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L’EVANGELIZZAZIONE CHE VUOLE RISPONDERE ALLA CRISI
DI FEDE NEI PAESI DI ANTICA TRADIZIONE CRISTIANA

MODALITA# DIVERSA DELLO STESSO ANNUNCIO

8-marzo-2012

«Nuova evangel izzazione: or izzont i ,  problemi e responsabi l i ta#» e# i l  tema del  «Dies
academicus» che si  e# svol to giovedi# 8 marzo al la Pont i f ic ia universi ta# gregor iana, a
Roma, annuale momento di  r i f lessione proposto a tut te le uni ta# accademiche. Riport iamo
qui di  segui to stralc i  del l ’ intervento del l ’arc ivescovo presidente del  Pont i f ic io Consigl io per
la Promozione del la Nuova Evangel izzazione.

Due espressioni  possono carat ter izzare le r i f lessioni  che seguiranno sul  tema del la nuova
evangel izzazione.     La pr ima appart iene al  f i losofo i l  quale,  r ispondendo a una domanda
sul la condiz ione at tuale,  s i  espr imeva in quest i  termini :  “ I l  tempo del la notte del  mondo
e# i l  tempo del la poverta#, perche# diventa sempre piu# povero.      E’  g ia# diventato
tanto povero da non r iconoscere l ’assenza di  Dio come assenza”.  La seconda, e# una
provocazione che giunge da uno dei  pensator i  p iu# fecondi  del l ’  ‘800: “ I l  punto cruciale
del la quest ione sta in questo:  se un uomo, imbevuto del la c iv i l ta# moderna, un europeo,
puo# ancora credere;  credere propr io nel la div in i ta# del  Figl io di  Dio Gesu# Cristo.  In
questo infat t i  s ta tut ta la fede”.  Mentre la pr ima espressione di  M. Heidegger r iporta
al  tema fondamentale del l ’or izzonte cul turale al l ’ interno del  quale s i  pone l ’esigenza
del la nuova evangel izzazione; la seconda, di  Dostoewski j ,  obbl iga a focal izzare i l  cuore
del  suo contenuto.  L ’una e l ’a l t ra,  comunque, permettono di  del ineare un scenar io su
cui  t rat teggiare alcune considerazioni  soprat tut to in prospett iva del  prossimo Sinodo dei
Vescovi  dedicato per l ’appunto al la Nuova evangel izzazione e t rasmissione del la fede.



- 2 -

Uno dei  pr imi dat i  che emerge dal l ’anal is i  cul turale del  nostro tempo e# i l  tentat ivo
spasmodico di  ot tenere la

piena autonomia. I l  nostro contemporaneo e# fortemente carat ter izzato dal la gelosia
per la propr ia indipendenza e la responsabi l i ta# del  suo vivere personale.  Diment icata
spesso la relazione con la t rascendenza, e# diventato al lergico a ogni  forma di  pensiero
speculat ivo e s i  l imi ta al  sempl ice momento stor ico,  i l ludendosi  che e# vero solo c io#
che e# frut to del la ver i f ica scient i f ica.  E’  precipi tato,  t ra l ’a l t ro,  in una sorta di  empir ismo
pragmatico che lo porta a supervalutare i  fat t i  sul le idee. Senza alcuna resistenza
cambia velocemente i l  suo modo di  pensare e di  v ivere,  d iventando sempre piu# un
soggetto c inet ico,  pronto c ioe# a sper imentare;  desideroso di  essere coinvol to in ogni
gioco anche se piu# grande di  lu i ,  soprat tut to se lo rapisce in quel  narcis ismo non piu#
neppure velato che lo i l lude sul l 'essenza del la v i ta.  Siamo al l ’ interno di  un'esplosione di
r ivendicazioni  d i  l iberta# indiv idual i  che toccano la sfera del la v i ta sessuale,  del le relazioni
