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DALL'ACTUOSA PARTlCIPATlO 
AD UN'ORTOPRASSI EUCARISTICA AUTENTICA 

. HEcroR SCERRI 

Il nostro punto di partenza si ramifica in due preamboli necessa
ri. Prima, dobbiamo tener conto dell'importanza della frase actuosa 
participatio cbe si presenta sia direttamente cbe indirettamente nel 
pensiero del Vaticano 11 e del postconcilio. Secondo, a mio avviso, it 
brano evangelico della lavanda dei piedi (Ov 13,1-20) si mostra Come 
la concretizzazione di un'actuosa participatio che diventa un'orto
prass! eucaristica autentica. Infatti, D. Sartore insiste che e proprio e 
«soprattutto nell'Eucaristia che possiamo comprendere e vivere it 
rapporto che intercorre tra la liturgia e it nostro lavoro quotidiano».' 

Bisogna anche tener presente che M. Sodi ha sottolineato iI for-
. te nesso che unisce insieme la lex orandi, la lex credendi e la lex vi
vendi.2 Infatti, egli spiega ' come la struttura del Catechismo della 
Chiesa Cattolica meUe «in stretto rapporto dialogico la lex credendi 
con ia lex orandi e la lex vivendi; la lex precandi pub essere vista co
me I'elemento che aiuta a fondere i tre ambiti precedenti in un movi
mento unitario di lode e di supplica alia Santa Trinita per iI progetto 
divino ql)ale si attua nel tempo».) 

Bisogna prima ritomare, almeno brevemente, ai riferimenti con
ciliari che fanno luce suU' actuosa paf#cipalio. La SC parla del dove
re dei pastori delle ani me, che premurosi per la partecipazione litur
gica del loro gregge, «devono vigilare affinche nell'azione Iiturgica 
non solo siano osservate le' leggi per la valida e lecita celebrazione, 
ma cbe i fedeli vi prendano parte consapevolmente, attivamente e 

I D. SARTORE, lAvoro, in Nuovo dil.ionario di liturgia, a cura di D. SARTORE -
A M. TRIACCA, Edizioni Paoline, CiniseIlo Balsamo 1993\ 652. 

1 cr M. SOOl, Celebrare lafede nel tempo. L"Anno liturgico' e la 'Utllrgia 
delle Ore' nel CCC, in lA catechesi al rraguardo = Biblioleca di scienze reli
giose 127, a cura di A AMATO - E. DAL COVOLO - AM. TRIACCA, Libreria 
Aleneo Salesiano, Roma 1997, 352-353. 

J Ibid., 352. 
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fruttuosamente».4 Inoltre, 10 stesso documento conciliare mette in ri
salto il sincero desiderio della Chiesa affinche i fedeli «vengano gui
dati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione delle cele
brazioni liturgiche, che e richiesta dalla natura stessa della liturgia».5 
I padri conciliari contiouano a sottolineare i punti suaccennati quan
do il testo toma ad esortare il popolo cristiano affinche partecipi nel
le celebrazioni liturgicbe in una maniera «piena, attiva e comunita
ria» (SC 21). 

L LA SVOLTA ORTOPRASSICA NELLA SACRAMENT ARIA 6 

La teologia sacramentaria degli ultimi quarant'anni ha messo in 
rilievo l'aspetto ortoprassico; in altre parole la lex vivendi. Molti teo
logi hanno esplorato il rapporto inestricabile tea sacramenti e octo
prassi, tea vita sacramentale e vita morale.1 E un aspetto che non pos
siamo trascurare se veramente vogliamo vivere cristianamente con 
maggiore impegno nella comunita cristiana e nella societA odiema. 
Questo slancio, a mio avviso molto positivo, nella teologia del secolo 
appena tenniiiato t..-ova la sua gciicsi ne: lvfo¥imeiito del ritOlIJU aUe 
fonti cristiane (Ressourcement). i Qtiesto risveglio nella teologia, nato 
nel rinascimento monastico alia meta del Ottocento, creava una vita
lire explosive, per usare una frase emblematica del Cardinale de Lu
bac.' Questa vitalitA-nella teologia cercava la sua linfa nei testi patri-

4 CONctLtO EcUMENtCO V ATICANO 11. Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacro
sanctum Conciliwr. (4 dicembre 1963). fi. 11 [:: Se]. 

, SC 14. Per un breve commento su questo e su altri brani deUa Costituzione 
Liturgica, er D. SARTORE, Premesse alia let/ura di LG 10. AlUlotazioni su aI
cuni sviluppi del magistero ecciesiastico. in Lateranum 47 (1981) 83-85. 

• er H. SCERRt, Koinonia, Diokonia and Martyria: Interrelated Themes in Pa
tristic Sacramental Theology as Expounded by Adalbert-G. Hamman O.F.M. 
= Melita Theologica Supplementary Series 4, Foundation for Theological 
Studies, Rabat (Malta) 1999. 40-54. 

