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Le prime parole di papa Leone XIV

"La pace sia con tutti voi!

Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il buon
pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch’io vorrei che questo saluto di
pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone,
ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi!

Questa è la pace del Cristo Risorto, una pace disarmata e una pace disarmante,
umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti incondizionatamente.
Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa
di Papa Francesco che benediva Roma!

Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo, al mondo intero,
quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa
benedizione: Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti, e il male non prevarrà! Siamo
tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti mano nella mano con Dio e tra
di noi andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha
bisogno della sua luce. L’umanità necessita di Lui come il ponte per essere
raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri a
costruire ponti, con il dialogo, con l’incontro, unendoci tutti per essere un solo
popolo sempre in pace. Grazie a Papa Francesco!

Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per
essere Successore di Pietro e camminare insieme a voi, come Chiesa unita
cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini e
donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere
missionari.

Sono un figlio di Sant’Agostino, agostiniano, che ha detto: “con voi sono cristiano e
per voi vescovo”. In questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella
patria che Dio ci ha preparato.

Alla Chiesa di Roma un saluto speciale! [applausi] Dobbiamo cercare insieme
come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo,
sempre aperta a ricevere come questa piazza con le braccia aperte. Tutti, tutti
coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo e
l’amore.

Y si me permiten también, una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo
particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha



acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir
siendo Iglesia fiel de Jesucristo.

[E se mi permettete una parola, un saluto a tutti e in modo particolare alla mia
cara diocesi di Chiclayo, in Perù, dove un popolo fedele ha accompagnato il suo
vescovo, ha condiviso la sua fede e ha dato tanto, tanto per continuare ad essere
Chiesa fedele di Gesù Cristo.]

A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, di Italia, di tutto il mondo vogliamo essere
una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la
pace, che cerca sempre la carità, che cerca sempre di essere vicino specialmente a
coloro che soffrono.

Oggi è il giorno della Supplica alla Madonna di Pompei. Nostra Madre Maria vuole
sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo
amore.

Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova
missione, per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo e chiediamo questa grazia
speciale a Maria, nostra Madre".

Torna ai contenuti



Discorso del Santo Padre Leone XIV al Collegio
Cardinalizio

Fratelli Cardinali!

Saluto e ringrazio tutti voi per questo incontro e per i giorni che lo hanno
preceduto, dolorosi per la perdita del Santo Padre Francesco, impegnativi per le
responsabilità affrontate insieme e al tempo stesso, secondo la promessa che Gesù
stesso ci ha fatto, ricchi di grazia e di consolazione nello Spirito (cfr Gv 14,25-27).

Voi, cari Cardinali, siete i più stretti collaboratori del Papa, e ciò mi è di grande
conforto nell'accettare un giogo chiaramente di gran lunga superiore alle mie
forze, come a quelle di chiunque. La vostra presenza mi ricorda che il Signore,
che mi ha affidato questa missione, non mi lascia solo nel portarne la
responsabilità. So prima di tutto di poter contare sempre, sempre sul suo aiuto,
l’aiuto del Signore, e, per sua Grazia e Provvidenza, sulla vicinanza vostra e di
tanti fratelli e sorelle che in tutto il mondo credono in Dio, amano la Chiesa e
sostengono con la preghiera e con le buone opere il Vicario di Cristo.

Ringrazio il Decano del Collegio Cardinalizio, Cardinale Giovanni Battista Re –
merita un applauso, almeno uno se non di più –, la cui sapienza, frutto di una
lunga vita e di tanti anni di fedele servizio alla Sede Apostolica, ci ha molto
aiutato in questo tempo. Ringrazio il Camerlengo di Santa Romana Chiesa,
Cardinale Kevin Joseph Farrell – credo che è qui presente –, per il prezioso e
impegnativo ruolo che ha svolto nel tempo della Sede Vacante e della
Convocazione del Conclave. Rivolgo il mio pensiero anche ai fratelli Cardinali che,
per ragioni di salute, non hanno potuto essere presenti e con voi mi stringo a loro
in comunione di affetto e di preghiera.

In questo momento, ad un tempo triste e lieto, provvidenzialmente avvolto dalla
luce della Pasqua, vorrei che guardassimo assieme alla dipartita del compianto
Santo Padre Francesco e al Conclave come a un evento pasquale, una tappa del
lungo esodo attraverso cui il Signore continua a guidarci verso la pienezza della
vita; e in questa prospettiva affidiamo al «Padre misericordioso e Dio di ogni
consolazione» (2Cor 1,3) l’anima del defunto Pontefice e anche il futuro della
Chiesa.

Il Papa, a cominciare da San Pietro e fino a me, suo indegno Successore, è un
umile servitore di Dio e dei fratelli, non altro che questo. Bene lo hanno mostrato
gli esempi di tanti miei Predecessori, da ultimo quello di Papa Francesco stesso,
con il suo stile di piena dedizione nel servizio e sobria essenzialità nella vita, di
abbandono in Dio nel tempo della missione e di serena fiducia nel momento del
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ritorno alla Casa del Padre. Raccogliamo questa preziosa eredità e riprendiamo il
cammino, animati dalla stessa speranza che viene dalla fede.

È il Risorto, presente in mezzo a noi, che protegge e guida la Chiesa e che continua
a ravvivarla nella speranza, attraverso l’amore «riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato» (Rm 5,5). A noi spetta farci docili
ascoltatori della sua voce e fedeli ministri dei suoi disegni di salvezza, ricordando
che Dio ama comunicarsi, più che nel fragore del tuono e del terremoto, nel
«sussurro di una brezza leggera» (1Re 19,12) o, come alcuni traducono, in una
“sottile voce di silenzio”. È questo l’incontro importante, da non perdere, e a cui
educare e accompagnare tutto il santo Popolo di Dio che ci è affidato.

Nei giorni scorsi, abbiamo potuto vedere la bellezza e sentire la forza di questa
immensa comunità, che con tanto affetto e devozione ha salutato e pianto il suo
Pastore, accompagnandolo con la fede e con la preghiera nel momento del suo
definitivo incontro con il Signore. Abbiamo visto qual è la vera grandezza della
Chiesa, che vive nella varietà delle sue membra unite all’unico Capo, Cristo,
«pastore e custode» (1Pt 2,25) delle nostre anime. Essa è il grembo da cui anche
noi siamo stati generati e al tempo stesso il gregge (cfr Gv 21,15-17), il campo (cfr 
Mc 4,1-20) che ci è dato perché lo curiamo e lo coltiviamo, lo alimentiamo con i
Sacramenti della salvezza e lo fecondiamo con il seme della Parola, così che,
solido nella concordia ed entusiasta nella missione, cammini, come già gli Israeliti
nel deserto, all’ombra della nube e alla luce del fuoco di Dio (cfr Es 13,21).

E in proposito vorrei che insieme, oggi, rinnovassimo la nostra piena adesione, in
tale cammino, alla via che ormai da decenni la Chiesa universale sta percorrendo
sulla scia del Concilio Vaticano II. Papa Francesco ne ha richiamato e attualizzato
magistralmente i contenuti nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium, di cui
voglio sottolineare alcune istanze fondamentali: il ritorno al primato di Cristo
nell’annuncio (cfr n. 11); la conversione missionaria di tutta la comunità cristiana
(cfr n. 9); la crescita nella collegialità e nella sinodalità (cfr n. 33); l’attenzione al 
sensus fidei (cfr nn. 119-120), specialmente nelle sue forme più proprie e inclusive,
come la pietà popolare (cfr n. 123); la cura amorevole degli ultimi, degli scartati
(cfr n. 53); il dialogo coraggioso e fiducioso con il mondo contemporaneo nelle sue
varie componenti e realtà (cfr n. 84; Concilio Vaticano II, Cost. Past. Gaudium et
spes, 1-2).

Si tratta di principi del Vangelo che da sempre animano e ispirano la vita e l’opera
della Famiglia di Dio, di valori attraverso i quali il volto misericordioso del Padre
si è rivelato e continua a rivelarsi nel Figlio fatto uomo, speranza ultima di
chiunque cerchi con animo sincero la verità, la giustizia, la pace e la fraternità
(cfr Benedetto XVI, Lett. enc. Spe salvi, 2; Francesco, Bolla Spes non confundit, 3).

