
DIRITTO LITURGICO E INCULTURAZIONE.
ORIZZONTI TEOLOGICI, NORMATIVI E PASTORALI

La liturgia e celebrazione dell'unico mistero di Cristo, cioe di quella realtii sal-
viHca che da una parte supera tutti i tempi e tutti i luoghi perche e di Cristo; dal-
l'altra e necessariamente inserita in un tempo e in un luogo, quindi in una cultura,
perche la dimensione umana Ie e essenziale.

Ogni celebrazione e infatti fatta per l'uomo, e come tale si sviluppa nel tempo e
si situa in un luogo; il che significa che la liturgia non puo sfuggire ad una caratte-
rizzazione "culturale". II processo di inculturazione si iscrive nelle pieghe piu inti-
me dell'azione liturgic a cristiana poiche tale processo non e una specie di adegua-
mento estrinseco ad esigenze di attualitii e di contesto. Esso e profondamente esi-
gito dal fatto che un'azione liturgica cristiana e vera aliorche adeguatamente dice il
suo duplice riferimento al principio cristologico che la specifica e ai linguaggi e al-
Ie culture di cui e intessuta1.

Ma ogni celebrazione cultuale dell'unico evento salvifico, ed in particolare i sa-
cramenti, sono anche ad un tempo atti di Cristo e della Chiesa. Sono atti simbolici
personali di Cristo, giacche in essi attraverso la mediazione ufficiale della Chiesa,
Egli stesso agisce, vi sono rappresentati i suoi misted, dei quali il credente diviene
partecipe e attore. Sono atti della Chiesa, perche in essi la Chiesa agisce e si realiz-
za in modo che appaiono come celebrazioni della fede, dell' apertura alia grazia e
alla missione che ogni celebrazione cultuale e in particolare i sacramenti conferi-
scono. Viste in questa prospettiva, Ie celebrazioni sacramentali sono atti visibili po-
sti dalia Chiesa come istituzione di salvezza personale, atti funzionali della Chiesa,
in virtu sia del carattere del sacerdozio, sia del carattere del battesimo e della con-
fermazione.

Ponendo in risalto quanto dalie celebrazioni liturgiche e in particolare degli at-
ti sacramentali si inserisce nel campo del diritto, si deve fare attenzione a non tra-
lasciare nessuno dei diversi elementi che Ii compongono. Elementi invisibili ma ef-
Hcaci suI fondamento del mistero di Cristo, che la tradizione teologica esprime con

* Pontificia Universita Urbaniana.
1 Si veda in generale}. MANZANARES,I;Evolution du droit liturgique: diversite et unite, in

"L'Anne Canonique", 27 (1983),143-163; S. RECCHI, II codice e l'inculturazione, in AA.VV.,
Fondazione del diritto. Tipologia e Interpretazione della norma canonica, Milano 2001, pp. 235-
256; V. MOSCA, Per un diritto particolare missionario secondo la legislazione universale della
Chiesa, in "Euntes Docete" 3 (2001), 73-93; A. J. CHUPUNGCO, Inculturazione liturgica, in Li-
turgia-Dizionari San Paolo, a cura di D. SARTORE- A.M. TRIACCA- C. OBIEN, Cinisello Balsamo
2001, pp. 952-968;}. LOPEZ GAY - C. CIBIEN, Missioni e Liturgia, ivi, pp. 1197-1208.
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1. I termini di un rapporto tra Liturgia, Diritto, Missione, Cultura

Nel rapporto tra liturgia, diritto, missione, cultura, a partire dal Concilio Vati-
cano II ad oggi, sono stati usati vari termini, per esprimere la relazione che li sot-
tende. Oggi il termine pili usato e inculturazione. Ma prima che si arrivasse a tro-
yare un assenso tra i vari studiosi delle discipline ecclesiastiche, sono stati usati di-
versi termini, anche nei documenti conciliari e magisteriali posteriori. Li esponia-
mo brevemente per capirne illoro significato, e far emergere la specificita del ter-
mine inculturazione4 che appare come illeitmotiv espressivo dell'azione missiona-
ria delia chiesa nel Terzo Millennio.

cui e posta. Come Cristo divenne un Giudeo a tutti gli effetti, eccetto il peccato,
coslla Chiesa non deve divenire solo semplicemente una Chiesa in un dato luogo,
ma la Chiesa di una particolare localita. 1'incarnazione delia Chiesa inevitabilmen-
te influenza la liturgia che similmente impiantera se stessa nelle tradizioni e nelle
culture di ogni popolo.

11 termine incarnazione delta liturgia un tempo veniva usato come equivalente
di inculturazione. Ma sarebbe pili esatto considerarla quale base teologica dell'in-
culturazione, piuttosto che un suo sinonimo. 1'incarnazione, sia come mistero che
come termine tecnico, arricchisce la nostra comprensione dell'inculturazione.

In quanto mistero spiega perche la Chiesa e la sua liturgia devono adattarsi alle
culture dei popoli. Cia che avvenne quando Dio si fece uomo,ora avviene quando
la Chiesa e la sua liturgia incarnano Ie ricchezze delle nazioni.

In quanto termine tecnico, l'incarnazione da profondita ali'inculturazione, che
non dovrebbe essere compresa come un lavoro esteriore di adattamento 0 di
conformita con una situazione. La liturgia non e un mero adattamento: e unita con
Ie tradizioni e la cultura delia Chiesa locale, cosl come avvenne nel mistero iposta-
tico. In breve, e incarnata6•

la formula ex opere operato ed elementi visibili dei singoli sacramenti, quali capa-
cita, legittimazione, volonta e intenzione, ministro, soggetto, segni sacramentali,
tempo e luogo, testi delle celebrazioni, sono inseparabilmente uniti, quali elemen-
ti di una sola complessa realta2•

Quando si pone una celebrazione liturgic a e in particolare sacramentale, cia
che in essa si compie, nella misura in cui produce conseguenze rilevanti per il di-
ritto, si iscrive anche nella categoria degli atti giuridici, atti che determinano delle
modificazioni dei rapporti nella comunita3•

1.2 Indigenizzazione

11 termine indigenizzazione deriva dalla parola indigeno e indica il processo di
conferimento alIa liturgia di una particolare forma culturale che e nativa delia
Chiesa locale. Lo studio so Amalorpavadass negli anni '70 usa la parola per indica-
re l'inculturazione delia liturgia nel contesto delia cultura indiana, 0, come lui la
intese, «per dare alia nostra lingua una sistemazione e un maggiore carattere india-
no». Indigenizzazione, per lui, era sinonimo di indianizzazione. 11 processo, secon-
do tale Autore, consta di tre fasi. La prima e la creazione di un' atmosfera indiana
del culto, attraverso gesti, posizioni del corpo, forme di omaggio, oggetti ed ele-
menti, silenzio e interiorita; la seconda e una traduzione in vernacolo e la compo-
sizione di nuovi testi liturgici; e la terza e l'uso di Scritture di altre religioni nella li-
turgia, specificatamente dei sacri libri indiani, come parte delia proclamazione del-
Ia Parola di Di07.

Secondo il professor Chupungco, tuttavia, la parola indigenizzazione, sia eti-
mologicamente che letteralmente, rappresenta una cosa impossibile. Niente pua
essere reso nativo 0 indigeno in una terra straniera; per essere indigeno e necessa-
rio essere nato 0 venir prodotto nella propria terra natia. Una indigenizzazione
delia liturgia cristiana e cosl un'impossibilita. Infatti il messaggio del Vangelo non

11 decreto del Vaticano II Ad Gentes (AG) parla dell'Incarnazione di Cristo co-
me un paradigma per Ie giovani Chiese: «Indubbiamente come si verifica nell' eco-
nomia dell'incarnazione (ad instar oeconomiae incarnationis)J Ie giovani chiese che
sono radicate in Cristo e costruite sul fondamento degli Apostoli, hanno la capa-
cita meravigliosa di assorbire tutte Ie ricchezze delle nazioni che a Cristo sono sta-
te assegnate in eredita»5.

l'espressione ad instar oeconomiae incarnationis indica che il decreto conciliare
pone l'incarnazione di Cristo come un esempio da copiarsi fedelmente. Ad imita-
zione di Cristo che per virtu dell'Incarnazione, fece se stesso membro del popolo
d'Israele, la Chiesa locale deve sforzarsi di identificare se stessa con il popolo fra

2 Si veda in generale: A MONTAN,I sacramenti, in AA. vv., If diritto nel mistero delta Chie-
sa, Roma 1992, vol. III, pp. 110-164; C.].M. ERRAZURIz,Sacramentz'e sacramentali, in Enciclope-
dia del diritto, Milano 1989, vol. XLI, pp. 197-208; T. RINCON-PEREZ,La liturgia y los sacra-
mentos en el derecho de la Iglesia, Pamplona 1997.

3 A MONTAN,Glz'atti sacramentali come atti giurzdici, in AA VV., I;atto giurzdico nel diritto
canonico, Citta del Vaticano 2002, pp. 46-47.

4 Tra i diversi studi che si possono citare ci limitiamo a rimandare a quelli del prof. ROEST-
CROLLIUS,decano delia facolta di Missiologia delia Pontificia Universita Gregoriana, per vari
periodici, il quale, gia venti cinque anni fa, teneva corsi sulia teologia deli'Inculturazione in
quelia universita. AA ROEST-CROLLIUS- T. NKERAMIHIGO,What is so new about inculturation,
Roma 1991; AA ROEST-CROLLIUS,Inculturazione, in Dizionario di Missiologia, Bologna 1993,
pp. 281-286; IDEM,I;inculturation, in AA. VV., Suivre le Christe en mission. Manual de Missio-
logie, Urbaniana University Press-Citta del Vaticano 1999, pp. 125-135.

5 AG 22, in Enchiridion Vatz'canum, (d'ora in poi EV), Bologna 1976 ss., 1/661.
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82 (1995), 361-385, in particolare 363-366. Si vedano inoltre C. BRAGA,Un problema fonda-
mentale di pastorale liturgica: adattamento e incarnazione nelte varie culture, "Ephemerides Li-
turgicae" 89 (1975),5-39; I. OMAECHEVERRIA,The dogma of the Incarnation and the Adaptation
of the Church to various Peoples, "Omnis Terra" 73 (1976), 277-283.

7 D.S. AMALORPAVADASS,Towards Indigenization in the Liturgy, Bangalore 1971, pp. 26-53.
n sinodo dei Vescovi del 1974 discusse la questione delia indigenizazione delia Chiesa, si veda
'0 CONNORP., The Bishops' Synod and Indigenzzation, in "World Mission" 26 (1975), 4-12.



cresce spontaneamente in uno sfondo culturale: e sempre trasmesso attraverso il
dialogo apostolico. Un' altra difficolta presentata dalIa indigenizzazione e la que-
stione di definire per alcuni Paesi cio che e propriamente indigeno, cioe cio che
non ha mescolamenti con altre culture. Inoltre, un ritorno alia indigeneita ha il sa-
pore del romanticismo e deli'archeologia8•

1.3 Contestualizzazione

IT termine contestualizzazione, incomincio ad essere usato nel vocabolario ec-
clesiastico dal Concilio Mondiale delie Chiese del 1972. E un derivato delia parola
"contesto" , e vuole esprimere in particolare l' attenzione delia Chiesa di essere ade-
guata alia societa contemporanea. Questo termine vuole essere soprattutto una ri-
sposta alIe istanze avanzate dalIa Costituzione sul1a Chiesa nel mondo contempo-
ran eo del Vaticano II Gaudium et Spes. Cultura e ambiente sono i contesti concre-
ti in cui vive, opera e celebra la Chiesa locale. La liturgia dovrebbe cosl prendere
in considerazione il contesto concreto di una data assemblea: Ie condizioni geogra-
fiche e temporali, la situazione politica e socioeconomica, il contesto urbano e ru-
rale, di lavoro e produzione, ecc. Sfortunatamente, la liturgia, che alI'inizio era for-
temente orientata in senso agricolo, sembra dare oggi poca attenzione al mondo
industriale, al suo stile di vita, alIe condizioni delie fabbriche, ai contratti di lavoro
e agli scioperi che sono regolari come Ie stagioni deli'ann09.

Purtroppo, come fa notare illiturgista Chupungcor, «poiche in molte parti del
mondo la negazione dei diritti umani costituisce la caratteristica dominante delia
vita quotidiana, il contesto nel quale la Chiesa vive, opera e celebra e profonda-
mente influenzato dalIa lotta per la liberta politica, economica e culturale. In que-
sti luoghi, la contestualizzazione e stata usata per indicare la lotta verso la libera-
zione. Cosl ha guadagnato popolarita in quei luoghi dove la teologia delia libera-
zione ha messo radice a causa del suo interessamento per il progresso, la liberta
politica e la giustizia sociale. Secondo questa teologia, la Chiesa ha il dovere di
riformulare la sua dottrina e rivedere Ie sue istituzioni nel contesto delie aspirazio-
ni umane per la liberta e il progresso»lO.

Si puo osservare che al di la delia validid di tali affermazioni, si puo cogliere
positivamente la indicazione teologica secondo la quale il culto non puo essere dis-
sociato dal contesto umano delia societall.

Pero: «Poiche Ie situazioni, e quindi anche il contesto, cambiano rapidamente,
una "liturgia contestualizzata" e difficile da caratterizzare e da definire. Per tale ra-
gione il termine contestualizzazione ha avuto poco successo presso gli studiosi di

8 A.]. CHUPUNGCO, Inculturazione e liturgia, op. cit., p. 365.
9 Si veda R. COSTA, One faith, Many cultures: Inculturation, Indigenization and Contextuali-

zation, New York 1988; nel campo delia missi010gia, 10 studioso Luzbetak usa il termine conte-
stualizzazione per esprimere 1a relazione fra 1a cultura e 1a te010gia: 1. LUZBETAK,Signs of Pro-
gress in Contextual Theology, in "Verbum SVD" 22 (1981) 39-57.

10 A.]. CHUPUNGCO, Inculturazione e liturgia, op. cit., pp. 366.
11 Per una spiegazione pili approfondita si puo vedere: P. HIEBERT, Critical contextualiza-

tion, "Mission010gy" 12 (1984),287-296.

liturgia. In realta, tuttavia, la liturgia dovrebbe essere contestuale, perche il conte-
sto e un'espressione delia cultura»12.

ITtermine revisione e molto usato nelie espressioni delia Costituzione sul1a li-
turgia del Concilio Vaticano II Sacrosanctum Concilium, infatti in pili parti di que-
sta costituzione si afferma che i libri liturgici devono essere rivisti al fine di eviden-
ziare pili chiaramente la natura e 10 scopo dei riti13.

La Sacrosanctum Concilium venne influenzata in un certo qual modo dal movi-
mento liturgico preconciliare, detto anche classico, per la sua preferenza delia for-
ma classica delia liturgia romana, quindi la stessa riforma conciliare segul un simi-
le schema. Infatti neli'articolo 34 delia Sacrosanctum Concilium si dice: «I riti
splendano per nobile semplicid; siano chiari per brevita ed evitino inutili spiega-
zioni; siano adattati alia capacita di comprensione dei fedeli e non abbiano biso-
gno, generalmente di molte spiegazioni»14.

In questo senso il termine revisione propone che i libri liturgici, in particolare
quelli tridentini, vengano corretti, emendati, migliorati ed aggiornati. Seguendo
questa linea si evidenziano due aspetti. «Primo, che la revisione lavora solo su libri
gia esistenti. ITConcilio non previde una completa e totale nuova edizione dei libri
liturgici, ad eccezione di quelli non ancora esistenti. Secondo, illavoro di revisione
segue il modelio classico. In tal senso la revisione delie edizioni tipiche e una spe-
cie di restaurazione. Durante la restaurazione conciliare, alcuni padri dissentirono
dalIa restaurazione classica proposta, poiche richiamava modelli antiquati 0 persi-
no obsoleti. Sembrava ci fosse una contraddizione fra la revisione in quanto ag-
giornamento e la restaurazione classica»15.

Ma intento del Concilio Vaticano II era quelio di offrire alIe Chiese locali la
possibilita di un modelio liturgico, una specie di edizione tipica, che avesse Ie qua-
lid delia sobrieta romana, delia semplicid e delia chiarezza. In questo modo Ie va-
rie chiese locali potevano adattare l' edizione tipica alia loro cultura, sul1'esempio
delie Chiese franco-germaniche deli' ottavo secolo.

ITtermine revisione COS1 come viene adoperato dalIa Sacrosanctum Con cilium ,
vuole essenzialmente riferirsi allavoro post-conciliare di miglioramento dei libri
tridentini in armonia con la forma classica del rito romano e tenuto conto delie esi-
genze pastorali16.

12A.]. CHUPUNGCO, Inculturazione e liturgia, op. cit., p. 367.
13 Si veda SC 37, 50,66,67,71,72,76,79,80,82,90, e 107. In generale si veda: G. PASQUA-

LETTI, Riforma Liturgica, in Liturgia, op. cit., pp. 1626-1649.
14 SC 34, in EV 1/55. Si veda: B. NEUHEUSER - A TRIACCA, Movimento Liturgico, in Litur-

gia, op. cit., pp. 1279- 1293; A TRIACCA,Rinnovamento Liturgico, ivi, pp. 1653-1666.
15 A]. CHUPUNGCO, Liturgies of the future, New York 1989, pp. 3-8.
16 A]. CHUPUNGCO, Inculturazione e liturgia, op. cit., pp. 368-369.



1.5 Adattamento

n termine adattamento e una parola, si potrebbe dire ufficiale, usata nelia Sa-
crosanctum Con cilium in particolare agli articoli 37-4017.n documento conciliare
usa due termini come sinonimi: aptatio e accomodatio, sebbene nel capitolo III sui
sacramenti e i sacramentali, accomodatio sostituisce completamente aptatio, essen-
do preferita18.Come spiega il professor Chupungco, «la distinzione fra aptatio e
accomodatio inizio a prendere forma solo con la pubblicazione delia editio typica
dei libri conciliari. La parte introduttiva di questi libri contiene due sezioni pro-
prio sull'adattamento. La De aptationibus, di competenza delie Conferenze Epi-
scopali e la De accomodationibus riguardante il diritto e il dovere del ministro. I li-
bri liturgici danno quindi indicazioni specifiche a proposito di uno e deli' altro.
Un' altra differenza fra aptatio e accomodatio e che la prima, quando approvata da
Roma, richiede che i cambi siano inseriti nel rituale delia Chiesa locale, mentre la
seconda e una temporanea modificazione del rito fatta dal ministro per particolari
bisogni dei vari gruppi»19. .