7 cr J. ALFARo, Eucaristia e impegno cristiano per Ia"trasformazione del mOll
do, in ID., Cristoiogia e anlropologia. Ciuadella, Assisi 1973. 598-614; 
B. H.J.R1NG, Morale e sacramenti, Edizioni Paoline; Bari 1976, G. lAM MAR
RONE, L'eucaristio nella vita quotidiana, Edizioni Messaggero, Padova 1985; 
D. FARRELL, The Dogmatic Foundations of Bemard Hiiring's Thought on 
Christian Morality as a Sacramental Way of Life, Pars Diss. Gregoriana, Ro
me 1988; D. BOROBto, Lo social el la liturg(a y los sacramentos, in Salmonti
censis 38 (1991) 33-64. P. ROSA TO, Cena del Signore e amore sociale, Edwo
ni Centro Eucaristico. Ponleranica (Bg) 1994. 

• cr W. KASPER, The Council's Vision for a Renewal of the Church, in Com
munio 17 (1990) 481485. 

9 cr H. DE LUBAC, Paradoxes, Editions du Seuil, Paris 1946, 68. 



stid e nella l;;,:;open a Ji antichi testi Iiturgici dei primi secoli deHa 
Chicsa. Questo periodo, tra i11850 e il1950, e caratterizzato da gran
di svituppi: it Movimento Iiturgico (specialmente nell'ambito di mo
nasteri come Solesmes, Maria Laach e Mont-CtSsar), it Movimento 
biblico e quello ecumenico. la pubblicazione del Migne e piu tardi le 
iniziative dei gesuiti di Fourviere-Lyons con la stampa della collana \ 
Sources Chretiennes e in Belgio del Corpus Christianorum. 

Questa epoca·ba avuto grandi farl che, senza le facilita ilifonna-
tiche di oggi, pubblieavano materiale non poco voluminoso. Mi rife- \ 
riseo a uomini come R. Guardini (1885-1968), 1. Danielou (1905-
1974), H. U. von Balthasar (1905-1988), H. de Lubac (1896-1991) e 
Y. Congar (1904-1995). Questo periodo ha prodotto grandi opere teo-
logicbe ed e stato un prodromo del Vaticano n. E proprio qui, in que-
sto periodo di grande fecondita teologica, che si contestualizza una 
teologia in rapporto con la realta odiema, una teologia che cerea di 
essere piu in sintonia con i bisogni della societA. Basta anche ricor~ . 
darsi degli sforzi della Chiesa in Francia con iI movimento dei preti-
operai, la,nouvelle theologie e la.cosidetta «teologia delle realtA ter-
testri».;; !! proprio in questo contesto che vorrei presentare iI rappor-
to trauna Iiturgia celebrata attivamente eunaliturgia vissuta; in altre 
parole una celebrazione liturgica che veramente trasforma gli uomi-
ni, la comunitA cristiana e la societA. E questa l' actuosa participatio . 
che diventa una vita centrata sull'amore vicendevole, una vita chiara-
mente indirizzata alia comunione, alo.servizio e alia testimonianza. 1I 

2. I MITANDO Gl!:SiJ, "DlAKONOS KAI DOUWS';12 . 

E iI brano giovanneo sopra accennato (cf Gv 13,1-20) cbe a mio 
avviso porta con se una valenza teologica molto forte per poter inda
gare bene il tema di questa ricerea Durante it suo ministero terreno, 
Gesu si presenta come un servo. 11 leitmotiv del suo atteggiamento 
verso i contemporanei si sintetizza nelJa diakonia: una vita consuma
la in un servizio disinteressato verso gli altri. La sua esistenza si con
suma in un «etre-pour-les-autres». '3 La lavanda dei piedi dei disce
poJi nel contesto eucaristico dell'Ultima Cena e un'azione fortemen-

10 cr H. ScERRI, Koinonia. Diokonia and Martyria, 5l-54. 

11 cr ibid., 5-12.112-283.311-316.355-359. 

12 Utilizzo questa frase ispirata da H. D. WENDLAND, Chris/os Diakonos. Chri
stos Doulos, in Chris/os Diakonos, Zurich 1962, come riportata da A-G. 
HAMMAN, VIe liturgique et vie sociale, Desclee, Paris 1968, 92. 

Il A-G. HAMMAN, VIe liturgique et vie sociale, o.c., 73. 
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te profetica. Conosciamo la rea:tione dei c1iscepoii. Per io£O, e slaw 
difficile accettare che i1loro Maestro facesse una cosa COS! degradan
le, proprio un' azione falta dagli schiavi. E un gesto emblematico che 
rappresenta I'atteggiamento fondamentale di Gesu, diakonos kai 
doulos (servo e scbiavo). Per di piu, iI gesto e cos} impressionante 
perche Gesu c il Maestro. 

L'introduzione del branD gia da iI tono della musica che segue: 
«Prima delta festa di Pasqua. sapendo Gesu che era venuta la sua ora 
per passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano 
nel mondo, li amo fino alia fine» (Gv 13,1). Facendo illavoro di uno 
schiavo, il Signore insegnava un aspetto centeale della sequela Chri
sti: «Capite che cosa vi ho fatto? ... Infatti vi ho dato un esempio, af
finche anche voi facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13,12-15). 11 
rapporto profondo che unisce insieme la lavanda dei piedi e l'Eucari
stia c piu cbe evidente in questo branD giovanneo. Nel suo vangelo, 
Giovanni non ci presenta un racconto dell'istituzione deJl'Eucaristia, 
come fanno e sinottici e I' ApostoJo Paolo. Invece, nel contesto inti
mo e intenso dell'Ultima Cena, sostituisce I'istituzione dell'Eucari
di .. ,... .. n I .. I,,,,, .. ntl .. tlpi niPlfi 
v __ - ....... a_ -- ~ ---- -_. r--'--'" 

