i va ; ce r tamente espr ìmono la 
ifede v iva dei p r im i c r i s t ian i . 
S. Pietro, nel d iscorso tenuto al le 
fo l le il g iorno di Pentecoste, a Ge
rusa lemme, dove si t rovavano « Giu
dei osservant i di ogni nazione che 
è so t to il c ie lo », nel la c i t tà s tessa 
dove Cr is to è s tato c roc i f i sso , pro
c lamò con v igore l 'avvenimento del 
la r isurrez ione. Egli par lò — secon
do quanto ci r i fe r i scono gl i A t t i •— 
in modo d i re t to r ich iamando alla 
memor ia avven iment i che i p resent i 
dovevano ben sapere. « Pietro par
lò a voce alta » cos ì : 
« Uomin i di Israele, ascol ta te que
ste paro le : Gesù di Nazaret — uo
mo accred i ta to da Dio presso di 
voi per mezzo di m i raco l i , prod ig i e 
segn i , che Dio s tesso operò t ra d i 
voi per opera sua, come vo i ben 
sapete — dopo che, secondo il pre
s tab i l i to d isegno e la prescienza 
di Dio, fu consegnato a vo i , vo i 
l 'avete inchiodato sul la croce per 
mano di empi e l 'avete ucc iso. Ma 
Dio lo ha r isusc i ta to. . . Questo Gesù 
Dio l'ha r isusc i ta to e noi t u t t i ne 
s iamo t e s t i m o n i » (Atti 2,22-24.32). 
Ma la Risurrezione è il punto p iù 
arduo de l la fede cr is t iana e sin dal
l ' inizio il suo annuncio ha t rova to 
da alcuni r i f iu to , come è cap i ta to a 
Paolo nel suo d iscorso nel l 'aeropa-
go di A t e n e : (« quando sent i rono 
parlare di r isur rez ione di mor t i , al
cuni lo der idevano, a l t r i d i ssero : t i 
sen t i remo questo un'a l t ra vo l ta » 
A t t i 18,32); da al t r i re t icenze, o 
in terpretaz ion i e r ronee, come il ca
so ver i f i ca tos i nel la comuni tà cr i 

st iana di Cor in to a cui San Paolo 
indir izza due le t te re . San Paolo, cir
ca la r isur rez ione dei mor t i , t ra
sme t te (1 Cor 15) il kerygma pri
m i t i vo come « quel lo che anch' io 
ho r icevuto », Il m is te ro del la mor
te e r isur rez ione di Cr is to ( w . 3—4) 
che sv i luppa e rafforza enumerando 
le appar iz ioni di Cr is to r isor to a 
Pietro, ai dodic i e ai c inquecento 
f ra te l l i , a t u t t i gl i aposto l i , e per 
u l t imo anche a Paolo s tesso ( w . 
5-8). A par t i re di qui Paolo argo
menta cont ro l 'opinione di co loro 
che negano la r isur rez ione dei mor
t i , most rando anche come la risur
rezione sia l 'essenza del la f ede . 
« Ora se si predica che Cr is to è 
r isusc i ta to dai m o r t i , come posso
no d i re alcuni t ra voi ohe non es is te 
r isur rez ione dei mor t i? Se non esi
s te r isur rez ione dei mor t i neanche 
Cr is to è r i susc i ta to ! Ma se Cr is to 
non è r isusc i ta to , al lora è vana 
la nostra predicazione ed è vana 
anche la nostra f e d e » (1 Cor 15, 
12-13). 

La comuni tà di Cor in to è r ich iamata 
a r i f l e t te re su l l 'evento cent ra le del
la s tor ia del la salvezza, la r isurre
zione d i Cr i s to e t ra rne le dovute 
conseguenze. La r isur rez ione dei 
mor t i è una conseguenza del la r i
surrez ione di Cr is to . Non si può 
vedere la r isurrez ione di Cr is to co
me un avven imento iso la to, unico, 
a sé s tante . E' so l tanto una pr imi 
zia. Dalla r isur rez ione di Cr is to con
segue la r isur rez ione degl i uomin i . 
Se si nega questa si nega anche la 
r isur rez ione di Cr is to e in questo 
caso, che senso ha la predicazione 
cr is t iana? La stessa fede sarebbe 
vana, vuota , inu t i le . « Ora invece 
Cr is to è r i so r to dai mor t i , pr imiz ia 
di co loro che sono mor t i » (v. 20)'. 
Primizia di coloro che dormono, 
scr ive più esa t tamente Paolo in
tendendo la mor te come un sonno 
da cui ci si r isveg l ie rà . 
San Paolo ins is te ancora. La fede 
in Cr is to non è val ida so l tanto per 
questa v i ta , ma cos t i tu isce il fonda
mento del la speranza nel la v i ta e-
terna. Perché « se poi noi abbiamo 
avuto speranza in Cr i s to , so l tanto 
per questa v i ta , s iamo da compian
gere più di t u t t i gl i uomin i » (v. 19). 
La r isur rez ione quindi è il cent ro 
del la fede cr is t iana. Essa sost iene 
la v i ta presente e la inser isce nel
la v i ta e terna. Solo la certezza del
la r isur rez ione dà s ign i f icato alla 
v i ta c r is t iana. Se non ci fosse que-
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Ascensione (part.) - Scuola di Rublev, sec. XV (Mosca) 

Sopravvennero gli Angeli, o Cristo, e dissero ai tuoi Apostoli: 
Come avete visto Cristo allontanarsi da voi 
così egli ritornerà nella carne quale giusto giudice di tutti. 

sta sicurezza — commenta a que
sto propos i to il t eo logo pro tes tan te 
Karl Barth — sarebbe megl io v i 
vere e pensare come f ig l i di questo 
mondo. 
Il tema del la r isurrez ione per tanto 
cos t i tu isce il cent ro del la predica
zione e del la catechesi cr is t iana di 
ogni t empo . La r isur rez ione dà il 
senso def in i t ivo alla v i ta . San Ci
r i l lo di Gerusa lemme, uno dei Pa
dri del IV secolo, nella XIV cate
chesi ba t tes ima le , nel commenta re 
le parole del s imbo lo « r i susc i tò dai 
mor t i il terzo g iorno », prese ap
punto come base i p r imi quat t ro 
ve rse t t i del capi to lo 15 del a pri
ma le t tera di San Paolo ai Cor in t i . 
Questo tes to , per la sua ver id ic i tà , 
non r isponde so l tanto ad alcuni cr i
st iani di Cor in to , ma ai dubbi di 
tu t t i i c redent i in Cr is to , in ogni 

epoca. 
La l i turg ia che a t t raverso la cele
brazione de l l 'eucar is t ia , attualizza 
cont inuamente , e annuncia sacra
menta lmen te , la mor te e la r isur
rezione di Cr is to , nel t empo pasqua
le, ovv iamente , confer isce a questo 
tema un'accentuazione par t ico lare. 
Non so l tanto con la r ipet iz ione del 
tema pasquale per l ' intero per iodo, 
ma con il dedicare le p r ime due 
se t t imane dopo Pasqua al tema del
le appariz ioni agli apostol i e in par
t ico lare a Tommaso (Gv 20,19-21) 
e alle donne mi ro fo re (Me 15,43-47; 
16,1-8). 
La pro fess ione di fede ; « è vera
mente r isor to », cos t i tu isce il fon
damento de l l ' in tera v is ione cr ist ia
na; dà s igni f icato alla v i ta e or ien
tamento ad ogni espress ione del
l 'at t iv i tà umana. Si può dire che 

questa affermazione sta al centro 
del la stor ia del l ' in tera umani tà. Si 
deve in ogni modo d i re che essa 
sta al centro della stor ia di cia
scun cr is t iano e del l ' in tera comuni 
tà cr is t iana. 

