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RIFLESSIONI SULLA RB

INTRODUZIONE

Vi eÁ, nel commosso e commovente discorso d'ad-
dio riportato dall'evangelista Giovanni e collocato nel
contesto dell'intimitaÁ dell'ultima cena, una espres-
sione che GesuÁ stesso usa come sintesi estremamente
essenziale e percioÁ efficacissima, della sua vita quaggiuÁ .
Dice GesuÁ: «Sono uscito dal Padre e sono venuto nel
mondo; ora lascio il mondo e vado al Padre» (Gv
16,28). Accenniamo solo alla reazione dei discepoli.
PercheÂ istruttiva per noi. Si tratta di una reazione
molto positiva. I discepoli infatti dopo aver affermato:
adesso sõÁ che parli chiaro, dichiarano di credere vera-
mente che Egli, GesuÁ, eÁ uscito da Dio. Ma GesuÁ li
mette in guardia subito e proprio sulla tenuta della
loro fede. Come verraÁ impietosamente dimostrato
dalla vicenda, oramai imminente, della passione e
morte del Signore.

San Benedetto, all'inizio del Prologo, forse pensando
alla parola del Signore che abbiamo citato, ricorda al
figlio e discepolo che anche la sua vita quaggiuÁ Ð sul-
l'esempio del Maestro e Signore Ð eÁ un ritorno al Pa-
dre, dal quale ci ha allontanato e ci allontana il peccato.
Ed anche Benedetto ha cura e premura di sottolineare
subito la laboriositaÁ, la fatica di questo nostro cammino
di ritorno. «Ascolta, o figlio, i precetti del maestro e apri
docilmente il tuo cuore; accogli volentieri i consigli del
tuo padre buono e mettili efficacemente in pratica:
percheÂ tu possa ritornare con la fatica dell'obbedienza
a colui, dal quale ti eri allontanato per la pigrizia della
disobbedienza» (Pr 1-2). La nostra S. Regola puoÁ dun-

7SULLA VIA DEL RITORNO AL PADRE

.



que fondatamente essere considerata come una guida
sicura in questo faticoso viaggio di ritorno al Padre. Che
eÁ il senso profondo della nostra vita quaggiuÁ . «Senso»
cioeÁ significato e orientamento. Siamo tutti pellegrini
in viaggio verso la patria vera e quindi definitiva. Sia
consentito accennare, sia pure di sfuggita, ad una per-
sonale convinzione. Ed eÁ qui, in questa prima battuta
del «Prologo» che San Benedetto ha saputo cogliere Ð
non senza un'ispirazione dello Spirito Santo, credo Ð il
centro stesso della Rivelazione che eÁ Cristo e la sua
opera redentrice. La quale trova proprio nell'idea di
«ritorno», l'espressione piuÁ sintetica e felice. Infatti la
salvezza operata da Cristo eÁ un ritorno «totale» , quindi
non solo esteriore ma interiore e libero. Il quale si attua
concretamente mediante una piena conformazione al
disegno salvifico del Padre cioeÁ mediante l'obbedienza
piena e filiale, con la quale e nella quale la volontaÁ
creata si riconforma a quella del Creatore e ogni giu-
stizia si compie. «In tal modo, viene ripercorsa all'in-
verso la strada che aveva portato alla disgregazione e
alla morte»1.

EÁ fondamentale allora cogliere innanzitutto quello
che potremmo chiamare lo «spirito» della RB Vale a
dire l'anima che muove, vivifica, daÁ senso a tutto il re-
sto. Esso puoÁ essere indicato nella tensione alla vita
eterna cioeÁ all'unione piena e stabile con Cristo morto
e risorto e quindi con Dio. E cioÁ domanda concreta-
mente la totalitaÁ della nostra donazione a lui. PercioÁ
il nostro viaggio di ritorno al Padre eÁ laborioso. PercheÂ
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non ci puoÁ essere totalitaÁ di donazione senza continua
conversione del cuore e dei costumi.