interpersonal i  e fami l iar i ,  del le at t iv i ta# del  tempo l ibero come di  quel le lavorat ive.  Lo
spazio del l ' insegnamento e del la comunicazione ne sono state fatalmente coinvol te e
l ' intero ambito del la v i ta e# modif icato.  Insomma, s i  e# venuta a creare una si tuazione
completamente nuova in cui  s i  vogl iono sost i tu i re gl i  ant ichi  valor i ,  soprat tut to quel l i
espressi  dal  cr ist ianesimo. In un or izzonte come questo,  in cui  l 'uomo viene a occupare
i l  posto centrale,  bar icentro di  ogni  forma di  esistenza, Dio diventa un' ipotesi  inut i le e
un concorrente da evi tare,  se non da el iminare.  Questa svol ta s i  e# at tuata in maniera
relat ivamente faci le;  compl ice spesso una teologia debole e una rel ig iosi ta# fondata piu#
sul  sent imento e incapace di  mostrare i l  p iu# vasto or izzonte del la fede. In questo contesto
Dio v iene a perdere i l  suo posto centrale.  La conseguenza che ne der iva,  tut tavia,  e#
che l 'uomo stesso perde i l  suo posto.  L '  "ecl issi"  del  senso del la v i ta r iduce l ’uomo a non
sapersi  p iu# col locare,  a non trovare piu# un posto al l ’ interno del  creato e del la societa#.
In qualche modo cade nel la tentazione prometeica e s i  i l lude di  impadronirs i  del la v i ta
e del la morte,  perche# ne decide i l  quando, i l  come e dove. Una cul tura,  inf ine,  tesa a
idolatrare la perfezione del  corpo, a rendere selet t ivo i l  rapporto interpersonale sul la base
del la bel lezza f is ica,  f in isce per diment icare l 'essenziale.  Si  cade cosi# in una sorta di
narcis ismo costante che impedisce di  fondare la v i ta su valor i  permanent i  e sol id i  per
l imi tars i  a l l ’ef f imero. Qui,  a l la f ine,  s i  pone la grande sf ida che at tende i l  futuro.  Chi  vuole
la l iberta# di  v ivere come se Dio non esistesse lo puo# fare,  ma deve sapere a cosa
va incontro.  Deve avere coscienza che questa scel ta non e# premessa di  l iberta# ne#
di  autonomia. Limitarsi  a disporre del la propr ia v i ta non potra# soddisfare l 'esigenza di
l iberta#. Costr ingere al  s i lenzio i l  desider io di  Dio che e# radicato nel l ' int imo, non potra#
far approdare al l 'autonomia. L 'enigma del l 'esistenza personale non si  r isolve r i f iutando i l
mistero,  ma scegl iendo di  immettersi  in esso. Questo e# i l  sent iero da percorrere;  ogni
scorciatoia r ischia di  far  perdere nei  meandri  d i  una boscagl ia,  da cui  e# impossibi le
vedere s ia l 'usci ta s ia la meta da raggiungere.Come si  puo# notare,  la cr is i ,  anzi tut to,  e#
di  ordine cul turale e antropologica.  L ’uomo e# in cr is i .  Non e# piu# capace di  r i t rovare
se stesso dopo le lusinghe a cui  aveva dato ret ta,  soprat tut to quando aveva creduto di
aver raggiunto l ’eta# adul ta e di  essere pienamente padrone di  se# e indipendente da ogni
autor i ta#.  In ef fet t i ,  questa voce del le s i rene era al let tante.  A un uomo sempre piu# al
centro di  tut to,  sostenuto da un recuperato narcis ismo, incapace di  raggiungere la ver i ta#
perche# pr ivo di  ogni  fondamento,  s i  doveva solo aggiungere l ’u l t imo tassel lo per render lo
pienamente autonomo: l ’a l lontanamento da Dio.

