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I

Vocare peccatoresVocare peccatores  
Quibus nonnulli canones tituli XXVII et canon 1152  

Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium 

immutantur

Vocare peccatores in paenitentiam; [...] non egent, qui sani sunt, medico, 

sed qui male habent (cfr Lc 5, 31-32), missio est Domini nostri Iesu, quam 

ipse Pastoribus tradidit populi sui.

In Ecclesia poenarum proposita sunt iustitiae restitutio, rei emendatio 

et scandali damnique reparatio. Pastores, proinde, sollicitudinem suam 

patefaciunt, cum vigilant, ut portionem populi Dei sibi commissam intra 

vias Domini servent; cum, ex emendatione fraterna, admonitione aliisve  

opportunis instrumentis christifidelium mores emendare nituntur, qui errant; 

et etiam demum cum poenis canonicis utuntur, ubi delicta patrata sint. 

Cum Pastor ita ad delicta vitanda reosque rite puniendos agit, conscium  

se esse ostendit officii sui et christifideles diligere sibi commissos. Recta  

enim canonicarum legum poenalium applicatio dilectionis erga gregem do-

minicum tuendum praecipuus est fructus ac benevolentiae erga eundem 

christifidelem, qui delictum patraverit, cuius poena imprimis remedium 

est eius sanationis.
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Necessitas instrumenta regiminis postulatis pastoralibus aptandi recen-

tioribus annis ad opus ineundum duxit recognitionis institutionum poena-

lium Ecclesiae. Unde factum est, ut per Constitutionem Apostolicam Pascite 

gregem Dei die XXIII mensis Maii anno MMXXI normas poenales canonicas 

Latinas immutaremus, itemque eadem ratione similes innovationes in Ti-

tulum XXVII, De Sanctionibus poenalibus in Ecclesia, necnon in canonem 

1152, De actionis poenalis praescriptione, Codicis Canonum Ecclesiarum 

Orientalium introducere cupimus, quarum ope disciplina poenalis orientalis 

aptior efficaciorque sit coram hodiernis Ecclesiarum catholicarum orienta-

lium necessitatibus, necnon disciplinae universali congruens.

Nam, in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium oportebat: aliqua 

nova delicta censere; praescripta quaedam clarius enarrare, quo facilius 

certiusque applicentur; meliorationes quasdam technicas introducere, e.g. 

quoad ius defensionis, actionis poenalis praecriptionem vel poenarum pro 

singulis delictis finitionem; triginta transactis annis postquam vigere coepe-

runt normas mutatis adiunctis aptare; alia praescripta statuere ad poenas 

tempestivius minutiusque irrogandas, ut delicta graviora vitentur.

In opere accommodationis ad temporum novitatem provehendo amplas 

Dicasterium de Legum Textibus consultationes exsecutum est et sociato rei 

peritorum labore fruitum. Immutationes insuper, quae nunc promulgantur, 

quoque a Dicasterio pro Ecclesiis Orientalibus attente visae sunt.

Proinde, harum Litterarum Apostolicarum Motu Proprio datarum vir-

tute, 22 canones e Titulo XXVII, necnon canonem 1152 Codicis Canonum 

Ecclesiarum Orientalium uti sequitur reformamus:

Art. 1. Can. 1402 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Hierarcha proceduram ad poenas irrogandas promovere debet, quan-

do neque reprehensione, neque obsecratione, neque increpatione satis possit 

iustitia restitui, reus ad poenitentiam duci et sese emendare, scandalum et 

damnum reparari.

§ 2. Poena canonica per iudicium poenale in cann. 1468 - 1482 praescrip-

tum irrogari debet firma potestate coercitiva iudicis in casibus iure expressis 

et reprobata contraria consuetudine.

§ 3. Si vero iudicio auctoritatis, de qua in § 4, graves obstant causae, ne 

iudicium poenale fiat, et probationes de delicto certae sunt, delictum puniri 
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potest, servato can. 1291, per decretum extra iudicium ad normam cann. 

1486 et 1487, dummodo non agatur de privatione officii, tituli, insignium 

aut de suspensione ultra annum, de reductione ad inferiorem gradum, de 

depositione vel de excommunicatione maiore.

§ 4. Hoc decretum praeter Sedem Apostolicam ferre possunt intra fines 

suae competentiae Patriarcha, Archiepiscopus maior, Episcopus eparchialis 

atque Superior maior instituti vitae consecratae, qui potestatem regiminis 

ordinariam habet, ceteris omnibus exclusis.

Art. 2. Paragraphus prima can. 1406 immutatur, ut sequitur:

§ 1. Quatenus aliquis potest praecepta imponere iuxta praescripta cann. 

1510 - 1520, eatenus potest re mature perpensa et maxima moderatione poe-

nas determinatas per praeceptum comminari eis exceptis, quae in can. 1402, 

§ 3 enumerantur; Patriarcha vero de consensu Synodi permanentis etiam 

has poenas per praeceptum comminari potest.

§ 2. Monitio cum comminatione poenarum, qua Hierarcha legem non 

poenalem in casibus singularibus urget, praecepto poenali aequiparatur.

Art. 3. Can. 1407 nova paragraphus adiungitur:

§ 1. Si iudicio Hierarchae, qui poenam irrogare potest, natura delicti 

id patitur, poena irrogari non potest, nisi delinquens antea semel saltem 

monitus est, ut a delicto desisteret, dato congruo ad resipiscentiam tempore.

§ 2. A delicto destitisse dicendus est is, quem delicti sincere paenituit 

quique praeterea congruam reparationem scandali et damni dedit vel saltem 

serio promisit.

§ 3. Si monitiones vel correptiones frustra alicui factae sint, Hierarcha 

det praeceptum poenale, in quo accurate praescribat quid agendum vel 

vitandum sit.

§ 4. Monitio poenalis vero, de qua in can. 1406, § 2, sufficiens est, ut 

poena irrogari possit.

Art. 4. Can. 1409 immutatur, ut sequitur:

§ 1. In lege poenali applicanda, etsi lex utitur verbis praeceptivis, iudex 

pro sua conscientia et prudentia potest:

1° poenae irrogationem in tempus magis opportunum differre, si ex 

praepropera rei punitione maiora mala eventura praevidentur, nisi 

necessitas urgeat scandalum reparandi;
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2° a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare, si reus 

emendatus est necnon de reparatione scandali et damni congrue 

provisum est aut si ipse reus satis ab auctoritate civili punitus est 

aut punitum iri praevidetur;

3° poenas intra aequos limites moderari, si reus plura delicta commisit 

et nimius videtur poenarum cumulus;

4° obligationem servandi poenam suspendere in favorem eius, qui omni 

probitate vitae hucusque commendatus primum deliquit, dummodo 

scandalum reparandum non urgeat; poena suspensa prorsus cessat, 

si intra tempus a iudice determinatum reus iterum non deliquit, 

secus tamquam utriusque delicti debitor gravius puniatur, nisi in-

terim actio poenalis pro priore delicto exstincta est.

§ 2. Si poena est indeterminata neque aliter lex cavet, iudex in poenis 

determinandis eas eligat quae inducto scandalo et damni gravitati propor-

tionatae sint; tamen poenas in can. 1402, § 3 recensitas irrogare non potest.

Art. 5. Can. 1410 immutatur, ut sequitur:

In poenis clerico irrogandis ei salva esse debent, quae ad congruam 

sustentationem sunt necessaria, nisi agitur de depositione, quo in casu 

Hierarcha curet, ut deposito, qui propter poenam vere indiget, quo meliore 

fieri potest modo, provideatur, exclusa vero collatione officii, ministerii vel 

muneris, et salvis semper iuribus ortis circa praecaventiam et securitatem 

socialem necnon assistentiam sanitariam in favorem eius eiusque familiae, 

si coniugatus est.

Art. 6. Can. 1414 nova paragraphus adiungitur:

§ 1. Quilibet innocens censetur, donec contrarium probetur.

§ 2. Poenis is tantum subicitur, qui legem poenalem vel praeceptum 

poenale violavit aut deliberate aut ex graviter culpabili omissione debitae 

diligentiae aut ex graviter culpabili ignorantia legis vel praecepti.

§ 3. Posita externa legis poenalis vel praecepti poenalis violatione prae-

sumitur eam deliberate factam esse, donec contrarium probetur; in ceteris 

legibus vel praeceptis id praesumitur tantummodo, si lex vel praeceptum 

iterum post monitionem poenalem violatur.

Art. 7. Can. 1416 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Si delictum a recidivo commissum est vel ab eo qui versatur in statu 

ebrietatis aliusve mentis perturbationis, quae sint ad delictum patrandum vel 
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excusandum consulto quaesitae, aut ab eo qui agit ob passionem voluntarie 

excitatam vel nutritam vel si alia adest secundum communem praxim et doc-

trinam canonicam circumstantia aggravans, iudex debet reum gravius punire, 

quam lex vel praeceptum statuit, non exclusis poenis in can. 1402, § 3 recensitis.

§ 2. In iisdem casibus, si poena constituta sit ut facultativa, fit obligatoria.

Art. 8. Can. 1424 immutatur, ut sequitur:

§ 1. Remissio poenae dari non potest, nisi reum delicti patrati sincere 

paenituit necnon de reparatione scandali et damni congrue provisum est; 

ad reparationem vel restitutionem, reus aliis congruis poenis urgeri potest.

§ 2. Si vero iudicio illius, cui remissio poenae competit, impletae sunt 

hae condiciones, remissio, quatenus natura poenae spectata fieri potest, 

ne denegetur.

Art. 9. Can. 1429 immutatur, ut sequitur, additis in canonis initio novis 

paragraphis:

§ 1. Prohibitio dari potest:

1° commorandi in certo loco vel territorio;

2° exercendi, ubique aut in certo loco vel territorio aut extra illa, om-

nia vel aliqua officia, munera, ministeria vel aliqua tantum opera 

officiis aut muneribus inhaerentia;

3º ponendi omnes vel aliquos actus potestatis ordinis;

4º ponendi omnes vel aliquos actus potestatis regiminis;

5º exercendi aliquod ius vel privilegium aut utendi insignibus vel titulis;

6º fruendi voce activa vel passiva in electionibus canonicis vel par-

tem habendi cum iure ferendi suffragium in consiliis vel collegiis 

ecclesialibus;

7º deferendi habitum ecclesiasticum vel religiosum.

§ 2. Praescriptio dari potest:

1° commorandi in certo loco vel territorio;

2° solvendi summam pecuniae in fines Ecclesiae, iuxta rationes iure 

particulari determinatas.

§ 3. Prohibitio commorandi in certo loco vel territorio tantum clericos 

vel religiosos vel sodales societatis vitae communis ad instar religiosorum 

afficere potest, praescriptio vero commorandi in certo loco vel territorio 

nonnisi clericos eparchiae ascriptos salvo iure institutorum vitae consecratae.
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§ 4. Ut praescriptio commorandi in certo loco vel territorio irrogetur, 

requiritur consensus Hierarchae loci, nisi agitur vel de domo instituti vitae 

consecratae iuris pontificii vel patriarchalis, quo in casu requiritur con-

sensus Superioris competentis, vel de domo clericis plurium eparchiarum 

paenitentibus vel emendandis destinata.

Art. 10. Can. 1430 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Privationes poenales afficere possunt tum omnes vel aliquas 

potestates, officia, ministeria, munera, iura, privilegia, facultates, gratias, 

titulos, insignia, tum aliqua tantum opera officiis aut muneribus inhaerentia, 

quae sunt sub potestate auctoritatis poenam constituentis vel Hierarchae, 

qui iudicium poenale promovit vel decreto eam irrogat; idem valet pro 

translatione poenali ad aliud officium.

§ 2. Potestatis ordinis sacri privatio dari non potest, sed tantum prohibitio 

omnes vel aliquos eius actus exercendi ad normam iuris communis; item 

dari non potest privatio graduum academicorum.

§ 3. Privatio etiam dari potest:

1º facultatis confessiones excipiendi vel praedicandi;

2º potestatis regiminis delegatae;

3º totius vel partis remunerationis ecclesiasticae, secundum ius parti-

culare determinatae, salvo quoque praescripto can. 1410.

Art. 11. Can. 1436 nova paragraphus adiungitur:

§ 1. Qui aliquam veritatem fide divina et catholica credendam denegat 

vel eam in dubium ponit aut fidem christianam ex toto repudiat et legitime 

monitus non resipiscit, ut haereticus aut apostata excommunicatione maiore 

puniatur, clericus praeterea aliis poenis puniri potest non exclusa depositione.

§ 2. Praeter hos casus, qui pertinaciter respuit doctrinam, quae a Romano 

Pontifice vel Collegio Episcoporum magisterium authenticum exercentibus 

ut definitive tenenda proponitur, vel sustinet doctrinam quae ut erronea 

damnata est, nec legitime monitus resipiscit, congrua poena puniatur.

§ 3. Qui contra Romani Pontificis actum ad Collegium Episcoporum re-

currit congrua poena puniatur.

Art. 12. Can. 1442 nova paragraphus adiungitur:

§ 1. Qui Divinam Eucharistiam abiecit aut in sacrilegum finem abduxit 

vel retinuit, excommunicatione maiore puniatur et, si clericus est, etiam 

aliis poenis non exclusa depositione.
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§ 2. Reus consecrationis in sacrilegum finem utriusque sacri doni vel 

unius in celebratione Divinae Liturgiae aut extra eam pro gravitate delicti 

puniatur non exclusa depositione.

Art. 13. Can. 1443 integre sequenti textu substituitur:

§ 1. Congrua poena puniatur, non exclusa excommunicatione maiore:

1° qui Divinae Liturgiae vel aliorum sacramentorum celebrationem 

simulaverit;

2° qui ad ordinem sacerdotalem non promotus Divinae Liturgiae ce-

lebrationem attentaverit;

3° qui, praeter casum de quo in can. 1457, cum sacramentalem ab-

solutionem dare valide nequeat, eam impertire attentaverit, vel 

sacramentalem confessionem audiverit.

§ 2. Qui deliberate sacramentum ministraverit illis qui recipere prohi-

bentur, puniatur suspensione, cui aliae poenae addi possunt.

Art. 14. Can. 1446 novae paragraphi adiunguntur:

§ 1. Qui proprio Hierarchae legitime praecipienti vel prohibenti non 

obtemperat et post monitionem in inoboedientia persistit, ut delinquens 

congrua poena puniatur.

§ 2. Qui obligationem secreti pontificii servandi violaverit poenis, de 

quibus in cann. 1429 et 1430, puniatur.

§ 3. Qui non servaverit officium exsequendi sententiam exsecutivam 

vel decretum, quo poena irrogatur, congrua poena puniatur, non exclusa 

excommunicatione minore et suspensione.

§ 4. Qui communicare neglexerit notitiam de delicto, cum ad id exse-

quendum iure canonico teneatur, puniatur ad normam cann. 1429 et 1430, 

adiunctis quoque aliis poenis pro delicti gravitate.

§ 5. Clericus qui ministeria sacra voluntarie et illegitime relinquerit, per 

sex menses continuos, cum animo sese subducendi a competenti Ecclesiae 

auctoritate, pro delicti gravitate, suspensione vel etiam poenis in cann. 1429 

et 1430, statutis puniatur, et in casibus gravioribus depositione.

Art. 15. Can. 1449 integre sequenti textu substituitur:

§ 1. Poenis, de quibus in cann. 1429 et 1430, puniatur, firma damnum 

reparandi obligatione:

1º qui bona ecclesiastica subtrahit vel impedit ne eorundem fructus 
percipiantur;
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2º qui sine praescripta consultatione, consensu vel licentia aut sine 

alio requisito iure ad validitatem vel ad liceitatem imposito bona 

ecclesiastica alienat vel in ea actus administrationis exsequitur;

3° qui quaestum illegitime facit ex oblationibus, de quibus in can. 715, 

pro celebratione Divinae Liturgiae vel pro Liturgia Praesanctifica-

torum vel pro commemorationibus in Divina Liturgia.

§ 2. Congrua poena puniatur, non exclusa officii privatione, firma 

damnum reparandi obligatione:

1º qui ex sua graviter culpabili omissione debitae diligentiae vel ex 

graviter culpabili ignorantia legis vel praecepti, delictum de quo 

in § 1, n. 2 committit;

2º qui aliter graviter neglegens in bonis ecclesiasticis administrandis 

repertus fuerit.

Art. 16. Can. 1453 novae paragraphi adiunguntur:

§ 1. Clericus concubinarius vel aliter in peccato externo contra castitatem 

cum scandalo permanens suspensione puniatur, cui persistente delicto aliae 

poenae gradatim addi possunt usque ad depositionem.

§ 2. Clericus, qui prohibitum matrimonium attentavit, deponatur.

§ 3. Clericus qui aliter contra castitatem deliquerit, si quidem delictum 

publice patratum sit, congruis poenis puniatur, non exclusa, si casus ferat, 

depositione.

§ 4. Eadem poena, de qua in § 3, puniatur clericus qui vi, minis vel abusu 

suae auctoritatis delictum committit contra castitatem aut aliquem cogit ad 

actus sexuales exsequendos vel subeundos.

§ 5. Privatione officii et aliis congruis poenis, non exclusa depositone, 

si casus id secumferat, puniatur clericus:

1º qui delictum committit contra castitatem cum minore vel cum persona 

quae habitualiter usu rationis caret vel cui ius parem tutelam agnoscit;

2º qui sibi devincit aut inducit minorem aut personam quae habituali-

ter usu rationis caret aut eam cui ius parem tutelam agnoscit, ut 

pornographice sese ostendat vel exhibitiones pornographicas, sive 

veras sive simulatas, participet;

3º qui contra bonos mores sibi comparat, detinet, exhibet vel divul-

gat, quovis modo et quolibet instrumento, imagines pornographicas 

minorum vel personarum quae habitualiter usum rationis carent.
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§ 6. Religiosus, qui votum publicum perpetuum castitatis emisit et non 

est in ordine sacro constitutus, delicta, de quibus in §§ 1 et 2, committens 

congrua poena puniatur.

§ 7. Religiosus vel sodalis societatis vitae communis ad instar religio-

sorum et laicus quilibet aliqua dignitate gaudens aut officio vel munere in 

Ecclesia fungens, si delictum committat, de quo in §§ 3-5, congrua poena 

pro delicti gravitate puniatur.

Art. 17. Can. 1456 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Confessarius, qui sacramentale sigillum directe violavit, 

excommunicatione maiore puniatur firmo can. 728, § 1, n. 1; si vero alio 

modo hoc sigillum fregit, congrua poena puniatur.

§ 2. Interpres aliique, de quibus in can. 733, § 2, qui secretum violaverunt, 

et item qui notitias ex confessione habere quoquo modo conatus est, congrua 

poena puniantur, non exclusa excommunicatione minore aut suspensione.

§ 3. Firmis praescriptis §§ 1 et 2, quicumque quovis technico instrumento 

captavit aut malitiose in communicationis socialis mediis vel aliquo alio 

modo evulgavit quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confes-

sario vel a paenitente dicuntur, pro gravitate delicti puniatur, non exclusa, 

si de clerico agatur, depositione.

Art. 18. Can. 1459 immutatur, ut sequitur, additis etiam novis para-

graphis:

§ 1. Episcopi, qui alicui sine auctoritatis competentis mandato ordina-

tionem episcopalem ministraverunt, et is, qui ab ipsis ordinationem hoc 

modo suscepit, excommunicatione maiore puniantur.

§ 2. Episcopus, qui alicui ordinationem diaconalem vel presbyteralem 

contra praescripta canonum ministravit, congrua poena puniatur.

§ 3. Tum qui sacramentalem ordinationem mulieri ministrare 

attentaverit, tum mulier quae sacram ordinationem recipere attentaverit, 

excommunicatione maiore Sedi Apostolicae reservata puniantur; clericus 

praeterea depositione puniri potest.

§ 4. Qui ad sacram ordinationem accesserit innodatus poena excommu-

nicationis maioris vel minoris vel impedimento, voluntarie reticita, praeter 

id quod statuitur in can. 763, n. 1, a recepto ordine sacro suspendatur.
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Art. 19. Can. 1463 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Qui quidvis donavit vel pollicitus est, ut aliquis officium, ministerium 

vel aliud munus in Ecclesia exercens illegitime aliquid ageret vel omitteret, 

congrua poena puniatur; item, qui ea dona vel pollicitationes acceptavit. 

Firma manet in utroque casu damnum reparandi obligatio.

§ 2. Qui in officio, ministerio vel munere exercendo stipem ultra definitam 

aut summas adiunctivas aut aliquid in sui utilitatem requisiverit, congruenti 

poena pecuniaria vel aliis poenis, non exclusa officii privatione, puniatur, 

firma damnum reparandi obligatione.

Art. 20. Can. 1464 immutatur, ut sequitur:

§ 1. Qui praeter casus iure iam praevisos potestate, officio, ministerio 

vel alio munere in Ecclesia per actum vel omissionem abusus est, congrua 

poena puniatur non exclusa eorundem privatione, nisi in hunc abusum alia 

poena est lege vel praecepto statuta, firma damnum reparandi obligatione.

§ 2. Qui vero ex culpabili neglegentia actum potestatis, officii, ministerii 

vel alterius muneris in Ecclesia illegitime cum damno alieno posuit vel 

omisit, congrua poena puniatur, firma damnum reparandi obligatione.

Art. 21. Can. 1466 nova paragraphus adiungitur:

§ 1. Clericus, religiosus vel sodalis societatis vitae communis ad instar 

religiosorum negotiationem aut mercaturam contra canonum praescripta 

exercens congrua poena puniatur.

§ 2. Clericus, religiosus vel sodalis societatis vitae communis ad instar 

religiosorum qui, praeter casus iure iam praevisos, in re oeconomica de-

lictum committit, vel graviter violat praescriptiones, quae in can. 385 § 3, 

recensentur, congrua poena puniatur, firma damnum reparandi obligatione.

Art. 22. Can. 1467 immutatur, ut sequitur:

Qui obligationes sibi ex poena impositas violat, aliis poenis additis pu-

niatur.

Art. 23. Can. 1152 immutatur, ut sequitur, addita etiam nova paragrapho:

§ 1. Omnis actio poenalis exstinguitur morte rei, condonatione auctori-

tatis competentis et praescriptione.

§ 2. Actio poenalis praescriptione exstinguitur triennio, nisi agitur:

1º de delictis Sedi Apostolicae reservatis, quae normis specialibus su-

biciuntur;
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2º firmo praescripto n. 1, de actione ob delicta, de quibus in cann. 
1449, 1450, 1451 et 1453 §§ 1-4 et 6-7, 1463, 1464, 1466, quae prae- 
scriptione exstinguitur septennio vel de ea ob delicta de quibus in 
can. 1453 § 5, quae viginti annorum spatio praescribitur;

3º de delictis, quae non sunt iure communi punita, si iure particulari 

alius terminus praescriptionis statutus est.

§ 3. Reo ad normam can. 1474 citato vel modo praeviso in can. 1190 

§ 3, certiore facto de exhibitione accusationis libelli iuxta can. 1472 § 1, 

praescriptio actionis poenalis suspenditur per tres annos, quo termino elapso 

vel interrupta suspensione cessationis processus poenalis causa, rursus currit 

tempus, quod adiungitur ad illud iam decursum pro praescriptione. Eadem 

suspensio pariter viget si, servato can. 1486 § 1, n. 1, ad poenam irrogandam 

per decretum extra iudicium procedatur.

§ 4. Nisi aliud iure cautum sit, praescriptio decurrit ex die, quo delic-

tum patratum est, vel, si delictum est permanens vel habituale, ex die, 

quo cessavit.

Quaecumque his Litteris Apostolicis Motu Proprio datis decreta sunt, 

firma atque rata esse statuimus, contrariis quibuslibet peculiari etiam men-

tione dignis minime obstantibus, iubentes, ut per editionem in actis diurnis 

L’Osservatore Romano publici iuris fiant et vigere incipiant a die XXIX 

mensis Iunii anni MMXXIII ac deinde in Actis Apostolicae Sedis, commen-

tario officiali, praelo dentur.

Gloriosae et benedictae semper Virginis Mariae, quae « Theotokos » veris-

sime vocatur et universalis Ecclesiae eminet Mater misericordiae praecelsa, 

et beatorum Apostolorum Petri et Pauli intercessioni actuosam exsecutionem 

renovatae disciplinae poenalis orientalis fidenter committimus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XX mensis Martii, in sollemni-

tate S. Ioseph, Sponsi Beatae Mariae Virginis et Ecclesiae universalis Patroni, 

anno Domini MMXXIII, Pontificatus Nostri undecimo.

FRANCISCUS PP.
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II

« Vos estis lux mundi ».

 

« Vos estis lux mundi. Non potest civitas abscondi supra montem positam » 

(Mt 5, 14).

Dominus Noster Iesus Christus universos fideles vocat, ut virtutis, inno-

centiae et sanctitatis illustre sint exemplum. Omnes enim ad testimonium 

verum praebendum fidei vivae in Christo vocamur, praesertim in necessi-

tudine nostra cum proximis.

Crimina sexualis abusus Dominum Nostrum sane offendunt, corpori ani-

maeque ac spiritui victimarum nocent atque christifidelium communitatem 

laedunt. Quo in varietate specierum suarum haec amplius non occurrant, 

iugis altaque cordium prodest conversio, quae certis efficacibusque actibus ab 

omnibus in Ecclesia participatis ita probetur, ut singulorum sanctitas atque 

officia ad evangelici nuntii plenam fidem et Ecclesiae missionis efficaciam 

fovendam conferant. Quod fieri tantum potest Spiritus Sancti in cordibus 

operante gratia, cum semper verba Iesu nobis sint memoranda: « Sine me 

nihil potestis facere » (Io 15, 5). Etiamsi multa acta sint, perseverandum 

tamen nobis est ab aspero praeterito praecepto discere, ut futurum cum 

spe aspici possit.