Ebbene la conversione prima si attua mediante la
FEDE. La quale si esprime e si esercita in due forme (o
atteggiamenti di fondo) basilari, collegate rispettiva-
mente al punto di partenza e al punto di arrivo. PiuÁ
precisamente: fede nella realtaÁ del peccato e quindi
della mia situazione di peccatore e poi fede nella realtaÁ
della vita eterna come traguardo e premio del nostro
faticoso viaggio di ritorno. Possiamo cosõÁ trarre una
prima conclusione: il monaco eÁ primariamente un credente.
Si puoÁ ben comprendere allora percheÂ, per San Bene-
detto, il mezzo privilegiato per attuare questa continua
conversione e quindi il ritorno al Padre sia L'ASCESI.
Che eÁ essenzialmente penitenza, mortificazione intesa
come «sacrificio» compiuto per amore e nell'amore di
Cristo Redentore. Infatti mi pare importante far rile-
vare cioÁ che teologi, anche contemporanei, hanno
messo in luce. Vale a dire che «la sola categoria biblica
che arrivi a ricoprire completamente in tutti i suoi
aspetti questo ritorno totale dell'umanitaÁ eÁ quella di
sacrificio. GiaÁ l'incarnazione, ``l'ingresso nel mondo''
eÁ presentata dalla lettera agli Ebrei come l'inizio del
sacrificio pienamente sufficiente (Eb 10, 5-10). Mo-
mento sacrificale eÁ senza dubbio la sofferenza fino
alla morte sul Golgota, dove l'uomo GesuÁ come vittima
viene consacrato a Dio e in lui viene consacrata tutta
l'umanitaÁ. Solo che diversamente dalle vittime degli
altri sacrifici, questa consacrazione arriva al nucleo del-
l'essere, che eÁ il cuore, percheÂ l'immolazione eÁ accet-
tata liberamente. Infine momento sacrificale eÁ anche
l'esaltazione pasquale del crocifisso e la sua intronizza-
zione in cielo, per cui l'uomo GesuÁ, come sacerdote
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della nuova alleanza entra nel santuario della divina
intimitaÁ, portando con seÂ l'umanitaÁ rinnovata»2.

L'ascesi peroÁ assume diverse modalitaÁ. Noi, prende-
remo in considerazione alcune forme che riteniamo
piuÁ importanti, secondo il dettato della Regola. Vale a
dire: la preghiera; l'obbedienza; l'amore al silenzio e, soprat-
tutto, l'umiltaÁ. Ne consegue allora che il monaco eÁ neces-
sariamente un asceta il quale tuttavia non si esercita da
solo, ma in una scuola, cioeÁ in una comunitaÁ. Ecco
percheÂ non si puoÁ non sostare a riflettere, sia pure
brevemente, sulla realtaÁ o meglio sul «MISTERO
DELLA VITA COMUNE». PercheÂ il monaco benedettino
eÁ un cenobita.

Infine ci soffermeremo sul «principio primo» e va-
lore essenziale e riassuntivo della vita cristiana e quindi
della vita e dell'ascesi monastica cioeÁ l'AMORE DI DIO
cui si giunge mettendoci decisamente alla sequela di
Cristo (cf. Prologo, 21).

Infatti, in definitiva, il monaco eÁ un innamorato di Cri-
sto e di Dio. EÁ questa tutta la sua sapienza e la sua ric-
chezza.