Proprio sentendomi chiamato a proseguire in questa scia, ho pensato di prendere
il nome di Leone XIV. Diverse sono le ragioni, però principalmente perché il Papa
Leone XIII, con la storica Enciclica Rerum novarum, affrontò la questione sociale
nel contesto della prima grande rivoluzione industriale; e oggi la Chiesa offre a
tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un’altra rivoluzione
industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide
per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
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Fratelli carissimi, vorrei concludere questa prima parte del nostro incontro
facendo mio – e proponendo anche a voi – l’auspicio che San Paolo VI, nel 1963,
pose all’inizio del suo Ministero petrino: «Passi su tutto il mondo come una
grande fiamma di fede e di amore che accenda tutti gli uomini di buona volontà,
ne rischiari le vie della collaborazione reciproca, e attiri sull’umanità, ancora e
sempre, l’abbondanza delle divine compiacenze, la forza stessa di Dio, senza
l’aiuto del Quale, nulla è valido, nulla è santo» (Messaggio all’intera Famiglia
Umana Qui fausto die, 22 giugno 1963).

Siano questi anche i nostri sentimenti, da tradurre in preghiera e impegno, con
l’aiuto del Signore. Grazie!
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La prima omelia di Leone XIV

Inizierò con alcune parole in inglese, e il resto in italiano. 

Ma voglio ripetere le parole del Salmo responsoriale: canterò “al Signore un canto
nuovo, perché ha compiuto meraviglie”.

E infatti, non solo con me, ma con tutti noi. Fratelli Cardinali, mentre celebriamo
questa mattina, vi invito a riconoscere le meraviglie che il Signore ha fatto, le
benedizioni che il Signore continua a riversare su tutti noi attraverso il ministero
di Pietro.

Mi avete chiamato a portare quella croce e a essere benedetto con quella
missione, e so di poter contare su ognuno di voi per camminare con me, mentre
continuiamo come Chiesa, come comunità di amici di Gesù, come credenti ad
annunciare la Buona Novella, ad annunciare il Vangelo.

«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16,16). Con queste parole Pietro,
interrogato dal Maestro, assieme agli altri discepoli, circa la sua fede in Lui,
esprime in sintesi il patrimonio che da duemila anni la Chiesa, attraverso la
successione apostolica, custodisce, approfondisce e trasmette (Traduzione nostra
dall'inglese).

Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente, cioè l’unico Salvatore e il rivelatore del
volto del Padre.

In Lui Dio, per rendersi vicino e accessibile agli uomini, si è rivelato a noi negli
occhi fiduciosi di un bambino, nella mente vivace di un giovane, nei lineamenti
maturi di un uomo (cfr CONC. VAT. II, Cost. Past. Gaudium et spes, 22), fino ad
apparire ai suoi, dopo la risurrezione, con il suo corpo glorioso. Ci ha mostrato
così un modello di umanità santa che tutti possiamo imitare, insieme alla
promessa di un destino eterno che invece supera ogni nostro limite e capacità.

Pietro, nella sua risposta, coglie tutte e due queste cose: il dono di Dio e il
cammino da percorrere per lasciarsene trasformare, dimensioni inscindibili della
salvezza, affidate alla Chiesa perché le annunci per il bene del genere umano.
Affidate a noi, da Lui scelti prima che ci formassimo nel grembo materno (cfr Ger
1,5), rigenerati nell’acqua del Battesimo e, al di là dei nostri limiti e senza nostro
merito, condotti qui e di qui inviati, perché il Vangelo sia annunciato ad ogni
creatura (cfr Mc 16,15).

In particolare poi Dio, chiamandomi attraverso il vostro voto a succedere al Primo
degli Apostoli, questo tesoro lo affida a me perché, col suo aiuto, ne sia fedele
amministratore (cfr 1Cor 4,2) a favore di tutto il Corpo mistico della Chiesa; così



che Essa sia sempre più città posta sul monte (cfr Ap 21,10), arca di salvezza che
naviga attraverso i flutti della storia, faro che illumina le notti del mondo. E ciò
non tanto grazie alla magnificenza delle sue strutture o per la grandiosità delle
sue costruzioni – come i monumenti in cui ci troviamo –, quanto attraverso la
santità dei suoi membri, di quel «popolo che Dio si è acquistato perché proclami le
opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce
meravigliosa» (1Pt 2,9).

Tuttavia, a monte della conversazione in cui Pietro fa la sua professione di fede,
c’è anche un’altra domanda: «La gente – chiede Gesù –, chi dice che sia il Figlio
dell’uomo?» (Mt 16,13). Non è una questione banale, anzi riguarda un aspetto
importante del nostro ministero: la realtà in cui viviamo, con i suoi limiti e le sue
potenzialità, le sue domande e le sue convinzioni. «La gente chi dice che sia il
Figlio dell’uomo?» (Mt 16,13). Pensando alla scena su cui stiamo riflettendo,
potremmo trovare a questa domanda due possibili risposte, che delineano
altrettanti atteggiamenti.

C’è prima di tutto la risposta del mondo. Matteo sottolinea che la conversazione
fra Gesù e i suoi circa la sua identità avviene nella bellissima cittadina di Cesarea
di Filippo, ricca di palazzi lussuosi, incastonata in uno scenario naturale
incantevole, alle falde dell’Hermon, ma anche sede di circoli di potere crudeli e
teatro di tradimenti e di infedeltà. Questa immagine ci parla di un mondo che
considera Gesù una persona totalmente priva d’importanza, al massimo un
personaggio curioso, che può suscitare meraviglia con il suo modo insolito di
parlare e di agire. E così, quando la sua presenza diventerà fastidiosa per le
istanze di onestà e le esigenze morali che richiama, questo “mondo” non esiterà a
respingerlo e a eliminarlo. C’è poi l’altra possibile risposta alla domanda di Gesù:
quella della gente comune. Per loro il Nazareno non è un “ciarlatano”: è un uomo
retto, uno che ha coraggio, che parla bene e che dice cose giuste, come altri grandi
profeti della storia di Israele. Per questo lo seguono, almeno finché possono farlo
senza troppi rischi e inconvenienti. Però lo considerano solo un uomo, e perciò,
nel momento del pericolo, durante la Passione, anch’essi lo abbandonano e se ne
vanno, delusi. Colpisce, di questi due atteggiamenti, la loro attualità. Essi
incarnano infatti idee che potremmo ritrovare facilmente – magari espresse con
un linguaggio diverso, ma identiche nella sostanza – sulla bocca di molti uomini e
donne del nostro tempo. Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede
cristiana è ritenuta una cosa assurda, per persone deboli e poco intelligenti;
contesti in cui ad essa si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il
denaro, il successo, il potere, il piacere. Si tratta di ambienti in cui non è facile
testimoniare e annunciare il Vangelo e dove chi crede è deriso, osteggiato,
disprezzato, o al massimo sopportato e compatito. Eppure, proprio per questo,
sono luoghi in cui urge la missione, perché la mancanza di fede porta spesso con
sé drammi quali la perdita del senso della vita, l’oblio della misericordia, la
violazione della dignità della persona nelle sue forme più drammatiche, la crisi
della famiglia e tante altre ferite di cui la nostra società soffre e non poco.

Anche oggi non mancano poi i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo, è
ridotto solamente a una specie di leader carismatico o di superuomo, e ciò non
solo tra i non credenti, ma anche tra molti battezzati, che finiscono così col vivere,
a questo livello, in un ateismo di fatto.



Questo è il mondo che ci è affidato, nel quale, come tante volte ci ha insegnato
Papa Francesco, siamo chiamati a testimoniare la fede gioiosa in Gesù Salvatore.
Perciò, anche per noi, è essenziale ripetere: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente» (Mt 16,16).

È essenziale farlo prima di tutto nel nostro rapporto personale con Lui,
nell’impegno di un quotidiano cammino di conversione. Ma poi anche, come
Chiesa, vivendo insieme la nostra appartenenza al Signore e portandone a tutti la
Buona Notizia (cfr CONC. VAT. II, Cost. Dogm. Lumen gentium, 1).

