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«In ricerca di una nuova figu-
ra di Vita Religiosa»: l’e-
spressione è virgolettata

perché riporta una espressione del
Ministro generale dei cappuccini. È
qui indicato un tema che sta emer-
gendo con forza e che viene a dire
l’urgenza per la Vita Religiosa, di
porre mano decisamente alle fonda-
menta. Non si tratta soltanto di supe-
rare espressioni, pensieri e atteggia-
menti obsoleti, ma è necessario por-
re mano al “sistema culturale” che
l’ha finora caratterizzata aprendosi a
nuovi orizzonti di senso.1 A dirlo non
è soltanto l’ex Maestro dei domeni-
cani, p. T. Radcliffe, ma vari altri che
con parole diverse invitano, per non
fallire nel progetto di “attraversa-
mento”, a svincolare il nucleo centra-
le dalle sovrastrutture per riproporre
nell’oggi l’essenziale. Si tratta di non
continuare a presentare come attua-
le ciò che non lo è; come sostanziale
ciò che è formale; come “rivelato” ciò
che è soltanto storico.

—Trovare nuove
tracce di senso

In questo momento in cui l’umanità
sta ridisegnando con immensa fatica
i lineamenti della propria identità, la
VR non è dispensata dal dover tro-
vare nuove tracce di senso per allar-
gare possibilità di vita nella consape-
volezza che non «si esce da nessuna
crisi se non aderendo fino in fondo al
processo trasformativo che essa se-
gnala e spinge ad attuare».2 Nell’im-
pegnarsi in questo, la bussola orien-
tatrice non può essere soltanto la
memoria, per il fatto che il presente
non somiglia al passato e in partico-
lare a quel passato per il quale tutto
l’essenziale e tutto il decisivo è già
accaduto e attende soltanto di esse-
re portato a compimento. È già sta-
to detto che siamo gli ultimi (non
della Vita Religiosa) ma di uno stile
di Vita Religiosa. Se di essa non si
accetta che muoia una data figura
non ne nascerà una di nuova. Si trat-
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Ricerca di una nuova figura di Vita Religiosa

APRIRSI
A NUOVI ORIZZONTI

Diversamente da un tempo, nella VR le risposte di senso
non vengono dall’impegno verso un codice o da un

glorioso passato o da un’attività, anche se apostolica, ma
da una esistenza ricca di creatività più che di paure.

Occorre trovare nuove tracce di senso.

ta dunque di ripensarne la figura,
non per rinchiuderci e riconfermare
stili già acquisiti ma per allargare
possibilità di vita, liberando i valori
intrinseci da quelli strumentali,
uscendo, dalle strettoie storico-giuri-
diche che essa stessa si è imposte,
tutta presa a vedere il problema nel-
le differenze tra forma e specie.

«È arrivato il tempo in cui la frater-
nità della Vita Religiosa ormai non
dipende da un solo tipo di vita comu-
nitaria monastico-conventuale». 
A dirlo è p. Maccise dopo una lunga
esperienza di governo del suo Ordi-
ne. È un’espressione che viene a dire
che la VR e in particolare la sua tipi-
ca vita comunitaria, per essere trova-
ta credibile e desiderabile deve riu-
scire a proporre inediti schemi non
“sigillati”, aperti a Dio, al mondo, al-
la storia, prendendo le distanze da se
stessa, da un certo stile, da un deter-
minato linguaggio, da un dogmatico
quanto inattuale universo concettua-
le. Il mondo un po’ autistico entro cui
si muove le impedisce di dare attua-
lità, presenza, incidenza storica agli
appelli del Vangelo in risposta alle at-
tese dell’uomo d’oggi.3 L’attuale cri-
si di vita comunitaria (che è crisi di
individui), è crisi di un modello di
VR. È possibile uscirne riproponen-
do innanzitutto un nuovo tipo di vita
comunitaria quale società fraterna
ed egualitaria all’interno di un plura-
lismo di modelli di comunione che
assumano le caratteristiche, la cultu-
ra, i valori umani e religiosi di un da-
to territorio e dei popoli all’interno
dei quali i religiosi vivono. 