Haec onera imprimis in Apostolorum successores recidunt, quos praefecit 

Deus pastores populo suo, a quibus studium postulant Divini Magistri vesti-

gia prope persequendi. Ipsi enim sui ministerii virtute « Ecclesias particula-

res sibi commissas, ut vicarii et legati Christi regunt, consiliis, suasionibus, 

exemplis, verum etiam auctoritate et sacra potestate, qua quidem nonnisi 

ad gregem suum in veritate et sanctitate aedificandum utuntur, memores 

quod qui maior est fiat sicut minor et qui praecessor est sicut ministrator » 

(ConC. oeCum. Vat. II, Const. Lumen gentium, 27).

Quae ad Apostolorum successores peculiarem in modum spectat, ad 

eos omnes pertinent qui diversimode ministeria in Ecclesia suscipiunt, 

evangelica praecepta profitentur vel ad populo christifidelium inservien-

dum vocantur. Proinde, bonum est normas procedendi ab omnibus adhiberi 

haec crimina praevenientes et adversantes, quae fiduciam christifidelium 

produnt.
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Quamobrem Litteras Apostolicas Motu Proprio datas die VII mensis Maii 

anno MMXIX promulgavimus, quae normas quasdam ad experimentum con-

tinent ad triennium.

Nunc, praestatuto elapso tempore, attentis Conferentiarum Episcoporum 

ac Dicasteriorum Curiae Romanae animadversionibus perpensaque recentio-

ribus annis cumulata peritia, quo melius decreta applicentur, firmis prae- 

scriptis Codicis Iuris Canonici et Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium 

de re poenali et processuali,

sic disponimus:

titulus i

PRAESCRIPTA GENERALIA

Art. 1 – Ambitus applicationis

§ 1. Haec normae applicantur, si clerici, sodales Institutorum vitae con-

secrate vel Societatum vitae apostolicae et moderatores consociationum 

internationalium christifidelium ab Apostolica Sede recognitarum vel erec-

tarum denotentur, qui:

a)

*  contra sextum Decalogi praeceptum vi vel minis vel auctoritatis 

abusu deliquerint vel aliquem cogentes ad actus sexuales exsequen-

dos vel patiendos;

** contra sextum Decalogi praeceptum deliquerint cum minore vel perso-

na, quae pleno usu rationis habitu careat, vel cum adulto vulnerabili;

***  imagines pornographicas minorum vel personarum, quae pleno usu 

rationis habitu careant, immoraliter emerint, servaverint, exhibue-

rint vel quoquo modo et instrumento vulgaverint;

****  minorem vel personam, quae pleno usu rationis habitu careat, vel 

adultum vulnerabilem conduxerint vel induxerint ad se pornogra-

phice exhibendum vel ad exhibitiones pornographicas sive veras 

sive simulatas participandas;

b) si subiecta, de quibus in art. 6, acta vel omissiones patrent, quae 

investigationes civiles vel canonicas, administrativas vel poenales impediant 

vel fraudent circa quemvis ex subiectis, de quibus in § 1, quoad delicta de 

quibus in littera a) huius paragraphi.
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§ 2. Ad effectus canonicos quod attinet, intellegitur:

a) « minor »: quisquis infra duodevicesimum annum aetatis; minori as-

similatur quicumque usu rationis habitu careat;

b) « adultus vulnerabilis »: quisquis in condicione infirmitatis vel cor-

poris animaeve defectus vel libertate personali ita fraudetur, ut, 

etiam forte, facultas eius intellegendi vel volendi vel quoquo modo 

offensioni obstandi re coërceatur;

c) « res pornographiae minorum »: quaequae imago minoris, citra instru-

mentum adhibitum, qui in actis sexualibus dilucidis sive veris sive 

simulatis versatur, et quaequae membrorum genitalium minorum 

imago libidinis vel lucrifaciendi ratione.

Art. 2 – Denotationum receptio et indiciorum asservatio

§ 1. Ratione habita dispositionum, quae a singulis Conferentiis Episco-

porum, Synodis Episcoporum Ecclesiarum Patriarchalium et Ecclesiarum 

Archiepiscopalium Maiorum vel a Consiliis Hierarcharum Ecclesiarum Me-

tropolitanarum sui iuris adhibitae sint, oportet Dioeceses seu Eparchias, sive 

singulas sive congregatas, institutis vel officiis ad accipiendas denotationes 

instrui, quo facilis vulgo sit aditus. Ad haec insistuta vel officia ecclesiastica 

deferendae sunt denotationes.

§ 2. Informationes, de quibus in hoc articulo, sic custodiantur et tracten-

tur, ut earundem securitati, integritati et cautioni prospiciatur, ad normam 

cann. 471, 2° CIC, et 244, § 2, 2° CCEO.

§ 3. Firmo praescripto art. 3, § 3, Ordinarius, qui denotationem recepit, 

hanc sine mora transmittit ad Ordinarium loci, ubi facinora exstiterunt, 

necnon ad Ordinarium proprium denotati. Nisi aliud inter utrumque Ordi-

narium decernatur, Ordinarii loci est, ubi facinora exstiterunt, ad normam 

iuris procedere, prout in his casibus provisum.

§ 4. Ad huius tituli effectus quod attinet, Dioecesibus assimilantur Epar-

chiae et Ordinario Hierarcha.

Art. 3 – Denotatio

§ 1. Excepto casu notitiae a clerico cognitae in ministerio fori interni 

exercendo, quotiescumque clericus vel sodalis Instituti vitae consecratae vel 

Societatis vitae apostolicae notitiam vel probatas habeat rationes putandi 
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unum ex facinoribus, de quibus in art. 1, sit patratum, ipse debet haec 

tempestive denotare Ordinario loci, ubi facinora exstiterunt, vel alii Ordi-

nario ex illis, de quibus in cann. 134 CIC e 984 CCEO, salvo praescripto 

in § 3 huius articuli.

§ 2. Quisquis, praesertim christifideles laici officia vel ministeria in 

Ecclesia exercentes, denotationem de aliquo ex facinoribus, de quibus in 

art. 1, praebere potest, modis adhibitis, de quibus in supra dicto articulo, 

vel alio quovis apto modo.

§ 3. Cum denotatio ad unam ex personis pertinet, de quibus in art. 6, 

ea ad Auctoritatem dirigitur iuxta artt. 8 et 9 seligendam. Ad competens 

quidem Dicasterium semper dirigi potest directe vel per Legatum Ponti-

ficium. In priore casu Dicasterium Legatum Pontificium certiorem facit.

§ 4. Denotatio elementa quam maxime distincta continere debet, sicuti 

significationes temporis et loci facinorum, eorum qui in eis versati sunt vel 

de eis certiores facti, necnon alia omnia adiuncta, quae proficere possint 

factis accurate perpendendis.

§ 5. Notitiae acquiri possunt etiam ex officio.

Art. 4 – Tutela denotantis

§ 1. Denotationem ad normam art. 3 facere secreti officii non constituit 

violationem.

§ 2. Salvis praescriptis can. 1390 CIC et can. 1452 et 1454 CCEO, prae-

iudicia, ultiones vel discrimina denotationis causa prohibentur et ad mores 

pertinere possunt, de quibus in art. 1, § 1, b.

§ 3. Denotanti et se laesum esse affirmanti et testibus nullum vinculum 

silentii quoad rem expositam imponi potest, firmo disposito art. 5, § 2.

Art. 5 – Personarum cura

§ 1. Auctoritates ecclesiasticae enituntur, ut qui se cum familiis suis lae-

sos esse affirmant, digne ac reverenter tractentur, iisdemque suppeditant, 

praesertim:

a) acceptionem, auditionem et comitatum, praecipuis etiam adhibitis 

ministeriis;

b) subsidium spirituale;

c) subsidium medicum, therapeuticum et psychologicum, iuxta singulos 

casus.
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§ 2. Semper legitima tutela bonae famae serventur et privatum omnium, 

qui in re versantur, necnon indiciorum privatorum secretum. Praesumptio 

denotatis applicatur, de qua in art. 13, § 7, firmo art. 20 praescripto.

titulus ii

PRAESCRIPTA  
DE EPISCOPIS ET EIS ASSIMILATIS

Art. 6 – Spatium subiectivum applicationis

Normae processuales, quae in hoc titulo tractantur, de delictis ac mo-

ribus agunt, de quibus in art. 1, patratis:

a) a Cardinalibus, Patriarchis, Episcopis et Legatis Romani Pontificis;

b) a clericis, qui praeponuntur vel praepositi sunt moderationi pastorali 

alicuius Ecclesiae particularis vel instituti ei assimilati, sive latini 

sive orientalis, inclusis Ordinariatibus personalibus, quoad facinora 

durante munere perpetrata;

c) a clericis, qui praeponuntur vel praepositi sunt moderationi pasto-

rali alicuius Praelaturae personalis, quoad facinora durante munere 

perpetrata;

d) a clericis, qui praeponuntur vel praepositi sunt consociationi publi-

cae clericali cum facultate incardinationis, quoad facinora durante 

munere perpetrata;

e) ab illis, qui sunt vel fuerunt Moderatores supremi Institutorum vitae 

consecratae vel Societatis vitae apostolicae iuris pontificii, necnon 

Monasteriorum sui iuris, quoad facinora durante munere perpetrata;

f) a christifidelibus laicis, qui sunt vel fuerunt Moderatores consocia-

tionum internationalium fidelium a Sede Apostolica recognitarum 

vel erectarum, quoad facinora durante munere perpetrata.

Art. 7 – Dicasterium competens

§ 1. Quod ad hunc titulum spectat, « Dicasterium competens » intellegitur 

Dicasterium pro Doctrina Fidei, circa delicta normis vigentibus ipsi reser-

vata, necnon, in aliis omnibus casibus et quatenus ex lege propria Curiae 

Romanae eis competit:

– Dicasterium pro Ecclesiis Orientalibus;
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– Dicasterium pro Episcopis;

– Dicasterium pro Evangelizatione;

– Dicasterium pro Clericis;

– Dicasterium pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apo- 

   stolicae.

– Dicasterium pro Laicis, Familia et Vita.

§ 2. Ad meliorem coordinationem praestandam, Dicasterium competens 

de denotatione et exitu investigationis certiorem facit Secretariam Status 

aliaque, quorum directe interest, Dicasteria.

§ 3. Communicationes, de quibus in hoc titulo, inter Metropolitam et 

Sanctam Sedem per Legatum Pontificium fiunt.

Art. 8 – Normae servandae in casu denotationis Episcopi Ecclesiae Latinae 

aliorumque subiectorum, de quibus in art. 6

§ 1. Auctoritas, quae denotationem recipit, eam sive ad Dicasterium 

competens sive ad Metropolitam Provinciae ecclesiasticae transmittit, ubi 

denotatum domicilium habet.

§ 2. Si denotatur Metropolita vel Metropolitana Sedes vacat, denotatio ad 

Sanctam Sedem mittitur, necnon ad Episcopum suffraganeum antiquiorem 

promotione, cui, in hoc casu, applicantur dispositiones, quae sequuntur, ad 

Metropolitam pertinentes. Item, ad Sanctam Sedem mittitur denotatio eo-

rum, qui moderationi pastorali circumscriptionum ecclesiasticarum Sanctae 

Sedi immediate subiectarum praeficiuntur.

§ 3. Si denotatio ad Legatum Pontificium pertinet, ea directe ad Secre-

tariam Status mittitur.

Art. 9 – Normae servandae pro Episcopis Ecclesiarum Orientalium aliisque 

subiectis, de quibus in art. 6

§ 1. Si denotatur Episcopus vel subiectum ei assimilatum alicuius Ec-

clesiae Patriarchalis, Archiepiscopalis Maioris vel Metropolitanae sui iuris, 

denotatio ad respectivum Patriarcham, Archiepiscopum Maiorem vel Me-

tropolitam Ecclesiae sui iuris mittitur.

§ 2. Si denotatur Metropolita alicuius Ecclesiae Patriarchalis vel Archie-

piscopalis Maioris, munus suum intra fines territorii harum Ecclesiarum 

exercens, denotatio ad respectivum Patriarcham vel Archiepiscopum Ma-

iorem mittitur.
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§ 3. In casibus supra dictis Auctoritas, quae denotationem accepit, eam 

etiam ad Dicasterium pro Ecclesiis Orientalibus transmittit.

§ 4. Si denotatur Episcopus vel Metropolita extra territorium Ecclesiae 

Patriarchalis, Archiepiscopalis Maioris vel Metropolitanae sui iuris, deno-

tatio ad Dicasterium pro Ecclesiis Orientalibus mittitur, quod, si id oppor-

tunum censeat, certiorem facit Patriarcham, Archiepiscopum Maiorem vel 

Metropolitam sui iuris competentem.

§ 5. Si denotatur Patriarcha, Archiepiscopus Maior, Metropolita alicuius 

Ecclesiae sui iuris vel Episcopus aliarum Ecclesiarum Orientalium sui iuris, 

denotatio ad Dicasterium pro Ecclesiis Orientalibus mittitur.

§ 6. Dispositiones, quae sequuntur, ad Metropolitam pertinentes Auc-

toritati ecclesiasticae applicantur, ad quam denotatio ad normam huius 

articuli mittitur.

Art. 10 – Normae servandae pro Moderatoribus Supremis Institutorum vitae 

consecratae vel Societatum vitae apostolicae

Si denotantur qui sint vel fuerint Moderatores Supremi Institutorum 

vitae consecratae vel Societatis vitae apostolicae iuris pontificii, necnon 

Monasteriorum sui iuris in Urbe et in Diocesibus suburbicariis adstantium, 

denotatio ad Dicasterium competens mittitur.

Art. 11 – Prima munera Metropolitae

§ 1. Metropolita, qui denotationem recipit, nulla interposita mora a Di-

casterio competenti munus petit investigationis ineundae.

§ 2. Dicasterium confestim et quidem intra triginta dies a prima deno-

tatione a Legato Pontificio relata vel a petitione muneris ex parte Metro-

politae opportuna praecepta de modo procedendi in casu curat suppeditare.

§ 3. Si Metropolita denotationem censeat fundamento omnino destitu-

tam, per Legatum Pontificium de hoc certius facit Dicasterium competens 

et, nisi aliter ab eo provideatur, eiusdem disponit sepositionem.

Art. 12 – Mandatum investigationis alii ac Metropolitae commissum

§ 1. Si Dicasterium competens, audito Legato Pontificio, opportunum 

censeat investigationem alii ac Metropolitae committere, hic est de re certior 
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faciendus. Metropolita omnes informationes et documenta graviora Dica-

sterii deputato tradit.

§ 2. In casu, de quo in paragrapho praecedenti, dispositiones, quae se-

quuntur, ad Metropolitam spectantes, investigationi deputato applicantur.

Art. 13 – Explicatio investigationis

§ 1. Metropolita, a Dicasterio competenti adepto munere, servatis de 

modo procedendi praeceptis, per se vel per unum vel plures delegatos idoneos:

a) informationes haud leves de factis colligit;

b) ad informationes et documenta investigationi necessaria accedit, in 

archivis officiorum ecclesiasticorum asservata;

c) aliorum Ordinariorum vel Hierarcharum cooperatione, si necessarium 

videatur, utitur;

d) informationes petit, si opportunum censeat et servato praescripto 

insequentis § 7, a personis et institutionibus, etiam civilibus, quae 

elementa quaedam investigationi utilia valeant suppeditare.   

§ 2. Si minorem vel adultum vulnerabilem audiri necessarium censeatur, 

Metropolita modos ad hoc aptos adhibet, spectatis eorum condicione et 

civilibus legibus.

§ 3. Si firmae adsint rationes existimandi informationes vel documenta 

ad investigationem pertinentia auferri vel deleri posse, Metropolita consilia 

capit eorundem asservationi necessaria.

§ 4. Etiam cum aliorum utitur opera, Metropolitae semper est onus 

investigationes moderandi atque explicandi, necnon diligenter exsequendi 

praecepta, de quibus in art. 11, § 2.

§ 5. Metropolitam adiuvat notarius ad normam cann. 483, § 2 CIC, et 

253, § 2 CCEO, libere selectus.

§ 6. Metropolita obligatione tenetur agendi cum animi integritate et 

utilitatibus suis haud confligentibus. Si autem censeat utilitates suas in 

re confligi vel se animi aequitate uti non posse integritati investigationis 

praestandae necessaria, obligatione tenetur se abstinendi et rei Dicasterio 

competenti significandae. Item, quisquis utilitates existimet adesse confli-

gentes obligatione tenetur Dicasterii adeundi.

§ 7. Inquisitus innocens semper praesumitur et ius habet bonae famae 

legitime tuendae.
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§ 8. Si Dicasterium competens id censeat, Metropolita personam certio-

rem facit de investigatione, eandem audit circa facta et invitat ad libellum 

defensionis exhibendum. In his casibus, inquisitus procuratoris officiis uti 

potest.

§ 9. Certis temporibus, iuxta instructiones acceptas, Metropolita libellum 

de statu investigationum ad Dicasterium competens transmittit.

Art. 14 – Personarum probatarum participatio

§ 1. Attentis Conferentiae Episcoporum, Synodi Episcoporum vel Consilii 

Hierarcharum dispositionibus de modo Metropolitae in investigationibus 

coadiuvandi, maxime decet Episcopos respectivae Provinciae, singulos vel 

omnes, indicem conscribere personarum probatarum, inter quas Metropo-

lita eligere possit magis idoneas, ut eum in investigatione adiuvent, iuxta 

casus necessitates ac praesertim ratione habita cooperationis, quae a laicis 

praestari potest, ad normam cann. 228 CIC e 408 CCEO.

§ 2. Metropolitae autem licet alias personas pariter probatas libere eli-

gere.

§ 3. Qui Metropolitam in investigatione adiuvat obligatione tenetur agen-

di cum animi integritate et utilitatibus haud confligentibus. Si autem censeat 

utilitates suas in re confligi vel se animi aequitate integritati investigationis 

praestandae necessaria uti non posse, obligatione tenetur se abstinendi et 

rei Metropolitae significandae.

§ 4. Qui Metropolitam adiuvant iusiurandum praestent muneris conve-

nienter ac fideliter adimplendi, servatis praescriptis art. 13, § 7.

Art. 15 – Spatium investigationis

§ 1. Investigationes brevi tempore oportet absolvantur et sane intra tem-

pus statutum mandatis, de quibus in art. 11, § 2.

§ 2. Iustis de causis et informationibus de statu investigationum transmis-

sis, Metropolita a Dicasterio competenti termini prorogationem petere potest.

Art. 16 – Normae cautionis

Si facta vel adiuncta id postulent, Metropolita Dicasterio competenti pro-

ponit, ut necessariae erga inquisitum adhibeantur animadversiones vel aptae 

cautelae. Dicasterium adnimadversionibus utitur, audito Legato Pontificio.
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Art. 17 – Constitutio depositi pecuniarii

§ 1. Provinciae ecclesiasticae, Conferentiae Episcoporum, Synodi Epi-

scoporum et Consilia Hierarcharum depositum pecuniarium constituere 

possunt, quo sumptus investigationum sustineantur, ad normam cann. 116 

et 1303, § 1, 1° CIC, et 1047 CCEO, secundum normas iuris canonici ad-

ministrandum.

§ 2. Petente Metropolita deputato, pecunia investigationis finibus ne-

cessaria ab administratore depositi dispensatur, salva obligatione eidem 

rationem reddendi expleta investigatione.

Art. 18 – Transmissio actorum et voti

§ 1. Investigatione completa, Metropolita autographum actorum Dica-

sterio competenti transmittit una cum voto suo circa exitus investigationis 

et responsionibus ad quaesita, quae forte in instructionibus sint, de quibus 

in art. 11, § 2. Exemplar actorum asservatur apud Archivum Legationis 

Pontificiae competentis.

§ 2. Salvis posteris Dicasterii competentis instructionibus, investigatione 

completa facultates Metropolitae cessant.

§ 3. Servatis instructionibus Dicasterii competentis, Metropolita, si ab 

eo id petatur, de exitu investigationis certiorem facit asserentem se iniuria 

affectum esse et, si casus fert, eum qui denotationem fecit vel eorundem 

repraesentantes legales.

Art. 19 – Provisiones posterae

Dicasterium competens, salvo decreto investigationis suppletivae dispo-

nendae, ad normam iuris procedit iuxta praescripta in casu peculiari.

Art. 20 – Observantia legum civilium

Haec normae sine praeiudicio iurium et obligationum applicantur, quae 

leges civiles ubique decernunt, praesertim quae forte ad officium spectant 

auctoritates civiles competentes denotandi.

Has Litteras Apostolicas Motu Proprio datas decernimus promulgari per 

editionem in actis diurnis L’Osservatore Romano, iubentes ut vigere incipiant 
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die XXX mensis Aprilis anno MMXXIII ac dein in commentario officiali Acta 

Apostolicae Sedis edantur atque exinde priores Litterae Apostolicae Motu 

Proprio datae die VII mensis Maii anno MMXIX abrogentur.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXV mensis Martii, in sollem-

nitate Annuntiationis Domini Nostri Iesu Christi, anno MMXXIII, Pontificatus 

Nostri undecimo.

FRANCISCUS PP.
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III

Quibus termini recursus membri ab Instituto vitae consecratae dimissi im-
mutantur.

« Expedit ut iura personarum apte definiantur atque in tuto ponantur » 

(AAS, LXXV [1983], Pars II, XXII). Fu questo il sesto principio generale 

che il Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre 1967, approvò per la revisione del 

Codice di Diritto Canonico e che ancor oggi rimane valido, riconoscen-

do alla tutela e alla protezione dei diritti soggettivi un posto privilegiato 

nell’Ordinamento giuridico della Chiesa. Esso diventa rilevante soprattutto 

nelle vicende più delicate del vivere ecclesiale, quali sono le procedure 

concernenti lo status giuridico delle persone.

Considerando che le vigenti norme sulla dimissione di membri dagli 

Istituti di Vita Consacrata prevedono al can. 700 CIC e al can. 501, § 2 

CCEO tempi cronologici che non possono dirsi congruenti alla tutela dei 

diritti della persona, e che una modalità meno restrittiva dei termini di 

trasmissione del ricorso consentirebbe all’interessato di poter meglio va-

lutare le imputazioni a suo carico, nonché di poter utilizzare modalità di 

comunicazione più adeguate;

avendo presente, inoltre, che sussiste il pericolo che la procedura pre-

vista dai cann. 697-699 CIC e dai cann. 497-499 CCEO non sempre venga 

correttamente rispettata, mettendo a rischio la validità della procedura 

stessa e di conseguenza la tutela dei diritti dei professi dimessi; 

dispongo ora quanto segue: 

Art. 1

Al can. 700 CIC, circa il diritto del religioso dimesso di ricorrere all’Au-

torità competente, si sostituisce il termine di “dieci giorni” con quello di 

“trenta giorni”, senza necessità di chiedere per iscritto la revoca o la cor-

rezione del decreto al suo autore (can. 1734, § 1 CIC), risultando il canone 

in parola così formulato: 

« Decretum dimissionis in sodalem professum latum vim habet simul ac 

ei, cuius interest, notificatur. Decretum vero, ut valeat, indicare debet 

ius, quo dimissus gaudet, recurrendi, absque petitione de qua in can. 
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1734, § 1, intra triginta dies a recepta notificatione ad auctoritatem 

competentem. Recursus effectum habet suspensivum ». 

Art. 2

Al can. 501, § 2 CCEO, circa il diritto del membro dimesso di ricorrere 

all’Autorità competente, si sostituisce il termine di “quindici giorni” con 

quello di “trenta giorni”, risultando il medesimo canone così formulato: 

« Sodalis vero potest adversus decretum dimissionis intra triginta dies 

cum effectu suspensivo sive recursum interponere sive postulare, ut 

causa via iudiciali tractetur ». 

Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Pro-

prio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa 

contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tra-

mite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore il 7 maggio 

dell’anno 2023, V Domenica di Pasqua, e quindi pubblicato nel commentario 

ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 2 aprile dell’anno 2023, Do-

menica delle Palme, undicesimo del Pontificato.

FRANCISCUS PP. 
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CONSTITUTIO APOSTOLICA

BIELORUSSIAE

Administratio Apostolica Bielorussiae pro fidelibus catholicis ritus byzantini  

erigitur.

FRANCISCUS EPISCOPUS

serVus serVorum Dei 

aD perpetuam rei memoriam

miseriCorDiam et paCem dispensantes, quae fratribus et omnibus homi-

nibus bonae volutantis in terris dispensandae sunt, omnino oportet nos 

divinae Verbi naturae consortes fieri et participes atque, antiqua nostra 

servitute relicta, Evangelio secundum virtutem Domini collaborare, in quo 

tantum sunt iustitiae et robur (Is 45, 24), cuius sapientiam qui acquirunt 

ad amicitiam in eum se parant propter disciplinae dona commendati. Qua 

fidei persuasione et apostolicae missionis fundamento permoti, universi do-

minici gregis utilitati et profectui consulentes, omnia in singulis Ecclesi-

is disponere satagimus, per quae salus animarum ac spiritualis fidelium 

fructus uberius semper praestentur. Mentem Nostram ergo convertentes ad 

dilectos christifideles catholicos ritus byzantini in Bielorussia commorantes 

eorumque summa diligentia providum fovere volentes incrementum, diligenti 

studio Secretariae Status perpenso auditoque Venerabilis Fratris Praefecti 

Dicasterii pro Ecclesiis Orientalibus consilio, Apostolicae Nostrae potestatis 

plenitudine, Administrationem Apostolicam Bielorussiae nuncupandam pro 

fidelibus catholicis ritus byzantini erigimus ac constituimus eiusque sedem 

in urbe Minscensi decernimus pariterque Reverendissimum Archimandritam 

Ioannem Sergium Gajek, M.I.C., hactenus Visitatorem Apostolicum ad nu-

tum Sanctae Sedis pro memoratis fidelibus, Administratorem Apostolicum 

novae Administrationis nominamus, cunctis consentaneis iuribus et privile-

giis secundum normas Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium Episcopis 

concessis, exceptis sacrarum ordinationum celebrationibus. 