Pertanto la nostra riflessione sulla RB si viene logi-
camente configurando come una riflessione su alcuni
temi specifici, cosõÁ ordinati:

1. Lo spirito della regola ovvero la totalitaÁ di do-
nazione al Signore.

2. La fede nella realtaÁ del peccato: sono peccatore.
3. La fede nella vita eterna e quindi sul ruolo del

desiderio di Dio.
4. La preghiera e l'ascesi.
5. L'obbedienza benedettina.
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6. L'amore al silenzio.
7. L'umiltaÁ: amare l'umiltaÁ cioeÁ la propria abie-

zione.
8. Il «mistero» della vita comune.
9. La sequela di Cristo: forma privilegiata di

amore.
10. Il principio primo della vita spirituale: l'Amore

di Dio.
11. L'ospitalitaÁ: forma privilegiata di apostolato mo-

nastico-benedettino.
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I

IL DONO TOTALE DI SEÂ COME IMPEGNO

PRIMARIO DEL CONSACRATO

1. PossibilitaÁ di una teologia della vita consacrata

Se vogliamo cercare, nei limiti delle nostre possibi-
litaÁ, di dare rilievo in questi giorni a cioÁ che caratterizza
il monaco benedettino eÁ indispensabile avere alcune
convinzioni comuni circa la vita consacrata.

PercheÂ parlo di convinzioni comuni? PercheÂ eÁ nata
una discussione, su dati concreti, la cui conclusione per
alcuni eÁ che sia tempo perduto il riflettere sulla vita
religiosa. La storia dimostra che non c'eÁ «la vita reli-
giosa», ma ci sono le varie forme di vita religiosa. Allora
la cosa piuÁ utile eÁ che il benedettino rifletta sulla sua
forma di vita religiosa, il domenicano sulla sua, il car-
melitano sulla sua e... andate avanti voi!

Alcuni, in pratica, sostengono che al massimo si puoÁ
fare una fenomenologia della vita religiosa, ma non una
teologia della vita religiosa. Io non sono d'accordo. EÁ

vero, eÁ innegabile che chi conosce la storia della vita
consacrata non puoÁ negare una immensa fioritura, una
immensa ricchezza di forme di vita consacrata: eÁ un
dato storico. Ma eÁ altrettanto vero che da un'attenta
analisi della storia della vita consacrata noi impariamo
che vi sono dei dati costanti che si ritrovano sempre, in
tutte le forme di vita consacrata.

Vi propongo ora il pensiero di due storici sensibili e
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preparati in questo campo, anche se molto diversi per
etaÁ, carisma e sensibilitaÁ.

La prima voce eÁ quella di Jean Leclercq, senza dub-
bio uno dei maggiori storici del monachesimo del XX
secolo, soprattutto di quello medievale. Negli anni '70
Leclercq scrisse uno studio nel quale cercava di mettere
in rilievo, sulla base della storia, la relazione tra due poli
complementari della vita religiosa: la tradizione e la
evoluzione della vita religiosa. Leclercq scriveva:

«Non mi pare che sia il caso di insistere su cioÁ che rimane
inalterato: il Vaticano II lo ha stabilito con autoritaÁ nel
capitolo VI della Lumen gentium e nel decreto Perfectae
caritatis. Nessuno pensa di mettere in questione quel fatto
ecclesiale che eÁ costituito della vita religiosa, che non eÁ
riducibile ad alcuno dei suoi elementi, ma risulta dal loro
insieme: parecchi di questi elementi potranno subire, e
hanno giaÁ conosciuto, nella loro realizzazione, delle mo-
difiche, ma il fatto centrale che li sostiene e li unifica Ð
cioeÁ la consacrazione particolare, il dono totale di seÂ a Dio
Ð non eÁ destinato a scomparire»1.

Ecco un elemento fondamentale, non delle forme
di vita religiosa, ma della vita religiosa. Ogni forma di
vita religiosa eÁ un modo di donare tutto se stesso a Dio.

Vi parlavo anche di un'altra sensibilitaÁ. Si tratta di
quella di due teologi dell'America Latina, che dopo un
excursus storico intorno a questo problema affermano:

«Sarebbe scorretto dedurre da questa varietaÁ di teologie,
che non sappiamo in che cosa consiste la vita religiosa
rassegnandoci in questo modo a una specie di scetticismo
o di relativismo teologico. E non sarebbe nemmeno reale
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affermare che qualsiasi riflessione sulla vita religiosa eÁ
ugualmente valida. CioÁ ci porterebbe ad affermare l'irri-
levanza della riflessione teologica. Non tutte le ap-
prossimazioni teologiche sulla vita religiosa hanno uguale
peso e valore. La teologia dei primi secoli eÁ piuÁ ricca ed
evangelica di quella medioevale e il recupero teologico
della vita religiosa nel Vaticano II eÁ stato di grande tra-
scendenza (sic!) per il rinnovamento della vita religiosa
moderna...»2.