Dico questo prima di tutto per me, come Successore di Pietro, mentre inizio la mia
missione di Vescovo della Chiesa che è in Roma, chiamata a presiedere nella
carità la Chiesa universale, secondo la celebre espressione di Sant’Ignazio di
Antiochia (cfr Lettera ai Romani, Saluto). Egli, condotto in catene verso questa
città, luogo del suo imminente sacrificio, scriveva ai cristiani che vi si trovavano:
«Allora sarò veramente discepolo di Gesù Cristo, quando il mondo non vedrà il
mio corpo» (Lettera ai Romani, IV, 1). Si riferiva all’essere divorato dalle belve nel
circo – e così avvenne –, ma le sue parole richiamano in senso più generale un
impegno irrinunciabile per chiunque nella Chiesa eserciti un ministero di
autorità: sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e
glorificato (cfr Gv 3,30), spendersi fino in fondo perché a nessuno manchi
l’opportunità di conoscerlo e amarlo. Dio mi dia questa grazia, oggi e sempre, con
l’aiuto della tenerissima intercessione di Maria Madre della Chiesa.
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Le parole di Papa Leone XIV alla recita del
Regina Caeli

Cari fratelli e sorelle, buona domenica!

Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica del mio servizio come
Vescovo di Roma sia quella del Buon Pastore, la quarta del tempo di Pasqua. In
questa domenica sempre si proclama nella Messa il Vangelo di Giovanni al
capitolo decimo, in cui Gesù si rivela come il Pastore vero, che conosce e ama le
sue pecore e per loro dà la vita.

In questa domenica, da sessantadue anni, si celebra la Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni. E inoltre oggi Roma ospita il Giubileo delle Bande
musicali e degli Spettacoli popolari. Saluto con affetto tutti questi pellegrini e li
ringrazio perché con la loro musica e le loro rappresentazioni allietano la festa, la
festa di Cristo Buon Pastore: sì, è Lui che guida la Chiesa con il suo Santo Spirito.

Gesù nel Vangelo afferma di conoscere le sue pecore, e che esse ascoltano la sua
voce e lo seguono (cfr Gv 10,27). In effetti, come insegna il Papa San Gregorio
Magno, le persone «corrispondono all’amore di chi le ama» (Omelia 14, 3-6).

Oggi, dunque, fratelli e sorelle, ho la gioia di pregare con voi e con tutto il Popolo
di Dio per le vocazioni, specialmente per quelle al sacerdozio e alla vita religiosa.
La Chiesa ne ha tanto bisogno! Ed è importante che i giovani e le giovani trovino,
nelle nostre comunità, accoglienza, ascolto, incoraggiamento nel loro cammino
vocazionale, e che possano contare su modelli credibili di dedizione generosa a
Dio e ai fratelli.

Facciamo nostro l’invito che Papa Francesco ci ha lasciato nel suo Messaggio per
la Giornata odierna: l’invito ad accogliere e accompagnare i giovani. E chiediamo
al Padre celeste di essere gli uni per gli altri, ciascuno in base al proprio stato,
pastori “secondo il suo cuore” (cfr Ger 3,15), capaci di aiutarci a vicenda a
camminare nell’amore e nella verità. E ai giovani dico: “Non abbiate paura!
Accettate l’invito della Chiesa e di Cristo Signore!”

La Vergine Maria, la cui vita fu tutta una risposta alla chiamata del Signore, ci
accompagni sempre nella sequela di Gesù.
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Incontro di Papa Leone XIV con i Rappresentanti
dei Media convenuti a Roma per il Conclave

Buongiorno e grazie per questa bellissima accoglienza! Dicono che quando si
applaude all’inizio non vale granché! Se alla fine sarete ancora svegli e vorrete
ancora applaudire, grazie mille! 

Fratelli e sorelle!

Do il benvenuto a voi, rappresentanti dei media di tutto il mondo. Vi ringrazio per
il lavoro che avete fatto e state facendo in questo tempo, che per la Chiesa è
essenzialmente un tempo di Grazia.

Nel “Discorso della montagna” Gesù ha proclamato: «Beati gli operatori di pace»
(Mt 5,9). Si tratta di una Beatitudine che ci sfida tutti e che vi riguarda da vicino,
chiamando ciascuno all’impegno di portare avanti una comunicazione diversa,
che non ricerca il consenso a tutti i costi, non si riveste di parole aggressive, non
sposa il modello della competizione, non separa mai la ricerca della verità
dall’amore con cui umilmente dobbiamo cercarla. La pace comincia da ognuno di
noi: dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri, parliamo degli altri; e,
in questo senso, il modo in cui comunichiamo è di fondamentale importanza:
dobbiamo dire “no” alla guerra delle parole e delle immagini, dobbiamo
respingere il paradigma della guerra.

Permettetemi allora di ribadire oggi la solidarietà della Chiesa ai giornalisti
incarcerati per aver cercato di raccontare la verità, e con queste parole anche
chiedere la liberazione di questi giornalisti incarcerati. La Chiesa riconosce in
questi testimoni – penso a coloro che raccontano la guerra anche a costo della vita
– il coraggio di chi difende la dignità, la giustizia e il diritto dei popoli a essere
informati, perché solo i popoli informati possono fare scelte libere. La sofferenza
di questi giornalisti imprigionati interpella la coscienza delle Nazioni e della
comunità internazionale, richiamando tutti noi a custodire il bene prezioso della
libertà di espressione e di stampa.

Grazie, cari amici, per il vostro servizio alla verità. Voi siete stati a Roma in queste
settimane per raccontare la Chiesa, la sua varietà e, insieme, la sua unità. Avete
accompagnato i riti della Settimana Santa; avete poi raccontato il dolore per la
morte di Papa Francesco, avvenuta però nella luce della Pasqua. Quella stessa
fede pasquale ci ha introdotti nello spirito del Conclave, che vi ha visti
particolarmente impegnati in giornate faticose; e, anche in questa occasione, siete
riusciti a narrare la bellezza dell’amore di Cristo che ci unisce tutti e ci fa essere
un unico popolo, guidato dal Buon Pastore.



Viviamo tempi difficili da percorrere e da raccontare, che rappresentano una
sfida per tutti noi e che non dobbiamo fuggire. Al contrario, essi chiedono a
ciascuno, nei nostri diversi ruoli e servizi, di non cedere mai alla mediocrità. La
Chiesa deve accettare la sfida del tempo e, allo stesso modo, non possono esistere
una comunicazione e un giornalismo fuori dal tempo e dalla storia. Come ci
ricorda Sant’Agostino, che diceva: “Viviamo bene e i tempi saranno buoni. Noi
siamo i tempi” (cfr Discorso 80, 8).

Grazie, dunque, di quanto avete fatto per uscire dagli stereotipi e dai luoghi
comuni, attraverso i quali leggiamo spesso la vita cristiana e la stessa vita della
Chiesa. Grazie, perché siete riusciti a cogliere l’essenziale di quel che siamo, e a
trasmetterlo con ogni mezzo al mondo intero.

Oggi, una delle sfide più importanti è quella di promuovere una comunicazione
capace di farci uscire dalla “torre di Babele” in cui talvolta ci troviamo, dalla
confusione di linguaggi senza amore, spesso ideologici o faziosi. Perciò, il vostro
servizio, con le parole che usate e lo stile che adottate, è importante. La
comunicazione, infatti, non è solo trasmissione di informazioni, ma è creazione di
una cultura, di ambienti umani e digitali che diventino spazi di dialogo e di
confronto. E guardando all’evoluzione tecnologica, questa missione diventa
ancora più necessaria. Penso, in particolare, all’intelligenza artificiale col suo
potenziale immenso, che richiede, però, responsabilità e discernimento per
orientare gli strumenti al bene di tutti, così che possano produrre benefici per
l’umanità. E questa responsabilità riguarda tutti, in proporzione all’età e ai ruoli
sociali.

Cari amici, impareremo con il tempo a conoscerci meglio. Abbiamo vissuto –
possiamo dire insieme – giorni davvero speciali. Li abbiamo, li avete condivisi con
ogni mezzo di comunicazione: la TV, la radio, il web, i social. Vorrei tanto che
ognuno di noi potesse dire di essi che ci hanno svelato un pizzico del mistero della
nostra umanità, e che ci hanno lasciato un desiderio di amore e di pace. Per
questo ripeto a voi oggi l’invito fatto da Papa Francesco nel suo ultimo messaggio
per la prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali: disarmiamo la
comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio; purifichiamola
dall’aggressività. Non serve una comunicazione fragorosa, muscolare, ma
piuttosto una comunicazione capace di ascolto, di raccogliere la voce dei deboli
che non hanno voce. Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra.
Una comunicazione disarmata e disarmante ci permette di condividere uno
sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità
umana.

Voi siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di
ingiustizia e di povertà, e il lavoro silenzioso di tanti per un mondo migliore. Per
questo vi chiedo di scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una
comunicazione di pace.