Clerici eiusdem Administrationis, sacrum ministerium in Bielorussia 

exercentes, hactenus ad Ecclesiam graeco-catholicam Ucrainam adscripti, 

ad hanc Apostolicam Administrationem ipso iure transeunt. 
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Cetera vero secundum normas legis ecclesiasticae temperentur.

Sanctissima Mater Dei, « Mater unionis », sancti Slavorum Apostoli Cyril- 

lus et Methodius necnon sanctus hieromartyr Iosaphat, archiepiscopus Polo-

censis, fidelibus huius novae Administrationis copiosas benedictiones Domini 

largiantur, Evangelii reconciliationis et pacis infatigabilis testimonii pignus.

Hanc denique Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, con-

trariis quibuslibet rebus non obstantibus. 

Datum Romae, Laterani, die tricesimo mensis Martii, anno Domini bis-

millesimo vicesimo tertio, Pontificatus Nostri undecimo.

petrus  card.  parolin

Secretarius Status

G ClauDius GuGerotti

Praefectus Dicasterii

pro Ecclesiis Orientalibus

Brennus Ferme, Proton. Apost.

Franciscus Piva, Proton. Apost.

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 76250/23/RS
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LITTERAE APOSTOLICAE

Venerabili Servae Dei Sandrae Sabattini Beatorum honores decernuntur.

FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — « Cum vere amavi, sensi Deum omnia 
omnesque replevisse » (De libello memoriarum). Hoc modo Venerabilis Serva 
Dei Sandra Sabattini in una suarum cotidianarum meditationum scripsit. 
Hac in luce amoris cursus vitae eius intellegitur, tam brevis sed admodum 
copiosus facultatis explendae voluntatis Domini necnon largitatis erga fratres, 
peculiariter qui magis inopia patiebantur. Ipsa in oppido v.d. Riccione, in 
provincia et dioecesi Ariminensi, die XIX mensis Augusti anno MCMLXI est 
nata et insequenti die baptizata. Cum quattuor annorum puella esset, familia 
eius quae satis in modesta condicione vitae versabatur, se in paroeciam 
sancto Hieronymo dicatam transtulit, ubi avunculus Iosephus nomine, frater 
matris eius, officium parochi gerebat. Venerabilis Serva Dei ad mensam 
eucharisticam accedit die III mensis Maii anno MCMLXX et confirmationis 
sacramentum die XVI mensis Aprilis anno MCMLXXII recepit. Paulo maior 
decem annis vitae, omnibus inscientibus, meditationes cogitationesque 
spiritales coepit scribere, quae praecox signum vehementis itineris spiritualis 
erant, quod sane eam in profundum huiusce semitis ducebat. Primas inter 
considerationes eius, hanc praeclaram sententiam legimus, quae omnino 
eius iter describit: “Vita sine Deo quoddam oblectamentum est, molestum 
aut iucundum, quo exspectando luditur mortem”.

Cum puella duodecim annorum esset, sacerdotem Benzi et communitatem 
“Papa Ioannes XXIII” convenit; duos post annos commorationi in Dolomitis 
interfuit, adulescentibus corporis graviter inhabilibus dicatae ex qua cum 
proposito adiuvandi eos regressa est. “Nos vero nobismetipis ossa fere 
confregimus in itinera facienda. Attamen has personas ego quidem numquam 
relinquam” – ista est eius sententia de experientia, quam mentis ardore 
vixit. Fides eius semper magis intensa et limpida fiebat. Haud difficile erat 
eam in Eucharistia adoranda vel super terram sedentem in meditatione, 
vel oratione Psalmorum defixam invenire. In personis vitio corporis affectis 
necnon iis qui toxicis medicamentis consopiuntur illa vultum Iesu dolentis 

videbat easque a domo ad domum versando serviendi atque adiuvandi causa 
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quaerebat. Sandrae dilectio pro Domino ad omnes diffundebatur, quibus 

commercium cum ea erat. Ipsa enim gaudio et mentis ardore adeo fulgebat, 

ut etiam in aliis personis itineris fidei suscipiendi cupiditatem accenderet. 

Anno MCMLXXX diploma scientificae maturitatis Arimini consecuta est, deinde 

nomen facultati medicinae apud universitatem Bononiae dedit. De quadam 

optione tractatur, quae in operosa investigatione Dei rationis erga illam 

acta est; mente sibi fingebat se uti medicam missionariam in Africa esse. 

Interdum tempus otii impendebat in serviendo communitatibus therapeuticis 

pro recuperatione harum, qui toxicis medicamentis consopiuntur in 

Communitate “Papa Ioannes XXIII” nuncupata. Hoc in tempore amoris 

commercium cum Vidone Rossi, adulescentulo haud maiore se, incepit, cum 

quo navitatem in communitate participabat necnon cum quo de communi vita 

futuro tempore consilium capiebat. In occurrendo pauperibus et in facultate 

serviendi iis, Sandra Sabattini suam vocationem agnovit: intima unio cum 

Deo, ab oratione alita, in quodam fraternitatis itinere in sequela Christi, 

pauperis et servi, qui vitam infimorum, in oboedientia Patri, communicavit. 

Venerabilis Serva Dei non tantum per qualitates humanas eminuit, sed 

maxime ex alta vita spiritali; iuvenis puella fide plena erat, sensibilis ad 

Dei vocem promptaque ad voluntatem eius accipiendam, attenta expeditaque 

ad omnes in difficultatibus iuvandos. Ardens et constans propensio eius ad 

caritatem erat. In ambitu in quo vixit, vitae difficultatibus haud destituto, 

semper suavi habitu et fortis in consilio capiendo, patiens et aequa animo 

in rebus arduis, exemplar caritatis et communionis, humilitatis et clementiae 

ipsa sese demonstravit. Die XXIX mensis Aprilis anno MCMLXXXIV, in oppido 

v.d. Igea Marina cum ad communitatis conventum properavit, ab autoraeda 

incussa est deinde statum comae est ingressa. Confestim in valetudinarium 

Ariminense, deinceps statim in Bononiam translata est, atqui iam non 

revaluit et insequenti die II mensis Maii mortua est.

Famae sanctitatis virtute, a die XXVII mensis Septembris anno MMVI usque 

ad diem VI mensis Decembris anno MMVIII, inquisitio dioecesana apud Curiam 

Ariminensem celebrata est, cuius validitas iuridica a Congregatione de Causis 

Sanctorum agnita est per decretum die X mensis Iunii anno MMX. Positione 

parata, disceptatum est, secundum normas, an Venerabilis Serva Dei 

virtutes heroicum in gradum exercuisset. Positivo cum exitu, die XIV mensis 

Novembris anno MMXVII Theologorum Consultorum Peculiaris Congressus 

habitus est. Patres Cardinales et Episcopi in Ordinaria Sessione diei VI 
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mensis Martii anno MMXVIII congregati, Servam Dei virtutes theologales, 

cardinales et adnexas heroicum in gradum exercuisse agnoverunt. Nosmetipsi 

facultatem dedimus Congregationi de Causis Sanctorum ut Decretum hac de 

re promulgaret. His peractis rebus iure statutis, asserta sanatio est exhibita, 

quam Medici Consultores Congregationis de Causis Sanctorum die XXIV mensis 

Ianuarii anno MMXIX declaraverunt ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse. 

Theologi Consultores Venerabilis Servae Dei intercessioni hanc sanationem 

in Congressione Peculiari die XIII mensis Iunii anno MMXIX tribuerunt, 

atque Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die I mensis 

Octobris eiusdem anni habita idem putaverunt. Demum Nosmetipsi die II 

mensis Octobris anno MMXIX facultatem dedimus ut Congregatio de Causis 

Sanctorum Decretum super miraculo ederet et statuimus ut beatificationis 

ritus die XXIV mensis Octobris anno MMXXI Arimini (Italiae) celebraretur.

Hodie igitur Arimini de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster 

Marcellus S.R.E. Cardinalis Semeraro, Praefectus Congregationis de Causis 

Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabilem 

Servam Dei Sandram Sabattini, laicam, in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratris Nostri Francisci Lambiasi, Episcopi Ariminesis necnon 

plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium 

explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate 

Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Sandra 

Sabattini, laica, quae, excitata flagranti caritate preceque cotidiana sustenta, 

iuvenili ardore sese dicavit famulatui infimorum, Beatae nomine in posterum 

appelletur atque die quarta mensis Maii quotannis in locis et modis iure 

statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim 

habere, contrariis rebus quibuslibet non obsistentibus.

Datum Romae, Laterani, sub anulo Piscatoris, die XXIV mensis Octobris 

anno MMXXI, Pontificatus Nostri nono.

De mandato Summi Pontificis

petrus  Card.  parolin

Secretarius Status

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 549.653
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CHIROGRAPHUM

De novis Statutis Instituti pro Operibus Religionis.

Con Chirografo del 27 giugno 1942 il Nostro Predecessore di venerata 

memoria Pio XII erigeva nella Città del Vaticano l’Istituto per le Opere 

di Religione, con personalità giuridica, assorbendo in esso la preesisten-

te « Amministrazione per le Opere di Religione », il cui Statuto era stato 

approvato dallo stesso Sommo Pontefice il 17 marzo 1941 e che traeva la 

sua prima origine dalla « Commissione ad pias causas » costituita dal Sommo 

Pontefice Leone XIII nel 1887.

Egli, inoltre, con successivo Chirografo del 24 gennaio 1944, stabiliva 

nuove norme per il regime dell’Istituto stesso, demandando alla Commis-

sione Cardinalizia di Vigilanza dell’Istituto di proporre le modifiche allo 

Statuto del 17 marzo 1941 che, per l’esecuzione del Chirografo in parola, 

fossero apparse necessarie.

Come noto lo scorso 8 agosto 2019, allo scopo di continuare ad adeguare 

sempre meglio le strutture e l’attività dell’Istituto alle mutate esigenze dei 

tempi, facendo ricorso, in particolare, alla collaborazione e alla responsa-

bilità di laici cattolici competenti, avevo approvato alcune modifiche, ad 

experimentum per due anni, allo Statuto dell’Istituto per le Opere di Re-

ligione, con il quale San Giovanni Paolo II, con Chirografo del 1° marzo 

1990, aveva dato una nuova configurazione a detto Istituto conservandone 

il nome e le finalità.

Al termine di questo periodo, desidero ulteriormente rinnovare lo Sta-

tuto dell’Istituto per le Opere di Religione per renderlo coerente con le 

più moderne esigenze organizzative nonché con le esigenze operative che 

quotidianamente si pongono nell’attività dell’Istituto. In particolare, la rifor-

ma dello Statuto risponde alla necessità di definire in modo chiaro e netto 

le aree di rispettiva competenza e responsabilità degli organi dell’Istituto 

maggiormente coinvolti nella sua gestione (strategica e operativa) pur nello 

spirito di stretta e leale collaborazione che deve contraddistinguere i due 

organi.



 Acta Francisci Pp. 413

1. Scopo dell’Istituto è di provvedere alla custodia e all’amministrazione 

dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche 

o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.

2. L’Istituto ha personalità giuridica canonica pubblica e sede nello Stato 

della Città del Vaticano. Per eventuali controversie il foro competente è 

quello dello Stato della Città del Vaticano.

3. Sono Organi dell’Istituto:

– La Commissione Cardinalizia

– Il Prelato

– Il Consiglio di Sovrintendenza

– Il Direttore Generale

4. La Commissione Cardinalizia è composta di cinque Cardinali nominati 

ad quinquennium dal Sommo Pontefice e confermabili una volta.

Essa vigila sulla fedeltà dell’Istituto alle norme statutarie secondo le 

modalità previste dallo Statuto.

5. Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, rimane in carica 

per cinque anni e può essere confermato una volta. Segue l’attività dell’Is-

tituto, partecipa in qualità di Segretario alle adunanze della Commissione 

stessa e assiste alle riunioni del Consiglio di Sovrintendenza. Ha, inoltre, 

la funzione di assistere in loco amministratori e dipendenti a governare e 

operare secondo i principi fondanti dell’etica cattolica ed in coerenza con 

la missione dell’Istituto.

6. Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile della definizione e appro-

vazione delle linee strategiche e delle politiche dell’Istituto nonché della 

supervisione sul rispetto delle stesse. Esso è composto di sette membri di 

riconosciuta esperienza economico-finanziaria e di provata affidabilità, in 

possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa. I componenti, 

nominati dalla Commissione Cardinalizia, durano in carica cinque anni e 

possono essere confermati una volta.

7. La rappresentanza legale dell’Istituto spetta al Presidente del Con-

siglio di Sovrintendenza.

8. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Sovrintendenza, 

con propria determinazione, sulla base di una rosa di almeno tre candidati 

idonei. La nomina del Direttore Generale è approvata dalla Commissione 

Cardinalizia.
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Il Direttore Generale, che può essere assunto a tempo indeterminato o 

determinato, è responsabile della direzione e del controllo, di tutte le attività 

concernenti l’amministrazione, la gestione e l’organizzazione dell’Istituto, 

nonché dell’assunzione e della gestione del personale.

Il Direttore Generale può attribuire a uno dei Dirigenti la funzione di 

Vicedirettore affinché lo sostituisca nelle sue mansioni di amministrazione e 

gestione ordinarie dell’Istituto in caso di assenza, impedimento o su delega.

9. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno, 

nominato dalla Commissione Cardinalizia su proposta del Consiglio di So-

vrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una 

sola volta.

Stabilisco, inoltre, che questo Chirografo venga pubblicato sul quotidiano 

L’Osservatore Romano assieme al nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere 

di Religione che, da Me approvato, entrerà in immediato vigore a partire 

da detta pubblicazione, e che successivamente entrambi vengano contem-

poraneamente inseriti negli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 30 gennaio dell’anno 2023, decimo 

del nostro Pontificato.

FRANCESCO

Allegato

Istituto per le Opere di Religione

STATUTO

Capo i

NOME, SCOPO E RESPONSABILITÀ DELL’ISTITUTO

Art. 1

§ 1. L’Istituto per le Opere di Religione ha personalità giuridica cano-

nica pubblica.
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§ 2. Esso ha sede nello Stato della Città del Vaticano e non ha filiali 
né succursali.

Art. 2

§ 1. Scopo dell’Istituto è di provvedere alla custodia e all’amministrazione 
dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche 
o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.

§ 2. L’Istituto pertanto accetta beni con la destinazione, almeno parziale e 
futura di cui al precedente comma, secondo le modalità legittimamente stabilite.

§ 3. L’Istituto accetta depositi di beni da parte di Enti e persone della 
Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 3

§ 1. L’Istituto è responsabile della custodia e dell’amministrazione dei 
beni ricevuti.

§ 2. Tale responsabilità è disciplinata dalle norme del diritto canonico, 
da quelle vigenti nello Stato della Città del Vaticano, dalle disposizioni del 
presente Statuto e del Regolamento attuativo.

§ 3. Per eventuali controversie, è competente il Foro dello Stato della 
Città del Vaticano.

Capo ii

ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO

Art. 4

Sono Organi dell’Istituto:
– La Commissione Cardinalizia;
– Il Prelato;
– Il Consiglio di Sovrintendenza;
– Il Direttore Generale.

Capo iii

LA COMMISSIONE CARDINALIZIA

Art. 5

§ 1. La Commissione Cardinalizia è composta da cinque Cardinali nomi-
nati dal Santo Padre e presieduta dal Cardinale designato dai componenti 

della Commissione stessa.
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§ 2. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e 

possono essere confermati una volta soltanto.

§ 3. Se un componente della Commissione viene a mancare, diviene in-

capace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il 

Santo Padre provvederà alla sua sostituzione e il nuovo componente sarà 

nominato con mandato quinquennale rinnovabile una volta soltanto.

Art. 6

§ 1. La Commissione Cardinalizia è convocata dal Cardinale Presidente 

almeno due volte all’anno e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

§ 2. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve per-

venire, di regola, ai singoli Cardinali e al Prelato almeno dieci giorni prima 

dell’adunanza, salvo casi di particolare urgenza.

Art. 7

§ 1. Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la 

presenza di almeno tre Cardinali. Le deliberazioni devono essere prese a 

maggioranza assoluta dei voti dei Cardinali presenti e all’unanimità qualora 

siano presenti tre Cardinali.

§ 2. Il verbale di ogni adunanza è redatto dal Prelato in qualità di Segre-

tario della Commissione; deve essere letto ai presenti e da questi approvato 

al termine di ogni adunanza.

§ 3. Ogni verbale approvato, sottoscritto in calce dal Cardinale Presidente 

e dal Prelato in qualità di Segretario, è inserito nel Libro dei verbali delle 

adunanze della Commissione Cardinalizia che è custodito nell’archivio della 

Commissione stessa, nell’ufficio del Prelato.

Art. 8

§ 1. La Commissione Cardinalizia vigila sulla fedeltà dell’Istituto alle 

norme statutarie.

§ 2. La Commissione Cardinalizia:

a) delibera sulla devoluzione degli utili, presa conoscenza del Bilancio 

d’Esercizio e fatte salve le esigenze di patrimonializzazione dell’I-

stituto;

b) propone alla Superiore Autorità modifiche statutarie;
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c) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Sovrintendenza, ai 

sensi dell’art. 11 del presente Statuto, e su proposta di quest’ultimo, 

il Presidente e il Vicepresidente;

d) approva la nomina e la revoca del Direttore Generale effettuata da 

parte del Consiglio di Sovrintendenza;

e) delibera sull’emolumento spettante ai componenti del Consiglio di 

Sovrintendenza;

f) nomina, su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, il revisore 

esterno (persona fisica o società) incaricato della revisione legale 

dei conti; e

g) delibera su eventuali questioni riguardanti i componenti del Consiglio 

di Sovrintendenza e il Direttore Generale.

§ 3. La Commissione Cardinalizia ha facoltà di convocare il Consiglio di 

Sovrintendenza e/o il Direttore Generale ogni qualvolta lo ritenga oppor-

tuno.

Capo iV

IL PRELATO

Art. 9

§ 1. Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, rimane in carica 

per cinque anni e può essere confermato una volta. Se il Prelato viene a 

mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per 

qualsiasi motivo, la Commissione Cardinalizia provvede alla nomina di un 

nuovo Prelato con mandato quinquennale, rinnovabile una volta soltanto.

§ 2. Il Prelato ha la funzione di assistere in loco amministratori e dipen-

denti a governare e operare secondo i principi fondanti dell’etica cattolica 

ed in coerenza con la missione dell’Istituto.

A tal fine, il Prelato:

a) dispone di un proprio ufficio presso l’Istituto; e

b) mantiene scambi costanti con amministratori e dipendenti, avendo 

cura di promuovere la dimensione etica del loro operato.

§ 3. Inoltre, il Prelato:

a) partecipa alle adunanze della Commissione Cardinalizia con funzioni 

di Segretario;
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b) custodisce nel proprio ufficio l’archivio della Commissione Cardina-

lizia, mantenendolo a disposizione dei componenti della stessa; e
c) assiste alle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza.

Capo V

IL CONSIGLIO DI SOVRINTENDENZA

Art. 10

Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile della definizione e appro-
vazione delle linee strategiche e delle politiche dell’Istituto nonché della 
supervisione sul rispetto delle stesse.

Art. 11

§ 1. Il Consiglio di Sovrintendenza è nominato dalla Commissione Car-
dinalizia ed è composto da sette componenti di riconosciuta esperienza 
economico-finanziaria e di provata affidabilità, in possesso dei requisiti 
espressamente previsti dalla normativa.

§ 2. I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono 
essere confermati una volta soltanto.

§ 3. Se un componente del Consiglio viene a mancare, diviene incapace 
oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la Commis-
sione Cardinalizia provvede alla sua sostituzione.

§ 4. Il nuovo componente del Consiglio sarà nominato con mandato quin-
quennale, rinnovabile una volta soltanto.

Art. 12

§ 1. Il Consiglio di Sovrintendenza è convocato dal Presidente almeno 
ogni tre mesi ed ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, oppure su 
richiesta di tre dei suoi componenti, comunicata per iscritto al Presidente 
con l’indicazione delle motivazioni.

§ 2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera, telex o telefax o 
posta elettronica, con l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adu-
nanza e dell’ordine del giorno.

§ 3. L’avviso deve essere fatto pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni 
prima della data fissata per l’adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due 

giorni prima.
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§ 4. La convocazione è validamente effettuata per i Consiglieri presenti 

alla precedente riunione del Consiglio, se fatta dal Presidente in quella 

seduta.

§ 5. Il Presidente, d’intesa con i componenti del Consiglio, fissa l’ordine 

del giorno di ciascuna adunanza e ne coordina i lavori, assicurandosi che 

tutti ricevano per tempo informazioni adeguate sui temi all’ordine del giorno.

Art. 13

§ 1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sovrintendenza 

è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

§ 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti 

del Consiglio.

§ 3. Esclusivamente in caso di comprovata necessità, le riunioni del Con-

siglio di Sovrintendenza possono tenersi con modalità di comunicazione a 

distanza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identifica-

to, sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli 

argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti 

nel rispetto dei requisiti di riservatezza.

§ 4. Soddisfatti i requisiti indicati nel precedente paragrafo e previo con-

senso di tutti i Consiglieri a procedere in tal modo, i Consiglieri collegati 

con le predette modalità di comunicazione a distanza si considerano presenti 

ai fini della validità delle deliberazioni e il Consiglio di Sovrintendenza si 

considera tenuto in Vaticano dove devono necessariamente trovarsi almeno 

il Presidente o il Vicepresidente, un Consigliere e il Segretario Unico del 

Consiglio.

§ 5. La procedura della votazione è stabilita dal Presidente secondo il 

Regolamento attuativo di cui all’articolo 17 del presente Statuto.

§ 6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni 

sono svolte dal Vicepresidente.

§ 7. Per l’approvazione del Bilancio, che non potrà avvenire con le mo-

dalità di comunicazione a distanza di cui al precedente §3, si richiede la 

maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

§ 8. Ciascun componente del Consiglio di Sovrintendenza si astiene dal 

partecipare alle votazioni relative a delibere rispetto alle quali abbia un 

interesse, attuale o potenziale, per conto proprio o di terzi. In tali ipotesi 
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la partecipazione del componente astenuto è computata ai fini della verifica 
del quorum costitutivo, ma non ai fini della determinazione del quorum 
deliberativo.

Art. 14

§ 1. Per la verbalizzazione delle proprie adunanze, la conservazione dei 
relativi verbali, l’autentica di copie ed estratti degli stessi, il Consiglio di 
Sovrintendenza si avvale del responsabile della Funzione Legale dell’Istituto 
cui demanda le funzioni di Segretario Unico del Consiglio.

§ 2. Il Segretario Unico del Consiglio ha il compito di redigere un ver-
bale fedele, preciso e completo di quanto discusso e deciso nell’adunanza.

§ 3. Nel corso di ciascun’adunanza, il Segretario Unico del Consiglio 
dà lettura delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sovrintendenza, che 
saranno trasmesse al Presidente della Commissione Cardinalizia nel giorno 
seguente, debitamente sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Sovrin-
tendenza e dal Segretario Unico del Consiglio.

§ 4. Il verbale dell’adunanza del Consiglio di Sovrintendenza deve essere 
trasmesso al Presidente della Commissione Cardinalizia entro e non oltre 20 
giorni solari dallo svolgimento della stessa. Il Segretario Unico del Consiglio 
legge il verbale ai presenti nella prima adunanza utile affinché lo approvino 
formalmente e lo sottoscrivano in calce insieme con il Presidente. Copia 
del verbale formalmente approvato e sottoscritto è prontamente trasmesso 
al Presidente della Commissione Cardinalizia.

§ 5. I verbali approvati e sottoscritti sono inseriti nel Libro dei verbali 
delle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza e custoditi dalla Funzione 
Legale dell’Istituto, a disposizione dei componenti del Consiglio stesso.

§ 6. In caso d’assenza o impedimento, il Segretario Unico del Consiglio 
non potrà essere sostituito da altro funzionario o dirigente dell’Istituto e 
il verbale della riunione sarà redatto da un Consigliere all’uopo designato 
dal Presidente.

Art. 15

Il Consiglio di Sovrintendenza esamina e valuta l’attività del Direttore 
Generale, sulla base dei dati contabili mensili di cui all’articolo 22, §1.

Art. 16

Il Consiglio di Sovrintendenza approva, entro il 30 aprile di ogni anno, 

il Bilancio di esercizio predisposto dal Direttore Generale e lo trasmette 
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alla Commissione Cardinalizia corredato da una relazione sulla situazione 

economico-finanziaria e sulla rispondenza dell’attività dell’Istituto agli scopi 

statutari.