Bisogna mettere in rilievo questo fatto e le sue implicazioni per 
la teologia. Giovanni, l'ultimo degli evangelisti e membro di una co
munita cbe aveva maturato a lungo la sua riflessione su molti aspetti 
della vita cristiana, aveva capito bene che I'offerta falta al Padre e la 
diakonia esercitata verso iI prossimo sono le due facce della slessa 
moneta. Il geslo di Gesu c insieme eucaristico ed etico. Gesu che do
na se stesso, istituendo iI sacramenta deii'Eucaristia, allo Siesso tem
po da un'impronta indelebile all'atteggiamento che deve caratterizza
re la vita dei suoi seguaci. In una rnaniera cosi limpida, Gesu mostra 
cbe I'ortodossia e I'ortoprassi sono legate indissolubilmente: «Se 
capite queste cose, siete bead se le mettete in pralica» (Gv 13,17). 
C'C una risonanza liturgica cbe colpisce tea le parole usate da Gio
vanni nel testo originale, tauta (queste cose) e poiete (mettete in pra
tica), e queUe riportate da Luca nel suo racconto eucaristico: «Fate 
(poiete) questo (loutO) in memoria di me» (Le 22,19). Infatti, questo 
lcgame fortissimo tra partecipazione liturgica e vita mostra che «i 
cristiani sono coloro cbe traducono i gesti simboJici e salvifici, falli 
una volta per sempre da Gesu, in questi gesti moraIi e santificanti fat
ti continuamente in vari contesti culturaIi ».14 

Dunque, la lavanda dei piedi e un gesto pieno nonsoltanto di si
gnificato altamente teoJogico ma di una forza morale che impegna iI 

'4 P. ROSA TO. Cena del Signore e amore sociaie, 7. 
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:r;,,\-iarlo Eo concretizzare I' actwosa participatio deHa iiturgia. ;o -:: ser
vizio umile e generoso e it soslrato indispensabile della celebrazione 
eucaristica. Le due azioni profetiche di GeslI, cioe la lavanda dei pie
di e 10 spezzare del pane, sono inseparabili. Si spiega adeguatamente 
ciascuna deUe due azioni alia luce dell' altra. L' actuosa participatio 
neU'Eucaristia implica una vita cristiana fortemente centrata sulla . 
diakonia. Conseguentemente, non e difficite spiegare il nesso fra 
I'Eucaristia e I'alleviamento deUa fame, sia fisica sia morale. 16 

3. IL RAPPORTO TRA CULTO LITURGICO E CULTO F.SISTENZIALE 

Molti teologi dell a seconda meta del Novecento hanno parlato 
su questo ruipetto deUa celebrazione eucaristica. Seguendo le loro 
tracce, possiamo concentrare sui legame tra ortodossia eucaristica e 
ortoprass; eucaristica. Cercheremo di dimostrare iJ rapporto tra «la 
fede dei cristiani in questo sacramenta autodonante ill Gesu»" e «la 
loro autodonazione sociaJe imparata da lui nel rito StesSO».ll Anche it 
Magistero recente si e espresso parecchie volte tramite la stessa lun-
ahA"lI'"»O A' __ A .... 
~ .. _~~u U VlIUCl. . 

It leologo gesuita 1. Alfaro (1914-1993) mette in riSalto it rap
porto tra it culto Iiturgico e quello che chiama it "cullo esistenziale". 
Lui definisce quest'ultimo come «I'esistenza autenticamente cristia
na che si condensa nell'amore di Dio attuato neU'amore degJi uomi
ni».I' Lui deplora it fatto che molte volte i cristian: non vivono la 10-
ro chiamata di essere it sale della terra e la luce del mondo (ef Mt 
5,13.14). Ci sono varie situazioni nella vita civile e anche nella vita 
ecclesiale quando i battezzati danno invece una controtestimonianza. 
La loro partecipazione nella liturgia non trova un'attuazione pratica 
nella vita, nella «quotidianita deU'essere". It nota patrologo francese 
A-G. Hamman (1910-2000) infatti parla della «quotidiennete de nos 
vies»19 e di «faire passer le mystere eucharistique dans le quoti-

., cr H. &ERRI, KoinorUa. Diakonia and Marryria, 170-172. 
16 cr ibid., 172. 

11 P. ROSA TO. Cena del Signore e omore sociale, 6. 
lA 1. ALFARO, Eucaristia e impegno cristiano, 611. 

19 A-G_ HAMMAN. La vie est un lon$ jour de fote, Editions Brepols. Paris 1995, 
99; ID., Comment les Peres de I'Eglise ont-ils prechi l'eucharistie 7, in Paro
le et Pain 2 (1965) 419; ID., La Messe et sa catechese chez les Peres de 
I'Eglise, in La Ciudod de Dios 181 (1968) 458; ID., La vie quotidieMe des 
premiers chritiens (95-197). Hachette. Paris 1971, 241; ID .• Abregi de la prie
re chritietrne. Desclee. Paris 1987, 197. 
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dien». 20 Questa enfasi che iega insi~it.le la partec;pazione e\!(;&i"i5ti;;a 

e un'etica quotidiana, trova ampio spazio nel pensiero di Aifaro. Lui 
parla della separazione tra questi due aspetti come «la malattia ende
mica e terribile del cristianesimo convenzionale di tanti cristiani di 
nome, che professano la fede in Cristo e la negano praticamente in 
una vita dominata dall'egoismo fino alIa violazione dei diritti del 
prossimo e alIo sfruttamento dei deboli. Ecco il controsenso dell'Eu
caristia».21 