Grazie a tutti voi. Che Dio vi benedica!
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Discorso di papa Leone XIV ai partecipanti al
Giubileo delle Chiese orientali

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi!

Beatitudini, Eminenza, Eccellenze,

cari sacerdoti, consacrate e consacrati,

fratelli e sorelle,

Cristo è risorto. È veramente risorto! Vi saluto con le parole che, in molte regioni,
l’Oriente cristiano in questo tempo pasquale non si stanca di ripetere,
professando il nucleo centrale della fede e della speranza. Ed è bello vedervi qui
proprio in occasione del Giubileo della speranza, della quale la risurrezione di
Gesù è il fondamento indistruttibile. Benvenuti a Roma! Sono felice di incontrarvi
e di dedicare ai fedeli orientali uno dei primi incontri del mio pontificato.

Siete preziosi. Guardando a voi, penso alla varietà delle vostre provenienze, alla
storia gloriosa e alle aspre sofferenze che molte vostre comunità hanno patito o
patiscono. E vorrei ribadire quanto delle Chiese Orientali disse Papa Francesco:
«Sono Chiese che vanno amate: custodiscono tradizioni spirituali e sapienziali
uniche, e hanno tanto da dirci sulla vita cristiana, sulla sinodalità e sulla liturgia;
pensiamo ai padri antichi, ai Concili, al monachesimo: tesori inestimabili per la
Chiesa» (Discorso ai partecipanti all’Assemblea della ROACO, 27 giugno 2024).

Desidero citare anche Papa Leone XIII, che per primo dedicò uno specifico
documento alla dignità delle vostre Chiese, data anzitutto dal fatto che “l’opera
della redenzione umana iniziò nell’Oriente” (cfr Lett. ap. Orientalium dignitas, 30
novembre 1894). Sì, avete «un ruolo unico e privilegiato, in quanto contesto
originario della Chiesa nascente» (S. Giovanni Paolo II, Lett. ap. Orientale lumen,
5). È significativo che alcune delle vostre Liturgie – in questi giorni le state
celebrando solennemente a Roma secondo le varie tradizioni – utilizzano ancora
la lingua del Signore Gesù. Ma Papa Leone XIII espresse un accorato appello
affinché la «legittima varietà di liturgia e di disciplina orientale […] ridondi a […]
grande decoro e utilità della Chiesa» (Lett. ap. Orientalium dignitas). La sua
preoccupazione di allora è molto attuale, perché ai nostri giorni tanti fratelli e
sorelle orientali, tra cui diversi di voi, costretti a fuggire dai loro territori di
origine a causa di guerra e persecuzioni, di instabilità e povertà, rischiano,
arrivando in Occidente, di perdere, oltre alla patria, anche la propria identità
religiosa. E così, con il passare delle generazioni, si smarrisce il patrimonio
inestimabile delle Chiese Orientali.
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Oltre un secolo fa, Leone XIII notò che «la conservazione dei riti orientali è più
importante di quanto si creda» e a questo fine prescrisse persino che «qualsiasi
missionario latino, del clero secolare o regolare, che con consigli o aiuti attiri
qualche orientale al rito latino» fosse «destituito ed escluso dal suo ufficio» (ibid.).
Accogliamo l’appello a custodire e promuovere l’Oriente cristiano, soprattutto
nella diaspora; qui, oltre ad erigere, dove possibile e opportuno, delle
circoscrizioni orientali, occorre sensibilizzare i latini. In questo senso chiedo al 
Dicastero per le Chiese Orientali, che ringrazio per il suo lavoro, di aiutarmi a
definire principi, norme, linee-guida attraverso cui i Pastori latini possano
concretamente sostenere i cattolici orientali della diaspora e a preservare le loro
tradizioni viventi e ad arricchire con la loro specificità il contesto in cui vivono.

La Chiesa ha bisogno di voi. Quanto è grande l’apporto che può darci oggi
l’Oriente cristiano! Quanto bisogno abbiamo di recuperare il senso del mistero,
così vivo nelle vostre liturgie, che coinvolgono la persona umana nella sua
totalità, cantano la bellezza della salvezza e suscitano lo stupore per la grandezza
divina che abbraccia la piccolezza umana! E quanto è importante riscoprire,
anche nell’Occidente cristiano, il senso del primato di Dio, il valore della
mistagogia, dell’intercessione incessante, della penitenza, del digiuno, del pianto
per i peccati propri e dell’intera umanità (penthos), così tipici delle spiritualità
orientali! Perciò è fondamentale custodire le vostre tradizioni senza annacquarle,
magari per praticità e comodità, così che non vengano corrotte da uno spirito
consumistico e utilitarista.

Le vostre spiritualità, antiche e sempre nuove, sono medicinali. In esse il senso
drammatico della miseria umana si fonde con lo stupore per la misericordia
divina, così che le nostre bassezze non provochino disperazione, ma invitino ad
accogliere la grazia di essere creature risanate, divinizzate ed elevate alle altezze
celesti. Abbiamo bisogno di lodare e ringraziare senza fine il Signore per questo.
Con voi possiamo pregare le parole di Sant’Efrem il Siro e dire a Gesù: «Gloria a te
che della tua croce hai fatto un ponte sulla morte. […] Gloria a te che ti sei
rivestito del corpo dell’uomo mortale e lo hai trasformato in sorgente di vita per
tutti i mortali» (Discorso sul Signore, 9). È un dono da chiedere quello di saper
vedere la certezza della Pasqua in ogni travaglio della vita e di non perderci
d’animo ricordando, come scriveva un altro grande padre orientale, che «il più
grande peccato è non credere nelle energie della Risurrezione» (Sant’Isacco di
Ninive, Sermones ascetici, I,5).

Chi dunque, più di voi, può cantare parole di speranza nell’abisso della violenza?
Chi più di voi, che conoscete da vicino gli orrori della guerra, tanto che Papa
Francesco chiamò le vostre Chiese «martiriali» (Discorso alla ROACO, cit.)? È vero:
dalla Terra Santa all’Ucraina, dal Libano alla Siria, dal Medio Oriente al Tigray e al
Caucaso, quanta violenza! E su tutto questo orrore, sui massacri di tante giovani
vite, che dovrebbero provocare sdegno, perché, in nome della conquista militare,
a morire sono le persone, si staglia un appello: non tanto quello del Papa, ma di
Cristo, che ripete: «Pace a voi!» (Gv 20,19.21.26). E specifica: «Vi lascio la pace, vi
do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi» (Gv 14,27). La pace di
Cristo non è il silenzio tombale dopo il conflitto, non è il risultato della
sopraffazione, ma è un dono che guarda alle persone e ne riattiva la vita.
Preghiamo per questa pace, che è riconciliazione, perdono, coraggio di voltare
pagina e ricominciare.
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Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo. La Santa Sede è a
disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai
popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità
della pace. I popoli vogliono la pace e io, col cuore in mano, dico ai responsabili
dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo! La guerra non è mai
inevitabile, le armi possono e devono tacere, perché non risolvono i problemi ma
li aumentano; perché passerà alla storia chi seminerà pace, non chi mieterà
vittime; perché gli altri non sono anzitutto nemici, ma esseri umani: non cattivi da
odiare, ma persone con cui parlare. Rifuggiamo le visioni manichee tipiche delle
narrazioni violente, che dividono il mondo in buoni e cattivi.

La Chiesa non si stancherà di ripetere: tacciano le armi. E vorrei ringraziare Dio
per quanti nel silenzio, nella preghiera, nell’offerta cuciono trame di pace; e i
cristiani – orientali e latini – che, specialmente in Medio Oriente, perseverano e
resistono nelle loro terre, più forti della tentazione di abbandonarle. Ai cristiani
va data la possibilità, non solo a parole, di rimanere nelle loro terre con tutti i
diritti necessari per un’esistenza sicura. Vi prego, ci si impegni per questo!