Due sensibilitaÁ, due contesti culturali diversi, ma
entrambi convengono sul fatto che eÁ possibile la rifles-
sione teologica sulla vita consacrata, percheÂ, al di laÁ del
variare delle realizzazioni concrete, esiste un nucleo
essenziale e fondamentale identico.

Questo dato storico eÁ convalidato dal Magistero. A
questo proposito risulta particolarmente utile e illumi-
nante l'intervento [di Giovanni Paolo II]. Il 3 aprile
1983, nella sua Lettera ai Vescovi degli Stati Uniti3 consi-
derata una specie di prefazione all'autorevole docu-
mento successivo del 31 maggio 1983, firmato dalla
Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari4,
Giovanni Paolo II ricordava che:

«gli elementi essenziali sono vissuti in diversi modi da un
istituto all'altro [...] Nondimeno vi sono elementi comuni
a qualsiasi forma di vita religiosa, che la Chiesa ritiene
essenziale»5.
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III

IN CAMMINO VERSO
IL PARADISO O LA VITA ETERNA

1. Introduzione

La seconda convinzione che ci permette di attuare il
ritorno a Dio mediante l'obbedienza della fede eÁ legata
al punto di arrivo di questo cammino di ritorno a Dio,
sommo bene o, equivalentemente, al cielo, al Paradiso
alla vita eterna.

Nella RB non si parla mai di «Paradiso». Qualche
volta di «cielo»1. Si parla invece di vita eterna.

Bisogna desiderare la vita eterna (4,46: cf. Prol. 17);
volerla (Prol. 42), specialmente con un'obbedienza
pronta (5,3) e perfetta (5,10), accompagnata dal santo
timor di Dio (7,11), conquistato quotidianamente dallo
zelo buono (72,2] e dalla perfetta e perseverante osser-
vanza della regola (73,8).

La vita eterna eÁ dunque il traguardo cui tende la vita
cristiana e monastica (Pr 7,42). Tanto da poter affer-
mare con il ColombaÁs, che la vita eterna percorre tutta
la regola come un desiderio e una preghiera. Una pre-
ghiera breve, densa, intensa, significativa, in prospettiva
escatologica2.
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Si tratta di giungere alla «vita eterna» cioeÁ alla patria
tante volte intravista, desiderata, sospirata nel corso
della regola (cf. Prol. 17.41;4,46;5,3.10; 7,11;72,2).

Questo traguardo agognato della vita eterna trova
nell'ardente desiderio, un mezzo primario ed un ali-
mento robusto (4,46); si impone come il segreto di
un'obbedienza perfetta (5,3.10) e di una umiltaÁ ge-
nuina (7,11); eÁ proposto come premio della pratica
abituale dello zelo buono (72,2) di cui questa piccola
regola eÁ compendio a tutti accessibile e sicuro (73,8).

Come si vede, senza questa certezza della vita eterna,
non eÁ possibile la vita monastica. PercheÂ senza la fede
nella certezza della vita eterna non c'eÁ vita cristiana.

2. Desiderare la vita eterna con ardente brama spiri-
tuale

Orbene, la tensione verso la vita eterna trova un
alimento robusto nel desiderio di essa. Come insegna
RB 4,46. «Desiderare la vita eterna con ardente brama
spirituale». PercioÁ il desiderio della vita eterna e/o di
Dio, del Paradiso.... eÁ un tema molto caro alla tradi-
zione cristiana e monastica in particolare.