2 . L'uomo risorge 
in novità di vita 

« Per mezzo del bat tes imo siamo 
stat i sepol t i ins ieme a lui nella 
mor te , perché come Cr is to fu risu
sc i tato dai mor t i per mezzo della 
glor ia del Padre, così anche noi 
possiamo camminare in una vi ta 
nuova » (Rom 6.4). 
In segui to alle due set t imane dedi
cate alle « prove » del la r isurrezione 
di Cr is to , il Pentecostar ion dedica 
t re set t imane a episodi ut i l izzati 
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Tema: Pentecostarion 

per svolgere II tema del ba t tes imo: 
il paral i t ico r isanato [Gv 5,1-15), il 
dialogo di GesCi con la samari tana 
al pozzo di Giacobbe (Gv 4,5-42), 
la guar igione del c ieco nato [Gv 9, 
1-38). 
Queste per icopi evangel iche che si 
leggono alla l i turgia domenica le of
frono il mot ivo dominante del l ' inno-
logia del l ' in tera r ispet t iva set t i 
mana. 
Nei t re episodi si r iscont rano di
versi e lement i che saranno appli
cati nella catechesi ba t tes ima le : 

a) Innanzitut to la descr iz ione del la 
situazione umana. L'uomo si t rova 
in una situazione malata, può es
sere un cieco sin dalla nasci ta, un 
paral i t ico da t ren to t t o anni , attor
niato da una mol t i tud ine di i n fe rm i . 
Il più t ragico è che in questa si tua
zione è te r r ib i lmen te solo. « Signore, 
non ho nessuno che quando l'acqua 
è agitata mi cal i nella piscina » [Gv 
5,7). Gli episodi r ipor ta t i per la r i
f lessione di questo per iodo non so
no esaur ient i per una descr iz ione 
completa della s i tuazione umana. 
Soltanto vi fanno r i fe r imento ed 
affermano che l 'uomo non può sal
varsi da sé stesso e che neanche 
gli al t r i lo possono guar i re . La sua 
lunga attesa (di t ren to t to anni, pari 
a quel l i t rascors i da Israele nel de
serto, c f r Deut 2,14), espr ime una 
speranza nella v i ta : qualcuno ver rà , 
mi get terà nella p isc ina, mi guar i rà. 
L'uomo nasce malato e ha bisogno 
di essere guar i to. 

b) Di questa s i tuazione, radice di 
ogni male e debolezza de l l 'uomo 
è il peccato. .. Ecco, sei guar i to, 
non peccare p iù , aff inché non t i suc
ceda di pegg io» [Gv 5,14), d isse 
il Signore al paral i t ico r isanato. 
Gesù r i f iuta la menta l i tà cor rente 
del tempo che vede nel male f is ico 
una d i ret ta conseguenza del pecca
to personale o di quel le persone 
immediatamente legate ad essa. 
Al la domanda dei d iscepol i (« chi 
ha peccato? Quest 'uomo o i suoi 
geni tor i perché sia nato cieco? ») 
egli r isponde « Né lui , né i suoi geni
to r i , ma fu perché siano mani fes ta te 
in lui le opere di D i o » (Gv 9,2-3). 
Il male f is ico è legato alle condi
zioni umane. L'uomo nasce, cresce, 
opera, si indebol isce e muore . Il 
male f is ico è una probabi l i tà con
creta della sua natura di uomo. E' 
connaturale a l l 'uomo. Ma il male 

f is ico può essere , come nel caso 
del c ieco nato, occasione perché si 
most r i la potenza sa lvat r ice del 
Cr is to . Può essere l 'occasione per 
una accet tazione — cer to sempre 
dolorosa e d i f f ic i le — ma espressio
ne di fede nel m is te ro del la v i ta 
sempre più ampio del la sola d imen
sione f is ica; può essere occasione 
di una maturazione nel la fede e nel
l 'attesa del ia redenzione to ta le . Il 
male de l l 'uomo v iene da più lontano. 
L ' insegnamento cr is t iano, la teolo
gia, la ca teches i , parlano di peccato 
originale che ha in t rodo t to nel l 'uma
nità l ' inquietud ine, il do lore, la mor
te [Gen 3.17; Rom 5,12). 
E' su questa condiz ione che si in
nesta ogni male morale da cui solo 
Cr is to ci ha potu to l iberare. « Per 
l 'opera di g iust iz ia di uno solo si 
r iversa su tu t t i gl i uomin i la g ius t i 
f icazione che dà la v i ta » [Rom 
5,18). 

c) l'acqua è un e lemento presente 
nei t re ep isod i , il paral i t ico è gua
r i to presso la piscina di Betesda, 
ment re il d ia logo con ia samar i tana 
avviene presso il pozzo di Giacob
be. Al c ieco nato il S ignore d isse : 
« Va a lavart i alla piscina di Si loe »... 
« Quel lo andò, sì lavò e to rnò che 
ci vedeva» (Gv 9,7). A l la samar i 
tana Gesù parla di acqua, ma dì 
un'acqua diversa che tog l ie la sete 
per sempre. « Chi beve quest 'acqua 
avrà sete ancora. Ma chi beve l'ac
qua che io gl i darò d iverrà in lui 
fon te di acqua zampi l lante per la 
v i ta e t e r n a » (Gv 4,13-15). Anche 
per questo e lemento le t re per icopi 
evangel iche vengono le t te nella l i
turgìa dì queste domeniche in senso 
bat tes imale e in tal senso sono com
mentate nella innologìa. Cr is to può 
dare l 'acqua viva che tog l ie la sete 
per sempre , che dà la v i ta per sem
pre. Il tema del l 'acqua, come mo
t ivo escato log ico, ha una t rad iz ione 
antica nel le Scr i t tu re . Mose aveva 
fa t to sgorgare l 'acqua dalla roccia 
per spegnere la sete del popolo 
(£s 17,17; Num 20,1-13; Sai 78,16; 
Is 48,21). Dìo r innoverà il prodig io 
[Is 43,20) e il deser to sarà mutato 
in f ru t te to fe r t i l e [Is 41,17-20) e il 
paese della sete in fon te d'acqua 
[Is 35,6 e ss . ) . Il tema indica anche 
un r i to rno alla condiz ione paradi
siaca [Gen 2.10-14) con l'acqua che 
sgorgherà dai t emp io e che farà 
r iv ivere ogni essere che essa tocca 
[« Dove giungono quel le acque r i

sanano e là dove giungerà il tor
rente tu t t o r i v ì v rà» f z 47,11). Il 
popolo di Dio t roverà in queste ac
que escato log iche la purezza (Zac. 
13,1), la vita (Gioele 4,18; Zac 14, 
8) e la santità (Sai 46,5). Lontano 
da Dio l 'uomo è una ter ra arida 
[Sai 143,6). Egli sospira verso Dio 
come una cerva assetata. Se Dio 
è con lui d iventa un giardino che 
ha in sé la fon te stessa del la v i ta 
[Is 58,11). 

d) La professione di fede nel Cri
sto, nel Mess ia , è anche presente ; 
essa è so l lec i ta ta , è confessata 
nel le per icopi di questo per iodo. 
A l l 'au tor ive laz ione di Cr i s to : « sono 
io, io che t i pa r l o» (Gv 4,26), la 
samari tana reagisce andando ad in
v i tare la gente per portar la a vedere 
" un uomo » che le aveva r ivelato 
anche tu t to quel lo che essa aveva 
fa t to : •< Non sarà lui il Messia? ». 
V is to lo , asco l ta to lo , mo l t i Samari
tani c rede t te ro e confessarono la 
loro fede : « Noi s tess i lo abbiamo 
ascol ta to e sappiamo che quest i è 
veramente il sa lvatore del mondo » 
(Gv 9,42). 
Il c ieco guar i to espr ime la sua fede 
nel f ig l io de l l 'uomo con una espres
sione che r icorda le fo rmu le l i tur-
g ico-bat tes imal i : «Credo, Signore » 
[Gv 9,35). 

e) La guarigione fisica r ichiama a 
quel la sp i r i tua le : « alzati e... cam
mina » [Gv 5,8) ; « non peccare più » 
(V. 14) . 

f ) Infine vi si t rova il r i f e r imen to 
alla vita eterna (<• fonte d'acqua 
zampi l lante per la v i ta eterna ») e 
alla t ras formaz ione per opera del lo 
Sp i r i to : Viene l'ora ed è adesso 
in cui ì genuini adorator i adoreran
no il Padre in Spi r i to e Ver i tà » [Gv 
4,23). 
Quest i var i aspet t i del la temat ica 
bat tes imale convergono nella rina
sci ta de l l 'uomo nuovo, nella rina
sci ta da l l 'a l to , secondo un'al t ra t ipo
logìa, nella r isurrez ione de l l 'uomo, 
l iberato dal peccato e inviato ad 
annunciare ad al tr i quanto il Signore 
ha fa t to in lu i . 
La not te di Pasqua si annuncia 
« Egfierthi Christós » (Cr is to è ri
s o r t o ) , in queste domeniche si a-
scol ta la voce di Cr is to che dice 
( l 'evangel ista usa lo s tesso verbo) 
a l l 'uomo guar i to : éghire (alzat i , r i 
sorg i ) e... cammina (Gv 5,8). Nel 
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bat tes imo l 'uomo r isorge in novi tà 
di v i ta , entrando in comunione con 
Cr is to e così par tec ipando alla v i ta 
d iv ina che è la v i ta nuova, la v i ta 
senza te rm ine . O, semp l i cemen te , 
la v i ta . 