E grazie, grazie a voi, cari fratelli e sorelle dell’Oriente, da cui è sorto Gesù, il Sole
di giustizia, per essere “luci del mondo” (cfr Mt 5,14). Continuate a brillare per
fede, speranza e carità, e per null’altro. Le vostre Chiese siano di esempio, e i
Pastori promuovano con rettitudine la comunione, soprattutto nei Sinodi dei
Vescovi, perché siano luoghi di collegialità e di corresponsabilità autentica. Si curi
la trasparenza nella gestione dei beni, si dia testimonianza di dedizione umile e
totale al santo popolo di Dio, senza attaccamenti agli onori, ai poteri del mondo e
alla propria immagine. San Simeone il Nuovo Teologo additava un bell’esempio:
«Come uno, gettando polvere sulla fiamma di una fornace accesa la spegne, allo
stesso modo le preoccupazioni di questa vita e ogni tipo di attaccamento a cose
meschine e di nessun valore distruggono il calore del cuore acceso agli inizi»
(Capitoli pratici e teologici, 63). Lo splendore dell’Oriente cristiano domanda, oggi
più che mai, libertà da ogni dipendenza mondana e da ogni tendenza contraria
alla comunione, per essere fedeli nell’obbedienza e nella testimonianza
evangeliche.

Io vi ringrazio per questo e di cuore vi benedico, chiedendovi di pregare per la
Chiesa e di elevare le vostri potenti preghiere di intercessione per il mio
ministero. Grazie!

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

Torna ai contenuti



Discorso del Santo Padre Leone XIV ai Fratelli
delle Scuole Cristiane

Eminenza,

cari fratelli e sorelle, benvenuti!

Sono molto contento di ricevervi nel terzo centenario della promulgazione della
Bolla In apostolicae dignitatis solio, con cui Papa Benedetto XIII approvò il vostro
Istituto e la vostra Regola (26 gennaio 1725). Esso coincide anche con il 75°
anniversario della proclamazione, da parte di Papa Pio XII, di San Giovanni
Battista de La Salle come “Patrono celeste di tutti gli educatori” (cfr Lett. Ap. Quod
ait, 15 maggio 1950: AAS 12, 1950, 631-632).

Dopo tre secoli, è bello constatare come la vostra presenza continui a portare con
sé la freschezza di una ricca e vasta realtà educativa, con cui ancora, in varie parti
del mondo, con entusiasmo, fedeltà e spirito di sacrificio, vi dedicate alla
formazione dei giovani.

Proprio alla luce di queste ricorrenze, vorrei soffermarmi a riflettere con voi su
due aspetti della vostra storia che ritengo importanti per tutti noi: l’attenzione
all’attualità e la dimensione ministeriale e missionaria dell’insegnamento nella
comunità.

Gli inizi della vostra opera parlano molto di “attualità”. San Giovanni Battista de
La Salle cominciò rispondendo alla richiesta di aiuto di un laico, Adriano Nyel,
che faticava a tenere in piedi le sue “scuole dei poveri”. Il vostro fondatore
riconobbe nella sua richiesta di aiuto un segno di Dio, accettò la sfida e si mise al
lavoro. Così, al di là delle sue stesse intenzioni e aspettative, diede vita a un
sistema d’insegnamento nuovo: quello delle Scuole cristiane, gratuite e aperte a
chiunque. Tra gli elementi innovativi da lui introdotti in questa rivoluzione
pedagogica ricordiamo l’insegnamento rivolto alle classi e non più ai singoli
alunni; l’adozione, come lingua didattica, al posto del latino, del francese,
accessibile a tutti; le lezioni domenicali, a cui potevano partecipare anche i
giovani costretti a lavorare nei giorni feriali; il coinvolgimento delle famiglie nei
percorsi scolastici, secondo il principio del “triangolo educativo”, valido ancora
oggi. Così i problemi, man mano che si presentavano, invece di scoraggiarlo, lo
hanno stimolato a cercare risposte creative e a inoltrarsi in sentieri nuovi e spesso
inesplorati.

https://www.vatican.va/content/vatican/it/holy-father/benedetto-xiii.html
https://www.vatican.va/content/pius-xii/it.html
https://www.vatican.va/content/pius-xii/la/apost_letters/documents/19500515-quo-ait.html
https://www.vatican.va/content/pius-xii/la/apost_letters/documents/19500515-quo-ait.html


Tutto questo non può che farci pensare, suscitando anche in noi utili domande.
Quali sono, nel mondo giovanile dei nostri giorni, le sfide più urgenti da
affrontare? Quali i valori da promuovere? Quali le risorse su cui contare?

I giovani del nostro tempo, come quelli di ogni epoca, sono un vulcano di vita, di
energie, di sentimenti, di idee. Lo si vede dalle cose meravigliose che sanno fare,
in tanti campi. Hanno però anche loro bisogno di aiuto, per far crescere in
armonia tanta ricchezza e per superare ciò che, pur in modo diverso rispetto al
passato, ne può ancora impedire il sano sviluppo.

Se, ad esempio, nel diciassettesimo secolo l’uso della lingua latina era per molti
una barriera comunicativa insuperabile, oggi ci sono altri ostacoli da affrontare.
Pensiamo all’isolamento che provocano dilaganti modelli relazionali sempre più
improntati a superficialità, individualismo e instabilità affettiva; alla diffusione di
schemi di pensiero indeboliti dal relativismo; al prevalere di ritmi e stili di vita in
cui non c’è abbastanza posto per l’ascolto, la riflessione e il dialogo, a scuola, in
famiglia, a volte tra gli stessi coetanei, con la solitudine che ne deriva.

Si tratta di sfide impegnative, di cui però anche noi, come San Giovanni Battista
de La Salle, possiamo fare altrettanti trampolini di lancio per esplorare vie,
elaborare strumenti e adottare linguaggi nuovi, con cui continuare a toccare il
cuore degli allievi, aiutandoli e spronandoli ad affrontare con coraggio ogni
ostacolo per dare nella vita il meglio di sé, secondo i disegni di Dio. È lodevole, in
questo senso, l’attenzione che ponete, nelle vostre scuole, alla formazione dei
docenti e alla realizzazione di comunità educanti in cui lo sforzo didattico è
arricchito dall’apporto di tutti. Vi incoraggio a continuare su queste strade.

Ma vorrei accennare a un altro aspetto della realtà lasalliana che ritengo
importante: la docenza vissuta come ministero e missione, come consacrazione
nella Chiesa. San Giovanni Battista de La Salle non ha voluto che fra i maestri
delle Scuole cristiane ci fossero sacerdoti, ma solo “fratelli”, perché ogni vostro
sforzo fosse indirizzato, con l’aiuto di Dio, all’educazione degli alunni. Amava
dire: “Il vostro altare è la cattedra”, promuovendo così nella Chiesa del suo tempo
una realtà fino ad allora sconosciuta: quella di insegnanti e catechisti laici
investiti, nella comunità, di un vero e proprio “ministero”, secondo il principio di
evangelizzare educando ed educare evangelizzando (cfr Francesco, Discorso ai
partecipanti al Capitolo Generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane, 21 maggio
2022).

Così il carisma della scuola, che voi abbracciate con il quarto voto di
insegnamento, oltre che un servizio alla società e una preziosa opera di carità,
appare ancora oggi come una delle esplicitazioni più belle ed eloquenti di quel 
munus sacerdotale, profetico e regale che tutti abbiamo ricevuto nel Battesimo,
come sottolineano i documenti del Concilio Vaticano II. Nelle vostre realtà
educative, così, i religiosi rendono profeticamente visibile, attraverso la loro
consacrazione, la ministerialità battesimale che sprona tutti (cfr Cost. dogm. 
Lumen gentium, 44), ciascuno secondo il suo stato e i suoi compiti, senza
differenze, a «contribuire come membra vive […] all’incremento della Chiesa e
alla sua santificazione permanente» (ivi, 33).

Per questo motivo mi auguro che le vocazioni alla consacrazione religiosa
lasalliana crescano, che siano incoraggiate e promosse, nelle vostre scuole e fuori
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di esse, e che, in sinergia con tutte le altre componenti formative, contribuiscano
a suscitare tra i giovani che le frequentano gioiosi e fecondi cammini di santità.

Grazie per ciò che fate! Prego per voi e vi imparto la Benedizione apostolica, che
volentieri estendo a tutta la Famiglia lasalliana.
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Udienza al Corpo Diplomatico accreditato presso
la Santa Sede

Eminenza,

Eccellenze,

Signore e Signori,

la pace sia con voi!

Ringrazio S.E. il Sig. George Poulides, Ambasciatore della Repubblica di Cipro e
Decano del Corpo Diplomatico, per le cordiali espressioni che mi ha rivolto a
nome di tutti voi e per il suo instancabile lavoro, che porta avanti con il vigore, la
passione e la simpatia che lo contraddistinguono, doti che gli hanno meritato la
stima di tutti i miei Predecessori incontrati in questi anni di missione presso la
Santa Sede e, in particolare, del compianto Papa Francesco.

