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INTRO DUZIONE 

Una de l l e  affermaz i oni p iù importanti che g l i  
evange l i c i  fanno è che l a  B i b b i a  costituisce  l a  
loro "suprema autorità in mater i a  di fede e di  
condotta " . Benchè si  sap p i a  che l a  fede non è 
solo un ' att i v i tà d e l l a  mente , ma è anche una 
prat ica di v i ta c he contiene ed esprime c i ò  che 
s i  è afferrato , si riti ene generalmente opportuno 
prec i sare esp l i c i tamente che l ' autorità bibl i ca 
riguarda  anche l a  condotta . La correttezz a  di 
p ensiero non _ coniu &ata all a  c orre ttezza del l ' az io
ne ri sulterebbe uno " s qui ll ante cembalo." buono a 
nulla.  

S ino ad  ora  Studi di teo togia ha contribuito 
a sotto l ineare la nec e s s _i tà e l ' urgenza di  un 
p ensi ero corretto , ma non vorrebbe l asc i are l ' im
pres s ione di  una s c i s s i one tra teoria e pratica 
de l l a  fede . I l  cristiano è infatti inserì to i n  
una t rama di  rapporti c h e  n o n  può e s s ere ignorata 
e la  pros p e ttiva de l l a  fe de non conte mp l a  l a  
nece ss i tà di  escludere l a  stor i a , bensì d i  p orla 
in un contesto p i ù  ampi a. E c co p erché questo 
numero (contenente traduzioni da Hokhma e Ich
thus ) 'vuol e  dare un esp l i c i to contri buto alla  ri-

--

fle s s i one b i b l ica c i rca que sta dimens i one della  



2 

co ndo tta c r i s tia na.  

I l im i ti d i  u na tal e impre sa s o no e vide nt i ,  

pr ima d i  tut to a caus a de lla mancanz a  d i  una 

li nea u ni fi cant e  fra i c o ntributi: pre s e ntati i n  

questo numero.  Si r it i e n� comunque c h e  l a  varietà 

d e l l e  o pi ni o ni presenti ne i var i  articol i p os s a  

cos t i tui re i n  que sto campo e a que s to stad i o  u n  

ut i le s t i molo a l l a  rifle s s i o ne e a l l'az io ne .  Come 
o ri e ntame nto uni f i ca nte dei vari contributi pos so
no valere le a fferm a z i o ni della  s e z i o ne 5 de l l a  
D i ch i a raz i o ne d i  Los anna ( 1974) riportata p e r  
es teso ne l l 'ar ti co l o  di Klaas Runi a .  U n  secondo 
l i m i  te è cos t i tui to dalle es igenz e  di spa z i o  che 
no n hanno c o ns e ntito di ampl i are i n  m odo adeguato 
i l  rapporto di que sto tema c o n  i l  tema de l l ' evan
g e l i z zaz i o ne .  C o s t i tu i rebbe i nfatti u na grave de
formaz i o ne de l l ' i nsegname nto bibl ico esaur i re 
l 'i mperativo de l l 'evahgel i z zazione c o n  l a  testimo
ni anz a  e t i c a .  I nf i ne no n · si può dime nt i care i l  
rap p orto che i l  t ema d i  · que sto nUmero ha co n' · l a . 
respons ab i l i tà i ndi vi duale del cristHmo. P e ns a re 
che tutto possa es sere risolto a l ive l l i  d i  i sti
tu z i o ne o s trut ture corri sponderebbe a dime nti ca
re che i l  manifesto teologico di G e s ù  chiamato 
" i l  
c o n  

sermo ne s u l  monte" h a  a c h e  fare soprattutto 
lo  s t i l e  d i  v i ta de l l ' uomo . La sobr i e tà che 

deve caratteri z zare l a  v i ta del s i ngolo no n può 
es sere ignorata a favore di altiso na nti dichi ara
z i o ni o amb i z ios i p rogetti  collett i v i � D ' a l tro 
l ato certe mani festaz i o ni umani tar i e  de l cristi a
no i n  qual che caso s embrano costitui re · nul la p i ù  
che un · me z zo per superare l a  sua cattiva c osci e n
z a  s o c i al e . 

S e  que sto numero riusc i rà a porre accanto alle 

3 

e s igenze dell ' e tica i ndi v i  dual e  anche le  · esi ge nze 

dell ' e t i ca soc iale  e v i c eversa , al lora avrà rag

g iunto l 'ob i e ttivo che s i  è pro g_os to . E l ' aver 

sottol ine a to che l a  volontà di  D i o. deve poter 

a vere il d i ri t to di . essere asc oltata e ubbi dì  ta 

i n  tutte l e  . sfere de l l a  v i ta umana no n s arà stato 

inut i l e . 

P . B .  



ARTICOLI 

_ Regno di Dio e societa: 

K!aas Runia o 

I l  rapporto fra i l  regno d i  D i o  e l a  società 
umana costitui sc e ,  per mal ti  c r i s t i a ni , u no de i 
prob l em i  p i ù ac ut i de l nos tro tempo . Esso  è i nfat
ti così  scottante da e s s er d i v e ntato uno de i 

·probl em i  p iù polarizzanti dei  nostri giorni . I 
cri s t i ani s o no profo ndam e nte d ivi s i  sul l ' argomen
to , e que sta d i vi s i o ne no n coi nc i de p er nul l a  c o n  
l ' antico  c o ntrasto e s i s t e nte fra ortodos s i a  e l i
b e ralismo . B e nchè s i a  vero che molte p erso ne for
teme nt e  impegnate i n  att i v i tà soc i a l i  e p o l i t i che 
s i  appogg i no a qual che forma d i  teologia l i b era
l e , no n si può s emp l i c i st i came nte affermar e :  impe
g no poli ti  c o  = l ibera l i sm c>  teologico . L a  stessa  
cosa si  può dire  se  capovo lg i �mo l a  formula . 
ffe nchè s i a  vero che molti  evange l i c i  s i ano criti
ci  ne i confro nti de l l ' i mp egno soc i a l e  e d i fe ndono 
una s p e c i e  di  p os i z ione " ve rt i c i s t i ca " , è troppo 
s e mpl i c i s t i c o  affermare : evangel i smo vert i c i 
smo . L a  nuova divi s i o ne p a s s a  attraverso l e  vec
chi e d i v i s i o ni e b i sogna pertanto e s sere estrema
me nte caut i ne l l ' usare vecch i e  " e t i chette" p er l e  

o 

Il dott. K laas Runia è professore di Teo logia 
Prat ica presso l 'Is t ituto Teo logico de l le Chi�se 
Riformate d 'Olanda a Kampen e pres idente de l
l 'A s sociaz ione europea dei teo logi evange lici. 
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nuove si tua z i o ni . 

D i  · sol ito l a  d i  v i s i o ne s i  foca l i z za sul l a  do

manda � q�al'è i l  c omp i to de l l a  ch ies a relativame n

te a i  · probl'em i de l l a  soci e tà mo -derna? Mol t i  c ri

sti a ni credono che la ch i e s a  abb-ia un comp-i to 

solo:  quel l o  d i  pre di care · .. la P aro l a  di  Di o ,  e 

q:ue sto v i e ne g e nera lm e nt e  i nteso nel s e ns o  d i  

for nire cibo e gui da sp i r i tuali a coloro che·  

odono que sta Paro l a . D i  · so.l ito · que s t i  cristi a ni 

non negano che v i  s i a no s i ngo.li credenti che 

possono av ere d e ll e  resp o ns.ab. i l i tà soc i a l i  e p o l i 

t i c he ,  ma · e ss i  sostengono c h e  l a  chi esa , i n  quan

fò "corp o crrcr 1 s to ", _· - no n dev e  averle . . Logicame n

te essa  chiesa deve i nsegnare i p r i nc ip i  gene ra l i  
che d e l i neano i l  comp i to de l l o  Statq, ed i dover i 

dei s i ngo l i  cristi ani ne i co nfro nt i  d i  . e ss o ;  ma 

l a  . chiesa  stessa no n dovrebbe venir i mp l icata i n  
attività . c o ncrete d i  carattere_ p o l i tico. o soc i a 
te . A ltri cristi ani , i nve c �  s o no s i ncerame nte p e r� 

suasi che l a: c hi e s a  stessa debba av ere . u na d i re t
ta resp o ns ab i l i tà p òl i  t i c a  ,. e, na tu ralme nte , tra 
di  loro ·· e s i s to no divers e  s fumature . d i  op i ni o ne .  
Alcuni credono che s i a  comp i to della chi e s .a que l
l o  di  p erme ttere che l a  luce della Parola  .. d i .  D i o  
r i s p l e nda sui prob l e �i c o ncreti  d �l l a . vita. s ocia
l e  e p o l it ica , e ·  d i  i ntervenire. c o n  e ne rgia  quan
do e dove nec e s s ar io .  P e r  e s empio . que .s ti creden.t.1 
s pesso  s i - ri ferisc ono al l a:  Di'chi.arazione .ffarm e n  
dell9·34, pubbl i cata dà-lia- cos iddetta '"'Chiesa eon
:fessante'' c9ntro l e  pretes e to -ta litarie del ;.T-erzo 

· Reich-" e l'assoggettazio:ne a . que ste da parte dei 
cos-iddetti  cri s tiani ••TedeschfH·- . Freque ntement e  
sono que.sti  mede s i m i  cri s t i àni che cred ono c he l a  
ch iesa  dovre bbe agire in m o d o  adeguato . A l tr i , 

) -
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andando b �n o l tre , p e nsano che l a  ch i e sa , qualora 
s i a  ne ces sario'  no n dovrebbe r i nu nc i are dall ' i n
trap rende re att i v i  tà rivoluz i o nar-i e . S i  p otr.ebbe , 
p e r  e s e mp i o, ri cordare lo  Speciale  F o n.do del P ro
gramma per c ombattere il Raz z i smo ,. per me z z a  del  
qua l e  il  C o nc i l i o  Mond i a l e  d e l l e  Chiese appoggi a  
i v i o l e nt i  mov i me nt i .  di  l ib eraz i o ne d e l  Sud A fri
ca . U ffi c i alme nte que s to appoggio v i e ne for nito 
solo  a scopo umani tar i o , ma rimane comunque i l  
fatto che i n  que sto modo l a  c hiesa  stess a  rima ne 
d i �ettame nt e  l egata ai moviment i  rivoluz i o nar i . 
P e ns i er i  sostanz i alme nte ugua l i  v e ngono propagan
dati dai  d if e nsori de l l a  teol Og i a  "pol i t i c a" , d e l .:.. 
l a  te ol og i a  · de l l a  rivolu z i o ne e di  que l l a  de l l a  
Ùb e r az io ne . 

A. cau s a  de l l ' amp i a  di verge nza e s i stent:e fra le 
diverse corr e nt i  d i  p e ns i ero , l ' i ntera mater i a  è 
d i  v e ntata , fra i cristiani d i  oggi , u n  argome nto 
veramente sc ottante . E a monte d i  tutto questo s i  
p o ne l a  domanda : qual ' è l a  natura del Regno d i  
D i e, l a  cui venuta fu · annunz iata da Ges ù, e che 
fu i ni z i ato ne l l a  Sua s tessa  persona e n e l l a  Sua 
op era? Si traita d i  un �egno puram e nte s p i r i tuale 
che non h a  alcun r i s c o ntro nei  prob l em i  apparte
ne nti a que sto mondo c ome s o n6 appunto l a  p o l i ti
c a  e le atti v i  t à  sociali , oppure esso  rac chiude 
u n  m e s s aggio che riguarda i l  nos tro i mpegno poli
t i c o  e soc i a l e  'ed , . in  �aso · afrerinativo , qual ' .è 
que sto m e s s aggio? O J?pure d obb iamo andare p i ù  o l;
tre a nc ora , e d i re che l e  nos tre atti v ità po� i t i -
che �· s�c i a l i  f�nnO part� d e l  �egno

.? •. ,, · ·· 

Prima d i  adde ntr �r6i i n  que sti  p roblemi c i  
s arà d i  aiuto i l  f�re alcun� prec i s a �i o ni di  
carattere s tor i c o :  Perché , per quanto il  probl ema 
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i n  que s t i rn•e possa sembrare appart e nere all ' e tà 
moderna ,  i n  -effetti esso no n è p e r  nul l a  nuovo . 
Attraverso tutta l a  stor i a . de l la chiesa cristi ana 
s i  p uò notare come i crede nt i  abb i ano. sempre 
dovuto affro ntare que sto . prob l ema , suggerendo e 
t e ntando soluzioni di  v erse . Ne l l a  prima parte di  
que ste note e l e ncheremo brevem e nte alcune di  que
ste . 

! . . . ·A LCUNE NOTE STORICHE 

La soluz i o ne C atto l i co-romana:. i de nt i ficazione 

Segue ndo una l i nea di  p e ns i ero che già  s i  
ri trova . negl i scritti dei Padri de l l a Chi esa , 
come Agos.t i no ,  l a  chiesa C atto l i co-romana del  Me
dio Evo v o l l e  i de nt i f i care i l  Regno di D i o  con l a  
Chiesa · ste s s a .  Ne l la famosa b o l l a  " U nam Saricta rri" 
( 1302 ) i l  papa Boni fac i o  V I I I  d i ch i arò che s i a l a  
" spada tempora l e "  the la " spada sp i r i tual e "  erano 
state ambedue affidate alla  chies a . Naturalme nte 
la spada sp i r i tuale · s i  trovava ne l l e  mani del 
c l ero , mentre que lla  temporal e  era stata data 
al l e  autorità s e.c o l ar i , ma que ste ultime dovevano 
adoperarl e  a favore de l l a  chiesa .· e sotto la sua 
di rez i o ne .  La spada temporale , e s s e ndo la  me no 
importante d e l l e  due , doveva e s s er sottoposta a 
que l l a  sp i r i tual e , me ntre que s t ' ul tima era sogget
ta u ni came nte al  giudi z io d i  D i o . L ' autori tà del  
poter� sp i r i tuale · era s tata d i v i name nte affidata 
a ·Pietro e ai suo i s ��cessori , per c ui era i ndi
spe ns ab i l e , per la salv e z z a·d i  ogni p ers ona ,  l ' e s
ser soggetto al papa · che era , a sua v al ta , i l  
V i car io d i  Cri s to i n  terra . 

L ' ovv i a  cons egue nza di  que sta . impos taz i o ne è 
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che l ' i ntera s o c i e tà - inc luso l o  Stato - dev ' es
ser sottoposta alla chies a , e ciò p orta alla  
c l erica l i z zaz ione de l l a  v i t a . 

I l  punto di v i sta di Lutero : due regni 

M a-rtin Lutero resp inse il punto di v i st a- C a t
tol i c o-roman Q .  Sviluppò invece l a  dottri na de i 
du e regni o de i due governi . Da una parte e s iste 
il regno di Cr isto�  dall ' altra q ue l l o  del  moncto . 
I l  Regno di Cristo s i  occupa de l Vangelo e del 
governo del lo S p i r i to Santo . Esso intende l i bera
re l ' uomo dal l a  potenza de l p eccato e de l l a  mor
te . In que sto regno l ' uomo vive per fede e le  sue 
az i on i  devono esser de terminate dal comandame nto 
de l l ' amore . Il regno del mondo c omprende invec e 
l o  Stato-, l a  soc i e tà , i l  lavoro e le voca z io ni .  I 
p ri nc i p i  che l o  devono governare sono l a  l egge e 
l ' ord i ne . L e  a-z i oni devono e s s er determinate dal
l a  giust i z ia p iuttosto che da l l �amore . 

P er Lutero non e s i steva una s eparaz i one netta 
fra i due regni . L ' E t er i-w  è Signore di ambedue , 
ma in c i ascuno d i  essi Egli  governa in modo 
di verso . Il regno de l mondo non può essere i den
t i fi cato c on il regno del mal e . I l  mondo - è i l  
frutto de l l a  cre a z i one d i  D io ,  anche s e  è m inac
c i ato e mac chi ato dal peccato . 

Per mezzo d i  que sta di fferenz i a z i one , L utero 
volev a  usc ire dal l a  c l er i c a l i zzaz i one medio eval e  
della  v i ta .  N o n- i n t e s e  mai iso l are i l  regno del  
mondo dai  comandamenti d i  Dio.  Prendendo quale 
punto di partenza il  Corpus Christianum e s i s ten
t e , egl i procedette as sumendo che i governanti  
p o l i t i c i  ed i l eaders della  soci età dovevano agi-
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re resp onsab i lmente nei  confronti di D i o . 

