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	  	  	  	  	  	  Nella	   meditazione	   precedente	   ho	   parlato	   della	   misericordia	   come	   la	   porta	   e	   le	   braccia	  
aperte	  di	  Dio	  verso	   l’uomo	  che	  vuole	  tornare	  a	  casa	  o	  Colui	  che	  si	  china	  sull’uomo	  buttato	  a	  
terra	  dai	  suoi	  nemici,	  interni	  ed	  esterni	  e	  incapace	  di	  risollevarsi.	  
	  	  	  	  	  	  Oggi	  vorrei	  parlarvi	  delle	  opere	  di	  misericordia	  e,	  in	  particolare,	  del	  visitare	  gli	  infermi.	  
	  	  	  	  	  C’è	  un	  atteggiamento	  di	  partenza	  da	  evitare	  e	  uno	  da	  assumere:	  da	  evitare	  è	  la	  pretesa	  del	  
sano,	   che	   va	   verso	   il	   bisogno	   dell’altro	   con	   l’atteggiamento	   di	   chi	   porta	   qualcosa,	   di	   chi	   dà,	  
pensando	  di	  non	  aver	  bisogno.	  L’atteggiamento	  vero	  è	  la	  disponibilità	  a	  ricevere:	  si	  riceve	  non	  
solo	   dal	   dono	   dell’altro	  ma	   anche	   dalla	   circostanza,	   dal	   lasciarsi	   smontare	   dalla	   situazione	  
dell’altro.	  Se	  non	  ti	  mette	   in	  crisi	   la	  situazione	  dell’altro,	  se	  non	  ti	   fa	  capire	  quanto	  sei	   tu	  ad	  
essere	   affamato,	   assetato,	   carcerato	   nei	   tuoi	   schemi,	   nelle	   tue	   presunte	   certezze,	   nei	   tuoi	  
peccati	  e	  nei	  tuoi	  egoismi,	  anche	  tu	  malato	  e	  bisognoso	  di	  aiuto,	  di	  consiglio,	  e	  così	  via,	  se	  non	  
comprendi	  la	  tua	  debolezza	  non	  puoi	  comprendere	  quella	  dell’altro	  e	  rischi	  di	  fare	  più	  danno	  
che	  bene.	  
	  	  	  	  	  Nell’enciclica	  Dives	  in	  Misericordia	  San	  Giovanni	  Paolo	  II	  scriveva:	  “Gesù	  Cristo	  ha	  insegnato	  
che	  l'uomo	  non	  soltanto	  riceve	  e	  sperimenta	  la	  misericordia	  di	  Dio,	  ma	  che	  è	  pure	  chiamato	  a	  
«usar	  misericordia»	  verso	  gli	  altri:	  «Beati	   i	  misericordiosi,	  perché	  troveranno	  misericordia».	  
La	  Chiesa	  vede	  in	  queste	  parole	  un	  appello	  all'azione	  e	  si	  sforza	  di	  praticare	  la	  misericordia.	  Se	  
tutte	   le	   beatitudini	   del	   Discorso	   della	   montagna	   indicano	   la	   via	   della	   conversione	   e	   del	  
cambiamento	   della	   vita,	   quella	   che	   riguarda	   i	   misericordiosi	   è	   a	   tale	   proposito	  
particolarmente	   eloquente.	   L'uomo	   giunge	   all'amore	   misericordioso	   di	   Dio,	   alla	   sua	  
misericordia,	  in	  quanto	  egli	  stesso	  interiormente	  si	  trasforma	  nello	  spirito	  di	  tale	  amore	  verso	  
il	  prossimo.	  