Desidero poi esprimervi gratitudine per i numerosi messaggi augurali seguiti alla
mia elezione, come pure per quelli di cordoglio per la scomparsa di Papa
Francesco, che li hanno preceduti e che sono pervenuti anche da Paesi con i quali
la Santa Sede non intrattiene relazioni diplomatiche. Si tratta di un significativo
attestato di stima, che incoraggia l’approfondimento dei rapporti reciproci.

Nel nostro dialogo, vorrei che prevalesse sempre il senso di essere famiglia – la
comunità diplomatica rappresenta infatti l’intera famiglia dei popoli –, che
condivide le gioie e i dolori della vita e i valori umani e spirituali che la animano.
La diplomazia pontificia è, infatti, un’espressione della cattolicità stessa della
Chiesa e, nella sua azione diplomatica, la Santa Sede è animata da una urgenza
pastorale che la spinge non a cercare privilegi ma ad intensificare la sua missione
evangelica a servizio dell’umanità. Essa combatte ogni indifferenza e richiama
continuamente le coscienze, come ha fatto instancabilmente il mio venerato
Predecessore, sempre attento al grido dei poveri, dei bisognosi e degli emarginati,
come pure alle sfide che contraddistinguono il nostro tempo, dalla salvaguardia
del creato all’intelligenza artificiale.

Oltre che ad essere il segno concreto dell’attenzione dei vostri Paesi per la Sede
Apostolica, la vostra presenza oggi è per me un dono, che consente di rinnovarvi
l’aspirazione della Chiesa – e mia personale – di raggiungere e abbracciare ogni
popolo e ogni singola persona di questa terra, desiderosa e bisognosa di verità, di
giustizia e di pace! In un certo senso, la mia stessa esperienza di vita, sviluppatasi
tra Nord America, Sud America ed Europa, è rappresentativa di questa
aspirazione a travalicare i confini per incontrare persone e culture diverse.



Tramite il costante e paziente lavoro della Segreteria di Stato, intendo consolidare
la conoscenza e il dialogo con voi e con i vostri Paesi, molti dei quali ho avuto già
la grazia di visitare nel corso della mia vita, specialmente quando ero Priore
Generale degli Agostiniani. Confido che la Divina Provvidenza mi accorderà
ulteriori occasioni di incontro con le realtà dalle quali provenite, consentendomi
di accogliere le opportunità che si presenteranno per confermare nella fede tanti
fratelli e sorelle sparsi per il mondo e di costruire nuovi ponti con tutte le persone
di buona volontà.

Nel nostro dialogo vorrei che tenessimo presente tre parole-chiave, che
costituiscono i pilastri dell’azione missionaria della Chiesa e del lavoro della
diplomazia della Santa Sede.

La prima parola è pace. Troppe volte la consideriamo una parola “negativa”, ossia
come mera assenza di guerra e di conflitto, poiché la contrapposizione è parte
della natura umana e ci accompagna sempre, spingendoci troppo spesso a vivere
in un costante “stato di conflitto”: in casa, al lavoro, nella società. La pace allora
sembra una semplice tregua, un momento di riposo tra una contesa e l’altra,
poiché, per quanto ci si sforzi, le tensioni sono sempre presenti, un po’ come la
brace che cova sotto la cenere, pronta a riaccendersi in ogni momento.

Nella prospettiva cristiana – come anche in quella di altre esperienze religiose – la
pace è anzitutto un dono: il primo dono di Cristo: «Vi do la mia pace» (Gv 14,27).
Essa è però un dono attivo, coinvolgente, che interessa e impegna ciascuno di noi,
indipendentemente dalla provenienza culturale e dall’appartenenza religiosa, e
che esige anzitutto un lavoro su sé stessi. La pace si costruisce nel cuore e a
partire dal cuore, sradicando l’orgoglio e le rivendicazioni, e misurando il
linguaggio, poiché si può ferire e uccidere anche con le parole, non solo con le
armi.

In quest’ottica, ritengo fondamentale il contributo che le religioni e il dialogo
interreligioso possono svolgere per favorire contesti di pace. Ciò naturalmente
esige il pieno rispetto della libertà religiosa in ogni Paese, poiché l’esperienza
religiosa è una dimensione fondamentale della persona umana, tralasciando la
quale è difficile, se non impossibile, compiere quella purificazione del cuore
necessaria per costruire relazioni di pace.

A partire da questo lavoro, che tutti siamo chiamati a fare, si possono sradicare le
premesse di ogni conflitto e di ogni distruttiva volontà di conquista. Ciò esige
anche una sincera volontà di dialogo, animata dal desiderio di incontrarsi più che
di scontrarsi. In questa prospettiva è necessario ridare respiro alla diplomazia
multilaterale e a quelle istituzioni internazionali che sono state volute e pensate
anzitutto per porre rimedio alle contese che potessero insorgere in seno alla
Comunità internazionale. Certo, occorre anche la volontà di smettere di produrre
strumenti di distruzione e di morte, poiché, come ricordava Papa Francesco nel
suo ultimo Messaggio Urbi et Orbi, «nessuna pace è possibile senza un vero
disarmo [e] l’esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non
può trasformarsi in una corsa generale al riarmo» [1].

La seconda parola è giustizia. Perseguire la pace esige di praticare la giustizia.
Come ho già avuto modo di accennare, ho scelto il mio nome pensando anzitutto a
Leone XIII, il Papa della prima grande enciclica sociale, la Rerum novarum. Nel
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cambiamento d’epoca che stiamo vivendo, la Santa Sede non può esimersi dal far
sentire la propria voce dinanzi ai numerosi squilibri e alle ingiustizie che
conducono, tra l’altro, a condizioni indegne di lavoro e a società sempre più
frammentate e conflittuali. Occorre peraltro adoperarsi per porre rimedio alle
disparità globali, che vedono opulenza e indigenza tracciare solchi profondi tra
continenti, Paesi e anche all’interno di singole società.

È compito di chi ha responsabilità di governo adoperarsi per costruire società
civili armoniche e pacificate. Ciò può essere fatto anzitutto investendo sulla
famiglia, fondata sull’unione stabile tra uomo e donna, «società piccola ma vera, e
anteriore a ogni civile società» [2]. Inoltre, nessuno può esimersi dal favorire
contesti in cui sia tutelata la dignità di ogni persona, specialmente di quelle più
fragili e indifese, dal nascituro all’anziano, dal malato al disoccupato, sia esso
cittadino o immigrato.

La mia stessa storia è quella di un cittadino, discendente di immigrati, a sua volta
emigrato. Ciascuno di noi, nel corso della vita, si può ritrovare sano o malato,
occupato o disoccupato, in patria o in terra straniera: la sua dignità però rimane
sempre la stessa, quella di creatura voluta e amata da Dio.

La terza parola è verità. Non si possono costruire relazioni veramente pacifiche,
anche in seno alla Comunità internazionale, senza verità. Laddove le parole
assumono connotati ambigui e ambivalenti e il mondo virtuale, con la sua mutata
percezione del reale, prende il sopravvento senza controllo, è arduo costruire
rapporti autentici, poiché vengono meno le premesse oggettive e reali della
comunicazione.

Da parte sua, la Chiesa non può mai esimersi dal dire la verità sull’uomo e sul
mondo, ricorrendo quando necessario anche ad un linguaggio schietto, che può
suscitare qualche iniziale incomprensione. La verità però non è mai disgiunta
dalla carità, che alla radice ha sempre la preoccupazione per la vita e il bene di
ogni uomo e donna. D’altronde, nella prospettiva cristiana, la verità non è
l’affermazione di principi astratti e disincarnati, ma l’incontro con la persona
stessa di Cristo, che vive nella comunità dei credenti. Così la verità non ci
allontana, anzi ci consente di affrontare con miglior vigore le sfide del nostro
tempo, come le migrazioni, l’uso etico dell’intelligenza artificiale e la salvaguardia
della nostra amata Terra. Sono sfide che richiedono l’impegno e la collaborazione
di tutti, poiché nessuno può pensare di affrontarle da solo.

Cari Ambasciatori,

il mio ministero inizia nel cuore di un anno giubilare, dedicato in modo
particolare alla speranza. È un tempo di conversione e di rinnovamento e
soprattutto l’occasione per lasciare alle spalle le contese e cominciare un
cammino nuovo, animati dalla speranza di poter costruire, lavorando insieme,
ciascuno secondo le proprie sensibilità e responsabilità, un mondo in cui ognuno
possa realizzare la propria umanità nella verità, nella giustizia e nella pace. Mi
auguro che ciò possa avvenire in tutti i contesti, a partire da quelli più provati
come l’Ucraina e la Terra Santa.