Più  tard i questa di fferenz i a z i one s i  sv i luppò 
dando luogo ad una netta s eparaz ione , e c iò costi-
tu ì un danno per amb edue i regni . Da 
re l ig ione d ivenne una " Privatsache" 
persona l e , pri vato ) de l l ' indi v i duo . 
cerne solamente l a  s fera personale.  
p i to della  ch iesa  è l imitato alla  

una parte l a  
( un prob l ema 

La fede con
Anche i l  com

sfera de l l a  
fede , p erchè ha a che fare uni camente con l a  v i ta 
spirituale de i membri di un ' assemb l ea . La conse
gue nz a  naturale di que sto punto di vi sta fu che 
la chi esa , c on i l  suo s i l enz i o , di ventò un al
l e ato dello  Stato , ed in tal modo appoggiò l ' ordi
ne stab i l ito , per quanto dife ttoso potesse esse-.  
re . Il  prob lema v enne molto bene espresso con la  
formula " trono ed altare " . L 'altro verso della 
medag l i a  era che tutt i  gl i altri  aspetti della  
vi ta divenivano virtualmente autonomi , c i oè dive
ni vano l egge a sè  stes s i . Tutte le  dec i s i oni che 
si dovevano prendere in seno alla sfera del l o  
Stato e d  i n  que l l o  de l l a  soci e tà , non erano sog
gette al mess aggio b i b l i c o , ma venivano deter
minate dal l a  rag i one ed in spec i al modo dal l a  
r i sposta che s i  p oteva dare alla  domanda se  una 
c erta azione fos s e  " ut i l e "  o no . T ipico  di que s to 
punto di v i s ta è i l  famoso ( o infamante ) tel egram
ma che l ' Imperatore Gugl i elmo I I  spiccò dopo che 
il Cristiano-so c i a l i sta Adolf S toecker fu sol le
vato dall ' incarico di predi catore di c orte a B er
l ino : " Stoecker è finito - i l  Cristianes imo soc i a
l e  è una se iocchezza . I m inistri della re l igione 
dovrebbero aver cura de l l e  ani me della loro con
gregaz ione impegnandos i in opere di cari tà , e l a
s c i ando in pac e i p o l i  tic  i p erché que sto non l i  
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l 
rigu arda ' '  

S e  non erro i l  P i et ismo tedesc o seguì general
mente l a  prima  s trada. I n  parti colar e , per mez z o  
d e ll ' opera de l l a  "Miss i on e  I nterna" d i ede grande 
a iuto agl i  indigent i . Non s i  l i m i tò a portare al 
popolo i l  me ss aggio del  Vangelo , ma si imp egnò 
pur e , e v igorosamente , in att ività car itevo l i . 
Non i ntrav vi de p e rò che profondi camb i amenti dove
vano aver luogo n e l l ' intera s truttura d e l l a  s o c i e
tà , ed i n  tal  modo , a d i sp etto dei  suo i sp lendidi  
s fo rz i ,  ap poggiò i n  effetti lo  status quo. 

n punto d i  v i sta di C al vino : i l  governo di 

Cri sto sul mondo 

Calvino s c e l s e  una s trada c ompl etamente d iver

sa . I n - tut t i  i suoi seri  tti sotto l ineò energi ca

mente i l  governo di Cristo . C r i s to non è solo  i l  

capo de l l a  c h i e s a :  Egli  è pur e i l  Re d i  tutto i l  

mondo . A l lorquando que s to fu c reato d a  D i o , e s so 

doveva e ssere i l  " palcoscenico d e l l a  Sua glori a '2_ 
ma , a segui to d e l  peccato , s i  a ll ontanò da Lui . 

Tuttav i a  l ' E terno non abbandonò que s to m ondo al 

peccato - e d  a l l a  d i struz i on e , ma de c i se di  r i crear-
. 

l o  i n  Gés u C r i sto , Suo Figl io . R i conc i l i ò  a Se  

s t e s so il  mondo per mezzo della croce e ,  avendo 

e s al tato i l  proprio F i gl iuolo , Gli d i ede · ogni 

autori tà ih c i elo  ed in terra . I l  c entro v is i b i le 

de l regno di  Cr i sto i n  terra è l a  c h i e sa . Tutta

v i a  la c h i e s a  non si p uò s emp l i c i s t i camente iden-

. l  
G e r h a r d  I b o  r , 

che , 1 9 7 5 , p • 1 6 • 

Gese LLschaft - Po L itik - Kir-
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t i fi care con il regno . Que s t ' ul timo è ben p i ù  
vasto d e l l a  prima . "Ogni cosa è soggetta a l  regno 
di D i o ; nul la vi è e sc l uso . Non e s i ste al cuna 
cos a ,  in tutto il mondo ed in tutte le aree d e l l a  
vi ta di  que sto mondo , c h e  non abb i ano , i n  qualche 
modo , a che fare con que l  regno" . Ma tutto c iò 
non è ancora v i s ib i l e . Calv i no era profondamente 
c onsc i o  d e l l a  natura escatologica del regno . La 
sua p i ena rivelaz ione deve a n�ora venire.  Ma trac
ce d ' e s s a  s tanno di ventando v i s i b i l i  attraverso 
l ' obbedi enza delle  nazioni e dei loro governi 
alla  legge di  D i o . Era anche que sto il suo ideale 
per Gi nevra . La teocra z i a  che egl i ausp i ca va ave
va lo  scopo di  stab i l i re a Ginevra una dimostra
z i one v i s i b i l e del governo di  Cristo nella v i ta 
reale d e l l a  soc i età . 

Que s to fondamentale pensi ero d i  Calv ino ha pro
fondamente i nfluenzato i suoi seguac i .  In Ol anda 
esso  fu ripreso con rinnovato entus i asmo , nel 
1 9mo s e colo , dal  dott . Abraham Kuyper e da i 
suoi s eguac i .  E ' . s igni f i cat ivo · i l  t i tolo  di  una 
ponderosa opera in tre volumi di Kuyper : 
Pro Rege. In occasione de l l ' i naugurazione del
l ' Univers i tà L i bera nel 1880 , egl i indirizzò un 
mes s aggio dal t i tolo : " Sovran i tà di sfera" nel 
corso del quale p ronunc iò l a  famos a  frase : " Non 
e s i ste un solo  pol l i c e , in  qual s i as i  sfera del l a  
v i ta , d e l l a  quale Cri sto , i l  S ignore , sovrano di  
ogni cosa , non dica : E '  m i a " . Come l o  stesso 

2 
G .  Br i l l e n b u r g  W u r th, 

of Go d , "  1n John CaLvin 
e d .  b y  J acob T. Hoog s t r a, 

"C a l v i n a n d  t h e  K i n g d om 

Contemporary Prophet , 
1 9 5 9 , p . 1 1 5. 
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t i tolo " Sovran i tà d i  s fera" s t a  a d  i nd i c are , Kuy

per ri fiutav a  qua l s iasi  p e ns i ero di e c c l e s i ocra

z i a .  Come l a  ch iesa  s i  trova direttamente sotto 

1' autorità di Cristo che ne è il Cap o ,  cos ì  tut te 

l e  al tre sfere de l l a  v i ta s i  trovano anch ' e sse 

sotto i l  Suo control l o , p erchè Egli  è il  Re a l  

qua le D i o  ha dato ogni autori tà. A l lo scopo di  

influenzare ogn i  campo della v i ta i n  direzione di  

Cri sto , i l  Re , Kuyper ed i suo i seguac i crearono 

un gran numero di  organ i z zaz ioni cri s t i ane nel  

campo dell ' educa z ione , della  p o l i t i ca , de l l ' atti

v i tà so c i al e , de l l ' i nform az i one , ecc . 

I l  punto di v i sta de l l a  Ri forma Radicale 

A lcuni c r i s ti an i  appartenenti alla cos i dde tta 

al� s in i stra de l l a  R i fo rma del 1 6mo secolo sos ten

nero un punto di v i sta ancora diverso . S t i amo 

p ensando a Thomas Mue nzer che fu uno degl i i s t i ga

tori e uno dei cap i de l l a  rivolta de i contadini , 

e al l ' ala r i voluz i onaria degl i Anab att i s t i , che 

sotto la  gu i da di  Gi ovann i di Leyden , tentò di 

stab i l i re il regno di Cri sto a Muens ter . E '  ovv i o  

c h e  i l  regno d i  D i o , av eva , n e l  l oro pensi ero , 

una pos i z ione molto c entral izzata , ma essi  trascu

rarono l a  natura teocentr i ca _ed escatologica cfi 

que sto regno . Spinti da uno sp i r i to di  anti c i pa

z i oni rivoluzionari e  e s s i  tentarono d i  sta�i l i rl o  

hic et nunc , p e r  me z zo de i l oro s forz i .  I l  vec
chio ordine p o l i  ti  c o  e sociale dev ' e s ser ro-vesc i a
to p e rchè , d a l l e  sue rov ine , possa sorgerrie uno 
nuovo : l ' ordine d e l  Regn o  '\gi D i o , d e l la Nuova 
&eru s a lemme . 

Que sta l inea di  pens i ero è tornata ad esser  
preminente ai nostri g i orni , i n  m odo part i c o l are 
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ne lla teologia òe l la rivoluzione e nel le varie 
teolog i e  de l l a  l i be raz i one . A presc indere dal l e  
d i fferenze c he pos sono e s i s t ere all 'interno d i  
esse , tutte quante c Emcordano nell ' affermare che 
11 veccfi1o ord1ne e s i s tente , che opprime i poveri 
ed i debol i soc i almente , dev'e ssere abbattuto nel 
nome d i  Gesù Cr i s to ,_ il  Cui regno è un regno d i  

"
" sha 1t1tn" per tutti  ·J Un pensi ero uguale o s i m i lare 
ha un notevole p eso n e l l a  t

,
eologia del  Conc i l i o 

Mondial e de l l e  Chiese ; spe c i almente e suc cess iva
mente a l l a  Conferenza su Ch i esa e S o c i e tà , tenuta-

. G .  l 
3 

s 1  a 1nevra ne 1966 . 

I l  cosi ddetto Vange l o  S o c i ale 

I l  " Vangelo Soci ale 11 del 1 9mo, e del  20mo 
s e co l o , è la creatura nata dal matri moni o  fra la � _ 

filosofia l i b eral e  e la  teologia l ibera l e .  I l  
pensi e ro del  Re .gno d i  D i o  ebbe una parte preminen-
te ne l l a  sua l inea d i  pensi ero , ma fu v i sto 
esc lus i vamente i n  termini  uman i : come la  fra
tel lanza umana , doveva veni� reaii z z�to in que sto 
mondo , dall ' uomo stesso . Il regno "è un ord -ine 
s ociale  ide ale , nel qua l e  l a  rego la _aurea è rap
presen�a�a _ da l l a

_}egge del l �  v i ta , e nel gua l e  l o  
spirito di  serv i z i G  e di  . a i uto reciproco regnano 
suprem i .  E '  que l l a  per fetta economi a che D i o  vol-
l e  per l ' uman i tà e ne l l a  quale  l ' attua l e  ordine 

J 
Cf r .  m 1 o a r t i c o l o  "Th e o l o g i c a l  P r o bl e m s  

c o n c er n i n g t h e  WCC' s Pr o g r a m m e  t o  Co m ba t  R a c i s m "  
1 n Th e Nature of the Church and the Ro Le of 
Theo Logy J l 9 7 5 , e d i t e d b y K o n r a d R a i s e r a n d K l a a s 
Ru n ia, pp .. 48-64. 
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4 
d e l l a  so-c i età s arà gradatamente trasfo rmato " . 

Que sto punto d i  v i sta determ ina anc he i l  comp i to :  

de l l a  c hi e s a . Secondo Raus c henbusc h  " l o  scopo 

princ ipa l e  de l la Chi esa c r i s t i ana è stato , nel 

pas sato , la s alve z z a  indi v i duale dell 'uomo . Ma i l  
.J 

c ompi to p iù  pressan te de l l 'oggi non è individ ua l i

s t i c o . Que l lo c he dobb i amo fare è di  rovesc i are 

un s 1 s tema econo m i c o  e d  ant i quato e d  immoral e ;  di 
sba raz zarc i di  l eggi , c os tum i , massime e fi loso

fi e eredi tate da un passato malvagio e d i s �o t i c o ; 

d i  creare rap porti giust i e fraterni
. 

fra i gran d i  
' 

gruppi e l e  grandi cl ass i della  soc i e tà ; ed i n  

tal mo do p orre un fon damento soc iale  sul qual e  

l ' uomo moderno , i n d i  v i dualmerrte , pos ?a v i  vere e 

lav orare in modo tale da non offendere .. ie qwJ:ità ----
m i g l i or i  c he s i  trovano nel l ' uomo stesso . L a  fed e  

c r is t i an a , c he. abb i amo eredi tato , e r a  r i valta 

a,..gl i  individui ; i l  nostro comp i to d i  oggi s i  

rivolge i n ve c e  a l la s o c i e .tà "
5 · 

1a posi zi one. e vange l ica 

Des ider:.o pa r-lare d·i que s ta s e f)ar atame nte per
c hè ,  i n  realtà , essa  non coinc-i de con alcuna 
de l le categor i e  sin qui m�nzionate . In e ffetti è 
anc he di ffi c i l e definirla perc hè in  e s s a  s i  trova
no mol te ombre e molti  punti di r i l i ev o .  

S e  ved o  l e  cose corret tamente mi s em br a  c he 
g l i  evange l i c i  Tedeschi sono influenzati p iutto-

4 
L • Berk h o f , The Kingdom of God, l 9 5 l ' p .  6 2 • 

5 
L • B erk h o f , op. cit. , p. 6 8 .  
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s to fo rtemente dal pens i ero ·  di  Lutero e dal suc
cessivo sv i luppo c he portò al p ietismo tedesco . 
Gl i evange l i c i  de l mondo angl ofono ( c he parlano 
l ' ingl ese ) , sono ancora di vers i .  Fra di l o ro v i  è 
una v e c c hi a  trad i z i one c be met .t e  l ' ac c ento sul
l '  app l i cazione :  del me ssaggio di  Cr i s to ai m ali 
della  soci età . S i a  in Inghi l terra , s i a  negl i Sta
ti Uniti , gl i evange l i ci si sono trovati in prima 
l inea fra l e  forze c he s.i sono battute per l '  abo
l i z ione dell a  sc hiavitù; Tuttavi a nella seconda 
metà del  1 9mo secolo , sembra c he l ' evange l i smo 
abb i a  perduto molto del suo pr imi tivo s l anc io 

· soc iale . Nella· t·  d·  sua e 1ca , l venne p iuttosto indi-
vidua l i s t i co . In contras·to c on i sos ten itori del 
Vange lo soc i �le e s so sotto l i neò in modo particola
re la necess ità d e l l a  rigeneraz ione quale condi
z i on e  i n d i spens ab i le a qualsi as i trasformazione 
d e l l à  soc i età . Que gl i  evangelic i er·ano profonda
mente c onvinti èhe le d i ffi c-o l t à  in cui versa la 
soci e tà po 'n· pos sono esser r iso-l te in  modo defin i -
tivo s e  manca l a  trasformazione d e i  s uo i  componen- Y 
ti.· La radic e  de l mal e  de l l ' uomo può e s s-e r esti r-
pata un icamente per mezzo

. 
de l l  1 appropriaz-ioFle - , da  

parte del  s i ngo l o , d e l l a  reden zi o ne compiuta da 
Gesù Cr i s to Indub b i amente- avevano rag i one di 
sotto l i neare q-ue s to princ i p i o , i n  contrasto con 
l ' i deologia  del Vange lo sociale.  Ma , mal augurata
mente , non andarono o l tre que sta protesta . Non 
accompagnarono que s t ' ultima con un al trettanto v i
goroso assalto di retto ai  mal i  dél l a  soci età . La 
lasc i arono in g�an parte ab bandonata a sè  s tessa , 

6 
C f r . M i l l ard Er i c k s on , The New EvangeZicaZ 

Theo Logy , l 9 6 8 , p • 1 7 g • 
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c oncentrando invece tutti  i l oro . s for z i  so lo sul
l a  conv e r s ione . dei  p e ccatori individuali . In modo 
p arti colare dopo l a  s e conda gue rra mond i a l e  s i  
verificò un cam bi amento in  seno a d  alcuni "nuo vi "  
evange l i c i  c ome Car l  F .  H .  Henry negl i S tat i U n i  t i  
e H .F.R. Catherwood i n  Ingh i lterra . 