	  	  	  	  	  Questo	  processo	  autenticamente	  evangelico	  non	  è	  soltanto	  una	  svolta	  spirituale	  realizzata	  
una	  volta	  per	  sempre,	  ma	  è	  tutto	  uno	  stile	  di	  vita,	  una	  caratteristica	  essenziale	  e	  continua	  della	  
vocazione	   cristiana.	   Esso	   consiste	   nella	   costante	   scoperta	   e	   nella	   perseverante	   attuazione	  
dell'amore	  come	  forza	  unificante	  ed	  insieme	  elevante,	  nonostante	  tutte	  le	  difficoltà	  di	  natura	  
psicologica	  e	  sociale;	  si	  tratta	  infatti	  di	  un	  amore	  misericordioso	  che	  per	  sua	  essenza	  è	  amore	  
creatore.	  L'amore	  misericordioso,	  nei	  rapporti	  reciproci	  tra	  gli	  uomini,	  non	  è	  mai	  un	  atto	  o	  un	  
processo	  unilaterale.	  Perfino	  nei	  casi	  in	  cui	  tutto	  sembrerebbe	  indicare	  che	  soltanto	  una	  parte	  
sia	  quella	  che	  dona	  ed	  offre,	  e	  l'altra	  quella	  che	  soltanto	  riceve	  e	  prende	  (ad	  esempio,	  nel	  caso	  
del	  medico	  che	  cura,	  del	  maestro	  che	  insegna,	  dei	  genitori	  che	  mantengono	  ed	  educano	  i	  figli,	  
del	  benefattore	  che	  soccorre	  i	  bisognosi),	  in	  verità	  tuttavia	  anche	  colui	  che	  dona	  viene	  sempre	  
beneficato.	   In	   ogni	   caso,	   anche	   questi	   può	   facilmente	   ritrovarsi	   nella	   posizione	   di	   colui	   che	  
riceve,	   che	   ottiene	   un	   beneficio,	   che	   prova	   l'amore	   misericordioso,	   che	   si	   trova	   ad	   essere	  
oggetto	  di	  misericordia.	  Cristo	  crocifisso,	  in	  questo	  senso,	  è	  per	  noi	  il	  modello,	  l'ispirazione	  e	  
l'incitamento	  più	  alto.	  Basandoci	  su	  questo	  sconvolgente	  modello,	  possiamo	  con	  tutta	  umiltà	  



manifestare	  misericordia	   agli	   altri,	   sapendo	   che	   egli	   l'accoglie	   come	  dimostrata	   a	   se	   stesso.	  
Sulla	  base	  di	  questo	  modello,	  dobbiamo	  anche	  purificare	  continuamente	  tutte	  le	  nostre	  azioni	  
e	  tutte	  le	  nostre	  intenzioni	  in	  cui	  la	  misericordia	  viene	  intesa	  e	  praticata	  in	  modo	  unilaterale,	  
come	   bene	   fatto	   agli	   altri.	   Solo	   allora,	   in	   effetti,	   essa	   è	   realmente	   un	   atto	   di	   amore	  
misericordioso:	  quando,	  attuandola,	  siamo	  profondamente	  convinti	  che,	  al	   tempo	  stesso,	  noi	  
la	   sperimentiamo	   da	   parte	   di	   coloro	   che	   la	   accettano	   da	   noi.	   Se	   manca	   questa	   bilateralità,	  
questa	  reciprocità,	  le	  nostre	  azioni	  non	  sono	  ancora	  autentici	  atti	  di	  misericordia,	  né	  in	  noi	  si	  è	  
ancora	  compiuta	  pienamente	  la	  conversione,	  la	  cui	  strada	  ci	  è	  stata	  manifestata	  da	  Cristo	  con	  
la	   parola	   e	   con	   l'esempio	   fino	   alla	   croce,	   né	   partecipiamo	   ancora	   completamente	   alla	  
magnifica	  fonte	  dell'amore	  misericordioso	  che	  ci	  è	  stata	  da	  lui	  rivelata.”	  
	  	  	  	  Cristo	  crocifisso	  non	  è	  soltanto	  l’esempio	  di	  chi	  opera	  la	  misericordia	  ma	  anche	  la	  chiave	  di	  
lettura	  per	  comprendere	  la	  sofferenza:	  perché	  se	  tu	  sei	  scandalizzato	  dalla	  sofferenza,	  se	  non	  
ne	  comprendi	   il	  senso	  e	  cristianamente	   il	  significato	  salvifico,	   ti	  rivolgi	  al	  malato,	  quando	  tu	  
stesso	  non	  rifuggi	  dall’esperienza	  stessa	  della	  malattia,	  con	  superficialità,	  riducendolo	  ad	  un	  
bisogno	   o,	   nel	   caso	   dell’eutanasia,	   come	   qualcuno	   da	   eliminare,	   come	   un	   problema	   da	  
risolvere,	  magari	  con	  la	  buona	  intenzione	  di	  non	  farlo	  soffrire	  più.	  	  
	  	  	  	  Sempre	   Giovanni	   Paolo	   II	   ci	   ha	   aiutato	   a	   riflettere	   sul	   significato	   della	   sofferenza,	   sul	  
significato	   salvifico	   del	   dolore,	   con	   una	   lettera	   Salvifici	   Doloris	   del	   1984,	   dopo	   l’attentato	  
subito	  e	  l’esperienza	  dei	  diversi	  ricoveri	  in	  ospedale.	  	  