2.1. Funzione del desiderio di Dio.

Il religioso e il monaco in particolare, eÁ chiamato ad
essere uomo di speranza. E il desiderio di Dio eÁ il mo-
tore della speranza. Desiderio di Dio, della vita eterna,
desiderio di essere con Cristo glorioso... si tratta di si-
nonimi. Il desiderio di Dio eÁ un po' il cuore della spe-
ranza cristiana la quale Ð come insegna la teologia Ð si
puoÁ descrivere come desiderio ardente di venire in pos-
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sesso di quei beni escatologici che la fede ci ha fatto
conoscere e insieme eÁ fiduciosa certezza di ottenere da
Dio tutti i mezzi per superare positivamente le molte-
plici difficoltaÁ che l'uomo viatore incontra nel suo cam-
mino verso la visione beatifica.

Il desiderio di Dio eÁ percioÁ una componente costi-
tutiva e nel contempo qualificativa della vita cristiana.
Voglio dire che senza un minimo desiderio di Dio, della
vita eterna, un cristiano eÁ tale solo di nome. Questo
elemento costituisce pertanto un criterio di discerni-
mento del grado e della qualitaÁ della vita spirituale.
Se esso eÁ vivo, ci si trova in presenza di una vita spiri-
tuale robusta; laddove esso eÁ debole e opaco, la vita
cristiana eÁ fragile e incipiente.

Ma nello stesso tempo, quanto piuÁ esso cresce, tanto
piuÁ tonifica la vita spirituale e contribuisce a rendere
«adulto» il cristiano.

Ambedue queste funzioni del desiderio in ordine
alla vita cristiana Ð rilevarne la consistenza e favorirne
la crescita Ð sembrano confermate e ben illustrate da
Francesco di Sales, nel suo Teotimo, o Trattato dell'amor di
Dio.

Questi maestri spirituali devono essere per noi degli
«amici» sempre a portata di mano. Se l'esperienza vi
dice Ð poicheÂ anche nella sfera spirituale esistono le
affinitaÁ elettive Ð che qualche santo in particolari mo-
menti di difficoltaÁ vi ha aiutate, dovete averlo caro, per-
cheÂ probabilmente si tratta del «vostro» santo o della
«vostra» santa, colui o colei che vi daraÁ le ali.

Francesco di Sales, in un brano del Teotimo con-
ferma con autorevolezza questa duplice funzione del
desiderio di Dio:
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IX

LA SEQUELA DI CRISTO

Parlavamo della consacrazione battesimale e reli-
giosa, il cui contenuto e, per noi, impegno, potrebbe
essere espresso cosõÁ: bisogna che non cessiamo mai
dalla volontaÁ, anzi, bisogna che noi coltiviamo sempre
meglio la volontaÁ di crescere nella vita teologale percheÂ
cosõÁ realizziamo la totalitaÁ di appartenenza a Dio come
eÁ richiesto dalla consacrazione battesimale, approfon-
dita da quella religiosa.

Orbene «il» Consacrato eÁ GesuÁ Cristo. Allora eÁ dav-
vero indispensabile che Cristo diventi il nostro mo-
dello. Da lui impareremo come fare per appartenere
totalmente a Dio. Ma diventa anche il nostro media-
tore. Non possiamo realizzare noi quell'impegno. San
Benedetto esprime questo dato fondamentale della
fede sin dal Prologo (21), quando scrive: «guidati dal
Vangelo camminiamo per le sue vie, per divenire degni
di vedere Colui che ci chiamoÁ al suo regno».

Tutto questo lo possiamo esprimere, come ama dire
il Concilio, con il termine «sequela di Cristo». Infatti l'ot-
tica preferenziale dei documenti conciliari quando vo-
gliono illustrare il rapporto che lega la vita religiosa a
Cristo eÁ quella di presentarlo in chiave di sequela Christi.
Essa va intesa certamente come imitazione di Cristo in
senso «morale». Ma ancor di piuÁ , come del resto fa
Paolo, nel significato di conformazione a Cristo, di co-
munione vitale con Cristo morto e risorto.