Ma una spac catura p i ù  profonda s i  verificò a l  
C ongresso d i  Lausanne sul l ' Evange l i z za z i one del  
Mondo , n e l  1974, c ome r i su lta-da l l a  �ez i one 5 che 
tratta l a  " Re sponsab i l i tà Sociale del Cristian o " .  
A caus a d e l l 'i mportanza che essa  riveste , l a  r i 
porti amo integralmente :  " Afferm i amo che D i o  è tan
to il Creatore quanto il Giud i c e  di tutt i  gl i 
uom i n i .  Dovremmo perc i ò  
preoc cupa z i one r e l ativa 

condiv i dere c on Lui l a  
a l l a  . giusti z i a  ed a l l a  

ricon c i l i az i one d e l l a  s o c i e tà umana ,  e �l l a  libe

razi one . de l l 'uomo da qua l s ia s i  forma d i oppr e s s i o

n e .  Si ccome l ' uomo è s tato fatto ad · immag ine di 
D i o , ogn i i nd i v i duo , . senza di st i ri.z i one di  r àz za ,  

d i  re l igione , d i  colore , d i  c ùl tura , · d i  c lasse , 

d i  s esso .o di  età ;: p os s iede un 1 i ntr inseca dignità 

e ,  a caus a di  essa , dovrebbe venir rispettato e 
serv i to , non s fruttato. Anche p e r  q ue sto é sprim i a:... 
mo  il  nos tro pentimento s i �  per la  n ostra n e gli� 
genza s i a  per av e r , talvo l ta , consider àto l ' evan� 
ge l i z za z i one ed i p robl em i  soc i a l i  c ome entità 
rec iprocamente e sc l us i  vè.  B enchè r i è:o ric i li a z'i o ne 
con gl i uom ini  non s i gn if i chi riconc i l i az i one con 
D i o , nè l 'a z i one sociale s i a  da identi ficare con 
l ' evange l i z zazion e ,  e n e ppur e l ib e raz ione p o l i ti
ca _ s igni fi ch i  salve z za ,  afferm i amo c i ononostan te 
che l ' evange l i z zazi on e  e l ' attività s o c i o-p o l i ti
ca fanno parte , ambedue , d e l  nostro dovere cri
s t i ano .  Per ambedue è necessario l ' annuncio · de l le 
n os tre dottrine di  D i o  e de l l ' uomo , i l  n os tro 
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amore per il . pros s imo e l a  nos tra ubb i d i enza a 
Gesù Cristo.  Il me s saggio . d e l l a  salv e z za i 'mpl i ca 
pure 'un m es saggi o  di  giudi z i o su ogn i '  forma d i  
ali e na z i on e , d i  oppress ione o di d i scriminazione , 

· e noi  non dovremmo aver timore d i  denunc i ar i l  
· male e l ' ingiu s t i z i a  da qual s iasi  parte s i  trov i 

no . Quando l ' uomo ri ceve C r i s to è nato di  nuovo 
nel Suo regno : · deve p ertan to non solo . affermare 

. . 
ma anche di ffondere la  Sua giu s t i z i a  i n  mezzo ad 
un mondo ingius to . La salvezza che dich i ariamo d i  
possedere c i  dovrebbe trasformare nel l 13- tota l i tà 
d e l l e  nostre responsab i l i tà p efsona l i  e soc i al i . 
La fede senza le  opere è morta" . 

�orge al lora . natura l e  que sta domanda: Perchè 
e s i s tono tante o p i n i on i  così  di  vers.e su questa 
materi à ,  sia ne l passato che ai nos tri g i o rni ?  Il 
me ssagg i o  c ontenuto nel Nuovo Te :;;;tamento è cos ì  
oscuro? N e l l a  seconda parte d i  que ste note e s ami
neremo brevemente l'insegnamento del - Nuovo T e s ta
mento. 

I I . IL ME SSAGGIO DEL N UOVO TE STAMENTO . 

Tutti i Vange l i  esp ongono . mo l to ·ch i aramente 
che il mes sagg i o  r el ativo al Regna, di D i o  rappre
s entava i l  pu;nto cent;rale d e l la predi ca.z i on e  d i  
Gesù . Marco c i  . rac conta: che Gesù i n i z i ò  la Sua 
predicaz i one c on que s to m e s saggio : "Il tempo è 
comp i uto e ''il regno . di D i o  è· v i èino :; ravvede tevi 

7 
Let the Earth Bear His Voice, 1975, pp. 4,5. 
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e c fedete a l l ' e vangelo  ( Mc .  1,14}. E �  impos s i b i l e  

dare un ' e s atta defi n i zi one d e l  term ine "regno d i  

D i o " ,_ m a  pos s i amo tranqui l l amente affermare che 

il me s saggi o- de l regno voleva di re l ' annunzio 

de l la gran de rede n zi one o l iberazi o ne . D i o  stesso 

doveva creare un m on do nuovo , un mondo n e l  qual e  

il pe ccato e l e  sue c onseguenze (mal att i a , fame , 

dolore , potere àe i demon i , morte , e c e. )  non dove

vano p iù t rovare posto.  Un regno n e l  qual e  c i  

s arebbe s tata una vera pac e ,  pac e fra D i o  e 

l ' uomo , c ome p ure pac e  fra uomo e uomo .  Un regno 

n e l  qua l e  c i  s arebbe stata vera gi \..Js t i zi a . I l  

povero non s i  s arebbe p iù trovat o  oppresso e 

l ' affamato s are b be stato sazi ato . U n  regno nel  

qua l e  non  s i  s arebbe tro vata nè malatt i a , nè 

morte . Un regno r i p i eno d i  " s halom" per tutte l e  

genti . 

n e  
G e s ù  a fferma con forza c h e  que sto regno -prov ie

da D io.  Non è. il  r i su l tato di o pe re uman� 
. 

bens ì de l l ' op era d i  D i o  stesso . Sarà D i o  a stab-i .

l irlo � S ì ,  afferma Gesù,_ l ' Eterno l o  sta g i à  ora 

s tab -il endo.  Di o lo s ta stab i l endo per me zzo de l l e  

s te s s e  op ere  di G.e sù . Ne l l a  Sua r i spos ta a l l a  

domanda d i  G i o vanni Batt i sta , ·  se  Egl i fos s e · " Co 

lui che h a  d a  v e n i r e "  ( ho ePchomenos ) Gesù  d i 
c e ·: . " AQdate a r i ferire . a Giov an n i  que l l o  che 
udi te e vedete ;  i c i echi  recuperano la v i sta e 
g l i  zop pi camminan o ,- i 1ebbr()s i sono mondati e i 
sordi odono , i morti r i suscitano e l ' Evangelo  è 
annunzi ato ai  p ov e r i "  (Mt .  11,4--5. cfr . Le. 4 , -
18-19).- In un'altra occasione , Ge s ù  di c e :  "Se è 
p e r  i l  dit o  d i  D i o  che io cac c i o  i demoni, è 
dunque p e rv enuto fino a v o i  i l  regno d i  D i o"  (Le. 

11, 20). B e n  g i us tamente qui ndi  Origene l o  ch iama 
aut._Ql:JasiLeia. E s sendo l ' i nv i ato di Di o ,  il Mes s i a  
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chiama tutt i  gl i uom i n i  
n e l  Regno dopo c h e  s i  

e l i  inv i ta a d  entrare 
saranno penti ti de i loro 

S ua paro l a  di perdono , e peccati , ac c ettando la  
seguendoLo . 

Per no i ,  ab i tuati come s i amo ad udirLo , è d i ffi
c i l e  rea l i zzare quanto questo m e s s aggio fo s se ri
voluzi ònar io p e r  coloro che Lo asc ol tavano . Sia 
attrav erso l a  Sua pred icazi one sia per me zzo del
l e  Sue azion i .  Gesù capovolge l e tteralmente l e  
cos e . Egl i n o n  s i  p one dalla  parte de i g iusti , 
c ioè d i  c o loro che s i  �i tengono tal i perchè oss er
vano la l egge di D i o  (i F ari s e i  e g l i  Scribi ) ,  ma 
offre p e rd ono ai p e ccatori perchè : " non sono i 
san i  che hanno bi sogno del med i co ma i malat i . Io 
non son venuto a chi amare dei giusti , ma dei  
p eccatori " (Mc . 2,17, cfr . Mt. 9,12; L e . 5,31) . 
Perc i ò  Egl i stab i l i s ce dei  rapporti fraterni con 
c oloro che gene ralmente sono disprezzat i , i pub
blicani ;. p €rchè sono proprio que sti  che hanno 
bisogno· d i  Lui . Sì, que s to ministero di Ges ù  è 
veramente rivoluzi onario . 

Eppure Egl i non fa mai ap pe l l o  a que l lo c he 
oggi noi  chiame remmo una " rivolu zi one " , c ioè i l  
rove s c i amento de l l ' ordine e s i s tente . Egl i ammoni
sce l e  mal ti tud i n i  e fa loro vedere i grandi 
pericoli ins i  t i  nel poss es so d i  r i c c he zze , ma non 
fa al cuno s fo r zo per rimuovere le caus e d e l l a  
povertà . Egl i n o n  s i  affi anca agl i  Ze l oti contro 
l ' oppr e s s i one Romana.;., In al tre p a rol e non trae 
d e l le c onc lusioni soc i a l i  o pol i ti che da lla  Sua 
Ere d1caz1one de l regno . E neppure Pao l o , 0 qual
s i asi  a l  tra apostolo , reclama l ' ab o l i zi one della  
schiav i tù . Pao l o  raccomanda addiri ttura a i  creden-
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ti d i  Roma d i  esser soggetti  al l e  
e s i stono" c i oè al  potere d i  Nerone!. 

"autorità che 

E' perciò fin troppo chiaro che il Vangelo che 

Ge sù sta predi cando non è un programma soci ale o 

p o l i  ti co. S i  tratta di qualcosa ben d i ffe rente . 

D i  qua lco s a  che p enetra malto p iù i n  profond i tà . 

E '  i l  me ss aggio uni c o  che annunzia  che D i o  inten

de in izi are ex nova un rapporto con l ' uomo . Inve

c e  d i  coridannare e di d i s truggere l ' uomo che si è 

r i bellato contro i l  suo Creatore , l ' Eterno gl i 

offre una v i ta nuova in  Gesù Cri s to . S i  tratta di  

un messaggi o  talmente sorprendente che v a  al di  

l à  de l l a  nostra compren s i one . Chiunque c rede a 

que:::;T.(l ll1e ssaggio e ac cetta Gesù Cri sto c ome suo 

Redent.z)re v i ene trasfo rmato in  un e ssere nuovo · .  

Come Pao l o  d i rà p iù tard i : " S e  uno è in  Cristo , 
e gl i  è una nuova creatura" 0 'kaine ktisis 
2 Co r .  5,17; cfr . Rom . 16,6;,GaL 6,15). Natural

mente tutto. que sto comporta de l l e  c onseg_uenz e in 
tutta la .  sua condotta , ma non dob b i amo mai . d i men
t i care che s i  tratta appunto d i  consegue nz e . I l  
dono viene pr ima . L 'i nd i cativo precede l ' imperati
vo : "Fi gl iuo l o , i tuoi p e ccati . t i  sono rimes s i " 
( Mc .  2,6). Perc i ò  i l  primo c ompi to d e l l a  chiesa  è 
que llo d i  p rocl amare que sto mess agg i o  ( cfr . i l  
Grande Man dato nei  vari Vang e l i  e i n  Atti l). 

Anche g l i  Aposto l i  l o  . hanno segui to . Quando P ao l o  
arrivò a Corinto d e c i s e  · d i  non s aper altro fra di 
l o ro fuorchè Gesu Cri sto e- Lui c roc i fi sso ( I  Cor .  
2,2; cfr .  1 , 1 8 , 2 3 , 24, 30 ) . N e l l a  sua seconda l étte � 
ra a l l a  me de s ima chiesa egl i definisce  i i  suo 
m i n is tero " un m i n i stero di r i conc i l i a z i on e "  (2 

Cor.  5, 1 8 ) . " No i  dunque fac c i amo da ambasc i atori 
p er Cr i sto , come se  Dio esortas se p e r  me z zo no
s tro ; vi supp l i ch i amo nel nome di Cristo :  s i ate 

r i conc i l i ati 
gli ap ostol i 
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con D i o "  ( vers . 20). E v i dentemente 
non si stancavano mai di predi care 

que sto messagg i o . 

Logicamente un tale annunz i o  comporta · de l l e  
conseguenz e n e l l a  v i t a  di coloro che l o  ac c etta
no . L ' i nd i cativo è segu i to da l l ' i mperativo . Fre
quentemente Gesù inv i ta le mal t i  tudini  a " s egui r
l o " . Tutte l e  ep i s to l e  vengono chiuse con l ' e sor
taz i one di condurre una v i ta nuova " i n modo degno 
de l l a  voca z i one che vi è s tata rivolta"  ( E f .  
4' l) .. 

Ma qua l i  sono l e  ram i f i ca z ioni d i  que ste conse
guenz e? E sse si app l i cano solo alla v i t a  de l 
credente s ingo l o  o a l l a  v i t a  comun itaria dell ' as
semblea? Oppure si e s tendono e raggiungono l ' area 
de l l a  pol i t i  ca e de l l a  soc i e tà c ome un tut t ' uno? 
La nostra op inione è che a quest ' ul tima domanda 
b i sogna dare una r i spos ta affermati va . E '  vero 
cihe Gesù stesso non ha mai chiamato i Suo i s egua� 
c i  ad az ioni soc i a l i  e p o l i  ti che , ma al tempo 
stesso dobbiamo d i re ché il m i n i s tero d i  Gesù, i n  
parole e d  in  a z i on i , c onti ene un e lemento · mol
to critico re lativo all ' ordine sociale es isten
t e� Talvolta Egl i c ondannava s everamente l e  ingiu
s t i z i e  soc i a l i  del Suo t empo . Ne l l a vers i one d i  
Luca de l . Sermone d e l l a  Montagna l eggiamo l e  Sue 
paro l e  indiri z zate ai r i cchi di que i temp i �  " Guai 
a voi , r i c chi , perchè av e te g i à  la vos tra consola
z i one ; guai a v o i  che s i e t e  ora sato l l i , perchè 
avrete fame . Guai  a vo i che ora ri dete , perchè 
fare te c ordo .gl i o  e p i angerete"  ( Le .  6,24-25). E ,  
per contro , in  que l l a stessa occas i one Egl i affer
ma: " Beati voi  che s i ete poveri pe rchè i l  Regno 
d i  D i o  è vos tro . Beati  voi che ora avete fame 
perchè s arete s az i at i . Beati  v o i  che ora p iange-
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t e , perchè r i derete ' '  ( 6 , 20-21 ) .  Non vogl iamo cer
tamente d i re che que l l e  affermazioni  fos sero d i  
n atura esclus i vamente soci ale . A l  tempo stesso , 
p e rò , cred i amo che s arebbe sb agl iato darne un ' i n
terpreta z i on e  i n  senso esclus i vamente sp i r i tuale . 
Herman R i dderb os , ri ferendos i a l l ' espres s i one "po
veri " , giustamente afferma c he essa è " de term i na
ta sia i n  senso sociale , sia i n  senso e t i co-re l i
gioso " . Que sto mede s imo s i gn i fi cato del  term ine 
s i  trova ne l l ' Antico Te stamento , sp e c i almente nei  
S a lm i  e n e i  Profet i . I p overi " rappresentano c olo
ro che sono soci almente oppres s i , coloro che sof
frono a caus a de l potere d e l l ' i ngius t i z i a  e che 
vengono tormentati da que l l i  che si p reoc cupano 
solo  del propri o  i ntere sse e d e l l a  propr i a  i nflu
enz a . Al tempo stesso e s s i  sono coloro che resta
no fed e l i  a D i o  ed attendono

8
che l a  loro salve z za 

provenga solo  dal Suo regno " . In al tre parole i l  
concetto d i  " p overi " ,  come v i ene usato n e i  Vange
l i , c omporta un dop p i o  s i gn i ficato e solo  se l o  
terremo cos tantemente presente p otremo affe rmare 
que s.ta veri tà . Al tempo stesso c i ò  vuol d i re che 
il term i ne conti ene anc he de l l e  impl i ca z i on i  d i  
ordine s o c i a l e  i n  que s.to inondo . In e ffetti pos s i a
mo r i scontrare questa ver i tà nel comportamento 
stesso d i  Gesù . Egl i si avv i c i na in modo parti co
lare a coloro che appartengono ai l iv e l li p iù 
b a s s i  de l l a  soc i età e non ev i ta una fratern i tà 
conv iv i a l e  con g l i  emarginati del  Suo tempo , c i oè . 
c on i pubbl i can i . 