	  	  	  	  Scrive	   il	   Santo	   Papa:	   “Può	   darsi	   che	   la	  medicina,	   come	   scienza	   ed	   insieme	   come	   arte	   del	  
curare,	   scopra	   sul	   vasto	   terreno	  delle	   sofferenze	  dell'uomo	   il	   settore	   più	   conosciuto,	   quello	  
identificato	   con	   maggior	   precisione	   e,	   relativamente,	   più	   controbilanciato	   dai	   metodi	   del	  
«reagire	  »	   (cioè	  della	   terapia).	  Tuttavia,	  questo	  è	   solo	  un	  settore.	   Il	   terreno	  della	   sofferenza	  
umana	  è	  molto	  più	  vasto,	  molto	  più	  vario	  e	  pluridimensionale.	  L'uomo	  soffre	  in	  modi	  diversi,	  
non	  sempre	  contemplati	  dalla	  medicina,	  neanche	  nelle	   sue	  più	  avanzate	   specializzazioni.	  La	  
sofferenza	  è	  qualcosa	  di	  ancora	  più	  ampio	  della	  malattia,	  di	  più	  complesso	  ed	  insieme	  ancor	  
più	  profondamente	  radicato	  nell'umanità	  stessa.	  Una	  certa	   idea	  di	  questo	  problema	  ci	  viene	  
dalla	   distinzione	   tra	   sofferenza	   fisica	   e	   sofferenza	  morale.	   Questa	   distinzione	   prende	   come	  
fondamento	   la	   duplice	   dimensione	   dell'essere	   umano,	   ed	   indica	   l'elemento	   corporale	   e	  
spirituale	  come	  l'immediato	  o	  diretto	  soggetto	  della	  sofferenza.	  Per	  quanto	  si	  possano,	  fino	  ad	  
un	  certo	  grado,	  usare	  come	  sinonimi	  le	  parole	  «	  sofferenza	  »	  e	  «	  dolore	  »,	  la	  sofferenza	  fisica	  si	  
verifica	   quando	   in	   qualsiasi	  modo	   «duole	   il	   corpo»,	  mentre	   la	   sofferenza	  morale	   è	   «	   dolore	  
dell'anima	   ».	   Si	   tratta,	   infatti,	   del	   dolore	  di	   natura	   spirituale,	   e	   non	   solo	  della	   dimensione	   «	  
psichica	  »	  del	  dolore	  che	  accompagna	  sia	  la	  sofferenza	  morale,	  sia	  quella	  fisica.	  La	  vastità	  e	  la	  
multiformità	   della	   sofferenza	  morale	   non	   sono	   certamente	  minori	   di	   quella	   fisica;	   al	   tempo	  
stesso,	  però,	  essa	  sembra	  quasi	  meno	  identificata	  e	  meno	  raggiungibile	  dalla	  terapia.”	  Il	  dolore	  
e	   la	   sofferenza	   riguardano	   l’uomo	   nella	   sua	   interezza,	   corporale	   e	   spirituale,	   spesso	  
coinvolgendo	   le	   due	   sfere	   e	   soprattutto	   le	   relazioni	   di	   cui	   è	   circondata	   la	   persona	   malata.	  
Quale	  che	  sia	   la	  malattia	  essa	  coinvolge	  tutti	  coloro	  che	  fanno	  parte	  della	  vita	  del	  malato:	   la	  
famiglia,	   gli	   amici,	   i	   colleghi	   di	   lavoro,	   la	   comunità	   cristiana.	   L’interrompersi	   di	   queste	  
relazioni	  è,	  per	  il	  malato,	  un’esperienza	  di	  solitudine,	  di	  morte	  e	  di	  abbandono.	  Non	  possiamo	  
minimamente	  pensare	   che	   la	  malattia	   sia	  un	  problema	  del	  malato	   soltanto.	   “Così	  dunque	   la	  
realtà	  della	  sofferenza	  provoca	  l'interrogativo	  sull'essenza	  del	  male:	  che	  cosa	  è	  il	  male?	  