E’  strano dover ver i f icare questa condiz ione in Paesi  che sono stat i  p lasmat i  e format i
dal la fede cr ist iana.

La scel ta che molt i  stanno compiendo di  r imanere neutral i  d inanzi  a l la rel ig ione e# niente
di  p iu# dannoso che si  possa immaginare.  Le rel ig ioni  per l 'occidente non possono essere
tut te ugual i .  Non siamo in una notte oscura dove tut to e# incolore.  I l  pr imato del la ragione,
conquistato nel  corso dei  secol i ,  non puo# appiat t i rs i  propr io ora con un egual i tar ismo
da sabbie mobi l i  che impedisce di  dare voce al la forza cr i t ica.  Questa e# chiamata
a discernere t ra le rel ig ioni  e a scegl iere di  r iconoscere le propr ie or ig in i  e l 'apporto
r icevuto.  Vivere di  indi f ferenza, agnost ic ismo e ateismo non solo non consent i ra# mai di
giungere a una r isposta sul  tema fondamentale del  senso del la v i ta,  ma non permettera#
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di  raggiungere l 'obiet t ivo del l 'uni ta# di  queste terre.    Non si  dovrebbe r ipetere,  quindi ,  lo
sbagl io di  a l t r i  moment i  stor ic i  nel  concepire i l  nuovo che si  prepara come una rot tura con
i l  passato.  Non e# cosi# che la stor ia progredisce. Non e# emarginando ne# esorcizzando
i l  cr ist ianesimo che si  potra# avere una societa# migl iore.  Non potra# avvenire.  Una let tura
come questa non solo e# miope, ma e# sbagl iata nel le sue stesse premesse. Non ci  sara#
una formazione di  ident i ta# matura ne# per i  s ingol i  ne# per i  popol i  se s i  prescinde dal
cr ist ianesimo. Certo,  la nostra stor ia e# costel lata di  luci  e ombre, ma i l  messaggio che
port iamo e# di  genuina l iberazione per l 'uomo e di  coerente progresso per i  popol i .  In
quest i  u l t imi  decenni  quest i  valor i  s i  sono ossidat i  e r ischiano di  essere sot topost i  a uno
struggente logor io non per i l  passare degl i  anni ,  ma per la corrosione di  fenomeni cul tural i
e legis lat iv i  che minano i l  tessuto sociale.  Avere spalancato le porte a presunt i  d i r i t t i  non
ha portato a maggior coesione ne# tanto meno a un crescente senso di  responsabi l i ta#.
Cio# che e# dato ver i f icare,  p iut tosto,  e# i l  preoccupante r inchiudersi  in un indiv idual ismo
senza sbocco che, presto o tardi ,  portera# al l 'asf issia dei  s ingol i  e del la societa#. La
strada che siamo chiamat i  a percorrere non e# sempl ice.  Le sf ide che si  pongono sul  nostro
cammino r ichiedono di  essere af f rontate,  anal izzate e studiate in modo tale da creare
una progettual i ta# che possa corr ispondere ad un vero progresso per tut t i .  Un compito
pecul iare,  comunque, c i  e# chiesto:  evi tare di  camminare da sol i .  Noi ,  comunque, non
potremmo far lo,  non ne siamo capaci ,  per natura s iamo cattol ic i ,  cioe# apert i  a tut t i  e
desiderosi  d i  accompagnarci  ad ognuno per of f r i re la compagnia del la fede. E’  necessar io,
pertanto,  uscire da una forma di  neutral i ta# in cui  molt i  Paesi  s i  sono r inchiusi  pur di  non
prendere posiz ione a favore del la propr ia stor ia.  Se l 'Occidente s i  vergogna di  c io# che e#
stato,  del le radic i  che lo sostengono e del l ' ident i ta# cr ist iana che ancora lo plasma al lora
non avra# futuro.  La conclusione potra# essere solo quel la di  un decl ino i r reversibi le.
Mettere di  nuovo al  centro del l ' impegno cul turale e pol i t ico alcuni  pr incipi  valor ia l i  non
potra# che essere ef f icace per i l  futuro.  In pr imo piano, la famigl ia che rappresenta i l
soggetto determinante del  tessuto sociale.  I l  pr imato del la vi ta umana, dal suo pr imo
istante f ino al la sua conclusione naturale,  appare come l 'urgente presa di  consapevolezza
davant i  a una general izzata forma di  denatal i ta# e di  spregio per la v i ta che pone in cr is i  la
stessa sopravvivenza del la c iv i l ta#.  La china del l ' invecchiamento,  verso cui  l 'Occidente s i
sta dir igendo, mostra la stagione invernale di  quest i  Paesi  che hanno scel to i l  decl ino pur
di  imporre un discusso dir i t to del  p iu# forte nei  confront i  del la v i ta innocente.  A un uomo
rinchiuso nel la paura e sempre piu# solo c io# che gl i  s i  propone, e# una morte veloce e
beffardamente fe l ice.  L 'u l t ima i l lusione e#, eufemist icamente,  una "dolce morte",  come se
la morte non portasse con se# i l  dramma del  l imi te ul t imo di  una domanda esistenziale
perenne che chiede di  essere v inta e non subi ta.  Questa sl ippery s lope int rapresa con
ingenui ta# da molt i  convint i  assertor i ,  e# t roppo scivolosa per essere di fesa come un
dir i t to;  essa al  contrar io,  nasconde la paura e la sopraf fazione del  nul la,  per non saper
dare senso completo al l 'esistenza.

Come si  puo# osservare,  l 'esempl i f icazione provoca a r i f let tere sul la nostra capaci ta# di
poter creare un processo di  t rasmissione di  valor i  e contenut i  che formano l ' ident i ta# dei
nostr i  popol i ,  cosi# da radicarsi  per consent i re un signi f icat ivo senso di  appartenenza a
una real ta# nuova eppure ant ica.  Noi  cat to l ic i  non indietreggeremo in questa assunzione
di  responsabi l i ta# e non accetteremo di  essere emarginat i .  La nostra opera di  nuova
evangel izzazione comporta anche questo passaggio.  Siamo convint i ,  infat t i ,  che la nostra
presenza sia essenziale.  Nessun al t ro potrebbe sost i tu i rc i  nel  portare quel  contr ibuto
pecul iare che appart iene a noi  e che ha segnato nel  corso dei  mi l lenni  una stor ia di
umanizzazione senza confront i .  Pr iv i  del la presenza signi f icat iva dei  cat to l ic i ,  comunque, i
nostr i  Paesi  sarebbero in ogni  caso piu# pover i ,  p iu# isolat i  e meno at t raent i .  Non vogl iamo
che questo avvenga per questo chiediamo di  essere ascol tat i  e messi  a l la prova per
ver i f icare ancora una vol ta la r icchezza del la nostra fede per i l  genuino progresso del la
societa#. La speranza che noi  port iamo ha qualcosa di  straordinar iamente grande, perche#
consente di  guardare al  presente,  pur con le sue di f f icol ta#,  con uno sguardo car ico di
f iducia e di  sereni ta#.  E'  la speranza che non delude perche# forte di  una promessa di  v i ta
che supera ogni  l imi te e punta a f issare lo sguardo sul l 'unico necessar io:  un Dio che ama
e che ha condiv iso la nostra esistenza umana.