8 
H.N. R i d d e r·b o s ,  The Coming of the Kingdom 

1 9 6 2, pp. 118 s s . 
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Analogamente , secondo l a  predicaz i on e  e l a  ma

ni festazi one d i  Gesù , anc he l ' ordine po Litico 
è soggetto a l l a  crit i ca del regno . Dobb i amo nuova
mente com i nc iare ad oss ervare che Gesù non ha mai 
esp l i c i tamente condannato l ' occupaz i on e  del Suo 
paese e l ' oppres s i one della  naz i one da parte dei  
Roman i .  Tuttav i a  a coloro che ascol tavano attenta
mente l e  Sue paro l e  era chi aro che l a  pred icaz i o
ne d i  Gesù c onteneva un ' esp l i c i t a  critica della 
s i tuaz i one e s i s tente . In effett i , .secondo i l  rac
conto d e i  Vange l i , è in que sto senso che l a  
m a l  t i  tud ine intese i l  S u o  mess aggio . Più d i  una 
volta la fo l l a  tentò di farlo Re , e que sto certa
mente con l ' i nten z i one e la speranza che Egl i l a  
l iberasse da l l ' oppress i one Romana . Ma Gesù r i fiu
tò se mpre di accondiscendere a que sto loro des i de
r i o . Perchè? Proprio  a causa .de l  regno , la cui 
venuta Egl i era venuto a proc l amare . S i  trattava 
però del  regno d i  Dio . D i o  stesso avrebbe s i s tema
to ogni cos a . D i o  stesso avrebbe creato un mondo 
nel quale non ci sarebbe p iù s tata al cuna oppres
s i one . Si possono usare le paro l e  del "Magni fi
ca t " :  "Ha tratto giù dai troni i potent i , e d  ha 
i nnalz ato gl i umi l i "  ( Le .  1 , 52 ) . Appunto per que
sta rag i one Gesù ri fiutò s empre di affrontare i l  
prob l em a  i n i z i ando una sorta d i  r i vo luz i one pol i
t i ca e soci a l e . 

La stessa cosa può dirs i d i  Pao Lo. Anche 
n e i  suoi scritti  è chi aramente presente un el emen
to di cri ti ca . Qual cuno potrebbe pensare che qui 
s i  tratta del conc et 'to di l ibertà cristiana . In 
rapporto a que sto conce tto egl i  può scrivere: 
" Non c ' è  qui nè Giudeo nè Greco;  non c ' è  nè 
schi avo nè l ib ero , non c ' è  nè maschio nè femmina ; 
p o i chè voi  tutti s i ete uno in Cri s to Gesù" (Gal . 
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3 ,  28 ) .  Oppure potrebbe p ensare a l l 'i de a  de l " Cri
sto cosm i c o "  come l o  trovi amo n e l l e  sue l ettere 
agl i  Efesini  e ai Colosses i .  In  quegl i  seri tti 
egl i deve di fende re l ' intero s ign i fi cato de l l a  
religione Cristiana contro un ' ere s i a  che intende
v a  l im i tare la potenza di  Cri sto a ciò che è 
sp i r i tuale soltanto. In que sto contesto l ' ap osto
lo scrisse  che Dio ha posto ogni cosa sotto i 
Suoi p i ed i  e Lo  ha fatto Capo d i  tutte le cose 
( E f .  1 , 22 ) , oppure parla d e l l a  ri conc i l ia z i one 
( pac i fi c a z i one ) di tutte l e  cose ( ta panta 
per mezzo di  Cri sto ( Col . 1 , 20 ) . Eppure . anche 
Pao l o  non ha mai s o l l e c i tato i credenti a rove
s c i are l ' ordine e s i s tente �  

Potremmo forse 
l ' i nsegnamento del 

r i assumere con que ste 
Nuovo Tes tamento : I l  

p aro l e  
Vangelo 

del  R egno è l ' annunc i o  di  un nuovo ordine d i  cose  
che  Dio  stesso cre erà . La  grande man i fe staz i one 
pro :fetica si  avvera nella  p ersona e ne l l ' opera di  
Ges0.  S i ,  nella  Sua p erson a  e ne l l a  Sua opera ha 
avuto in i z i o  l a  grande e .d i v i na l ib eraz i one d i  
questo mondo. Ora che Egl i è s tato . i nnalzato a l l a  
destra di D i o , E g l i  sta continuando dal · c i elo  
que s t ' opera di  l i beraz i one . Pe � mezzo de l l a  predi
c a z i o ne del V angelo ·e del l ' opera dello Spirito 
Santo , l a  Sua att i v i tà r edentrice  p ehe tra ne l 
mondo . In primo luogo s i  man i festa v i s i b i lmente 
n e l l a  
ti . M a  

chies?J.,  in me z zo a l l ' assemblea dei  creden-
1' att i v i tà di Cri sto non si l im i ta a l l a  

s o l a  ch i e s a . E '  operante anche ne l la soci e tà i n  
g enerale . R i dderb os afferma: " I  l Regno di  C r i s to 
è supremo ed è al d i  sopra _di  tutto . Dappertutto 
dove e s so preva le 
umano indi v i dual e  

e v i ene riconosc iuto , l ' e ssere 
non solo  v i ene l ib e rato , ma 

tutto i l  suo mode l l o  d i  v i ta s i  trasform a ; la 
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mal ed i z ione dei  demoni ed i l  timore de l le potenz e 
malig ne scompai ono . I l  camb i amento che i l  C r i s ti a
nes i mo ap porta ai pop o l i  dominati d a  relig i on i  
"naturali " è- l a  prova . de l l ' i m-portanza Ete i regno , 
che abbr ac c i a  ogni cos a . E s so non opera solo  
estername n t e  come un seme . di senap e ,_ ma anche 
internamente c ome il l i ev i t o .  Si apre la s trada 
del mondo per mezzo de l l a  sua p otenza redentr i c e "  
9 

I l  s ign i fi cato di  que s to termine  "Liev·it o" è 
part i col armente i mportante . In tutti i moment i , i n  
ogn i  s i tuaz i one , l e  potenze liberatri c i  hanno v i a  
l ibera med i ante i l  regno . Hendrikus Herkhof va 
a nc ora p-iù. i n  là  di c endo : · che il " dominio di 
Cristo v i ene riv e l a to d ovunque il suo ordine d i  
v ita fa va lere i l  propri o  d i r i tto contro l a  man
canza d i  l i b e rtà d e l  natural i smo e del caos del
l '  anarchi a . . .  Molte pe rsone si  trovano al s ervi
zio  del domi n i o  d i  Cri s -to senza rendersene c onto 
o senza voler-l o : int e l l e ttual i ,  art i s t i , · med i c i ,  
inferm i ere , educato�i , operatori soc i a l i , tecn i c i  
e coloro . che s i  occupano de11 '  assi stenza tecnica 
delle  naz ioni sottosv i l uppate . . . Nella lotta per 
un ' e s i stenza umana genu i na , p e r  l a  l iberazione d i  
coloro che soffron o ,  p e r  l ' e leva z i one d e i  sotto
s vi luppati ' p er la redenz ione de i prigion i e r i '  
p e r  il l ive l l amento �e l l e  di vers i tà di  razza e d i  
class e , per l ' oppos i z i one al caos , al deli tto , 
alla sofferenza , a l l a  malat t i a , e all ' i gnoran-

· '  

H.N. R i d d e r b os , ar t i c l e  " K i n g dom  of Go d "  1n 

The Nelù BibLe  Dictionar-y, 
·

e d . J.D. Dou g l as , 
1962, p. 69 4. 
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za . . .  i n  breve , ne l l a  

chiam i am o  progres so . . . i n  
lotta p e r  c i ò  che 

tutto il mondo s i  
lt  d C . t I l  

sv olgendo u n ' opera v o  a a o norare r l s  o 

no i 

Forse s aremo p ortati a resp i ngere que ste afferma� 

z i oni cons i derandole troppo generiche e troppo 

a l l argate . No n v a  B erkhof troppo . o l tre i d e ttami 

de l Nuovo T estame nto asc rivendo al Regno ogni 

sorta di sv i lupp i  natura l i ?  Ma in que sto caso c i  

s i  può p orre l a  contro-domanda : tutt i  que s t i  sono 

solo  degli  nsvi luppi  natur al i " ?  Come p os s i amo al

lora sp i e gare · i l  . fatto che . tutto c i ò  che egl i 

e numera . ba avuto i ni z io dopo l a  v e nuta di  C r i s to 

ed ha avuto or:i,.gine ne l cos i ddetto ' 'Occ i de nte 

cristi ano " ?  Tutto .que sto non · ci dice forse che 

que sti  sv i lupp i  sono provocati , spesso molto i ndi

re ttam e nt e , dal1e  · forze del  regno? Tutto que sto 

no� ha nul l a  e che vedere con l ' ottim i stico  punto 

di  v i s ta de l l a  stori a ,  : .spos ato . dai sosteni tor i 

de l - "Vange lo soc i a l e " . B erkhof. per esemp i o , no n 

nega che l c:t  cre sc i t;a del regno r i ch i am.a l e  con

tro-forze . de l l ' anticristo . Al . c o ntrar i o , egl i  l e  

prende s e r i ame nte i n  cons i derazione � 

E s s e  s o no grandeme nte m i nac c i ate .. Ma al lora 

aggiung e : " C i  s arebbe rag i o ne di  esser fortement e  

merav ig l i at i , proprio p erchè tutt9 sembra cosi 

m i nac c ioso . Il  fatto che .poss i amo ancora vivere 

sul l ' orlo del  vulcano �  i n  mezzo a l  secolar i smo e d  

a l  ni ch i l i smo , costitu i s c e  un form idab i le m i ra

c o l o  che può e ssere compreso ed oss ervato solo 

alla luce de l l a  conqu i s ta di  C r i s to che è già ora 

l o 
H .  B e rk h of , Christ ,  t he Meaning of History, 

1 9 6 6, pp . 1 7 1 - 1 7 3 .  
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attiva .  Non dovremmo restare stup i t i  dal fatto 
che l '  auto nomià . e l '  i.deolog i a  prive di Cr i sto o 
addiri ttura anti-cr i s t i ane m i nac c i no di  d i s i nte

_grare la v i ta . A l  . c o ntrar i o , queste  forze sono 
forte(nente l i m i tate , · trattenute ,  capovol te , o con
vert i te dai  s egni p os i  t i  v i  del regno di Cristo 
nel mondo , e . que sto fatto merav igl ioso ci dovreb
be costanteme nte . riempire di  grat i tudi ne e d i  
stupore ,  dandoci ne l contempo l a  forza di  entrare 

· neL futuro . senza . t imore e pfl l ' aspettativa di 
poter . çontempl are nuovi segni " 

I I I . LA NOSTRA S ITUAZ IONE D I  OGGI 

Dob b i amo riconoscere che con i brani di 
Berkhof che abb i amo riportato s i amo andati oltre 
l ' i nsegname nto del Nuovo Testame nto e ci s i amo 
p ortati nel l ' amb i to della  v i ta presente . Que sto 
è ,  log i c ame nte , i nev i tab i l e . Quando s i  trovano i n  
tempi  e d  i n  s i tuaz i on i  divers e , s i a  i l  s i ngolo 
credente , sia l a  chi esa , devono ambedue pors i 
que sta domanda : Cosa s i  aspetta da noi i l  Vangelo 
del Regno? Non è pos s i b i le r i t i rars i  semplicemen
te sul l e  pos i z i oni de l passato .e ripeter le , per
chè , ne l l a . s tori a ,  l e . s i tuazi oni stesse cambi ano 
cont i n�amente e .l ' E t�rno des idera che no i Lo ubbi
diamo nel l e s i tu az i oni effett i v e  in cui ci trovi a
mo . Per esemp i o , no n p os s i amo r i c orrere sempl ice
ment� . agl i  i ns egnamenti dei  R i fo rmator i .  Per quan� 
to . i l  l oro . i ntu:i. -ttò abb i.a potuto . essere val i do , 

l l 
H • B e r  k h o f , op . Ci t .  , p p • l 7 4- l 7 5 • 
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non dobb i amo dimenticare che s i  trattava di  p erso
ne che appartenevano al l oro tempo , che p ens avano 
ed ag i vano nella  p ecul i are s i tuaz i one in  cui s i  
trovavano e che era preci samente l a  s i tuaz i on e  
d e l  cos i ddetto Corpus Chris t ianwn . In o l tre è 
ben chi aro che da al lora sono sorti mol t i  nuov i  
p robl emi , che i n  que l tempo no n e s i s tevano . P er 
tutte que·s te rag i on i  non dovrebbe esser d i ffi c i l e  
l a  c r i ti ca in  tutte l e  pos i z ioni  storiche cui 
ab b i amo fatto c enno nella pr-ima parte di queste  
note . Ma  non lo  farem o . Ci  p orremo p iuttos to 
que sta domanda : come dobb i amo cemportarc i noi , 
n e l l a  s i tuazione d i  ogg i ?  

N o n  tenteremo di  fare un ' approfondi ta . ana l i s i  
d e l  nostro mondo moderno . C i  l i m i teremo invece ad 
e s am i nare due asp etti che , r i ten i amo , rives tono 
un s ign i f i cato form i dab i l e  p e r  la nostra pos i z i o
ne di  cr i s t i an i  nel mondo d ' oggi . · In primo ·luogo 
b i sogna r i c onos c ere . il fatto che s t i amo vi vendo 
in  un m ondo secoLarizzato . I tem p i  de l CoY.pus 
Christ ianwn appartengono a l  passato . I vari setto
r i  de l l a  v i ta soc i a l e  non sono p iù soggetti e non 
s i  trovano p iù sotto la tut e l a  del l a  chi e s a : sono 
d i ventati indipendenti  ed  autonomi .  Ubbidi scono a 
l eggi p ropr i e  e formul ano da sol i i l oro program
mi . E da quando ,. sp e c i almente nel mondo o c c i denta
l e , ab b i amo perdut o  un concetto. uni c o  di cul tura , 
i punti di  v i s ta moderni tendono � divenire p lura
l i sti c i . In secondo luogo stiam o  v i v endo in UH 

mondo democrat izzato � Lo Sta-to .- p.er  esemp io-. non 
v i en e  p iù c ons i de rato- come isti tu-i to .da Di o ,  · e 
qui nd i  coloro- che r i vestono pos i z ioni- d i  autorità 
sono c ons i d€rat1 i- rap presentanti  del popolo-. An
che se nella  gran parte del l e  naz i on i  l ' influenza 
de l lo Stato sui prob l em i  de l la soci età sia p iut to-
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sto estesa , purtuttav i a  non si r i t i ene che l a  

soc ietà :s i  a sogge tta al l o  Stato ; s i  vede p iutto
sto que st ' ul timo in fun z i one de l l a  soci e tà , che 

da essa v i ene u t i l i z zato qua l e  me z zo per regol a
�entare i propr i prob l em i . 

r-utt i  · quest i  sv i l up p i  hanno de l l e · i mport a nt i  
c on�eguenze per l a  pos i z i one e per i compi t i  

dell a  ch i esa . Pèr quanto r iguarda l a  pos &z &o-
. ne della  chiesa. ri e l la soc i e tà , essa non p os s i ede 
p iù u n  grande " potere ' ' , che , qua s i .  naturalmente , 
producè un fo rte i mpatto sul l a  società intera ; 
essa. è diventata invece , una de l l e  tante i s t i  tu
zion i  · e s i s tenti nella  · socj_ età moderna . S i  tratta 
di una · i st i tu z i one inserita fra tante al tre . La 
sua voce si fa anciora udire e v i ene ascoltata , ma 
non i n  maniera automat i c a  . . Que s to g i à c i  porta al  
secondo aspe tto : il  c omp i to de l la . chies a . E s s endo 
diventata uno de i tanti  grup p i  che costitui scono 
la soc i e tà moderna , essa pos s i ede una propr i a  e 
peculiare funz i one i n  s eno a tutta l a  �oc i età � I l  
comp i to de l l a  chi esa rwn è que l lo d i  dar vita a 
nuovi programmi soc i al i  o pol i t i c i  (- altr i  grup p i  
o i s t i tu z i on i  sono responsab i l i  d i  que sto ) m a  
.essa ha una . s u a  propria e pecuLiare responsabi Li
tq , .. i_n . armon i a  al Vangelo che le è stato affi da
to_, Pr.ima d i . tutto es-s a deve predi care l ' Evang e l o  
deJ Regno ed . annunz i are al  mondo che l a  creaz i one 
intera si  trova sotto i l  dòrilinio di Cristo . In  
armonia e seguendo questo  de ttato , essa deve an
che segui re attentamente c iò che sta succede,ndo 
nella soc i età ,  e · valut�rlo a:).la luce del Vangelo 
del R egno . i a  chiesa noh dovrebbe avere paura d i  
crit i care l ' ord i n e  di  c o s e  e s i stente . A que sto 
�iguardo dovrebbe s egui re l ' � semp i o  del suo S i gna-. �� 

re , i l  Qual e  non e s i tò a parl are contro g l i 
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Scri b i ,  non solo  a caus a della loro ipocr i s i a  
sp i ri tua l e , m a  anche p erchè " d i  varavano l e  case 
delle vedov e "  ( Mc .  1 2 , 40 ) . 