3 . Ripieni di Spirito Santo 

La venuta del la Sp i r i to Santo come 
« comp imen to del la promessa e 
adempimento del la speranza » (I 
troparion degl i Stichirà del Vespro 
di Pentecoste) è il t ema cara t ter i 
s t ico del Pentecostar ion. Nel la scia 
del la v is ione di Gioele (« Effonderò 
il m io Sp i r i to sopra ogni uomo », 
3,1) e di Ezechiele ( « V i darò un 
cuore nuovo, me t te rò dent ro di voi 
uno sp i r i to nuovo; tog l ie rò da voi 
il cuore di p ie t ra e ci darò un 
cuore di carne; por rò il mio sp i r i to 
dent ro di voi e vi fa rò v i ve re secon
do i mie i s t a t u t i » , 36,26-27), la 
l i turg ia di questo per iodo svo lge i 
t em i del la nuova creazione, del la 
sant i f icaz ione, del la t rasf iguraz ione, 
del r innovamento de l l ' uomo e del la 
comunione ecc les ia le . 
A l vespro un inno af ferma; « Lo 
Sp i r i to Santo procura t u t t i i benefi
c i , ef fonde le profez ie , i s t i tu isce i 
sacerdo t i , dona la sapienza agli 
ignorant i , t r as fo rma i pescator i in 
teo log i , dà tu t ta le sua fo rma all 'or
d inamento del la Chiesa » (III tropa
rion degl i Stichirà). <• Quando d is t r i 
buì le l ìngue di fuoco , ci ha chiama
to t u t t i a l l ' un i t à» [Kondal<ionì. La 
v is ione teo log ica dei tes t i usat i 
nel la l i turg ia del la Pentecoste si 
espr ime in due t ema t i che ; la pr ima 
comprende le af fermazioni sul la na
tu ra div ina de l lo Sp i r i to Santo (« Pa-
rac l i to consustanzia le e c h ^ regna 
con il Padre e con il Figl io »; « Spi
r i to conso la tore , che procede dal 
Padre e r iposa nel Figl io » — r ispet
t i vamente Il troparion degl i Stichirà 
e doxastil<on del Vespro) e la se
conda si r i fe r i sce a l l 'economia de l lo 
Sp i r i to Santo, alla sua azione nel 
cosmos {' Sei p resente in ogni luo
go e t u t t o r i emp i , datore di V i ta ») , 
ne l l ' uomo (che pur i f ica, r innova e 
sant i f ica) e ne l l 'uman/ fà (che r inno
vata, r ichiama al l 'un i tà nel la speci 
f ic i tà del dono di ognuno ) . 
Nel con tes to di una v is ione di r inno
vamento cosmico , lo Sp i r i to è dato 
a l l 'uomo, f r u t t o de l l 'opera reden
t r i ce di Cr i s to , per la sua t ras fo rma
zione, espressa con l ' immagine del la 
donazione di un cuore di carne, al 
luogo di quel lo di p ie t ra , di un 
cuore c ioè capace di sen t i re , di 
comprendere , di « vedere », di sp in
gere al l 'azione. 

San Paolo ai c r is t ian i di Cor in to fa 
un 'austera cateches i su l lo Sp i r i to 
Santo. Non vuole che res t ino nel
l ' ignoranza o che confondano gl i 
autent ic i doni del lo Sp i r i to con fan

tas t i cher ie a imi taz ione di esal tant i 
mani festaz ion i pagane. Come pr imo 
c r i te r io egl i porta la re t ta profess io
ne di fede in Gesù Cr is to . Il vero 
Sp i r i to porta alla conoscenza di 
Gesù Cr is to come Signore. « Nes
suno può d i re che Gesù Cr is to è 
S ignore, se non sot to l 'azione del lo 
Spìr i to Santo » (I Cor 12,3b). 
Lo Spi r i to porta l 'uomo alla vera 
fede in Gesù Cr is to , svolge una 
funzione di anamnesi (Gv 14,26), 
fa r icordare c ioè quanto il Signore 
ha insegnato, e conduce alla pie
nezza del la ver i tà . 
« Quando verrà lu i , lo Sp i r i to di 
Ver i tà , egl i v i guiderà alla ver i tà 
i n t eg ra l e» {.Gv 16,12). La presenza 
del la Spi r i to v iene così intesa come 
un'azione in ter iore ne l l 'uomo, che 
r imane in lu i , e is t ru isce. Essa fa sì 
che la parola dì Dio predicata sìa 
compresa nel la sua pienezza. Senza 
questa ermeneutica de l lo Sp i r i to 
la parola non t r asme t te alcun mes
saggio. In questo senso si parla 
anche di un'unzione (Chrisma) in
te r io re del cr is t iano (2 Cor 1,21; 
1 Gv 2,20-27), dì s ig i l lo (Sphraghis), 
di caparra (arrabón) de l lo Sp i r i to , 
posta nel cuore del c redente . Così 
l 'uomo diventa temp io del lo Spi r i to , 
r ip ieno de l lo Sp i r i to Santo. 
Se l 'or ig ine remota di questo tema 
del la fede cr is t iana r imonta a Isaia 
(61,1) a propos i to del l 'unz ione del 
pro fe ta (« Lo Spi r i to del Signore 
Dio è su di me / perché il S ignore 
mi ha consacrato col l 'unz ione ») , 
la Chiesa realizza questo processo 
con il sacramento del la c res ima 
(c r isma, unzione) che attual izza la 
Pentecoste su ogni bat tezzato. 
Le Costituzioni apostoliche (V I I , 
22 ,1 ss) danno questa d isposiz ione 
che ass ieme al l 'ord ine l i tu rg ico , 
propone una in terpretaz ione teolo-
gico-esistenzia le dei pr imi due sa
c rament i del l ' in iz iaz ione c r is t iana; 
« Ungerai anz i tu t to con Volio santo, 
poi battezzerai con acqua; inf ine 
appl icherai // s/g/7/o mediante il 
myron. L'olio d'unzione (chr isma) 
ci rende partecipi dello Spirito San
to. L'acqua è il s imbo lo del la mor te ; 
il myron è il s ig i l lo sugl i impegni ». 
Sugl i impegni del la v i ta cr is t iana 
San Paolo ai c r is t ian i di Galazia 
spiega con qual i f r u t t i si realizzano 
quest i impegni del la v i ta quot id iana. 
« Il f r u t t o del lo Sp i r i to è amore, 
g io ia, pace, pazienza, benevolenza, 
bontà, fede l tà , mitezza, domin io di 
sé ». E conc lude; « Se per tanto v i 
v iamo nel lo Sp i r i to , cammin iamo an
che secondo lo Spi r i to » [Gal 5, 
22-25). 

4. Deificati nello Spirito 

Quel l i che hanno v issu to del lo Spi
r i to e cammina to secondo lo Spìr i to , 

sono coloro che la Chiesa venera 
come sant i . Il Pentecostar ion si con
clude con la fes ta di t u t t i ì sant i , 
la domenica dopo Pentecoste [Mt 
10,32-33 e 37-38; Ebr 11,33-40; 12, 
1-2) è dedicata a questa celebra
z ione. Il contesto pentecostale in
dica che la sant i tà è s t re t tamente 
legata alla r isurrez ione di Cr is to e 
alla venuta del lo Spir i to Santo e 
che la sant i tà cos t i tu isce il cu lmine 
del l 'opera di Cr is to . 

« Coloro che possiedono lo Spìr i to 
vengono condot t i al Verbo », scr ive 
Sant ' I reneo nella « Dimostrazione 
della Dottrina cattolica ». Il cr is t iano 
è condot to a Cr is to . L' insegnamento 
dì San Paolo secondo cui l 'uomo è 
dest ina to a crescere f ino a rag
g iungere la statura di Cr is to è alla 
base del la teo log ia del la deifica
z ione. L'uomo r iacquista la sua so
migl ianza con il Verbo che è la vera 
immagine di D io . Questa somigl ian
za si realizza nel l ' incorporazione a 
Cr is to e si mani festa at t raverso la 
sant i tà , la quale non è n ient 'a l t ro 
che la conformazione alla « imma
gine » di Cr is to , d iventando « parte
cipi del la natura d i v i na» [2Pt 1,4), 
«de l l a sant i tà di D i o » [Eb 12,10). 
Se « la sant i tà è l 'e lemento essen
ziale del la natura div ina » — secon
do San Basi l io il Grande — l 'uomo 
può averla solo per partecipazione. 
Dio solo è santo. « Uno solo è san
to , uno solo i l S ignore, Gesù Cr i 
s to » — fa cantare la l i turg ia. Gesù 
Cr is to che è il Figl io di Dio. 
Questa l inea di pensiero ha una 
t rad iz ione ant ica. « Siate sant i , per
ché io, il S ignore, Dio vos t ro , sono 
santo », si legge nel Levi t ico (19,2). 
San Pietro sc r ive ; « ad immagine del 
Santo che v i ha ch iamat i , d iventat i 
santi anche voi in tu t ta la vostra 
condot ta » (1 Pf 1,15). 