4. UN CORPO DONATO ••• E SANGUE VERSATO 

L'actuosa participatio nell'Eucaristia porta con se una forte re
sponsabilitA da parte dei fedeli. Si vede dall'accentuazione fatta che 
mangiando if Corpo di Cristo e bevendo if suo Sangue - il culmine di 
una partecipazione veramente attiva - chiama iI cristiano autentico a 
diventare anche lui «un corpo donato per gJi altrl, un corpo offerto 
per le moltitudini».22 E un immedesimarsi del cristiano con l'Eucari
stia. La partecipazione attiva nella celebrazione di questo sacramento 
cosl avrebbe dei frutti visibili nella . vita sociale. Significa imitare 
quel Corpo suiraitare, significa avere i suoi atteggiamenti verso j) . 
Padre e verso il prossimo; in poche parole vivere le parole di Paolo: 
«Coltivate in voi questi sentimenti che furono anche in Cristo Gesu» 
(Fit 2,5). Il teologo italiano C. Roccbetta infatti spiega che la cele
brazione eucaristica porta con se delle conseguenze molto pratiche: 
«Suppone if coinvolgimento di coloro cbe accolgono if suo corpo da
to e iI suo sangue versato, fino a farsi a loro volta pane spezzato e vi
no offerto».21 

Questo atteggiamento di oblazione odierna da parte dei fedeH 
sta al centro del discepolato cristiano. L'actuosa participatio nel
l'Eucaristia diventa disponibilitA generosa e disinteressata. Cosl, 

:ID A-G. lIAMMAN. Comment les Peres de I'Eglise ont-ils prechi l'euclUJristie ?, 
415. 

21 J. ALFARO. Eucaristia e impegno cristiano. 611. 

22 Qui adopero a1cune frasi usate da J. M. R. TILLARO; egli afferma che «man
geant le Corps-donn~ eUe a. dans la puissance que celui-ci lui communique, a 
devenir eUe aussi Corps-eccl~ial-donn~, Corps-pour-Ies-autres, Corps-offert
pour-ies-multitudes .. (L'euclUJristie et lajratemili, in Nouvelle Revue 11lio
logique 91 [l969J 126). 

23 C. ROCCHElTA. Per una teologia dell'Eucaristia come teologia de/la caritii, 
in Universa nostra caritos est euclUJristia: Per una teologio dell'eucaristia 
come teologio della c011lUllione e del servizio, Edizioni Dehoniane, Bologna 
1993, 145. 
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: " ..• k'",si .. ,rabocch~ :1; di Un senso vivo di· koinonia, diakollt~: t mar
tyria. La partecipazione attiva, nella maniera espressa COSt bene dalla 
se, trasforma la struttura della comunita cristiana, e susseguemente, 
ancbe delta sociem. Riflettendo sulla pastorale deIIa Domenica e la 
crescita deIIa comunione, Sartore insiste sull ' impegno «di far nasce
re e crescere delle vere comunim cristiane, animate da un'autentica 
comunione ecclesiale, nella corresponsabiIiUi. neIIa partecipazione e 
nel servizio reciproco».24 . 

Infatti, Roccbetta dicbiara cbe «dalI'Eucaristia nasce una Chie
sa cbe accetta di modellarsi suII'evento di un 'corpo dato' e di un 
'sangue versato'».25 E cosl cbe dobbiamo capire le parole suggestive 
del Card. PiovanelIi che con convinzione spiega: «Occorre cbe I'in
contro col Signore eucaristico fondi l'incontro con chi e nel bisogno, 
e viceversa: 'mangiare' l'Eucaristia per farsi pane 'mangiato' e vino 
'versato' . Per cbi crede, I'Eucaristia e iI cuore dell'esistenza cristia
na, il sacramento del con vi to, la sorgente, il vertice di un vissutodi 
caritii da rinnovare ogni giorno».2(i Quest'aspetto ricbiama la quoti
dianitA della vita sacramentale, espressa cosl bene dal francescano 
A Hamman. 

Questo stile di vita esige dal cristiano un'intensa unione col Si
gnore, un rapporto che trasforma I'uomo radicalmente. La testimo
nianza dei fedeli cOSt diventa una sequentia saneti evangelii. I battez
zati, P3!1t;cipi del sacramento dell'altare, abbracciano questo ethos sa
cramentale cbe B. Forte lega con I'imitazione del CristO.27 Questo 
teologo spiega cbe e dalla pienezza di questo incontro eucaristiCo - vi
st~, anzi vissuto, con aetuosa panicipatio - che «scaturisce I' ethos 

24 D. SARTORE, L'Eucari:rria culmine e :rorgente thlla domenica cri:rriana, in 
Pre:renza pastorale 53 (1983) 92. cr ID., Valutazioni della rifonna liturgica: 
Un bilancio dei bilanci. in Rivi:rta .liturgica 69 (1982) 136. 