Questo	   interrogativo	   sembra,	   in	   un	   certo	   senso,	   inseparabile	   dal	   tema	   della	   sofferenza.	   La	  
risposta	  cristiana	  ad	  esso	  è	  diversa	  da	  quella	  che	  viene	  data	  da	  alcune	   tradizioni	   culturali	  e	  
religiose,	   le	   quali	   ritengono	   che	   l'esistenza	   sia	   un	   male,	   dal	   quale	   bisogna	   liberarsi.	   Il	  
cristianesimo	  proclama	  l'essenziale	  bene	  dell'esistenza	  e	  il	  bene	  di	  ciò	  che	  esiste,	  professa	  la	  
bontà	  del	  Creatore	  e	  proclama	  il	  bene	  delle	  creature.	  L'uomo	  soffre	  a	  causa	  del	  male,	  che	  è	  una	  
certa	   mancanza,	   limitazione	   o	   distorsione	   del	   bene.	   Si	   potrebbe	   dire	   che	   l'uomo	   soffre	   a	  
motivo	  di	  un	  bene	  al	  quale	  egli	  non	  partecipa,	  dal	  quale	  viene,	  in	  un	  certo	  senso,	  tagliato	  fuori,	  



o	   del	   quale	   egli	   stesso	   si	   è	   privato.	   Soffre	   in	   particolare	   quando	   «	   dovrebbe	   »	   aver	   parte	   -‐	  
nell'ordine	  normale	  delle	  cose	  -‐	  a	  questo	  bene,	  e	  non	  l'ha.	  
Cosi	  dunque	  nel	  concetto	  cristiano	  la	  realtà	  della	  sofferenza	  si	  spiega	  per	  mezzo	  del	  male,	  che	  
è	   sempre,	   in	   qualche	  modo,	   in	   riferimento	   ad	   un	   bene.”	   Interrogandosi	   sul	  male,	   l’uomo	   si	  
pone	   la	   domanda	   sul	   significato	   della	   sofferenza,	   sul	   perché,	   che	   non	   è	   immediatamente	  
comprensibile	   e	   che	   tendiamo	  a	   rifiutare,	   come	  qualcosa	  di	   estraneo	  alla	   vita.	  A	  Dio	   l’uomo	  
rivolge	   questa	   domanda:	   perché	   la	   sofferenza?	   Il	   libro	   di	   Giobbe	   affronta	   questo	   tema,	   dal	  
punto	   di	   vista	   della	   sofferenza	   dell’innocente.	   Ma	   è	   in	   Cristo	   che	   si	   svela	   pienamente	   tale	  
mistero:	   “	   «	  Dio	   infatti	   ha	   tanto	   amato	   il	  mondo	   che	  ha	   dato	   il	   suo	   Figlio	   unigenito,	   perché	  
chiunque	  crede	  in	  lui	  non	  muoia,	  ma	  abbia	  la	  vita	  eterna	  ».	  
Queste	  parole,	  pronunciate	  da	  Cristo	  nel	   colloquio	  con	  Nicodemo,	   ci	   introducono	  nel	   centro	  
stesso	   dell'azione	   salvifica	   di	   Dio.	   Esse	   esprimono	   anche	   l'essenza	   stessa	   della	   soteriologia	  
cristiana,	   cioè	  della	   teologia	  della	   salvezza.	  Salvezza	  significa	   liberazione	  dal	  male,	   e	  per	   ciò	  
stesso	   rimane	   in	   stretto	   rapporto	  col	  problema	  della	   sofferenza.	   Secondo	   le	  parole	   rivolte	  a	  
Nicodemo,	  Dio	  dà	   il	   suo	  Figlio	  al	  «	  mondo	  »	  per	   liberare	   l'uomo	  dal	  male,	  che	  porta	   in	  sé	   la	  
definitiva	  ed	  assoluta	  prospettiva	  della	  sofferenza.	  Contemporaneamente,	  la	  stessa	  parola	  «	  dà	  
»	   («	   ha	   dato	   »)	   indica	   che	   questa	   liberazione	   deve	   essere	   compiuta	   dal	   Figlio	   unigenito	  
mediante	   la	  sua	  propria	  sofferenza.	  E	   in	  ciò	  si	  manifesta	   l'amore,	   l'amore	  infinito	  sia	  di	  quel	  
Figlio	  unigenito,	   sia	  del	  Padre,	   il	   quale	  «	  dà	  »	  per	  questo	   il	   suo	  Figlio.	  Questo	  è	   l'amore	  per	  
l'uomo,	   l'amore	   per	   il	   «	   mondo	   »:	   è	   l'amore	   salvifico.”	   Il	   male	   e	   la	   sofferenza	   hanno	   un	  
significato	  complesso,	  legato	  al	  peccato	  personale,	  alla	  condizione	  di	  fragilità	  dell’uomo.	  Cristo	  
gli	  dà	  un	  valore	  redentivo,	  di	  liberazione:	  Liberaci	  dal	  male,	  diciamo	  nel	  Padre	  Nostro.	  