Art. 17

§ 1. Il Consiglio di Sovrintendenza ha il compito di:

a)   definire e approvare il piano strategico pluriennale e le politiche 

generali per l’attività dell’Istituto in armonia con i suoi fini isti-

tuzionali;

b)   definire e approvare i criteri per individuare le operazioni straor-

dinarie e di maggior rilievo soggette alla preventiva valutazione del 

Consiglio nonché assumere le relative deliberazioni;

c)   approvare gli obiettivi annuali di budget, coerentemente con i rischi 

cui è esposto l’Istituto;

d)  definire e approvare il profilo di rischio dell’Istituto;

e)   definire e approvare, anche su proposta del Direttore Generale, il 

Codice Etico dell’Istituto;

f)    esaminare l’adeguatezza patrimoniale e la coerenza con gli obiettivi 

strategici dell’Istituto;

g)   vigilare sull’attività dell’Istituto e sul raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti;

h)  definire e approvare le linee di indirizzo generale del sistema dei 

controlli interni nonché nominare, valutare e revocare i responsabili 

delle funzioni di controllo;

i)    proporre alla Commissione Cardinalizia le modifiche dello Statuto 

purché approvate dal Consiglio stesso con il voto favorevole di 

almeno cinque dei suoi sette componenti;

j)    approvare il Regolamento attuativo del presente Statuto, cui è de-

mandata inter alia la descrizione particolareggiata dei poteri e delle 

competenze del Consiglio e del Direttore Generale, e sottoporlo 

all’approvazione della Commissione Cardinalizia;

k)  esaminare la relazione annuale del Direttore Generale di cui all’ar-

ticolo 23 del presente Statuto e approvare il bilancio predisposto 

dal Direttore Generale;

l)    proporre alla Commissione Cardinalizia la nomina del revisore es-

terno (persona fisica o società) incaricato della revisione legale 

dei conti;
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m) riferire per iscritto alla Commissione Cardinalizia in occasione delle 

sue riunioni sull’attività svolta, sul generale andamento della ge-

stione e sulla sua prevedibile evoluzione;

n)  deliberare sulla remunerazione spettante al Direttore Generale se-

condo le politiche in materia di remunerazione e incentivazione 

tempo per tempo vigenti.

§ 2. Il Consiglio di Sovrintendenza può istituire al proprio interno appositi 

comitati consultivi, al fine di ricevere adeguato supporto nell’assunzione di 

decisioni in determinate materie.

§ 3. Ogni Comitato sarà composto da tre consiglieri. Il Presidente del 

Consiglio di Sovrintendenza e il Direttore Generale potranno parteciparvi 

come invitati.

Capo Vi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SOVRINTENDENZA

Art. 18

§ 1. Il Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, nominato dalla Com-

missione Cardinalizia:

a)  ha la rappresentanza legale dell’Istituto e può delegarla secondo le 

modalità previste dal Regolamento attuativo;

b)  ha il potere di firma e può delegarlo secondo le modalità previste 

dal Regolamento attuativo;

c)  guida e coordina l’attività del Consiglio di Sovrintendenza;

d)  convoca e presiede le adunanze consiliari.

§ 2. In caso d’assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni 

sono svolte dal Vicepresidente.

Capo Vii

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 19

§ 1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Sovrintendenza, 

con propria determinazione, sulla base di una rosa di almeno tre candidati 

idonei.
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§ 2. Il Direttore Generale può essere revocato dal Consiglio di Sovrin-

tendenza con propria determinazione debitamente motivata.

§ 3. La nomina e la revoca del Direttore Generale devono essere appro-

vate dalla Commissione Cardinalizia.

Art. 20

§ 1. Il Direttore Generale può essere nominato a tempo determinato o 

indeterminato.

§ 2. In caso di nomina a tempo determinato, il Direttore Generale rimane 

in carica cinque anni e può essere confermato una volta soltanto.

§ 3. In ogni caso, il Direttore Generale cessa dalla carica al compimento 

del settantesimo anno d’età.

§ 4. Il Direttore Generale attribuisce a uno dei Dirigenti la funzione di 

Vicedirettore affinché lo sostituisca nelle sue mansioni di amministrazione e 

gestione ordinarie dell’Istituto in caso di assenza, impedimento o su delega. 

§ 5. Se il Direttore Generale viene a mancare, diviene incapace oppure 

cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Dirigente cui è 

attribuita la funzione di Vicedirettore svolgerà ad interim le funzioni del 

Direttore Generale in attesa della nomina del nuovo Direttore Generale.

Art. 21

§ 1. Ogni mese, il Direttore Generale redige una relazione scritta sul-

la situazione contabile economico-finanziaria risultante alla fine del mese 

precedente e la trasmette ai componenti del Consiglio di Sovrintendenza 

e al Prelato.

§ 2. Quindici giorni prima di ogni adunanza del Consiglio di Sovrinten-

denza, il Direttore Generale predispone e trasmette al Consiglio di Sovrin-

tendenza una relazione scritta sull’andamento delle attività dell’Istituto 

nel periodo successivo all’ultima riunione del Consiglio, e riferisce sul suo 

contenuto nel corso dell’adunanza.

Art. 22

§ 1. Nel primo trimestre di ogni anno il Direttore Generale redige il 

progetto di Bilancio relativo all’esercizio dell’anno precedente, che consta 

di conto profitti e perdite e situazione patrimoniale, secondo principi con-

tabili di generale accettazione.
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§ 2. Il progetto di Bilancio deve essere corredato da una relazione an-

nuale sull’andamento della gestione dell’Istituto.

§ 3. Il progetto di Bilancio, la relazione annuale e i documenti giustifica-

tivi devono essere trasmessi al Consiglio di Sovrintendenza almeno quindici 

giorni prima della seduta fissata per l’approvazione del Bilancio.

§ 4. Il progetto di Bilancio, la relazione annuale e ogni ulteriore docu-

mento di supporto devono essere accompagnati dalla relazione del soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 23

§ 1. Il Direttore Generale è responsabile della direzione e del controllo, 

in linea con le linee strategiche e le politiche definite e approvate dal 

Consiglio di Sovrintendenza, di tutte le attività concernenti

a) l’amministrazione, la gestione e l’organizzazione dell’Istituto, e

b) l’assunzione e la gestione del personale.

§ 2. Le competenze e i poteri specifici del Direttore Generale sono elencati 

nel Regolamento attuativo.

Art. 24

§ 1. Il Direttore Generale sottopone previamente al Consiglio di Sovrin-

tendenza ogni atto che non rientri nelle sue competenze.

§ 2. In caso di urgenza, il Direttore Generale potrà essere autorizzato 

ad agire al di fuori delle proprie competenze dal Presidente del Consiglio 

di Sovrintendenza, il quale sentirà almeno uno degli altri componenti del 

Consiglio. La determinazione, a firma del Direttore Generale e con imme-

diata efficacia verso terzi, dovrà essere però sottoposta per la ratifica al 

Consiglio di Sovrintendenza nella sua prima adunanza utile.

Capo Viii

REVISIONE DEI CONTI

Art. 25

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno (perso-

na fisica o società) nominato dalla Commissione Cardinalizia, su proposta 
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del Consiglio di Sovrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, 

rinnovabile una sola volta.

Art. 26

§ 1. Il revisore esterno esprime con apposita relazione il giudizio sul 

Bilancio dell’Istituto.

§ 2. Il revisore esterno esamina tutti i libri e documenti contabili. Riceve 

dall’Istituto e a questo può chiedere ogni informazione utile alla propria 

attività di revisione.

Capo iX

PERSONALE

Art. 27

Per l’assunzione ed il rapporto di lavoro del personale si attuano i 

principi e le norme stabiliti nei Regolamenti del Personale dell’Istituto 

tempo per tempo vigenti in materia disciplinare, retributiva, previdenziale 

e assistenziale.

Art. 28

§ 1. Tutti i dipendenti dell’Istituto, in costanza di rapporto d’impiego, 

hanno l’obbligo dell’esclusività dell’impiego. Essi non possono svolgere altre 

attività di tipo impiegatizio e/o consulenziale, sia retribuite sia a titolo 

gratuito, né esercitare attività d’impresa commerciale, né partecipare, a 

qualsiasi titolo, a società, sia all’interno sia all’esterno dello Stato della 

Città del Vaticano.

§ 2. Il Direttore Generale potrà assumere incarichi di amministratore o di 

natura consulenziale o di controllo esclusivamente su richiesta dell’Autorità 

o nell’interesse dell’Istituto, sia all’interno sia all’esterno dello Stato Città 

del Vaticano, previa delibera del Consiglio di Sovrintendenza.

Art. 29

Tutti i dipendenti devono attenersi al rispetto del Codice Etico appro-

vato dal Consiglio di Sovrintendenza.
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Capo X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Sono abrogati lo Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione dell’8 

agosto 2019 e ogni altra disposizione contraria a questo Statuto.

Art. 31

Per quanto non disposto da questo Statuto si osservano le vigenti di-

sposizioni canoniche.



 Acta Francisci Pp. 427

DECRETUM

De plena procuratione legali II Sectionis Dicasterii pro Evangelizatione.

Visto

il precedente Chirografo con il quale il mio Venerato predecessore, Papa 

San Paolo VI, aderendo alla proposta dell’allora Cardinale Prefetto e in 

ragione della molteplicità e complessità dei compiti affidati al Dicastero, 

decretava la rappresentanza legale, piena ed assoluta, in capo al medesimo 

Prefetto pro tempore, della Sacra Congregazione per la Evangelizzazione 

dei Popoli o “de Propaganda Fide” per tutti gli affari economici ed ammi-

nistrativi che la riguardano, per il normale disbrigo degli affari temporali 

e nei rapporti con i terzi;

in considerazione

della necessità di dare piena attuazione alla nuova Costituzione Aposto-

lica Praedicate Evangelium la quale prevede che, fermo restando l’obbligo di 

rendere debito conto alla Segreteria per l’Economia, il patrimonio destinato 

alle missioni è amministrato mediante uno speciale Ufficio del Dicastero 

per l’Evangelizzazione, prima denominato “Congregazione per l’Evangeli-

zzazione dei Popoli” (già “Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione dei 

Popoli o de Propaganda Fide”) con sede in Roma, Piazza di Spagna n. 48, 

ed in virtù di tale Costituzione Apostolica, costituito da due Sezioni: quella 

per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo e quella per 

la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, retta ciascuna in 

nome e per mia autorità da un Pro-Prefetto;

in adesione

a quanto esposto dal Pro-Prefetto, il quale in base all’esperienza maturata 

nel disbrigo degli affari amministrativi ed economici del Dicastero, anche al 

fine di agevolare il passaggio alla nuova denominazione da “Congregazione 

per l’Evangelizzazione dei Popoli” a “Dicastero per l’Evangelizzazione” in 

tutti i rapporti amministrativi, economici, negoziali e successori esistenti, 
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per assicurarne la continuazione, e in quelli che in futuro saranno da porsi 

in essere e verranno a costituirsi con riguardo alla suddetta Sezione del 

Dicastero, ritiene opportuno stabilire che la piena rappresentanza legale 

per gli affari temporali e nei rapporti con i terzi spetti al Pro-Prefetto 

della Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari 

del Dicastero per l’Evangelizzazione;

aderendo a tale proposta ordino e decreto

che la rappresentanza legale piena del Dicastero per l’Evangelizzazio-

ne – II Sezione (già “Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli” e 

“Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli o de Propaganda 

Fide”) per tutti gli affari economici, amministrativi, negoziali e successori 

che li riguardano sia attribuita al Pro-Prefetto pro tempore della Sezione 

per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero 

per l’Evangelizzazione, con ogni potere e facoltà di legge;

ordino e decreto inoltre

che tale rappresentanza sia confermata ed estesa anche in relazione al pa-

trimonio destinato alle missioni che sia riferibile alle Amministrazioni affidate 

o dipendenti dalla Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese 

particolari del Dicastero per l’Evangelizzazione, quali le Pontificie Opere 

Missionarie la Pontificia Opera della Propagazione della Fede, la Pontificia 

Opera di San Pietro Apostolo, la Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria 

e la Pontificia Unione Missionaria, la Pontificia Università Urbaniana, la 

fondazione “Domus Missionalis” e la fondazione “Domus Urbaniana”.

conferisco altresì

allo stesso Pro-Prefetto pro tempore, la facoltà di rilasciare deleghe e 

procure, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai Superiori pro tempore 

della Sezione ed a persone di sua fiducia, in ordine a determinate categorie 

o singoli affari, con facoltà degli stessi di nominare a loro volta dei sostituti 

per il disbrigo di alcuni affari oggetto della delega.

Tutto ciò ho ordinato e ordino in attuazione della vigente normativa.

Dal Vaticano, 1° agosto 2022

FRANCESCO
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HOMILIAE

I

In celebratione paenitentiali pro incepto « 24 horae pro Domino » (in paroecia 
S. Mariae a Gratiis ad vicum Triumphalem, Romae).*

« Queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una 

perdita a motivo di Cristo ».1 Così dichiara San Paolo nella prima Lettura 

che abbiamo ascoltato. E se ci chiediamo quali sono le cose che non ha più 

considerato fondamentali nella sua vita, contento perfino di perderle per 

poter trovare Cristo, ci accorgiamo che non si tratta di realtà materiali, ma 

di “ricchezze religiose”. Proprio così: era un uomo pio, un uomo zelante, 

un fariseo ligio e osservante.2 Eppure, questo abito religioso, che poteva 

costituire un merito, un vanto, una ricchezza sacrale, era in realtà per lui 

un impedimento. E allora Paolo afferma: « Ho lasciato perdere tutte queste 

cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ».3 Tutto quello che 

gli aveva dato un certo prestigio, una certa fama...; “lascia perdere: per 

me, Cristo è più importante”.

Chi è troppo ricco di sé e della propria “bravura” religiosa presume di 

essere giusto e migliore degli altri – quante volte in parrocchia succede 

questo: “Io sono dell’Azione Cattolica, io vado ad aiutare il prete, io faccio 

la raccolta…, io, io, io”, quante volte succede di credersi migliori degli altri; 

ognuno, nel proprio cuore, pensi se qualche volta è successo – chi fa così 

si lascia appagare dal fatto che ha salvato le apparenze; si sente a posto, 

ma così non può fare posto a Dio perché non sente bisogno di Lui. E tante 

volte i “cattolici puliti”, quelli che si sentono giusti perché vanno in parroc-

chia, perché vanno la domenica a Messa e si vantano di essere giusti: “No, 

io non ho bisogno di nulla, il Signore mi ha salvato”. Che cosa è successo? 

Che il posto di Dio l’ha occupato con il proprio “io” e allora, anche se recita 

preghiere e compie azioni sacre, non dialoga veramente con il Signore. Sono 

monologhi che fa, non dialogo, non preghiera. Perciò la Scrittura ricorda che 

* Die 17 Martii 2023.
1 Fil 3, 7.
2 Cfr vv. 5-6.
3 v. 8.
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solo « la preghiera del povero attraversa le nubi »,4 perché solo chi è povero 

in spirito, chi si sente bisognoso di salvezza e mendicante di grazia, si pre-

senta davanti a Dio senza esibire meriti, senza pretese, senza presunzione: 

non ha nulla e perciò trova tutto, perché trova il Signore.

Questo insegnamento Gesù ce lo offre nella parabola che abbiamo ascol-

tato.5 È il racconto di due uomini, un fariseo e un pubblicano, che vanno 

entrambi al tempio a pregare, ma uno solo arriva al cuore di Dio. Prima 

di quello che fanno, è il loro atteggiamento fisico a parlare: il Vangelo dice 

che il fariseo pregava « stando in piedi »,6 a fronte alta, mentre il pubblicano, 

« fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo »,7 per 

vergogna. Riflettiamo un momento su queste due posture.

Il fariseo sta in piedi. È sicuro di sé, ritto e trionfante come uno che 

debba essere ammirato per la sua bravura, come un modello. In questo 

atteggiamento egli prega Dio, ma in realtà celebra sé stesso: io frequento 

il tempio, io osservo i precetti, io offro l’elemosina... Formalmente la sua 

preghiera è ineccepibile, esteriormente si vede un uomo pio e devoto, ma, 

invece di aprirsi a Dio portandogli la verità del cuore, maschera nell’ipo-

crisia le sue fragilità. E tante volte noi facciamo un maquillage sulla nostra 

vita. Questo fariseo non attende la salvezza del Signore come un dono, ma 

quasi la pretende come un premio per i suoi meriti. “Ho fatto i compiti, 

adesso dammi il premio”. Quest’uomo avanza senza esitazione verso l’altare 

di Dio – a fronte alta – per occupare il suo posto, in prima fila, ma finisce 

per andare troppo in là e mettersi davanti a Dio!

Invece l’altro, il pubblicano, sta a distanza. Non cerca di farsi largo, 

rimane in fondo. Ma proprio quella distanza, che manifesta il suo essere 

peccatore rispetto alla santità di Dio, è ciò che gli permette di fare l’e-

sperienza dell’abbraccio benedicente e misericordioso del Padre. Dio può 

raggiungerlo proprio perché, restando a distanza, quell’uomo gli ha fatto 

spazio. Non parla di sé stesso, parla chiedendo perdono, parla guardando 

a Dio. Quanto è vero questo anche per le nostre relazioni familiari, sociali 

ed ecclesiali. C’è vero dialogo quando sappiamo custodire uno spazio tra 

noi e gli altri, uno spazio salutare che permette a ciascuno di respirare 

4 Sir 35, 21.
5 Cfr Lc 18, 9-14.
6 v. 11.
7 v. 13.
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senza essere risucchiato o annullato. Allora quel dialogo, quell’incontro può 

accorciare la distanza e creare vicinanza. Succede così anche nella vita di 

quel pubblicano: fermandosi in fondo al tempio, si riconosce in verità così 

com’è, peccatore, di fronte a Dio: distante, e in questo modo permette che 

Dio si avvicini a lui.

Fratelli, sorelle, ricordiamoci questo: il Signore viene a noi quando pren-

diamo le distanze dal nostro io presuntuoso. Pensiamo: “Io sono presuntuoso? 

Mi credo migliore degli altri? Guardo qualcuno un po’ con disprezzo? “Ti 

ringrazio, Signore, perché tu mi hai salvato e non sono come questa gente 

che non capisce nulla, io vado in chiesa, io vado a Messa; io sono sposa-

to, sposata in chiesa, questi sono dei divorziati peccatori…”: il tuo cuore 

è così? Andrai all’inferno. Per avvicinarsi a Dio, bisogna dire al Signore: 

“Io sono il primo dei peccatori, e se non sono caduto nella sporcizia più 

grande è perché la tua misericordia mi ha preso per mano. Grazie a Te, 

Signore, io sono vivo, grazie a Te, Signore, io non mi sono distrutto con il 

peccato”. Dio può accorciare le distanze con noi quando con onestà, senza 

infingimenti, gli portiamo la nostra fragilità. Ci tende la mano per rialzarci 

quando sappiamo “toccare il fondo” e ci rimettiamo a Lui nella sincerità 

del cuore. Così è Dio: ci aspetta in fondo, perché in Gesù Lui ha voluto 

“andare in fondo”, perché non ha paura di scendere fin dentro gli abissi 

che ci abitano, di toccare le ferite della nostra carne, di accogliere la nostra 

povertà, di accogliere i fallimenti della vita, gli errori che per debolezza 

o negligenza commettiamo, e tutti ne abbiamo fatti. Dio ci aspetta lì, nel 

fondo, ci aspetta specialmente quando, con tanta umiltà, andiamo a chiedere 

perdono nel sacramento della Confessione, come faremo oggi. Ci aspetta lì.

Fratelli e sorelle, facciamo oggi un esame di coscienza, ognuno di noi, 

perché il fariseo e il pubblicano abitano entrambi dentro di noi. Non na-

scondiamoci dietro l’ipocrisia delle apparenze, ma affidiamo con fiducia 

alla misericordia del Signore le nostre opacità, i nostri errori. Pensiamo 

ai nostri errori, alle nostre miserie, anche a quelle che per vergogna non 

siamo capaci di condividere, e sta bene, ma con Dio si devono mostrare. 

Quando ci confessiamo, ci mettiamo in fondo, come il pubblicano, per rico-

noscere anche noi la distanza che ci separa tra ciò che Dio ha sognato per 

la nostra vita e ciò che realmente siamo ogni giorno: dei poveracci. E, in 

quel momento, il Signore si fa vicino, accorcia le distanze e ci rimette in 

piedi; in quel momento, mentre ci riconosciamo spogli, Lui ci riveste con 
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l’abito della festa. E questo è, e dev’essere, il sacramento della Riconcilia-

zione: un incontro di festa, che guarisce il cuore e lascia la pace dentro; 

non un tribunale umano di cui aver paura, ma un abbraccio divino da cui 

essere consolati.

Una delle cose più belle di come ci accoglie Dio è la tenerezza dell’ab-

braccio che ci dà. Se noi leggiamo di quando il figlio prodigo torna a casa8 

e incomincia il discorso, il padre non lo lascia parlare, lo abbraccia e lui 

non riesce a parlare. L’abbraccio misericordioso. E io qui mi rivolgo ai miei 

fratelli confessori: per favore, fratelli, perdonate tutto, perdonate sempre, 

senza mettere il dito troppo nelle coscienze; lasciate che la gente dica le 

sue cose e voi ricevete questo come Gesù, con la carezza del vostro sguardo, 

con il silenzio della vostra comprensione. Per favore, il sacramento della 

Confessione non è per torturare, ma è per dare pace. Perdonate tutto, come 

Dio perdonerà tutto a voi. Tutto, tutto, tutto.

In questo tempo quaresimale, con la contrizione del cuore, sussurria-

mo anche noi come il pubblicano: « O Dio, abbi pietà di me, peccatore ».9 

Facciamolo insieme: O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Dio, quando mi 

dimentico di Te o ti trascuro, quando alla tua Parola antepongo le mie 

parole e quelle del mondo, quando presumo di essere giusto e disprezzo 

gli altri, quando chiacchiero degli altri, o Dio, abbi pietà di me, peccatore. 

Quando non mi prendo cura di chi mi sta accanto, quando sono indiffe-

rente a chi è povero e sofferente, debole o emarginato, o Dio, abbi pietà 

di me, peccatore. Per i peccati contro la vita, per la cattiva testimonianza 

che sporca il bel volto della Madre Chiesa, per i peccati contro il creato, o 

Dio, abbi pietà di me, peccatore. Per le mie falsità, le mie disonestà, la mia 

mancanza di trasparenza e legalità, o Dio, abbi pietà di me, peccatore. Per 

i miei peccati nascosti, quelli che nessuno conosce, per il male che anche 

senza accorgermi ho procurato ad altri, per il bene che avrei potuto fare 

e non ho fatto, o Dio, abbi pietà di me, peccatore.

In silenzio, ripetiamo per qualche istante, col cuore pentito e fiducioso: 

o Dio, abbi pietà di me, peccatore. In silenzio. Ognuno lo ripeta nel suo 

cuore. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. In questo atto di pentimento e 

di fiducia ci apriremo alla gioia del dono più grande: la misericordia di Dio.

8 Cfr Lc 15, 20-22.
9 v. 13.
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II

In celebratione Dominicae in Palmis de Passione Domini.*

« Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? ».1 È l’invocazione che 

la Liturgia oggi ci ha fatto ripetere nel Salmo responsoriale2 ed è l’unica 

pronunciata sulla croce da Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Sono 

dunque le parole che ci portano al cuore della passione di Cristo, al culmine 

delle sofferenze che ha patito per salvarci. “Perché mi hai abbandonato?”.

Le sofferenze di Gesù sono state tante, e ogni volta che ascoltiamo il 

racconto della passione ci entrano dentro. Sono state sofferenze del corpo: 

pensiamo agli schiaffi, alle percosse, alla flagellazione, alla corona di spine, 

alla tortura della croce. Sono state sofferenze dell’anima: il tradimento di 

Giuda, i rinnegamenti di Pietro, le condanne religiose e civili, lo scherno 

delle guardie, gli insulti sotto la croce, il rifiuto di tanti, il fallimento di 

tutto, l’abbandono dei discepoli. Eppure, in tutto questo dolore a Gesù 

restava una certezza: la vicinanza del Padre. Ma ora accade l’impensabile; 

prima di morire grida: « Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? ». 

L’abbandono di Gesù.

Ecco la sofferenza più lacerante, è la sofferenza dello spirito: nell’ora 

più tragica Gesù prova l’abbandono da parte di Dio. Mai, prima di allora, 

aveva chiamato il Padre con il nome generico di Dio. Per trasmetterci la 

forza di quel fatto, il Vangelo riporta la frase anche in aramaico: è l’unica, 

tra quelle dette da Gesù in croce, che ci giunge in lingua originale. L’evento 

reale è l’abbassamento estremo, cioè l’abbandono di suo Padre, l’abbando-

no di Dio. Il Signore arriva a soffrire per amore nostro quanto per noi è 

difficile persino comprendere. Vede il cielo chiuso, sperimenta la frontiera 

amara del vivere, il naufragio dell’esistenza, il crollo di ogni certezza: grida 

“il perché dei perché”. “Tu, Dio, perché?”.

Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? Il verbo “abbandonare” 

nella Bibbia è forte; compare in momenti di dolore estremo: in amori fal-

liti, respinti e traditi; in figli rifiutati e abortiti; in situazioni di ripudio, 

vedovanza e orfananza; in matrimoni esausti, in esclusioni che privano dei 

legami sociali, nell’oppressione dell’ingiustizia e nella solitudine della malat-

* Die 2 Aprilis 2023.
1 Mt 27, 46.
2 Cfr Sal 22, 2.
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tia: insomma, nelle più drastiche lacerazioni dei legami. Lì, si dice questa 
parola: “abbandono”. Cristo ha portato questo sulla croce, caricandosi il 
peccato del mondo. E al culmine Egli, il Figlio unigenito e prediletto, ha 
provato la situazione a Lui più estranea: l’abbandono, la lontananza di Dio.