In una parola,  abbiamo i l  compito di  produrre pensiero che sia capace di  get tare le
fondamenta per un'epoca che dara# cul tura al le future generazioni ,  permettendo loro
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di  v ivere nel la genuina l iberta# perche# proiet tat i  verso la ver i ta#.  E'  questo pensiero
che ancora non e# propr iamente elaborato,  anche se qualcosa si  puo# intravedere
al l ’or izzonte.  A chi  compete la progettual i ta#,  soprat tut to di  una nuova antropologia
capace di  proiet tare un nuovo model lo di  societa#? Certamente non a una sola ist i tuzione.
Questo e# i l  momento di  una sinergia in grado di  fare s intesi  del  patr imonio del  passato
per interpretar lo al la luce del le conquiste che carat ter izzano la nostra epoca in modo da
trasmetter lo al le generazioni  che verranno dopo di  noi .  In questo senso, Benedetto XVI ha
piu# vol te formulato alcuni  interrogat iv i ,  propr io r iguardo la nuova evangel izzazione, che
meri tano di  essere accol t i  per tentare di  dare una r isposta che sia car ica di  intel l igenza
e di  progettual i ta# non solo per la nuova evangel izzazione, ma perche# con essa si  puo#
espr imere un pensiero che ancora puo# plasmare e formare le generazioni .  Par lando in
Germania ai  Rappresentant i  del  Consigl io del la Chiesa Evangel ica,  ha detto:  “L ’assenza
di  Dio nel la nostra societa# si  fa piu# pesante,  la stor ia del la sua r ivelazione, di  cui
c i  par la la Scr i t tura,  sembra col locata in un passato che si  a l lontana sempre di  p iu#.
Occorre forse cedere al la pressione del la secolar izzazione, diventare moderni  mediante
un annacquamento del la fede? Naturalmente,  la fede deve essere r ipensata e soprat tut to
r iv issuta oggi  in modo nuovo per diventare una cosa che appart iene al  presente.  Ma non
e# l ’annacquamento del la fede che aiuta,  bensi# solo i l  v iver la interamente nel  nostro
oggi .  Questo e# un compito ecumenico centrale nel  quale dobbiamo aiutarci  a v icenda: a
credere in modo piu# profondo e piu# vivo.  Non saranno le tat t iche a salvarci ,  a salvare i l
cr ist ianesimo, ma una fede r ipensata e r iv issuta in modo nuovo, mediante la quale Cr isto,
e con Lui  i l  Dio v ivente,  entr i  in questo nostro mondo” (23 settembre 2011).  In un’al t ra
circostanza, seguendo lo stesso ragionamento,  ha detto:  “Vediamo che nel  nostro mondo
ricco occidentale c ’e# carenza: Tante persone sono carent i  del l ’esper ienza del la bonta#
di  Dio.  Non trovano alcun punto di  contat to con le Chiese ist i tuzional i  e le loro strut ture
tradiz ional i .  Ma perche#? . . .  Hanno bisogno di  luoghi ,  dove possano par lare del la loro
nostalgia inter iore.  E qui  s iamo chiamat i  a cercare nuove vie del l ’evangel izzazione. Una
di  queste v ie potrebbe essere cost i tu i ta dal le piccole comunita#, dove si  v ivono amiciz ie,
che sono approfondi te nel la f requente adorazione comunitar ia di  Dio” (Consigl io Comitato
Cattol ic i  Tedeschi ,  24 settembre 2011).

Come si  nota,  quest i  e al t r i  interrogat iv i  pongono in pr imo piano la responsabi l i ta# per
porre in essere una nuova apologia del la fede. Un momento che non e# estraneo al
credere,  a l  contrar io;  essa appart iene a pieno t i to lo al l ’at to con cui  s i  entra nel la logica
del la fede. Dare ragione del la fede non sembra aver appassionato molto i  credent i  negl i
u l t imi  decenni .  Forse, anche per questo la convinzione e# venuta meno, perche# la
scel ta non era ta le.  I l  r icorso al le t radiz ioni  d i  sempre o al le esper ienze piu# svar iate,
pr ive del la forza del la ragione, non hanno avuto la possibi l i ta# di  essere t ra inant i ,
specialmente dinanzi  a una cul tura che si  imponeva sempre piu# con le certezze del la
scienza. La si tuazione, per alcuni  versi ,  e# andata sclerot izzandosi ,  s i  e# r i tenuto da parte
di  a lcuni  che una stanca r ipet iz ione di  forme passate potesse cost i tu i re un bast ione a
di fesa senza accorgersi  che diventavano piut tosto del le sabbie mobi l i .  Pensare che la
nuova evangel izzazione possa real izzarsi  con un mero r innovamento di  forme passate e#
un’ i l lusione da cui  restare lontani .  Certo,  la soluzione non e# neppure la stravaganza di
inventare novi ta# solo per soddisfare un contemporaneo sempre in movimento e pronto
a ogni  esper ienza, senza neppure i l  gusto di  averne una vis ione cr i t ica.  La strada da
percorrere,  lo sappiamo, non e# per nul la sempl ice;  essa r ichiede di  saper r imanere fedel i
a l  fondamento e propr io per questo capaci  d i  costruire qualcosa che sia ad esso coerente,
in grado anche di  essere recepi to e compreso da un uomo diverso dal  passato.  Siamo
chiamat i ,  quindi ,  a r ibadire con convinzione la necessi ta# di  “dare ragione” del la fede (1
Pt 3,15),  sapendo che questo deve essere fat to con “dolcezza, r ispetto e ret ta coscienza”
          (1 Pt 3,16).  I l  r ichiamo a quest i  t re termini  ha un suo valore