2S C. ROCCHElTA, lntroduzione, in Universa nostra caritas e:rt euchari:rtia, 25. 
cr C. MILITELLO, Eucaristia e diaconia nel BEM, in ibid., 75; J. M . R. TIL
LARD, L'euchari:rtie et iafratemifi, 129; M. COZZOLl, Virtu sociali, in Corso 
di Morale, Ill: Koinonia, a cura di T. GOFA - G. PlANA, Queriniana, Brescia 
1984,38.107; X. LeoN-DurouR, Sharing the Euchari:rtic Bread. The Witness 
of the New Te:rtament, Paulist Press, New York - Mahwah 1987, 293; J.
H. NICOLAs, Sinresi dogmatica. Dalla Trinila alla Trinita, 11: La Chiesa e i 
sacramenti, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1992, 229. 

26 S. PIOVANELLI, Prefazione, in Universa no:rlra carita:r est eucharistia, 8. 

21 cr B. FORTE, Il corpo di Ge:ru dato e if sangue di Gesu versalo, principio 
deU'e:ristenza cri:rliana: approccio leofogico, in Universa nostra carita:r e:rt 
euchari:rtia, 106. 
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deila sequela Christi, inteso non come sempiice irnitazione esteriore 
del Salvatore, ma come ri-presentazione di Iui neI cuore dell'uomo, 
che trasforma l'intero suo essere e agire, fino aI punto che questi pua 
dire come I' Apostolo: "Sooo stalo crocifisso con Cristo e non sono piu 
io cbe vivo, ma Crislp vive in me" (Gal 2,20)>>.21 La vita del eristiano 
cosl diventa un' eucharjstia, e ogni scelta morale una leitourgia. 29 

s. ALcuNE TESTlMONlANZE PATRISTICHE 

Le conseguenze ortoprassiche della celebrazione eucaristica in
cidono in maniera assai ~itiva sulle disposizioni d' animo dei fedeli 
nei momenti di gioia e di difficoltl. E questione di una lestimonianza 
convinta'·c "issuta. E imperativ~ sottolineare iI passaggio dalla lex 
orandi - la credendi alia lex vivendi. Agostino mette in rilievo que
sto aspeUo quando predica sulle implicazioni profonde della risposta 
Amen nel moinento della comunione: 

«Se voi siete iI Corpo e le membra di Cristo, sulla mensa del Si
gnore ~ deposto if vostro mistem. A cill cbe siete rispondete: Amen, e ri
spondendo 10 sottoscrivelc. Ti si dice infalti: "n Corpo di Cristo" e tu 
rispondi: Amen. Siimemjxo del Corpo di Cristo, pe~ sia veritiem il 
tuo Amen,..J8 

Negli Atli dei Martiri di nuovo notiamo una connessione im
pressionante tra l'Eucaristia e .la testimonianza dei fedeli. Come leg
giamo in molti di questi brani cosl suggestivi, possiamo quasi ascol
tare ·Ia voce coraggiosa dei martiri dei primi secoli gridare Amen, al 
momento della sentenza giudiziaria 0 at momento supremo· dell' eifu
sio sanguinis. Bisogna mettere in rilievo che troviamo la stessa paro
la Amen in ambedue i contesti: queUo deUa sinassi euearistica e quel-
10 dell'offerta lotale del crisliano. Tale ritlessione continua a far luee 
suI Iegame tra partecipazione eucarlstica e testimonianza cristiana. 

21 B. foRTE, L'etemita nel tempo. Saggio di antropologia ed etica sacramenta
le = Simbolica ecclesiale 6, Edizioni Paoline, CiniseUo Balsamo (Mi) 1993, 
205-206. 

19 Cf A-G. HAMMAN, La Messe et sa catec~se chezles Peres de I"Eglise, 457; 
T. GoFFl, \lita virtuosa secondo lo Spirito, in Corso di teologia morale, I: \Ii
ta nuova ha Cristo, a cura di ID. - O. PlANA, Queriniana. Brescia 1983,518; 
E. CHIAVACCI, 11 corpo di Gesu dato e it sangue di Gesu versalo, principio 
deU'esistellZll cristiantl: approccio morale, in Universa nostra caritos est eu
cluzristia, 130. 

J8 AGOS11NO, Sermo 272, citato nel Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria 
Editrice Vaticana - Piemme, Ciua del Vaticano - CasaJe Monferralo 1992, 
n. 1396. 
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Questo nesso cbe stiamo esaminando trova un'ampi<l. risonauza 
patristica. Basta fare riferimento ad un' emblematica esclamazione d! 
Agostino suIl'Eucaristia e aJle prediche ardenti del Crisostomo. I due 
pastori, praticamente contemporanei, hanno un ~uore che batte inten
samente per una vita sacramentale che trova eco nella giustizia, neU'u
guaglianza e nella condivisione fraterna. 1I vescovo di Ippona loda iI 
sacramento dell'altare: «0 sacramentum pietatis! 0 signum unitatis! 
o vinculum caritatiS!».J' Non e difficile arrivare aJle conc1usioni che 
Agostino vuol dedurre. L'enfasi e sull'unitA e sulla caritA come frutti 
deIla partecipazione attiva nella celebrazione dell'Eucaristia. Da parte 
sua, Giovanni Crisostomo disapprova I' atteggiamento dei cristiani che 
condividono iI pane eucaristico ma non il pane materiaJe: 