E perché è arrivato a tanto? per noi, non c’è un’altra risposta. Per noi. 
Fratelli e sorelle, oggi questo non è uno spettacolo. Ognuno, ascoltando l’ab-
bandono di Gesù, ognuno di noi si dica: per me. Questo abbandono è il prezzo 
che ha pagato per me. Si è fatto solidale con ognuno di noi fino al punto 
estremo, per essere con noi fino in fondo. Ha provato l’abbandono per non 
lasciarci ostaggi della desolazione e stare al nostro fianco per sempre. L’ha 
fatto per me, per te, perché quando io, tu o chiunque altro si vede con le 
spalle al muro, perso in un vicolo cieco, sprofondato nell’abisso dell’abbandono, 
risucchiato nel vortice dei tanti “perché” senza risposta, ci sia una speranza. 
Lui, per te, per me. Non è la fine, perché Gesù è stato lì e ora è con te: Lui, 
che ha sofferto la lontananza dell’abbandono per accogliere nel suo amore 
ogni nostra distanza. Perché ciascuno di noi possa dire: nelle mie cadute – 
ognuno di noi è caduto tante volte –, nella mia desolazione, quando mi sento 
tradito, o ho tradito gli altri, quando mi sento scartato o ho scartato gli altri, 
quando mi sento abbandonato o ho abbandonato gli altri, pensiamo che Lui 
è stato abbandonato, tradito, scartato. E lì troviamo Lui. Quando mi sento 
sbagliato e perso, quando non ce la faccio più, Lui è con me; nei miei tanti 
perché senza risposta, Lui è lì.

Il Signore ci salva così, dal di dentro dei nostri “perché”. Da lì dischiude 
la speranza che non delude. Sulla croce, infatti, mentre prova l’estremo abban-
dono, non si lascia andare alla disperazione – questo è il limite –, ma prega e 
si affida. Grida il suo “perché” con le parole di un salmo3 e si consegna nelle 
mani del Padre, anche se lo sente lontano4 o non lo sente perché si trova 
abbandonato. Nell’abbandono si affida. Nell’abbandono continua ad amare i 
suoi che l’avevano lasciato solo. Nell’abbandono perdona i suoi crocifissori.5 
Ecco che l’abisso dei tanti nostri mali viene immerso in un amore più grande, 
così che ogni nostra separazione si trasforma in comunione.

Fratelli e sorelle, un amore così, tutto per noi, fino alla fine, l’amore di 
Gesù è capace di trasformare i nostri cuori di pietra in cuori di carne. È 
un amore di pietà, di tenerezza, di compassione. Lo stile di Dio è questo: 

3 22, 2.
4 Cfr Lc 23, 46.
5 v. 34.
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vicinanza, compassione e tenerezza. Dio è così. Cristo abbandonato ci smuove 

a cercarlo e ad amarlo negli abbandonati. Perché in loro non ci sono solo 

dei bisognosi, ma c’è Lui, Gesù abbandonato, Colui che ci ha salvati scen-

dendo fino al fondo della nostra condizione umana. È con ognuno di loro, 

abbandonati fino alla morte… Penso a quell’uomo cosiddetto “di strada”, 

tedesco, che morì sotto il colonnato, solo, abbandonato. È Gesù per ognu-

no di noi. Tanti hanno bisogno della nostra vicinanza, tanti abbandonati. 

Anch’io ho bisogno che Gesù mi accarezzi e si avvicini a me, e per questo 

vado a trovarlo negli abbandonati, nei soli. Egli desidera che ci prendiamo 

cura dei fratelli e delle sorelle che più assomigliano a Lui, a Lui nell’atto 

estremo del dolore e della solitudine. Oggi, cari fratelli e sorelle, sono tanti 

“cristi abbandonati”. Ci sono popoli interi sfruttati e lasciati a sé stessi; ci 

sono poveri che vivono agli incroci delle nostre strade e di cui non abbiamo 

il coraggio di incrociare lo sguardo; ci sono migranti che non sono più volti 

ma numeri; ci sono detenuti rifiutati, persone catalogate come problema. 

Ma ci sono anche tanti cristi abbandonati invisibili, nascosti, che vengono 

scartati coi guanti bianchi: bambini non nati, anziani lasciati soli – può 

essere tuo papà, tua mamma forse, il nonno, la nonna, abbandonati negli 

istituti geriatrici –, ammalati non visitati, disabili ignorati, giovani che sen-

tono un grande vuoto dentro senza che alcuno ascolti davvero il loro grido 

di dolore. E non trovano altra strada se non il suicidio. Gli abbandonati 

di oggi. I cristi di oggi.

Gesù abbandonato ci chiede di avere occhi e cuore per gli abbandonati. 

Per noi, discepoli dell’Abbandonato, nessuno può essere emarginato, nessuno 

può essere lasciato a sé stesso; perché, ricordiamolo, le persone rifiutate 

ed escluse sono icone viventi di Cristo, ci ricordano il suo amore folle, il 

suo abbandono che ci salva da ogni solitudine e desolazione. Fratelli e so-

relle, chiediamo oggi questa grazia: di saper amare Gesù abbandonato e di 

saper amare Gesù in ogni abbandonato, in ogni abbandonata. Chiediamo 

la grazia di saper vedere, di saper riconoscere il Signore che ancora grida 

in loro. Non permettiamo che la sua voce si perda nel silenzio assordante 

dell’indifferenza. Non siamo stati lasciati soli da Dio; prendiamoci cura di 

chi viene lasciato solo. Allora, soltanto allora, faremo nostri i desideri e i 

sentimenti di Colui che per noi « svuotò se stesso ».6 Si svuotò totalmente 

per noi.

6 Fil 2, 7.
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III

In Sancta Missa Chrismatis.*

« Lo spirito del Signore è sopra di me »:1 da questo versetto è cominciata 

la predicazione di Gesù e dallo stesso versetto ha preso avvio la Parola che 

abbiamo ascoltato oggi.2 Al principio, dunque, sta lo Spirito del Signore.

Ed è su di Lui che vorrei riflettere oggi con voi, cari confratelli, sul-

lo Spirito del Signore. Perché senza lo Spirito del Signore non c’è vita 

cristiana e, senza la sua unzione, non c’è santità. Egli è il protagonista 

ed è bello oggi, nel giorno nativo del sacerdozio, riconoscere che c’è Lui 

all’origine del nostro ministero, della vita e della vitalità di ogni Pastore. 

La santa Madre Chiesa ci insegna infatti a professare che lo Spirito Santo 

« dà la vita »,3 come ha affermato Gesù dicendo: « È lo Spirito che dà la 

vita »;4 insegnamento ripreso dall’apostolo Paolo, il quale scrisse che « la 

lettera uccide, lo Spirito invece dà vita »5 e parlò della « legge dello Spiri-

to, che dà vita in Cristo Gesù ».6 Senza di Lui neppure la Chiesa sarebbe 

la Sposa vivente di Cristo, ma al più un’organizzazione religiosa – più o 

meno buona; non sarebbe il Corpo di Cristo, ma un tempio costruito da 

mani d’uomo. Come edificare allora la Chiesa, se non a partire dal fatto 

che siamo “templi dello Spirito Santo” che “abita in noi”?7 Non possiamo 

lasciarlo fuori casa o parcheggiarlo in qualche zona devozionale, no, al 

centro! Abbiamo bisogno ogni giorno di dire: “Vieni, perché senza la tua 

forza nulla è nell’uomo”.8

Lo Spirito del Signore è sopra di me. Ciascuno di noi può dirlo; e non 

è presunzione, è realtà, in quanto ogni cristiano, in particolare ogni sa-

cerdote, può fare proprie le parole che seguono: « perché il Signore mi ha 

consacrato con l’unzione ».9 Fratelli, senza merito, per pura grazia abbiamo 

* Die 6 Aprilis 2023.
1 Lc 4, 18.
2 Cfr Is 61, 1.
3 Simbolo niceno-costantinopolitano.
4 Gv 6, 63.
5 2 Cor 3, 6.
6 Rm 8,2.
7 Cfr 1 Cor 6, 19; 3, 16.
8 Cfr Sequenza di Pentecoste.
9 Is 61, 1.
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ricevuto un’unzione che ci ha fatto padri e pastori nel Popolo santo di Dio. 

Soffermiamoci allora su questo aspetto dello Spirito: l’unzione.

Dopo la prima “unzione” che avvenne nel grembo di Maria, lo Spirito 

scese su Gesù al Giordano. In seguito a ciò, come spiega San Basilio, « ogni 

azione [di Cristo] si andava compiendo con la compresenza dello Spirito 

Santo ».10 Con la potenza di quella unzione, infatti, predicava e operava 

segni, in virtù di essa « da lui usciva una forza che guariva tutti ».11 Gesù 

e lo Spirito operano sempre insieme, così da essere come le due mani del 

Padre12 – Ireneo dice questo – che, protese verso di noi, ci abbracciano e ci 

risollevano. E da loro sono state segnate le nostre mani, unte dallo Spirito 

di Cristo. Sì, fratelli, il Signore non ci ha solo scelti e chiamati di qua, di 

là: ha riversato in noi l’unzione del suo Spirito, lo stesso che è disceso sugli 

Apostoli. Fratelli noi siamo degli “unti”.

Guardiamo dunque a loro, agli Apostoli. Gesù li scelse e sulla sua chia-

mata lasciarono le barche, le reti, la casa e così via... L’unzione della Parola 

cambiò la loro vita. Con entusiasmo seguirono il Maestro e cominciarono 

a predicare, convinti di compiere in seguito cose ancora più grandi; finché 

arrivò la Pasqua. Lì tutto sembrò fermarsi: giunsero a rinnegare e abban-

donare il Maestro. Non dobbiamo avere paura. Siamo coraggiosi nel leggere 

la nostra propria vita e le nostre cadute. Giunsero a rinnegare e abbando-

nare il Maestro, Pietro, il primo. Fecero i conti con la loro inadeguatezza e 

compresero di non averlo capito: il « non conosco quest’uomo »,13 che Pietro 

scandì nel cortile del sommo sacerdote dopo l’ultima Cena, non è solo una 

difesa impulsiva, ma un’ammissione di ignoranza spirituale: lui e gli altri 

forse si aspettavano una vita di successi dietro a un Messia trascinatore di 

folle e operatore di prodigi, ma non riconoscevano lo scandalo della croce, 

che sbriciolò le loro certezze. Gesù sapeva che da soli non ce l’avrebbero 

fatta e per questo promise loro il Paraclito. E fu proprio quella “seconda 

unzione”, a Pentecoste, a trasformare i discepoli portandoli a pascere il 

gregge di Dio e non più sé stessi. E questa è la contraddizione da risolvere: 

sono pastore del popolo di Dio o di me stesso? E c’è lo Spirito ad insegnarmi 

la strada. Fu quell’unzione di fuoco a estinguere la loro religiosità centrata 

10 Spir. 16, 39.
11 Lc 6, 19.
12 Cfr ireneo, Adv. haer. IV,20,1.
13 Mc 14, 71.
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su sé stessi e sulle proprie capacità: accolto lo Spirito, evaporano le paure 
e i tentennamenti di Pietro; Giacomo e Giovanni, bruciati dal desiderio di 
dare la vita, smettono di inseguire posti d’onore,14 il carrierismo nostro, 
fratelli; gli altri non stanno più chiusi e timorosi nel Cenacolo, ma escono 
e diventano apostoli nel mondo. È lo spirito a cambiare il nostro cuore, a 
metterlo in quel piano diverso, differente.

Fratelli, un simile itinerario abbraccia la nostra vita sacerdotale e apo-
stolica. Anche per noi c’è stata una prima unzione, cominciata con una 
chiamata d’amore che ci ha rapito il cuore. Per essa abbiamo lasciato gli 
ormeggi e su quell’entusiasmo genuino è scesa la forza dello Spirito, che ci 
ha consacrato. Poi, secondo i tempi di Dio, giunge per ciascuno la tappa 
pasquale, che segna il momento della verità. Ed è un momento di crisi, 
che ha varie forme. A tutti, prima o poi, succede di sperimentare delusioni, 
fatiche, debolezze, con l’ideale che sembra usurarsi fra le esigenze del reale, 
mentre subentra una certa abitudinarietà e alcune prove, prima difficili da 
immaginare, fanno apparire la fedeltà più scomoda rispetto a un tempo. 
Questa tappa – di questa tentazione, di questa prova che tutti noi abbiamo 
avuto, abbiamo e avremo – questa tappa rappresenta un crinale decisivo 
per chi ha ricevuto l’unzione. Si può uscirne male, planando verso una certa 
mediocrità, trascinandosi stanchi in una “normalità” dove si insinuano tre 
tentazioni pericolose: quella del compromesso, per cui ci si accontenta di 
ciò che si può fare; quella dei surrogati, per cui si tenta di “ricaricarsi” 
con altro rispetto alla nostra unzione; quella dello scoraggiamento – che è 
la più comune –, per cui, scontenti, si va avanti per inerzia. Ed ecco qui 
il grande rischio: mentre restano intatte le apparenze – “Io sono sacerdo-
te, io sono prete” –, ci si ripiega su di sé e si tira a campare svogliati; la 
fragranza dell’unzione non profuma più la vita e il cuore; e il cuore non si 
dilata ma si restringe, avvolto nel disincanto. È un distillato, sai? Quando 
il sacerdozio lentamente va scivolando sul clericalismo e il sacerdote si 
dimentica di essere pastore del popolo, per diventare un chierico di Stato.

Ma questa crisi può diventare anche la svolta del sacerdozio, la « tappa 
decisiva della vita spirituale, in cui deve effettuarsi l’ultima scelta tra Gesù 
e il mondo, tra l’eroicità della carità e la mediocrità, tra la croce e un certo 
benessere, tra la santità e un’onesta fedeltà all’impegno religioso ».15 Alla 

14 Cfr Mc 10, 35-45.
15 R. Voillaume, « La seconda chiamata », in S. Stevan ed., La Seconda chiamata. Il coraggio 

della fragilità, Bologna 2018, 15.
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fine di questa celebrazione vi daranno come dono un classico, un libro che 

tratta su questo problema: “La seconda chiamata”, è un classico di padre 

Voillaume che tocca questo problema, leggetelo. Poi tutti noi abbiamo bi-

sogno di riflettere su questo momento del nostro sacerdozio. È il momento 

benedetto in cui noi, come i discepoli a Pasqua, siamo chiamati a essere 

« abbastanza umili per confessarci vinti dal Cristo umiliato e crocifisso, e per 

accettare di iniziare un nuovo cammino, quello dello Spirito, della fede e di 

un amore forte e senza illusioni ».16 È il chairos in cui scopre che « il tutto 

non si riduce ad abbandonare la barca e le reti per seguire Gesù durante 

un certo tempo, ma richiede di andare sino al Calvario, di accoglierne la 

lezione e il frutto, e di andare con l’aiuto dello Spirito Santo sino alla fine 

di una vita che deve terminare nella perfezione della divina Carità ».17 Con 

l’aiuto dello Spirito Santo: è il tempo, per noi come per gli Apostoli, di una 

“seconda unzione”, tempo di una seconda chiamata che dobbiamo ascoltare, 

per la seconda unzione, dove accogliere lo Spirito non sull’entusiasmo dei 

nostri sogni, ma sulla fragilità della nostra realtà. È un’unzione che fa verità 

nel profondo, che permette allo Spirito di ungerci le debolezze, le fatiche, 

le povertà interiori. Allora l’unzione profuma nuovamente: di Lui, non di 

noi. In questo momento, interiormente, sto facendo memoria di alcuni di 

voi che sono in crisi – diciamo così – che sono disorientati e che non san-

no come prendere la strada, come riprendere la strada in questa seconda 

unzione dello Spirito. A questi fratelli – io li ho presenti – semplicemente 

dico: coraggio, il Signore è più grande delle tue debolezze, dei tuoi peccati. 

Affidati al Signore e lasciati chiamare una seconda volta, questa volta con 

l’unzione dello Spirito Santo. La doppia vita non ti aiuterà; buttare tutto 

dalla finestra, nemmeno. Guarda avanti, lasciati carezzare per l’unzione 

dello Spirito Santo.

E la via per questo passo di maturazione è ammettere la verità della 

propria debolezza. A questo ci esorta « lo Spirito della verità »,18 che ci smuove 

a guardarci dentro fino in fondo, a chiederci: la mia realizzazione dipende 

dalla mia bravura, dal ruolo che ottengo, dai complimenti che ricevo, dalla 

carriera che faccio, dai superiori o collaboratori, o dai confort che mi posso 

garantire, oppure dall’unzione che profuma la mia vita? Fratelli, la matu-

16 Ibid., 24.
17 Ibid., 16.
18 Gv 16, 13.
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rità sacerdotale passa dallo Spirito Santo, si compie quando Lui diventa 

il protagonista della nostra vita. Allora tutto cambia prospettiva, anche 

le delusioni e le amarezze – anche i peccati –, perché non si tratta più 

di cercare di stare meglio aggiustando qualcosa, ma di consegnarci, senza 

trattenere nulla, a Chi ci ha impregnati nella sua unzione e vuole scendere 

in noi fino in fondo. Fratelli, riscopriamo allora che la vita spirituale di-

venta libera e gioiosa non quando si salvano le forme e si cuce una toppa, 

ma quando si lascia allo Spirito l’iniziativa e, abbandonati ai suoi disegni, 

ci disponiamo a servire dove e come ci viene chiesto: il nostro sacerdozio 

non cresce per rammendo, ma per traboccamento!

Se lasciamo agire in noi lo Spirito della verità custodiremo l’unzione – 

custodire l’unzione –, perché le falsità – le ipocrisie clericali – le falsità 

con cui siamo tentati di convivere verranno alla luce subito. E lo Spirito, 

il quale “lava ciò che è sordido”, ci suggerirà, senza stancarsi, di “non 

macchiare l’unzione”, nemmeno un poco. Viene alla mente quella frase del 

Qoelet, che dice: « Una mosca morta guasta l’unguento del profumiere ».19 È 

vero, ogni doppiezza – la doppiezza clericale, per favore – ogni doppiezza 

che si insinua è pericolosa: non va tollerata, ma portata alla luce dello 

Spirito. Perché se « niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce »,20 

lo Spirito Santo, Lui solo, ci guarisce dalle infedeltà.21 È per noi una lotta 

irrinunciabile: è infatti indispensabile, come scrisse San Gregorio Magno, 

che « chi annuncia la parola di Dio, prima si dedichi al proprio modo di 

vivere, perché poi, attingendo dalla propria vita, impari cosa e come dirlo. 

[...] Nessuno presuma di dire fuori ciò che prima non ha ascoltato dentro ».22 

Ed è lo Spirito il maestro interiore da ascoltare, sapendo che non c’è nulla 

di noi che Egli non voglia ungere. Fratelli, custodiamo l’unzione: invocare 

lo Spirito sia non una pratica saltuaria, ma il respiro di ogni giorno. Vieni, 

vieni, custodisci l’unzione. Io, consacrato da Lui, sono chiamato a immer-

germi in Lui, a far entrare la sua luce nelle mie opacità – ne abbiamo 

tante – per ritrovare la verità di quello che sono. Lasciamoci spingere da 

Lui a combattere le falsità che si agitano in noi; e lasciamoci rigenerare 

da Lui nell’adorazione, perché quando adoriamo il Signore Egli riversa nei 

nostri cuori il suo Spirito.

19 10, 1.
20 Ger 17, 9.
21 Cfr Os 14, 5.
22 Omelie su Ezechiele, I,X,13-14.



 Acta Francisci Pp. 441

« Lo spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato 

con l’unzione; mi ha mandato », prosegue la profezia, e mi ha mandato a 

portare un lieto annuncio, liberazione, guarigione e grazia:23 in una parola, 

a portare armonia dove non c’è. Perché come dice San Basilio: “Lo Spirito 

è l’armonia”, è Lui che fa l’armonia. Dopo avervi parlato dell’unzione, vor-

rei dirvi qualcosa su questa armonia che ne è la conseguenza. Lo Spirito 

Santo, infatti, è armonia. Anzitutto in Cielo: San Basilio spiega che « tutta 

quella sovraceleste e indicibile armonia nel servizio di Dio e nella sinfonia 

vicendevole delle potenze sovracosmiche, è impossibile che sia conservata 

se non per l’autorità dello Spirito ».24 E poi in terra: nella Chiesa Egli è 

infatti quella « divina e musicale Armonia »25 che tutto lega. Ma pensate a 

un presbiterio senza armonia, senza lo Spirito: non funziona. Suscita la 

diversità dei carismi e la ricompone in unità, crea una concordia che non 

si fonda sull’omologazione, ma sulla creatività della carità. Così fa l’armonia 

tra i molti. Così fa armonia in un presbitero. Durante gli anni del Concilio 

Vaticano II, che è stato un dono dello Spirito, un teologo pubblicò uno stu-

dio in cui parlò dello Spirito non in chiave individuale, ma plurale. Invitò a 

pensarlo come una Persona divina non tanto singolare, ma “plurale”, come 

il “noi di Dio”, il noi del Padre e del Figlio, perché è il loro nesso, è in 

sé stesso concordia, comunione, armonia.26 Io ricordo che quando ho letto 

questo trattato teologico – era in teologia, studiando – mi sono scanda-

lizzato: sembrava un’eresia, perché nella nostra formazione non si capiva 

bene come era lo Spirito Santo.

Creare armonia è quanto desidera, soprattutto attraverso coloro nei 

quali ha riversato la sua unzione. Fratelli, costruire l’armonia tra noi non 

è tanto un buon metodo affinché la compagine ecclesiale proceda meglio, 

non è ballare il minuet, non è questione di strategia o di cortesia: è un’e-

sigenza interna alla vita dello Spirito. Si pecca contro lo Spirito che è 

comunione quando si diventa, anche per leggerezza, strumenti di divisione, 

per esempio – e torniamo sullo stesso tema – col chiacchiericcio. Quando 

diventiamo strumenti di divisione pecchiamo contro lo Spirito. E si fa il gioco 

del nemico, che non viene allo scoperto e ama le dicerie e le insinuazioni, 

23 Cfr Is 61, 1-2; Lc 4, 18-19.
24 Spir. XVI, 38.
25 In Ps. 29,1.
26 Cfr H. mühlen, Der Heilige Geist als Person. Ich – Du – Wir, Münster in W., 1963.
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fomenta partiti e cordate, alimenta la nostalgia del passato, la sfiducia, il 

pessimismo, la paura. Stiamo attenti, per favore, a non sporcare l’unzione 

dello Spirito e la veste della Santa Madre Chiesa con la disunione, con le 

polarizzazioni, con ogni mancanza di carità e di comunione. Ricordiamo che 

lo Spirito, “il noi di Dio”, predilige la forma comunitaria: cioè la disponi-

bilità rispetto alle proprie esigenze, l’obbedienza rispetto ai propri gusti, 

l’umiltà rispetto alle proprie pretese.

L’armonia non è una virtù tra le altre, è di più. San Gregorio Magno 

scrive: « Quanto valga la virtù della concordia lo dimostra il fatto che, senza 

di essa, tutte le altre virtù non valgono assolutamente nulla ».27 Aiutiamoci, 

fratelli, a custodire l’armonia, custodire l’armonia – questo sarebbe il compito 

– cominciando non dagli altri, ma ciascuno da sé stesso; chiedendoci: nelle 

mie parole, nei miei commenti, in quello che dico e scrivo c’è il timbro dello 

Spirito o quello del mondo? Penso anche alla gentilezza del sacerdote – ma 

tante volte i preti, noi…siamo dei maleducati –: pensiamo alla gentilezza del 

sacerdote, se la gente trova persino in noi persone insoddisfatte, persone 

scontente, zitellone, che criticano e puntano il dito, dove vedrà l’armonia? 

Quanti non si avvicinano o si allontanano perché nella Chiesa non si sen-

tono accolti e amati, ma guardati con sospetto e giudicati! In nome di Dio, 

accogliamo e perdoniamo, sempre! E ricordiamo che l’essere spigolosi e 

lamentosi, oltre a non produrre nulla di buono, corrompe l’annuncio, perché 

contro-testimonia Dio, che è comunione e armonia. E Ciò dispiace tanto e 

anzitutto allo Spirito Santo, che l’apostolo Paolo ci esorta a non rattristare.28

Fratelli, vi lascio questi pensieri che sono usciti dal cuore e concludo 

rivolgendovi una parola semplice e importante: grazie. Grazie per la vostra 

testimonianza, grazie per il vostro servizio; grazie per tanto bene nascosto 

che fate, grazie per il perdono e la consolazione che regalate in nome di Dio: 

perdonare sempre, per favore, mai negare il perdono; grazie per il vostro 

ministero, che spesso si svolge tra tante fatiche, incomprensioni e pochi 

riconoscimenti. Fratelli, lo Spirito di Dio, che non lascia deluso chi ripone 

in Lui la propria fiducia, vi colmi di pace e porti a compimento ciò che in 

voi ha iniziato, perché siate profeti della sua unzione e apostoli di armonia.

27 Omelie su Ezechiele, I,VIII,8.
28 Cfr Ef 4, 30.
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IV

In Sancta Missa « in Cena Domini » apud Domum Detentionis pro minoribus 
v.d. « Casal del Marmo ».*

Attira l’attenzione come Gesù, proprio il giorno prima di essere croci-

fisso, fa questo gesto. Lavare i piedi, era abitudine a quel tempo perché le 

strade erano polverose, la gente veniva da fuori e nell’entrare in una casa, 

prima del banchetto, della riunione, si lavava i piedi. 

Ma chi lavava i piedi? Gli schiavi, perché era un lavoro da schiavo. 

Immaginiamo noi come sono rimasti sbalorditi i discepoli quando hanno 

visto che Gesù incomincia a fare questo gesto di uno schiavo. Ma egli lo fa 

per far capire loro il messaggio del giorno dopo che sarebbe morto come 

uno schiavo, per pagare il debito di tutti noi. Se noi ascoltassimo queste 

cose di Gesù, la vita sarebbe così bella perché ci affretteremmo ad aiutarci 

l’un l’altro, invece di fregare uno all’altro, di approfittarsi l’uno dell’altro, 

come ci insegnano i furbi. È tanto bello aiutarsi l’un l’altro, dare la mano: 

sono gesti umani, universali, ma che nascono da un cuore nobile. E Gesù 

oggi con questa celebrazione vuole insegnarci questo: la nobiltà del cuore. 