Nelia Sacrosanctum Concilium si dice che: «Il sacro concilio proponendosi di
far crescere ogni giorno di pili la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alie
esigenze del nostro tempo quelie istituzioni che sono soggette a mutamenti, di fa-
vorire cio che puo contribuire ail'unione di tutti i credenti in Cristo, e di rinvigo-
rire cio che giova a chiamare tutti nel seno delia chiesa, ritiene suo dovere inte-
ressarsi in modo speciale anche delia riforma e deli' incremento delia liturgia»20.
Dunque secondo queste affermazioni, si puo pensare che l' adattamento si riferis-
se al progetto di rinnovamento e di aggiornamento generale delia Chiesa secondo
gli stessi intendimenti per cui era stato convocato il Concilio Vaticano II. Infatti
per poter attuare l' aggiornamento delia liturgia e necessario adattarla aile circo-
stanze contemporanee e operare quei cambiamenti utili secondo la mentalita at-
tuale del culto pubblico. La Sacrosanctum Con cilium indica due modi: la revisio-
ne dei riti esistenti e 1'adattamento ai bisogni dei tempi. Ma il termine adattamen-
to non provenendo dail'area antropologica, per alcuni studiosi appariva "neu-
tro". La costituzione sulla liturgia negli articoli 37-40, parla di «norme per un
adattamento ail'indole e aile tradizioni dei vari popoli», praticamente si tratta di
un adattamento culturale. Ma come faceva notare Arbuckle, il termine adatta-
mento veniva associato nel passato alia manipolazione delia cultura. Ecco perche
10 stesso studioso propose che tale terminologia venisse cambiata, utilizzando il
termine "inculturazione", pili adatto ad esprimere anche Ie implicanze evangeli-
che delia teologia delia chiesa 10cale21.Comunque il termine "adattamento", se-
condo i principi delia Sacrosanctum Concilium, continuo ad essere usato nei libri

liturgici, con un significato flessibile e utilizzato perfino come sinonimo di incul-
turazione, tanto cheyenne coniata l'espressione di "adattamento culturale"22.

n termine inculturazione appare oggi, come la parola pili attinente ad esprime-
re il rapporto delia espressione delia fede in una determinata cultura, quindi in tut-
ti i suoi ambiti. Tra i primi studiosi che usarono questo termine, si ricorda]. Mas-
son, che nel 1962 in un suo articolo scriveva: «Qggi giustamente si fa pili urgente
l'esigenza di un cattolicesimo inculturato in modo polimorfo»23.

I Gesuiti, nelia 32esima Congregazione Generale delia Compagnia di Gesli del
1975, usarono il termine "inculturatio" nelie loro discussioni, come equivalente di
inculturazione, sostituendo il prefisso "en" con "in", poiche il primo non esiste
nelia lingua latina. Questo cambiamento da enculturazione a inculturazione porto
con se anche un cambiamento di significato dei terminF4.

Come spiega A. Shorter, «enculturazione e un termine antropologico specifico,
per esprimere la socializzazione 0 l' apprendimento di un processo attraverso il
quale una persona e inserita in una cultura»25.Da ailora il termine inculturazione
incomincio ad essere usato negli ambienti missionari, teologici e liturgici assu-
mendo pero un significato differente. Lo stesso autore chiarifica inoltre la distin-
zione tra acculturazione e inculturazione. II termine acculturazione viene definito
come «1'incontro tra una cultura ed un'altra». Questo incontro avviene sulla base
di un mutuo rispetto e tolieranza, quasi esterno. Da questo incontro puo risultare
una giustapposizione di elementi non relazionati che dovrebbe portare ad una
comunicazione interna. In pratica tra Ie due culture non vi e un processo di assi-
milazione mutua, sebbene 1'acculturazione e una condizione necessaria per l'in-
culturazione26.

Sempre Shorter definisce invece 1'inculturazione come «la relazione creativa e
dinamica fra il messaggio cristiano e una cultura 0 pili culture». In questo concet-
to vi sono tre aspetti principali che caratterizzano il processo d'inculturazione. Pri-
mo, l'inculturazione e un processo costante e concerne ogni paese 0 regione dove
la fede e stata seminata. Secondo, la fede cristiana non puo esistere che in una for-
ma culturale. Terzo, fra la fede cristiana e la cultura dovrebbe esserci interazione e
reciproca assimilazione27.

Nel campo liturgico, il primo studioso ad usare tale termine fu C. Valenziano.
In un suo articolo sul rapporto tra liturgia e religiosita popolare del 1979, definl

17 SC 37-40, in EV 1/65-71. In generale si veda A. CUVA,Adattamento Liturgico, in Liturgia,
op. cit., pp. 1-6.

18 Cf. SC 59-81, in EV 1/107-143.
19 A.]. CHUPUNGCO, Inculturazione e Liturgia, op. cit., p. 369.
20 SC 1, in EV 1/1.
21 G. ARBUCKLE, Inculturation not adaptation: time to change terminology, in "Worship"

60/6 (1986),512-120.
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22 Si vedano gli Atti del congresso dei professori italiani di liturgia del 1989, in AA. VV., Li-
turgia e Adattamento. Dimensioni culturali e teologico- pastorali, Roma 1990.

23 J. MASSON, I.:Eglise ouverte sur Ie monde, "Nouvelle Revue Theologique" 84 (1962),1038.
24 Cf. A.A. ROEST CROLLIUS, What is so new about Inculturation, "Gregorianum" 59 (1978)

721-738.
25 A. SHORTER,Toward a theology of inculturation, London, 1988, pp. 5-6.
26 Ibidem, pp. 6-8.
27 Ibidem, p. 11.



l'inculturazione come il metodo con il quale si conduce una mutua interazione fra
la liturgia e Ie varie forme di religiosita popolare28.

Giovanni Paolo II usa per la prima volta questo termine, sebbene come un si-
nonimo di acculturazione, rivolgendosi alia Pontificia Commissione Biblica; in
questo messaggio il Sommo Pontefice notava come «il termine acculturazione 0

inculturazione possa essere un neologismo, ma che esprime molto bene uno degli
elementi del grande mistero deli'Incarnazione»29.

In seguito il Sommo Pontefice ha approfondito la spiegazione del processo di
inculturazione in alcuni documenti magisteriali nel seguente modo. Neli'esortazio-
ne apostolica Catechesi Tradendae, del 16-10-1979, nel parlare deli'incarnazione
del messaggio nelie culture cosl si esprime:

Neli'enciclica Redemptoris Missio, viene proposta poi una sintesi di quelio che
e il processo dinamico delia inculturazione:

«Della catechesi, come dell'evangelizzazione in generale, possiamo dire che e chiamata
a portare la forza del vangelo nel cuore della cultura e delle culture. Per questo la cate-
chesi cerchera di conoscere tali culture e Ie loro componenti essenziali; ap.(>renderaIe
espressioni pill significative; ne rispettera i valori e Ie ricchezze peculiari. E in questa
modo che essa potra proporre a tali culture la conoscenza del mistero nascosto ed aiu-
tarle a far sorgere, dalla loro propria viva tradizione, espressioni originali di vita, di ce-
lebrazione e di pensiero che siano cristiani»30.

«Svolgendo l' attivita missionaria tra Ie aenti, la chiesa incontra varie culture e viene
coinvoIta nel processo d'inculturazione. E, questa, un'esigenza che ne ha segnato tutto
il cammino storico, ma oggi e particolarmente acuta e urgente. n processo di inseri-
mento della chiesa nelle culture dei popoli richiede tempi lunghi: non si tratta di un pu-
ro adattamento esteriore, poiche 1'inculturazione "significa 1'intima trasformazione de-
gli autentici valori culturali mediante 1'integrazione nel cristianesimo e il radicamento
del cristianesimo nelle varie culture". E dunque, un processo profondo e globale che
investe sia il messaggio cristiano, sia la riflessione e la prassi della chiesa. Ma e pure un
processo difficile, perche non deve in alcun modo compromettere la specificita e 1'inte-
grita della fede cristiana.
Per 1'inculturazione la chiesa incarna il Vangelo nelle diverse culture e, nello stesso tem-
po, introduce i popoli con Ie loro culture nella sua stessa comunitfi; trasmette ad esse i
propri valori, assumendo cia che di buono c'e in esse e rinnovandole dall' interno. Da
parte sua, con 1'incuIturazione, la Chiesa diventa segno pill comprensibile di cia che e
strumento pill atto della missione.
Grazie a questa azione nelle chiese locali, la stessa chiesa universale si arricchisce di
espressioni e valori nei vari settori della vita cristiana, quali l'evangelizzazione, il culto,
la teologia, la carita; conosce ed esprime ancor meglio il mistero di Cristo, mentre viene
stimolata a un continuo rinnovamento. Questi temi, presenti nel concilio e nel magiste-
ro successivo, ho ripetutamente affrontato nelle mie visite pastorali alle giovani chiese.
L'Inculturazione e un cammino lento, che accompagna tutta la vita missionaria e chia-
ma in causa i vari operatori della missione ad gentes, Ie comunitfi cristiane man mana
che si sviluppano, i pastori che hanno la responsabilita di discernere e stimolare la sua
attuazione»32.

Neli'enciclica Slavorum Apostolt', del 2-6-1985, nel rapporto tra il Vangelo e la
cultura proponendo l' esempio dei santi Cirillo e Metodio si esprimeva in tale modo:

«Nell' opera di evangelizzazione, che essi compirono - come pionieri in territorio abita-
to da popoli slavi-, e contenuto al tempo stesso un modello di cia che oggi porta il no-
me di "inculturazione" -1'incarnazione del Vangelo nelle culture autoctone - ed insie-
me l'introduzione di esse nella Vitadella Chiesa.
Incarnando il Vangelo nella peculiare cultura dei popoli che evangelizzavano, i santi Ci-
rillo e Metodio ebbero particolari meriti per la formazione e 10sviluppo di quella stes-
sa cultura 0, meglio, di moIte culture. Infatti, tutte Ie culture delle nazioni slave debbo-
no il proprio "inizio" 0 il proprio sviluppo all'opera dei fratelli di Salonicco. Questi, in-
fatti, con la creazione, originale e geniale, di un alfabeto in lingua slava, diedero un con-
tributo fondamentale alla cuItura e alla letteratura di tutte Ie nazioni slave.
La traduzione poi dei libri sacri, eseguita da Cirillo e Metodio unitamente ai loro disce-
poli, conferl capacitfi e dignita culturale alla lingua liturgica paleoslava, che divenne per
lunghi secoli non solo la lingua ecclesiastica, ma anche quella ufficiale e letteraria, e
persino la lingua comune delle classi pill coIte della maggior parte delle nazioni slave e,
in particolare, di tutti gli slavi di rito orientale»3!.

Pertanto alia luce delie suddette affermazioni, nel campo piu propriamente li-
turgico, l'inculturazione liturgica «puo essere definita il processo deli'inserimento
dei testi e dei riti delia liturgia nelia struttura delia cultura locale. Come risultato, i
testi e i riti assimilano il pensiero del popolo, la lingua, i valori, i simboli e Ie arti,
ossia illoro tracciato culturale. Cosl per l'inculturazione liturgic a e fondamentale
l' assimilazione nelia liturgia dei tratti delia cultura locale. Cia significa che la litur-
gia e la cultura condividono Ie stesse caratteristiche di pensiero, linguaggio e rito.
La liturgia pensa, parla e ritualizza, dunque, il suo contenuto in accordo con i trat-
ti delia cultura delia Chiesa locale»33.

32 RM 52, in EV 12/651-652.
33A]. CHUPUNGCO,Inculturazione e Liturgia, op. cit., pp. 24-25; inoItre si vedano A. CHU-

PUNGCO,Liturgies of the future, op. cit., pp. 23-40; R. GONZALEZ,Adaptacion, inculturacion,
creatividad. Planteamiento, problemdtica y perspectivas de profundizacion, in "Phase" 158 (1987)
129 -152; AA. VV.,L:inculturation, in "La Maison Dieu" 189 (1989); AA. VV., Papers on litur-
gical ineulturation read at the 1989 Societas Liturgica Meeting, in "StudiaLiturgica" 20/1 (1990),
specialmenteP.M. GAYThe Inculturation of the Christian Liturgy in the West, pp. 8-18; D.S.
AMALORPAVADASS,Theological Reflections on Inculturation, pp. 36-54; A STAUFFER,Incultura-
tion and Church Architecture, pp. 70-80; T.BERGER,The Women's Movement as a Liturgical Mo-
vement: A Form oflnculturation?, pp. 55-64; A KAVANAGH,Liturgical Ineulturation; Looking to
the Future, pp. 95-106.

28 C. VALENZIANO,La religiositd popolare in prospettiva antropologica, in AA. VV.,Ricerche
sulla religiositd popolare, Bologna 1979, pp. 83-110.

29 GIOVANNIPAOLOII, Messaggio alla Pontificia Commissione Biblica, in AA. VV., Fede e
Cultura alla luce della Bibbia, Torino 1981, p. 5.

30 CT 53, in EV 6/1886.
3!SA21, in EV 9/1596. Siveda in generale:M. LACKO,Cirillo e Metodio, I Santi Apostoli degli

Slavi, Roma 1964, in particolare sulla liturgia slava delloro metodo missionario,pp. 51-70; F.
DVORNIK,The signzficance of the Missions of Cyril and Metodius, in "The SlavikReview",23
(1%4),195-211.
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L'inculturazione liturgic a e un problema complesso. Riguarda la teologia, Ie
fonti cristiane, la storia, Ie legislazioni liturgiche e la cultura. Come gia notava la
Sacrosanctum Concilium al n. 4034, Ie pili grandi difficolta d'inculturazione si in-
contrano nelle terre di missione. Per questo e necessario che persone esperte col-
laborino con Ie Conferenze Episcopali. Ma Ie difficolta non mancano anche nei
paesi di antica cristianita, dove la cultura e costantemente in evoluzione e il pen-
siero teologico e fluido. Questo significa che l'inculturazione e un processo conti-
nuo, perche Ie situazioni umane ed ecclesiali sono in continua trasformazione.
Dunque l'inculturazione liturgic a deve stare al passo con 1'inculturazione teologi-
ca. Se la liturgia assume i valori e Ie espressioni linguistiche dei singoli popoli, re-
sta pienamente valido anche in questo campo l' assioma: lex orandi, lex credendi.

II. ALCUNI PUNTI FERMI: L'ISTRUZIONE
"LA LITURGIA ROMANA E L'INCULTURAZIONE"

ciascun popolo, dei valori permanenti di una cultura, pili che delle sue espressioni
transitorie. Essa deve dun que essere strettamente connessa con una pili vasta azio-
ne, con una pastorale concertata, che consideri 1'insieme delia condizione umana.
Come tutte Ie altre forme di azione evangelizzatrice, questa complessa e paziente at-
tivita domanda un impegno metodico e progressive di ricerca e discernimento.
L'inculturazione delia vita cristiana e delle sue celebrazioni liturgiche, per un popo-
10nel suo insieme, non potra del resto che essere frutto di una progressiva matura-
zione nella fede»39.

La prima parte (nn. 9-20)40vuole mostrare, cosl come esplica il suo titolo, "ll pro-
cesso d'inculturazione nella storia della salvezza" facendo quasi da sfondo alie altre
patti. II processo d'inculturazione appare inerente a tutta la staria delia salvezza, dal-
la prima Alleanza (n. 9) alia novita radicale deli'Incarnazione - "nel Cristo, la pie-
nezza del culto divino e penetrata in noi" (SC 5) - (nn. 10-12), e di conseguenza la
nascita e la diffusione della Chiesa tra i giudei ed i pagani (nn.13-15), il suo sviluppo
e il suo radicamento nelle culture d'Oriente e d'Occidente (nn.16-17). Lo sviluppo
delle forme liturgiche, avvenuto nel passato, resta una lezione permanente: la Litur-
gia del nostro tempo deve essere capace di esprimersi in ogni cultura, conservando
la propria identita, nella fedelta alia tradizione ricevuta dal Signore (nn. 18-20).

Infatti «il discernimento, che si e effettuato nel corso della storia della chiesa,
resta necessario affinche, per mezzo della liturgia, l' opera di salvezza compiuta dal
Cristo si perpetui fedelmente nelia Chiesa, per la potenza dello Spirito, attraverso
10 spazio e il tempo e nelle differenti culture umane»41.

II documento della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sa-
cramenti su La Liturgia Romana e l'inculturazione viene presentato come "IV
istruzione per una corretta applicazione della Costituzione conciliare sulla Liturgia"
(nn. 37-40)35. II testo approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo II il25 gennaio
1994, a circa 30 anni di distanza dalia Sacrosanctum Concilium, e state reso pubbli-
co in occasione dell'apertura del Sinodo dei Vescovi per 1'Mrica. L'iter di prepara-
zione di circa 16 anni, un tempo un po' lungo e faticoso, non deve meravigliare: gli
addetti ai lavori conoscono la complessita di elaborare simili documenti36.

La prima parte del titolo vuole indicare essenzialmente il soggetto; la seconda
parte precisare la natura e l' autorevolezza; 1'incipit del documento: "Varietates Le-
gitimaeJJ intende indicare il tern a sviluppato in esso.

34 Cf. SC 40, in EV 1/68-71.
35 C£. In EV 14/66-157. Cf., pili avanti in questo stesso volume, alle pp. 21,7ess. . .
36 CfJ EVENOU,La IV Istruzione per una corretta applicazione delia costttuzzone conezltare

sulla Liturgia (nn. 37-40), in "Rivista Liturgica" 82 (1995),386-401.
37 Citiamo d'ora in poi il testa con la sigla VL nn 1-8, in EV 14/66-76.
38 Lettera Apostolica Vicesimus quintus annus, in EV 11/1567 -1597.