Vi ringrazio per tutto il lavoro che fate per costruire ponti fra i vostri Paesi e la
Santa Sede, e di tutto cuore benedico voi, le vostre famiglie e i vostri popoli.
Grazie!



__________________________________________________

[1] Messaggio Urbi et Orbi, 20 aprile 2025.

[2] Leone XIII, Lett. enc. Rerum novarum (15 maggio 1891), 9.
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Udienza ai Membri della Fondazione
“Centesimus Annus Pro Pontifice”

Cari fratelli e sorelle, benvenuti!

Ringrazio il Presidente e i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro
Pontifice e saluto tutti voi che partecipate all’annuale Conferenza Internazionale e
Assemblea Generale.

Il tema della vostra Conferenza di quest’anno – “Superare le polarizzazioni e
ricostruire la governance globale: le basi etiche” – va al cuore del significato e del
ruolo della Dottrina Sociale della Chiesa, strumento di pace e di dialogo per
costruire ponti di fraternità universale. Specialmente in questo tempo pasquale,
noi riconosciamo che il Risorto ci precede anche dove sembra che l’ingiustizia e la
morte abbiano vinto. Aiutiamoci gli uni gli altri, come esortavo la sera della mia
elezione, «a costruire ponti, con il dialogo, con l’incontro, unendoci tutti per
essere un solo popolo sempre in pace». Questo non si improvvisa: è un intreccio
dinamico e continuo di grazia e libertà che anche ora, incontrandoci, rinsaldiamo.

Già il Papa Leone XIII – vissuto in un periodo storico di epocali e dirompenti
trasformazioni – aveva mirato a contribuire alla pace stimolando il dialogo
sociale, tra il capitale e il lavoro, tra le tecnologie e l’intelligenza umana, tra le
diverse culture politiche, tra le Nazioni. Papa Francesco ha usato il termine
“policrisi” per evocare la drammaticità della congiuntura storica che stiamo
vivendo, in cui convergono guerre, cambiamenti climatici, crescenti
disuguaglianze, migrazioni forzate e contrastate, povertà stigmatizzata,
innovazioni tecnologiche dirompenti, precarietà del lavoro e dei diritti[1]. Su
questioni di tanto rilievo la Dottrina Sociale della Chiesa è chiamata a fornire
chiavi interpretative che pongano in dialogo scienza e coscienza, dando così un
contributo fondamentale alla conoscenza, alla speranza e alla pace.

La Dottrina Sociale, infatti, ci educa a riconoscere che più importante dei
problemi, o delle risposte a essi, è il modo in cui li affrontiamo, con criteri di
valutazione e principi etici e con l’apertura alla grazia di Dio.

Voi avete l’opportunità di mostrare che la Dottrina Sociale della Chiesa, con il suo
proprio sguardo antropologico, intende favorire un vero accesso alle questioni
sociali: non vuole alzare la bandiera del possesso della verità, né in merito
all’analisi dei problemi, né nella loro risoluzione. In tali questioni è più
importante saper avvicinarsi, che dare una risposta affrettata sul perché una cosa
è successa o su come superarla. L’obiettivo è imparare ad affrontare i problemi,



che sono sempre diversi, perché ogni generazione è nuova, con nuove sfide, nuovi
sogni, nuove domande.

Abbiamo qui un aspetto fondamentale per la costruzione della “cultura
dell’incontro” attraverso il dialogo e l’amicizia sociale. Per la sensibilità di molti
nostri contemporanei la parola “dialogo” e la parola “dottrina” suonano opposte,
e incompatibili. Forse quando sentiamo la parola “dottrina” ci viene in mente la
definizione classica: un insieme di idee proprie di una religione. E con questa
definizione ci sentiamo poco liberi di riflettere, di mettere in discussione o di
cercare nuove alternative.

Si fa urgente, allora, il compito di mostrare attraverso la Dottrina Sociale della
Chiesa che esiste un significato altro, e promettente, dell’espressione “dottrina”,
senza il quale anche il dialogo si svuota. I suoi sinonimi possono essere “scienza”,
“disciplina”, o “sapere”. Così intesa, ogni dottrina si riconosce frutto di ricerca e
quindi di ipotesi, di voci, di avanzamenti e insuccessi, attraverso i quali cerca di
trasmettere una conoscenza affidabile, ordinata e sistematica su una determinata
questione. In questo modo una dottrina non equivale a un’opinione, ma a un
cammino comune, corale e persino multidisciplinare verso la verità.

L’indottrinamento è immorale, impedisce il giudizio critico, attenta alla sacra
libertà della propria coscienza – anche se erronea – e si chiude a nuove riflessioni
perché rifiuta il movimento, il cambiamento o l’evoluzione delle idee di fronte a
nuovi problemi. Al contrario, la dottrina in quanto riflessione seria, serena e
rigorosa, intende insegnarci, in primo luogo, a saperci avvicinare alle situazioni e
prima ancora alle persone. Inoltre, ci aiuta nella formulazione del giudizio
prudenziale. Sono la serietà, il rigore, la serenità ciò che dobbiamo imparare da
ogni dottrina, anche dalla Dottrina Sociale.

Nel contesto della rivoluzione digitale in corso, il mandato di educare al senso
critico va riscoperto, esplicitato e coltivato, contrastando le tentazioni opposte,
che possono attraversare anche il corpo ecclesiale. C’è poco dialogo attorno a noi,
e prevalgono le parole gridate, non di rado le fake news e le tesi irrazionali di
pochi prepotenti. Fondamentali dunque sono l’approfondimento e lo studio, e
ugualmente l’incontro e l’ascolto dei poveri, tesoro della Chiesa e dell’umanità,
portatori di punti di vista scartati, ma indispensabili a vedere il mondo con gli
occhi di Dio. Chi nasce e cresce lontano dai centri di potere non va semplicemente
istruito nella Dottrina Sociale della Chiesa, ma riconosciuto come suo
continuatore e attualizzatore: i testimoni di impegno sociale, i movimenti
popolari e le diverse organizzazioni cattoliche dei lavoratori sono espressione
delle periferie esistenziali in cui resiste e sempre germoglia la speranza. Vi
raccomando di dare la parola ai poveri.

Carissimi, come afferma il Concilio Vaticano II, «è dovere permanente della
Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così
che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni
interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro
relazioni reciproche» (Cost. past. Gaudium et spes, 4).

Vi invito pertanto a partecipare attivamente e creativamente a questo esercizio di
discernimento, contribuendo a sviluppare la Dottrina Sociale della Chiesa insieme
al popolo di Dio, in questo periodo storico di grandi rivolgimenti sociali,



ascoltando e dialogando con tutti. C’è oggi un bisogno diffuso di giustizia, una
domanda di paternità e di maternità, un profondo desiderio di spiritualità,
soprattutto da parte dei giovani, e degli emarginati, che non sempre trovano
canali efficaci per esprimersi. C’è una domanda crescente di Dottrina Sociale della
Chiesa a cui dobbiamo dare risposta.

Vi ringrazio del vostro impegno e delle vostre preghiere per il mio ministero, e
benedico di cuore tutti voi, le vostre famiglie e il vostro lavoro. Grazie!

___________________________________

[1] Messaggio ai partecipanti all’Assemblea generale della Pontificia Accademia per
la Vita, 3 marzo 2025.
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"Il nostro primo grande desiderio: una Chiesa
unita, che diventi fermento per un mondo

riconciliato"

Cari fratelli Cardinali,

fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,

distinte Autorità e Membri del Corpo Diplomatico!

Un saluto ai pellegrini venuti in occasione del Giubileo delle Confraternite!

Fratelli e sorelle, saluto tutti voi, con il cuore colmo di gratitudine, all’inizio del
ministero che mi è stato affidato. Scriveva Sant’Agostino: «Ci hai fatti per te,
[Signore,] e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te» (Le Confessioni, 1,
1.1).

In questi ultimi giorni, abbiamo vissuto un tempo particolarmente intenso. La
morte di Papa Francesco ha riempito di tristezza il nostro cuore e, in quelle ore
difficili, ci siamo sentiti come quelle folle di cui il Vangelo dice che erano «come
pecore senza pastore» (Mt 9,36). Proprio nel giorno di Pasqua abbiamo ricevuto la
sua ultima benedizione e, nella luce della Risurrezione, abbiamo affrontato
questo momento nella certezza che il Signore non abbandona mai il suo popolo,
lo raduna quando è disperso e «lo custodisce come un pastore il suo gregge» (Ger
31,10).