Ognuno di noi può dire: “Ma se il Papa sapesse le cose che io ho dentro…”. 

Ma Gesù le sa e ci ama cosi come siamo, e lava i piedi a tutti noi. Gesù 

non si spaventa mai delle nostre debolezze, non si spaventa mai perché Lui 

ha già pagato, soltanto vuole accompagnarci, vuole prenderci per mano 

perché la vita non sia tanto dura per noi. 

Io farò lo stesso gesto di lavare i piedi, ma non è una cosa folcloristica, 

no. Pensiamo che è un gesto che annuncia come dobbiamo essere noi, uno 

con l’altro. Nella società vediamo quanta gente si approfitta degli altri, 

quanta gente che è all’angolo e non riesce a uscire. Quante ingiustizie, 

quanta gente senza lavoro, quanta gente che lavora e viene pagano la metà, 

quanta gente che non ha i soldi per comprare le medicine, quante famiglie 

distrutte, tante cose brutte… E nessuno di noi può dire: “Io grazie a Dio 

non sono così sai” – “Se io non sono così è per la grazia di Dio!”; ognuno 

di noi può scivolare, ognuno di noi. E questa coscienza, questa certezza 

che ognuno di noi può scivolare è quello che ci dà la dignità – ascoltate 

* Die 6 Aprilis 2023.
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la parola: la “dignità” – di essere peccatori. E Gesù ci vuole così e per 

questo ha voluto lavare i piedi e dire: “Io sono venuto per salvare voi, per 

servire voi”. 

Adesso io farò lo stesso come ricordo di questo che Gesù ci ha insegnato: 

aiutarsi gli uni gli altri. E così la vita è più bella e si può andare avanti 

così. Durante la lavanda dei piedi – spero di cavarmela perché non posso 

camminare bene – ma durante la lavanda dei piedi voi pensate: “Gesù mi 

ha lavato i piedi, Gesù mi ha salvato, e ho questa difficoltà adesso”. Ma 

passerà, il Signore è sempre accanto a te, mai abbandona, mai. Pensate 

questo. 
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ALLOCUTIONES

I

Ad Membra Operis fundati Centesimus Annus Pro PontificeCentesimus Annus Pro Pontifice et Strategic Al-Strategic Al-
liance of Catholic Research Universities liance of Catholic Research Universities (SACRU).*

Cari amici, buongiorno e benvenuti!

Ringrazio la Prof.ssa Tarantola e il Rettore Anelli per le parole che mi 

hanno rivolto, e saluto tutti voi, membri della Fondazione Centesimus Annus 

Pro Pontifice e della rete tra Università cattoliche SACRU.

Ci incontriamo in occasione della presentazione del volume Più leader-

ship femminile per un mondo migliore. Il prendersi cura come motore per la 

nostra casa comune. Esso tratta di un tema a me molto caro: l’importanza 

del prendersi cura. È stato uno dei primi messaggi che ho voluto dare alla 

Chiesa fin dall’inizio del Pontificato, ricordando il modello di San Giuseppe, 

tenero custode del Salvatore.1 Tenero custode che si prende cura.

Prima di soffermarmi brevemente su alcuni aspetti particolari dell’opera, 

vorrei sottolinearne uno più generale. Come è stato ricordato, infatti, essa è 

frutto di una notevole varietà di contributi, raccolti ed elaborati attraverso 

la collaborazione, finora inedita, tra alcune Università cattoliche sparse 

nel mondo e una Fondazione vaticana interamente laicale. Si tratta di 

una modalità nuova e significativa, in cui la ricchezza dei contenuti deriva 

dall’apporto di esperienze, competenze, modi di sentire e approcci diversi 

e complementari. È un esempio di multidisciplinarità, multiculturalità e 

condivisione di sensibilità diverse: valori importanti non solo per un libro, 

ma anche per un mondo migliore.

In questa luce, vorrei sottolineare tre aspetti del prendersi cura quale 

apporto delle donne per una maggiore inclusività, per un maggior rispetto 

dell’altro e per affrontare in modo nuovo sfide nuove.

In primo luogo per una maggiore inclusività. Nel volume si parla del 

problema delle discriminazioni che spesso colpiscono le donne, come altre 

categorie deboli della società. Tante volte ho ricordato con forza che la 

* Die 11 Martii 2023.
1 Cfr Omelia nella Messa di inizio del Ministero Petrino, 19 marzo 2013.
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diversità non deve mai sfociare nella disuguaglianza, ma piuttosto in una 

grata e reciproca accoglienza. La vera sapienza, con le sue mille sfaccettatu-

re, si impara e si vive camminando insieme, e solo così diventa generatrice 

di pace. Questa vostra ricerca è dunque un invito, grazie alle donne e in 

favore delle donne, a non discriminare ma a integrare tutti, specialmente 

i più fragili a livello economico, culturale, razziale, e di genere. Nessuno 

deve essere escluso: questo è un principio sacro. Infatti, il progetto di Dio 

Creatore è un progetto « essenzialmente inclusivo » – sempre –, che mette 

al centro proprio « gli abitanti delle periferie esistenziali »;2 è un progetto 

che, come fa una madre, guarda ai figli come alle dita diverse della sua 

mano:inclusiva, sempre.

Secondo apporto: per un maggiore rispetto dell’altro. Ogni persona va 

rispettata nella sua dignità e nei suoi diritti fondamentali: istruzione, lavoro, 

libertà di espressione, e così via. Questo vale in modo particolare per le 

donne, più facilmente soggette a violenze e soprusi. Una volta ho sentito 

un esperto in storia che diceva come sono nati i gioielli che portano le 

donne – alle donne piace portare i gioielli, ma adesso anche agli uomini 

–. C’era una civiltà dove c’era l’abitudine che il marito, quando arrivava a 

casa, avendo tante mogli, se una non le piaceva le diceva: “Vattene, fuori!”; 

e quella doveva andarsene con ciò che aveva addosso, non poteva entrare 

a prendere le sue cose, no, “te ne vai adesso”. È per questo – secondo 

quella storia – che le donne hanno incominciato ad avere oro addosso, e 

lì sarebbe l’inizio dei gioielli. È una leggenda, forse, ma interessante. Da 

tanto tempo la donna è il primo materiale di scarto. È terribile questo. 

Ogni persona va rispettata nei suoi diritti.

Non possiamo tacere di fronte a questa piaga del nostro tempo. La 

donna è usata. Sì, qui, in una città! Ti pagano di meno: beh, sei donna. Poi, 

guai ad andare con la pancia, perché se ti vedono incinta non ti danno il 

lavoro; anzi, se al lavoro ti vedono che incomincia, ti mandano a casa. È 

una della modalità che, oggi, nelle grandi città si usa: scartare le donne, 

per esempio con la maternità. È importante vedere questa realtà, è una 

piaga. Non lasciamo senza voce le donne vittime di abuso, sfruttamento, 

emarginazione e pressioni indebite, come queste che ho detto con il lavoro. 

2 Cfr Messaggio per la 108ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2022, 9 maggio 
2022.
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Facciamoci voce del loro dolore e denunciamo con forza le ingiustizie a 

cui sono soggette, spesso in contesti che le privano di ogni possibilità di 

difesa e di riscatto. Ma diamo anche spazio alle loro azioni, naturalmente 

e potentemente sensibili e orientate alla tutela della vita in ogni stato, in 

ogni età e in ogni condizione.

E veniamo all’ultimo punto: affrontare in modo nuovo sfide nuove. La 

creatività. La specificità insostituibile del contributo femminile al bene 

comune è innegabile. Lo vediamo già nella Sacra Scrittura, dove spes-

so sono le donne a determinare svolte importanti in momenti decisivi 

della storia della salvezza. Pensiamo a Sara, a Rebecca, a Giuditta, a 

Susanna, a Rut, per culminare con Maria e le donne che hanno seguito 

Gesù fin sotto la croce, dove – notiamo – degli uomini era rimasto solo 

Giovanni, gli altri sono andati via tutti. Le coraggiose erano lì: le donne. 

Nella storia della Chiesa, poi, pensiamo a figure come Caterina da Siena, 

Giuseppina Bakhita, Edith Stein, Teresa di Calcutta e anche le donne 

“della porta accanto”, che sappiamo con tanta eroicità portare avanti 

matrimoni difficili, figli con problemi… L’eroicità delle donne. Al di là 

degli stereotipi di un certo stile agiografico, sono persone impressionanti 

per determinazione, coraggio, fedeltà, capacità di soffrire e di trasmettere 

gioia, onestà, umiltà, tenacia.

Quando a Buenos Aires io prendevo il bus che andava a un settore 

nord-ovest, dove c’erano molte parrocchie, quel bus passava sempre vicino 

al carcere e c’era la coda delle persone che quel giorno andavano a visitare 

i carcerati: il 90% erano donne, le mamme, le mamme che mai abbandonano 

il figlio! Le mamme. E questa è la forza di una donna: forza silenziosa, ma 

di tutti i giorni. La nostra storia è letteralmente costellata di donne così, 

sia di quelle famose, sia di quelle ignote – ma non a Dio! – che manda-

no avanti il cammino delle famiglie, delle società e della Chiesa; a volte 

con mariti problematici, viziosi… i figli vanno avanti… Ce ne accorgiamo 

anche qui, in Vaticano, dove le donne che “lavorano sodo”, pure in ruoli 

di grande responsabilità, sono ormai molte, grazie a Dio.Per esempio dal 

momento che la vice-governatrice è una donna, le cose funzionano meglio, 

qui, molto meglio. E altri posti, dove sono donne, segretarie, il Consiglio 

dell’Economia, per esempio, sono sei cardinali e sei laici, tutti uomini. 

Adesso è stato rinnovato, due anni fa, e dei laici uno è uomo e cinque don-

ne, e ha incominciato a funzionare, perché hanno una capacità diversa: di 
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possibilità di agire e anche di pazienza. Raccontava una volta un dirigente 

del mondo lavorativo, un operaio che era arrivato a capo del sindacato, in 

quel momento, con molta autorità – non aveva il papà, soltanto la mamma, 

poverissimi, lei faceva lavoro domestico, abitavano in una casa piccolina: il 

dormitorio della mamma, e poi una piccola sala per mangiare e lui dormiva 

in quella sala, spesso si ubriacava di notte, aveva 22-23 anni – raccontava 

che quando la mamma usciva il mattino a lavorare, a fare le pulizie nelle 

case, si fermava, lo guardava: lui era sveglio ma faceva finta di non vedere, 

di essere addormentato, lo guardava e se ne andava. “E quella costanza 

di mia mamma, di guardarmi senza rimproverarmi e tollerarmi, un giorno 

mi ha cambiato il cuore, e così sono arrivato dove sono arrivato”. Soltanto 

una donna sa fare questo; il papà lo avrebbe cacciato via. Dobbiamo vedere 

bene il modo di agire delle donne: è una cosa grandiosa.

Siamo in un tempo di cambiamenti epocali, che richiedono risposte 

adeguate e convincenti. Nel contesto dell’apporto della donna in questi 

processi, vorrei accennare a uno di essi: il progressivo sviluppo e utilizzo 

delle intelligenze artificiali e il delicato problema, ad esso collegato, del 

nascere di nuove e imprevedibili dinamiche di potere. È uno scenario a 

noi in gran parte ancora sconosciuto, in cui i pronostici non possono che 

essere congetturali e approssimativi. Ebbene, le donne in questo campo 

hanno tanto da dire. Esse, infatti, sanno sintetizzare in modo unico, nel loro 

modo di agire, tre linguaggi: quello della mente, quello del cuore e quello 

delle mani. Ma sinfonicamente. La donna, quando è matura, pensa quello 

che sente e fa; sente quello che fa e pensa; fa quello che sente e pensa: è 

un’armonia. Questa è la genialità della donna; e insegna a farlo agli uo-

mini, ma è la donna ad arrivare prima a questa armonia dell’espressione, 

anche del pensare con i tre linguaggi. È una sintesi propria solo dell’es-

sere umano e che la donna incarna in maniera meravigliosa – non dico 

esclusiva, meravigliosa e anche primariamente – come nessuna macchina 

potrebbe realizzare, perché non sente battere dentro di sé il cuore di un 

figlio che porta in grembo, non crolla, stanca e felice, di fianco al lettino 

dei suoi bambini, non piange di dolore e di gioia partecipando ai dolori e 

alle gioie delle persone che ama. Il marito lavora, dorme e… va avanti. E 

invece queste cose una donna le fa in modo naturale, le fa in modo unico, 

proprio per la capacità che ha di prendersi cura. Per questo, come scrivevano 

i Padri del Concilio Vaticano II, possiamo dire che « in un momento in cui 
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l’umanità conosce una […] profonda trasformazione, le donne […] possono 

tanto operare per aiutarla a non decadere ».3

Con questa convinzione, vorrei allora concludere il nostro incontro fa-

cendo mie le parole di San Giovanni Paolo II nella Mulieris dignitatem: « La 

Chiesa […] rende grazie per tutte le donne e per ciascuna: per le madri, le 

sorelle, le spose; per le donne consacrate, […] per le donne che lavorano 

professionalmente, […] per tutte: […] in tutta la bellezza e ricchezza della 

loro femminilità ».4

Grazie, cari amici! Complimenti per questa importante ricerca e tanti 

auguri per il vostro lavoro. Vi benedico. E per favore vi chiedo di pregare 

per me. Grazie.

3 Messaggio del Concilio alle Donne, 8 dicembre 1965.
4 san GioVanni paolo II, Mulieris dignitatem, n. 31.
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II

Ad Iuvenes « Progetto Policoro » Conferentiae Episcopalis Italicae.*

Caro Monsignor Baturi, cari giovani, benvenuti!

Grazie per i saluti che mi avete rivolto. Questo incontro mi dà l’occasione 

di incoraggiare il percorso di formazione sociopolitica che dà continuità al 

“Progetto Policoro” della Chiesa italiana. Mi piace sottolineare che l’esigenza 

di questo percorso è nata dal basso, dal vostro bisogno di formarvi ad un 

servizio nella società e nella politica; e anche per potere, a vostra volta, 

collaborare alla formazione di altri giovani.

Quest’anno avete come tema la pace. È un tema che non può mancare 

nella formazione sociopolitica, e purtroppo è anche urgente a causa della 

situazione attuale. La guerra, è il fallimento della politica. Questo va sot-

tolineato: la guerra è il fallimento della politica. Si alimenta del veleno che 

considera l’altro come nemico. La guerra ci fa toccare con mano l’assurdità 

della corsa agli armamenti e del loro uso per la risoluzione dei conflitti. Mi 

diceva un tecnico che se per un anno non si facessero armamenti si potreb-

be eliminare la fame nel mondo. Dunque, ci vuole una “migliore politica”,1 

che presuppone proprio ciò che state facendo voi, cioè educarsi alla pace. 

Questo è responsabilità di tutti. Fare la guerra ma un’altra guerra, una 

guerra interiore, una guerra su sé stessi per lavorare per la pace.

Oggi la politica non gode di ottima fama, soprattutto fra i giovani, perché 

vedono gli scandali, tante cose che tutti conosciamo. Le cause sono molte-

plici, ma come non pensare alla corruzione, all’inefficienza, alla distanza 

dalla vita della gente? Proprio per questo c’è ancora più bisogno di buona 

politica. E la differenza la fanno le persone. Lo vediamo nelle amministra-

zioni locali: un conto è un sindaco o un assessore disponibile, e un altro è 

chi è inaccessibile; un conto è la politica che ascolta la realtà, che ascolta i 

poveri, e un altro è quella che sta chiusa nei palazzi, la politica “distillata”.

Mi viene in mente l’episodio biblico del re Acab e della vigna di Nabot. Il 

re vuole appropriarsi della vigna di Nabot, per allargare il suo giardino; ma 

Nabot non vuole e non può venderla, perché quella vigna è l’eredità dei suoi 

padri. Il re è arrabbiato e “mette il muso”, come un bambino viziato. Allora 

* Die 18 Martii 2023.
1 Cfr Enc. Fratelli tutti, cap. 5.
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sua moglie, la regina Gezabele – che è un diavoletto! – risolve il problema 

facendo eliminare Nabot con una falsa accusa. Così Nabot viene ucciso e 

il re prende la sua vigna. Acab rappresenta la peggiore politica, quella di 

andare avanti e farsi spazio facendo fuori gli altri, quella che persegue non 

il bene comune ma interessi particolari e usa ogni mezzo per soddisfarli. 

Acab non è padre, è padrone, e il suo governo è il dominio. Sant’Ambrogio 

scrisse un libretto su questa storia biblica, intitolato La vigna di Nabot. A 

un certo punto, rivolgendosi ai potenti, Ambrogio scrive: « Perché scacciate 

chi è compartecipe ai beni della natura e rivendicate per voi soli il possesso 

dei beni naturali? La terra è stata creata in comunione per tutti, per ricchi 

e per poveri. […] La natura non sa cosa siano i ricchi, lei che genera tutti 

ugualmente poveri. Quando nasciamo non abbiamo vestiti, non veniamo 

al mondo carichi d’oro e d’argento. Questa terra ci mette al mondo nudi, 

bisognosi di cibo, di vesti e di bevande. La natura […] ci crea tutti uguali e 

tutti ugualmente ci racchiude nel grembo di un sepolcro ».2 Questa piccola 

ma preziosa opera di Sant’Ambrogio sarà utile per la vostra formazione. 

La politica che esercita il potere come dominio e non come servizio non 

è capace di prendersi cura, calpesta i poveri, sfrutta la terra e affronta i 

conflitti con la guerra, non sa dialogare.

Come esempio biblico positivo possiamo prendere la figura di Giuseppe 

figlio di Giacobbe. Ricordate che lui viene venduto come schiavo dai suoi 

fratelli, che erano invidiosi di lui, e viene portato in Egitto. Lì, dopo alcune 

peripezie, viene liberato, entra al servizio del Faraone e diventa una specie 

di Viceré. Giuseppe non si comporta da padrone, ma da padre: si prende 

cura del Paese; quando arriva la carestia organizza le riserve di grano per 

il bene comune, tanto che il Faraone dice al popolo: « Fate quello che [Giu-

seppe] vi dirà »3 – la stessa frase che Maria dirà ai servi alle nozze di Cana 

riferendosi a Gesù –. Giuseppe, che ha sofferto l’ingiustizia personalmente, 

non cerca il proprio interesse ma quello del popolo, paga di persona per 

il bene comune, si fa artigiano di pace, tesse rapporti capaci di innovare 

la società. Scriveva Don Lorenzo Milani: « Il problema degli altri è uguale 

al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia ».4 

È così, è semplice.

2 1, 2.
3 Gen 41, 55.
4 Lettera a una professoressa, Firenze 1994, 14.
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Questi due esempi biblici, uno negativo, l’altro positivo, ci aiutano a 

capire quale spiritualità può alimentare la politica. Ne colgo solo due as-

petti: la tenerezza e la fecondità. La tenerezza « è l’amore che si fa vicino 

e concreto. […] È la strada che hanno percorso gli uomini e le donne più 

coraggiosi e forti. In mezzo all’attività politica, i più piccoli, i più deboli, 

i più poveri debbono intenerirci: hanno “diritto” di prenderci l’anima e il 

cuore ».5 La fecondità è fatta di condivisione, di sguardo a lungo termine, di 

dialoghi, di fiducia, di comprensione, di ascolto, di tempo speso, di risposte 

pronte e non rimandate. Significa guardare all’avvenire e investire sulle 

generazioni future; avviare processi piuttosto che occupare spazi. Questa è 

la regola d’oro: la tua attività è per occupare uno spazio per te? Non va. 

Per il tuo gruppo? Non va. Occupare spazi non va, avviare processi va. Il 

tempo è superiore allo spazio.

Cari amici, vorrei concludere proponendovi le domande che ogni buon 

politico dovrebbe farsi: « Quanto amore ho messo nel mio lavoro? In che 

cosa ho fatto progredire il popolo? Che impronta ho lasciato nella vita della 

società? Quali legami reali ho costruito? Quali forze positive ho liberato? 

Quanta pace sociale ho seminato? Che cosa ho prodotto nel posto che mi è 

stato affidato? ».6 La vostra preoccupazione non sia il consenso elettorale né 

il successo personale, ma coinvolgere le persone, generare imprenditorialità, 

far fiorire sogni, far sentire la bellezza di appartenere a una comunità. La 

partecipazione è il balsamo sulle ferite della democrazia. Vi invito a dare 

il vostro contributo, a partecipare e a invitare i vostri coetanei a farlo, 

sempre con il fine e lo stile del servizio. Il politico è un servitore; quando 

il politico non è un servitore è un cattivo politico, non è un politico.

Grazie del vostro impegno. Andate avanti e che la Madonna vi accompa-

gni. Di cuore vi benedico, e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie!

5 Enc. Fratelli tutti, 194.
6 Ibid., 197.
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III

Ad Profugos qui in Europam per humanitatis cursus pervenerunt et ad Le-
gatos Communitatum qui eos acceperunt.*

Cari amici e amiche, buongiorno e benvenuti!

Ringrazio quanti sono intervenuti per spiegare l’iniziativa e per dare le 

loro testimonianze. Sono contento di incontrare tante persone rifugiate e 

le loro famiglie che sono giunte in Italia, Francia, Belgio e Andorra attra-

verso i corridoi umanitari. La loro realizzazione è dovuta sia alla creativi-

tà generosa della Comunità di Sant’Egidio, della Federazione delle Chiese 

Evangeliche e della Tavola Valdese, sia alla rete accogliente della Chiesa 

italiana, in particolare della Caritas, sia all’impegno del Governo italiano 

e dei Governi che vi hanno ricevuto.

I corridoi umanitari sono stati avviati nel 2016 come risposta alla si-

tuazione sempre più drammatica nella rotta Mediterranea. Oggi dobbiamo 

dire che quell’iniziativa è tragicamente attuale, anzi, più che mai necessaria; 

lo attesta purtroppo anche il recente naufragio di Cutro. Quel naufragio 

non doveva avvenire, e bisogna fare tutto il possibile perché non si ripeta. 

I corridoi gettano dei ponti che tanti bambini, donne, uomini, anziani, 

provenienti da situazioni molto precarie e da gravi pericoli, hanno infine 

percorso in sicurezza, legalità e dignità fino ai Paesi di accoglienza. Essi 

attraversano i confini e, ancor più, i muri di indifferenza su cui spesso 

si infrange la speranza di tantissime persone, che attendono per anni in 

situazioni dolorose e insostenibili.

Ognuno di voi merita attenzione per la storia dura che ha vissuto. In 

particolare, vorrei ricordare quanti sono passati attraverso i campi di de-

tenzione in Libia; più volte ho avuto modo di ascoltare la loro esperienza 

di dolore, umiliazioni e violenze. I corridoi umanitari sono una via prati-

cabile per evitare le tragedie e i pericoli legati al traffico di essere umani. 

Tuttavia, occorrono ancora molti sforzi per estendere questo modello e per 

aprire più percorsi legali per la migrazione. Dove manca la volontà politica, 

i modelli efficaci come il vostro offrono nuove strade percorribili. Del resto, 

una migrazione sicura, ordinata, regolare e sostenibile è nell’interesse di 

* Die 18 Martii 2023.
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tutti i Paesi. Se non si aiuta a riconoscere questo, il rischio è che la paura 

spenga il futuro e giustifichi le barriere su cui si infrangono vite umane.

Il lavoro che voi fate, individuando e accogliendo persone vulnerabili, 

cerca di rispondere nella maniera più adeguata a un segno dei tempi. Indica 

una strada all’Europa, perché non resti bloccata, spaventata, senza visione 

del futuro. In effetti, « la chiusura in sé stessi o nella propria cultura non è 

mai la via per ridare speranza ».1 In realtà, la storia europea si è sviluppata 

nei secoli attraverso l’integrazione di popolazioni e culture differenti. Non 

abbiamo allora paura del futuro!

I corridoi umanitari non solo mirano a far giungere in Italia e in altri 

Paesi europei persone profughe, strappandole da situazioni di incertezza, 

pericolo e attese infinite; essi operano anche per l’integrazione, perché 

non c’è accoglienza senza integrazione. Allo stesso tempo, nel vostro lavoro 

avete imparato che l’integrazione non è priva di difficoltà. Non tutti coloro 

che arrivano sono preparati al lungo cammino che li attende. Per questo è 

importante mettere in atto ancora più attenzione e creatività per informare 

meglio coloro che hanno l’opportunità di venire in Europa sulla realtà che 

incontreranno. E non dimentichiamo che le persone vanno accompagnate 

dall’inizio alla fine. Il vostro ruolo finisce quando una persona è veramen-

te integrata nella nostra società. Insegna la Sacra Scrittura: « Il forestiero 

dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi ».2

Saluto qui le centinaia di persone, famiglie, comunità, che si sono mes-

se a disposizione generosamente per realizzare questo processo virtuoso. 

Avete aperto i vostri cuori e le vostre case. Avete sostenuto con le vostre 

risorse l’integrazione e avete coinvolto altre persone. Vi ringrazio di cuore: 

voi rappresentate un volto bello dell’Europa, che si apre al futuro e paga 

di persona.

A voi, promotori dei “corridoi”, ai religiosi e alle religiose, ai singoli e 

alle organizzazioni che vi hanno partecipato vorrei dire: siete dei mediatori 

di una storia di integrazione, non intermediari che guadagnano approfittan-

do del bisogno e delle sofferenze. Non siete intermediari ma mediatori, e 

mostrate che, se si lavora seriamente a porre le basi, è possibile accogliere 

e integrare efficacemente.