È vero che la vita comunitaria come
espressa ora dalla Vita Religiosa è la
forma più trasparentemente evangelica
della comunione? Che cosa dice l’at-
tuale riflessione teologica? (Sr.O.N.)
I testi neotestamentari dicono che
ogni chiamata cristiana ha carattere
comunitario, e non dicono invece
che la vita comunitaria sia riservata
a una sola categoria speciale di cre-
denti. Dunque la vita comunitaria
non è propria di un gruppo, bensì in-
terviene come realtà fondamentale
dello stesso essere cristiano.4 Non si
nega che tra le differenti modalità di
essere discepoli ci sia una forma che
intende vivere la comunione in sen-
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so “locale” e stabile, ma altra cosa è
dire che questa sia la forma che me-
glio visibilizza lo stare costantemen-
te con il Maestro. Fenomenologica-
mente esistono delle differenze, ma
cristianamente non possiamo stabili-
re la superiorità di una forma sull’al-
tra. Questo risponderebbe allo sche-
ma antico delle due vie in cui una era
privilegiata sull’altra, ma tutto ciò
non quadra con il Vangelo.5 L’ele-
mento specifico che distingue una
data forma non è detto che fondi la
sua identità più profonda.6

Si può dunque convenire che la di-
versità di forma comunitaria vissuta
nella Vita Religiosa non è dovuta ad
un elemento teologico che la diffe-
renzi dalle altre, ma a fattori diversi,
quanto differenti sono i tempi entro
cui è andata sviluppandosi. Dopo la
fase anacoretica di dispersione nel
deserto, il mettersi assieme è dovuto
anche a un problema di sopravviven-
za; in seguito, al tempo delle grandi
abbazie, ai fini dell’autarchia e delle
opere colonizzatrici, è la funzionalità
che determina l’associarsi (Th. Ma-
tura); e infine specie a partire dal
millecinquecento, ci si mette assieme
anche in vista di una maggiore effi-
cienza apostolica; si legge negli scrit-
ti di Ignazio di Loyola: «il valore di
molti uniti assieme ha certo più vigo-
re e consistenza, per ottenere qualun-
que arduo risultato, che non se si di-
sperde in più direzioni».7 In ogni ca-
so la differenza tra le diverse espres-
sioni di vita comunitaria non consi-
sterà nella diversità di forma ma nel-
la densità di vita evangelica espressa,
e nell’ampiezza di significazione8 se-
condo criteri di leggibilità di un dato
momento culturale. 

Un tempo si diceva che il detto di Ge-
sù: “chiunque avrà lasciato case o
fratelli o sorelle, o padre, madre avrà
in eredità la vita eterna” (Mt 19,29),
indicava chiaramente la forma di vi-
ta in comune come espressa dalla VR
… ma è proprio vero? (p.O.V.)
I religiosi sono nati, vocazionalmen-
te, come ricercatori di “vita” e se è
così, ogni loro progetto nasce attor-
no a sogni “vitali” e dunque di libe-
razione. Nel testo sopra citato il so-
gno consiste nell’aderire alla perso-
na di Cristo al di sopra di ogni altro
vincolo familiare e sociale, intravve-

dendo in lui un nuovo centro per le
loro vite, più solido di tutte le sicu-
rezze precedenti.9 Nel detto di Gesù
riportato da Matteo c’è la descrizio-
ne del tipico contesto uffi-
ciale dei legami, che era
impensabile poter su-
perare: padri, madri,
sorelle, fratelli, e vi è
indicata una nuova pro-
spettiva che discepoli e di-
scepole provano a realizza-
re.10 Allora seguire Cristo è
un’alternativa per ripensare le
relazioni; non è inventare un’or-
ganizzazione, ma superare quei lega-
mi fissi, programmati, gerarchici che
vincolano e non permettono di cam-
minare (cfr Mc 10, 28-31). Forse è
anche in questo senso che dovrem-
mo leggere il testo evangelico di
Matteo che invita a scavalcare l’im-
magine fissa di comunità o di vita in-
sieme, divenuta lungo i secoli un pa-
radigma intoccabile, in qualche caso
immagine gerarchica, patriarcale o
matriarcale di una società, mentre
Gesù allarga questi confini codifica-
ti e ne propone altri. Questo signifi-
ca che la comunità non è un proget-
to organizzativo, per portare avanti
qualcosa, ma è da intendersi come
legame affettivo, vero, con Cristo e i
fratelli, come possibilità di vita, ga-
ranzia del suo ritorno. Successiva-
mente nel corso della storia, ciò che
era intuizione di vita: disponibilità,
itineranza, distaccamento da cose e
persone, è stato dogmatizzato in for-
mule. 
Oggi nella Chiesa non è venuto me-
no il sogno di seguire Cristo secondo
il dettato espresso nel testo di Mat-
teo, anzi mai come in questo nostro
tempo sono nate molte, ricche e am-
pie forme di appartenenza al vange-
lo, con forte valenza missionaria. Le
differenze, tra antiche e nuove, non
sono a livello teologico ma semplice-
mente psicologico: “mi piace”, “ri-
sponde alle mie attese”, “è conforme
alle mie attitudini”...
Queste nuove forme sono una gran-
de opportunità, data a tutti, con cui
confrontarsi, a partire dal constatare
– scrive il noto teologo M.Kehl – che
l’«esperienza comunitaria di fede
viene sempre più ricercata in “punti
di cristallizzazione” segnati da rela-
zioni interpersonali e processi di ri-