	  	  	  	  	  “In	  conseguenza	  dell'opera	  salvifica	  di	  Cristo	  l'uomo	  esiste	  sulla	  terra	  con	  la	  speranza	  della	  
vita	  e	  della	  santità	  eterne.	  E	  anche	  se	  la	  vittoria	  sul	  peccato	  e	  sulla	  morte,	  riportata	  da	  Cristo	  
con	   la	   sua	   croce	   e	   risurrezione,	   non	   abolisce	   le	   sofferenze	   temporali	   dalla	   vita	   umana,	   né	  
libera	   dalla	   sofferenza	   l'intera	   dimensione	   storica	   dell'esistenza	   umana,	   tuttavia	   su	   tutta	  
questa	  dimensione	  e	  su	  ogni	  sofferenza	  essa	  getta	  una	  luce	  nuova,	  che	  è	  la	  luce	  della	  salvezza.	  
E'	   questa	   la	   luce	   del	   Vangelo,	   cioè	   della	   Buona	  Novella.	   Al	   centro	   di	   questa	   luce	   si	   trova	   la	  
verità	  enunciata	  nel	  colloquio	  con	  Nicodemo:	  «	  Dio	  infatti	  ha	  tanto	  amato	  il	  mondo	  da	  dare	  il	  
suo	   Figlio	   unigenito	   ».	   Questa	   verità	   cambia	   dalle	   sue	   fondamenta	   il	   quadro	   della	   storia	  
dell'uomo	   e	   della	   sua	   situazione	   terrena:	   nonostante	   il	   peccato	   che	   si	   è	   radicato	   in	   questa	  
storia	   e	   come	   eredità	   originale	   e	   come	   «	   peccato	   del	   mondo	   »	   e	   come	   somma	   dei	   peccati	  
personali,	  Dio	  Padre	  ha	  amato	  il	  Figlio	  unigenito,	  cioè	  lo	  ama	  in	  modo	  durevole;	  nel	  tempo	  poi,	  
proprio	  per	  quest'amore	   che	   supera	   tutto,	   egli	   «	  dà	  »	  questo	  Figlio,	   affinché	   tocchi	   le	   radici	  
stesse	  del	  male	  umano	  e	  così	  si	  avvicini	  in	  modo	  salvifico	  all'intero	  mondo	  della	  sofferenza,	  di	  
cui	  l'uomo	  è	  partecipe.”	  Cristo	  ha	  accolto	  e	  condiviso	  l’esperienza	  della	  sofferenza	  umana	  nelle	  
sue	  duplici	  dimensioni:	  quante	  volte	  si	  è	  incontrato	  con	  il	  sofferente,	  lo	  ha	  baciato,	  guarito,	  lo	  
ha	   fatto	   sentire	   uomo	   vivo	   e	   non	   escluso	   dal	   mondo	   degli	   uomini,	   soprattutto	   ponendosi	  
accanto	  a	  quei	  malati	  la	  cui	  malattia	  li	  escludeva	  dalla	  vita	  sociale,	  come	  i	  lebbrosi.	  Ha	  avuto	  
compassione	   della	  morte,	   fisica	   e	   spirituale,	   sperimentata	   dagli	   uomini	   che	   incontrava.	   Si	   è	  
caricato	   della	   sofferenza,	   l’ha	   scelta	   come	   strumento	   di	   redenzione	   dell’uomo	   perché	   la	  
speranza	  dell’uomo	  superi	  il	  contesto	  della	  guarigione	  e	  guardi	  alla	  vita	  eterna,	  al	  compimento	  
eterno	  della	   sua	   esistenza.	   “Cristo	   soffre	   volontariamente	   e	   soffre	   innocentemente.	  Accoglie	  
con	   la	   sua	   sofferenza	   quell'interrogativo,	   che	   -‐	   posto	   molte	   volte	   dagli	   uomini	   -‐	   è	   stato	  
espresso,	   in	   un	   certo	   senso,	   in	  modo	   radicale	   dal	   Libro	  di	  Giobbe.	   Cristo,	   tuttavia,	   non	   solo	  
porta	  con	  sé	   la	  stessa	  domanda	  (e	  ciò	   in	  modo	  ancor	  più	  radicale,	  poiché	  egli	  non	  è	  solo	  un	  
uomo	  come	  Giobbe,	  ma	  è	  l'unigenito	  Figlio	  di	  Dio),	  ma	  porta	  anche	  il	  massimo	  della	  possibile	  
risposta	  a	  questo	  interrogativo.	  La	  risposta	  emerge,	  si	  può	  dire,	  dalla	  stessa	  materia,	  di	  cui	  è	  
costituita	  la	  domanda.	  Cristo	  dà	  la	  risposta	  all'interrogativo	  sulla	  sofferenza	  e	  sul	  senso	  della	  
sofferenza	  non	  soltanto	  col	  suo	   insegnamento,	  cioè	  con	   la	  Buona	  Novella,	  ma	  prima	  di	   tutto	  



con	   la	   propria	   sofferenza,	   che	   con	  un	   tale	   insegnamento	  della	  Buona	  Novella	   è	   integrata	   in	  
modo	  organico	  ed	  indissolubile.	  E	  questa	  è	  l'ultima,	  sintetica	  parola	  di	  questo	  insegnamento:	  «	  
la	  parola	  della	  Croce	  »,	  come	  dirà	  un	  giorno	  San	  Paolo.	  