1 Discorso all’Università Roma Tre, 17 febbraio 2017.
2 Lv 19, 34.
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Questa storia di accoglienza è un impegno concreto per la pace. Sono 

presenti tra voi parecchi profughi ucraini; a loro voglio dire che il Papa non 

rinuncia a cercare la pace, a sperare nella pace e a pregare per essa. Lo 

faccio per il vostro Paese martoriato e per gli altri che sono colpiti dalla 

guerra; qui infatti ci sono tante persone che sono fuggite da altre guerre. 

E questo servizio ai poveri, ai profughi e ai rifugiati è anche un’esperienza 

forte di unità tra i cristiani. In effetti, questa iniziativa dei corridoi umanitari 

è ecumenica. È un bel segno che unisce fratelli e sorelle che condividono 

la fede in Cristo.

Saluto quindi con affetto quanti tra voi sono passati attraverso i corri-

doi umanitari e che ora vivono una nuova vita. Avete mostrato una ferma 

volontà di vivere liberi dalla paura e dall’insicurezza. Avete trovato amici e 

sostenitori che sono oggi per voi una seconda famiglia. Avete studiato una 

nuova lingua e conosciuto una nuova società. Tutto questo è stato difficile, 

ma è fecondo. Lo dico anche come figlio di una famiglia di emigrati che 

ha fatto questo percorso. Il vostro buon esempio e la vostra laboriosità 

aiutano a smentire le paure e gli allarmi verso gli stranieri. Anzi, la vostra 

presenza può essere una benedizione per il Paese in cui vi trovate e del 

quale avete imparato a rispettare le leggi e la cultura. L’ospitalità che vi è 

stata offerta è diventata per voi motivo per restituire: infatti alcuni di voi 

si impegnano nel servizio agli altri che sono nel bisogno.

Così, fratelli e sorelle, in questa nostra assemblea, dove sono insieme e 

quasi si confondono quelli che accolgono e quelli che sono accolti, possiamo 

gustare la parola del Signore Gesù: « Ero straniero e mi avete accolto ».3 

Questa parola indica a noi tutti la strada. Una strada da percorrere insieme, 

con perseveranza. Grazie di averla aperta e di averla tracciata! Andate avanti! 

Il Signore vi benedica e la Madonna, Madre del cammino, vi custodisca. 

Anch’io vi benedico di cuore, e vi chiedo per favore di pregare per me.

3 Mt 25, 35.
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IV

Ad participes Coetus Plenarii Commissionis Episcopatuum Unionis Europaeae 
(COMECE).*4

Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti!

Ringrazio il neo-Presidente e gli auguro ogni bene per il suo servizio. 

Al Cardinale Hollerich va la mia sentita riconoscenza. Lui mai si ferma, 

mai si ferma! E saluto tutti voi e vi ringrazio per il vostro lavoro, impe-

gnativo anche appassionante, se non ci si arena nella burocrazia e si tiene 

lo sguardo alto sull’orizzonte, sui valori ispiratori del progetto-Europa. Per 

questo oggi vorrei brevemente soffermarmi con voi su due punti focali, che 

corrispondono ai due grandi “sogni” dei padri fondatori dell’Europa: il sogno 

dell’unità e il sogno della pace.

L’unità. Su questo primo punto è decisivo precisare che quella europea 

non può essere un’unità uniforme, che omologa, ma al contrario dev’essere 

un’unità che rispetta e valorizza le singolarità, le peculiarità dei popoli e 

delle culture che la compongono. Pensiamo ai padri fondatori: appartenevano 

a Paesi diversi e a culture differenti: De Gasperi e Spinelli italiani, Monnet 

e Schuman francesi, Adenauer tedesco, Spaak belga, Beck lussemburghese, 

per ricordare i principali. La ricchezza dell’Europa sta nella convergenza 

delle diverse fonti di pensiero e di esperienze storiche. Come un fiume vive 

dei suoi affluenti. Se gli affluenti vengono indeboliti o bloccati, tutto il fiu-

me ne risente e perde forza. L’originalità degli affluenti. Bisogna rispettare 

questo: l’originalità di ogni Paese.

Questa è la prima idea su cui richiamo la vostra attenzione: l’Europa 

ha futuro se è veramente unione e non riduzione dei Paesi con le rispet-

tive caratteristiche. La sfida è proprio questa: l’unità nella diversità. Ed è 

possibile se c’è una forte ispirazione; altrimenti prevale l’apparato, prevale 

il paradigma tecnocratico, che però non è fecondo perché non appassiona 

la gente, non attira le nuove generazioni, non coinvolge le forze vive della 

società nella costruzione di un progetto comune.

Ci domandiamo: qual è il ruolo dell’ispirazione cristiana in questa sfida? 

Non c’è dubbio che nella fase originaria essa ha giocato una parte fonda-

* Die 23 Martii 2023.
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mentale, perché era nei cuori e nelle menti degli uomini e delle donne che 

hanno iniziato l’impresa. Oggi molto è cambiato, certo, ma rimane sempre 

vero che sono gli uomini e le donne a fare la differenza. Perciò il primo 

compito della Chiesa in questo campo è quello di formare persone che, 

leggendo i segni dei tempi, sappiano interpretare il progetto Europa nella 

storia di oggi.

E qui veniamo al secondo punto: la pace. La storia di oggi ha bisogno 

di uomini e donne animati dal sogno di un’Europa unita al servizio della 

pace. Dopo la seconda guerra mondiale, l’Europa ha vissuto il più lungo 

periodo di pace della sua storia. Nel mondo però si sono susseguite diverse 

guerre. Nei decenni scorsi alcune guerre si sono trascinate per anni, fino 

ad oggi, tanto che si può parlare ormai di una terza guerra mondiale. La 

guerra in Ucraina è vicina, e ha scosso la pace europea. Le nazioni confi-

nanti si sono prodigate nell’accoglienza dei profughi; tutti i popoli europei 

partecipano all’impegno di solidarietà con il popolo ucraino. A questa corale 

risposta sul piano della carità dovrebbe corrispondere – ma è chiaro che 

non è facile né scontato – un impegno coeso per la pace.

Questa sfida è molto complessa, perché i Paesi dell’Unione Europea sono 

coinvolti in molteplici alleanze, interessi, strategie, una serie di forze che è 

difficile far convergere in un unico progetto. Tuttavia, un principio dovrebbe 

essere condiviso da tutti con chiarezza e determinazione: la guerra non può 

e non deve più essere considerata come una soluzione dei conflitti.1 Se i 

Paesi dell’Europa di oggi non condividono questo principio etico-politico, 

allora vuol dire che si sono allontanati dal sogno originario. Se invece lo 

condividono, devono impegnarsi ad attuarlo, con tutta la fatica e la com-

plessità che la situazione storica richiede. Perché « la guerra è un fallimento 

della politica e dell’umanità ».2 Questo dobbiamo ripeterlo ai politici.

Anche su questa sfida della pace la COMECE può e deve dare il suo 

contributo valoriale e professionale. Voi siete per natura un “ponte” tra le 

Chiese in Europa e le istituzioni dell’Unione. Siete per missione costruttori 

di relazioni, di incontro, di dialogo. E questo è già lavorare per la pace. Ma 

non basta. Ci vuole anche profezia, ci vuole lungimiranza, ci vuole creatività 

per far avanzare la causa della pace. In questo cantiere ci vogliono sia ar-

1 Cfr Enc. Fratelli tutti, 258.
2 Ibid., 261.
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chitetti sia artigiani; ma direi che il vero costruttore di pace dev’essere sia 

architetto sia artigiano: così è il vero costruttore di pace.  Lo auguro anche 

ad ognuno di voi, ben sapendo che ciascuno ha i propri carismi personali 

che concorrono con quelli degli altri al lavoro comune.

Carissimi, vi esprimo di nuovo la mia gratitudine e vi assicuro che prego 

per voi e prego per il vostro servizio. Oggi mi sono soffermato su questi 

due punti focali, particolarmente urgenti, ma vi incoraggio a portare avanti 

come sempre anche il vostro lavoro sul versante ecclesiale. La Madonna vi 

custodisca e vi sostenga. Di cuore benedico tutti voi, e vi chiedo per favore 

di pregare per me. Grazie.
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V

Ad participes XXXIII Curriculi de Foro Interno a Tribunali Paenitentiariae 
Apostolicae provecti.*

Cari fratelli, buongiorno, benvenuti!

Grazie che siete venuti in occasione dell’annuale Corso sul foro interno, 

organizzato dalla Penitenzieria Apostolica, giunto alla XXXIII edizione. 

Ringrazio il Cardinale Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore, lo ringrazio 

per le sue cortesi parole e per quello che fa; lo stesso dico al Reggente 

Mons. Nykiel, che lavora tanto, ai Prelati, agli Officiali e al Personale della 

Penitenzieria – grazie a tutti! –, ai Collegi dei penitenzieri delle Basiliche 

Papali e a tutti voi partecipanti al corso.

Da ormai oltre tre decadi la Penitenzieria Apostolica offre questo im-

portante e valido momento di formazione, per contribuire alla preparazione 

di buoni confessori, pienamente consapevoli dell’importanza del ministero 

a servizio dei penitenti. Rinnovo alla Penitenzieria la mia gratitudine e 

il mio incoraggiamento a proseguire in questo impegno formativo, che fa 

tanto bene alla Chiesa perché aiuta a far circolare nelle sue vene la linfa 

della misericordia. È bene sottolinearlo. Il Cardinale lo ha ripetuto tanto: la 

linfa della misericordia. Se qualcuno non se la sente di essere un datore di 

misericordia che si riceve da Gesù, non vada al confessionale. In una delle 

Basiliche papali, per esempio, ho detto al Cardinale: “C’è uno che sente e 

rimprovera, rimprovera e poi ti dà una penitenza che non si può fare…”. 

Per favore, questo non va: no. Misericordia: tu stai lì per perdonare e per 

donare una parola affinché la persona possa andare avanti rinnovata dal 

perdono. Tu stai lì per perdonare: questo mettitelo nel cuore.

L’Esortazione apostolica Evangelii gaudium dice che la Chiesa in uscita 

« vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver spe-

rimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva ».1 Esiste 

dunque un legame inscindibile tra la vocazione missionaria della Chiesa e 

l’offerta della misericordia a tutti gli uomini. Vivendo di misericordia e 

offrendola a tutti, la Chiesa realizza sé stessa e compie la propria azione 

* Die 23 Martii 2023.
1 N. 24.
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apostolica e missionaria. Potremmo quasi affermare che la misericordia è 

inclusa nelle “note” caratteristiche della Chiesa, in particolare fa risplendere 

la santità e l’apostolicità.

Da sempre la Chiesa, con stili differenti nelle varie epoche, ha espres-

so questa sua “identità di misericordia”, rivolta sia al corpo sia all’anima, 

desiderando, con il suo Signore, la salvezza integrale della persona. E l’o-

pera della misericordia divina viene così a coincidere con la stessa azione 

missionaria della Chiesa, con l’evangelizzazione, perché in essa traspare il 

volto di Dio così come Gesù ce lo ha mostrato.

Per questa ragione non è possibile, specialmente in questo tempo di 

Quaresima, lasciare che venga meno l’attenzione all’esercizio della carità 

pastorale, che si esprime in modo concreto ed eminente proprio nella piena 

disponibilità dei sacerdoti, senza alcuna riserva, all’esercizio del ministero 

della riconciliazione.

La disponibilità del confessore si manifesta in alcuni atteggiamenti evan-

gelici. Anzitutto nell’accogliere tutti senza pregiudizi, perché solo Dio sa 

che cosa può operare la grazia nei cuori, in qualunque momento; poi nell’a-

scoltare i fratelli con l’orecchio del cuore, ferito come il cuore di Cristo; 

nell’assolvere i penitenti, dispensando con generosità il perdono di Dio; 

nell’accompagnare il percorso penitenziale, senza forzature, mantenendo il 

passo dei fedeli, con pazienza e preghiera costanti.

Pensiamo a Gesù, che davanti alla donna adultera sceglie di rimanere 

in silenzio, per salvarla dalla condanna a morte;2 così anche il sacerdote 

nel confessionale ami il silenzio, sia magnanimo di cuore, sapendo che ogni 

penitente lo richiama alla sua stessa condizione personale: essere pecca-

tore e ministro di misericordia. Questa è la vostra verità; se qualcuno non 

si sente peccatore, per favore, che non vada al confessionale: peccatore e 

ministro di misericordia stanno insieme. Questa consapevolezza farà sì che 

i confessionali non restino abbandonati e che i sacerdoti non manchino 

di disponibilità. La missione evangelizzatrice della Chiesa passa in buona 

parte dalla riscoperta del dono della Confessione, anche in vista dell’ormai 

prossimo Giubileo del 2025.

Penso ai piani pastorali delle Chiese particolari, nei quali non dovrebbe 

mai mancare un giusto spazio per il servizio della Riconciliazione sacramen-

tale. In particolare, penso al penitenziere in ogni cattedrale, ai penitenzieri 

2 Cfr Gv 8, 6.
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dei santuari; penso soprattutto alla presenza regolare di un confessore, 
con ampio orario, in ogni zona pastorale, così come nelle chiese servite da 

comunità di religiosi, che ci sia sempre il penitenziere di turno. Sempre, 

mai confessionali vuoti! “Ma – potresti dire – la gente non viene!”: leggi 

qualcosa, prega; ma aspetta, arriverà.

Se la misericordia è la missione della Chiesa, ed è la missione della 

Chiesa, dobbiamo facilitare il più possibile l’accesso dei fedeli a questo 

“incontro d’amore”, curandolo fin dalla prima Confessione dei bambini ed 

estendendo tale attenzione ai luoghi di cura e di sofferenza. Quando non si 

può più fare molto per risanare il corpo, sempre molto si può e si deve fare 

per la salute dell’anima! In tal senso, la Confessione individuale rappresenta 

la strada privilegiata da percorrere, perché favorisce l’incontro personale 

con la Divina Misericordia, che ogni cuore pentito attende. Ogni cuore 

pentito attende la misericordia. Nella Confessione individuale, Dio vuole 

accarezzare personalmente, con la sua misericordia, ogni singolo peccatore: 

il Pastore, solo Lui, conosce e ama le pecore ad una ad una, specialmente 

le più deboli e ferite. E le celebrazioni comunitarie siano valorizzate in 

alcune occasioni, senza rinunciare alle Confessioni individuali come forma 

ordinaria della celebrazione del sacramento.

Nel mondo, lo vediamo purtroppo ogni giorno, non mancano i focolai di 

odio e di vendetta. Noi confessori dobbiamo moltiplicare allora i “focolai di 

misericordia”. Non dimentichiamo che siamo in una lotta soprannaturale, 

una lotta che appare particolarmente virulenta nel nostro tempo, anche 

se conosciamo già l’esito finale della vittoria di Cristo sulle potenze del 

male. La lotta, però, c’è ancora e la vittoria si attua realmente ogni volta 

che un penitente viene assolto. Nulla allontana e sconfigge di più il male 

della divina misericordia. E su questo io vorrei dirvi una cosa: Gesù ci ha 

insegnato che mai si dialoga con il diavolo, mai! Alla tentazione nel deser-

to Lui ha risposto con la Parola di Dio, ma non è entrato in dialogo. Nel 

confessionale state attenti: mai dialogare con il “male”, mai; si offre ciò 

che è giusto per il perdono e si apre qualche porta per aiutare ad andare 

avanti, ma mai fare lo psichiatra o lo psicanalista; per favore, non si entri 

in queste cose! Se qualcuno di voi ha questa vocazione, la eserciti altrove, 

ma non nel tribunale della penitenza. Questo è un dialogo che non è con-

veniente fare nel momento della misericordia. Lì tu devi soltanto pensare 

a perdonare e a come “arrangiarti” per far entrare nel perdono: “Tu sei 



462 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

pentito?” – “No” – “Ma non ti pesa questo?” – “No” – “Ma almeno tu avresti 

voglia di essere pentito?” – “Magari”. C’è una porta, sempre va cercata la 

porta per entrare con il perdono. E quando non si può entrare per la porta, 

si entra per la finestra: però sempre bisogna cercare di entrare con il per-

dono. Con un perdono magnanimo; “che sia l’ultima volta, la prossima non 

ti perdono”: no, questo non va. Oggi tocca a me, alle tre viene il confessore 

da me! E un’altra cosa: pensare che Dio perdona in abbondanza. Ho detto 

questa cosa l’anno scorso, ma voglio ripeterla: c’è stato uno spettacolo di 

alcuni anni fa sul figliol prodigo, ambientato nella cultura attuale, dove il 

giovane racconta le sue avventure e come si è allontano dalla casa. E alla 

fine parla con un amico, al quale dice che sente nostalgia del papà e vuole 

tornare a casa. E l’amico gli consiglia di scrivere al papà, domandandogli 

se vuole riceverlo di nuovo e chiedendo, in caso affermativo, di mettere un 

fazzoletto bianco a una finestra della casa: sarà il segnale che sarà rice-

vuto. Lo spettacolo continua e, quando il giovane si avvicina alla casa, la 

vede piena di fazzoletti bianchi. Il messaggio è questo: l’abbondanza. Dio 

non dice: “Soltanto questo…”; dice: “Tutto!”. È ingenuo Dio? Non so se è 

ingenuo, ma è abbondante: perdona sempre di più, sempre! Ho conosciuto 

bravi confessori e sempre il bravo confessore sa arrivare lì.

Cari fratelli, so che domani, al termine del Corso, avrete una celebra-

zione penitenziale. Questo è buono e significativo: accogliere e celebrare 

in prima persona il dono che siamo chiamati a portare ai fratelli e alle 

sorelle; sperimentare la tenerezza dell’amore misericordioso di Dio. Lui 

non si stanca mai di dimostrarci il suo cuore misericordioso. Lui non si 

stanca mai di perdonare. Siamo noi a stancarci di chiedere perdono, ma 

Lui non si stanca mai. 

Vi accompagno con la preghiera e ringrazio la Penitenzieria per il lavoro 

che indefessamente svolge a favore del Sacramento del Perdono. E vi invito a 

riscoprire, approfondire teologicamente e diffondere pastoralmente – anche 

in vista del Giubileo – quel naturale ampliamento della misericordia che 

sono le indulgenze, secondo la volontà del Padre celeste di averci sempre 

e solo con sé, sia in questa vita sia nella vita eterna.

Grazie per il vostro quotidiano impegno e per i fiumi di misericordia 

che, come umili canali, riversate e riverserete nel mondo, per spegnere gli 

incendi del male e accendere il fuoco dello Spirito Santo. Vi benedico tutti 

di cuore. E vi chiedo, per favore, di pregare per me. Grazie!
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VI

Ad participes Occursus cui titulus « Minerva Dialogues » a Dicasterio de Cultura 
et Educatione provecti.*

Cari amici!

Benvenuti a tutti voi, che siete riuniti a Roma per il vostro incontro 

annuale. Esso convoca esperti del mondo della tecnologia – scienziati, in-

gegneri, dirigenti d’azienda, giuristi e filosofi – insieme con rappresentanti 

della Chiesa – officiali di Curia, teologi e moralisti –, con l’obiettivo di 

favorire maggiore consapevolezza e considerare l’impatto sociale e culturale 

delle tecnologie digitali, in particolare dell’intelligenza artificiale. Apprezzo 

molto questo cammino di dialogo, che, negli ultimi anni, ha permesso di 

condividere contributi e intuizioni e di fare tesoro della saggezza degli altri. 

La vostra presenza testimonia l’impegno a garantire un confronto serio e 

inclusivo a livello globale sull’impiego responsabile di queste tecnologie, 

un confronto aperto ai valori religiosi. Sono convinto che il dialogo tra 

credenti e non credenti sulle questioni fondamentali dell’etica, della scienza 

e dell’arte, e sulla ricerca del significato della vita, sia una strada per la 

costruzione della pace e per lo sviluppo umano integrale.

La tecnologia è di grande aiuto per l’umanità. Pensiamo agli innumerevoli 

progressi nei campi della medicina, dell’ingegneria e delle comunicazioni.1 

E mentre riconosciamo i benefici della scienza e della tecnica, vediamo in 

essi una prova della creatività dell’essere umano e anche della nobiltà della 

sua vocazione a partecipare responsabilmente all’azione creativa di Dio.2

In questa prospettiva, ritengo che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale 

e dell’apprendimento automatico abbia il potenziale per dare un contributo 

benefico al futuro dell’umanità, non possiamo scartarlo.  Sono certo, però, 

che questo potenziale si realizzerà solo se ci sarà una volontà coerente da 

parte di coloro che sviluppano le tecnologie per agire in modo etico e re-

sponsabile. Conforta in tal senso l’impegno di tanti che lavorano in questi 

campi per garantire che la tecnologia sia centrata sull’uomo, fondata su 

basi etiche nella progettazione e finalizzata al bene. Mi rallegra che sia 

* Die 27 Martii 2023.
1 Cfr Enc. Laudato si’, 102.
2 Cfr ibid., 131.
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emerso un consenso perché i processi di sviluppo rispettino valori quali 

l’inclusione, la trasparenza, la sicurezza, l’equità, la riservatezza e l’affida-

bilità. Accolgo con favore anche gli sforzi delle organizzazioni internazionali 

per regolamentare queste tecnologie, affinché promuovano un progresso 

autentico, cioè contribuiscano a lasciare un mondo migliore e una qualità 

di vita integralmente superiore.3

Non sarà facile raggiungere un accordo in queste aree. Infatti, « l’immensa 

crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell’esse-

re umano per quanto riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza ».4 

Inoltre, il mondo attuale è caratterizzato da una grande pluralità di sistemi 

politici, culture, tradizioni, concezioni filosofiche ed etiche e credenze reli-

giose. Le discussioni sono sempre più polarizzate e, in assenza di fiducia e 

di una visione condivisa di ciò che rende la vita degna, i dibattiti pubblici 

rischiano di essere polemici e inconcludenti.

Solo un dialogo inclusivo, in cui le persone cercano insieme la verità, 

può far emergere un vero consenso; e ciò può avvenire se si condivide la 

convinzione che « nella realtà stessa dell’essere umano e della società […] 

vi è una serie di strutture di base che sostengono il loro sviluppo e la loro 

sopravvivenza ».5 Il valore fondamentale che dobbiamo riconoscere e promuo-

vere è quello della dignità della persona umana.6 Vi invito, pertanto, nelle 

vostre deliberazioni, a fare della dignità intrinseca di ogni uomo e di ogni 

donna il criterio-chiave nella valutazione delle tecnologie emergenti, le quali 

rivelano la loro positività etica nella misura in cui aiutano a manifestare tale 

dignità e ad incrementarne l’espressione, a tutti i livelli della vita umana.

Mi preoccupa il fatto che i dati finora raccolti sembrano suggerire che le 

tecnologie digitali siano servite ad aumentare le disuguaglianze nel mondo. 

Non solo le differenze di ricchezza materiale, che pure sono importanti, 

ma anche quelle di accesso all’influenza politica e sociale. Ci chiediamo: 

le nostre istituzioni nazionali e internazionali sono in grado di ritenere le 

aziende tecnologiche responsabili dell’impatto sociale e culturale dei loro 

prodotti? C’è il rischio che l’aumento della disuguaglianza possa compro-

mettere il nostro senso di solidarietà umana e sociale? Potremmo perdere il 

3 Cfr ibid., 194.
4 Ibid., 105.
5 Enc. Fratelli tutti, 212.
6 Cfr ibid., 213.
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nostro senso di destino condiviso? In realtà, la nostra meta è che la crescita 

dell’innovazione scientifica e tecnologica si accompagni a una maggiore 

uguaglianza e inclusione sociale.7

Questo problema della disuguaglianza può essere aggravato da una fal-

sa concezione della meritocrazia che mina la nozione di dignità umana. Il 

riconoscimento e la ricompensa del merito e dello sforzo umano hanno un 

fondamento, ma c’è il rischio di concepire il vantaggio economico di pochi 

come guadagnato o meritato, mentre la povertà di tanti è vista, in un certo 

senso, come colpa loro. Questo approccio sottovaluta le disuguaglianze di 

partenza tra le persone in termini di ricchezza, opportunità educative e 

legami sociali e tratta il privilegio e il vantaggio come conquiste personali. 

Di conseguenza – in termini schematici – se la povertà è colpa dei poveri, 

i ricchi sono esonerati dal fare qualcosa.8

Il concetto di dignità umana – questo è il centro – ci impone di rico-

noscere e rispettare il fatto che il valore fondamentale di una persona non 

può essere misurato da un complesso di dati. Nei processi decisionali sociali 

ed economici, dobbiamo essere cauti nell’affidare i giudizi ad algoritmi che 

elaborano dati raccolti, spesso in modo surrettizio, sugli individui e sulle loro 

caratteristiche e sui loro comportamenti passati. Tali dati possono essere 

contaminati da pregiudizi e preconcetti sociali. Tanto più che il compor-

tamento passato di un individuo non dovrebbe essere usato per negargli 

l’opportunità di cambiare, di crescere e di contribuire alla società. Non pos-

siamo permettere che gli algoritmi limitino o condizionino il rispetto della 

dignità umana, né che escludano la compassione, la misericordia, il perdono 

e, soprattutto, l’apertura alla speranza di un cambiamento della persona. 

Cari amici, concludo ribadendo la convinzione che solo forme di dialogo 

veramente inclusive possono permettere di discernere con saggezza come 

mettere l’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali al servizio della 

famiglia umana. La storia biblica della Torre di Babele9 è stata spesso 

utilizzata per mettere in guardia dalle ambizioni eccessive della scienza e 

della tecnologia. In realtà, la Scrittura ci mette in guardia dall’orgoglio di 

voler “toccare il cielo”,10 cioè afferrare e impadronirci dell’orizzonte di va-

7 Cfr Videomessaggio alla Conferenza TED a Vancouver, 26 aprile 2017.
8 Cfr Discorso al mondo del lavoro, Genova, 27 maggio 2017.
9 Cfr Gen 11.