«Tu hai bevuto iI Sangue del Signore e non riconosci tuo fratello. Tu 
disonori questa stessa mensa, non giudicando degno di condividere il tuo 
cibo colui cbe ~ stato ritenuto degno di partecipare a questa mensa».32 

L'imperativo espresso COS! fortemente nel .modo tipico del ve
scovo di Costantinopoli richiama i cristiani di ogni tempo e di ogni 
luogo ad essere veramente fedeli al sacramenta appena celebrato. La 
responsabilita dei battezzati e molto pesante. Sono chiamati a con
cretizzarla in maniera profetica con gesti indirizzati a consolidare ·Ia 
comunione, 10 spirito di servizio e I'impegno a dare testimonianza. 33 

L'arcivescovo M. Magrassi spiega come ogni cristiano «riceve I'im
pulso a riversare sugli altri I'amore di Cristo di cui ha fatto espericm
za, a rispondere con il dono di se all'iniziativa di Cristo che ha dato 
se stesso per noi». J4 

6. UN AMORE SOCIALE 

n Magistero recente ha ~to ampio spazio aJI'aspetto sociale 
dell'Eucaristia. Basta riferirsi ad alcuni dei testi piu rappresentativi. 
Nella concIusione della enciclica sull'Eucaristia, Mysterium Fidei, 

31 AoosnNO, In loannis Evangelium Tractatus, 26,6,13, citato in C. ROCCHET
TA, Introduzione, in Universa nostra earitas est eucharistia, 15. 

J2 GIOVANNI CRISOSTOMO, Homiliae in primam ad Corinthios, 27,4, citato nel 
Catechismo della Chiesa Cattoliea, n. 1397. 

)) Cf D: SARTORE, lA nota pastorale sul rinnovamento Iiturgico in Italia, in lA 
rivista del clero italiano 65 (1984) 202. 

34 M. MAGRASSI, Vivere I'eucaristia, Edizioni La Scala, Noci 19861
, 183. Cf ID., 

Vivere la liturgia, Edizioni La Scala, Noci 1978, 158; R. JOHANNY, L'eucha
ristie, sacremenl de liberation, in Spiritus 13 (1972) 22. 
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~vio \lp5 fa un lIppello accomto a rend~ .. ~ ;~'i~:!? .. l,i, ';":,.f,. {:F· t ~L 

to celebrato. La partecipazione attiva dev 'essere CO!1cf(;;tizzata in un 
"amore sociale", che significa altruismo negli atteggiamenti e nei 
rapporti interpersonali: 

«Ne consegue che il cullO eucaristico muove fortemente I'animo a 
coltivare I' amore sociale, col quale si antepone al bene privalo il bene 
comune; facciamo nostra la causa della comuniti, della parrocchia, del
la chiesa universale; ed estendiamo la carita a tutto it mondo, pelCbe 
dappertutto sappiamo cbe ci sono membra di Cristo».· 

In molti brani del suo Magistero, Papa Montini cerca di gettare 
luee sui «nesso solido ... tea l'esperienza liturgica e la vita morale dei 
cristiani».37 Molte volte, Paolo VI fa ricorso ad una chiave di lettura 
sociale e sociologica ,per spiegare I' ortoprassi eucaristica. Nello spa
zio consentitoci, possiarno soltanto riferirci ad aIcuni elementi im
portanti. Egli parla dell'Eucaristia come scuola della sociologia cri
sti808.3I Riflette anche suUa relazione molto esistenziale tra l'Eucari
stia e la sofferenza umana. Esorta i fedeli affinche vivano «una vita 
eucaristica intensa e consapevole» in tal modo che dalla loro testi
monianza trabocchi «la calda trasparenza e la capacitA di convinzio
ne, cite sono necessarie per far breccia fiei cuori uman;» . .l9 i.a grazia 
eucaristica aiuta anche a trasformare iI mondo civile e politico. Nel 
1968, nella ricorrenza deUa solennitA del Corpus Domini, Paolo VI 
parla dell'«irradiazione luminosa sulla vita sociale»40 da parte del
I'Eucaristia. Questa con:vi~zione sull'Eucaristia e la trasfonnazione 

. sociale ~stata da lungo tempo nel pensiero e nel cuore di Papa Mon-

ss In una nota pubblicala poco dopo la morte di 1'3010 VI, Sartore loda il grande 
e inestimabile contribulo del ponlefice nel campo liturgico. Ct D. SARTORE, 
Paolo VI, il Papa della riforma liturgica, in Rivisla lilurgica 65 (1978) 445-
448. 

J6 PAOLO VI, Lettera Enciclica sui culto del mistero eucaristico Mysterium Fidei 
(3 settembre 1965), n. 72: in Enchiridion Vaticanum, 11, Edizioni Dehoniane, 
Bologna 197&°, o. 439. 

J1 P. ROSA TO, Cena del Signore e amore sociale, 79. 

]I er PAOLO VI, Omelia oella solennita del Corpus Domini, Pamx:chia di 
S. Maria della Speranza, Roma (28 maggio 1970): in Insegnamenti di Paolo 
VI, VIIL Tipografia Poliglotta Vaticana, Citta del Vaticano 1970, 558. 