Questa	  «	  parola	  della	  Croce	  »	  riempie	  di	  una	  realtà	  definitiva	  l'immagine	  dell'antica	  profezia.	  
Molti	  luoghi,	  molti	  discorsi	  durante	  l'insegnamento	  pubblico	  di	  Cristo	  testimoniano	  come	  egli	  
accetti	  sin	  dall'inizio	  questa	  sofferenza,	  che	  è	  la	  volontà	  del	  Padre	  per	  la	  salvezza	  del	  mondo.	  
Tuttavia,	  un	  punto	  definitivo	  diventa	  qui	  la	  preghiera	  nel	  Getsemani.	  Le	  parole:	  «	  Padre	  mio,	  
se	  è	  possibile,	  passi	  da	  me	  questo	  calice!	  Però	  non	  come	  voglio	   io,	  ma	  come	  vuoi	   tu!	  »,	   e	   in	  
seguito:	  «Padre	  mio,	  se	  questo	  calice	  non	  può	  passare	  da	  me	  senza	  che	  io	  lo	  beva,	  sia	  fatta	  la	  
tua	  volontà	  »,	  hanno	  una	  multiforme	  eloquenza.	  Esse	  provano	  la	  verità	  di	  quell'amore,	  che	  il	  
Figlio	  unigenito	  dà	  al	  Padre	  nella	  sua	  obbedienza.	  Al	  tempo	  stesso,	  attestano	  la	  verità	  della	  sua	  
sofferenza.	   Le	   parole	   della	   preghiera	   di	   Cristo	   al	   Getsemani	   provano	   la	   verità	   dell'amore	  
mediante	  la	  verità	  della	  sofferenza.	  Le	  parole	  di	  Cristo	  confermano	  con	  tutta	  semplicità	  questa	  
umana	  verità	  della	  sofferenza,	  fino	  in	  fondo:	  la	  sofferenza	  è	  un	  subire	  il	  male,	  davanti	  al	  quale	  
l'uomo	  rabbrividisce.	  Egli	  dice:	  «	  passi	  da	  me	  »,	  proprio	  così,	  come	  dice	  Cristo	  nel	  Getsemani.	  
Le	   sue	   parole	   attestano	   insieme	   quest'unica	   ed	   incomparabile	   profondità	   ed	   intensità	   della	  
sofferenza,	  che	  poté	  sperimentare	  solamente	   l'Uomo	  che	  è	   il	  Figlio	  unigenito.	  Esse	  attestano	  
quella	  profondità	  ed	  intensità,	  che	  le	  parole	  profetiche	  sopra	  riportate	  aiutano,	  a	  loro	  modo,	  a	  
capire:	  non	  certo	  fino	  in	  fondo	  (per	  questo	  si	  dovrebbe	  penetrare	  il	  mistero	  divino-‐umano	  del	  
Soggetto),	  ma	  almeno	  a	  percepire	  quella	  differenza	  (e	  somiglianza	  insieme)	  che	  si	  verifica	  tra	  
ogni	  possibile	  sofferenza	  dell'uomo	  e	  quella	  del	  Dio-‐Uomo.	  Il	  Getsemani	  è	   il	   luogo,	  nel	  quale	  
appunto	  questa	  sofferenza,	  in	  tutta	  la	  verità	  espressa	  dal	  profeta	  circa	  il	  male	  in	  essa	  provato,	  
si	  è	  rivelata	  quasi	  definitivamente	  davanti	  agli	  occhi	  dell'anima	  di	  Cristo.”	  