Questo processo impl ica la guari
gione de l l 'uomo, la sua r isurrezione 
e il compor tamento di creatura rin
novata nel lo Spi r i to , e passa attra
verso la v i ta sacramenta le — con 
cui vierie comunicata la salvezza 
portata da Cr is to — e l 'ascesi quo
t id iana. Un'ascesi di pensiero, ap
profondendo sempre più la propr ia 
profess ione di fede in « Cr is to Si
gnore », e un'ascesi di comporta
mento secondo le esigenze del lo 
Sp i r i to [Gal 5,22). 

Il Pentecostar ion si conclude con la 
fes ta d i t u t t i i sant i . Se degl i uo
min i possono essere propost i come 
esempio di persone dei f icate, che, 
l iberate dal peccato hanno v issuto 
in novi tà di v i ta secondo lo Spi r i to , 
ad immagine e -somigl ianza di Cri
s to , si può r ispondere con motiva
z ione; ' Veramente Cristo è risorto 
e con la morte ha distrutto la morte 
dando la vita a coloro che giacevano 
nei sepolcri ». 
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Chiese oriente 

JUGOSLAVIA 

Annuncio 
della fede oggi 
La Quinta Consul taz ione or todossa 
' predicazione e insegnamento 
oggi-, promossa dal Consig l io Ecu
menico del le Chiese, si è tenuta 
nel l 'ant ico monastero di Zica (Ser
bia - Yugos lav ìa) . 
Vi hanno preso parte 35 delegat i 
delle Chiese Or todosse e pre-calce-
donesi . Erano rappresentat i 18 pae
si tra cui l 'URSS, gl i USA, la Ceco
slovacchia, l 'Egit to. Vi era un osser
vatore cat to l ico , il Padre G. Galeota 
della Pontif icia Univers i tà Gregor ia
na di Roma. 
La preoccupazione di fondo era: 
come le Chiese or todosse — nel la 
loro si tuazione concreta e con la 
speci f ic i tà del propr io pat r imonio 
spi r i tua le, l i tu rg ico e teo log ico — 
possono annunciare oggi il Vangelo 
ed educare alla fede. La consul ta
zione si è svol ta sul la base di t re 
re lazioni : 
a) Il sacerdote e la proclamazione 
del l 'Evangelo, 
b) Il posto e la funzione del la par
rocchia nella miss ione di insegna
mento e di predicazione del la 
Chiesa, 
c) A conf ronto della realtà del 
mondo. 
Una funzione centra le è stata data 
al ruolo della l i turg ia . 
Nel pr imo rapporto si a f ferma: « La 
partecipazione alla l i turg ia è il ca
nale at t raverso cui il popolo con
cretizza l ' insegnamento, la v i ta , la 
morte e la resurrezione di Gesù 
Cr is to , che è la realtà autent ica che 
noi cerchiamo di annunciare. In 
al t re parole la l i turg ia è in se stessa 
la proclamazione del l 'Evangelo se
condo una modal i tà esistenzia le e 
sper imenta le ». 
Per lo s tesso tema nel secondo rap
porto si aggiunge: La fon te v i 
vente del compimento del la propr ia 
miss ione da parte del la parrocchia 
è la l i turgia, la cui essenza è l 'epi
fania e la comunicazione del Regno 
di Dio ». 
A l t r i t em i t ra t ta t i sono stat i quel l i 
della incarnazione del la fede nel le 
varie cu l ture , della fedel tà alla t rad i 
zione v ivente del la Chiesa, de l l 'un i tà 
della fede e della var ietà di espres
sioni di v i ta cr is t iana. 

Antico Monastero di Zica (Yugostavia) 

SICILIA 

leoni bizantine 
Al palazzo arc ivescov i le di Palermo 
è stata a l les t i ta , dal 6 d icembre 
1980, una Mos t ra di leoni Bizant ine. 
La Mos t ra ospi ta un cent ina io di 
leoni — prezioso pa t r imon io unico 
e pressocché sconosc iu to — pro
ven ient i dal le ch iese dei paesi ar-
bèreshè del l 'Eparchia di Piana degl i 
A lbanes i , che sono state r i tenu te , 
per lungo tempo , di poco o scarso 
valore a r t i s t i co , data la pess ima 
conservazione, le ev ident i incrosta
zioni dovute alla fu l igg ine e al logo
rio del t empo . 
Dopo un lungo e labor ioso lavoro di 
pu l i tura e di restauro sono venut i 
alla luce tesor i d 'ar te e di profonda 
sp i r i tua l i tà : be l l i ss ime f igure di 
Madonne, del Cristo Pantocrator, di 
Apostoii, di Padri del la Chiesa. 
L'opera res taura t r ice ha evidenziato 
e lement i che hanno permesso di 
prec isare il per iodo dela loro na
sc i ta , in fa t t i , a lcune di esse r isal
gono al seco lo XV I , ad esempio : 
la ibr ida Platytera, composiz ione 
paleo-bizantina, che raff igura seduta 
sul t rono la Madre di Dio e il Figl io 
in posiz ione f ron ta le . 
Gran parte del le iconi r isa lgono a 

tu t t o il 600, che r isu l ta essere sta
to il per iodo aureo del le icone del la 
Eparchia. 
Grazie alla preziosa col laborazione 
di esper t i di ar te bizant ina sono ve
nut i alla r ibal ta nomi di a r t i s t i al
banesi , c re tes i e morean i , dal la spic
cata personal i tà ar t is t ica spesso 
nascost i « nel t radiz ionale anomi
nato ». 
La most ra presenta un gruppo di ico
ni del la ser ie degl i Apostoli a t t r i 
bui ta al Maestro di S. Andrea, del la 
scuola c re tese del la pr ima metà de l 
600 e la ser ie dei Padri nonché la bel
la Croce dipinta nelle due facce, che 
si r i t iene appar tenere al Maestro 
dei Ravdà con temporaneo del p r imo. 
Degna di a t tenz ione è la tavola Epì 
Si Cfieri, f i rmata da Leo Moscos un 
iconografo cretese-veneziano del la 
seconda metà del seco lo XVI I . 
L'opera si presenta in buono stato 
di conservaz ione: i l lus t ra in una 
piccola ser ie di compos iz ion i emble
mat iche il Megalinario. Ma la r ive
lazione del la Mos t ra è l ' ieromonaco 
p i t to re Joannikios uno degl i icono
grafi del la « più pura t rad iz ione bi
zant ina ». 
Sono esposte le sue opere del la 
ser ie dei Padri e la s tupenda ser ie 
del le tavole dedicate alla Odigtìitria, 
real izzate in d iverse tappe del la 
sua vLta ar t is t ica . 
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MOSTRA DELLE ICONl 
EPARCWA DI PIANA DECU Al^ANESl" 

L'esposizione cont inua con al t re in
te ressant i tavo le a d imost raz ione di 
come l ' icona in tegra le, si pro lunga, 
anche se un po' af f ievol i ta nel se
colo XVIIIo. 
A conc lus ione del la rassegna si 
t rova un gruppo di opere che dan
no, in un cer to senso, una l inea di 
cont inu i tà f ino ai nost r i g iorn i del
l 'arte bizant ina. Si t ra t ta di una 
« Porta Regale di Iconostasi » ese
gui ta nel 1956 dal Giambecciìina nel 
seminar io di Piana degl i A lbanes i . 
Senza dubbio, ia Mos t ra Palermitana 
t rascende l 'aspetto sacro e si col lo
ca come un fa t to r i levante sot to il 
prof i lo s tor ico-cu l tura le . La Mos t ra 
si presenta anche ut i le nel l 'a t tuale 
fase di recupero, da parte del le 
comuni tà i ta lo-albanesi , del propr io 
autent ico pa t r imon io or ienta le r ipul i 
to dal le super f ic ia l i incrostazioni 
occ identa l i (Agnese Je rovan te ) . 