" PAOLO VI, Omelia nella solennita di Corpus Domini, Basilica di S. 1'3010 fuo
ri le mura, Roma (28 maggio 1978): in Insegnamenti di Paolo VI, XVI, Libre
ria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1978, 422-423. 

40 PAOLO VI, Omelia nelta solennita di Corpus Domini, Ostia-tido, Roma (13 
giugno 1968): in Insegnamenti di Paolo VI, VI, Tipografia Poliglolta Vatica
na, Citta del Vaticano 1968, 248. 
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tini. Nel!'ormai lonlano 1965, egil rifkuc :;·ul iega.ne tra E;;· :slistia e 
gi ustizia sociale: 

« La panccipazione al banchello eucaristico e un invito a corregge
re le ingiuste disuguaglianze sociali Ira persone, sellori 0 popoli. Questo 
sacramenta conduce dunque... alia solidarieta, alia distribuzione piu 
giusta dei beni della terra Ira i rnembri delle comunit3 umane»."' 

7. UN IMPEGNO NEL MONDO 

In un branD altamente ortoprassico, Giovanni Paolo 11 nella sua 
enciclica Sollicitudo Rei Socialis, dichiara senza mezzi termini che il 
sacramenta dell'altare e fonte di fortezza per attualizzare I'insegna
mento sociale della Chiesa. 42 Chiaramente riferendsi alia partecipa
zione dei cristiani all'Eucaristia, Giovanni Paolo 11 mette in rilievo le 
implicazioni concrete di tale partecipazione: 

«Quanti partecipiamo delJ'Eucaristia, siamo chiamati a scoprire, 
mediante questo sacramento, iI senso profondo della nostra azione nel 
mondo in favore dello sviluppo e della pace; e a ricevere da esso le 
energie per impegnarci sempre piu generosamente, sull'esempio di Cri
sto che in tale sacramenta dlla vita per i suoi amici (cf Gv 15.13). Come 
quello di Cristo e in quanto unito al suo, it nostro impegno non sara inu
tile, ma certamente fecondo».41 

C'e un'aItra aIlusione al nostro tema nell'enciclica Veritalis 
Splendor. In questo importante documento del Magistero sulla morale 
cristiana nei nost.i tempi. Giovanni Paoio II dimostra come ia parteci
pazione del cristiano nel mistero pasquaIe - e questo accade in modo 
particolare neJla celebrazione dei sacramenti, in particolare dell' Euca
ristia - porta il credente a prendere parte all'amore autodonante del 
Cristo. Di nuovo, l'enfasi e sull'identificazione col Maestro che para
dossaImente e diakonos leai doulos. Scrive Giovanni Paolo 11: 

«Partecipando al sacrificio della croce, it cristiano comunica con 
I'amore di donazione di Cristo ed e abilitato e impegnato a vivere questa 

" Traduzione italiana di PAOW VI, Radiomessaggio alia chiusura del VII Con
gresso eucaristico del Peril (30 agosto 1965): in Insegnamenti di Paolo VI, Ill, 
Tipografia Poliglotta Vaticana, Cittl del Vaticano 1965. 430-431. 

"1 cr P. ROSATO. The Transocialiwtion of the Eucharistic Elements, in Grego
rianum 81 (2000) 494-495. 

') GIOVANNI PAOW 11. L.ettera Enciclica nel ventesimo anniversario deIrencicli
ca «Populorum Progressio» Sollicitudo Rei Socia/is (30 dicembre 1987), 
n. 48: in Enchiridion Vaticanum, X, Edizioni Dehoniane. Bologna 1989, 
0.2710. 
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slessa carita ill tuUi i suoi 'i.!teggiamenti e comportum-;;:oti di vi!a. Nell' e
sistenza morale si rivela e si altuB anche iI servizio regale del cristiano: 
quanto piu, eon I' aiuto della grazia, egli obbedisce alia legge nuova del-
10 Spirito Santo, tanto piu cresce nella Iiberta alia quale ~ chiamato me
diante il servizio della veritl, della cari~ e della giUStizi8lO." 

Abbiamo gUt visto che Paolo VI ha descrlttol'Eucaristia come 
scuola della sociologia cristiana. Prendendo 10 stesso modello peda
gogico, Giovanni Paolo II, nel 1997, ha chiamato I'Eucaristia ",za 
scuola di liberta. Questo ci porta al Congresso Eucaristico Intema
zionale che ha avuto come tema L 'Eucaristia e la liberta umana, e 
che e stato celebrato nella sua patria, neUa cittA di Wroclaw. Durante 

. I'omelia conclusiva del Congresso, Papa Wojtyla dichiaro: 

«In chc cosa consiste quest' ordine della Iibertll, modellato 
suU'Eucaristia? NeU'Eucaristia Cristo ~ presente come colui che fa do
no dj R all'uomo, come colui cbe serve I'uomo: "dopo aver amato i 
suoL.. Ii amb sinG alia finc" (Gv 13,1). La vera liberta si misura con la 
prontezza al servizio c aJ dono di ~. Sol tanto la libertll cosl intesa ~ ve
ramente creativa, edifiea la nostra umani~ e costruisce legami interuma
ni» . .., 

Quest'omelia e slala descrltta come uno dei testi chiave sull'Eu
caristia del pontificato di Giovanni Paolo II. Egli mette in grande rl
lievo il nesso inestricabile fra it sacramenta e l' ortoprassi, quest' ulti
ma qui indirlz:iala ill tema della liberta interlore che predispone j'in
dividuo a servire j suoi fratelli e sorelle. Un commento editoriale si e 
espresso cos}: 

«Di validitll universalc ~ stata I'omelia di Giovanni Paolo 11: una 
dellc piu alte del suo pontificato, dalla robuslezza di una cnciclica e dal
l'inteUigenza deU'oggi della storia l ... ). Eucaristia, fame, liberta: una 
trilogia che ha scosso lUtti e ehe riguarda tulli. Una trilogia che impone 
un esame di eoscienza. Una trilogia cbe propone indicazioni concrete. 
Dall'Eucaristia sgorgano I'ordine della Iiberta e la solidarietll umana» ... 