39 VL n. 5, in EV 14/72-73.
40 VL nn. 9-20, in EV 14/77 -90.
41 VL n. 20 in EV 14/90. Si puo dire che nessun modelio storico caratterizza l'inculturazio-

ne meglio delia classica liturgia romana. Questa forma di liturgia fiod aRoma fra il quinto e l'ot-
tavo secolo. Venne scritta da Gelasio, Virgilio, Leone Magno e Gregorio Magno, pontefici che
appartenevano all'elite delia sociera roman a, al gruppo degli homines classici c~lebrati per 1a10-
ro nobile semplicita e sobrieta, maestri di retorica oItre che di senso pratico. E pensando a co-
storo che questi Pontefici svilupparono quelia forma di liturgia romana per 1aquale la storia ha
riservato la designazione di classica. I 10ro testi, persino quando sono tradotti nelie lingue mo-
derne, esprimono ancora il pensiero e illinguaggio delia gente per 1aquale sono stati composti.
Si deve inoItre ricordare che durante il periodo classico, 1'inculturazione delia liturgia fu gran-
demente creativa. I sacramentari di questo periodo, quali il Gelasiano Vetus, il Veronese e il Gre-
goriano, contengono formule di preghiere che sono composizioni originali.

Neli'ottavo seco10si registro poi un altro tipo di inculturazione liturgica nelia Chiesa deli'im-
pero franco-germanico. Diversamente dalla liturgia romana, che crebbe attraverso 10sforzo crea-
tivo dei Pontefici, 1aliturgia franco-germanica si sviluppo primariamente mediante il contatto con
la forma classica delia liturgia romana. I liturgisti deli'impero dovettero riformulare i testi e i riti
dei libri romani per accomodare l'indole dei nuovi popoli a cui erano diretti, che in quel tempo
erano in netto contrasto con la sobrieta romana. IT risultato fu una liturgia che conteneva l'essen-
ziale del modelio romano, mentre 10rivestiva con una nuova e vigorosa forma culturale. IT Ponti-
ficale romano-germanico del decimo secolo, per non parlare dei sacramentari eccentrici ed esube-
ranti di questa stesso periodo, rivesti.di fascino, dramma e colore la liturgia formale, austera e ri-
servata di Roma. Per tutti questi aspetti si possono brevemente vedere: E. BISHOP,Liturgica Hi-
storica, Oxford 1962, pp. 2-9 dove l'autore descrive The genius of the Roman Rite; G. Drx, The
shape of the Liturgy, New York 1982, pp. 103-140 per la forma classica delia liturgia eucaristica;
TH. KLAUSER, La Liturgia nella Chiesa occidentale, Torino, 1971, pp. 55-63 per i

2.1 II contenuto dell'Istruzione

II testo e suddiviso in una premessa e in quattro parti. La premessa (nn. 1_8)37,ri-
corda l'inizio delia costituzione Sacrosanctum Concilium riconfermata dalia lettera
apostolica per i suoi 25 anni "Vicesimus quintus annus"38 del 4 dicembre 1988, Ie
quali sostengono la necessita di un sano pluralismo nel campo liturgico. In questa
premessa viene espressa la natura dell'Istruzione, si chiarifica il passaggio dei termi-
ni chiave del rinnovamento liturgico e cioe da "adattamento" a "inculturazione",
viene data la definizione del termine inculturazione, che «ha il suo posto (nel culto)
come negli altri campi dell a vita della chiesa, costituendo uno degli aspetti dell'in-
culturazione dell' evangelo che domanda una vera integrazione nella vita di fede di



Diritto Liturgico e Inculturazione. Orizzonti teologicz;normativi e pastorali

La seconda parte ha per titolo "Esigenze e condizioni pr~~ari per l'incultura-
zione liturgica" (nn. 21-32)42. La natura stessa stessa delIa li.tur~la (n. 21) ~omporta
esigenze di fedelta e di unita, che ogni eSl?erienza !nc~tur~tlva e tenuta a nspet~are,
perche la liturgia non e altro che la Chiesa m preghiera, il m1~te~o'pa~quale del ~~ISto,
celebrato e partecipato. La Chiesa non consiste in una qualsiasl n~lOne, .essa e il ~o-
polo delIa nuova Alleanza, convocata da Dio Padre, e nata dal Cnsto,. nceve la Vita
dalio Spirito Santo. Nel suo culto come nella fede che profes.sa, la C~esa tras~ette
cio che ha ricevuto dalla tradizione che deriva dagli Apostoli. Tra gli elementl, che
non possono essere lasciati alla scelta delle comunita locali 0 delle altre C~ie~e parti-
colari, si deve enumerare: la Sacra Scrittura, l'assemblea (soprat~tto eucanstIca) del-
Ia domenica, la Pasqua annuale, l'anno liturgico, il ministero ordinato (nn ..2.2-27).

Qualsiasi processo di inculturazione delIa Liturgia presuppone condlZlOill pre-
liminari: innanzitutto la traduzione delIa Bibbia (n. 28), poi una valutazione delIa
Chiesa di fronte aila cultura 0 aile culture di un determinato paese (n. 29), nonche
delle persone competenti, Ie quali conoscano sia il Rito romano che i valori cultu-
rali locali (n. 30). .

La responsabilita di ogni esperienza inc~t~rativa spetta aile Confer~?-ze EPI-
scopali locali come gia previsto daila Costltuzlone ~acrosa~ctum Conczlzu.m (nn.
31- 32 )43. Infatti: «A tale riguardo Ie conferenze episcopah devono consIder are
"con attenzione e prudenza cia che, in questo ambito, puo opportunamente esse-
re ammesso nel culto divino dalle tradizioni e dail'indole dei popoli". Esse potran-
no talora ammettere "cia che nei costumi dei popoli non e indissolubilmente lega-
to a superstizioni 0 ad errori [ ... ], purche possa armonizzarsi con gli aspetti del ve-
ro e autentico spirito liturgico"»44.

Nella terza parte dal titolo "Principi e norme pratiche per l'inculturazi~)lle ~e~
Rito Romano" (nn. 33-51)45 si tratta appunto dei modi e delle competenze ill cm s~
attua una equilibrata opera d'inculturazione del rito romano. M~ntre Ie altre p~rtl
interessavano anche Ie diverse famiglie liturgiche, questa parte nguarda esclusIva~
mente il rito romano. Vengono indicati tre principi generali da tenere presentl
congiuntamente per un' autentica esperienza inculturativ~ liturg~ca.: .a) La finalit.a
dell'inculturazione, che e quell a di facilitare la comp~ensione de~ n~1,e la part~cI-
pazione attiva (n. 35); b) i ~iti che co~s~s~~no nel nspetto dell unIt~. S?stanzl~e
del rito romano, nella pur ntrovata flessibilita (n. 36); c) la responsabilita ecclesl~-
Ie, che appartiene, a livelli .differenti, al ~~scov~ diocesano, aila Cor:ferenza epl-
scopale e alia Sede Apostohca (n. 37)46. ClO che m questo schema puo essere sog-

tratti classici deli'eucologia roman a, e 67-117; C. VOGEL,Le motifs d~ la romanis~tion ~u culte
sous Pepin et Charlemagne in AA.vv., Culto cristiano. Politica zmperz~l~car~lzngz~,Todi 1979,
pp. 17 -20; E. CATIANEO,r;etafranco-carolingia, in AA. VV., It culto crzstzanozn occzdente, Roma
1984, pp. 184-219.

42 VL nn. 21-32, in EV 14/91-105.
43 Cf. SC 22 in EV 1/36.
44 VL n. 31, in EV 14/103.
45 VL n. 33-51, in EV 14/106-130. ..,. '"
46 Si puo ricordare positivamente in seguito ~a pubblicazlOne d~li Ordo Mz.ss~e,1prl:nu p~s~

si deli'Episcopato delio Zaire per una inculturazlOne delia ~elebrazlOne, euc~nstlca ed 1.dodi~1
punti di adattamento ottenuti nel1969 dalla Conferenza EP1scopale dell India. Su quest1 puntl,

getto ad un adattamento, riguarda la sfera dellinguaggio, delIa musica e del canto
nonche de~ .gesti, deg~ atteg?iamenti, dell'arte e dell'iconografia (nn. 38-45). U~
processo dl mculturazlOne eSlge spesso prudenza che non va intesa come un frenon:a come mezzo,pe?agogico: a volte con Ie migliori intenzioni, si possono fare dan~
ill aila fede 0 ail uillta del popolo cristiano (nn. 46-51).

A .tal fine: «.n processo di inculturazione avd luogo salvaguardando l'unita so-
stanziale del Rito romano. Questa unita si trova espressa attualmente nei libri li-
t~rgici tipic~ pubblicati per auto~ita del sommo pontefice e nei libri corrisponden-
tl, approvati daile conferenze episcopali per i loro rispettivi paesi e confermati dal-
la sede apostolica. La ricerca dell'inculturazione non ha per oggetto la creazione di
nuove famiglie rituali; rispondendo ai bisogni di una determinata cultura essa
giunge a degli adattamenti, che fanno sempre parte del Rito romano»47.

Nella quarta parte dal titolo "L'ambito degli adattamenti nel rito romano" (nn.
52-69)48, l'I~tru~io~e entra nella parte pili pratica delIa sua esposizione. Vi possono
essere due live~1 di adat~ame~to e per ognun~ di essi l'Istruzione ne indica la pro-
ced~r~ da segmre. n pnmo livello verte sugli adattamenti gia previsti nei libri li-
turgIC! (cf. SC 39). L'Istruzione ricorda tutte Ie possibilita gia offerte aile Confe-
renze ~piscopali nel Messale, nel Rituale e negli altri libri liturgici (nn. 53-61). Una
sem~~ce lettur~ e sufficiente per riconoscere l' ampiezza del campo di applicazione
per I mculturazione. La procedura da seguire e quella in uso dall'inizio delIa rifor-
ma liturgica (n. 62).

n secondo livello riguarda gli adattamenti non previsti dai libri liturgici, ma che
una Conferenza Episcopale ritiene opportuni 0 necessari per motivi culturali.
Questo presuppone che siano gia stati utilizzati e messi in opera gli adattamenti
previsti nel primo livello. Cia richiede una seria formazione teologica, storica e
culturale, ed un metro di giudizio sana per discernere quanto e necessario 0 utile
oppure, al con~rario, !nutile 0 dannoso per la fede49. Inoltre tutto questo esige J
senso ~e~a ChIesa uillversale .ed una concertazione chiara, ampia e fiduciosa tra i
vescoVI dl uno stesso paese, dl una medesima cultura, tra gli episcopati locali limi-
trofi, con la Sede Apostolica (nn. 63-69).

L'Istruzione si conclude con un auspicio (n. 70): «Presentando aile Conferenze
episcop.ali Ie norme l?~atich~ che devono ~uidare illavoro di ~culturazione liturgi-
ca l?re.'Tlstodal C.oncilio "yaticano II per nspondere aile necessita pastorali dei po-
poli di culture dIverse e mserendolo attentamente in una pastorale d'insieme per
~c~turare l'.ev~n~elo n:lla varieta delle realta umane, la Congregazione del culto
dIvmo e la dl~cIp~a ~el sacramenti confida che ciascuna chiesa particolare e so-
prattutto Ie glOvaill chiese potranno sperimentare che la diversita di certi elementi
nella celebrazione liturgica puo essere fonte di arricchimento, nel rispetto dell'u-

ed anc~e su altri, .cf. F. TRAN-VAN-KHA,L'adapatation lz'turgique telle qu'elle a eze reealisepar les
Commzsszons natzonales liturgiquesjusque'd maintenant, in "Notitiae" 25 (1989) 864-883.

47 VL n. 36, in EV 14/109. ' ,
48 VL nn. 52-69, in EV 14/131-156.
49 Cf. Lettera apostolica Vicesimus quintus annus n. 16, in EV 11/1590.



nid sostanziale del Rito romano, deli'unita di tutta la Chiesa e deli'integrid delia
fede "trasmessa ai credenti una volta per tutte"» (Gd 3)50.

Questa IV Istruzione applicativa dei nn. 37-40 delia costituzione Sacr~sanctum
Concilium, come scrive un nota esperto del campo, «non vuole ess.ere.la ,,:a aperta
ad una rivoluzione liturgic a imprecisa, pe un abbandonare ~~ ?en~a il Rit.o roma-
no. Non si tratta di ricette miracolose. E unicamente una chlariflcazlOne del nn. 37-
40 delia Sacrosanctum Concilium, attraverso una riflessione sui principi, Ie poste in
gioco, ilimiti e Ie condizioni di una vera inculturazione delia .Litur~ia, specialment~
nelie giovani Chiese. L'Istruzione ci ricorda che l'inculturaz~one li~urg1~anon p~o
essere separata dalie altre forme deli'azione di evange~zzazlOne. ~ un mcoragg1a-
mento alie giovani Chiese, affinche prendano in mana illoro avvemre»51.

2.2 Dai principi teologico liturgici gli impulsi per la prassi normativa e pastorale

Come gia ricordava Giovanni Paolo II, «il diritto canon.ico si rivela ~o.s!connes-
so con l' essenza stessa delia Chiesa, fa corpo con essa per il retto eserC1ZlOdel mu-
nus pastorale nelia triplice accezione di munus docendz; santi/icandi,. re.g~ndi?>52..E
ancora: «In esso, infatti, si riflettono ed assumono struttura e forma glUndica 1chla-
ri insegnamenti conciliari delia Chiesa, quale popolo di Dio che vive e opera nelia
comunione organica di tutti i suoi membri sotto la tutela e la guida deli' auto rid ge-
rarchica, che perpetua nelia comunid ecclesiale il servizio del ~uon Pastore per l~
salvezza integrale del gregge. Queste verita, per l~ .fonte da CUlp~om~~ano,. per 1
contenuti cristologici ed ecclesiologici che Ie qualificano ~ per ~e fmalita salvif1ch.e
che comportano, emergono oggi anche dalia normativa e sl~t~m1ca~el nuovo Codi-
ce, al quale deve percio riconoscersi di aver svolto un semzlO. ~ro~lCuo alia com~-
nita ecclesiale. Voi avete messo in luce l' esigenza, anzi la necess1ta, d1una communzo
disciplinae che sostenga la vita e la missione delia Chiesa, sottolineando quanto sia
essenziale alia struttura carismatica quelia istituzionale, in modo da operare con-
giuntamente al conseguimento di quelia salus in cui trovano ragion d' essere tutte Ie
realta sia teologiche e liturgiche sia pastorali e giuridic~e delia Ch~esa. "Nella vita
delia Chiesa - dichiarava il mio predecessore Paolo VI d1f. m. - vedlamo che la~-
zione del diritto non rimane estranea al mysterium salutis, [... ] ma entra nelia dma-
mica del disegno salvifico; [ ... ] COS!entra a far parte del mistero de~a s~ve~z~ il pa-
trimonio delie realta giuridiche, alia giustizia e alia persona umana mscmdibilmen-
te legate" [d. All., 25 mail 1968: AAS 60(1968) 338]»53.

50 VL n. 70, in EV 14/157.
51]. EVENOU,La IV istruzione, op. cit., 401. .. .. .
52 GIOVANNIPAOLOII Discorso conclusivo, per il Simposio Internazzonale dz Dzrztto Canom-

co nel X anniversario deud promulgazione del erc 1983, .in AJ:.. vv. Ius in. vita ~t ~n missior:e ec-
clesiae (a cura del Pontificium Consilium de legum textlbus illterpretandls), Cltta del Vatlcano
1994, pp. 1266-1267. . . .

53 Ibidem, pp. 1266. In generale sul.rapporto tra dintto e pas~or,~e SI:,eda: E. C~LA?IOV~NI,
Diritto e pastorale nella societd eccleszale del terzo mzllenmo, ill MOll1to~Eccleslastlcus . 125.
(2000), 797-812; PA BONNET,Pastoralitd e giuridicitd del dzrztto eccleszale, ill AA. VV., I prznczpz
per la revisione del Codice di Dirz'tto Canonico, a cura di]. Camosa, Milano 2000, pp. 129-191.

Pertanto alia luce del magistero Pontificio si puo dire che se il fine di' .
li h', al il £ ogm nor-ma ne a c .Iesa ~ pastor. e" s~o o~damento e teologic054. Le norme quindi an-

che quelie hturg1che, p01che la hturg1a e fonte e origine delia vita delia ChI'li' . esa, van-
no vag ,ate m ~uesto o~lzZonte te.o!ogico e pastorale per essere meglio capite e at-
tuate. LIstruzlOne Vanetates Legztzmae (=VL) puo essere piu propriament .. e capita
e mt~rpreta:a n~l SU~l~mentament1 se Sl cons1derano innanzitutto i principi fon-
dantl teolog1co-htu~glc1 che la s.otte~dono e che generano quindi una migliore os-
se~an~~ nelia pras~l'pastorale-lit~rg1ca. Un noto maestro di liturgia, A. M. Triacca
ne md1v1d~a ~1Vers1m un suo artlcolo che qui proponiam055.

,. 1. Dal n:zstero del Verbo fatt? carne" sorge il principio basilare per comprendere
{ zn~ultu~azz~ne. Questo paralielismo, non solo di tipo analogico, che intercorre tra
~ bmom10 "mCl~tu~azione e liturgia" e il "mistero dell'Incarnazione del Verbo" e
npetutamer;te nC?lamato dal testo dell'Istruzione. Lo e innanzitutto quando il
detta~o dell1~truzIon~ (d. yL ~: 4) vuole mettere in risalto un duplice movimento
che Slopera la dove Sl realizza 1mcarnazione del Vange10 nelle culture autoctone e
nello stesso tempo l'introduzione di queste culture nella vita delia Chiesa56

. 2. Dal mistero Pasquale deriva il principio, paradigmatico per attuare l'in~ultura-
zz~ne. ~ questa prospettiva il "Mistero Pasquale" e "rivisitato" dal testa delia VL
ne1 SUOI?:olteplici aspetti di "passione-morte-risurrezione-ascensione_immissione
dello Spmto Santo". La "rivisitazione" non e solo assertiva del mistero stesso ma
comporta conseg~en~e pr~tiche in .ca~po di inculturazione e per giunta di incul-
turaZlOne .ed a~~Ito hturglCO. n.prmc1p10 paradigmatico per 1'inculturazione del-
le for~~ ~ltuali e mnestato sul m1stero pasquale che dice unita, non uniformita; so-
stanz1allta c~m~n~ nell~ forme cultuali, non comuni forme rituali; novita liturgica,
non espress1~m hturg1che sempre nuove fine a se stesse; innesto sempre piu
profondo dell evangelo nella cultura e delia cultura nell' evangelo, non estraneita a
nessun paese, a nes~u,n pop~lo, a nessuna persona. In una parola, dalia temporalita
delia ~eta~emporal!ta de} m1stero pasquale si trascende ogni particolarismo di raz-
za 0 d1naZlone pe~~ ogm.cultura, mantenendo inalterata la propria identita, rima-
ne fedele alia tradizlOne ncevuta dal Signore (d. VL n. 18)57.