ROMANIA 

Organizzazioni 
della Chiesa 
La Chiesa or todossa romena è or
ganizzata e funziona sul la base 
d'uno s ta tu to e laborato dal Santo 
Sinodo ne l l 'O t tobre del 1948. Il 
Patr iarcato di Romania ha mantenu
to l 'ant ico s is tema di organizzazione 
in met ropo l ie comprendent i d iverse 
eparchie. I met ropo l i t i con il Patriar
ca cos t i tu iscono il Sinodo Perma
nente. L ' intero te r r i t o r i o è sudd iv iso 
in 5 me t ropo l i e : 
1) Ungro Valacchia, 
2) Maldov ia , 
3) Transi lvania, 
4) Ol ten ia , 
5) Banat. 
La Chiesa di Romania conta 8.100 
parrocchie, men t re i sacerdot i in 
funzione sono 9.100. Ne l l 'ambi to del
la d iocesi le parrocchie sono rag
gruppate in d ivers i decanat i com
prendente ognuno un cent ina io di 
parrocchie . Vi sono 112 decanat i . 
In ogni parrocchia v i è un cons ig l io 
parrocchia le. I decanat i inviano due 

loro rappresentant i (un ecc les iast i 
co e un laico) a l l 'assemblea dioce
sana. In ogni d iocesi funziona il 
cons ig l io d iocesano. 
Il Santo Sinodo è la più alta autor i tà 
per le quest ion i sp i r i tua l i e canoni
che. E' fo rmato dal Patr iarca in 
qual i tà di Presidente e da tu t t i i 
me t ropo l i t i , a rc ivescov i , vescov i e 
vescovi -v icar i in qual i tà di membr i . 
Nel per iodo t ra le sess ion i del Santo 
Sinodo, l 'organismo che r iso lve le 
quest ion i di carat tere urgente è il 
Sinodo permanente , fo rmato dal 
Patriarca e dagl i a l t r i 4 Me t ropo l i t i 
in funz ione. 
Per t u t t e le quest ion i economiche-
ammin is t ra t i ve l 'organismo rappre
senta t ivo centra le è l 'Assemblea 
Ecclesiast ica nazionale. Essa è com
posta da t re rappresentant i per dio
cesi (due laici e un ecc les ias t ico) 
delegat i dal le r i spet t i ve assemblee 
diocesane per un per iodo di 4 anni . 
I membr i del Santo Sinodo sono 
membr i di d i r i t to de l l 'Assemblea e 
il Patriarca ne è il p res idente . L'or
ganismo esecut ivo del Santo Sinodo 
e de l l 'Assemblea ecc les iast ica na
zionale è il Consig l io Ecclesiast ico 
Nazionale, composto da 9 membr i 
(6 laici e 3 ch ier ic i ) e le t t i dal l 'As
semblea Nazionale per un per iodo 
di 4 anni . Ne è pres idente il Pa
t r iarca. Al la base d i questa organiz
zazione v i è il pr inc ip io del la col le
gia l i tà episcopale e della correspon
sabi l i tà dei laici alla v i ta del la 
Chiesa. 

ROMA 
C e l e b r a z i o n i I n t e r r l t u a l i 

Il Serviz io di in formazioni per le 
Chiese or ienta l i (SICO, n. 409-410) 
ha pubbl icato uno stud io sul la pos
s ib i l i tà di concelebrazioni in ter r l 
tual i e cioè fra sacerdot i cat to l ic i 
di d ivers i r i t i . 
Nella parte f inale si a f ferma: 
— Riassumendo, si possono trarre le 
seguenti conclusioni: 
1) la concelebrazione interrituale è 
da favorire, in quanto « vinculum 
caritatis » tra sacerdoti di diverso 
rito, manifestazione dell'unità della 
Cfiiesa e comunione tra le chiese 
particolari: 
— si deve seguire il rito della Chie
sa invitante; 
— s; deve tener conto della parte
cipazione attiva dei fedeli. 
2) Si deve osservare l'uniformità 
essenziale, usando tutti la stessa 
anafora: 
— si deve escludere ogni forma di 
sincronizzazione con sovrapposizio
ne di diverse anafore: 
— si deve evitare l'ibridismo, os
sia l'introduzione di elementi in
compatibili di altri riti. 
3} I concelebranti potranno ritenere 
i paramenti e le insegne del pro

prio rito, nonché altri elementi se
condari che non disturbino l'unità 
della concelebrazione e non cadano 
così sotto la censura di ibridismo. 

La Sacra Congregazione per le 
Chiese Orientali non ha emanate 
norme rigide in materia, ma ha pre
ferito dare piuttosto direttive di 
ordine generale, lasciando alla re
sponsabilità degli Ordinari il giudì
zio sulla convenienza nei casi parti
colari e la vigilanza sulla integrità 
dei singoli riti, o come si esprime 
la clausola apposta dalla Sacra Con
gregazione ai rescrìtti di concelebra-
zione 'ne quid proprius cuiusque 
ritus detrimenti capiat'. 

Nel 1975 la Sacra Congregazione 
per le Chiese Orientali ha accor
dato ai Rappresentanti Pontifici la 
seguente facoltà [n. 7): 'conceden-
di ut ministri sacri concelebrare 
valeant in diverso ritu, in casìbus 
partìcularìbus, remoto quolìbet syn-
cretismo liturgico seu rituum per-
mixtìone, retentis tamen optabilius 
vestìbus et ìnsignibus proprii ritus ». 
A tali termini e a tali clausole po
tranno ispirarsi all'occorrenza gli 
Ordinari in casibus par t icu lar ibus ». 

Questo or ien tamento tog l ie nei 
rapport i f ra sacerdot i ca t to l i c i una 
si tuazione anomala, par t ico larmente 
ev idente in occasioni di pel legr i 
naggi comun i , in r iunioni di c lero , in 
occasioni di v iagg i . L 'at teggiamento 
severo che pro ib isce la concelebra
zione si fonda sul can. 2 del M.P. 
Cleri Sanctìtati di papa Pio XII che 
afferma » Sacrorum min is t ro rum 
suum unusquisque accurate servet 
r i tum in celebrazione dìvinae Lìtur-
giae... ». Secondo l 'a t teggiamento 
assunto dalla S.C. per le Chiese 
or ienta l i l 'ordinar io del luogo può 
permet te re la concelebrazione in 
casi par t ico lar i . Lo schema sui sa
crament i e laborato dalla Commiss io
ne per la rev is ione del d i r i t to cano
nico or ienta le prevede he questo 
permesso normalmente « legi t imae 
praesumi tur ». 

22 [ 1 2 ] 



La chiesa italo - albanese 

L'iniziazione cristiana 
nel nuovo diritto orientale 
dì Donato Oliviero 

La commiss ione per la rev is ione 
del codice di d i r i t to canonico or ien
tale ha concluso il lavoro di elabo
razione de l lo « Schema dei canoni 
sul cu l to div ino e sopra t tu t to sui 
sacramenti » che è s tato inviato ai 
patr iarchi e alle al t re autor i tà del le 
Chiese or ientai cat to l iche per even
tual i osservazioni , proposte o modi
f iche per la rev is ione f inale. 

In questo schema v iene restaurata 
per le Chiese or ienta l i ca t to l iche 
l'antica prassi del l 'un i tà di celebra
zione dei sacrament i del la inizia
zione cr is t iana. La t radiz ione del
l 'Oriente è quel la una vol ta comune 
a tu t ta la Chiesa ant ica: ì t re sacra
ment i del l ' in iz iazione cr is t iana, bat
tes imo, c res ima. Eucarist ia si am
minist rano sempre ins ieme. Dalla 
stessa S. Scr i t tura appare chiaro 
che la Cres ima non veniva distac
cata dal bat tes imo. Gli aposto l i , 
avendo sent i to che in Samaria mol t i 
erano stat i battezzati da un diacono, 
mandano subi to alcuni di loro per 
confer i re il secondo sacramento. La 
tradizione della Chiesa antica è 
unanime in questo senso e il can. 
48 del conci l io di Laodicea si fa 
eco d icendo: è necessar io che 
quel l i battezzat i , dopo il lavacro, 
siano cr ismat i con il c r isma ce les te , 
diventando così par tec ip i del regno 
di Cr is to ». L'Eucaristia v iene a 
completare l ' integrazione del battez
zato e cres imato e la sua incorpora
zione a Cr is to , nel suo corpo mi
st ico. 

Il bat tes imo è il pr imo dei sacra
ment i della iniziazione cr is t iana. 
Secondo la più ant ica t radiz ione 
or ientale, il ba t tes imo è lec i tamente 
confer i to per t r ip l i ce immers ione 
ed emers ione conf igurando in tal 
modo la mor te e la resurrezione di 
Cr isto. Le Chiese or ienta l i cat to l i 

che, e f ra queste la Chiesa italo-
albanese, segui rono in iz ia lmente 
questa t rad iz ione. In segui to però, 
per inf lusso lat ino, la abbandonaro
no, in t u t t o 0 in par te, e adot tarono 
il r i to de l l ' i n fus ione oppure del l 'a
spers ione. Sempre so t to inf lusso 
del la prassi occ identa le d iverse 
Chiese cat to l iche avevano distan
ziato nel tempo il ba t tes imo, la cre
s ima e la partecipazione all 'Euca
r is t ia . 