	  	  	  	  Anche	   noi	   come	   Chiesa	   siamo	   chiamati	   a	   condividere	   questa	   parola	   della	   Croce	   come	  
risposta	   al	  mistero	  della	   sofferenza.	  Visitare	   gli	   ammalati	   è	   l’opera	   con	   la	   quale	   incarniamo	  
questa	   parola.	   Quando	   andiamo	   da	   un	   malato,	   quando	   ce	   ne	   prendiamo	   carico,	   diamo	  
concretezza	   a	   questa	   parola,	   assumendo,	   come	   dice	   Paolo	   ai	   Filippesi,	   lo	   stesso	   sentire	   di	  
Cristo.	  Donando	  per	  Lui	  e	  a	  Lui	  la	  vita	  nella	  concretezza	  del	  servizio	  al	  malato	  come	  al	  povero	  
o	   all’affamato	   o	   al	   dubbioso	   e	   così	   via.	   A	   questa	   prova	   che	   investe	   la	   vita	   dell’uomo	  
rispondiamo	  con	   la	   certezza	   che	   tutto	  possiamo	   in	  Cristo,	   in	   forza	  della	  Sua	  Resurrezione	  e	  
della	   grazia	   dello	   Spirito	   che	   ci	   è	   stata	   donata.	   Ci	   carichiamo	   della	   sofferenza	   dell’altro	  
ascoltandolo	   e	   aiutandolo	   ad	   entrare	   nel	   mistero	   della	   sua	   sofferenza:	   “Questa	   interiore	  
maturità	   e	   grandezza	   spirituale	   nella	   sofferenza	   certamente	   sono	   frutto	   di	   una	   particolare	  
conversione	  e	  cooperazione	  con	   la	  Grazia	  del	  Redentore	  crocifisso.	  E'	   lui	  stesso	  ad	  agire	  nel	  
vivo	   delle	   umane	   sofferenze	   per	   mezzo	   del	   suo	   Spirito	   di	   verità,	   per	   mezzo	   dello	   Spirito	  
Consolatore.	   E'	   lui	   a	   trasformare,	   in	   un	   certo	   senso,	   la	   sostanza	   stessa	   della	   vita	   spirituale,	  
indicando	  all'uomo	  sofferente	  un	  posto	  vicino	  a	  sé.	  E'	  lui	  -‐	  come	  Maestro	  e	  Guida	  interiore	  -‐	  ad	  
insegnare	  al	   fratello	  e	  alla	  sorella	  sofferenti	  questo	  mirabile	  scambio,	  posto	  nel	  cuore	  stesso	  
del	  mistero	  della	  redenzione.	  La	  sofferenza	  è,	  in	  se	  stessa,	  un	  provare	  il	  male.	  Ma	  Cristo	  ne	  ha	  
fatto	   la	   più	   solida	   base	   del	   bene	   definitivo,	   cioè	   del	   bene	   della	   salvezza	   eterna.	   Con	   la	   sua	  
sofferenza	  sulla	  Croce	  Cristo	  ha	  raggiunto	  le	  radici	  stesse	  del	  male:	  del	  peccato	  e	  della	  morte.	  
Egli	  ha	  vinto	  l'artefice	  del	  male,	  che	  è	  Satana,	  e	  la	  sua	  permanente	  ribellione	  contro	  il	  Creatore.	  
Davanti	   al	   fratello	   o	   alla	   sorella	   sofferenti	   Cristo	   dischiude	   e	   dispiega	   gradualmente	   gli	  
orizzonti	   del	   Regno	   di	   Dio:	   di	   un	   mondo	   convertito	   al	   Creatore,	   di	   un	   mondo	   liberato	   dal	  
peccato,	   che	   si	   sta	   edificando	   sulla	   potenza	   salvifica	   dell'amore.	   E,	   lentamente	   ma	  
efficacemente,	  Cristo	  introduce	  in	  questo	  mondo,	  in	  questo	  Regno	  del	  Padre	  l'uomo	  sofferente,	  
in	  un	  certo	  senso	  attraverso	  il	  cuore	  stesso	  della	  sua	  sofferenza.	  La	  sofferenza,	  infatti,	  non	  può	  
essere	  trasformata	  e	  mutata	  con	  una	  grazia	  dall'esterno,	  ma	  dall'interno.	  E	  Cristo	  mediante	  la	  
sua	  propria	  sofferenza	  salvifica	  si	   trova	  quanto	  mai	  dentro	  ad	  ogni	  sofferenza	  umana,	  e	  può	  
agire	  dall'interno	  di	  essa	  con	  la	  potenza	  del	  suo	  Spirito	  di	  verità,	  del	  suo	  Spirito	  Consolatore…. 