Ho usato i nten z i onalmente , nel p-rec.edente p ara
grafo , i l  term i ne chiesa . S'ono p ersuaso che l a  

h ·  e sa i n  quan to i st ituz i one , ha un Stio . comp-i to c l . · - ' 

ne i rig_uard i de l la soc i età e di tutto ciò  che i n  
e s s a  suc c ede . So  mo lto b en e  che a l tri c r i s ti an i  

·non . sono d '  ac e ordo su que s to punto , e che non · s-i 
tratta. solo d i  cri s t i an i  P i et i s_ti ! Wal ter S chmi
tha l s. , per esemp i o , scrive : " La l i b e r-tà d i  s erv i
re la soci e tà ap part i en e  al cri st i an o  s i ngol o ,_ 
n on alla  chiesa . I l  comp i to. d i  que sta è que l;Lo  d i  
c ondurre _ l ' uomo , per m e z zo de l l a  predicazi one de l 
Vange l o , i n  que l l a  l ibertà d i  fede che lo  rende 
capac P. d :i occuparsi r:ag i onevolmente

1 2  
e oggetti  va

mente de l l e . cos e d i  que s to mondo " Quantunque 
io s i a  sp into a condivi dere buona parte di queste 
a ffe rma z i o n i , r i t engo tutt av i a  che una divi sione 
di . c omp i t i  così  netta sia i mp os s i b i le . A l lorquando 
l a  ch i e s a  procl ama il Vangelo concordo con 
Schrni tha l s  che questo è il comp i to principale 
della chiesa  - essa non può farlo in vacuo . 
L a  preç! i ca z i on e  e l ' i ns egnamento de l l a  chi esa _ ha 
s empre luogo nella reale s i tuaz i on e  i n  cui s i  
trovano l e  p ersone a cui e ss a  s i  r i vo lge . Quantun
que non ap partengano aL mondo . pure v i vono neL 
mondo ,. € conseguentemente l a· cai es a  deve fre-

l 2 
W. • S C' h  m i t h a l s � " D 1 e K o n i g.s.-h-e r r s c h a f t · J e 5 u 

C lrr 1 s t i- u n  d d i e lì e u. t i g e G e 5 e. l l s. c h a f t • rr- i n S d i m i 
in der t h a l s u n  d B e  c k m -a  n n , Das Chr>istuszeugnis 

hout-t:gen Ges-e L Z.schaft � n  1 9 7 0 ,  p .  :n .  

quenternente intere ssars i de i real i probl emi d e l  
momento , Non può esercì tare i l  suo m i n i stero pro
fet ì c o , pastorale , d i ac onale e m i s s i onario senz a 

veni r co invo lta nei prob l em i  de l l a  soci età in 

general e .  In effetti essa de ve esprimers i s enz a 
riserve cont1?0 ogni ingius t i z i a  di que sta socie
tà e ammonire coloro che comme ttoho tal i i ngiusti
z i e . Spetta qui ndi al l a  ch i e s a  d i  r i fl ettere su  
c iò che  sta  succ edendo ne l l a  soc i e tà , e d i  cons i
derarlo alla  luce delle Scri tture . Sono anche 
persuaso che l a  conferenza . di Nuova Delhi aveva 
ragione quando affermò che " l a  natura del comp i to 

de l l.a 
potrà 

chiesa cambi erà 
i nfluenzare 

1 3  
naz i one " 

l a  
secondo l a  m i sur a con cui 

pol i t i c a  del governo de l l a  

C i ononos t�nte la chiesa non  deve  mai d imenti ca
re · l a  sua natura pecu l i are . Non deve mai trasfor
marsi in gruppo di pres s i one p o l i ti c a  che esprime 
ogni genere d i  affermazi oni puramente pol i ti che . 
Non dovrebbe mai essere c o i nvolta di rettamente i n  
que stioni p o l i  ti  che , salvo quando s i  devono af
frontare i mportan ti prob l em i  d i  carattere morale . 
In una pubb l i caz ione delle  Chiese R i formate 
d ' O l an da , che tratta appunto que sto argomento , s i  
l egge : " I l  comportamento de l l a  chiesa dovrebbe 
essere conforme alla  natura d e l l a  chi esa e c i oè 
pronunc i ando parole che trovino ap poggi o  sul l a  
Paro l a  di D i o . I pens i eri  c h e  l a  chiesa deve 
esprimere sul le questi oni che riguardano que sto 

mondo dovreb b e ro e g.s e re p e ns i er i  d i  redenz ione , 

l 3 
1 h  . The New De c- ·& Repm•t , ] 9 6 1 ,  p .  1 0 5 .  
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p ronunc i at i  senza orgog l i o  e senza baldan z a . ln 

caso di nec e s s i tà d ovrebbero essere accòmpagnatì 
14 

I '  tt ' ' t' d l da un ' ass i stenza effettiva 1 1  • Ma a 1 v 1  a e -

l a  chi esa dovrebbe esser sempre conforme aLLa 

sua natw'a e secondo i costumi d e l l a  ch iesa stes-

A questo punto io mi trovo personalment.e i n  sa . 
una pos i z ione cr i t i ca sug l i  sv i luppi che s i  .avran-

no in s eno al C ons igl i o  Mondi a l e  de l le Chiese ; 

s p e c i almente dopo i l  congresso 1966 d i  Ginevra . 

Sempre d i  p iù e s so ag i s c e  come for z a  p o l i ti ca 

pur sang . I l  mondo esterno ha l r impres s i one che 

il me s saggio de l l ' E vangel o  ed il des i derio d i  un 

camb i amento rivoluz i onario che si nota in  molte 

zone del globo , c o inc i dano . L 1 aiuto che è s tato 

fo rn i to ai  mov i menti d i  l ib e raz i one hanno parti co

l armente me sso in luce que s to stato d i  cose . 

P enso che i n  tutto que sto l a  chiesa abb i a  eccedu

to i suoi l i m i  t i . Que s to genere d i  att i v i tà non è 

p i ù  c onfo rme alla  natura de l l a  chiesa nè r i entra 

n e i  suoi costum i . In que sto caso la ch-i esa è 

d i ventata un grup po
.
di press ione . 

Le cose diventano molto diverse quando c om i n
c i amo ad e s aminare i l  compito de l .singoLo· creden
t e . Come qual s i a s i  a l tro es sere umano eg_l i fa 
parte de l l a  s o c i età e deve cond i v i dere le respon
s ab i l i tà che ne conseguono . In O l anda ed in d i ver
si altri  paes i d 1 Europa que s to v i ene spesso .effet
tuato per mezzo d i  organizzaz ioni cristiane . Que
s ta soluzione r i s a l e  al 1 9 °  secol o . E '  una coinci
denza degna d i  nota i l  !atto che i n  O l anda c i ò  s i  

l 4 
Het spreken van de kerk 1..-n de samen'Leving, 

1 9 7 2 ,  p .  3 9 .  
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rea l i zzò in : un mede s imo momento sia da . parte de i 
Calv i n i st i  ( sotto 1 1  energica gui da d i  Kuyp er ) s i a  
dai C att o l i co-roman i .  Que ste nuove organ i z za z i on i  
cri s t i ane ( c ome i · parti t i  p o l i  t i c  i c r i s t i an i , i 
s indac ati  c r i s ti an i  e d  i n  parti co l are · anche l e  
scuo l e  d:i.urne cri s t i ane e l e  Univers i tà )  furono · 
considerate come La r i sposta a l l e  forze s e c o l ariz
z ate che  m i nac c i avano d i  cancel lare l e  ul time 
trac c.e del  Cr i s t i an e s i m o  da l l a  vita pubbl i ca . In 
altri paesi ; c ome il Regno Unito e gl i Stati 
Unit i , l ' i de a  d i  c reare d e l l e  Organ i z zaz i on i  cri
.stiane non ebbe successo alcuno ; La  ragione po
trebbe venir r i c ercata nel fatto che que sti  p a e s i  
n o n  provarono mai  l ' i m patto d e l l a  rivoluzione 
Francese con il suo n i Dieu , ni  ma�tre , e poteva
no p erc iò mantenere mo l to p iù a lungo l a  fac c i ata 
del  Corpus Christ ianum . In que s.ti  · paesi i ·cri s t i a
ni op erano . sopràttutto nel contesto dei  p art i t i  o 
dell e organ i z zaz i on i  e s i s tenti . 

M a  a' presc indere · da l l e  forme che l t organ i z
zaz i one . può as sumere , r i mane i l  fatto ·· che i s i ngo:... 
li Cristian i  non pos sono r i t i rars i  dal l e  l oro 
responsab i l i tà c o l l egate al l ' andamento de l l a  so
c i età . E ,  per tutt i , la norma del loro impegno 
sociale  e p o l i  t i c  o der i va dalla  Seri ttura , ed i n  
p arti colare anche d a l  m e ss aggio d e l  Regno come c i  
è s tato annunz i ato d a  Gesù . Anche ai  nostri g i or.;..; 
n i  ' que sto mess aggi o  presenta una funz ione criti
ca . · In quanto s i amo c r i stiani  dob b i amO escùninare 
l e . strutture de l l a:  soci e tà e doniandarc i se  esse  
posseggono un effetto oppres s ivo oppure d i  l ibera
z i one . A l lorquando Gesti l es s e  le Seri tture ne l l a  
S inagoga d i  Nazaret Egl i  ripetè i l  seguente passo 
seri tto dal Profe ta I s ai a : 1 1 Lo S p i r i to d e l  S igno
re è sopra me ; per questo egl i  mi ha unto per 
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evange l i z zare i p ov er i ; m i  ha mandato a bandi-r 

l ib eraz ione a i  p r i g i on i eri , e d  a i  c iechi ri cupero 

del l a  v i s t a ; a rime ttere in  l ib e rtà g l i  oppres s i , 

e d  
( Le . 

t t  l d l S l.. gnore"  a predi care l ' anno ac c e  evo e e 

4 , 18-19 ) . Dopo av er chiuso i l  l ibro Egli  

d i ss e :  ' 'Oggi s ' è  ademp iuta que sta seri  ttura e voi  

l ' udi te"  ( vers . 2 1 ) . Secon do I s a i a  Gesù ri co

nosceva il Suo comp ito m e s s i anico . Al tempo stes

so que s te FJarol e c i  indi cano pure c iò che s arà i l  

Regno m e s s i an i c o : s arà u n  regno d i  s halom , d i  

pac e ,  d i  l ib ertà , d i  g iusti z i a . Benchè i cri

s t i an i  s ap p i an o  che s arà D i o , e non essi stessi � 

a stab i l ir e  ques to Regno ( s i tratta . ap punto de l 

Regno di Dio o de l Regno dei  cie tt  ! ) s anno an

che che i l  d e s i derio  di D i o  per qUe sto m ondo è :  

che s i a  un m ondo i n  cui c i  s i a  sha lom per tutti 

i p op o l i .  E que sti  m i sureranno la: s oci e tà in cui 

v i vong da que sto standard . Attualmente i l  mondo 

imped i s c e  o promuove l o  s ha Lom? A l l o  stesso  tem

p o  essi  faran no i l  mass imo s f0 rzo p os s ib i le p er 

creare ;:3 trutture sociali  che promuovano pac e ,  l i 

b e rtà e g iu s.t i z i a  per tutt i . B enchè l e  l eggi n o n  

p o s s an o  garantire  una pac e ,  una l i b ertà ed una 

gius t i z i a  effe tti ve , esse hanno c i onondimeno una 

fun z i on e  importante nel  formare e nel  mantenere 

de l l e  s trut ture val i de e giuste . Per que sta rag i o
n e  i cri st i an i  dovreb-be ro i n s i s tere per o ttenere 
una L.egis Laz ione che "fac c i a  rag i on e  ( d i fenda ) 
ai m i seri  d e l  popo l o "  ( Sa l . 72 , 4 ) , e "redima 
l '  ani rna loro dal l ' oppr e s s i one e dalla viol enza" 
( Sa l . 7 2 , 1 4 )  . Logi camente non si c amb i ano i cuori 
medi an t e  le l eggi . Que sto può e s s er fatto solo 
da l l o  Sp i r i to di  D i o . Ma la l eg i s l a z i one può 
c ontro l l are e l i m i tare il di ffondersi de l l ' i ng iu
s t i z i a  e de l l ' oppr e s s i one.  

Avr ete fo rse notato che  sono s tato p iuttos to 

parco n e l l a  c i taz ione di  passi  b i b l ic i . Ho fatto 
que sto inten z i ona�mente . Benchè i o  creda che tut
ta la Scri ttura ( non solo i l  Nuovo T e stamento ma 
pur e il Vecchio ) c ontengano un ricco materi al e  
che � p ertinente e che riguarda la nos tra socie tà 
di  ogg i ,  sono pur e c.onv ;i nto che dobbi amo stare 
molto attenti al modo con cui manipo l i amo que sto 
mater i a l e . E 1 i mpos s ib i l e cop i are pari pari i l  
Nuovo Testamento . ( l asc i ando d a  parte i l  Vecchi o )  
i n  quanto l e  strutture e l e  relaz ioni soc i a l i  
sono oggi molto camb i ate . Ci ò d i  cui · abb i amo 
b i sogno 
Abb i amo 

è un uso · creativo di 
b i sogno di  uomini e 

questo mater i ale . 
di  donne crist ian.e 

che , per così  d i re , abb i ano ass i m i l ato i l  messag
gio b i bl ico , e che ora cerchino , dip endendo dal l a  
gui da de l l o . Sp i r i to Santo , d i  ap pl i carlo in  modi 
nuovi al l a  s i tuazione di  oggi . Benchè non s i  
possa negare che l e  forze contrar i e  dell ' Anticri
sto s t i an o  diventando sempre più forti e baldanzo
s e , non vi è posto al cuno per un "pessimismo 
cristian o "  . . . I l  nostro S ignore , ri sorto e g lorifi
cato , r egna supremo .ed il Suo regno non avrà mai 
fine · ( Le .  l ,  33 ) , 

A l · tempo s t esso dovr emmo s tare in  guard i a  con
tro ogni forma di ottimismo . re lativo a L  Vange Lo 
Sociale , quas i  che · med i ante esso  potess imo trasfor
mare l a  soci età ad · un punto tale da far di ventare 
gradatamente il mondo d 1 ogg-i un · Regno di D i o . 
Dobbiamo tener sempre presente che tutto que l l o  
che fac c i amo è provvi sorio e temporaneo . Tutto i l  

,, 
Nuovo Testamento c i  mostra chi aramente che , quan
tunque i l  Regno s i a  presente in que s to mondo e s i  
man i festi  come potenza salv i fi c a  e l i beratrice 
c ontro l a . tiranni a  degl i dei  e de l l e  forze che 
sono nem i che de l l ' uomo , la sua rivelaz ione ultima 
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s i  avrà attrav erso una cr i s i  fina l e  ed universal e 
1 5  

Al l ora i l  rinnovame nto , che è gi.à c om i nc i ato

m a  che ne l c orso de l l a  pre sente di spensaz ione 

rimane parzi al e ed incomp l eto , p e rchè v i ene os ta

c o l ato da l l e  forze d e l l ' Anticri s to e dal peccato 

de l l ' uomo stesso , s arà c ompl etato dal l r Et erno . S i  

vedrà a l l ora , e d  in man i era real e ,  una · " nuova 

soc i e tà" , una soc i e tà di e ffe ttivo e comp.l e to 

sha lom per tut t i , perchè D i o  stesso dimorerà c on 
g l i  uomini ed e s s i  s aranno Suo popolo  ( Ap .  2 1 , 3 ) . 
Più  avan t i , i n  que s to s tesso cap i tolo , l eggiamo 
pure che i frutti  de l l a  pres ente di spensa z i one s i  
man i fe s teranno i n  questo mondo . Infatti a proposi
to d e l l a Nuova Gerusal emme , c i  v i ene detto che " i  
r e  de l la terra v i  porteranno l a  l or gl oria" 
( 2 1 , 24 } . Sì , " i n lei  si  p orterà la  gloria e 
l ' onore d e l l e  naz i o n i "  ( 2 1 , 26 ) . In al  tre p arol e 
la  perfe z i one non s igni fi ca solo discontinui
tà ( cr i s i ! )  ma vi trovi amo anche la cont inuità 

( l a gl or i a  e l ' onore de l l e  naz i on i ) .  Non si trat
ta di una nuova creaz ione , dì una creaz i one ab 
nova , ma di un m ondo ri creato . C0lui che s i ede 
sul trono dice : " E c c o  io fo ' ogni cosa nuova" 
( 2 1 , 5 ,. cfr .  I s .  6-5- , 17 ) , La  creazione attuale. ( ta 
panta ) v i ene rinnovata . Perc iò l a  d-escri zi one d-el
l '  ord ine fina l e  - d e l l e  cose inc lude sempre anch e  
que l l o  v ec ch-i o �- l a  Nuova Gerusalemme , l a  nuova 
t erra . Ma que llo  v-ecchio pa s s a  attraverso l ' atto 

f i na l e  del  rinn0vamento . Perchè il t er·mine di 

l 5 
C f : • H • N • R i d d e r b o s , art .  c i t .  , p • 6 � 6 • 
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tutta l a  storia  è questo : la  nuova Gerusalemme , 
la  nuova terra , ne l l e  qual i  abi t a  l a  gius t i z i a ( 2  

Pt . 3 , 1 3 ) . 