3 ..Dalla presenza ~ azi?ne dello Spirito Santo, scaturisce il principio di crescita ar-
m0n.z~adelle forme .zztur~zco-rituali.~ 10 Spirito Santo che con la sua azione imper-
cettlb~e ma operatlva, .silen.te m~ eff:~ace, diventa Egli stesso principio di crescita
armomca delle ~o~me liturg1co-ntuali m modo che esse non siano in contrasto can
la peren~e trad1z:one e nella stess? tempo siano sintonicamente compatibili can
quanto di buono e presente nelle dIverse culture come semina spiritus e quindi co-

54 Tra .i tanti studi che si possono vedere in tale prospettiva rimandiamo al manuale di Dirit-
to CanOnICOa cura del GRUPPOITALIANODOCENT!DIDIRIITO CANONICO,It Dirz'tto nel miste-
ro della.Chze!a, .PUL- Roma, vol. I 19953; vol. II, 20013; vol. III 19922; e nel campo piu propria-
mente hturgICO.AA.vv., La funzzone dz santi/tcare delIa Chiesa Milano 1995

55 A.M. TRIACCA,Principi. Fondamenti emergenti dalla "TV Istruzione" ':Rivista Liturgica"82 (1995),402-420. '
:6 A.~. TRIACCA,Principi. Fondamenti, op. cit., 403.
,7 Ibzdem, 405-407, Si veda in generale: P SORCI,Mistero Pasquale in Lz'tur'oza' op CI't pp

1234-1260. ' ""'.,.



me semina Verbi. n principio di crescita armonica dell~ for~e cult~ali-ritu~ e a
sua volta radicato in un principio aureo per l'inculturazlOne In relazlone alia htur-
gia come anche in relazione ad altri ambiti della fede e cioe "non imporre a ness~-
no alcun obbligo al di fuori del necessario" (d. VL n. 14). Affermare questo eqUl-
vale a dover sostenere che il binomio "inculturazione e liturgia" gravita, ruota, fa
perno sull'essenziale obliterando il transeunte ~ fu~ac~~.. .

4. Dalla storia della salvezza in atto, emerge tl prtn ctpto eststenztale per appr%n-
dire l'inculturazione. Con Gesli il Cristo che quale salvatore porta a pienezza la sto-
ria veterotestamentaria anche nel suo aspetto salvifico, inizia la fase ultima dell~
storia della salvezza, nella quale Ie meraviglie di Dio nell' essere prod.amate. a .tUttl
gli uomini, in ogni lingua e d' ogni cultura, prendono vivezza e colontll;re tlplche.
Di fatto la diffusione del Vangelo nel mondo ha portato e. de,:e contlnuam~nte
portare al sorgere di altre forme rituali nelle Chiese proven~e?tl. dal paganesnno,
sotto l'influsso di diverse tradizioni culturali (d. VL n. 16). E il :ltO ro~ano.che.-:
a pili riprese - «ha mostrato la propria capacira di .int~grare. te~tl, .ca?tl, gestl e ntl
di provenienza diversa e adattarsi alie culture ~OCallnel'pa~sl di ~ls~lOne? anche s~
in certi ha avuto il sopravvento la preoccupaZlone dell umformtta hturglca». COSI
il dettato di VL n. 17 che per altro nella nota 32 porta ~semplificazio?i concrete
del modo con cui il Rito romano ha ripreso forme cultuali, adattandole In ~odo da
esprimere la novita del culto cristiano ..Pertanto ~alie. movenz~ della stona dell.a
salvezza e da quanto essa comporta denva che la liturgla, come il V~~gel~, deve. n-
spettare Ie culture, ma al contempo Ie invita a purificarsi ~ ~ sa~tlflCar~l. Anzl l.a
Chiesa favorisce tutte Ie risorse, Ie ricchezze e Ie consuetudlnl del POp?~ nella ml-
sura in cui sono buone. Si aggiunga che la liturgia accogliendole Ie l?uriflca~ Ie con-
solida e Ie eleva. I processi di purificazione, di perfezionamento, di elevazlone so-
no intesi alia gloria di Dio (d. VL n. 18)59. "

5. Dalla vita della Chiesa mediata dalla Scrittura e dalla vita della Chtesa .(= !r~dt:
zion e), trova applicazione it principio salvaguardante it so~ta~zi~le. Questo p.rlnCl~lOe
enunciato dalia Istruzione IV nel seguente modo: «(1 cnstlam) accolgono 1segm sa-
cramentali, i quali non possono essere pienament~ comr:resi che,.att~av~rso la .s~cra
Scrittura e nella vita della Chiesa»60. La sacra Scnttura e sotto 11splrazlOne divma.
Ogni sua l~ttura che viene fatta dalia Chiesa in qua?to tale ~r~cchis~e la ,ste~saParo-
la di Dio. E la celebrazione liturgica che trasforma 1molteplicl teson del! un~ca l?aro-
la di Dio e la con creta assemblea di Fedeli che vi prendono parte attlva li onenta
mentre, a sua volta, ogni assemblea e "orientata" daliaParola diDio ..L'~nuncio d~l-
la Parola di Dio e la "recezione operativa" da parte del Fedele costltUlsce un arnc-
chimento delle Scritture (d. VL n. 9c). La Chiesa entrando in contatto con Ie cultu-
re deve accogliere tutto cio che, nelle tradizioni dei pop?li, e conciliabile con ilyan-
gelo per apportarvi Ie ricchezze di Cristo e per arncchlre essa stessa della sapIenza

multiforme delle nazioni della terra (d. VL n. 6).Di fatto la vita della Chiesa e la tra-
dizione in atto in quanto la fede in Cristo offre a tutte Ie nazioni di beneficiare della
p.romessa e di condividere l'eredita del popolo dell'alieanza (cf. Ef 3,6) senza rinun-
cla~e alia l~ro cul~ura (d. VL n. 14). La vita della Chiesa congiuntamente alia Sacra
Scntt.ura diventa illocus del discernimento (dVL nn. 16-20) per salvaguardare il so-
stanzlale. ?~soJo ~i ~oglie dal ricco patrimonio di cui vivono fedelmente la pienezza
delle tradizlom cnstlane, i singoli riti liturgici d'Occidente e d'Oriente61.

.~' Dalla stess~ natura delIa lit~rgia, emerge it principio di unita, non di untlor-
~tta ~~lla ~edestma. ~a IV IstruzlO?e dedica la sua sezione seconda, delle quattro
~ CUl~ artl~olata, ad. illustrare Ie eSlgenze e condizioni preliminari per l'incultura-
zl~:me.liturglca. n prnno l?unt~ ~i questa sezione porta il titolo "Esigenze prove-
ntentt dalla natura delIa ltturgta (VL nn. 21-27). Pero secondo 10 stile della VL
quanto riportato nel punto qui segnalato, 10 si ritrova sparso in differenti contesti
altrove. Sl deve dunque operare una specie di sintesi ordinata tra tutti i loci della
VL ~er c?gliere che e proprio dalia natura della liturgia che si intesse una unita li-
turglco-vltale tra tutti i Fedeli presenti in culture Ie pili disparate62.
. ? Dall~ ma~urazione progressiva della /ede, si verifica il principio delIa universa-

ltta dellq ltturgta nella partz'colarita in cui si concretizza la singola celebrazione incul-
turata. ? 9ues~0 u~ ~~ser!o indiscutib?e che ~ P?ne in ~videnz~ ,Pili volte e in
cont;stl dlv~rsl e .clOe.prtm~ procede I evangeltzzaztOne, POtsegue I tnculturazione.
Dali evangelizZaZlo~e scatUtlSce la fede; la fede viva coinvolge la conversione della
persona; la converSlone profonda e proficua sta a dire inculturazione in atto. n
Vangelo e nell.a vita de~a persona; la persona con la sua cultura vive il Vangelo.

Ma c?me Slp~ogre~sce nella maturazione della fede, cosl si progredisce nell'in-
culturazlone con 1SUOldue versus ad in cui essa si caratterizza. La maturazione della
fede e legata a quanto pili onnicomprensivamente viene racchiuso nella cosiddetta
"pedag?~ia d~ll~ f~de". Ora il pr~~ipio basila~e co~ cui e scandita la pedagogia del-
Ia fede e il prtnctp.tOdelIa gradualtta. questo Vlene ncordato come principio gia col-
laudato dalia stona. Dl fatto «la creaZlone e 10 sviluppo delle forme di celebrazione
~risti~a, SO?Oa~enuti gradualmente secondo Ie condizioni 10cali, nelle grandi aree
~ CUl~l? diffuso il vang~~0»6~.Connesso ~ modo ~separabile a questo principio ba-
silare e 1altro della punficazzone progresswa conglunta con quello dell'assimilazione
pure essap~ogre~sivade~e risorse, consuetudini, ricchezze dei popoli. La Chiesa an-
che con la liturgla favonsce ed accoglie ogni germe di bene che si trova nelle culture
proprie dei popoli. Pero il tutto e purificato, consolidato, elevato (d. VL n. 18). Per
questo VL non puo fare a meno che rammentare la diversita delle situazioni ecclesia-
Ii nelle quali la gradualita viene a modularsi64.
. Da q~esti ~tessi principi si ricava che l'inculturazione in quanto processo crea-

tlVO,e dlnamlco, permane una meta che nel suo "stato ideale" non sara mai rag-

58 A.M. TRIACCA, Principi. Fondamenti, op. cit., p. 4~9. S~veda ~ generale A.M. T~ACCA)
Spirito Santo/I. La problematica liturgica in genere, m Lzt,,!~gza,op. C1t.,pp. 1887-1901, IDEM,
Spirito Santo/II. Celebrazione: epifania delto Spirz!o Santo, 1~, pp. 1:01-1945.

59 A.M. TRIACCA, Principi. Fondamenti, op. C1t.,p. 410.S1 veda m generale: A. PrSTOIA, Sto-
ria delta salvezza, in Liturgia, op. cit., pp. 1972-1986.

60 VL n. 19, in EV 14/89.

61 A.M. TRIACCA, Principi. Fondamenti, op. cit., p. 412.
6~Ibidem., op. cit., p. 413. Si veda in generale,A.~. TRIACCA, op. cit., Bibbia e Liturgia, in Li-

turgza, op. cn., 256-283; R HOECKMAN, A Mzsszologzcalunderstanding of tradition in "Angeli-
cum" 61 (1984),649-670. )

63 VL n. 17, in EV 14/86.
64 A.M. TRIACCA, Principi. Fondamenti, op. cit., pp. 415-416.



65 A.J. CHUPUNGCO,Inculturazione lit~rgica.'Op. cit.,.p. 9l~NDEL RE "La Curia Romana".
66 Sulla Curia Romana ci l~i;iamo a ~ltar~\s;~~.eM~~.:La·Curia R;mana nella Cost. Ap.

Lineamenti st~rico-gzurzd:cz,Cltta del Va~lcj. GULL~), Citta del Vaticano 1990; AA.VV., qolle-
"Pas.t~rBo~us , (a cura di P.A. ~ONNET T~ _ . CANOSA_J. MINAMBRES,Legz~lazzo.nesull orga-
gialzta.eprzmato, Bologna 1~93, J~ 997! J.1. ARRIETA,Diritto dell'orgamzz~zzon~ ec~lesza:
nizzazzone centrale delta Chzesa, ana R ' A petti ecclesiologici pastoralz, zstztuzzona!z,

. il 1997 AA VV La Curza omana. s ' . I' AA VVstzca, M ana ; . M" Ua.·· trutture centrali delta Chiesa Umversa e, ill . .,
Citta del Vaticano 1989; V. OSCA, JJtCl e s 1 II 495-554. . .
It diritto nel Mistera delta Ch)z~saE~o~ii8~~i~502: in'J~i i due allegati, di cui. il primo sul ~lgdnl-

67C£' Pastor Bonus (==PB ill 1 "di' gli rtt 28-32' il secondo sul coliaboraton e-
ficato delia visita "ad limina apost0.arum CU~taillla~oro di'cui gli artt. 33-36.
la Sede Apostolica come costltu~nt~ una comun r S dis"(==AAS),61 (1969), pp. 297-305.

68Sacra Rituum Congregatzo ill Acta Aposto lcae e
69 Sapienti Consilio, in AAS, 1 (1909), pp. 7-19.

Questa esigenza di unificazione era gia stata avvertita in passato a causa delle
reciproche e stretterelazioni tra i due dicasteri, trattando questi un'unica realta
teologica Ie cui parti liturgico-cultuale-pastorale sono talrnente collegate con la
parte canonico-giuridica da non potersi separare l'una dall'altra.

Per questi motivi Paolo VI con la Costituzione Apostolica Constans Nobis stu-
dium dell'llluglio 19757°, mediante la soppressione dei due precedenti Dicasteri
e la istituzione di una nuova Congregazione denominata "Sacra Congregazione
per i Sacramenti e il Culto Divino", portava a compimento l'auspicata unificazio-
ne, dando al nuovo dicastero fisionomia organizzativa e assegnandogli Ie compe-
tenze che prima erano state proprie delle due Congregazioni. In seguito, ragioni
contingenti avevano indotto Giovanni Paolo II a separare nuovamente Ie due Con-
gregazioni, restituendo, con il Chirografo Pontifido del 5 aprile 198471a dascuna
di esse il proprio nome e la propria autonoma competenza. l'adeguamento alla
strutturazione del CIC vigente, suggeri allo stesso Sommo Pontefice di riunire in
una sola Congregazione tutte Ie attivita proprie del "munus sanctificandi" .

Liturgia e Sacramenti, infatti, costituiscono «una sola realta, la Liturgia della
Chiesa, dentro la quale il posto dei Sacramenti, e tra questi ancora quello dell'Eu-
carestia, e primordiale. E infatti nei Sacramenti che l'''opus redemptionis" viene so-
prattutto perpetuato e partedpato a tutti i membri del Corpo Mistico, a gloria di
Dio e per la salvezza del mondo» e si apre cosl nella Curia Romana e in tutte Ie
Chiese particolari una visione pili organica del "munus sanctificandi".

Seguendo il can. 360 del CIC e la tradizione plurisecolare della Chiesa, la Co-
stituzione Apostolica Pastor Bonus considera la Curia romana come strumento
giuridico organizzativo dipendente dall'ufficio primaziale, per contribuire a ren-
dere operativa la funzione universale di governo. La sua struttura organizzativa va
quindi teologicamente collegata all' uffido primaziale e all' attivita degli organisrni
della curia, di conseguenza Ie vanno attribuite quelle specifiche caratteristiche del-
l'azione di governo derivante dal munus Petrinum, con Ie modalita e i limiti di
eserdzio che da essa derivano.

Oltre a stabilire il quadro generale dell' organizzazione deUa Curia romana, la
costituzione apostolica Pastor Bonus segnala Ie linee guida dei rapporti interorga-
nid edell' attivita di governo dei dicasteri, perdurando in linea di massima, analo-
ghi criteri organizzativi e strutturali della precedente riforma della Curia Romana,
iniziata da Paolo VI, con la Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae Universae
del 15 agosto 196772.In seguito e stato approvato il nuovo Regolamento Generale
delta Curia Romana73 previsto dalla Pastor Bonus all'art. 3774, rivisto e completato
il14-4-199975.

. , ul dell'uomo sempre si sviluppa e tramuta.
giungibile pr~?no pe~che la stessa c tu~ litur ico necessita avere: persone prep~-
Nel campo pm pro?namen.t~ ~as:rale iment~ non indifferente di critica auton-
rate, linee chiare di ~peratlV1ta, .sC~fini che si vogliono raggiungere.
flessa, mezzi adeguatl p~r COndegUlr~1 li lio di pluralismo neli'adattare la li-

Pertanto l'inculturaZl?ne . :tecl.maal~ nveluralismo implica che ogni gruppo
turgia sulla base delia .~verslta c tur. 'r itcome sua propria, doe come una ce-
culturale sia in g~ado di nconoscere la lit'": gla cultura e Ie tradizioni di un popolo.
lebrazione che rlverbera ed evoca la;tona,. . . i basilari delia fede e delia tra-
1'inculturazione, tutta~a, salvigu~ a Iue~&~l~to il mondo. npluralismo nelie
dizione cristiana che ulllscono e c lese o~ 1 uprezzo deli'essenziale unita. In

. . ul li non puo essere raggmnto a .espresslOlll c tura. d lit rgia cosllocalizzata da essere lr-
questo s~n~o l'inculturazl~~e n1n Pili ~~: l~~rg~ inculturata e la liturgia di ';lna
rlc?nosclbile dalle altre c, lese oc . a dimensione universale per il suo essenzlale
chIesa locale, J?a .n:anterra se~?re ~n cale a artiene all'intera chiesa. Per que-
contenuto 0 slgniflcat? C?glll lit';lrgla 10 pp dalle altre chiese come autentica
sto e necessario ~h~ Sla rlCOr:OSCl.u~~.e cl~e::~~~ne liturgic a significa diversid nel-
forma di culto cnstlano. In smtesl, mc u . . ., 65

. . cul ali 't' ella fede e nella tradlzlone Crlstlana .Ie espresslom tur e um a n

III LE COMPETENZEDELLACONGREGAZIONEPERIL CULTODIVINO
. E LADlSCIPLINADEISAcRAMENTI

. d li C i Romana66 voluta da Giovanni Paolo II
Neli'ambito delia Riform~ e" a ur aB "67 del 18 ottobre 1988, vengono

con la Costituzione Apostolica IPadstor ?nu~ ne "Congregazione del Culto Di-
. ., . dicastero con a enommazlO .' ul D"nulllte m un ~m~o .' ." Ie due Congregaziolll per il C to Ivmo,

vino e delia Dlsclplina del Sacram:ntl .J A ostolica Sacra Rituum Congregatio
. . . d P I VI con la CostltuzlOne P . d P' Xlstltulta a ao 0 II I d' . lina dei Sacramenti istitUlta a 10
dell'8 magg~o 1,96968,e ~ue. ~per./ dlst~ giugno 190869, mettendo insieme nel
con la CoStltuzlOne Sapzentz ?nsz to e ifiche dei due dicasteri.
nuovo organismo Ie precedentl competenze spec

70 Constans nobis studium, in MS, 67 (1975), pp. 417 -420.
71 Quondam in celeri, in MS, 76 (1984), pp. 494-495.
72 Regimini Ecclesiae Universae, in EV 2/1534-1677.
73 Regolamento Generale delta Curia Romana 1992, in EV 131707-1001.
74 PB art. 37, in EV 11/869.
75 Regolamento Generale delta Curia Romana 1999, in EV 18/476-854.