conoscimento affettivamente forti, e
sempre meno nell’esperienza di vita
religiosa». 

Nella “Populorum progressio” è det-
to che “la Chiesa è esperta di uma-
nità”.12 Ma la vita comunitaria dei re-
ligiosi visibilizza questo? (Fr. G.H.)
L’enciclica dice anche che la Chiesa
soffre al vedere insoddisfatte le mi-
gliori aspirazioni degli uomini e de-
sidera essere di aiuto a raggiungere
la loro piena fioritura (PP.13). Tutto
ciò non è stato uno slittamento della
sua funzione dal piano della trascen-
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Per lo storico è impossibile scrivere
una biografia di Gesù, ebreo figlio

del suo tempo e della sua terra, ma tan-
te sono le fonti documentarie disponi-
bili. Con rigore critico l’autore propone
un’ipotesi di ricostruzione fondata. Il
volume, il cui grande successo ricon-
ferma l’inesauribile interesse attorno al
Nazareno, è ora riproposto in versione
economica.

GIUSEPPE BARBAGLIO

Gesù ebreo
di Galilea

Indagine storica
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denza a quello dell’immanenza, dal
divino all’umano, ma è stata invece
una accentuazione provvidenziale
del fatto che Dio viene portando
pienezza di umanità, non come pun-
to di fuga dalla vita, ma come punto
di lievito. Dice inoltre che alla Chie-
sa sono richieste forme di presenza
del “regno” che facciano intravvede-
re che la risurrezione è già nella sto-
ria e c’è la possibilità di viverla in es-
sa; e che nel concetto di redenzione,
in riferimento alle relazioni, c’è il ri-
scatto anche dei rapporti servo-pa-
drone, schiavo-libero, superiore-in-
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feriore, al fine di poter essere, tutti,
«servi» gli uni degli altri, essendo
questo l’unico titolo che permette la
fraternità.
In un incontro di religiosi, uno dei
presenti chiese: «non sarà che la si-
tuazione di sofferenza della VR è do-
vuta al fatto che nel suo vivere c’è una
mancanza di esperienza con l’umano
più umano?». Questa domanda, indi-
rettamente, viene a dire che alla VR
non è sufficiente esaurire l’attenzio-
ne all’umano nelle tante presenze sa-
maritane del proprio “fare”, ma de-
ve poter esprimere forme “incurio-

senti” di comunione in ambito di vi-
ta quotidiana e comunitaria che sap-
piano assumere e reinterpretare l’u-
manità di Cristo. 
In questo nostro tempo all’interno di
quasi tutte le forme di VR, sia apo-
stolica che contemplativa, si è arriva-
ti alla sensazione di insostenibilità di
forme di vita, eccedenti (forse) nella
linea del “buono” (etico) e meno in
quello del bello esistenziale. La colgo
da un brano di lettera (pubblicata da
p. A. Cencini in Guardate al futuro13

che una responsabile di un monaste-
ro invia al p. generale del ramo ma-

Le scienze ci mostrano sempre di più come vi sia-
no universi e mondi che superano la superficie
nella quale i nostri sensi ci rinchiudono. Siamo af-