programmatico.  La presentazione e l ’annuncio fat to dai  credent i  del la speranza che e#
in noi  non puo# r icorrere al l ’arroganza e al l ’orgogl io per un certo senso di  super ior i ta#
nei  confront i  d i  a l t re dottr ine.  E’  necessar io,  per questo,  che la nuova evangel izzazione
si  faccia sostenere da una nuova r i f lessione antropologica in chiave apologet ica,  come
presentazione del l ’evento cr ist iano in grado di  comunicare con i l  nostro contemporaneo.  
  La fede ha una sua propr ia forza di  credibi l i ta# che le der iva dal l ’essere,  anzi tut to,
in relazione con la Rivelazione e,  non pr imariamente con la ragione. E anche quando
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essa si  re laziona, giustamente e obbl igator iamente al la ragione per mostrare la sua
ragionevolezza, anche in questo caso essa af ferma che l ’at to con cui  s i  crede va ol t re,
perche# va esteso al l ’azione l i turgica,  dove i l  mistero v iene evocato e celebrato,  e al la
test imonianza dove la car i ta# diventa forma suprema del  credere.  E’  importante,  pertanto,
che una nuova apologet ica r iprendendo i l  pr imato del  mistero che trasforma e converte,  s i
present i  a l  nostro contemporaneo non per dimostrare pr imariamente l ’esistenza di  Dio e la
ver id ic i ta# del la sua Rivelazione, ma anzi tut to per mostrare come senza la sua presenza
e vic inanza l ’uomo diventa estraneo a se stesso. L’amore come i l  dolore diventano pr iv i
d i  senso e ognuno r imane r inchiuso in una crescente sol i tudine, perdendo perf ino la gioia
di  v ivere.

Finche# i l  cuore del  cr ist ianesimo e# Gesu# Cristo l ’ incontro con lu i  r ichiede un impatto
che consenta di  vedere con coerenza i l  contenuto che si  annuncia.  La strada nel la nuova
evangel izzazione e# segnata;  noi  s iamo chiamat i  a r innovare l ’annuncio di  Gesu# Cristo,
del  mistero del la sua morte e r isurrezione, per provocare di  nuovo la fede in lu i  mediante la
conversione del la v i ta.  Se i  nostr i  occhi  fossero ancora capaci  d i  osservare in profondi ta#
gl i  event i  che segnano la v i ta del  nostro contemporaneo, sarebbe faci le mostrare quanto
questo annuncio abbia ancora un suo spazio pr iv i legiato.  Cio# su cui  dovremmo provocare
la r i f lessione, infat t i ,  e# i l  senso del la v i ta e del la morte,  d i  una vi ta ol t re la morte;  intorno
a queste quest ioni  che segnano l ’esistenza e determinano l ’ ident i ta# personale,  Gesu#
Cristo non puo# essere un estraneo. Se l ’annuncio del la nuova evangel izzazione non si
fa for te del la componente di  mistero che avvolge la v i ta e che relaziona al  mistero inf in i to
del  Dio di  Gesu# Cristo,  non potra# avere l ’ef f icacia necessar ia per chiedere la r isposta
di  fede. Da questa prospett iva,  Gaudium et spes indica una strada che meri ta di  essere
percorsa: “ In real ta# solamente nel  mistero del  Verbo incarnato t rova vera luce i l  mistero
del l 'uomo.. .  Cr isto,  che e# i l  nuovo Adamo, propr io r ivelando i l  mistero del  Padre e del
suo amore svela anche pienamente l 'uomo a se stesso e gl i  manifesta la sua al t iss ima
vocazione.. .  Con l ' incarnazione i l  F ig l io di  Dio s i  e# uni to in certo modo ad ogni  uomo.
Ha lavorato con mani d 'uomo, ha pensato con intel l igenza d'uomo, ha agi to con volonta#
d'uomo, ha amato con cuore d 'uomo. Nascendo da Maria vergine, egl i  s i  e# fat to veramente
uno di  noi ,  in tut to s imi le a noi  fuorche# i l  peccato” (GS 22).  Al la luce di  questo testo che,
per alcuni  versi ,  d isegna i l  percorso di  una nuova antropologia per i l  nostro tempo, posta
sotto i l  pr imato del  mistero,  s i  aprono nuovi  or izzont i  per l ’azione pastorale del la Chiesa.
La nuova evangel izzazione, comunque, in pr ima istanza non e# chiamata ad af f rontare
la problemat ica c i rca l ’esistenza di  Dio come r isposta al l ’ateismo. Essa, piut tosto,  deve
r innovare la presentazione del la persona di  Gesu# Cristo e la sua consapevolezza di
essere Figl io e r ivelatore def in i t ivo del  mistero di  Dio.           In questo contesto,
nel la logica di  un dinamico percorso format ivo non si  potra# diment icare di  presentare in
modo r innovato i l  cr ist ianesimo come culmine del  fenomeno rel ig ioso e,  quindi ,  la temat ica
connessa con la vera re l ig ione. Lasciare in sospeso quest i  contenut i  per una fraintesa
forma di  to l leranza, oppure r imanere passiv i  d inanzi  a una sempre piu# crescente forma di
control lo del  l inguaggio per quanto concerne l ’espressiv i ta# del  cr ist ianesimo, non sarebbe
un buon serviz io reso a quant i  hanno i l  d i r i t to di  ascol tare la ver i ta# del la r ivelazione.