In questo spirito di fede, il Collegio dei Cardinali si è riunito per il Conclave;
arrivando da storie e strade diverse, abbiamo posto nelle mani di Dio il desiderio
di eleggere il nuovo successore di Pietro, il Vescovo di Roma, un pastore capace di
custodire il ricco patrimonio della fede cristiana e, al contempo, di gettare lo
sguardo lontano, per andare incontro alle domande, alle inquietudini e alle sfide
di oggi. Accompagnati dalla vostra preghiera, abbiamo avvertito l’opera dello
Spirito Santo, che ha saputo accordare i diversi strumenti musicali, facendo
vibrare le corde del nostro cuore in un’unica melodia.

Sono stato scelto senza alcun merito e, con timore e tremore, vengo a voi come un
fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia, camminando
con voi sulla via dell’amore di Dio, che ci vuole tutti uniti in un’unica famiglia.

Amore e unità: queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da
Gesù.
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Ce lo narra il brano del Vangelo, che ci conduce sul lago di Tiberiade, lo stesso
dove Gesù aveva iniziato la missione ricevuta dal Padre: “pescare” l’umanità per
salvarla dalle acque del male e della morte. Passando sulla riva di quel lago,
aveva chiamato Pietro e gli altri primi discepoli a essere come Lui “pescatori di
uomini”; e ora, dopo la risurrezione, tocca proprio a loro portare avanti questa
missione, gettare sempre e nuovamente la rete per immergere nelle acque del
mondo la speranza del Vangelo, navigare nel mare della vita perché tutti possano
ritrovarsi nell’abbraccio di Dio.

Come può Pietro portare avanti questo compito? Il Vangelo ci dice che è possibile
solo perché ha sperimentato nella propria vita l’amore infinito e incondizionato
di Dio, anche nell’ora del fallimento e del rinnegamento. Per questo, quando è
Gesù a rivolgersi a Pietro, il Vangelo usa il verbo greco agapao, che si riferisce
all’amore che Dio ha per noi, al suo offrirsi senza riserve e senza calcoli, diverso
da quello usato per la risposta di Pietro, che invece descrive l’amore di amicizia,
che ci scambiamo tra di noi.

Quando Gesù chiede a Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» (Gv 21,16), si
riferisce dunque all’amore del Padre. È come se Gesù gli dicesse: solo se hai
conosciuto e sperimentato questo amore di Dio, che non viene mai meno, potrai
pascere i miei agnelli; solo nell’amore di Dio Padre potrai amare i tuoi fratelli con
un “di più”, cioè offrendo la vita per i tuoi fratelli.

A Pietro, dunque, è affidato il compito di “amare di più” e di donare la sua vita
per il gregge. Il ministero di Pietro è contrassegnato proprio da questo amore
oblativo, perché la Chiesa di Roma presiede nella carità e la sua vera autorità è la
carità di Cristo. Non si tratta mai di catturare gli altri con la sopraffazione, con la
propaganda religiosa o con i mezzi del potere, ma si tratta sempre e solo di amare
come ha fatto Gesù.

Lui – afferma lo stesso Apostolo Pietro – «è la pietra, che è stata scartata da voi,
costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo» (At 4,11). E se la pietra è Cristo,
Pietro deve pascere il gregge senza cedere mai alla tentazione di essere un
condottiero solitario o un capo posto al di sopra degli altri, facendosi padrone
delle persone a lui affidate (cfr 1Pt 5,3); al contrario, a lui è richiesto di servire la
fede dei fratelli, camminando insieme a loro: tutti, infatti, siamo costituiti «pietre
vive» (1Pt 2,5), chiamati col nostro Battesimo a costruire l’edificio di Dio nella
comunione fraterna, nell’armonia dello Spirito, nella convivenza delle diversità.
Come afferma Sant’Agostino: «La Chiesa consta di tutti coloro che sono in
concordia con i fratelli e che amano il prossimo» (Discorso 359, 9).

Questo, fratelli e sorelle, vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio: una
Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo
riconciliato.

In questo nostro tempo, vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate
dall’odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma
economico che sfrutta le risorse della Terra ed emargina i più poveri. E noi
vogliamo essere, dentro questa pasta, un piccolo lievito di unità, di comunione, di
fraternità. Noi vogliamo dire al mondo, con umiltà e con gioia: guardate a Cristo!
Avvicinatevi a Lui! Accogliete la sua Parola che illumina e consola! Ascoltate la
sua proposta di amore per diventare la sua unica famiglia: nell’unico Cristo noi



siamo uno. E questa è la strada da fare insieme, tra di noi ma anche con le Chiese
cristiane sorelle, con coloro che percorrono altri cammini religiosi, con chi coltiva
l’inquietudine della ricerca di Dio, con tutte le donne e gli uomini di buona
volontà, per costruire un mondo nuovo in cui regni la pace.

Questo è lo spirito missionario che deve animarci, senza chiuderci nel nostro
piccolo gruppo né sentirci superiori al mondo; siamo chiamati a offrire a tutti
l’amore di Dio, perché si realizzi quell’unità che non annulla le differenze, ma
valorizza la storia personale di ciascuno e la cultura sociale e religiosa di ogni
popolo.

Fratelli, sorelle, questa è l’ora dell’amore! La carità di Dio che ci rende fratelli tra
di noi è il cuore del Vangelo e, con il mio predecessore Leone XIII, oggi possiamo
chiederci: se questo criterio «prevalesse nel mondo, non cesserebbe subito ogni
dissidio e non tornerebbe forse la pace?» (Lett. enc. Rerum novarum, 21).

Con la luce e la forza dello Spirito Santo, costruiamo una Chiesa fondata
sull’amore di Dio e segno di unità, una Chiesa missionaria, che apre le braccia al
mondo, che annuncia la Parola, che si lascia inquietare dalla storia, e che diventa
lievito di concordia per l’umanità.

Insieme, come unico popolo, come fratelli tutti, camminiamo incontro a Dio e
amiamoci a vicenda tra di noi.

Parole al termine della Messa prima di recitare il Regina Coeli

Al termine di questa celebrazione, saluto e ringrazio tutti voi, romani e fedeli di
tante parti del mondo, che avete voluto partecipare!

Esprimo in particolare la mia gratitudine alle Delegazioni ufficiali di numerosi
Paesi, come pure ai Rappresentanti delle Chiese e Comunità ecclesiali e di altre
Religioni.

Un caloroso saluto rivolgo alle migliaia di pellegrini convenuti da tutti i
Continenti in occasione del Giubileo delle Confraternite. Carissimi, vi ringrazio
perché mantenete vivo il grande patrimonio della pietà popolare!

Durante la Messa ho sentito forte la presenza spirituale di Papa Francesco, che dal
Cielo ci accompagna. In questa dimensione di comunione dei santi ricordo che
ieri a Chambéry, in Francia, è stato beatificato il sacerdote Camille Costa de
Beauregard, vissuto tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, testimone di grande
carità pastorale.

Nella gioia della fede e della comunione non possiamo dimenticare i fratelli e le
sorelle che soffrono a causa delle guerre. A Gaza i bambini, le famiglie, gli anziani
sopravvissuti sono ridotti alla fame. Nel Myanmar nuove ostilità hanno spezzato
giovani vite innocenti. La martoriata Ucraina attende finalmente negoziati per
una pace giusta e duratura.

https://www.vatican.va/content/leo-xiii/it.html
https://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
https://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2025/5/18/inizio-pontificato.html
https://www.iubilaeum2025.va/it/pellegrinaggio/calendario-giubileo/GrandiEventi/Giubileo-delle-Confraternite.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it.html
https://www.causesanti.va/it/santi-e-beati/camille-costa-de-beauregard.html
https://www.causesanti.va/it/santi-e-beati/camille-costa-de-beauregard.html


Perciò, mentre affidiamo a Maria il servizio del Vescovo di Roma, Pastore della
Chiesa universale, dalla “barca di Pietro” guardiamo a Lei, Stella del Mare, Madre
del Buon Consiglio, come segno di speranza. Imploriamo dalla sua intercessione il
dono della pace, il sostegno e il conforto per chi soffre, la grazia, per tutti noi, di
essere testimoni del Signore Risorto.
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