Non	   sempre,	   però,	   un	   tale	   processo	   interiore	   si	   svolge	   in	   modo	   uguale.	   Spesso	   inizia	   e	   si	  
instaura	  con	  difficoltà.	  Già	  il	  punto	  stesso	  di	  partenza	  è	  diverso:	  diversa	  è	  la	  disposizione,	  che	  
l'uomo	   porta	   nella	   sua	   sofferenza.	   Si	   può,	   tuttavia,	   premettere	   che	   quasi	   sempre	   ciascuno	  
entra	  nella	  sofferenza	  con	  una	  protesta	  tipicamente	  umana	  e	  con	  la	  domanda	  del	  suo	  «	  perché	  
».	  Ciascuno	  si	  chiede	   il	   senso	  della	  sofferenza	  e	  cerca	  una	  risposta	  a	  questa	  domanda	  al	  suo	  
livello	  umano.	  Certamente	  pone	  più	  volte	  questa	  domanda	  anche	  a	  Dio,	  come	  la	  pone	  a	  Cristo.	  
Inoltre,	  egli	  non	  può	  non	  notare	  che	  colui,	  al	  quale	  pone	   la	  sua	  domanda,	   soffre	   lui	   stesso	  e	  
vuole	   rispondergli	   dalla	   Croce,	   dal	   centro	   della	   sua	   propria	   sofferenza.	   Tuttavia,	   a	   volte	   c'è	  
bisogno	   di	   tempo,	   persino	   di	   un	   lungo	   tempo,	   perché	   questa	   risposta	   cominci	   ad	   essere	  
internamente	  percepibile.	  Cristo,	  infatti,	  non	  risponde	  direttamente	  e	  non	  risponde	  in	  astratto	  
a	   questo	   interrogativo	   umano	   circa	   il	   senso	   della	   sofferenza.	   L'uomo	   ode	   la	   sua	   risposta	  
salvifica	  man	  mano	  che	  egli	  stesso	  diventa	  partecipe	  delle	  sofferenze	  di	  Cristo.	  
La	  risposta	  che	  giunge	  mediante	  tale	  partecipazione,	  lungo	  la	  strada	  dell'incontro	  interiore	  col	  
Maestro,	   è	  a	   sua	  volta	  qualcosa	  di	  più	  della	   sola	   risposta	  astratta	  all'interrogativo	  sul	   senso	  
della	   sofferenza.	   Questa	   è,	   infatti,	   soprattutto	   una	   chiamata.	   E'	   una	   vocazione.	   Cristo	   non	  
spiega	  in	  astratto	  le	  ragioni	  della	  sofferenza,	  ma	  prima	  di	  tutto	  dice:	  «	  Seguimi!	  ».	  Vieni!	  prendi	  
parte	  con	  la	  tua	  sofferenza	  a	  quest'opera	  di	  salvezza	  del	  mondo,	  che	  si	  compie	  per	  mezzo	  della	  
mia	   sofferenza!	   Per	   mezzo	   della	   mia	   Croce.	   Man	   mano	   che	   l'uomo	   prende	   la	   sua	   croce,	  
unendosi	   spiritualmente	   alla	   Croce	   di	   Cristo,	   si	   rivela	   davanti	   a	   lui	   il	   senso	   salvifico	   della	  
sofferenza.	  L'uomo	  non	  scopre	  questo	  senso	  al	  suo	  livello	  umano,	  ma	  al	  livello	  della	  sofferenza	  
di	  Cristo.	  Al	  tempo	  stesso,	  però,	  da	  questo	  livello	  di	  Cristo,	  quel	  senso	  salvifico	  della	  sofferenza	  
scende	   a	   livello	   dell'uomo	   e	   diventa,	   in	   qualche	   modo,	   la	   sua	   risposta	   personale.	   E	   allora	  
l'uomo	  trova	  nella	  sua	  sofferenza	  la	  pace	  interiore	  e	  perfino	  la	  gioia	  spirituale.”	  
	  	  	  	  	  Visitare	  gli	  ammalati,	  dunque,	  diventa	  un	  modo	  per	  aiutarli	  a	  guardare	   la	  malattia	  con	  gli	  
occhi	  di	  Cristo	  Crocifisso	  e	  a	  sentirsi	  partecipi	  della	  salvezza	  del	  mondo.	  
______________	  
*	  Preside	  Istituto	  Superiore	  Scienze	  Religiose	  "S.	  Luca"	  -‐	  Catania.	  	  
	  
	  