Ioro.~rop.ri, specialmente in ordine alla testimonianza e alia crescita della fede Ia
SantlfICaZlOn~de?li uomini e il rafforzamento della comunione ecclesiale. '

Perta~to il Dlcastero p!omuove l' azione liturgica in tutto cia che riguarda Ia
preparaZlOne e Ia celebrazlOne della Eucaristia degIi altri sacramentl' e d .tal" h' ali 1 b . ' el sacra-~en 1, no?c e. a ce e razlOnedella domenica e delle altre feste dell' anno litur-
gI~oe ~a ~turg~a delle.ore. A ~ale.scopo prepara documenti, norme, Iettere e di-
chlara~I.OnId~stmate .aI.vesCoVIdlOcesani, quali moderatori della sacra Iitur ia
perche 1 fedeli parteclpmo sempre pili attivamente ad essa81Cura al . ~ 't d' l' f l' . , propno m-er~o, st~ ~~o tl a ~r cres~e~e. ~pprofondimento delIa liturgia, specialmente dei
tes.tle deI.nt!. Favonsce Ie mlZlatlveper la formazione preparatoria e perm
del past 1 h d . 1 . " . Ii . anenteor e anc e el alcIm matena turglCa,anche in stretta collab .Ie alt C ..., . oraZlOnecon

r~ ongre?aZlOnI~ ClO~teressate. Prepara studi, risolve dubbi, esamina i di-
retton pa~torall de~e dlOcesIm materia Iiturgica e sacramentale.

,S~tto 1aspetto di regolame~tazi~ne e di disciplina, la Congregazione vigilaper-
che SIanoosservate Ie norme li~urglche.e canoniche dei sacramenti, specialmente
p~r ~u~to ~once:ne .laloro valIda e leclta celebrazione; previene gli abusi e cerca
dl efu:1marlicon il dlalogo e Ia persuasione82.Concede indulti e dispense che in
matena sacramentale oltrepassano Ie facolta dei vescovi diocesanI'83Es . d

1 d .. . d II C £ . amma eal?prova e eCISlOnIe e on ere!1ZeEpiscopali riguardo ali'aboIizione delle feste
di p~ec.~tto,0p.t:>urel.aloro traslazlOnealia domenica84.Si interessa delle preghiere
~ del pHes:rclzI per il.t:>0polocristiano, in modo che siano in armonia con la sacra
liturgla e rlspondano plenamente alie norme della Chiesa85.
. Pro~ede alia comp~azione dei testi liturgici, alia loro correzione e interpreta-

ZlOne,n~ede e a.t:>prov~1Calen?ari, i ~rop~i d~lle Messe e della Liturgia delle Ore
delle Chlese partlcolan, n~nc~e q~~lli~~gIiIstltuti che godono di tale diritt086.Ri-
v~d: e conferma Ie tradUZlOnIdel libn liturgici e i loro adattamenti, preparati le-
gIt~lffi~ente dalie .Confer~nze E~iscopali87.Da Ie norme circa il culto delle sacre
reliqUle,conferma 1Patrom celestl e concede il titolo di Basilicaminore88

In c.a~po s.acramental~studia, esamina, decide Ie varie problematich~ collega-
te con 1. sm?oli s~cramentl: fa~toe validid della celebrazione; ministro ordinario e
s~raordinano~eta, t<:mpo<;,rdine~ confe~~ento e di ricevimento; disposizioni fi-
sIche, ~entali e SOClali?eI soggettl; ammISSlOne,qualid, sostituzione dei padrini'
~n<;'ta~lOne.del c?nf~nto. sacramento, Iegittimita delle varie facolta concesse ai
mm.Istn ?a?li C?rdinan; PrIma Comunione dei fanciulli e Prima confessione e Ioro
or?~e dl n~eVlffiento;numero delle SS. Comunioni al giorno; furti sacrileghi' di-
sClplinad~ll ~ss?luzion,eco:nunitaria. senza Ia previa confessione individuale;' pa-
storale e disclplina dell UnZlOnedegh Infermi; irregolarita ed impedimenti alia or-

Si deve notare tra Ie sue caratteristiche, la funzione di diaconia ad essa assegna-
ta e ispirata alie esigenze delIa comunione che deve instaurarsi «nell'intero organi-
smo delIa Chiesa»76.Percio essa svolge il suo ruolo, favorendo la collaborazione e
la comunicazione reciproca tra il centro e la periferia delIa Chiesa e attuando stret-
ti rapporti coi vescovi di tutto il mondo e Ie loro chiese77.

3.1 Le competenze delIa Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti
secondo fa Pastor Bonus

Le competenze delIa Congregazione preposta al Culto Divino e alia disciplina
dei Sacramenti, vengono delineate dagli articoli 62-70 della Pastor Bonus78

• n dica-
stero «si occupa di tutto cia che, salvo la competenza delia Congregazione delia
Dottrina della Fede, spetta alia Sede Apostolica circa la regolamentazione e la pro-
mozione delia sacra liturgia, in primo luogo dei Sacramenti>/9.

La clausola «salva la competenza della Congregazione della Dottrina della Fe-
de», gia ricorrente nelia precedente Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae
Universae a proposito della competenza della Congregazione per la Disciplina dei
Sacramenti80,e che vale per tutti i Dicasteri delia Curia Romana}e di particolare ri-
gore per la Congregazione che tratta Culto e Sacramenti, dato 10stretto legame tra
dottrina, pastorale e disciplina in campo liturgico-sacramentale con questioni di
fede. Questa riserva comporta nella pratica uno scambio di consultazioni tra i due
dicasteri su determinati problemi e specifiche questioni alia cui soluzione e legata
la correlativa problematica spettante al Culto Divino dei Sacramenti, oppure la re-
missione delie pratiche alia Congregazione delia Domina delie Fede.

Le attribuzioni proprie di questa Congregazione si traducono in concreto in
due attivita operative: promozione e regolamentazione delia vita cultuale e sacra-
mentale. Si vuole cosl superare la vecchia concezione che vedeva l'operato delle
Congregazioni Romane solo nello svolgimento delle singole pratiche e dei singoli
casi presentati alia Santa Sede.

Nella Pastor Bonus si afferma invece il compito primario delia promozione af-
finche la liturgia e i sacramenti abbiano a produrre quegli effetti salutari che sono

76 PB art. 1 in EV 11/788.
77 PB art!. 62-70, in EVl1181O-815. Si vedano inoltre: ].H. PROVOST,((PastorBonus": Re-

flections on the Reorganization of the Roman Curia, "The Jurist" 48 (1988), 536-554;J.L ARRIE-
TA,Principios informadores de la Constitucion Apostolica ((PastorBonus", "Ius Canonicum", 59
(1990),59-81; IDEM,Funzione pubblica e attivita di governo nelt'organizzazione centrale delta
Chiesa: it Regolamento generale delta Curia Romana, "Ius Ecclesiae" 4(1992),585-613; A. VIA-
NA,La potestad de los dicasterios de la Curia Romana, "Ius Canonicum", 59 (1990),83-114; A.
CATTANEO,Le Curie Romain dans la communion des Eglises; Ie cadre ecclesioligiques de la Cons.
ap. Pastor Bonus, "L'Anne canonique" 33 (1990),59-77; D.J. ANDRES,Consigli e consiglieri al di-
retto servizio del Romano Pontefice, "Utrumque Ius" 21 (1991),23-48; J.B. D'ONOFRIO,Le Pa-
pe et Ie gouvernement de l'Eglise, Paris 1992, pp. 447-537; V. DE PAOUS,La Curia Romana se-
condo la Costituzione Apostolica ((PastorBonus", in M.VV., Coltegialita e primato, op. cit, pp.
125-187.

78 PB artt.62-70, in EV 11/894-902.
79 PB art. 62, in EV 11/894.
80 Regimini Ecclesiae Universae, art. 54, in EV 2/1594.

81 PB artt. 63-64§1, in EV 11/895-896.
82 PB art. 66, in EV 11/899
83 PB art. 63, in EV 11/895.
84 Cf. CIC can. 1246 § 2.
85 PB art. 70, in EV 11/902.
86 PB art. 64 § 2 in EV 11/896.
87 PB art. 64 § 3 in EV 11/ 896.
88 PB art. 69, in EV 11/901.



dinazione sacra; diaconato permanente; istituzione, formazi~~e, accesso ~l sacer-
dozio; ordinazione presbiteriale di uomini sposa~i 0 conv~rt1U; prepara.zlOn~ ali.e
nozze; impedimenti alie medesime; forma cano~lca, ~u~ dispensa; matrimom ml-
sti. convalida e sanazione in radice dei matrimom; leglttlmazlOne della prole; sepa-
ra~ione dei coniugi; morte presunta secondo il can. 1707 § 3. Giudi~a circa il fatto
della non consumazione del matrimonio e circa la esistenza della gmsta causa per
concedere la dispensa89. Tratta Ie cause di invalidita della sacra or~azione 0 Ie
rinvia al tribunale competente90. Per Commissione speciale tratta Ie dispense dalie
obbligazioni contratte con la sacra ordinazione per diaconi ~ presbiteri.

Per cia che riguarda Ie pubbliche relazioni, la CongregazlOne tratta con Ie Con-
ferenze Episcopali e con i singoli vescovi Ie visite "ad limina" ,.Ie r~lazioni quin-
quennali; Ie Norme complementari in materia sacramentale e hturglca preparate
dalle varie Conferenze91.

Promuove illavoro delle Commissioni episcopali di liturgia, dei Centri di pa-
storale liturgica, degli Istituti di studi per la liturgia e Ie associazioni d~i pro~~ssori
dell a medesima disciplina. Prende conoscenza dellavoro delle CommlSSlom mter-
nazionali per Ie versioni92. ..' .

D'intesa con Ie commissioni intemazionali per gli Istitutl creatl per la mUSlca, il
canto 0 l' arte sacra, la Congregazione ne favorisce l' attivita. Co~abora inol~re.co~ l~
Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa93..Enge Ie a~sOClaZl?mdi
questo tipo aventi carattere intemazionale e ne ~ppr.ova ~ nconosce gli statutl, pro-
muove convegni intemazionali per sostenere la Vlta liturglc~94. .

In stretta collaborazione con Ie Nunziature Apostohche, la CongregazlOne
provvede alie istruzioni in materia liturgic a e ~acramen~ale pe~ i ~uovi rappresen-
tanti della Santa Sede secondo Ie particolari eSlgenze delluoghl dl rapprese~ta~z~,
si serve della preziosa collaborazione dei Nunzi per c~no~cer~, ~oderare, dlSClpli-
nare nelle Chiese particolari quanto attiene alia matena di cul Slocc~pa. .

Da questa panoramica d'insieme delle specifiche competenze, nsalt~, il ruolo
anche pastorale che il dicastero e tenuto a svolgere. Naturalmente per c~o che at-
tiene al metodo utilizzato, Ie questioni portate ali' esame della C~ngr.egazlOne son?
trattate e risolte in base al diritto, come prescrive la stessa COStltuzlOne Apostoli-
ca95,e seguendo la prassi dell a Congregazione, che si ce~ca di ~niform~re ~~mpre
alia legge con forme e criteri pastorali, con l' attenzione nvolta Sla alia gmstlZla e al
bene della Chiesa sia soprattutto alia salvezza delle anime. .'

Per la parte liturgica e particolare fonte di regolamentazione, p~o~o~lO?-e e di-
sciplina la Costituzione conciliare "Sacrosanctum Concili~m". Q~m~l Cl Sl a:rvale

delle sacre istruzioni emanate dal dicastero nel passato e m templ pm recent!. In-
fatti, come e noto, il CIC riconosce l' ambito proprio delle leggi liturgiche e per-

t~nto esse hann? vig?re di osservanza, salvo il principio della prevalenza dei cano-
m sulle regole liturglche, quando esse siano contrarie alle prescrizioni del Codice
(d. can. 2).

Alia base di questa legislazione liturgica sta il fatto che la liturgia manifest a
chia~amente la dimensione giuridica «di bene pubblico inerente a ogni attivita li-
turglCa», perche, come richiama la Lettera di Giovanni Paolo II, del 24-2-1980
"I?ominicae cenae" «ogni ministro della Eucarestia deve ricordare che e responsa-
bile del bene comune della Chiesa»96. Anzi, il bene comune della Chiesa che viene
realizzato mediante la liturgia «e il culmine verso cui tende l' azione della chiesa e
insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtU»97. '

Per quanto attiene alia tutela e disciplina dei Sacramenti, la Congregazione
procede in maniera conforme alie prescrizioni del Codice di Diritto Canonico, il
quale, trattando questa materia liturgic a sotto il profilo esclusivamente giuridico,
considera Ie situazioni giuridiche nelle quali si trovano i ministri e gli altri fedeli,
come anche i rapporti di giustizia che intervengono tra coloro che personificano
Cristo nelle azioni sacre, e coloro che hanno bisogno dei sacramenti. n vigore del-
Ia trattazione giuridica vuole garantire il valore degli atti, e 10 fa mediante 10 spie-
gamento operativo dei requisiti di capacita attiva e passiva delle parti implicate
nella realizzazione dei sacramenti, ed anche mediante la determinazione dei criteri
che inquadrano illegittimo comportamento dei ministri sacri e degli altri fedeli.

A completamento delle norme canoniche e della loro retta interpretazione la
Congregazione si avvale nella trattazione degli affari disciplinari, in materia sacra-
mentale, delle varie Istruzioni emanate nel corso degli anni, aggiornandole e
uniformandole alia legge vigente. Tra queste si ricordano Ie cause di dispensa dagli
obblighi contratti con la sacra ordinaz;ione che sono regolate dalie norme sostan-
ziali e procedurali emanate dalla Congregazione per la Dottrina della F ede nel
198098.Alie medesime si attiene la Congregazione come disposto dalia Lettera del-
Ia Segreteria di Stato, dell' 8 febbraio 1989, con la quale stabilisce che Ie dette cau-
se per tutti i chierici, secolari e religiosi, dal1 0 marzo 1989 siano trattate da una
speciale commissione nell' ambito della Congregazione del Culto e Divino e dell a
disciplina dei Sacramenti99.

Le cause di rato e non consumato di esclusiva competenza della Congregazione
per tutti i territori, anche quelli dipendenti dalia Congregazione per 1'Evangelizza-
zione dei Popoli, e per Ie Chiese Latina e Orientali, sono trattate e decise con Ie
Norme Procedurali adeguate al Codice vigente, contenute nelle "Litterae Circula-

:6 GIOVANNIPAOLOIT, Epi~tola ((Dominicae Cenae", De 55. eucarestiae mysterio et cultu, n.
12 ill EV 71.220. Per uno studio completo sul1'Eucarestia di un nota liturgista recentemente
scomparso Slveda: V.RAFFA,Liturgia Eucaristica, Mistagogia delia Messa: dalla storia e dalla teo-
logza alia pastorale pratica. Nuova edizione ampiamente riveduta e aggiornata secondo l' editio
typica tertia del Messale Romano, Roma 2003,1308 pp.

97 SC 10, in EV 1/16.
98 Cf. AAS, 72 (1980), 1132-1137.
99 C~. L~tt~ra delia Segreteria ~ Stato, deli'8 febbraio 1989, Proto N. 230/139. Con questa

lettera. Sl ~hlanva la competenza CIrca la procedura delia dispensa, rimasta in dubbio dopo la
pub?licazlOne. d.eliaPasto.r 1?0':us tra.Congregazi~me per la Dottrina delia Fede, Congregazione
per il Culto DlVillOe la disclplina del Sacramentl e Congregazione per il Clero.



II contenuto non si stacca sostanzialmente dalla normativa esistente e dalla
prassi della Congregazione. Ne fornisce invece un'espressone pili organica e coglie
1'occasione per ridefinire i margini di liberta del traduttore. Complessivamente 1'1-
struzione insiste molto sul ruolo dei Vescovi, su una loro pianificazione pili ap-
profondita e realistica della strategia delle lingue nella liturgia, sulloro reale effet-
tivo coinvolgimento nelle fasi dell' opera di traduzione, sulle decisioni collegiali.
1'lstruzione fa qualche accenno ad un ruolo maggiore per la Santa Sede specie nel
caso delle lingue maggiori.

Si e pensato soprattutto ai movimenti di popolazioni, ma anche ail'impatto di
internet e di altri fenomeni recenti. Si e pero evitato di specificare modalita per da-
re pili spazio aile intese con i Vescovi Ie varie situazioni e tipologie emergenti107.

Tra gli altri lavori importanti giunti a conclusione, va ricordata la parte del Ri-
tuale che si intitola De exorcismis. II volume, apparso sotto il titolo Rituale Roma-
num, De Exorcismis et supplicationibus quibusdam e state presentato il giorno 26
gennaio 1999 nella Sala Stampa della Santa Sede con 10 scopo di evitare, per quan-
to possibile, Ie inevitabili disinformazioni108.

II nuovo Rito recepisce pili pienamente la prassi della Chiesa post-conciliare e
riflette Ie acquisizioni della teologia contemporanea. l'editio typica, dopo il decre-
to della Congregazione, si apre con il Proemio. In esso troviamo un' evocazione
della natura del bene del male, il contrasto luce tenebre, soprattutto nella lotta di
Gesli Cristo contro il diavolo: «In scripturis sacris, diabolus et daemones variis vo-
cantur nominibus, inter quae quaedam naturam navitatemque eorum quodammodo
innunt [' . .J Potestas eius tandem ut potestas tenebrarum (cfLc 22,53, Col1,13), eo
quod Lucem} qui Christus est odit et homines in proprias tenebras trai!».