In pr imo luogo, quindi ,  non abbiamo come pr imo scopo quel lo di  entrare nel l ’areopago
dei  d ibatt i t i  teor ic i  o dei  conf l i t t i  interpretat iv i ;  c io# a cui  dobbiamo indir izzare la nostra
azione e#, piut tosto,  l ’annuncio che Dio s i  e# r ivelato in Gesu# Cristo e in lu i  s i  ha i l
compimento del  senso del la v i ta.  Dio tocca in pr imo luogo i l  cammino personale di quant i
sono al la r icerca per dare un senso al la propr ia esistenza. Dio,  pertanto,  va r i t rovato
ol t re l ’or izzonte del la scienza e fuor i  d i  essa, come esigenza di  senso compiuto e di
esper ienza personalmente v issuta.  Non credo spett i  a l la nuova evangel izzazione porsi ,
pr imariamente,  sul la scia del le “prove del l ’esistenza di  Dio”,  t radiz ional i  o nuove che
siano. L’or izzonte dovrebbe essere un al t ro.  D’al t ronde, se s i  vuole prendere a model lo
quanto la Chiesa ha fat to nei  suoi  in iz i ,  e# faci le ver i f icare un percorso di f ferente.      
  I l  d iscorso di  Pietro nel  g iorno di  pentecoste diventa per alcuni  versi  normat ivo:  “Gesu#
di  Nazaret  -  uomo accredi tato da Dio presso di  voi  per mezzo di  miracol i ,  prodigi  e segni ,
che Dio stesso opero# fra di  voi  per opera sua, come voi  ben sapete - ,  dopo che, secondo
i l  prestabi l i to disegno e la prescienza di  Dio,  fu consegnato a voi ,  voi  l 'avete inchiodato
sul la croce per mano di  empi e l 'avete ucciso.  Ma Dio lo ha r isusci tato,  sciogl iendolo dal le
angosce del la morte,  perche# non era possibi le che questa lo tenesse in suo potere. . .
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Questo Gesu# Dio l 'ha r isusci tato e noi  tut t i  ne s iamo test imoni.  Innalzato pertanto al la
destra di  Dio e dopo aver r icevuto dal  Padre lo Spir i to Santo che egl i  aveva promesso, lo
ha ef fuso, come voi  stessi  potete vedere e udire. . .  Sappia dunque con certezza tut ta la
casa di  Israele che Dio ha cost i tu i to Signore e Cr isto quel  Gesu# che voi  avete croci f isso!" .
Al l 'udir  tut to questo s i  sent i rono traf iggere i l  cuore e dissero a Pietro e agl i  a l t r i  apostol i :
"Che cosa dobbiamo fare,  f ratel l i?" .  E Pietro disse: "Pent i tevi  e c iascuno di  voi  s i  faccia
battezzare nel  nome di  Gesu# Cristo,  per la remissione dei  vostr i  peccat i ;  dopo r iceverete
i l  dono del lo Spir i to Santo.  Per voi  infat t i  e# la promessa e per i  vostr i  f ig l i  e per tut t i
quel l i  che sono lontani ,  quant i  ne chiamera# i l  Signore Dio nostro".  Con molte al t re
parole l i  scongiurava e l i  esortava: "Salvatevi  da questa generazione perversa" (At 2,
22-24.33.37-40).  Questa pagina del la nostra stor ia e# indicazione di  un percorso normat ivo
che, con modal i ta# diverse, r ichiede di  essere intrapreso dal la Chiesa come una sempre
nuova e at tuale pentecoste.  La nuova evangel izzazione, dunque, r ichiede la capaci ta#
di  saper dare ragione del la propr ia fede, mostrando Gesu# Cristo i l  F ig l io di  Dio,  unico
salvatore del l ’umanita#. Nel la misura in cui  saremo capaci  d i  questo,  potremo of f r i re
al  nostro contemporaneo la r isposta che at tende. La nuova evangel izzazione r iparte da
qui :  dal la convinzione che la grazia agisce e t rasforma f ino al  punto da convert i re i l
cuore,  e dal la credibi l i ta# del la nostra test imonianza. Guardare al  futuro con la certezza
del la speranza e# cio# che ci  consente di  non r imanere r inchiusi  ne# in una sorta di
romant ic ismo che guarda solo al  passato,  ne# di  cedere al l ’utopia perche# ammal iat i  da
ipotesi  che non possono avere r iscontro.  La fede impegna nel l ’oggi  che viv iamo, per questo
non corr ispondervi  sarebbe ignoranza e paura;  a noi  cr ist iani ,  tut tavia,  questo non e#
consent i to.  Rimanere r inchiusi  nel le nostre chiese potrebbe darci  qualche consolazione,
ma renderebbe vana la Pentecoste.  E# tempo di  spalancare le porte e r i tornare ad
annunciare la r isurrezione di  Cr isto di  cui  s iamo test imoni.