10 v. 4.
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lori che identifica e garantisce la nostra dignità umana. E sempre, quando 

c’è questo si finisce in una grave ingiustizia nella stessa società. Nel mito 

della Torre di Babele, fare un mattone è difficile: fare il fango, la paglia, 

ammassare, poi cuocere… Quando un mattone cadeva era una perdita grande, 

si lamentavano tanto: “Abbiamo perso un mattone”. Se cadeva un operaio, 

nessuno diceva nulla. Questo ci deve far pensare: cosa è più importante? Il 

mattone o l’uomo o la donna che lavora? Questa è una distinzione che ci 

deve far pensare. E dopo la Torre di Babele, la conseguente creazione di 

lingue diverse diventa, come ogni intervento di Dio, una nuova possibilità. 

Essa ci invita a considerare la differenza e la diversità come una ricchezza, 

perché l’uniformità non lascia crescere, l’uniformità imposta. Soltanto una 

certa uniformità disciplinare va bene – può darsi – ma quella imposta non 

vale. La mancanza di diversità è mancanza di ricchezza, perché la diversità 

ci impone di imparare insieme gli uni dagli altri e di riscoprire con umiltà 

il senso autentico e la portata della nostra dignità umana. Non dimenti-

chiamo che le differenze stimolano la creatività, « creano tensione e nella 

risoluzione di una tensione consiste il progresso dell’umanità »,11 quando 

le tensioni si risolvono su un piano superiore, che non annienta i poli in 

tensione ma li fa maturare.

Auguro ogni bene per i vostri dialoghi e vi ringrazio per il vostro impegno 

ad ascoltare e a crescere nella comprensione del contributo di ciascuno. Vi 

benedico e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie.

11 Enc. Fratelli tutti, 203.
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NUNTIUS 

Ad participes XXVI sollemnis Sessionis Publicae Academiarum Pontificiarum.

Al caro Fratello 
Cardinale José Tolentino de Mendonça 

Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione 
Presidente del Consiglio di Coordinamento tra Accademie Pontificie

In occasione della XXVI solenne Seduta Pubblica delle Accademie Pon-

tificie, sono lieto di rivolgere a Lei, Signor Cardinale, i migliori auguri per 

il servizio di Presidente del Consiglio di Coordinamento tra Accademie 

Pontificie. Infatti, con la nomina a Prefetto del Dicastero per la Cultura e 

l’Educazione, Ella ha assunto anche tale compito, da svolgere nello spirito e 

secondo l’impostazione della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium 

(cfr Art. 162). Desidero al tempo stesso esprimere la mia gratitudine al Car-

dinale Gianfranco Ravasi, che per quindici anni ha presieduto il Consiglio di 

Coordinamento, dando notevole impulso alla vita delle Pontificie Accademie 

e valorizzando le Sedute Pubbliche. Saluto, quindi, con viva riconoscenza 

gli illustri Presidenti e Membri presenti, come pure le distinte Autorità e 

quanti partecipano al tradizionale incontro, in cui, a turno, ogni Accademia 

presenta una tematica attinente al proprio ambito di attività.

La presente Seduta Pubblica ha visto protagonista la Pontificia Insigne 

Accademia di Belle Lettere e Arti dei Virtuosi al Pantheon, la più antica 

delle istituzioni rappresentate nel Consiglio. Il Presidente, Prof. Pio Baldi, 

e gli Accademici hanno sollecitato, per questa edizione del Premio, le pro-

poste di quanti, a vario titolo, si occupano di architettura sacra, e dunque 

di progettazione, allestimento, adeguamento liturgico, ristrutturazione e 

riuso degli spazi destinati al culto, tenendo conto delle nuove esigenze e 

del linguaggio architettonico contemporaneo.

Il tema è quanto mai significativo e attuale, poiché è sempre vivo, e 

talvolta anche vivace, il dibattito sulle proposte di rinnovamento dell’ar-

chitettura sacra, che ha l’arduo compito di creare, soprattutto nei nuovi 

quartieri, sia nelle periferie delle città sia nei piccoli centri urbani, spazi 

adeguati in cui la comunità cristiana possa celebrare degnamente la santa 

liturgia secondo gli insegnamenti del Concilio Vaticano II.
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Sappiamo bene quanto l’ambiente celebrativo sia importante per favorire 

la preghiera e il senso di comunione: lo spazio, la luce, l’acustica, i colo-

ri, le immagini, i simboli, le suppellettili liturgiche costituiscono elementi 

fondamentali di quella realtà, di quell’evento, umano e divino allo stesso 

tempo, che è appunto la liturgia.

Vorrei, per questo, riferirmi alla recente Lettera Apostolica Desiderio 

desideravi, dedicata proprio alla formazione liturgica del Popolo di Dio, 

per sottolineare due aspetti che possono certamente valere anche per la 

problematica architettonica e artistica. In primo luogo è essenziale ritrovare 

il linguaggio simbolico ed essere capaci di comprenderlo: « L’aver perso la 

capacità di comprendere il valore simbolico del corpo e di ogni creatu-

ra rende il linguaggio simbolico della Liturgia quasi inaccessibile all’uomo 

moderno. Non si tratta, tuttavia, di rinunciare a tale linguaggio: non è 

possibile rinunciarvi perché è ciò che la Santissima Trinità ha scelto per 

raggiungerci nella carne del Verbo. Si tratta, piuttosto, di recuperare la 

capacità di porre e di comprendere i simboli della Liturgia » (n. 44).

Altro aspetto essenziale è quello dell’ispirazione della creatività arti-

stica e architettonica, che nella visione cristiana scaturisce proprio dalla 

vita liturgica, dall’azione dello Spirito e non dalla sola soggettività umana: 

« Occorre – continua la Lettera Apostolica – conoscere come lo Spirito 

Santo agisce in ogni celebrazione: l’arte del celebrare deve essere in sin-

tonia con l’azione dello Spirito. Solo così sarà libera da soggettivismi […] 

e da culturalismi […]. Ad un artigiano basta la tecnica; ad un artista, oltre 

alle conoscenze tecniche, non può mancare l’ispirazione, che è una forma 

positiva di possessione: l’artista, quello vero, non possiede un’arte, ne è 

posseduto » (nn. 49-50).

Accogliendo ora le proposte che le Pontificie Accademie hanno formu-

lato per il Premio della presente edizione, sono lieto di assegnare, con la 

Medaglia d’oro del Pontificato, il Premio delle Pontificie Accademie allo 

Studio OPPS, per un intervento di risistemazione e adeguamento liturgi-

co della cappella della Fondazione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da 

Siena in Roma.

Con piacere assegno poi la Medaglia d’argento del Pontificato all’archi-

tetto Federica Frino, per il progetto della nuova chiesa di San Tommaso 

a Pontedera.
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Caro Fratello, auguro a Lei e a ciascuno degli Accademici un impegno 

fruttuoso nei rispettivi ambiti di ricerca e di servizio e, affidandovi alla 

materna protezione della Vergine Maria, Tempio e Arca della Nuova Allean-

za, mi raccomando alle vostre preghiere e di cuore imparto a voi e a tutti 

i presenti la Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 14 marzo 2023

FRANCESCO
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ACTA DICASTERIORUM

DICASTERIUM PRO EVANGELIZATIONE  

RESCRIPTUM «   EX AUDIENTIA SS.MI   »

De duobus Secretariis Adiunctis in Sectione de prima evangelizatione ac de 
novis Ecclesiis particularibus.

Nell’udienza concessami in ragione della necessità di dare esecuzione 

alla nuova Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium con riferimento 

all’organizzazione del neo costituito Dicastero per l’Evangelizzazione e alle 

particolari disposizioni che riguardano, da un lato, la gestione delle Pon-

tificie Opere Missionarie (art. 67) e, dall’altro lato, l’amministrazione del 

patrimonio destinato alle missioni (art. 68),

il SAnTO PAdre

ha chiarito e disposto che la Sezione per la prima evangelizzazione e 

le nuove Chiese particolari del Dicastero per l’Evangelizzazione abbia due 

Segretari Aggiunti:

(a) il primo, nella qualità di Presidente delle Pontificie Opere Missiona-

rie, preposto alla gestione dei sussidi economici destinati alla cooperazione 

missionaria e alla loro equa distribuzione;

(b) il secondo, nella qualità di Direttore dello speciale Ufficio del Dica-

stero preposto all’amministrazione del patrimonio destinato alle missioni.

Entrambi faranno diretto riferimento al Pro-Prefetto per la Sezione per 

la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per 

l’Evangelizzazione cui è attribuita la rappresentanza del Dicastero negli 

affari economici.

Dal Vaticano, 1° agosto 2022

Card. luis antonio G. taGle

Pro-Prefetto
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DICASTERIUM PRO EPISCOPIS

PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Dicasterio pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Francis- 

cus PP., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis 

sacros praefecit Praesules:

die 4 Martii 2023. — Episcopali Ecclesiae Tricaricensi, unitae in persona 

Episcopi Archiepiscopali Ecclesiae Materanensi-Montis Pelusii, Exc.mum 

P.D. Antonium Iosephum Caiazzo, Archiepiscopum Materanensem - Montis 

Pelusii, atque hactenus Administratorem Apostolicum Tricaricensem. 

— Episcopali Ecclesiae Temucensi Exc.mum P.D. Georgium Henricum 

Concha Cayuqueo, O.F.M., hactenus Episcopum Osornensem.

— Titulari Episcopali Ecclesiae Rusuccurrensi R.D. Petrum Wawrzynek, 

e clero archidioecesis Vratislaviensis, ibique hactenus paroeciae Sanctae 

Hedvigis in oppido vulgo Wrocław - Leśnica Curionem, quem deputavit Au-

xiliarem dioecesis Legnicensis.

die 8 Martii. — Titulari Episcopali Ecclesiae Sufetulensi R.P. Juarez 

Albinum Destro, Congregationis Rogationistarum a Corde Iesu sodalem, 

hactenus Provinciae Sancti Lucae Vicarium, quem deputavit Auxiliarem 

archidioecesis Portalegrensis in Brasilia. 

die 9 Martii. — Titulari Episcopali Ecclesiae Carpentoractensi R.D. 

Ludovicum Lagadec, e clero dioecesis Gratianopolitanae - Viennensis Allo-

brogum ibique hactenus Vicarium Generalem, quem deputavit Auxiliarem 

dioecesis Lugdunensis. 

— Titulari Episcopali Ecclesiae Castranovensi R.D. Claudium Paulum 

Castricone, hactenus in archidioecesi Rosariensi Curionem, quem constituit 

Auxiliarem dioecesis Novoraniensis. 

die 29 Martii. — Episcopali Ecclesiae Salicensi R.D. Iosephum Vincen-

tium Pinto de Alencar da Silva, e clero dioecesis Cratensis, ibique hactenus 

Vicarium Generalem et Ecclesiae Cathedralis Parochum. 
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die 29 Martii 2023. — Episcopali Ecclesiae Crucis Altae Exc.mum P.D. 

Nelium Domenicum Zortea, hactenus Episcopum Iataiensem. 

die 1 Aprilis. — Metropolitanae Ecclesiae Insulensi Exc.mum P. D. Lau-

rentium Le Boulc’h, hactenus Episcopum Constantiensem. 

— Metropolitanae Ecclesiae Compostellanae Exc.mum P.D. Franciscum 

Iosephum Prieto Fernández, hactenus Episcopum titularem Vergensem et 

Auxiliarem archidioecesis Compostellanae. 

— Episcopali Ecclesiae Complutensi R.D. Antonium Prieto Lucena, e 

clero dioecesis Cordubensis, ibidem hactenus Vicarium Generalem. 

— Titulari Episcopali Ecclesiae Mentesanae R.D. Theodorum León 

Muñoz, e clero archidioecesis Hispalensis, ibidem hactenus Vicarium Ge-

neralem quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

— Titulari Episcopali Ecclesiae Egabrensi R.D. Raimundum Darium 

Valdivia Jiménez, e clero archidioecesis Hispalensis, hactenus paroeciae 

Sancti Rochi Curionem et Vicarium Episcopalem, quem constituit Auxilia-

rem eiusdem archidioecesis. 

die 2 Aprilis. — Episcopali Ecclesiae Carolinapolitanae Exc.mum P.D. 

Iosephum A. Dąbrowski, C.S.M.A., hactenus Episcopum titularem Casensem 

in Numidia et Auxiliarem dioecesis Londonensis. 

die 3 Aprilis. — Episcopali Ecclesiae Cenomanensi Exc.mum P.D. 

Ioannem Petrum Vuillemin, hactenus Episcopum titularem Morinensem et 

Auxiliarem dioecesis Metensis.

die 5 Aprilis. — Episcopali Ecclesiae Vallensi in Lucania R.D. Vincen-

tium Calvosa, e clero dioecesis Cassanensis, hactenus ibidem Curionem et 

Praepositum Officii dioecesani pro rebus oeconomicis. 

— Episcopali Ecclesiae Ardachadensi et Cluanensi R.D. Paulum Connell, 

e clero dioecesis Midensis, olim Cancellarium dioecesanum et paroeciae 

Multyfarnham Curionem. 

die 6 Aprilis. — Episcopali Ecclesiae Nanceiensi Exc.mum P.D. Petrum 

Ivonem Michel, hactenus Episcopum Valentinensem. 
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Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in 
occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Lunedì, 6 marzo, S.E. il Sig. raúl manuel DominGos, Am-
basciatore del Mozambico;

Sabato, 25 marzo, S.E. il Sig. réGis KéVin BaKyono, Amba-
sciatore di Burkina Faso.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Giovedì, 16 marzo, S.E. il Sig. mohamaD najiB miKati, Primo 
Ministro ad interim del Libano;

Lunedì, 20 marzo, LL.EE. la Sig.ra maria luisa Berti e il 
Sig. manuel CiaVatta, Capitani Reggenti della Repubblica di 
San Marino;

Lunedì, 3 aprile, S.E. la Sig.ra Borjana Krišto, Presidente 
del Consiglio dei Ministri di Bosnia ed Erzegovina.

Il Santo Padre si è recato nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie al 

Trionfale, dove ha presieduto una Celebrazione penitenziale per l’apertura 

dell’iniziativa quaresimale 24 ore per il Signore, promossa dal Dicastero per 

l’Evangelizzazione, il giorno 17 marzo; si è recato presso l’Istituto Penale 

per Minori di « Casal del Marmo » per la celebrazione della Santa Messa 

in Coena Domini con le persone lì detenute, il giorno 6 aprile.
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SEGRETERIA DI STATO

NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

 7 marzo 2023 S.E.R. Mons. Julio Murat, Arcivescovo tit. di Orange, Nun-
zio Apostolico in Svezia, Islanda e Danimarca, Nunzio 
Apostolico in Finlandia.

 16  »  » S.E.R. Mons. Julio Murat, Arcivescovo tit. di Orange, Nunzio 
Apostolico in Svezia, Islanda, Danimarca e Finlandia, 
Nunzio Apostolico in Norvegia.

 21  »  » S.E.R. Mons. Tomasz Grysa, Arcivescovo tit. di Rubicon, 
Nunzio Apostolico in Madagascar e nelle Seychelles e 
Delegato Apostolico nelle Isole Comore, con funzioni di 
Delegato Apostolico in La Riunione, Nunzio Apostolico 
nella Repubblica di Maurizio.

 Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato 
o confermato:

 8 agosto 2022 L’Ecc.mo Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia 
Accademia per la Vita, Membro del Dicastero per l’Evan-
gelizzazione, nella Sezione per la prima evangelizzazione 
e le nuove Chiese particolari, « usque ad octogesimum an-
num aetatis ».  

 22 settembre  » Il Rev.do Sac. Eduardo Baura de la Peña, Consultore del 
Dicastero per i Vescovi « ad aliud quinquennium ».

 23 gennaio 2023 Il Rev.do Mons. Krzysztof Marcjanowicz, Cerimoniere Pon-
tificio « ad aliud quinquennium ».

 24  »  » L’Ecc.mo Mons. Bertram Johannes Meier, Vescovo di 
Augsburg (Germania), Membro del Dicastero per la Pro-
mozione dell’Unità dei Cristiani « ad quinquennium ».

 7 febbraio  » L’Ecc.mo Mons. Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero 
per le Chiese Orientali, Membro « ad quinquennium »: 
del Dicastero per l’Evangelizzazione, nella Sezione per 
la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari; 
del Dicastero per la Dottrina della Fede; del Dicastero 
per i Vescovi; del Dicastero per la Promozione dell’Unità 
dei Cristiani; del Dicastero per il Dialogo Interreligioso; 
del Dicastero per la Cultura e l’Educazione; del Dicastero 
per i Testi Legislativi.

  »  »  » L’Ecc.mo Mons. Robert Francis Prevost, O.S.A., Prefetto 
del Dicastero per i Vescovi, Membro « ad quinquennium »: 
del Dicastero per l’Evangelizzazione, nella Sezione per la 
prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari; del 
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Dicastero per la Dottrina della Fede; del Dicastero per 
le Chiese Orientali; del Dicastero per gli Istituti di Vita 
Consacrata e le Società di Vita Apostolica; del Dicastero 
per la Cultura e l’Educazione.

 21 febbraio 2023 I Rev.di: András Dobos, Rettore del Seminario greco-cattoli-
co di Nyíregyháza (Ungheria); Vartan Kirakos Kazanjian, 
Parroco di San Giovanni Crisostomo degli Armeni Cat-
tolici a Istambul (Turchia); Jacob Thekeparampil, Diret-
tore del St. Ephrem Ecumenic Research Institute (India); 
Daniel Galadza, Professore di Liturgia bizantina presso 
il Pontificio Istituto Orientale a Roma (Italia), Consultori 
della Commissione Speciale per la Liturgia del Dicastero 
per le Chiese Orientali « ad quinquennium ».
Il Rev.do P. D. Thomas Pott, O.S.B., Professore di Litur-
gia orientale presso la Facoltà di Teologia del Pontificio 
Ateneo Sant’Anselmo a Roma, Consultore della medesima 
Commissione Speciale per la Liturgia del Dicastero per le 
Chiese Orientali « ad aliud quinquennium ».

  »  »  » L’Ecc.mo Mons. Salvatore Pennacchio, Presidente della 
Pontificia Accademia Ecclesiastica, Membro del Dica-
stero per l’Evangelizzazione, nella Sezione per la prima 
evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, « ad quin-
quennium ».
Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Dieudonné Nzapalainga, C.S.Sp., 
Arcivescovo di Bangui (Repubblica Centrafricana); James 
Michael Harvey, Arciprete della Basilica Papale di San 
Paolo fuori le mura a Roma (Italia); Dominique Mamberti, 
Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Aposto-
lica, Membri del medesimo Dicastero per l’Evangelizza-
zione, nella citata Sezione, « ad aliud quinquennium ».
Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Giuseppe Versaldi, Prefetto eme-
rito della già Congregazione per l’Educazione Cattolica; 
Jean Zerbo, Arcivescovo di Bamako (Mali); Louis-Marie 
Ling Mangkhanekhoun, dell’Istituto Voluntas Dei, Vica-
rio Apostolico di Vientiane (Laos), Membri dell’Istituzione 
curiale in oggetto, nella sopraddetta Sezione, « usque ad 
octogesimum annum aetatis ».

 4 marzo  » L’Ecc.mo Mons. Claudio Giuliodori, Vescovo em. della Dio-
cesi di Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia e 
Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore, Assistente Ecclesiastico Generale 
dell’Azione Cattolica Italiana « ad triennium ».

 6  »  » Il Rev.do Héctor Franceschi, Docente Ordinario di Diritto 
Canonico presso la Pontificia Università della Santa Cro-
ce a Roma; il Rev.do P. Bruno Esposito, O.P., Referen-
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dario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; 
il Rev.do P. Robert Leżohupski, O.F.M. Conv., Officiale 
presso la Penitenzieria Apostolica, Giudici del Tribunale 
Ecclesiastico del Vicariato della Città del Vaticano « ad 
aliud quinquennium ».

 7 marzo 2023 L’Ecc.mo Mons. Gregory Charles Bennet, Vescovo di 
Sale (Australia), Membro del Dicastero per il Clero « ad 
quinquennium ».

  »  »  » Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Giuseppe Bertello, Presidente 
emerito del Governatorato dello Stato della Città del 
Vaticano, e Domenico Calcagno, Presidente emerito 
dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Aposto-
lica; gli Ecc.mi Mons.ri: Claudio Maria Celli, Presidente 
emerito del già Pontificio Consiglio delle Comunicazioni 
Sociali, e Mario Giordana, Nunzio Apostolico, Membri 
del Dicastero per l’Evangelizzazione, nella Sezione per 
la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, 
« ad biennium ».

  »  »  » Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Gérald Cyprien Lacroix, dell’Isti-
tuto Secolare Pio X, Arcivescovo di Québec (Canada); 
Jean-Claude Hollerich, S.I., Arcivescovo di Luxembourg 
(Lussemburgo); Sérgio da Rocha, Arcivescovo Metropo-
lita di São Salvador da Bahia (Brasile), Membri del Con-
siglio di Cardinali « ad quinquennium ».
Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Pietro Parolin, Segretario di 
Stato; e Fridolin Ambongo Besungu, O.F.M. Cap., Arci-
vescovo di Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo), 
Membri del medesimo Consiglio di Cardinali « ad aliud 
quinquennium ».
Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Fernando Vérgez Alzaga, L.C., 
Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato 
della Città del Vaticano e Presidente del Governatorato 
dello Stato della Città del Vaticano; e Juan José Omella 
Omella, Arcivescovo Metropolita di Barcelona (Spagna); 
Oswald Gracias, Arcivescovo di Bombay (India); Seán 
Patrick O’Malley, O.F.M. Cap., Arcivescovo di Boston 
(Stati Uniti d’America), Membri del menzionato Consiglio 
di Cardinali « usque ad octogesimum annum aetatis ».
L’Ecc.mo Mons. Marco Mellino, Vescovo tit. di Cresima, 
Segretario dello stesso Consiglio di Cardinali « ad aliud 
quinquennium ».

 15  »  » L’Ecc.mo Mons. Fortunatus Nwachukwu, Arcivescovo tit. di 
Acquaviva, Nunzio Apostolico, finora Osservatore Per-
manente della Santa Sede presso l’Ufficio delle Nazioni 
Unite ed Istituzioni Specializzate a Ginevra e presso l’Or-
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ganizzazione Mondiale del Commercio, e Rappresentante 
della Santa Sede presso l’Organizzazione Internazionale 
per le Migrazioni, Segretario del Dicastero per l’Evange-
lizzazione, nella Sezione per la prima evangelizzazione e 
le nuove Chiese particolari, « ad quinquennium ».

 20 marzo 2023 La Rev.da Suor Helen Alford, O.P., Decano della Facoltà di 
Scienze Sociali della Pontificia Università San Tommaso 
d’Aquino – Angelicum a Roma (Italia), Presidente della 
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali « ad quinquen-
nium ».

 21  »  » Gli Ecc.mi Mons.ri Francesco Alfano, Arcivescovo di Sor-
rento - Castellammare di Stabia, e Daniele Gianotti, Ve-
scovo di Crema, Membri della Commissione Episcopale 
per l’Almo Collegio Capranica « ad quinquennium ».

 27  »  » Il Rev.do Sergio Paolo Bonanni; il Rev.do P. Manuel Jesús 
Arroba Conde, C.M.F.; le Ch.me Prof.sse: Laetitia Cal-
meyn e Michelina Tenace, Consultori del Dicastero per 
la Dottrina della Fede « ad aliud quinquennium ».
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NECROLOGIO

 4 marzo 2023 Mons. Joseph Gabriel Fernandez, Vescovo em. di Quilon 
(India). 

 6  »  » Mons. Benigno Luigi Papa, O.F.M. Cap., Arcivescovo em. 
di Taranto (Italia).

 7  »  » Mons. Augusto Lauro, Vescovo em. di San Marco Argentano-
Scalea (Italia).

 11  »  » Mons. Angel Tec-i Hobayan, Vescovo em. di Catarman  
(Filippine).

  »  »  » Mons. Alexandru Mesian, Vescovo di Lugoj dei Romeni 
(Romania). 

 12  »  » Mons. Joseph Edward Troy, Vescovo em. di Saint John, 
New Brunswick (Canada).

 14  »  » Mons. Angel Floro Martínez, I.E.M.E., Vescovo em. di 
Gokwe (Zimbabwe).

 16  »  » Mons. José Francisco Moreira dos Santos, O.F.M. Cap., 
Vescovo em. di Uije (Angola).

  »  »  » Mons. Victor de la Cruz Ocampo, Vescovo di Gumaca  
(Filippine). 

 18  »  » Mons. Joseph Powathil, Arcivescovo em. di Changanacherry 
dei Siro-Malabaresi (India).

 21  »  » Mons. Fernand J. Cheri, O.F.M., Vescovo tit. di Membressa, 
Ausiliare di New Orleans (Stati Uniti d’America).

 25  »  » Mons. David Christopher McGough, Vescovo tit. di Cunavia, 
già Ausiliare di Birmingham (Gran Bretagna).

 26  »  » Sua Em.za il Sig. Card. Karl-Josef Rauber, Diacono di 
Sant’Antonio di Padova a Circonvallazione Appia.

 1 aprile  » Mons. Lúcio Ignácio Baumgaertner, Arcivescovo em. di Ca-
scavel (Brasile).

  »  »  » Mons. Hugh Christopher Budd, Vescovo em. di Plymouth 
(Gran Bretagna).

 2  »  » Mons. José Jovêncio Balestieri, S.D.B. Vescovo em. di Rio 
do Sul (Brasile).

 5  »  » Mons. Albert Edward Baharagate, Vescovo em. di Hoima 
(Uganda).

 6  »  » Mons. Nei Paulo Moretto, Vescovo em. di Caxias do Sul 
(Brasile).