Per quanto r iguarda il m in is t ro 
del la c res ima, s in dal sec. V, in 
Or iente v ige la t radiz ione secondo 
la quale spet ta al sacerdote che 
celebra il ba t tes imo di con fer i re in
s ieme anche la c res ima. Nel le co
muni tà cat to l iche or ien ta l i , che si 
t rovavano nel passato nella g iur isd i 
zione di autor i tà lat ine, come la 
Chiesa i talo-albanese, era s tato proi
b i to ai sacerdot i d i con fer i re la 
c res ima. Per gl i i ta lo-albanesi c'è 
s tato in mer i to un in te rde t to del 
papa Benedet to XIV che con la Co
s t i tuz ione Etsi Pastoralis (26 mag
gio 1742) imponeva alla Chiesa ita
lo-albanese la prassi occ identa le . 
Questa proib iz ione però fu revocata 
solo in par te dal Sinodo di Grot ta-
fer ra ta (1940), in quanto r iservava 
ancora al vescovo l 'amminist raz io
ne del la c res ima a co loro che non 
l 'avevano r icevuta al momento del 
ba t tes imo (art 179) e non faceva 
menzione sul la partecipazione alla 
Eucarist ia dei neobattezzat i e cre
s imat i . 

Il nuovo codice di d i r i t to canoni
co, invece, che tende al recupero 
del la propr ia t rad iz ione nel lo sp i r i to 
del Vat icano II (Decre to sul le Chie
se Or ien ta l i , n. 13, n. 14a). prevede 
tra l 'a l t ro: 

Can. 29 
Da antichissima tradizione delle 

Chiese orientali la crismazione del 
santo myron, sia insieme con il 
battesimo sia separatamente, vie
ne conferita dal sacerdote. 

Can. 30 
La crismazione del santo myron 

deve essere conferita insieme con 
il battesimo salvo il caso di vera 
necessità in cui però si deve prov
vedere che sia conferita al più 
presto. 

Can. 32 
L'iniziazione sacramentale ne! mi

stero della salvezza viene comple
tata colla recezione della Santissi
ma Eucaristia; perciò essa sia am
ministrata al più presto dopo il bat
tesimo e la crismazione del santo 
myron secondo la disciplina propria 
di ogni Chiesa. 

Viene così r is tab i l i ta l 'unità del la 
iniziazione cr is t iana secondo lo spi
r i to del Conc i l io Vat icano II che r i
badisce il recupero del l 'ant ica e or i 
ginar ia d isc ip l ina. Di conseguenza 
per un recupero del la propr ia t rad i 
zione nel la Chiesa i talo-albanese è 
auspicabi le che >• venga r is tab i l i ta 
l 'antica d isc ip l ina dei sacrament i 
v igent i presso le Chiese or ienta l i 
e così pure la prassi spet tante alla 
loro ce lebraz ione e amminis t raz io
ne » (Decreto sulle Chiese Orienta
li Cattoliche, n. 12). 

Al l ' i n te rno del la Chiesa i ta l iana, 
la speci f ic i tà di appor to del la Chie
sa i talo albanese è propr io il fa t to 
di v ivere lo speci f ico del la sua tra
diz ione l i tu rg ica , canonica, teo log i 
ca, per un mig l io re serv iz io nella 
Chiesa e per una più eff icace predi
cazione del l 'Evangelo nel nost ro 
tempo . Sol tanto v ivendo più auten
t i camente la t rad iz ione or ienta le r in
novata, la Chiesa i talo-albanese può 
pre tendere di dare un cont r ibu to 
a l l ' in teresse ecumenico in I tal ia. 
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Battesimo Cresima Eucaristia 
L'unità dei tre sacramenti 

di Cyrille Argenti e lon Bria (trad. di Paola Fabrizi) 

Il Battesimo 

Il ba t tes imo è il m is te ro at t raver
so il quale una persona che si 
è conver t i ta al S ignore, che si è 
- congiunta al Cr i s to » « r iconoscen
do con tu t to il suo cuore che Gesi j 
Cr i s to è il Figl io di Dio » [Atti 8, 
37 ) , è sepo l to , immerso ( i l greco 
baptizein s igni f ica i m m e r g e r e ) , nel
l 'acqua « in con fo rm i tà alla mor te 
di Cr i s to » e « par tec ipa anche alla 
sua r i su r rez ione» [Rom 6,5). 

Questo ba t tes imo, secondo l 'ordi
ne di Gesù r ipor ta to da Ma t teo 28, 
19, si fa nel nome del Padre, del 
Figl io e de l lo Sp i r i to Santo, in ana
mnes i (memor ia le ) del ba t tes imo 
del Signore Gesù, durante il qua
le « la voce del Signore si fece 
sen t i re , egl i lo chiamava Ben Ama
to Fig l io, men t re lo Sp i r i to so t to 
fo rma di co lomba dava con fe rma 
del la ver i tà di questa parola » (Can
t i co del la fes ta del la Teofan ia ) . 

Questo vero e propr io innesto 
del conver t i to nel Cr is to r isusci ta
to — egl i d iventa « una sola pianta 
con lui » — è comp iu to a t t raverso 
l 'operazione del lo Sp i r i to Santo che 
è invocato (ep ic les i ) per sant i f ica
re l 'acqua aff inché essa divenga 
« sorgente di i ncor ru t t ib i l i t à , dono 
di sant i f icazione, l iberazione dal 
peccato, guar ig ione dal le mala t t ie » 
e aff inché colu i che è immerso in 
quest 'acqua « si spogl i dagl i abi t i 
de l l 'uomo vecch io e prenda quel l i 
de l l 'uomo nuovo, r innovato secon
do l ' immagine di Colui che l'ha 
creato ». « Liberat i così dal pecca
to , se s iamo mor t i con Cr i s to , noi 
c red iamo che v i v remo pure con 
Luì » [Rom 6,7-8). // convertito par
tecipa dunque per mezzo del bat
tesimo al mistero della morte e 
della resurrezione del Cristo: deve 
ancora partecipare al mistero della 
Pentecoste. 

La Cresima 

Creatura nuova perché inne
stata nel Risusci tato, r i to rnato l i
bero aH' immagine del suo c reatore , 
il nuovo battezzato dovrà serv i rs i 
del la l ibertà nuovamente acquista
ta per poter sempre di più assomi

g l iare al suo model lo che è d iv ino, 
f ino a « par tec ipare alla sua glor ia » 
(2 Pf 1,4). Per fare questo egl i ha 
b isogno del la luce e « del la poten
za che gl i v iene dal l 'a l to », ha bi
sogno del dono del lo Spi r i to San
to , propr io come ciò che è s tato 
innestato ha b isogno del la l infa 
del ceppo. Privarlo di questo dono 
sarebbe condannar lo ad invecchia
re a e mor i re . 

Per questo mot ivo la Chiesa ap
pena il battezzato r iemerge dal le 
acque sante, invoca su di lui « il 
s ig i l lo del dono del Santo, poten
t i ss imo e adorabi le Spi r i to »: ciò 
è quanto noi ch iamiamo cres ima. 

Sarebbe in fat t i paradossale se 
dopo essere stat i innestat i nel Cr i 
s to — sul quale r iposa lo Spi r i to 
poiché egl i è « l 'Unto » — si fosse 
pr ivat i del dono di Dio, del dono 
del lo Sp i r i to Santo che g ius tamen
te Cr is to è venuto a dare a colo
ro che si uniscono a lu i . 

11 legame tra l ' immers ione, il 
ba t tes imo di Gesù nel Giordano 
e la mani festaz ione del lo Sp i r i to , 
t ra il ba t tes imo e la c res ima, t ra 
croce-resurrez ione e Pentecoste 
è tan to ev idente che, nel la Chiesa 
or todossa, i due sacrament i — an
che se si t iene a d is t inguer l i — so
no ab i tua lmente con fer i t i nel corso 
del la s tessa celebrazione (Sembra 
che si facesse nel lo s tesso modo 
anche nel la Chiesa lat ina, p r ima 
del la d issociaz ione t ra la cre
s ima bat tes imale e la confermazio
n e ) . E' dunque con la stessa pre
ghiera che la Chiesa — pr ima del
l ' immers ione del ca tecumeno — 
domanda che egl i r iceva 1 benef ic i 
del bat tes imo e quel l i del la c res ima: 

— i benef ic i del ba t tes imo: 
» Concedi che colu i che sarà bat
tezzato in quest 'acqua sia t rasfor
mato perché egl i possa deporre 
gl i abi t i de l l 'uomo vecch io , corrot
to da des ider i i l l usor i , e r ivesta 
quel l i de l l 'uomo nuovo r innovato 
secondo l ' immagine di Colui che 
l'ha c reato , af f inché, diventato una 
stessa pianta a somiglianza della 
tua morte, partecipi anche lui alla 
tua resurrezione »; 

— i benef ic i del la c res ima: e 
che, preservando il dono del tuo 
« Santo Spirito e accrescendo il 

deposito della grazia, egli paghi 
il prezzo del la sua chiamata e sia 
annoverato t ra 1 pr imi-nat i il cui no
me è sc r i t t o nel c ie lo, in te Dio 
nostro e Signore Gesù Cr is to ». 