fascinati dai documentari in cui ci viene mostrato l’ine-
sausto svolgersi della vita sottomarina, o l’immenso bru-
lichio della vita stellare, o il lavorio microscopico di cel-
lule e particelle. In tutti questi mondi e universi si arti-
cola e si sviluppa una vita che ci lascia attoniti e affasci-
nati spettatori. 
Non altrettanto fascino sembra invece suscitare in noi
l’agitarsi incostante e contraddittorio del nostro mondo
interiore. 
Eppure anch’esso è un universo popolato da una vita
assai attiva, fatta di un’immensa varietà di desideri, sen-
timenti e passioni. È una varietà che a volte ci lascia
confusi, se non addirittura impauriti. Spesso ci sentiamo
disarmati testimoni di quanto accade nelle profondità di
noi stessi. Ci sembra di non avere gli strumenti non so-
lo per agire, ma neppure per comprendere quanto in noi
si verifica. Il rifugio più sicuro, allora, sembra essere
quello di vivere sulla superficie senza affrontare quelle
che ci appaiono oscure e insicure profondità. 
Ma questa non può essere la soluzione. Anche se noi
non guardiamo al mondo interiore, esso ugualmente
continua ad influenzare in modo radicale la nostra esi-
stenza. La vita umana non è fatta per galleggiare sulla
superficie: se sta in superficie, essa è destinata ad affon-
dare, mostrando di sé un’ immagine distorta e priva di
senso. La superficialità è una forma di cecità e di gret-
tezza che ricopre prima o poi ogni cosa di una crosta di
sofferenza e di angoscia. 
Se solo accettassimo di vivere oltre la superficie e po-
nessimo la nostra dimora in quello che in apparenza è
un mondo intricato, scopriremmo, con un po’ di pazien-
za, che proprio ciò che ci spaventa può essere una por-
ta di accesso ad una vita più ricca e luminosa. 
La soluzione alle nostre paure e alle nostre ansie non è
la fuga verso la superficie, ma la scelta di vivere una
profonda vita interiore. 
Certo, per vivere una profonda vita interiore sono ne-
cessari il silenzio e la solitudine, elementi tanto più te-
muti quanto meno conosciuti. Saper fare silenzio ci por-

ta ad una comprensione più profonda della realtà. Ci
aiuta a cogliere gli scricchiolii che attraversano la nostra
anima, le fragilità che la rendono bella; grazie al silen-
zio, possiamo sentire le grida di aiuto appena sussurra-
te per paura di non essere ascoltate o di essere derise,
possiamo ascoltare le richieste d’amore taciute, nasco-
ste, ma non dimenticate. Nei momenti di solitudine, ci
sarà possibile cogliere appieno la nostra identità, la no-
stra unicità. La solitudine ci permette di riunire in un’
unica immagine la miriade di riflessi in cui la nostra
identità si scompone, come un raggio di luce, nel prisma
della vita ordinaria. Ci permette di vederci come quel-
l’unico essere che siamo stati creati e quindi ci aiuta a
vederci così come ci vede Dio stesso. 
Silenzio e solitudine sono la porta che dà sul nostro
mondo interiore, oltrepassata la quale abbiamo la pos-
sibilità di vivere una profonda vita interiore con risul-
tati spesso rilevanti per la nostra vita ordinaria. Quali
risultati? Ad esempio quello di saper vedere oltre le
apparenze, oltre i travestimenti quotidiani; quello di
saper udire e capire l’appello, il grido che si nasconde
dietro certe parole o certi gesti; quello di saper dire le
parole che traducono quanto ci abita nel cuore. E que-
sto perché una vita interiore veramente vissuta è una
vita che si comunica, che dà testimonianza di sé e che
si apre alla comprensione profonda dell’altro, sia esso
uomo o Dio. 
Chi intraprende la via di una vita interiore sa di dover
affrontare una fatica senza fine, una continua meta-
morfosi dello spirito. È un mondo senza fine quello che
gli si apre davanti, un mondo di infinite scoperte, di con-
tinue vette da conquistare. È un’impresa che solo una
fatica insonne può affrontare, ma senza questa fatica la
vita non è che un’amara e tormentata delusione. Come
uno scalpellino egli sa di dover frantumare a piccoli pez-
zi, giorno dopo giorno, per tutta la vita, quella gigante-
sca pietra dentro la quale è contenuta, come un dono di-
vino, la sua immagine. 