Se ogni cristiano, in forza del battesimo eÁ inserito
nella Pasqua del Signore, realmente e ontologica-
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mente, che dovraÁ poi impegnarsi a tradurre nella prassi,
il religioso ancor piuÁ profondamente risulta confor-
mato a Cristo sofferente e risorto, in quanto «imita piuÁ
fedelmente la forma di vita che il Figlio di Dio prese quando
venne nel mondo per fare la volontaÁ del Padre e che propose ai
discepoli che lo seguivano»1. Questo si attua mediante la
pratica dei consigli evangelici. Infatti la nota triplice
rottura che questi voti comportano, permette al reli-
gioso una partecipazione piuÁ intima e profonda alle
sofferenze redentrici di Cristo e insieme una maggiore
libertaÁ spirituale e in particolare una vera ed autentica
caritaÁ soprannaturale, cioeÁ un amore radicale a Cristo e
alla Chiesa, e costituiscono giaÁ, in qualche modo, una
partecipazione alla exousõÁa di Cristo risorto.

Riflettere un poco, sia pure a livello generale, sulla
sequela di Cristo cosõÁ intesa, diventa davvero un modo
per aiutarci a crescere nella vita cristiana e quindi nella
santitaÁ. Da quanto abbiamo detto ora, non eÁ difficile
rilevare che nella sequela di Cristo, e quindi nella pra-
tica dei tre voti vi eÁ un aspetto negativo ed un aspetto
positivo.

1. Aspetto negativo

L'aspetto negativo, o di rinuncia, che la professione
dei consigli evangelici comporta non eÁ certo quello
principale, ma eÁ reale. La vita religiosa non si caratte-
rizza da cioÁ cui si rinuncia, ma da Colui che si sceglie,
Cristo e il Suo Regno. Pertanto la rinuncia non puoÁ
costituire il contenuto della scelta religiosa ma la con-
seguenza. La triplice rinuncia rivela in realtaÁ che il
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cuore del religioso eÁ tutto preso da Dio e da Cristo e ne
manifesta l'amore preferenziale, anzi assoluto. Essa eÁ in
definitiva, come ha detto bene Aubry, la triplice condi-
zione di un'unica preferenza:

«Ð la preferenza del Cristo a tutti i beni del mondo: sa-
crificarglieli significa proclamare il Cristo come l'unico
necessario;
Ð la preferenza del Cristo all'amore coniugale e alla ge-
nerazione carnale: sacrificarglieli significa proclamare il
Cristo come l'unico amore;
Ð la preferenza del Cristo, infine, alla nostra stessa libertaÁ
individuale: sacrificargliela significa proclamare il Cristo
come il solo Signore»2.

Noi sappiamo bene che la nostra Regola sintetizza
tutto questo in quella lapidaria sentenza che con qual-
che ritocco, ritorna tre volte: non anteporre nulla all'amore
di Cristo3.

Vedete come i tre voti, con le tre «rotture», sono tre
modi di dire che davvero Cristo eÁ l'Assoluto e che noi
non gli anteponiamo nulla.

Allora dobbiamo decisamente rigettare, come fa del
resto anche il Vaticano II4, ogni tentativo di fondare
l'aspetto negativo della vita religiosa, cioeÁ la rinuncia,
su una concezione pessimistica, magari condita di di-
sprezzo o di paura, della realtaÁ creata. Non si entra in
monastero percheÂ si ha schifo della realtaÁ creata, tut-
t'altro! Ogni valore creato infatti, puoÁ essere mezzo che
ci porta a Dio anche se Ð ahimeÁ Ð purtroppo puoÁ
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2 AUBRY J., Teologia della vita religiosa alla luce del Vaticano II, LDC,
Leumann (TO) 19802, p. 42.

3 RB 4,21; cf. 5,2; 72,11.
4 Si veda, ad esempio, LG 46b; PC 12c; PO 17a.
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