La nostra at tenzione, deve essere ora focal izzata per evi tare che la nuova
evangel izzazione divent i  una sempl ice formula,  dove tut to e i l  contrar io di  tut to t rova
spazio.  Non puo# essere cosi#.  L ’espressione r ichiede di  essere compresa e spiegata nel
suo coerente senso, perche# si  col loca a fondamento del l ’azione stessa del la Chiesa. Pur
con tut te le incertezze e ambigui ta# che possiede, essa appare come la piu# adeguata per
indicare l ’esigenza che la Chiesa sente in questo part icolare f rangente del la sua stor ia,
soprat tut to nel l ’Occidente.  L ’espressione, comunque, non deve dare l ’ impressione che
si  t rat t i  d i  qualcosa di  a l ternat ivo o di  paral le lo a c io# che la Chiesa ha sempre fat to
nei  vent i  secol i  del la sua stor ia.  Nuova evangel izzazione, quindi ,  indica una modal i ta#
di f ferente del lo stesso, ident ico e immutabi le comando di  Gesu# al la Chiesa di  portare a
tut t i  i l  suo Vangelo.  I l  contenuto del la nuova evangel izzazione, quindi ,  non e# al ternat ivo
a quel lo di  sempre; al  contrar io,  esso e# lo stesso perche# e# l ’annuncio del la persona di
Gesu# Cristo,  i l  F ig l io di  Dio che nel  mistero del la sua morte e r isurrezione ha redento i l
mondo, aprendo a quant i  credono in lu i  la porta per la v i ta eterna. Cio# che si  modif ica,
invece, e# la modal i ta# espressiva con la quale lo stesso messaggio v iene partecipato,
per i l  mutato contesto sociale e cul turale.  In questo caso speci f ico,  l ’espressione punta
a ident i f icare i  cr ist iani  che vivono in contest i  cul tural i  dove i l  secolar ismo ha creato una
si tuazione di  profonda cr is i  del la fede, con comportament i  in netto contrasto con essa
e che hanno bisogno di  r iscopr i re le fondamenta del  loro credere.  L ’azione del la nuova
evangel izzazione, pertanto,  e# indir izzata anzi tut to ai  cat to l ic i  che vivono in Paesi  d i
ant ica t radiz ione cr ist iana dove la cul tura e# stata plasmata dal la fede e che in questo
momento subiscono la seduzione del l ’ef f imero con at teggiament i  d i  indi f ferenza se non di
ost i l i ta# nei  confront i  del  cr ist ianesimo.

Un legame del  tut to pecul iare,  inol t re,  re laziona la nuova evangel izzazione con la l i turgia.
Questa rappresenta l 'azione pr incipale mediante la quale la Chiesa espr ime i l  suo essere
nel  mondo mediazione del la r ivelazione di  Gesu# Cristo.  Fin dal le sue or ig in i  la v i ta
del la Chiesa e# stata carat ter izzata dal l 'azione l i turgica.  Quanto la comunita# predicava,
annunciando i l  vangelo del la salvezza, lo rendeva poi  presente e v ivo nel la preghiera
l i turgica,  che diventava segno vis ib i le ed ef f icace del la salvezza. Separare quest i  due
moment i  equivarrebbe a non comprendere la Chiesa. Essa vive del l 'azione l i turgica come
l infa v i ta le per i l  suo annuncio e questo,  una vol ta compiuto,  r i torna al la l i turgia come suo
completamento ef f icace. La lex credendi  e la lex orandi  formano un tut t 'uno dove diventa
di f f ic i le perf ino vedere l ' in iz io del l 'uno e i l  termine del l 'a l t ro.  La nuova evangel izzazione,
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quindi ,  dovra# essere capace di  fare del la l i turgia i l  suo spazio v i ta le perche# abbia pieno
signi f icato l 'annuncio che viene compiuto.  La plural i ta# del le modal i ta# e prospett ive con
cui  la nuova evangel izzazione si  real izza trova r iscontro nel la r icchezza del la l i turgia.
La mult i formita# del l ’azione l i turgica,  infat t i ,  e la plural i ta# dei  r i t i  che la compongono
mostrano con evidenza quanto la central i ta# e unic i ta# del  mistero possa poi  espr imersi  in
forme di f ferent i  senza mai far  venir  meno nel  suo legame con l ’unica fede professata.

Un al t ro spazio pecul iare del la nuova evangel izzazione e# certamente l ’ambito del la
car i ta#.  Entrare in questo or izzonte equivale a focal izzare i  moltepl ic i  segni  concret i
che instancabi lmente la Chiesa cont inua a presentare al  mondo. Obbedient i  a l l ’azione
del lo Spir i to Santo,  uomini  e donne nel  corso di  quest i  duemila anni  hanno indiv iduato
di f ferent i  luoghi  con l ’ intento di  rendere v is ib i le e at tuale la parola del  Signore:  “ I  pover i
l i  avete sempre con voi”  (Gv 12,8).  In un per iodo come i l  nostro,  spesso carat ter izzato
dal la chiusura del l ' indiv iduo in se stesso senza possibi l i ta# alcuna di  re lazione, e dove
la delega sembra avere la megl io sul la forma diret ta di  partecipazione, i l  r ichiamo al la
responsabi l i ta# impegna a una test imonianza che sa fars i  car ico del  f ratel lo in maggior
necessi ta# di  a iuto.  Nessuna novi ta#;  questa,  dopotut to,  e# la nostra stor ia.  Sul la parola
del  Signore c i  s iamo intestardi t i  nel  pr iv i legiare tut to c io# che i l  mondo ha r i f iutato,
considerandolo inut i le e poco ef f ic iente.  I l  malato cronico,  i l  mor ibondo, l 'emarginato,  i l
portatore di  handicap e quanto al t ro espr ime agl i  occhi  del  mondo la mancanza di  futuro e
di  speranza trovano l ' impegno dei  cr ist iani .  Possediamo esempi che r ichiamano con forza
al la sant i ta# di  uomini  e donne che hanno fat to di  questo programma i l  concreto annuncio
del  vangelo di  Gesu# Cristo e con esso l ' in iz io di  una autent ica r ivoluzione cul turale.
Dinanzi  a questa sant i ta# crol la ogni  possibi le al ib i ;  l 'utopia cede i l  passo al la credibi l i ta#
e la passione per la ver i ta# e la l iberta# trovano sintesi  nel l 'amore of fer to senza nul la
chiedere in cambio.