Fratel Carlo Toninello 
dalla rivista dell’Opera don Calabria, L’Amico

Maggio-giugno 2012

Silenzio e solitudine, porta che dà sul nostro mondo interiore
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schile: «Padre io vedo comunità …
aggrappate per paura a strutture or-
mai del tutto insufficienti e inadegua-
te a incarnare il carisma nel mondo
contemporaneo … non osando cer-
care strade nuove su cui vivere i va-
lori imperituri della contemplazione
... Padre mio, non ci sto più a identi-
ficare il nostro spirito con la regola e
osservanza. Non mi basta. Questo sta
creando solo gente frustrata. Anche
le giovani che entrano con entusia-
smo, si trasformano e si spengono,
adeguandosi ….. Ti sei mai chiesto
perché le nostre comunità stiano di-
ventando sempre più il ricettacolo di
casi più o meno psicotici?».
Quanto espresso in questa riflessio-
ne viene a dire che, diversamente da
un tempo, nella VR le risposte di sen-
so non vengono dall’impegno verso
un codice, o da un glorioso passato o
da una attività, anche se apostolica,
ma da una esistenza ricca di creati-
vità più che di paure, e soprattutto
da una vita di comunione con perso-
ne concrete che vogliano vivere da
fratelli e sorelle, con le quali tessere
relazioni di prossimità ad altezza
dello sguardo e a portata della voce:14

questo è ciò che rigenera la vita e la
fede, quanto basta a spingere a inve-
stire in un “per sempre” le capacità
e attitudini, dando il meglio di sé in
prospettiva apostolica e nel contem-
po missionaria se vissute a una ten-
sione tale da scaldare il cuore dei
credenti e in particolare dei giovani,
oggi non disponibili ad immiserire la
vita negando la pienezza del vivere.

Rino Cozza csj
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Cosa succede in una congrega-
zione religiosa quando è in-
vestita da una bufera mediati-

ca per qualche sua attività? Come rea-
giscono le autorità interne e i singoli
religiosi? Come si sono svolti i fatti?
Sono le domande sorte dopo il servi-
zio televisivo (e le successive riprese
dei media) di Report di RAI 3 lo
scorso 22 aprile. Al centro dell’atten-
zione l’amministrazione economica
dell’Istituto dermopatico dell’Imma-
colata (IDI) di Roma, di proprietà
della Congregazione dei Figli del-
l’Immacolata Concezione. Ai proble-
mi comunicativi si sovrappongono
quelli sindacali (sono 1500 i dipen-
denti) e quelli sui quali indaga la ma-
gistratura (che esulano dall’intervista
e hanno un proprio percorso). Ri-
sponde il superiore generale della
Congregazione, fr. Ruggero Valentini
che ringraziamo della disponibilità.
(L. Pr.)1

In quale contesto si colloca l’atten-
zione di alcuni media nei confronti

degli ospedali della Congregazione
nel Lazio, specialmente l’Istituto Der-
mopatico dell’Immacolata (IDI)?
È nota la situazione molto critica
della sanità laziale, compresa quella
cattolica. Essa provoca preoccupa-
zione in noi e nei nostri 1500 colla-
boratori, il piano di risanamento
sarà impegnativo per tutti. La sanità
è divenuto un campo di battaglia.

La trasmissione di RAI 3 “Report”
ha messo in onda un critico servizio
sulla Congregazione.
Questo è avvenuto a fine aprile. In
precedenza (e anche dopo) alcuni
giornali erano usciti con dettagli
“sensibili” sull’amministrazione del-
la nostra dirigenza ospedaliera. Ciò
che mi ha colpito – al di là dei singo-
li fatti – è stato il tono irridente nei
confronti della nostra esperienza di
persone consacrate impegnate in
ambiti delicati della vita sociale, ge-
neralizzando e banalizzando, con
un’evidente ignoranza sulla vita e
sull’identità di una Congregazione

VITA DEGLI ISTITUTI

I Figli dell’Immacolata Concezione del beato L. Monti

NELLA BUFERA
MEDIATICA

Il superiore generale, fr. Ruggero Valentini, ci spiega in
questa intervista le recenti vicende orchestrate dai media,
in seguito alla trasmissione di Rai 3 Report, riguardante il

suo Istituto e che cosa si muove dietro a un certo genere
di informazione, spesso irridente e faziosa.
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