( Trad . P .  Ven�z iani ) 

"J 



· L' insosti tu i bile funzione critica 
cristiana dell'etica 

André Bieler o 

Con ' e t i ca c r i s t i ana ' deve i ntender s i  i nnanz i 

tutto i l  c omportamento dei cri sti an i . P e r  quantò 

p o s s i b i l e , que s t o  c omportamento dev ,. essere . ogget

to d i  una r i f l e s s i one cosc i ente che parta dal

l '  E vange l o . In s econdo luogo c on e t i ca c r i s t i ana 

s ' i nt ende l a  di sc i p l i na teo log i ca che ha il  compi

to di  chiar i re i probl em i re lati vi a que s t i  c om
portame nti . 

Que sti  due asp e tti , p-ra-tico e teor i co , pur 
differendo tra l oro , ri sul tano strettamente i nter
d-i p enden t i . Cos ì , c ome la dogma t i c a  è la cri tica 
de l l a  pred i ca z i one de l l a  Chiesa , l ' e � i ca cristia
na è l a  cri t i ca de Ì c omportamenti dei  cri s t i an i . 
E c ome l a  dogmat i ca non s i  i ndiri z za i n  defi niti
v a  ai sol i cr i s t i an i  ma cerca , l oro trami te , di. 
aiu-tare tut t i  g l i  uomini a ri trovare 1 '  i de n.t i tà 
p erduta , così  l ' e t i ca c r i s t i ana ha i l  compito di  
aiutare tutt i  gl i e sseri uman i a r i trovar� que i 

o 
Professore onor•ario deUa Faco Ltà di Teo logia 
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comportamenti che sono consoni a l l a  loro vera 
natura e a l l a  l oro autent i ca uman i tà . In que sto 
cons i ste appunto la sua insos t i tu i b i l e  funz i one . 

Qui d i  segu i to cercheremo d i  affrontare breve
mente tre asp e tt i  d i  que sta prob l ematica : prima 
d i  tutto l a  sp e c i f i c i tà d e l l ' e ti c a  cristiana , poi 
l a  c r i s i  d i  

1 
que s t ' etica ed infine il suo attual e  

rinnovamento . I l im i ti d i  que sta esp o s i z i one non 
ci perme ttono · d i  sviluppare amp i amente , in tutte 
le l oro impl i c a z i on i , alcune argomentaz i on i  e d i  
que sto occorrerà tener conto nella l ettura . 

I .  LA SPE C IF I C I TA ' DELL ' ETICA CRIST IANA 

In p e r i odi  d i  cri s i  di c i v i l tà ,  c ome que l l o  
che s t i amo attraversando , ogn i uomo � os c i ente del
l a  grav ità d e l l a  s i tuaz i one s i  pone la domanda ; 
che fare? E que.sta domanda , a ben guardare , è l a  
domanda p e r  ecce l l enza d e l  l ' e t i c a  cristiana , . an
che in que i  periodi in cui la c r i s i  d e l  mondo non 
sembra e s s ere cos i acuta . 

E '  i nfatti la  domanda che s i  !) one i l  gi ovane 
r i cco quando i ncontra Ge s 0  ( Mt .  1 9 , 1 6 ) . La stessa 
domand a  in c i rcostanze ana loghe è postà da un 
m aestro de l l a  l egge . ( Le .  1 0 , 2 5 ) , da  un notab i l e  

l 
U n a  p a r t e  d i  q u e s i o t e s � o  � t r a t t a  d a l l a  

l � ? i 6 � e  d i  i o m m i a t o � t e n u t a  d a l l 1 A . a l l ' U n i v e r s i t à  

d i  L o s a n n a  n e l  g i u g n �  

g i à  s t a t i  p u b b l i c a t i  

Chois ir. 

d e l  1 9 7 4 . A l c u n i  p a s s i  

d a La vie protestante 
s o n o  

e d a  
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( Le . 1 8 , 1 8 ) , da uno sconosc iuto ( Mc . 10 , 17 )  e 

dag l i  asc o l tatori de l l ' apostolo P i e tro appena ca

p i s c ono ciò che ogn i  uomo è chiamato a comprende

r e : il fatto c i oè di e s s e re p e rsonalm ente imp l i ca

to n e l l a  cro c i f i s�i one , 

rez ione d i  Cristo . 

n e l l a  morte e ne l l a  risur-

I l  conf l i tto de l l e  morali  

No i uom i ni v i v i amo i n  costante ten s i one fra 
c iò che s i amo e c i ò  che s i amo chiamati a divenire 
s econdo i l  d i s egno di D i o ; v i v i amo c ioè i n  un 
continuo conf l i tto di moral i .  

L ' Antico ed i l  Nuovo Testamento c i  rivelano la  
natura permanente del  confl i tto etico  in seno 
a l l ' uman i tà . E s i s te c ioè un latente · antagoni smo 
tra l a  vol ontà che Dio fà conosc ere a l l ' uomo 
p erchè si c omporti secondo la sua voca z i on e  ( que
sta è l ' e t i ca che g l i  v i ene proposta per l a  
c ompl eta rea l i z za z i one de l l a  s_u a  per sona l i tà ) , e 
l a  mora l e  çhe que s t ' uomo s i  crea: i mmag inando così 
di  p oter real i z zare in  modo autonomo e sottratto 
a l l a  volontà s alv i fi ca di  D i o , la sua p i ena uman i-

2 
O g n i  u o m o ,  s i a  e s s o  c r i s t i a n o  o- p p u r e  n o , è 

s p i n t o- a l l ' a z i o n e. d a  u n a  s e r l e  d i  f a t t o r i  c. h e  

d i p e n et o Il-O d a l l a b i o l o g i a , d a l l a s o c i o l o g i a , d a l l a 

p s i c o l o g i a e d a t u t t e q u e l l e s- e  i e n z e u m a n e c h e 
s o n o  c o l l e g a t e  a l l ' e t i c a .  N o i  c 1  o c c u p i a m o  q u 1  1 n  

p a r t i c o l a r e  d e l l ' et ica crist iana , q u e l l a c i o è 

c h e  n e l  v a s t o  c a m p o  d e l  l 1 e t i c a ,  d i p e n d e d a l l a  

t e o Logia e c h e t r a t t a p e r c Ì ò d e l l e m o d a l i t à d e l -
l ' uomo davanti a Dio 

l 
l 
l 
l 
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tà . 

:: CL C ')rtfJi tto etico  non s i  c o l l o ca dunque tra 
mora H tà da u na parte e immora l i tà da l l ' a l tra , m a  
s ' i nseri s c e  p iuttosto tra due etiche in c oncorren
za _tra l o n > , tra que l l i  che potremmo definire i 
due po l i  d e l l a  moral e :  da una parte una morale 
autonoma , oppressiva ed a l i enante , dall ' a l tra una 
mora l e  l i beratri c e . La moral e  oppressi  va ed a l i e
nante è l ' e ti ca de l l ' uomo in c erca di  una autono
m i a  s enza D io e di conseguen z a  in  c erca soprattut
to di  una morale che l egittimi  la propria autogiu
s-tifi c a z i one e que l l a  d el grup-po soc i al e , economi
C l)  e nazionale  a cui app-art i ene . 

N.e- cons egue 
que l l a  moPal e  

p e rc i ò  
che i 

che l a  mora l e  v igente è 
gruppi  di  po tere di  una 

soc i e tà , si ano ess i  religios i , p o l i t i c i  o economi
c i ,  impongono a i  gruppi loro subord i n ati per assi
curar s i  l ' egemoni a  e trarne prestigio e profi t
ti . E '  l a  morale dei  " faris e i " , dei  " r i c ch i " · e 
dei " cap i de l l e  naz i oni che l e  s i gnoreggi ano " 
denunc iata da Cristo neg l i  evange l i .  

Gl i i nterventi d i  D i o  ne l l a  Stori a , quando 
Egl i . en tra in d i a l ogo con gli  uomini ind ivi dual
mente e col lettivamente ( "popol  m i o " ) , sono .sem
pre degl i interventi di  l i b eraz ione . S i  tratta d i  
l ib erare l ' uomo innanz i  tutto da s è  &tesso e poi  
da lle oppres s ioni deg l i  a l tri . 

,, 
Que s te oppre s s ioni trovar-w sempre la  loro giu-

sti fi ca z ione . Le cattive pass i oni de l l ' uomo non 
si sono mai presentate apertamente come autodi
struttr i c i " L 1 etica " mondana" che le  gius t i fica  
l e  presenta sempre , a l  contrario , come me z z i a 
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d 1 1 1 • 1omo per la sua real i z zazione di spos i z ione e '- · 

( " c omp l eta real i z zaz ione" è i l  motto con cui sem-
pre s i  presenta il serpente de l l a  Gene s i ) .  Così 
l e  o p pr e s s i o n i  soc i al i  sono r i v e s t i  te i m man cabi l 

mente d ' urta patina d ' onorab i l i tà .  L L e tica soc i al
me nte dom-i nante e l eva sempre a v i rtù , e spesso · a 
supreme v i rtù c i v iche o rel igios e , que i c omporta
menti che le sono m aggi orme nte vantaggio s i  ( obb�
di enz a ,  so ttom i s s ion e  a l l e  autori tà , ord i ne , pro
dut t i v i tà , s ac r i f i c i  d i  gue rra , e cc . ) . E c co p er 
ché l a  li berazi one che D i o  susè i ta in  me z zo a l  
suo popol o ,  pur partendo da l l a  l i beraz ione da l l a  
schiav i tù de l l ' uomo d a  sè  s tesso , c ont inua p o i  
c on l a  l i be raz ione d a  tutte l e  categori e  di  serv i
tù so c i a l e  i vi compresa que l l a  più odiosa agl i  
occh i  d i  D i o , l a  s erv i tù i mposta rte l l e  rel igioni 
da l l ' ap parato · eti co-re l i g ioso che l e  dom i na attra
verso un c l ero-governo o un c l ero tac i tarne nte 
assoc i ato a l l e  i ngiu s ti z i e  dei p o teri p o l i t i c o  ed 
e conom i co . 

Que sta volon tà. l i be ratrice  di  Di o ·non è di ret
t a  contro l ' uomo o contro que i  notab i l i , rel i gio
si o ci vi l i  che eserc ì tano una l e g i ttima autori
tà . Al contrar i o , essa è piuttos to a Loro favo
re p e rchè c erca dì restitu i re l oro una vera umani
tà ed una dignità autent i ca contemporane amente ad 
un giusto eserc i z i o  del l oro p otere . 

Per un a autent i c a  uman i tà 

L ' e ti c a  voluta da D i o  è s empre una restituz i o
n e  a l l ' uomo d e l l a sua vera identità . E '  una resti
tu z i one che s i  oppone a l l a  costan te degrada z i one 
sub i ta dag l i  indiv i du i  e da tut to il tes suto 
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soc iale  in que l perm an ente proce s so d i  autodi stru-
z i o n e  che la  B i b b i a  chi ama pe ccato . Que st 1 ul timo 
infatt i ,  provoca l a  corru z i one di que i giusti 
rap porti de l l ' uomo con D i o , con i ·  suoi s i mi l i  e 

c on l a  natur a . 

Que ste proc e s so , d i  rest i tuz ione da un lato e 
di  autod i s tru z i one dal l 1 al tra , s i  svolge in  modo 
contint�o e corr i sponde a l l a  potenza distruttri ce 
de l peccato d e l l ' uomo sempre contras tata da l l a  
potenza salv i fi ca e tri onfan te di D i o . I l  suo 
amore per tut ti  gli uomini e p e r  la sua c reaz i one 
non s i  inar idisce  mai , anz i , s i  ril'mova i n  mndcr 
inc es sante . Là dove i l  · peccato è abbondato , la  
graz i a  è sovr ab bondata . Que s ta cont inui tà de l l ' a
more d i  D i o , costitui sce  i l  fondame nto della  mis
s i one . etica de l la Chiesa  nel  mondo , una rrri s s i orre 
che è allo  ste s s o  tempo c r i t ica e salv i fi ca . 

A tale- sc opo infatti , la  Chi e sa è portatri c e  
di  u n  temib i l e messaggio teologico e d  etico . Temi
b i l e , perchè è un messaggi o  che annuncia al tempo 
stesso la condanna e la l ib e raz i one di D fo . Per 
que sto motivo i l  serv i z i o  svol to da l l ' e t i ca cri
sti ana resta sempre un serv i z i o  che è contempora
n eamente critico  e l ib eratore . E '  un serv i ziO  che 
s i  indirizza a l l ' uomo "naturale" , al l ' ant i c o- Ada
mo , al vecchio: t�omo come lo  de finisce- i l  Nuovo 

. Testamento , per ri crear lo ad i mmagine del nuovo 
Adamo , 
Sarà 
po trà 

Gesù Cr i sto , e farne così  un uomo nuovo . 
dunque la  confo rm i tà a que st •· immag ine che 

rendere aLl ' uomo la  sua vera l i bertà e 
forn i rgl i la  ba se per un ' autent i�a autonom ia , che 
c ons i ste nel potere di  l i bera decisi one e di 
scelta etica . Non - c ' è  per nes sun uomo vera autode
term i nazione , l ibe rtà effe tti va e responsabi l i tà 
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autonoma se non ne l l a  l i beraz i on e  che gl i offre 
il suo Creatore , nella  comuni one d i  Cr i s to i l  
l ib eratore , 

Ma i l  serv i z i o  de l l ' e t i c a  c r i s t i ana s i  indi r i z

z a  anche a tut ta l a  soc i età 1 1 natural e 1 1  ( 1 1 i l  mon
d o 1 1 ) n e l  tentativo di fare d-i que s t ' ultima que l 
popolo nuovo che i l  Nuovo T e s tamento chiama Regno 
d i  Di o .  Perc i ò , plu i v i nc o l i  so c i a l i  d i  un 
qua l s i as i  t i po d i  soc i età si avv i c ineranno al l t e
t i c a  de l Regno , p i ù  que s t a  s o c i e tà acqui sterà una 
certa v i tal i tà ed una c erta armon i a . 

Tut tav ia i l  corso de l l a  s toria  c i  d i c e  che nè 
l ' i n d i v i duo , nè la soci età r i escono a raggiungere 
quaggiù la l oro p i ena uman i tà �  Tutto que l l o  che 
s i  arriva ad o ttenere sono s emp l icemente cap arre , 
ant i c i pa z i on i  che annun c i ano realtà d i  tempi  a 
venire . 