Questa preghiera sot to l inea così 
e al lo s teso tempo l ' int ima art icola
zione ma anche la d ist inz ione — 
tra il m is te ro pasquale (al quale 
noi par tec ip iamo at t raverso il bat
t es imo) e il m is te ro della Penteco
ste (al quale par tec ip iamo attraver
so la c r e s i m a ) . 

In e f fe t t i , il Figl io è venuto in 
questo mondo per por tarc i lo Spi
r i to che r iposa su di lu i , ma è 
s tato dappr ima necessar io che e-
gli sia g lor i f icato atraverso la sua 
resurrezione e la sua ascensione 
perché lo Spi r i to sia « dato » e 
« di f fuso » [Giov 7,39; Atti 2,33) ; 
appena r isusc i ta to egl i lo dà agli 
apostol i (« Ricevete lo Spìr i to San
to », Giov 20,22) e, d ieci g iorni do
po l 'ascensione, a tu t ta la Chiesa 
[Atti 2 ) . 

Battesimo, 
cresima ed eucaristia 
Se « a t t raverso il bat tes imo ci sia
mo pure r ives t i t i del Cr is to » 
[Gal 3,27) ; se at t raverso il batte
s imo « tu t t i s iamo un sol uomo in 
Gesù Cr is to » [Gal 3,28) ; se attra
verso il ba t tes imo noi s iamo « una 
medes ima pianta con lui » (cfr Rom 
6,5), « non s iamo noi stat i battez
zati in un solo Spi r i to per essere 
un solo c o r p o » ( I C o r 12,13)? Non 
s iamo noi d iventat i così membr i 
del corpo di Cr is to (1 Cor 12,27), 
cioè membr i della Chiesa che è il 
corpo di Cr is to [Et 1,22-23), mem
bri ver i e propr i? 

Il nuovo batezzato che ha appe
na r icevuto i benef ic i del la mor te 
e del la resurrezione del suo Salva
to re , e, sopra t tu t to , il dono della 
Pentecoste, può egl i non farne su
bi to eucarestia, azione di grazia? 

Colui che è appena diventato 
membro del la Chiesa, può non par
tec ipare subi to al raccogl iers i di 
questa Chiesa intorno al r isusci
ta to , c ioè alla s inassi eucarist ica? 

Per questo mot ivo , sin dai pri
mi secol i del la Chiesa, i « nuovi 
i l luminat i » si recavano in proces-
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Tu sei benedetto. Signore 
Dio onnipotente che sei 
la fonte di tutti i beni... 
che anche adesso 
ti sei compiaciuto di 
rigenerare il tuo servo 
neo-illuminato mediante 
acqua e Spirito Santo... 

Tu s tesso dunque, Sovrano 
Re universale 
misericordiosissimo, 
elargiscigli anche il 
sigillo del dono del Santo 
e irresistibile 
ed adorato tuo Spirito, 

e la partecipazione al 
santo Corpo e 
al venerato Sangue 
del tuo Cristo. 

Foto: Sequenza sui Sacrannenti 
di Iniziazione Cristiana - S. Ata
nasio (Roma): Chiesa italo-al
banese. 

sione dal bat t is tero alla Chiesa riu
nita per celebrare l 'eucar ist ia che 
li accoglieva subi to pr ima del la let
tura del l 'ep is to la con il canto: « Voi 
tu t t i che siete stat i battezzati in 
Cr is to, vi s ie te r ives t i t i del Cr i 
sto, A l le lu ia ». 

Ciò è a t testato nella t rad i 
zione l i turg ica dal fa t to che que
sto canto bat tes imale — che gl i 
or todossi cantano sempre (e in 
processione) alla f ine del la cele
brazione dei bat tes imo — è cantato 
anche al l ' in iz io del la celebrazione 
eucar ist ica pr ima della le t tura 
del l 'ep is to la, e al posto del trisa
ghion) i g iorni del le grandi fes te 
bat tes imal i (Natale, Epifania, sa
bato di Lazzaro, Pasqua, Penteco
s t e ) , giorni nei qual i era costu

me di procedere al ba t tes imo dei 
ca tecumen i . 

Cioè la celebrazione bat tes ima
le si prolungava nel la celebrazione 
eucar is t ica e i nuovi bat tezzat i , 
immedia tamente dopo la c res ima, 
partecipavano alla celebrazione eu
car is t ica e entravano in comunione 
con la Chiesa tu t ta intera. 

Si d iventa membr i del la Chiesa 
per ent rarv i e non per restare alla 
porta, nel nar tece, con i catecu
meni . 

Il ba t tes imo dei neonat i — 
che apparentemente nel la Chiesa 
lat ina ha oscurato questa ev iden
za — non cambia nul la. Se in effet
t i , la Chiesa ha g iud icato, s in nel 
IN 0 IV secolo, che i bambin i dei 
c redent i potevano r icevere questo 

sacramento il cui p resupposto in
d ispensabi le è la fede [Me 
16,6) e la convers ione espl ic i ta
mente espressa con il r ige t to di 
Satana, l 'adesione al Cr is to e la 
confess ione del s imbo lo di fede 
(che precede immed ia tamente la 

celebrazione del bat tes imo orto
d o s s o ) , è perché la Chiesa ha 
pensato che la fede del padr ino o 
del la madr ina potevano sostenere 
il ruolo degl i amic i del para l i t ico che 
Gesù ha perdonato e guar i to : « a 
causa del la loro fede » [Le 5,20; 
Mt 9,2; Me 11,5), o il ruolo del 
guardiano del la pr ig ione dei Fil ip-
pesi che Paolo bat tezzò: « con tu t t i 
i suoi » dopo avergl i de t to ; « Devi 
c redere nel Signore Gesù, e sarai 
salvo, tu e la tua famig l ia » [Atti 16, 
31-33). 

Se dunque la fede del padrino o 
de l l 'ambiente fami l ia re rende possi
bi le l 'ammiss ione ne l l 'assemblea dei 
f ra te l l i , non si pot rebbe scomuni 
care colu i che si è appena ammes
so, perché al lora si sarebbe am
messo? La comunione, in e f fe t t i , 
non è meno indispensabile alla 
Salvezza di quanto non lo sia il bat
t es imo (cf Giov 6,51-57). 

Insomma, nella t radiz ione orto
dossa del la Chiesa di Cr is to , batte
s imo, c res ima e eucar is t ia si ar t i 
colano l'una su l l 'a l t ro senza solu
zione di cont inu i tà , e senza tener 
conto del l 'e tà del bat tezzato: s i è 
innestat i nel Cristo per ricevere 
il suo Spirito, comunicare al suo 
Corpo ed essere vivifìcati dal suo 
sangue. 

Nel d ia logo ecumenico gl i or to
dossi rec lamano — cont ro la f ram
mentar ie tà indiv idual izzante dei sa
crament i — la res t i tuz ione del l 'un i 
tà dei t re sacrament i di in iz iazione. 
La dupl ice separazione l i turg ica t ra 
ba t tes imo e c res ima, t ra bat tes imo 
e eucar is t ia , intacca la sp i r i tua l i tà 
dei fede l i e indebol isce la loro co
scienza ecc les ia le . Il r i tuale d' inizia
zione fo rma un ins ieme che mani
fes ta l 'unità de l l 'economia del la 
Salvezza. I sacrament i sono al t ret
tante tappe success ive del la parte
cipazione alla v i ta in Cr is to . (1) 

(1) Questa nota firmata da due teologi 
ortodossi è stata preparata per uno studio 
interconfessionale in Francia sul tema: 
« Divenire cristianoidal Battesimo all'Euca
ristia » (Gruppo di Dombes). Da parte della 
Chiesa cattolica latina una preoccupazione 
sulla unità dell ' iniziazione cristiana nella 
successione tradizionale è stata mostrata 
dal documento della S . C . dell'Educazione 
Cattolica su - L'insegnamento della litur
gia nei seminari ». Al n. 43 si afferma: 
« l' iniziazione cristiana — cioè il r i to del 
catecumenato, i sacramenti del battesimo 
e della confermazione e della prima comu
nione — si deve esporre dil igentemente -. 
Al n. 48 si aggiunge: " Conviene soffer
marsi sul l 'eucarist ia, considerata come il 
coronamento dell ' iniziazione... » (Il Regno-
Documenti, n. 17, 1979, p. 396). 
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Libri e Riviste 