E’  urgente,  quindi ,  costruire un progetto che si  faccia car ico di  rest i tu i re ai  cr ist iani
un’ ident i ta# credente for te per i  contenut i  che la sostengono, e r icca per un profondo
senso di  appartenenza al la Chiesa, in grado di  recuperare i l  valore del la comunita#.
Vorrei ,  comunque che fosse chiaro un pr incipio di  a l to valore epistemologico.  La Chiesa
non evangel izza perche# e# posta dinanzi  a l la grande sf ida del la secolar izzazione, ma
primariamente perche# deve essere obbediente al  comando del  Signore di  portare i l  suo
Vangelo a ogni  creatura.  In questo sempl ice pensiero s i  condensa un progetto per i
prossimi decenni  che dovranno trovarci  in grado di  comprendere a pieno la responsabi l i ta#
che incombe sul la Chiesa di  Cr isto in questo part icolare f rangente del la stor ia.  La Chiesa
esiste per portare in ogni  tempo i l  Vangelo a ogni  persona, dovunque si  t rovi .  I l  comando di
Gesu# e# talmente cr istal l ino da non consent i re f ra intendiment i  d i  sorta ne# al ib i  a lcuno.
Quant i  credono nel la sua parola sono inviat i  nel le strade del  mondo per annunciare che
la salvezza promessa e# divenuta real ta#.  L 'annuncio deve coniugarsi  con uno st i le di
v i ta che permette di  r iconoscere i  d iscepol i  del  Signore dovunque si  t rovino. Per alcuni
versi ,  l 'evangel izzazione si  r iassume nel lo st i le di  v i ta che contraddist ingue quant i  s i
pongono al la sequela di  Cr isto.  Si  potra# discutere a lungo sul  senso del l 'espressione
"nuova evangel izzazione".  Chiedersi  se l 'aggett ivo determini  i l  termine ha una sua
ragionevolezza, ma non intacca la real ta#.  I l  fat to che la s i  chiami "nuova" non intende
qual i f icare i  contenut i ,  ma la condiz ione e le modal i ta# in cui  essa viene fat ta.

Puo# servire come conclusione un pensiero di  Benedetto XVI nel la Lettera apostol ica
Ubicumque et  semper,  dove si  sot to l inea con ragione che e# urgente "of f r i re del le r isposte
adeguate perche# la Chiesa intera s i  present i  a l  mondo contemporaneo con uno slancio
missionar io in grado di  promuovere una nuova evangel izzazione".  Nel  suo Discorso, al la
pr ima Plenar ia del  nostro Dicastero,  i l  Papa aggiungeva: “Annunciare Gesu# Cristo unico
Salvatore del  mondo, oggi  appare piu# complesso che nel  passato;  ma i l  nostro compito
permane ident ico come agl i  a lbor i  del la nostra stor ia.  La missione non e# mutata,  cosi#
come non devono mutare l ’entusiasmo e i l  coraggio che mossero gl i  Apostol i  e i  pr imi
discepol i .  Lo Spir i to Santo che l i  spinse ad apr i re le porte del  cenacolo,  cost i tuendol i
evangel izzator i  (cfr  At  2,1-4),  e# lo stesso Spir i to che muove oggi  la Chiesa per un
r innovato annuncio di  speranza agl i  uomini  del  nostro tempo. Sant ’Agost ino af ferma che
non si  deve pensare che la grazia del l ’evangel izzazione si  s ia estesa f ino agl i  Apostol i
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e con loro quel la sorgente di  grazia s i  s ia esaur i ta,  ma “questa sorgente s i  palesa
quando f lu isce, non quando cessa di  versare.  E fu in ta l  modo che la grazia t ramite gl i
Apostol i  raggiunse anche al t r i ,  che vennero inviat i  ad annunciare i l  Vangelo. . .  anzi ,  ha
cont inuato a chiamare f ino a quest i  u l t imi  g iorni  l ’ intero corpo del  suo Figl io Unigeni to,
c ioe# la sua Chiesa di f fusa su tut ta la terra” (Sermo 239,1)” .  E’  propr io cosi#.  La sorgente
di  grazia cont inua a f lu i re dal la stessa fonte,  perche# anche oggi  in un’ in interrot ta
assunzione di  responsabi l i ta# la t rasmissione del la fede possa raggiungere le generazioni
che seguiranno.

                                                                                              
                                 Rino Fisichella