Prendi amo ad e s em p i o  l a  que s t i one· dei d i r i t t i  
de l l ' uomo . Que sti  diritti  al tro non  sono  che  l ' i n
volucro , ben fo rmul ato in term i n i  giuri d i c i , pro
fan i e comprens i b i l i  a tut t i , di que i concetti 
che r i fl e t tono da l on tano , ma con certe z za le 
relaz i on i  uman e ne l l ' ambi to del  Regno così come 
prev i ste nei  p i an i d i  D i o . Da nes suna parte que 
s t i  concetti sono totalmente me s s i  i n  prat i ca ma 
e s s i  res tano l à ,  come final i tà penul t i me cui devo
no tendere cos tumi ed i s t i tuz ioni n e l  l oro cammi
no verso l ' ultima final i tà : il Regno d i  D i o . 

E c o s ì  l ' i dent i tà u l t ima , l ' autent i ca uman ità  
che l ' uomo p os s i ede , s ta n e l l ' i mmagine  p ropos ta
g l i  del nuovo Adamo : a que sta fina l i tà egl i deve 
r i ferire , i n  ogni tempo , il proprio  c omportamento 

l 

j 
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e la propria  e t i ca persona l e . In defi n i tiva , nes
sun tipo d i  soc i età può avere al tra i dent i tà , 
altra capac i tà asso c i a t i va i n  grado d i  assicurare 
l a  sopravv i v enza , a l  di fuor i d i  que l l a  fornita 
dal Regno d i  D i o ; final i tà reale cui ogn i soc i età 
deve continuamente r i feri r s i  n e l l e  sue relazioni  
soc i a l i  e ne l l a  natura e funz i onamento de l l e  sue 
i s t i tu z i on i . 

La specifi c i tà d e l  s erv i z i o  reso da l l ' e t ic�  

c r i st i ana cons i ste qu-indi  ne l l ' offr ire in  cont i 

nuaz i on� agli indiv i dui e ai  grop p i  , soc i a l i  o 
naz i ona l i  d i  cui fanno parte , la  parola d i  giudi
z i o  e d i  l ib eraz i on e  pronun c i ata da Dio sul loro 
comportamento personale  e col lett ivo . 

Le fonti  dell ' e t i c a  cr i s t i ana 

In che modo .. è p o ss i b i l e conosc ere que sta parola  
di giud i z i o  e d i  l iberazi one? I l  p i ano d i  D i o  p er 
g l i  uom i n i  . è ·  s tato m an i fe s tato in modo comp l et o  
nel l a  storia attrav erso l ' i ns egnamento , l a  v i ta , 
l a  morte e l a  r i s urre z i on e  di Cri sto . 

E '  degno di nota i l  ratto che a Gesù , contra
r i amente ai  Giude i del suo tempo e ai f i l o s o.fi e 
moral i st i  profan i o re l igios i d i  ogn i tempo , non 
è . mai  intere ssata la  que st i one del  Bene e d e l  
Male v i s ta come prob l ema a sè s tante . La sua 
unica preoccupaz.i one , i l  suo c ibo - d i ceva lui
era d i  fare la  vol ontà di  Dio ( Gv .  4 , 34 ) . Si  può . ,,t 

dunque vedere che rispett-o a que l la di Cris-to 
e s i s tono m o l t i  a l tr i  t i p i  di morale . Noti amo inol
tre che per Cri sto non e s i ste al cuna . d i fferenza 
tra l a  conoscenza de l l a  ver i tà e l a  prati c a  del l a  
vo-l ontà d i  D i o ; n e  è d i m o s traz i one que l l a  sua 
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espres s i one ' ' fare l a  veri  tà 1 1  ( poiein t en aLethe

ian : Gv . 3 , 21 )  c o s ì  s ign ifica tiva dal punto d i  

v i s ta seman t i c o . 

Que sta veri tà d i  D i o , C r i s to l a  trova seri  tta 
n e l l a  Le gge e nei Profet i  che Egl i re interpreta 
portan do l i  a comp imento in m an i era pe'rfe tta . A 
nos tra val  ta , c on l ' aiuto forni t o  da l l o  Spirito 
San to med i ante la pregh i era , anche noi p o s s i amo 
trovare n e l la L egge e nei Profet i  a l l a  luce de l l a  
v i ta e d e l l ' opera d i  Cri sto , l ' uomo perfetto e ,  
sempre a l l a  luce d i  c i ò  che Egl i chiama i l  Suo 
Regno , anche l a  soc i e tà perfetta conforme al d i se
gno di D i o . 

A l lo s tesso  tempo sarà p erò neces sar i o  c orrere 
i l  grande r i s c h i o  de l l ' e ti ca c r i s t i ana che è poi  
i l  rischio de l l a  fede : b i sogna r e in terpretare que
sta veri tà-vo lontà di D i o  in funz i one de l l e  c i rco
s tanze s tori che ne l le qua l i  s i amo chiamati a v ive
re . Que s t ' opera di tr·aspos i z i one che l a  Chiesa  è 
chi amata a compi ere i n  ogn i i stante d e l l a  propria 
e s i stenza , urta contro notevol: t ostac ol i ,  tanto 
teolog i c i  che prat i c i , sui qua l i  i n ci ampano spes
so m a l  t i  credenti sul  p i ano i n d i  v i  dua-l e e tante 
Ch iese  e sette su que l l o  c-o l l e ttivo . 

Pe� prima  cosa i nfatt i , tutta l a  cultura de l
l '  Anti co e del Nuovo Tes tamento · ne l l a quale noi 
c i  e s erc i t i amo a l eggere la  volontà di D i o , appar
t i ene ad una c i v i ltà c ontad i na ed art igi ana prece
dente que l l a  tecnica , sc i entifica ed i ndustr i al e . 
Noi  inve c e , v i  v i  amo da qualche secolo- ,  ' in  un tipo 
d i  c ivi l tà che tende a divenire sempre p iù esc lu
s i vamente tecn i ca , s c i entifica e d  i ndus tr i ale . Le 
Ch i ese c ontemporanee  non hanno s aputo prestare la 
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neces sar i a  attenz i one alla  soluz i one di que ste 
d i fficoltà . Per que s to motivo esse si trovano a 
mal  partito d i  fronte a i  prodigios i mutamenti 
sub -ì t i  attua lmente . dal l a  nos tra c i v i l tà tecni ca . 
In secondo luogo l ' e t i ca c r i s t i ana s i  incontra 
sul camm i no della civi l tà con altre moral i lega te 
a rel igioni d i verse o ad i deologie e fi losofie 
secolari . 

Le moral i de l nostro ambi ente 

Ogn i s i stema econom i co comporta una determ i na
ta mora le perchè esalta alcuni valori e ne d i
strugge altri e spesso, quegl i ste s s i  valori che 
esalta , diventano a loro volta contro-va lori come 

succede . ad esempio  quando la l ibertà arr iva a 
di s truggere l a  so l i darietà o v i c eversa . 

I due s i stem i p iù d i ffus i  attualmente , i l - cap i
tal ismo pr i vato defi n i to l i berale e que llo di 
s tato d 1 origine marx i s ta sono entrambi isp irati 
da una i de ologia c on ben prec i s e  pretese mora l i . 

Come . comportarci dunque . i n  presenza d i  que s te 
�iverse eti che � qua l e  serv i z i o  crit ico e l i bera� 
tore svolgere n e i  confront i di q.uesti due s i stem i 
capi tal i s t i c i  e materi a l i s t i c i . Se i cristiani  ed 
i l oro teologi vivess ero s empre e d  in modo com�l e
to l ' e t i c a  di Cri sto e s e  i non-cr i s t i ani non 
av e ssero di que st ' etica conosc enza alcun a ,  il pro
b l em a  sarebbe abbastanza semp l i ce . I cristi ani ed 
i loro teolog i ·' potrebbero eccel lere e porre a 
mode l l o  la loro etica . In realtà l e  cose stanno 
diversamente e que sto per de l l e  ragioni  ben preci
s e . Infatt i , se  è vero che Cri s to è i l  S i gnore 
de l l a  Chi es a ,  è vero anche che que sta Ch i esa 

l ' 

: 
, ,  
, ,  
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ins i eme e a s egui to de l l ' apos tolo P i e tro Lo r inne
ga sovente . L ' e t i ca de i cri st i an i  dunque , trovan
dos i cos ì sp e sso lontana da que l l a  di  Cri sto , non 
potrà in alcun modo pretendere di  p·ors i come 
esempio  da segui re . Giova r i cordare i nol tre , a 
tutto vantaggio de l l ' um i l tà d e i  c r i s t i an i , che i l  
S i gnore de l l a  Chiesa  è nello stesso tem po anche 
i l  S ignore di tutti  gl i uomini  de l l a  terra . E 
poi chè l a  loro i dentità ul tima cons i s te n e l l a  
vocazi one a l l ' incontro � b n  Cri sto , e s s i  l o  c erca
n o  a tentoni come tutta la creaz i one la · qua l e , 
s e c ondo Pao l o , asp i ra a l l a  sua l ibe raz ion e  ( Rm .  
8 ) . S i c c ome anche i l  S ignore , e Lui per  primo , è 
a l l a  continua ri cerca di que sti  uom ini , e s s i  l o  
hanno v i c ino e davan ti a l o r o  di  modo c h e  real iz
z an o  una perc e z i one di  D i o  talvocl ta pur senza  
conosc erLo re almente . E que sta perc e z i one s i  tra
duc e s p e s so in una morale che si avv i c ina · a 
que l l a  del  Cri sto in  mi sura assai maggiore di  
que l l a  de i cri s t i an i . 

D ' a l tr a  parte , l ' i nsegnamento di  Cri sto sul 
giudi z i o  fi na l e  ( Mt .  2 5 )  è p iuttosto s ferzante 
nei confronti de i credenti . Da que sto punto di  
v i s ta perc i ò , non e s i ste una sp� c i fi c ità esterio
re de l l • e tica  c r i s t i ana . I l  comportamento del cri
s t i an o  ed il  suo b i-c chier d ' acqua teso verso chi 
ha sete non è esteriormente di fferente dal c ompor
tame nto e da l bi cchier  d ' ac qua del non credente . 
La sp e c i fi c i tà d e l l ' e t i ca crist i ana è garantita 
esc l u s i vamente dal l a  c onfo rm i tà a l l ' i ns egnamento 
e a l l a  v i ta di C r i s to , confo rm i tà di cui i cri
s t i an i  non poss eggono affatto i l  monopo l i o . Dal 
can to loro , i non credenti non sono per  n i ente 
più  s i cur i di comportarsi s econdo la  vocaz i on e  
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de l l a  l oro autentica u man i tà perchè e s s i  pure 
sono p ortati a forgiarsi  un ' e t i ca i l luso r i a  che 
concorre poi alla l oro autodi stru z ion e . 

Per que s ta 
c r i s t i an i  nei  

rag i on e  il  
confronti 

serv i z i o  sp e c i f i c o  dei 
d i  e t i che secolari come 

que l l e  già c i tate de l cap i ta l i smo pr ivato e di 
que l l o  d i  S tato cons i s te , così c ome raccomanda 
l ' ap ostolo P ao l o , n e l l ' e sam inare que ste et i che i n  
modo ac curato c o n  l i be rtà e disc ernimento p e r  
conservare c l o  c h e  è buono e rigettare i l  resto 
( I  Tess . 5 ,  21 ) .  E il  " c i ò  che è buono" p er ogn i 
uomo e p e r  ogn i tipo  di so c i età è preci samente 
c i ò  che va nel l a  direz i one del l ' etica di  C r i s to e 
d e l  suo Regno . 

Una " se que l a  de l l a  croce " 

D i o  ha affidato que sto serv i z i o  a l l a  sua Chie

s a , stab i l endola come sentine l l a  per  i l  suo popo

l o  ( E z .  3 , 17 )  e fac.endo conto che e s sa eserc i t i  

que sto serv i z i o  per  la  salvaguard i a , la sopravv i

venza e la  sal  ve2;za di  tutti  i p opo l i  che. Egl i 

ama e p er i qua l i  _ha donato Suo F i g l i o  ( Gv .  3 , 16 ) . 

Tuttav i a  l a  pras s i  de l l ' e t i ca cristiana è rara
mente ben ac cetta . In qual s i as i soci età s i a  al
l '  E s t  che  a l l ' Ovest , a l  Nord che  al Sud , que
s t ' e t i c a  va contro c orrente , va contro i precon-

-
cetti , i conform i sm i  soc i a l i  e soprattutto contro 
gli ingiusti privi l eg i  e contro le conc entrazion i  
i l l egittim� d i  p o tere . P e r  que s t i  motivi è un ' e ti
ca che sus c i ta oppos i z i on i  così  come ac cade per 
Cristo al  cui s egui to essa s i  p one , perchè l ' eti
ca c r i s t i an a  a l tro non è che la  " s eque la"  d i  
Cri sto p e r  usare una espress ione c ara a D i etrich 
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Bonhoeffe r .  Sul tema , c erti teolog i  catto l i c i  par
l an o  di " cr i s t ì f i caz i on e "  d e l l ' uomo nel  senso dell a  " theos i s "  o rtodossa  e sul la l i nea de l l a  " s an t i f i c a z i on e " c os ì  c a r a  a l l a  teolog i a  protestan te . E 
p o i chè que s ta seque l a  è a caro prezzo . come c i  r i c orda Bonhoeffe r  e p uò d i  ven ire una " s eque l a  che croci f i gge " ,  · s econdo Kasemann essa attira sovente . sui c r i s t i an i  .i l  sarca smo , la ca lunn i a , l e  campagne denigratori e  ( s i veda i n  proposi to quanto ac cade ogg i r i guardo al Con s i g l i o  ecumenico de l l e  Ch i es e  o al  Conc i l i o  Vati cano I I )  3 e ,  i n  c erti  p a e s i , l a  pers ecuz i on e , la prigi one , l a  tortura. e ,  talvol ta , anche l a  morte . 

e s s ere un ' autenti ca 
chi ararsi esente da 

Non vi può 
etica cristiana che p o s s a  d i 

tutto que sto . 

Per  que s ta s eri e d i  rag i on i , i � r i s t i an i  de l l e  Chi es e  e de l l e  s ette sono contin�amente sottopo-

3 
L a· s t o r i a  d e l l a  

m o v i m e � t o  c r i � t i a n o  

C h i .e s a c i 
e n e s s u n a  

d i m O ·S t r a  c h .e n e s  s u  n 
C h i e s a  o s e t t a  h a n -n o  m a i  r a g g i u n t o  l a  f 

· P e r e z ·1  o n e e , p e r d i p i ù , c h e o g n i  r i s c o pe r t a  d i  · , u n a  v e r 1 t a d i m e n t i c a t a  h a  c o m e  c o n t r- o p a r t i t a- n u o v i  o b l i i  e d  i n f e d e lt.à· d ' a l t r- o  
g e n e r e .  I l  m o v i m e n t o  e c u m e n i c o  1 n 
l e  C h i e s e  

a t t o o g g i  f r a  
e l e s e t t e. ,  n o n  s f � g g e  a q u e s t a  c o n s t a -t a z i o n e .  E l n e c. e s s a r i o  c o s ì  f a r e  d i s t i n z i o n e  a l -l ' o c c o r r e n z a  e '  1 n o c c a s i o n e  d i  o g n i  

f r a  
m e n t o  d e l l a v. i t a 

n u o v o  m o v i -
d e l l a 

i s p i r a t e  

q u e l l e  

C h i e s a ,  l e c r i t i c h e  
a d  u n  v e r o  d i s c e r n i m e n t o  s p i r i t u a l e  e c .h e n a s c o n d o n o  m o t i v a z i o n i  i n c o n f e s s a t e  s p e s s o  a l i v e l l o  i n c o n s c i o  e c h e  m e t t  · · 

' 
. o n o  I n  g i o c o  r o u t i n e o I n t e r e s s i  c o n f e s s i o n a l 1" p l " t · · , o 1 1 c 1  o e c o -n o m i c i .  
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s t i  a l l a  tentaz ione d i  striz zare l ' occhio a l l e  
etiche seco l ar i  e r l i  i s tallarsi  p o i  nel  confo r� i
smo soc i a l e  e rel igioso che ne cons egue . R inun
c i ando p erò a l l a  l oro m i s s ione di sentine l l a , 
c erto pericolosa perchè così  esposta , i cris tian i  
e l e  l oro Chiese  arr ivano a trasc i nare ins i eme a 
l oro tutta la soc i e tà verso la propria  autodistru
z i one . E in que s to caso , c ome ci ins egnano Cristo 

ed i profe t i  (Mt . 23 , 37 ;  Le . 1 3 , 34 ;  Ez . 33 , 2 , 6 ) , 
e s s i  portan o  sul l e  loro spa l l e  l a  responsab i l i tà 
d e l l e  cr i s i  d i  c iv i ltà c ome que l l a  che purtroppo 
b en conosc i amo . 