Fanno seguito i Praenotanda. Le diverse parti in cui essi si sviluppano sono scan-
dite da questi titoli: De Christi victoria et Ecclesiae contra Daemones (nn. 1-6): viene
presentato il rito sotto varie angolature; De exorcismi in munere sanctzficandi Eccle-
siae (nn. 8-12); De Ministro et de condicionibus ad exorcismum maio rem peragendum
(nn. 13-19); De Ritu adhibendo (nn. 20-30); De adiunctis et accomodationibus (nn.
31-36); De aptationibus quae Conjerentiae Episcoporum competunt (nn. 37-38).

In questo testa preliminare si precisano Ie norme canoniche e sono escluse al-
cune prassi inconvenienti, quale l'uso dell' esorcismo per verificarne la necessita.
Un punto sottolineato con particolare insistenza e che il rito di esorcismo, celebra-
to da un sacerdote specificamente incaricato, deve adoperarsi solo quando si e rag-
giunta la certezza morale che ci si trova davanti ad un opera del Maligno, ed aven-

res" del 20 dicembre 1986100e la loro eventuale integrazione con Ie vecchie Istru-
zioni "De quibusdam emendationibus ... " del 7 marzo 1972101e Ie "Regulae Ser-
vandae" del 7-5-19231°2•

In generale il modo di procedere del dicastero per l' espletamento delle pratiche
nelle quali ci siano diritti e doveri delle parti e quello di ordine amministrativo, con
la osservanza dei canoni fondamentali per gli affari comuni e con norme procedu-
rali ben definite per i processi speciali come si vedra pili avantil03.

3.2 Libri liturgici e Documenti Vari

Tra i lavori pili notevoli portati a termine dal dicastero in questi ultimi anni si
possono ricordare Ie seguenti realizzazioni104. Le numerose canonizzazioni e beati-
ficazioni compiute dal Santo Padre Giovanni Paolo II, e il Patronato dei Santi per
alcuni continenti, hanno richiesto un aggiornamento del Calendarium Generale e
dei Calendari particolari diocesani e degli Istituti di vita consacrata e delle Societa
di vita apostolica105•

In data 28 marzo 2001la Congregazione ha pubblicato il documento Liturgiam
authenticam, che ha la forma di un'istruzione del Dicastero De Usu lingua rum po-
pularium in libris Liturgiae romanae edendis: Instructio quinta "ad exsecutionem
Constitutionis Concilii Vaticani secundi de sacra Liturgia recte ordinandamJJ (ad
Const. Art. 36)1°6. II testa si articola in un preambolo e cinque sezioni 0 capitoli
che trattano rispettivamente dell' ammissione di una lingua modern a per l'uso li-
turgico, della traduzione dei test! liturgici nelle lingue moderne, delle modalita di
preparazione delle traduzioni edell' erezione delle apposite commissioni, dei libri
liturgici e infine della traduzione dei Propri liturgici.

100 Litterae Circulares, del 20 dicembre 1986, Proto N. 1400/86.
101 Cf. AAS, 64 (1972),244-252.
102 Cf. Regulae Servandae, Typis Poliglottis Vaticanis 1934 (edictio altera aucta).
103 Per tutto quanto su esposto si veda S. MELLI,La Congregazione del Culto Divino e della

disciplina dei Sacramenti, in AA.W., La Curia Romana nella Cost. Apost. "Pastor Bonus", ·op.
cit., 269-280.

104 Ci serviamo in particolare della Relazione dell'Ecc.mo Mons. Francesco Pio Tamburrino,
arcivescovo Segretario, tenuta nella adunanza Plenaria della Congregazione del 2001, pubblica-
ta in "Notitiae" 2001, 406-461.

105 Prima del 19961'Autorita Superiore aveva preso la decisione di inserire con il grado di
memoria ad libitum 4 celebrazioni di S. Adalberto, S. Piergiuliano Eymard, S. Pietro Claver, S.
Luigi Maria Grignon de Monfort, e di elevare al grado di memoria (obbligatoria) la ce1ebrazio-
ne del Cuore Immacolato di Maria.

Successivamente, nel corso dei lavori preparatori del nuovo Missale Romanum, l'Autorita
Superiore ha disposto l' aggiunta di 11 celebrazioni: 3 ianuarii: SS.mi Nominis Iesu; 8 februarii:
S. Iosephinae Bakhita, virgin is; 13 maii: Beatae Mariae Virginis de Fatima; 21 maii: Ss. Chri-
stophori Magallanes, presbyteri, et sociorum, martyrum; 22 maii: S. Ritae da Cascia, religiosae; 9
iulii; Ss. Augustini Zhao Rong, presbiteri et sociorum, martyrum; 20 iulii: S. Apollinaris, episco-
pi et martyris; 24 iulii: S. Sarbelii Makhluf, presbiteri; 9 augusti: S. Teresiae Benedictae a Cruce,
virgin is et martiris; 12 septembris: SS. Nominis Mariae; 25 novembris: S. Catharinae Alexandri-
nae, virginis et martyris. Per i criteri da utilizzare nei calendari e testi liturgici propri si veda: No-
tificazione, in "Notitiae" 35 (1997),284-297.

106 Cf. AAS, 93 (2001),685-726.
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107 Per alcuni studi si vedano: P. FARNES,Liturgiam authenticam, V instruccion para la aplica-
cion de la reforma liturgica. Documento silencioso pero importante para la vivencia liturgica, in
"Notitiae" 39 (2002),410-420; A. WARD,The instruction "Liturgiam Authenticam", Some parti-
culares, in "Notitiae" 39 (2003),152-184. Ma anche in generale: C. MAGGIONI,Lingua e mino-
ranze linguistiche nella Liturgia: criteri, procedura, applicazione, "Notitiae" 33 (1997),327-361;
F. MANZI,Traduzione e traduzioni dalla sacra scrittura in "Liturgiam Authenticam", "Notitiae"
38 (2002), 602-635.

108 Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum
auctoritate Ioannis Paulii II promulgatum, De exorcismis et supplicationibus quibusdam, editio
typica, (typis Vaticanis) Citta del Vaticano 1999.



109 Cf. N. GIAMPIETRO,II rinnovamento del rito degli esorcismi, "Notitiae", 3-4 (1999), 164-
165; inoItre si veda G. FERRARO,II nuovo rituale degli esorcismi; strumento delta Signoria di Cri-
sto, "Notitiae", 34 (1999), 177-222.

llO Martyrologium Romanum, ex decreto Sacrosanti Oecumenici Concili Vaticani II instau-
ratum auctoritate Ioannis Paolis PP. II promulgatum, editio typica (typis vaticanis) Citta del Va-
ticano 200l.

III EP. TAMBURRINO,Relazione, op. cit., 422-423. Su questo importante testa catechistico, li-
turgico, pastorale si vedano in "Ephemerides Litutgicae" 1 (2001) i seguenti studi: M. BARBA,
Le orazioni del "Martyrologium Romanum", 52-71; R. Fusco, II nuovo "martirologyum roma-
num": considerazioni da una campionatura sui primi dieci giorni di ottobre, 72-95; A. WARD, The
Deacons of the Martyrologium Romanum, 96-125.

Il2 Cf. "Notitiae" 34 (1998),664.
I!3 Cf. "Notitiae" 35 (1999), 158-159.
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II 21 maggio 1999 la Congregazione ha pubblicato la Notificazione De Cultu
Beatorum1l4

. Tale documento in realta ribadisce alcuni punti Fermi delia legge 0
delia prassi liturgica, quali Ie modalita di inserimento nei Calendari particolari,
l' assegnazione al giorno opportuno delia celebrazione, la preferenza, salvo motivo
particolare, per il rango di memoria ad libitum, la circoscrizione delia celebrazione
ad ambiti ristretti, l' apertura verso l' elezione di Beati a Patrono di localita 0 grup-
pi ristretti, il fatto che nei luoghi dove il culto e affermato, 1'immagine del Beato
possa essere ornata da raggi e il nome essere menzionato nella Prex Eucaristica III
e nelle Litanie dei Santi.

Inoltre si e riaffermato il provvedimento del 10 febbraio 1999, nonche quanto
stabilito dal Decreto delia Sacra Congregazione dei Riti del 28 aprile 1914 sulla re-
cezione dei culti 10calil15.Avendo dovuto trattare diversi casi complessi in materia,
il10 febbraio 1999 il Dicastero ha ritenuto opportuno dover emanare una Notifi-
cazione De Titulo Ecclesiae1l6 per ribadire la normativa vigente in materia e per
chiarire alcuni aspetti che nella prassi venivano disattesi.

Su richiesta delia Segreteria di Stato, il Dicastero ha prestato la sua collabora-
zione alia stesura di un documento aggiornato precisando Ie facolta degli Eminen-
tissimi Signori Cardinali principalmente per cio che riguarda la materia liturgica,
promulgato poi dalla stessa Segreteria di Stato il18 marzo 1999117.

In merito ai libri liturgici piu importanti, elaborati 0 rivisti dalla Congregazio-
ne, oltre al Martyrologium Romanum, cui gia si e fatto cenno, per quanto riguarda
l' aspetto piu propriamente inculturativo, si deve fare menzione del Missale Roma-
num1l8 e per un testo di orientamento pastorale, del Direttorio su pieta popolare e
liturgial19 •

La riforma integrale del Missale Romanum, effettuata sulla base delia Costitu-
zione sulla Sacra Liturgia del 4 dicembre 1963, ha portato in un primo momento
alia pubblicazione di un nuovo Ordo Missae, promulgato da un decreto delia Sacra
Congregazione dei Riti in data del 6 aprile 1969. Successivamente 1'opera e stata
completata con 1'uscita delia nuova editio typica del Missale Romanum) il cui de-
creto di promulgazione reca la data del 26 marzo 1970, nell'anno in cui quattro se-
coli prima si termino la stamp a di quell' altra edizione dello stesso Messale, prepa-
rata dalia Santa Sede su richiesta dei Padri del Concillo di Trento.

L'edizione del 1970 iniziava una nuova serie di editiones typicae del Messale, in
quanto rappresentava una reimpostazione piuttosto radicale dell'insieme del ca-
lendario, dell' assetto rubricale e dei testi eucologici, ripristinando non pochi di
quest'ultimi a partire dagli antichi sacramentari, e componendone altri in base alie

do esaurito ogni mezzo di prudenza umana, e ogni aiuto offert? da quelli che sono
esperti in cose spirituali, dalla medicina e psichiatria (n. 17). E esclusa inoltre, in
maniera categorica, ogni sensazionalismo e la presenza dei mezzi di comunicazioni
sociali (n. 19). Rimane ancora un lavoro, di competenza delle rispettive Conferen-
ze episcopali, che consiste nella traduzione di questo rituale nelle lingue parlate
nei rispettivi territori: tali traduzioni dovranno esser esatte e Fedeli ali' originale la-
tino e dovranno esser sottoposte, secondo la norma canonica alia recognitio delia
Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti109.

AItro testo di notevole importanza elaborato dal dicastero e il nuovo Martyro-
logium Romanum che nella editio typica risponde pienamente ai criteri e alio spiri-
to del Concillo Vaticano IIllO. Contiene i nomi dei Santi e dei Beati ai quali viene
riconosciuto a pieno diritto il culto da parte delia Santa Sede. Si fa distinzione da
una parte tra Ie celebrazioni inserite nel Calendario Generale del Rito Romano e
altre figure, e dali' altra tra iSanti e Beati, segnati quest'ultimi con un apposito se-
gno tipografico.

AI Martyrologium e stata conservata l'indole propria di libro liturgico, equipag-
giandolo di tutti gli elementi che ne potranno favorire 1'uso nelle comunita ali'in-
terno delia Liturgia delle ore 0 in altri momenti di vita comunitaria.

Anche se e difficile prevederne 1'impatto, non si deve sottovalutare 1'importan-
za di questo nuovo libro a livello ecclesiale ed ecumenico. Con l'aiuto di un'accu-
rata ricerca nei calendari diocesani e delle famiglie religiose e di indagini scientifi-
che sui secoli XVII -XX, si sono distribuite con l' autorita delia Sede Apostolica
una serie di celebrazioni annuali di Santi e Beati che rendono viva e concreta non
solo la vittoria pasquale di Cristo Signore, ma anche l'immensa varieta di carismi
elargiti ai suoi discepoli 111.

Circa il Culto dei Beati, il29 novembre 1998, la Congregazione ha pubblicato
una Notificazione De Dedicatione aut benedictione ecclesiae in honorem alicuius
Beatz112, dove si riafferma il diritto del Vescovodiocesano a chiedere alia Santa Se-
de 1'inserimento nel Calendario diocesano di un Beato e inoltre che tale iscrizione
nel Calendario diocesano dispensi dali'esigenza dell'indulto apostolico per poter
dedicare a Dio in suo onore una chiesa. In data del 10 febbraio 1999, il Dicastero
ha emanato una Notificazione De Titulo ecclesiae di cui il n. 4 ha ribadito quest'ul-
timo provvedimentol13.

ll4 Cf. "Notitiae" 35 (1999),444-446.
ll5 EP. TAMBURRINO,Relazione, op. cit. 423-424.
ll6 In "Notitiae" 35 (1999), 158-159.
117 In "Notitiae" 35 (1999),339-342.
ll8 Missale Romanum, ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum,

auctoritate Pauli VI promulgatum, Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, editio typica tertia, (ty-
pis vaticanis) Citta del Vaticano 2002.

ll9 CONGREGAZIONEPER IL CULTODIVINOe LA DISCIPLINADEI SACRAMENTI,Direttorio su
pietd popolare e liturgia. Principi e orientamenti, Citta del Vaticano 2002.



Aggiornamento derivante dai libri liturgici e dai nuovi documenti. Dal 1975 in
avanti hiumo visto la luce diversi libri liturgici; Ii ricordiamo neli' edizione italiana: Ri-
to per la dedicazione delia chiesa e dell'altare (1977); Lezionario per la messa (1981, II
edizione), Rito per coronare l'immagine della Beata Vergine Maria (1981); Benedizioni
(1984); Cerimoniale dei vescovi (1984); Raccolta delle messe della Beata Vergine Maria
(1986); Rito dell'ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi (1989, II edizio-
ne); Rito del Matrimonio (1990, II edizione). Ora tutti questi libri - e il cerimoniale

dei vescovi forse pili di tutti - hanno interferito poco 0 tanto con il Messale. Gia ab-
biamo menzionato il CIC, promulgato nel1983. Un altro documento, come l'istru-
zione Varietates legitimae sull'inculturazione, di cui si e ampiamente trattato, esigeva
di entrare nel MR e ha originato un nuovo capitolo delie premesse.

Aggiornamento del calendario. Le canonizzazioni esigevano di aumentare Ie ce-
lebrazioni dei Santi, per cui troviamo aggiunte memorie ad libitum (Adalberto,
Ludovico Grignon di Montfort, Pietro G. Eymard, Pietro Claver, Lorenzo Ruiz e
compagni) e memorie obbligatorie (Massimiliano Kolbe, Andrea Kim Taegon e
Paolo Chong Hassang e compagni, Andrea Dung-Lac e compagni). Di suo l'auto-
rita superiore ha aggiunto altri otto santi (tra cui Rita da Cascia). Ovvio che, se la
tendenza persiste, a tempi neppure troppo futuri, bisognera ripensare i criteri sul-
Ie celebrazioni dei beati e dei santi.

Aggiornamento derivante dal riflusso delle edizioni in lingua corrente. n MR ha re-
cepito e completato alcune tendenze gia manifestatesi nelie edizioni nazionali. Ad
esempio, la dotazione di formulari propri per ogni giorno di avvento e del tempo
pasquale 0 l' adozione del simbolo apostolico insieme al nicenocostantinopoIitano.

Aggiornamento derivante da una nuova sensibilita. Va in questo senso una nuo-
va considerazione delia preghiera eucaristica fatta iniziare anche graficamente dal
prefazio e non dal dopo/sanctus, oppure la diversa coliocazione delie preghiere eu-
caristiche oltre Ie quattro principali. La stessa cosa vale per l' aliargamento delia fa-
colta delia comunione sotto Ie due specie. Nelia stessa linea procede la riconside-
razione del canto in gregoriano con musiche inserite nel rito e non in appendice.
Nel MR si avverte anche il peso delia sensibilita "devozionale", ad esempio con
nuove messe votive. Da parte sua l' autorid superiore ha introdotto 0 reintrodotto
celebrazioni cadute dalie edizioni precedenti: SS.mo nome di Gesli (3 gennaio),
B.MV di Fatima (13 maggio), SS.mo nome di Maria (12 settembre).

n MR sara la base per Ie revisioni 0 Ie nuove traduzioni nazionali, ci auguriamo
con maturita e responsabilita, secondo i criteri deli'Istruzione Liturgiam authenti-
cam122.

n Direttorio su Pieta Popolare e Liturgia vuole avere l'intento di aiutare i <<Ve-
scovi perche, oltre al culto liturgico, siano incrementate e ten ute in onore la pre-
ghiera e Ie pratiche di pieta del popolo cristiano, che pienamente rispondano alie
norme delia Chiesa»123. Nel Direttorio si cerca di considerare in forma organica i
nessi che intercorrono tra liturgia e pied popolare, ricordando alcuni principi e
dando indicazioni per la loro attuazione pratica.

n Direttorio e costituito da due parti. La prima, denominata Linee emergenti,
fornisce gli elementi per attuare una armonica composizione tra culto liturgico e

preoccupazioni e agli stessi documenti del Concilio. Di particolare rilievo risultava
l'inserimento di ben tre nuove Preghiere eucaristiche, insieme ad una notevole e
ricca scelta di prefazi.

Una editio typica altera, promulgata nel1975, apportava qualche aggiunta di for-
mulari pubblicati nel frattempo, soprattutto in connessione con la preparazione del-
l'Anno Santo. nMissale Romanum (=MR) doveva rimanere fisso per una generazio-
ne, nonostante che fosse oggetto di alcuni cambiamenti promulgati, sulla scia del
Codex Juris Canonici del 1983, nel fascicolo Variationes inducendae. n passaggio di
tanti anni aveva forse almeno il vantaggio di assicurare una certa stabilita e uno spa-
zio adeguato per la "recezione" del Messale conciliare nelie lingue vernacolari.

Per almeno un decennio l'editio typica altera non era pili disponibile in com-
mercio. Si parlava prima di rimediare a questo inconveniente con una semplice ri-
stamp a, ma poi emergeva la proposta di un' editio typica tertia. In anticipazione di
quest' ultima, nel2000 e stata pubblicata l'Jnstitutio Generalis Missalis Romanz"l20.