AA. VV., Mysterion. Nella celebra
zione del Mistero di Cristo la vita 
della Chiesa Miscellanea Liturgica 
in occasione dei 70 anni dell'Abate 
Salvatore Marsili ( = Q u a d e r n ì di 
Rivista L i turg ica, NS n. 5 ) , LDC, 
Leumann (TO) 1981, pp. 670 + 1 tav. 
f . t . L. 20.000. 
Il 70° compleanno del l 'ab. Mars i l i 
è stata una occasione per espr i 
mere doverosa e giusta gra t i tud i 
ne a chi ha dedicato t u t t e le pro
pr ie energie alla causa del Mov i 
mento L i turg ico i ta l iano con gl i 
sc r i t t i (209 t i to l i dal 1934 al 1980), 
con l ' insegnamento e anche con il 
« s i lenzio »! 
I redat tor i e co l laborator i del la Ri
v is ta L i turgica — di cui l 'ab. Mar-
s i l i è d i re t to re dal 1964 — hanno 
vo lu to so t to l ineare l 'avvenimento 
e r icordar lo , con questa miscel la
nea l i turg ica, a quant i hanno segui
to con lo s tud io e t rado t to nel l 'a
zione pastorale le p rospe t t i ve che, 
matura te ne l l 'ambi to del Mov imen
to L i turg ico, la Sacrosanctum Con-
cilium ha r ip roposto uf f ic ia lmente 
alla intera Chiesa lat ina. 
La prospet t iva b ib l ico- teologico- l i -
turg ica che ha carat ter izzato il di
scorso dei Padri conc i l ia r i è la 
stessa che ha isp i rato i col labo
rator i di questa opera. Il t i t o lo 
« Mys te r i on » intende espr imere 
gli in teress i del la v i ta di questo 
monaco e teo logo che ha incentra
to sempre la sua at tenzione sul l 'ap
p ro fond imento teo log ico de l l 'opus 
misericordiae Patris: la r ivelazione 
del « M is te ro nascosto da secol i 
in Dio »; M is te ro real izzato piena
mente in Cr is to e reso presente 
neW'hodie del la Chiesa mediante 
l 'azione l i turg ico-ce lebrat iva. (cf il 
s ign i f icat ivo s o t t o t i t o l o ) . 

L'opera, dopo la « Presentazione », 
of f re un prof i lo b iograf ico di Sal
vatore Mar ino Mars i l i (pp. IX-XVI) 
e la Bibl iograf ia (pp. XVII-XXXII) 
dove sono r ipor ta t i — secondo l'or
dine c rono log ico — i suoi numero
si sc r i t t i e le t raduzioni dal tede
sco e dal f rancese. La mole del 
vo lume non permet te la presenta
zione det tag l ia ta dei s ingol i 26 con
t r ibu t i d is t r ibu i t i in t re par t i . Nel la 
prima parte (pp.1-258), sul la l inea 
del cap. I del la Cost i tuz ione Litur
gica, sono raccol t i in fo rma orga
nica « temi di teo log ia l i turg ica » 
convergent i nel fa t to che la l i tur
gia cos t i tu isce la pienezza e il 
momento del la s tor ia del la salvez

za in quanto solo nel l 'azione l i tur
gica quel la è r i tua lmente attual iz
zata (cf in par t ico lare le pp. 115-
152). Nel la seconda parte (pp.259-
576) sono s tud iat i var i t emi di 
teo log ia , di pastora le, di catechesi 
presentat i secondo la success ione 
dei capi to l i del la s tessa Cost i tu 
zione L i turg ica. La terza parte in
f ine (pp.577-641) raccogl ie due r i 
cerche di ord ine s tor ico sul la l i 
tu rg ia in I tal ia. 
L' indice anal i t ico-s is temat ico per
me t te di ut i l izzare tu t t o l 'abbondan
te mater ia le che per la sua organi
c i tà e at tual i tà cos t i tu isce un pre
zioso apporto sia per il teo logo co
me per l 'operatore pastora le. Que
sto anche il mot ivo che giust i f ica 
l ' inser imento del vo lume nei Qua
derni di Rivista Liturgica i cui s tu
di e prospet t ive cos t i tu iscono un 
val ido punto di r i f e r imen to per lo 
s tud io s is temat ico del la l i turg ia 
(Eliana Ficozza). 

PREGHIERE NELLE GRANDI FESTE 
BIZANTINE, a cura di Sr. Mar ia del 
Monas te ro Russo Uspensk i j di Ro
ma, Ed. Morce l l iana, 1980, L. 6.000 
La presente pubbl icazione r ipor ta 
quasi in tegra lmente le uf f ic iature 
di Vespr i e Ma t tu t i n i di dieci del le 
grandi fes te del l 'anno l i tu rg ico bi
zant ino, di cui f inora non si aveva 
la t raduzione i tal iana. Ot to fes te 
(Nat iv i tà di Mar ia , Ingresso al t em
pio del la Verg ine, Natale, Teofania, 
Incontro di N.S. GesiJ Cr is to , An
nunciazione, Trasf igurazione, Dor
mizione del la Madre di Dio) sono 
t ra t te dai M i n e i , c ioè dai dodic i 
l ibr i l i tu rg ic i (uno per m e s e ) , che 
contengono la parte propr ia di o-
gni g iorno, ment re le a l t re due fe
ste. Ascens ione e Pentecoste, sono 
state r icavate dal Pentecostar ion, in 
cui sono comprese le uf f ic iature 
del per iodo che va da Pasqua alla 
Domenica di Tut t i i Santi che si 
ce lebra una set t imana dopo la Pen
tecos te . Il vo lume cont iene anche 
un'appendice in cui sono r ipor ta t i 
alcuni inni l i tu rg ic i de l le grandi 
fes te vo lu tamente t ra lasc ia te (Do
menica del le Palme, Pasqua, Esalta
zione del la C r o c e ) , poiché già tra
dote e publ icate, gli schemi del 
comune del Vespro e del Mat tu t i 
no, la numerazione greca ed ebrai
ca dei salmi e la spiegazione di 
alcune parole t ras l i t te ra te . Anche 
se, come af ferma la s tessa aut r ice. 

« nella t raduzione si perde il ri
t m o poet ico del l 'or ig inale », il vo
lume cos t i tu isce un ut i le sussidio 
pastorale, per poter celebrare in 
i ta l iano le più impor tant i uff iciatu
re del le fes te del 'anno l i turg ico, 
presso le comuni tà cat to l iche di tra
diz ione or ienta le ( M . F. Cucc i ) . 

G. PASSARELLl, Macario Criso
cefalo (1300-1382), OCA 210. Roma 
1980, pp. 198 + 18 tavv.. L. 15.000. 
Con questa pubbl icazione il giova
ne s tud ioso i talo-albanese, presen
ta l 'edizione cr i t ica in greco di una 
omel ia di Macar io Cr isocefa lo, 
met ropo l i ta di Filadelfia del la Li
dia, sul cu l to del le icone, corre
dandola di una traduzione italiana 
i l luminata da puntual i note, stor ico-
f i lo log ico-cr i t iche. 
Per s tabi l i re l 'edizione, l 'autore so
lo parzialmente ha potuto tener 
conto di sc r i t t i p recedent i su questa 
opera del Cr isocefa lo ; ha dovuto 
r iprendere il d iscorso ab ovo per 
ognuno dei codic i anche dal punto 
di v is ta paleograf ico e codicologico. 
Pure per questo il suo lavoro è 
degno di part icolare considerazione. 
Inol t re egli ha cercato di met tere 
in relazione l 'omelìa con la Basi
lica di S. Giovanni in Fi ladelf ia, ten
tandone una r icostruz ione tanto del
l 'archi tet tura quanto del c ic lo della 
decorazione p i t tor ica. A l l ' i ns ieme ha 
premesso un capi to lo sul la v i ta e 
sul la f igura del Cr isocefa lo. 
La pubbl icazione cosi usuf ru isce 
del cont r ibu to di d iverse disc ip l ine 
e cos t i tu isce una in teressante pre
sentazione di Macar io Cr isocefa lo, 
f igura di un cer to r i l ievo del sec. 
XIV bizant ino tra la corrente pala
mita e ant ipalamita. 
La pubbl icazione o l t re al valore sto
r ico-scient i f ico in sé ne ha anche 
uno funzionale per la Chiesa italo-
albanese, oggi in fase di recupero 
del l 'uso de l l ' immagine nel le sue 
chiese (Eleuter io F. For t ino) . 

I prossimi numeri dì 
« ECHI D'ORIENTE » 
avranno come tema: 
— Il Simbolo di fede 
— La Domenica 
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