.. GIOVANNI PAOLO 1I,l.ettera Enciclica su alcune questioni fondamentali della 
dottrina morale della cltiesa Veritatis Splendor (6 agosto 1993) n. 107: in En
chiridion Vaticanum, XIII, Edizioni Dehoniane, Bologna 1995, n. 2799 . 

• , GIOVANNI PAOLO 11, Omelia a Wroclaw (I giugno 1997), n. 5: in La nuova al
leQllltl 102 (1997) 397. 

46 M. AONES, Commento-Editoriale, in L 'Osservatore Romano (2-3 giugno 
1997) 1. cr R. FISICHI!LLA, L 'Eucaristia. sorgellle di libertii, in Vita Pastorale 
8518-9 (1997) 124-125. 
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8. CONCI,USiONE 

In queslo studio abbiamo sottolineato l'importanza di aicuni 
aspeni che fanno luce sui legame essenziale che unisce \' aCluosa 
participatio nell'Eucaristia e I'ortoprassi. Seguendo delle piste molto 
semplici abbiamo cercato di analizzare la centralit8 dell'aspeUo pra
tico-sociale della celebrazione del sacramenta dell'altare. E stato uti
le tracciare all'inizio la svolta neUa teologia nella prima meta del No
vecento, e poi riferirsi ad alcuni esponenti del dopoconcilio che han
no indagalo sull'intima connexio che esiste tra una partecipazione 
attiva, piena, consapevole e comunitaria nella Iiturgia e I~ sua con
cretizzazione nella vita personale, ecclesiale e sociaJe. E stato di 
grande rilievo trovare questa dimensione ampiamente sviluppata nel 
Magistero postconciliare. 

Concludo questa ricerca con alcune rif1essioni che, a mio av
viso, riassumono in modo assai profondo il nostro tema. C'e un rap
porto diretto e chiaro tra I'altare del sacrificio e I'altare che troviamo 
nei vari crocevia della noslra societa. lnfatti, vivendo la solidariet8 
de! prossimo, iI sacramenta dei fratelli e il prolungamento del sacra
mento dell'altare}7 Se partecipiamo attivamente neIJa sinassi eucari
stica, non possiamo trascurare iI fratello che grida e chiede il nostro 
aiuto. Questa ortoprassi sacramentale consiste in «un'etica della re
sponsabilita verso it prossimo, che spinge I'io a farsi ostaggio della 
solidarieta che salva».48 La nostra partecipazione ai sacramenti che 
celebriamo ci chiama ad essere uomini e donne per gli altri e CO" gli 
altri. Significa impegnarsi concoraggio ad eliminare I'ingiustizia, 
J'ineguaglianza e I'avarizia. Dunque, «non possiamo passare al lar
go, come il sacerdote e i1levita della parabola evangelica, davanti al 
prossimo che giace mezzo morto, malconcio e spoglio della sua di
gnita di uomo, sui bordo della strada».49 

D. Sartore asserisce che <<la celebrazione Iiturgica e diventata 
un'espressione molto qualificata' di una comunita cristiana: della sua 
fede, del suo livello di comunione, del suo rapporto col mondo ... E 
proprio per questo che i g~p'pi ecclesiali manifestano spesso, in mo-

'1 cr L. MAUlONAOO - P. FF.RNANDF.Z, La celebrazione liturxica: Fenome"o
logia e teologia del/a celebrazio"e, in La celebrazione nella Chiesa, I: Utur
gia e sacramt'lltario !tmdClmellfale, a cura di D. BUROOlO, Elle Di Ci. Leu
mann (To) 1992. 365; J. H. McKliNNA, UturK.V: Toward liberation or Op· 
pression?, in Worship 56 (1982) 295; X. LEuN-DuFOuR, Sharing the 
EuclrariMic Brl'od. 299 . 

•• B. FORlli, L 'etemitil "el lempo, 216 . 

.. J. ALFARU, Eucari.ftia e impegno CristiOlIO, 613. 
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do spontaneo ed efficace, attraverso H low modo di celebrare. H tipo 
di comunione cbe Ii lega [e}la serieta delloro impegno apostolico e 
sociale».50 Un'actuosa participatio che continuamente diventa un'or· 
toprassi eucaristica autentica e convinta significa vivere questo impe· 
gno fondamentale per attualizzare la sequela Christi, per «fare del· 
J'Eucaristia la vita e della vita un'Eucaristia»." 

50 D. SAR1URE, La riforma lilurgica del Concilio Vaticano Secondo, in Presen. 
za pastorale 50 (1980) 149. 

" 1. AWARO, EI/cans/ia e impegno cristiano, 610. 
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