Con un ritardo, piuttosto singolare, di due anni, la editio typica tertia del Missa-
Ie Romanum e stata presentata alia stamp a e messa in distribuzione il 18 marzo
2002. n decreto di promulgazione, pera, porta la data del 20 aprile 2000, Giovedl
Santo, mantenendo cosl una belia consuetudine degli anni postconciliari121.

Se ci si domanda il perche di questa nuova edizione, la risposta la si trova in un
aspetto fondamentale delia vita liturgic a delia Chiesa: aggiornamento. L'aggiorna-
mento attuale fa del MR una tappa del cammino delia riforma liturgic a e conflui-
sce in modo rifles so neli'Jnstitutio generalis, un documento di carattere teologico,
pastorale e spirituale non riducibile a una raccolta di rubriche. Va pera precisato
che "aggiornare" e inteso nelia sua materialita fattuale, a prescindere dalia valuta-
zione sui singoli punti. Simile aggiornamento e sempre avvenuto nelia storia e per
la verita, non sempre con esiti positivi.

Sebbene la presentazione veda i ritocchi alia terza edizione soprattutto neli'a-
deguamento al diritto canonico e alie disposizioni delia Santa Sede emanate dopo
il1975, i criteri sono pili vari, a cominciare dali'accentuazione sull'unid del rito
romano e dal riferimento cost ante alia messa con il popolo presieduta dal vescovo.
Ecco qualche ulteriore specificazione.

122 Per alcuni stuell seri ell presentazione delia Editio typica tertia del Missale Romanum si
puo vedere in "Ephemerides Liturgicae" 176 (2002): A. WARD, Final Variants in the "Institutio
Generalis" of the Third Typical Edition of the Missale Romanum, 263-284; C. BRAGA, If nuovo
calendario liturgico, 285-297; F. KHA, Le symbolum Apostolorum "dans l'ordo Missae" de l"(edi-
tio typica tertia" du Missal Roman, 298-306; R. Fusco, Agiografia e fonti liturgiche: "la nuova
prefatio II de sanctis Martyribus" nel Messale Romano, 307-319; M. BARBA, If temporale, 1"(Ordo
Missae" e il Santorale del nuovo "Missale Romanum", 320-366.

123 Cf. PB art. 70, in EV 11/902.

120 Si vedano C. BRAGA, I; "editio typica" tertia della "Instituitio Generalis Missalis Romani"
"Ephemerides Liturgicae" 114 (2000),481-497; A. WARD, Features and Signzficance of the new
Chapler of the Institutio Generalis Missalz'sRomani, "Ephemerides Liturgicae" 114 (2000),498-
510.

121 Cf. M. BARBA, La genesi istituzionale dell'editio typica tertia dal "Missale Romanum", in
"Notitiae" 38 (2002),56-62.
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pieta popolare. Anzitutto viene tratteggiata l' esperienza maturat~ h~ngo la storia
e la rilevazione della problematica del nostro tempo (cap. I); Sl npropongono
quindi organicamente gli insegnamenti del Magistero, quale indispensabile pre-
messa di comunione ecclesiale e di azione proficua (cap II); infine, sono presen-
tati i principi teologici alla cui luce si possono affrontare e risolvere i pr?blemi
relativi al rapporto tra Liturgia e pied popolare (cap. III). Solo nel saplente e
operoso rispetto di questi presupposti c'e la possibilita di sviluppare una vera fe-
conda armonizzazione. Per converso, la loro disattenzione si risolve in una reci-
proca e sterile ignoranza, in una dannosa confusione 0 in una contrapposizione
polemica.

La seconda parte, chiamata Orientamenti, presenta un insieme di proposte
operative, senza tuttavia presumere di abbracciare tutti gli usi e le pratiche di
pied esistenti in luoghi particolari. Nel menzionare le differenti espressioni di
pieta popolare non si vuole sollecitarne l' adozione laddove non esistano. l'espo-
sizione e sviluppata con riferimento alia celebrazione dell'Anno liturgico (cap.
IV); alla peculiare venerazione che la Chiesa rende alia Madre del Signore (cap.
V); alia devozione verso gli Angeli, iSanti e i Beati (cap. VI); ai suffragi per i fra-
telli e le sorelle defunti (cap. VII); alio svolgimento dei pellegrinaggi e alie mani-
festazioni di pied. nei santuari (cap. VIII). ., .

Nel suo insieme, il Direttorio ha 10 scopo di orient are e anche se, in alcum caSl,
vuole prevenire possibili abusi e deviazioni, ha un indirizzo costruttivo e un tono
positivo. In questo contesto, gli Orientamenti forniscono sulle singole devozioni
brevi notizie storiche, ricordano i vari pii esercizi in cui esse si esprimono, richia-
mana le ragioni teologiche che ne sono a fondamento, danno suggerimenti pratici
sul tempo, sulluogo, sullinguaggio e su altri elementi per una valida armonizza-
zione tra azioni liturgiche e pii esercizi124.

In pili parti di questo Direttorio si parla dell'inculturazione. In esso viene mo-
strato come il rapporto tra espressioni liturgiche ed espressioni di pieta popolare
si pone in termini non solo di spontanea convergenza ma anche di consapevole
adattamento e inculturazione, gia a partire dal IV secolo per la vita della Chiesa
(nn. 24-27). Sulla scia delle scoperte dei secoli XV e XVI, si mostra come l'opera
di evangelizzazione e catechesi in paesi distanti dal centro culturale e cultuale ro-
mano, avviene attraverso anche i pii esercizi diffusi dai missionari (si porta l'e-
sempio delle Reduciones del Paraguay) (n. 36), ma anche dei nuovi influssi meno
centralizzatori, dopo la Morma dei secoli XVI e XVII (i Riti Cinesi con Matteo
Ricci e i Riti Indiani con Roberto de Nobili) (n. 43). Si danno inoltre alcune coor-
dinate offerte dalia pieta popolare per una valida inculturazione (n. 58). La reli-
giosita popolare e la prima e fondamentale forma di inculturazione della fede che
si deve continuamente lasciare orient are e guidare dalle indicazioni della Liturgia,
ma che a sua volta feconda la fede a partire dal cuore (n. 91).

n processo di adattamento 0 inculturazione di un pio esercizio non dovrebbe
presentare particolari difficolta per quanto attiene allinguaggio, alle espressioni
musicali ed artistiche e all' assunzione di gesti e atteggiamenti corporali. I pii

esercizi, infatti, da una parte non concernono aspetti essenziali della vita sacra-
mentale, dall' altra sono, in molti casi, originariamente popolari, sorti cioe dal
popolo e formulati con il suo linguaggio, ed impostati nella cornice della fede
cattolica (n. 22 )125.

Dal punto di vista pili propriamente giuridico, circa i sacramenti dell'Ordine e
del Matrimonio, i due uffici competenti del dicastero nelloro lavoro quotidiano
di prassi normativa e pastorale, hanno provveduto ad emettere diversi provvedi-
menti chiarificatori in merito, nell' ottica di quel rapporto inscindibile tra Chiesa
universale e Chiesa particolare. Nel settore che riguarda le facolta ed indulti per
l' ammissione agli Ordini sacri, il dicastero, dopo aver compiuto i debiti accerta-
menti sui dubbi e perplessita esposti dagli Ordinari, ha indicato loro le condizio-
ni con cui ammettere 0 respingere i candidati aspiranti ed esaminando le richie-
ste, caso per caso, ha rigettato quasi abitualmente a limine quelle relative ai por-
tatori di handicap psichici, e decidendo raramente in favore degli handicappati fi-
sici, spesso per consentire solo la loro ammissione al diaconato permanente. Per
quanto riguarda le dispense da irregolarita ed impedimenti sia per l'ammissione
dei candidati agli ordini che per l' esercizio degli stessi si e tenuto conto dei se-
guenti criteri.

Per le dispense dal dzfetto di eta, il dicastero, data la rilevata immaturita accusa-
ta abitualmente nelle defezioni, ha sospeso fa concessione di tale dispensa, prefe-
rendo che fossero gli Ordinari ad assumersi la responsabilid di ammettere i candi-
dati agli Ordini sacri, nell' ambito della propria competenza (can. 1031 § 4)126e ha
continuato a concederla solo per i candidati al diaconato permanente coniugato e
fino ad un massimo di trenta mesi127•

Per le altre dispense relative 1) all'injermita psichica di cui al can. 1041, 1°; 2) al
delitto pubblico di attentato matrimonio civile da parte di un chierico impedito da
vincolo dell'Ordine 0 da voto pubblico perpetuo di castita, con una donna vinco-
lata, a sua volta, 0 da voto 0 da valido matrimonio canonico con comparte vivente
di cui al can. 1041,3°; 3) al delitto pubblico od occulto diprocurato aborto 0 parte-
cipazione attiva ad esso, di cui al can., 1041,4°; 4) all'impedimento ligaminis del
vincolo matrimoniale dei laici coniugati aspiranti non solo al Diaconato permanen-
te uxorato e di cui al can. 1042.

Data la pluralita di competenze sulle stesse materie riservate alia Sede Aposto-
lica ed a pili Organismi della stessa Curia Romana, il dicastero ha trattato le que-
stioni, collatis consiliis, con le altre Congregazioni competenti.

Per quanto poi concerne i processi canonici relativi ali'Ordine Sacro che inte-
ressano sia i diaconi che i sacerdoti (diocesani e religiosi), sia della Chiesa Latina

125 Per una presentazione e motivazione di questo direttorio si puo vedere: N. RIvERA CAR-
RERA, Ponenza, "Notitiae" 37 (2001),462-494.

126 CE. Lettera delia Segreteria di Stato del 18 giugno 2001, Proto N. 495.654.
127 CE. Notz/z'catio, nn. 7-9, "Notitiae" 33 (1997),281-283.



che delle Chiese Orientali, il dicastero ha provveduto a risolvere Ie varie questio-
ni nel seguente modo.

Circa Ie cause per dichiarazione di nullitd dell'Ordinazione relative a tutti i gra-
di dell'Ordine sacro. Benche la loro quantita si sia contratta da quando e cresciuto
il numero delle cause per perdita dello stato clericale e dispensa dagli obblighi, che
spesso sono in subordine al dubbio sulla validita dell'ordinazione, .h~ approv.at?
con l'autorizzazione della Segreteria di Stato una nuova procedura dl tlpo amrrum-
strativo128che si svolge a livello di Chiesa locale nella prima fase, a livello di Con-
gregazione in una seconda fase. Resta comunque sempre in vigore la possibilita an-
che della procedura giudiziaria a norma dei cann. 1709-1712129.

Riguardo poi ai processi relativi alia dispensa degli obblighi dell'ordinazione
con dimissione dalio stato clericale, nella sua prassi la Congregazione si e compor-
tata nel seguente modo.

a) Per la maggioranza dei diaconi "non idonei", che, prendendo atto dell'incon-
ciliabilit?itra la loro incapacit?i 0 10scandalo delloro contesto familiare ed il pro-
prio stato clericale, hanno chiesto la dispensa dagli obblighi dell'ordinazione, il di-
castero l'ha concessa insieme alia connessa dimissione dallo stato clericale.

b) Per i rari casi di diaconi "non idonei", che 0 non ritengono di essere tali 0,
comunque, "non accettano" Ie ragioni per cui i Superiori li dichiarano tali e, per-
tanto, "si rifiutano" di chiedere la dispensa dagli obblighi e la d~issione dallo sta-
to clericale, data la disposizione del CIC che al can. 1342 § 2 vleta la procedura
amministrativa per l'irrogazione amministrativa di una pena perpetua, il dicastero
ha indicato agli Ordinari di procedere per la via giudiziaria prevista dal can. 1425
§ 1 del Codice di Diritto Canonico.

c) Poiche tale procedura vale anche per i sacerdoti non idonei che si ri/iutano di
chiedere la dispensa, per alcuni casi per i quali fu dichiarata e dimostrata 1'impos-
sibilit?idi seguire la procedura giudiziaria, il dicastero ne ha riferito al Santo Padre
chiedendo ed ottenendo, di volta in volta, l'autorizzazione ad irrogare la dimissio-
ne dalio stato clericale in poenam ex officio.

d) Per un' altra categoria, quella dei diaconi permanenti uxorati che, rimasti ve-
dovi dopa l'ordinazione risultano 0 incapaci di rimanere nella vedo~an.zacelibat~-
ria 0 sono necessitati da altre urgenze ad accedere a seconde nozze, il dlcastero, Sla
in considerazione del bene comune della Chiesa (quando il ministero del diacono
e ritenuto necessaria, sicche una sua laicizzazione, per diniego di seconde nozze,
sarebbe una perdita grave per la Chiesa locale); sia in considerazione del bene per-
sonale del diacono vedovo (sua incapacita strutturale alla continenza, presenza di
prole in eta minorenne e/ a di genitori anziani bisognosi di assistenza assidua), ha
chiesto ed ottenuto dal Santo Padre di poter considerare causa sufficiente per la
dispensa dali'impedimento di cui al can. 1087 una delle predette condizioni e 1'ha

concessa per consentire lara di risposarsi e rimanere nel ministero130.

Circa Ie cause relative alie dispense dagli obblighi dell'ordinazione compreso il
celibato e dei voti can dimissione dalio stato clericale per i sacerdoti, sana questi
infatti i processi amministrativi pili numerosi trattati dalia Congregazione, restano
valide tuttora Ie Norme sostanziali e procedurali approvate dal Somma Pontefice
Giovanni Paolo II ed emanate dalia Congregazione per la dottrina della fede il14
ottobre 1980131.

n merito di tali processi riguarda essenzialmente due aspetti, l'incapacita della
persona ad assumere gli oneri sacerdotali, in particolare il celibato, e la irreversibi-
lita delia situazione. Le norme citate prevedono che: una prima fase can 1'istrutto-
ria del processo avvenga nei tribunali locali; una seconda fase con la trattazione e
dejinizione avvenga in Congregazione attraverso "Commissioni Ordinarie" per gli
ultraquarantenni e "Commissioni-Speciali" di I e II grado, istituite, can approva-
zione del Santo Padre, per i subquarantenni per i quali, pera, devono verificarsi
una a pili singolari, gravissime e scandalose specificita di fattispecie (omosessua-
lita, transessualita, pedofilia, pederastia, AIDS, pazzia, alcoolismo, minacce e ten-
tativi di suicidio, condanne penali, carcerazione in atto, ecc.)132.

A tali procedure sana state apportate alcune "innovazioni" derivanti dali' espe-
rienza e approfondimento delle problematiche esaminate, approvate dal Santo Pa-
dre e rese note agli Ordinari can due Lettere Circolari del Dicastero.

a) Can la prima Lettera Circolare, inviata a tutti gli Ordinari diocesani e ai Su-
periori Generali133,la Congregazione comunicava di aver chiesto ed ottenuto dal
Santo Padre di essere autorizzata a considerare casi eccezionali da pater trattare
can Commissione speciale, anche quelli dei subquarantenni nella cui fattispecie,
oltre aile altre gravi cause gia riferite, si notasse che gli Oratori, preso atto della
propria inidoneita gia prima dell'ordinazione, furono onesti nel denunciarla ai
propri educatori e superiori con disponibilita di torn are nel secolo, ma poi giunse-
ro agli Ordini sacri per responsabilita dei formatori e superiori che non presero in
seria considerazione Ie loro difficolta e li incoraggiarono a proseguire. In tali casi
infatti la dispensa potrebbe configurarsi come un quasi diritto e non una grazia.
Altra fattispecie considerata della suddetta Lettera Circolare del giugno 1997, e
quella relativa alia dispensa per i sacerdoti di qualsiasi eta che si trovano in perico-
10di morte e per i quali si invita gli Ordinari competenti ad inviare senza dilazioni
e can i mezzi pili rapidi la richiesta, accompagnata dal proprio voto e possibilmen-
te firmata dali'Oratore.

128 CONGREGATIODE CULTUDIVINOET DISCIPLINASACRAMENTORUM,Deer., Ad satius tu-
tiusque e Regulae servandae ad proceduram administrativam nultitatis ordinationis inchioandam
et celebrandam noviter confectae, 16 ottobre 2001, in AAS 94 (2002),292-300.

129 Si puo vedere: 1. NAVARRO,Le nuove regulae servandae per Ie cause di nultita delta sacra
ordinazione, "Ius Eeclesiae" 1 (2003),313-331.

130 Cf. Lettera Cireolare delia Congregazione il Culto Divino e la Diseiplina dei Saeramenti
del 6 giugno 1997, Proto N. 263/97, nn. 6ss. '

131 Cf. AAS, 72, (1980), 1132-1137. Per un eommento si veda V. FERRARA,Normae substan-
tivae acprocedurales nunc vigentes in pertractandis causis de dispensatione a coelibatu sacerdota-
Ii, "Apollinaris" 62 (1989),513-540.

132 CE. Lettera delia Segreteria di Stato, del 16 gennaio 1996; Lettera delia Segreteria di Sta-
to del 17 ottobre 1996.

133 Lettera Cireolare delia Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Saeramenti
del 6 giugno 1997, Proto N. 263/97, n. 3.



penuria di sacerdoti e diaconi. Tali richieste provengono soprattutto dali' America
Latina, in particolare dal Brasile. n dicastero ha cercato di arginare alcune richie-
ste provenienti da qualche nazione deli'Europa soprattutto in presenza di certe
ideologizzazioni delie figure di "agenti pastorali" 0 proliferazione di arbitrario uso
di testi per la celebrazione non approvati (abuso che tuttavia si verifica anche in
molte altre occasioni) 139.

La Congregazione, con lettera del 22 novembre 1997, ha riordinato la materia
eliminando il rinnovo quinquennale delie facolta e rilasciandole a tempo indeter~
minato donec aliter provideatur.

Con questa "soliecitudine pastorale" si e inteso provvedere ai numerosi casi nei
quali, spirato il rescritto di grazia e non presentata in tempo debito la richiesta di
prorogatio si esponevano a pericolo di nullira i matrimoni assistiti da delegati ca-
renti delia necessaria licenza con il conseguente ricorso alia sanatio in radice del
medesimo.

Anche se non di stretta competenza delia Congregazione, e previsto il ricorso
alia stessa nei casi di morte presunta di un coniuge, per un successivo matrimonio
quando cio e richiesto particolarmente dalia incertezza e complessita del caso, fer~
mo restando il diritto del Vescovo locale ad autorizzare nuove nozze, quando e
provata con certezza morale la morte del coniuge140•

Per quanto invece riguarda il matrimonio gia contratto emergono i seguenti
aspetti in considerazione di alcune problematiche recenti.

a) La dispensatio pontificia super matrimonio rata et non consummato costitui-
sce l' aspetto pili rilevante deli' attivita dell' apposito ufficio del dicastero (un tempo
costituiva insieme con la disciplina degli altri sacramenti, la ratio delia stessa Con-
gregazione) dopo aver accertato con la procedura vigente il factum incomsumma-
tionis, 1'esistenza di giusta causa insieme con la assenza di scandalo141•

Le cause scritte nelie lingue pili diffuse, provengono da ogni parte delia Chiesa
cattolica, sia di rito latino che di rito orientale, ed anche di appartenenti ad altre
confes~ioni cristiane, alio scopo di regolarizzare situazioni coniugali illegittime.

b) E da ricordare che il dicastero puo richiedere supplementi istruttori 0 crea-
re speciali Commissioni per casi particolari mentre per i casi difficili, dovuti a
speciali difficolta di ordine giuridico 0 morale, una cui elencazione non tassativa

b) Con una seconda Lettera Circolare134, il dicastero provvide a ribadire agli
Ordinari la necessita degli "scrutini" per accertare l'idoneita dei candidati da am-
mettere agli Ordini sacri secondo la normativa del Codice di Diritto Canonico.

c) Poiche tali innovazioni comportarono varianti nei Rescritti di dispensa che non
sempre furono recepite e tradotte in prassi, sia da parte degli Ordinari che da parte
di vari Dicasteri interessati per competenza mista, nel corso degli anni si era verifica-
ta qualche diversificazione di prassi soprattutto tra questi ultimi, di modo che per
renderla uniforme, la Segretaria di Stato promosse una Riunione interdicasteriale te-
nutasi presso la Congregazione il 10 Ottobre 1999 decidendo una prassi uniforme
tanto per i Decreti di nullita e di dimissione dalio state clericale ex officio, quanto per
i Rescritti di dispensa sia per i Diaconi che per i Sacerdoti, per i quali si concordava
anche qualche margine di discrezione da esercitarsi da parte del Vescovo135•

In merito poi alia competenza delia riammissione alto stato clericale dei chieri-
ci previamente dimessi e dispensati a norma del can. 293, il dicastero si limit a a
trattarne in coliaborazione con la Congregazione per il Clero e per gli Istituti di
vita consacrata e societa di vita apostolica, solo quando tale riammissione ali' eser-
cizio deli'Ordine ha bisogno di essere preceduta anche dalia riammissione alio
stato clericale136•

Per tutto quanto concerne il sacramento del Matrimonio nelia sua disciplina
canonica e previsto dalia Pastor Bonus ali'art. 67137, la competenza delia Congrega-
zione attraverso l' apposito ufficio, e verificata nel seguente modo.

Per il Matrimonio in contrahendo la Congregazione concede Ie dispense dagli
impedimenti, riservati alia Sede Apostolica, a norma del can. 1078 § 2, nn. 1-2 con
rarissime eccezioni riguardanti il n. 3, ma solo per riconosciute cause canoniche,
circostanze particolari aggiungendo in questi casi un monitum ali'Ordinario, spe-
cificando che la concessione delia grazia non puo significare ne il mutamento del-
Ia norma canonica ne la instaurazione di una prassi; pili frequenti, invece, sono Ie
domande di dispensa dalia forma canonica che, pero, il dicastero concede con
molta parsimonia.

Rientra in questo settore anche la regolarizzazione di matrimoni mediante la sa-
natio in radice per i casi riservati alia Santa Sede138•

Sempre pili frequente e la richiesta delia facolta di delegare fedeli, religiosi 0

laici per assistere alia celebrazione del matrimonio come testes qualificati, dove c'e 139 Sulla retta cooperazione dei laici al ministero sacerdotale, rimandiamo all'Istruzione Ec-
clesiae de Mis~e~lo, I?e Quibusbandam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem
sacerdotum mmlsterlUm spectantem, in AAS, 89 (1997), pp. 852-877.

140 Cf. R. ~LLI, II processo di morte presunta, in AA.VV., I procedimenti speciali nel diritto
canonzco, op. Clt.,pp. 217-224.

141 Tra i diversi studi ci limitiamo a rimandare a: B. MARCHETTA,Scioglimento del matrimo-
nio canonico per inconsumazione, Padova 1981; R. MELLI,De processu super matrimonio rata et
non consummato. Commentarium ad Lett. Circ. del 20 die. 1996, in "Monitor Ecclesiasticus", 4
(1987), 423-434. B. MARCHETTA,II processo ((supermatrimonio rato et non consummato", nel
nuovo co~ice di Diritto Canonico, in AA. vv., Dilexit Iustitiam, Scripta in onorem Aurelii Card.
Sabattanl (a cura DI Z. GROCHOLEWSKI- V. CARCELORTI), Citta del Vaticano 1984, pp. 405-
430; G. ORLANDI,Recenti innovazioni nella procedura ((supermatrimonio rato et non consum-
mato", in AA.vv., II processo matrimoniale canonico, Citta del Vaticano 1988, pp. 447-474.

134 Lettera Circolare della Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti,
del 10 Novembre 1977, Proto N. 589/97.

135 Si puo vedere P. AMENTA,La dispensa dagli obblighi delia sacra ordinazione e fa perdita
dello stato clericale, in "Periodica" 88 (1999),331-359.

136 Per tutti questi aspetti si puo vedere V. MOSCA,Le procedure per laperdita dello stato cle-
ricale, in AA.VV., I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure specialz;Milano 1999, pp. 311-362.

137 Cf. PB art. 67, in EV 11/899.
138 Si puo vedere in generale G. MONTINI,La convalidazione del matrimonio: semplice; sana-

zione in radice, in AA.VV., Matrimonio e disciplina ecclesiastica,Milano 1996, pp. 187-207.



e contenuta nelie Litterae Circulares del 20 dicembre 1986 (art. 2), e preferibile
che il Vescovo diocesano consulti la Sede Apostolica, prima di dar corso alia
istruttoria relativa.

Di notevole rilevanza si sono manifestati alcuni casi, quali la inseminazione ar-
tificiale impropria, il concepimento per assorbimento, Ie modalita delia vita intima
attraverso il coitus interruptus, l'uso di mezzi anticoncezionali, situazioni tutte per
Ie quali la prassi delia Congregazione suggerisce 0 impone particolari m~zz~di l?ro~
va, salvo sempre il criterio delia opportunitas in concedendo, secondo Ie ~dicazlOlll
vincolanti delia Plenaria del 18 aprile 1970, approvata dal Santo Padre il23 mag-
gio 1970142.

Non rientrano, invece, nelia Competenza specifica delia Congregazione vari ca-
si di transessualismo e di mutazione di sesso, per questi ci si attiene aile disposizio-
ni e ail'indirizzo dottrinale delia Congregazione per la Dottrina della Fede143.

c) Altro fondamentale aspetto attinente il concetto stesso di consumazione, ri-
guarda l'inciso humano modo di cui al can. 1061 del CIC 1983 la cui interpretazio-
ne e legata ai criteri fissati nelia Plenaria delia Congregazione deli' Aprile 1986.

L'inciso humano modo, va inteso nel senso che l' atto consumativo deve essere un
atto umano da entrambe Ie parti, ma e sufficiente che sia virtualmente volontario,
anche se posto con timore purche non richiesto violentemente (violenza fisica): tut-
ti gli altri elementi psicologici che rendono l' atto pili facile e pili appetibile non ap-
partengono aila sfera del diritto e in essa non possono essere recepiti: Si puo riassu-
mere il signmcato integrativo humano modo nella seguente affermazlOne:

La clausola ad mentem viene posta per motivi di non rilevante gravita che han-
no portato aila inconsumazione del matrimonio, la cui rimozione e commessa al-
l'Ordinario delluogo, perche egli possa soliecitamente provvedere aile pastorali
necessita dei fedeli. L'Ordinario neli'effettuare la rimozione potra giovarsi dei sug-
gerimenti delia Congregazione.

La clausola vetitum, dal valore proibente, ma non dirimente (salvo i casi nei qua-
li viene detto espressamente) e apposta pili raramente e trova la sua giustificazione
in motivi di rilevante gravita, cioe in gravi difetti fisici 0 psichici, che hanno deter-
minato nel soggetto una marcata incapacita, di solito prevalentemente temporanea,
a consumare il matrimonio. La rimozione del vetitum e riservata aila Sede Apostoli-
ca e potra avvenire quando il soggetto abbia dimostrato di essere fisicamente 0 psi-
chicamente idoneo ad affront are responsabilmente i doveri coniugali145.

«Consummatio matrimonii, ut habeatur, opertet ut actus sit humanus ex utraque parte,
sed sufficit ut sit vittualiter voluntarius etiamsi sub metu positus, dummodo non vio-
lenter exigitus (violentia quidam phisica); cetera elementa psicologica quae actus hu-
manum faciliorem vel amabiliorem reddunt non pettinet ad sferam iuris, nee in eadem
recepi possunt».

Tale conclusione approvata daila maggioranza dei membri presenti, fu conse-
gnata al Santo Padre il quale neli'Udienza del 17 giugno 1986 «ha c~:m~essola ri-
chiesta facolta perche la Congregazione proceda secondo Ie concluslOlll approva-
te. Egli, tuttavia si riserva di stabilire criteri pili precisi sulle singole fattispecie per
la consumazione e la opportunita di concedere la dispensa»144.

d) Con il rescriptum gratiae concesso soItanto dal S. Padre, la risposta affermativa
delia Congregazione puo con tenere delle clausole, con Ie quali si vieta il passaggio a
nuove nozze se prima non si e ottenuto l'esplicito nulla osta con la rimozione del di-
vieto da parte delia Sede Apostolica (vetitum) 0 deli'Ordinario delluogo (mens).

3.5 Le visite ad limina

In merito aile prospettive pili propriamente pastorali, gli incontri delie Visite ad
limina continuano tuttavia ad essere oggetto di attenzione e premura del dicastero.
Tali incontri sono un'opportunita unica e privilegiata per un contatto ed inter-
scambio reciproco e diretto, inoItre Ie relazioni scritte dei Vescovi costituiscono
una base importante per cogliere la situazione con creta in materia di Culto Divino
e di disciplina dei Sacramenti, nelie diocesi in visita. Anche attraverso questi scam-
bi si verifica sempre pili 10 scambio immanente tra Chiesa universale e Chiesa par-
ticolare. n canale principale per la promozione delia Liturgia e dei Sacramenti so-
no proprio i contatti con i singoli vescovi, con Ie loro Conferenze e con Ie commis-
sioni di liturgia, di musica e di arte sacra a vari livelli.

«In questo stesso contesto bisogna considerare anche per certi versi il discorso
deli' adattamento e delia inculturazione liturgica. Non basteranno mai Ie normati-
ve, per forza sintetiche, se manca un vero senso dei principi teologici soggiacenti.
La grande sfida comporta anche grandi rischi. Non mancano Ie proposte, ma scar-
seggia chi ha preparazione per vagliarle e dotarle di forme concrete appropriate.
Per fortuna, non pochi vescovi sono anche esperti liturgisti, ma hanno tante e gra-
vi responsabilid. Occorrono coliaboratori di fiducia che aiutino a formulare ini-
ziative di valore esenti da ideologizzazioni e superficialid»146.

142 Su questi aspetti si pUOvedere: AA.VV., Manipolazioni genetiche e Diritto, Varese 1986;
G. ORLANDI,I casi difficili nel processo super rato, Padova 1984. . , .

143 Alcuni lineamenti di prassi giuridica e dottrina in G. GruSTINIANO,Transessualtta. Matn-
monio e diritto canonico, Napoli, 1998; R. PI~ARDI,Omoses!ua!ita e .bisessu~li~a..Dev;:anz~se~-
suaN per erotismo invertito. Educazione cattoltca. Interpretazzont medtch~ e gzurt4tche) ~etlo~-
ca", 91 (2002),3-27; IDEM,Matrimonio canonico. Aspetti medico-legalt, Urbaniana Umversity
Press, Citta del Vaticano 2003.

144 Lettera della Segreteria di Stato, del 21 giugno 1986, Proto N. 178.557.

145 In merito ai diversi aspetti evidenziati nel volume di AA.VV., I procedimenti speciali nel
diritto canonico) si possono vedere: O. BUTTINELLI,It processo di dispensa del matrimonio rata e
non consumato. Lafase diocesana, pp. 107-124; R. MELLI,It processo del matrimonio rato e non
consumato. Lafase davanti alia Congregazione, pp. 125-134; R. BURKE)It processo di dispensa del
matrimonio rata e non consumato. La grazia ponttficia e la sua natura, pp. 135-144; S. CARMI-
GNANICARIDI,I diritti delia difesa nel processo ((supermatrimonio rata et non consummato", pp.
145-156; C. GULLO,It procedimento di rimozione del divieto di passare ad altre nozze, pp. 225-
232.

146 Cf. F.P. TAMBURRINO,Relazione, op. cit., p. 446; in generale si puo vedere nel volume di
AA. VV., Ius in vita et in missione ecclesiae, op. cit., i seguenti interventi: V CHE CHENTAO,
Aspetti giuridici delIa visita ((adlimina", pp. 325-336; V CARCELORTl,La ((visitaad limina" nel
magistero di Giovanni Paolo II, pp. 337-351.



in cui e accolto e radicato. Della bellezza di questo volto pluriforme della Chiesa
abbiamo particolarmente goduto nell' Anno giubilare. E forse solo un inizio, un'i-
con a appena abbozzata del futuro che 10 Spirito di Dio ci prepara. La proposta di
Cristo va fatta a tutti con fiducia. Ci si rivolgera agli adulti, alie famiglie, ai giovani,
ai bambini, senza mai nascondere Ie esigenze pili radicali del messaggio evangeli-
co, ma venendo incontro alie esigenze di ciascuno quanto a sensibilita e linguag-
gio, secondo l' esempio di Paolo, il quale affermava: «Mi sono fatto tutto a tutti,
per salvare ad ogni costa qualcuno» (1 Cor 9, 22)151.

Sarebbe stato utile in questa nostra riflessione mostrare alia fine alcuni esempi
di inculturazione liturgica in vari territori 0 Conferenze episcopali su aspetti con-
creti dei Sacramenti e dei Sacramentali. Infatti nella IV Istruzione per una corretta
applicazione delIa Costituzione conciliare sulla Sacra Liturgia (nn. 37-40) al n. 29 si
dice esplicitamente che bisogna considerare la divers ita delle situazioni ecclesiali
per una metodologia opportuna: «La diversita delle situazioni ecclesiali non e sen-
za importanza per giudicare il grado di inculturazione liturgic a necessaria. Altra e
la situazione dei paesi evangelizzati da secoli e nei quali la fede cristiana continua
ad essere presente nella cultura, altra quella dei paesi in cui l' evangelizzazione e
pili recente 0 non ha penetrato profondamente Ie realta culturali. Differente anco-
ra e la situazione di una Chiesa dove i cristiani sono in minoranza rispetto al resto
della popolazione. Una situazione pili complessa puo infine esserci quando la po-
polazione conosce un pluralismo culturale e linguistico. Soltanto una valutazione
precisa della situazione potra chiarire il cammino verso soluzioni soddisfacenti»147.

Per comprendere la vastita del problema, basti pensare alla Iniziazione Cristia-
na, al Rito del Matrimonio, al Rito deifunerali, ai Libri e ai Canti Liturgici, ecc., so-
lo per ricordare alcuni aspetti148. Oggi inoltre si presenta sempre pili evidente la
coesistenza di diverse chiese particolari "sui iuris" nello stesso territorio e nel qua-
dro della piena comunione, quindi con riti diversi. Emerge dunque accanto al fe-
nomeno di una societa multiculturale e multirazziale la possibilita di fondare for-
me delia struttura gerarchica della Chiesa che seguono non solo il principio terri-
toriale ma anche quello personale149. Solo per citare un esempio del passato, pen-
siamo ai diversi riti delle grandi famiglie monastiche e religiose, oggi pensiamo al-
Ie richieste dei vari movimenti religiosi/50 anche in campo liturgico.

A conclusione di queste note incomplete, sembra utile ricordare quanto diceva
il Santo Padre Giovanni Paolo II che si puo applicare anche al ruolo della Liturgia
nella nuova evangelizzazione del III millennio: «[ ... J n Cristianesimo del terzo
millennio dovra rispondere sempre meglio a questa esigenza di inculturazione. Re-
stando pienamente se stesso, nella totale fedelta ali'annuncio evangelico e alia tra-
dizione ecclesiale, esso portera anche il volto delle tante culture e dei tanti popoli

147 VL n.29, in EV 14/101; ma si veda anche il n. 7 in EV 14/75.
148 Per alcuni esempi si rimanda al numero di "Rivista Liturgica" in "Inculturazione e Litur-

gia.oGGi".4(1995), e in particolare i seguenti studi: S. MAGGIANI,Inculturazione: la problemati-
ca zn Italza. 1. Quale inculturazione dei sacramenti?, 421-444; D. SARTORE,Inculturazione: la pro-
blematica in Italia. 2. It caso emblematico del "Rito deifunerali". Alia luce delia cultura europea,
445-467; F. RAINOLD,Inculturazione; la problematica in Italia. 3. SuI canto liturgico: fatti e pro-
blemi, 468-490; ma anche si puo vedere "La Maison Dieu" 179 (1989) 7-144, che dedica l'inte-
ro numero a "I;inculturation" con altri esempi.

149 Si veda: AA.VV., Territorialita e personalita nel diritto canonico ed ecclesiastico. It diritto
canonico di fronte al Terzo Millennio. Atti dell'XI Congresso Internazionale di Diritto Canoni-
co e del XV Congresso Internazionale delIa Societa per il Diritto delle Chiese Orientali, Buda-
pest 2002.

150 Su questi ultimi si puo vedere la rivista "Concilium" 3 (2003), 13-181, che dedica l'intero
numero a I Movimenti nella Chiesa.