Dall ' e t i ca cristiana a l l a  p o l i t i c a 

Data l a  natura de l l 1 uomo , s i  può ben notar·e 
come l a  cri  t i  ca de l l ' e ti c a  cr i s t i ana pur benefi
ca , s i a  d e c i s amente scomoda : inev i tab i lmente essa 
d i s turba . E tuttav i a  essa è i nd i spensab i l e  s i a  
per preservare g l i  uom i n i  e l e  loro soci età dal l a  
degradaz i one che può g iungere f i no a d  una comp l e
ta autod i stru z i one , s i a  per rendere l oro un poco 
di que l l a  d i gni tà c ont i nuame nte m i nac c i ata da 
prass i contrar i e  a l l a. volontà di D i o . 

Trasportata sul p i ano p o l i t i c o , que sta volontà 
di D i o  deve e s s ere i n terpretata dai crist ian i  in 
modo da renderla compren s ib i l e  e quindi acce ttabi
l e  da l maggi or numero d i  p ersone . Ne cons egue 
dunque che essa  deve restare ad un l iv e l l o  etico 
i nferi ore r i s p e tto a que l l o  che i credenti adotta
no per sé in rag i 0ne de l l a  loro fede . 

P i ù  es i gent i con sè  s t e s s i  che con i l  corpo 
soc i a l e  che non c ond i v ide nel suo ins i eme le loro 
motivazion i , i credent i si devono sforzare sul 
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p i ano p o l i t i c o  affinchè l a  l egge , pur con i l i mi
t i  impost i da l l e  contingenze s toriche e dai rap

porti di forza , s i  avv-i c i n i  il p iù p os s i b i l e  a l l e  

e s i genze d i v ine . Naturalmente , su questo p i an o  
i n  v i sta d ' a z i one c o l l e ttiva , i c r i s t iani hanno 

sol tan to r i sul tati re lati  vi che restano sempre e 
comu�que sogge tti a rev i s i on i  e m i gl i orament i . In 
que sta r i c erca di natura p o l l. tl· ca , · poco :tmporta 
ai c r i s t i an i  
da que s to o 

d i  
da 

sap e re se certe propos te vengono 
que l  gruppo p o l i t i c o , se e s s e  

fav ori sc ono o n o  i l  proprio  intere s s e  0 que l l o  
d e l  loro amb-i ente , s e  contraddi cono 0 meno certi 
particol ar i  preconcetti . I l  solo  cri terio normati
va de l l a  l oro a z i one è la 
immedi ata ma c oncreta 
r i chiami  de l l ' Evangelo . 

di 
c onvergenza più o meno 

tal i p r0poste con i 

In · relaz i one ai  parti ti pol i t i c  i e a l l e  loro 
i de o l og i e  ( d i de s tra , di s in i s tra 0 d i  c entro ) i 
cri s ti an i  c oerent i  c on l a  propr i a  rede non sono 
m a i  d e i  mi li tan ti  incond i z i onati ma restano s em
pre r i s erva t i  e cri tic i p erche' l. l oro cri ter i  d i  
g i u d i z i o  s o n o  col locatj_ alt""ove. E � · s s i  hanno come 
ob i e t t i vo cos tan te i l  · r l nnovamento v erso i l  p i ù  
a l to ri ferimento e t i c o  entro cui  s i  muove l ' azio
ne p o l i t i ca del propri� a�b i ente . 

Un e se mpi o : gl i abusi del segre to bancar i o  i n  
S v i z z e r-a 

. 
Ne�la

_ 
c iv i l tà indus tri a l e  del nostro tempo , i 

crl s t l an l  s i  trovano d i  fron te ad un nume ro im
pre s s i onante di p robl em i ' s ia sul p i ano indi  vi
dual e  eh� su que l lo c o l l e tt i v o . D i venta perc i ò  di  
e s trema l mportanza i l  fatto che l e  Ch ' . l e s e  sap):'n a-
no e sp rimere dal l oro s t eno au orità c ompe tente i n  

campo teologi co e tec n i c o  p e r  far fronte a l l e  

numerose que stioni e t iche poste  d a  que s t i  probl e

m i  o Prendi amo un e s emp i o . D i  fronte al s egreto 

bancario ,  punto ben prec i s o  de l l ' atti vi tà d e l l e  

banche .oggi cos ì duramente contestato , quale  at

teggi amento s ono chiamati ad as sumere i cri s t i an i ?  

In que sto campo i l  serv i z i o  c r i t i c o  e l iberato

re svolto da l l ' e t i c a  c r i s t iana è tanto p iù neces

s ario i n  quanto , anche fra i c r i s t i an i ; i l  d i s c er

n imento è offuscato da que l l e  due i deolog i e  che 

genera lmente d�term i nario oggi i criteri d i  s c e l ta 

e d i  c omportamento : l ' i deologia mater ial i s t a  del 

cap i ta l i smo d i  S tato e que l l a  al trettanto materia

l i sta de l cap i tal i smo privato . Può dunque l ' atti

v i tà . bancaria e ssere i l lum i nata da c i ò  che d i c e  

l a  B i b b i a  c irca l a  volontà d i  D i o  riguardo agl i  

uom i n i ?  

A que sto propo s i to occorre notare che n e l l ' i n

s egnamento b i b l i co i n  genere e part icolarmente 

negl i ammonimenti di Cri s to , i pubbl i cani g l i  

amm i n i s trator i , i commerc i an t i  g i ocano u n  ruo lo 

d i  primo p i an o  accanto agl i  artigian i  e a i  c onta

d i n i , Que sto perchè la B ib b i a  r i conosce una gran

de importanza all ' att i v i tà econom i c a  degl i uomi

n i . E s s a  descrive il ruol o  preponde rante che i l  

denaro e s ercì ta tanto n e l l a  loro v i ta privata , 

quanto i n  que lla  pol i t ica e sociale  e ne s otto

l i n  e a i l  carattere fondamentalmente amb i guo . La 

B i b b i a  r iconosce e rfetti  vamente al denaro i l  s er

v i z i o  che è . .  chi amato a compi ere , ma ne denunc i a  
·' 

anche i l  potere n e fasto e d i s truttore o Cri sto lo  
ha chi amato Mammona che è tanto nem i co d i  D i o  
quanto avversar i o  degl i uom i n i . 

La fun z i one bancaria e que l l a  finan z i aria  i n  



genere , parte c i pano dunque a que sta amb i gu i tà : 
e s se hanno s imul taneamente l e  caratte r i s t i che di 
un serv i z i o  indi speBsab i l e  alla soci età ma anche 
que l l e  di un p otere i l l egi ttimo . Di conseguenza 
que s t e  furn i on i  d evono e s sere c ontinuamente r ipor
tate a-l loro comp i to i n i z i a l e  e p er questo motivo 
hanno urgente b i sogno d e l l a  critica l i be�atrice 
de l l ' e t i c a  cr i s t i ana . In parti c o l are , per c i ò  che 
conc erne il  segreto bancario-, oec orre tener pre
sente l a  part i c o l are stru:ttura che esso  r i v este  
i n  Sv i z zera , dove è protetto i n  man i era · eccessi
va . A que sto tipo di  s egreto l ' e tica cri s.ti ana 
r i c onosc e, in v i a  di princ i p i o, una c erta legitti� 
m i tà .  Ìnfatt i , affinchè s i a  p os s i b-i l e  i ntrattene
r e  un c erto rap p orto d i  fi duc i a  fra i contraenti 
di una re l a z i one soGiale  priva ta , o cc orre UFI m i ni
mo d i  d i sc r e z i one . Per que sto motivo è gius t o  che 
l a  l egge garan t i s c a  la s egretezza di que s t e  rela
z i oni cos ì c ome ac cade del  resto anche p e r  i 
med i ci , i notai e g l i  e c c l e s i a&ti c i  ne l l ' e s erCi
zio de l l e  l oro funz ioni . S.i  tratta d i  salvaguard-a
re la digni tà e I a  re sponsab i l i tà indivi duale . 
D ' a l tronde que sto asp ett o  del  s egreto bancari o è 
generalmente cond i v i s o  ( an c he da i soc i a l i s t i  s v i z
zeri  contrari amente a quanto afferma l a  propagan
da avver s a ) . 

Tuttav i a ,  l ' i nd i v i duo- che uti l i z z a  que s to se
gre to p e r  so ttrarsi d e l i b e ratamente a l l e  proprie 
responsab i l i tà so c i a l i  e s fugg i re cos ì a l l e  l eg i t
t ime aut o r i tà d e-l suo f)aese che gl i chi edono d-i 
r endere conto d e i  p ropri beni , è . un uomo che ha 
p erduto il senso del l a  propria digni tà e de l l a  
propria resp ons ab i l i tà .  La frode e l �evasi one fi
scale fac i l i tate dal segreto bancario sono mani fe
s ta z i on i  caratter1' s t1· che d '  l una i rresponsab i l i tà 
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individua l e  s i a  morale  c h e  c i v i ca . ( Naturalme nte 

e s i stono casi di  effetti�a nece s s i tà di ri correre 

al segreto bancario per g iu s te ragioni ) .  Quindi 

la prassi b ancaria che i ncoraggia que s to malcostu

me e l a  l egge sv izzera sul s egreto bancario che 

la protegge , anche se  indire ttamente , vanno in 

direz i on e  oppos ta agl i  scop i prefi ssati di garan

t ire la responsab i l i tà indi v i  dua l e . Oc corre dun

que cambiar l e . 

Se  p o i  s i  vuo l e  quan t i fi care megl io l ' amp iezza 

de l l ' eva s i one fiscale così  fac i l i tata ( e  s i  trat

ta di  molti  m i l i ardi ) c i  s i  rende conto d i  trovar

s i  di fronte ad un importante fattore sovversivo 

per la destab i l i z zazione de l l e  soci e tà e l ' impove

rimento del terzo mondo . Infatti il denaro , trafu

gato da que s t i  paes i poveri , non solo sfugge al  

fi sco ma è anche so ttratto agl i itive stimenti l oca

l i  così  neces sari per lo sv i luppo d e l l e  popolazio

n i  de l l e  zone arretrate . D im i nu i scono in  tal modo 

le p o s s ib i l i tà di aiuta, di i struzione e di ospe

dalizzaz i one degl i strati p iù ba s s i  di  que sti  

pae s i  i n  v i a  di svi luppo ; que s t i  paesi di conse

gue nz a ,  indebol ì ti finanz i ar i amente da l l e  evasio

ni fiscal i , sono costrett i ad indebi tars i e a 

r endere p i ù  pesante il  pre l i evo fi scale sul l a  

p opo l a z i one. Ora i prest i t i  necessari vengono r i 

ch i e s t i  a i  p a e s i  ricchi tra i qua l i  c ' è  l a  Sviz

z.era . Que st i  presti ti  arr icch i sc ono ul teri ormente 

que s t i  paesi  già ricchi ma i profitti cos ì accumu

l ati  non vengono- pt i l i zzati p e r  inv e s t imenti in 

que i paes i poveri che realmente ne avrebbero b i so

gno ma sono dirottat i verso que l l e  naz i oni  i cui 

regim i sembrano , al  momen to , i p i ù  s tab i l i ; que i 

paes i c i oè dove i poveri sono stati ridotti al  
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s i l en z i o  attrav erso l a  v i o l enza e l a  tortura . 
L ' i ns egnamento d i  Cri sto rich i ed e  invece una pre
o c cup a z i one cos tante e pr ior itaria nei confronti 
dei p overi . Abb i amo v i sto  quindi c ome que sto mec
can i smo finan z i ario  internaz ionale , in  v igore un 
p o '  dap p ertutto ma fac i l i tato speci almente i n  
S v i z zera me d i ante l ' abuso d e l  segret0 bancari o ,  
funz i on i  esattame nte in  s enso opposto al l e  diret
ti ve de l l ' e ti ca c r i s t i ana così  c ome raccomandata · 

n e l l ' Evange lo . I c r i s t i an i  devono dunque dare i l  
l aro c ontr ibuto affinchè , med i ante  l a  promulgazio
ne di  nuove l eggi , s i m i l i  meccan i sm i  s i ano modifi
cati  e s i a  ridata digni tà ed uman i tà a l l a  ftmz io-
ne bancar i a  e a chi  l a  rappres enta . v 

, 
JCr C OS l. � 

benchè de c i s amente scomoda l · a suo pr1.mo approc-
c i o , 
de i 

l ' e ti c a  
s i ngo l i  

cri s t i ana s i  r i so lv e  p o i  a d  onore 
i nd i v i dui e dei paesi nei qua l i  e s s i  

operano· . 

I I . LA C R I S I  DELL ' ETICA  CRISTIANA 

Affe rm are che l ' uman i tà nel  . suo · · 
1. ns i eme , la 

soci e tà o c c i denta l e  in  sp e c i a l  modo e l e  Chiese  
cri s t i an e  p iù part i c o larme nte , sono  i n  cri s i  è 
cosa as s ai bana l e  data l ' evidenza dei  fatti . Ma 
c ercare d i  scoprire l a  n atura ,  i procediment i , l e  
m o l tepl i c i  cause e l ' origine profonda d i  que s.ta 
c. risi e' assal· meno age 1 t t . . vo e a n  o i l  fenomeno è 
c ornr > l e s.s.o .  

L a  s o l a  cosa c.erta , . . se  s i  dà cred:lto a l l e  
pro:.�JH� ttive emergenti da l l e  anal i s.1.· d i  importanti 
sp e c i al i s ti , qua l i  ad e s emp io Pestel e Mesarov i c , 

andando i ncontro a c r i s i  d i  
va sta s i a  p e r  grav i tà che p e r  
resto puntualmente c onferm ata 

è che noi sti amo 
p ortata s empre p i ù  
v i o l enza ; c o s a  · de l 
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dagl i  avvenime nti contemporan e i . 

cri-
que -

Occorre chi ederc i s e  n o i , i n  qual i tà d i  

stian i , p o s s i amo ac c on tentarc i di  ana l i s i  d i  

sto t ip o ,  c erto assai ut i l i  ma che restano a l l a  

sup effi c i e  de l l e  cosè . N o n  dob b i amo p iuttosto do

man darc i qual i  s i ano l e  rad i c i  lontane e profonde 

de l la drammat ica sri s i  di ç i v i l  tà de l l a  quale  

pur e  noi s i am o  partec i p i ?  

La cri s i  che s t i amo attraversando , come d e l  

resto tuttè l e  grandi  cr i s i  d e l l a  soci età occi den

tal e , non verrà fors e , sec ondo l ' avvertimento dei 

Profeti , di  Cri sto e degl i ap osto l i , dal deterio

ramento de l l e  re laz ioni uman e conseguenti a l l a  

degradaz ione de l l e  giuste relaz ion i  de l l ' uomo c o n  

D io? E questo deteri oramento e que sta degradazio

ne non s aranno l a  cons eguenza de l l ' abbandono da 

parte de i cristian i  de l l e  Chi e s e  e d e l l e  sette di 

que l l a  m i s s ione d i sentine l l a  per la soc i età che 

Di o aveva loro affi dato? Non dovremmo quindi noi 

cristian i  prendere i n  consi deraz i one que sta even

tua l i tà c ome una real e ,  s c i entifica ipotes i  di  

l avoro? E sulla base  d i  questa ipotesi non s arà 

p erciò opportuno tentare di fare que l l e  anal i s i  

p art-i c olari che essa c omporta? 

Ora , se noi p rov-i amo ad esaminare la storia 
, .. . 

sotto que sto proq lo , pos s i amo fare qui d i  s egui-

to a lcune· cons i de raz ioni che s aranno necessari a

mente c on c i s e  data r •·es igenza di  brev i tà .  
... 

Uha prima cr i s i  analoga a l l a  nostra , av eva g1.a  

impervers ato ai tem p i  d e l  R inasc imento e de l la 

R i forma per g iungere fino a l l a  caduta de l l ' Anc ien  

Regime . L a  soc i e tà medi oevale a carattere rurale 

' 

fl 

l 
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ed art igi ano , primo tipo  d i  soc i e tà generato dal 
c r i s t i an e s i mb o c c i dental e ,  era progres s i vamente 
cro l l ata . Costru i ta sul mode l l o  autori tar i o  e ge
rarc h i c o  de l l a  Roma imper i a l e , que sta soci età ave
ve.< r i c evuto dal Cristianesimo un nuovo impu l so 
p erchè , s timolando l a  s o l i dari età i n  s enso v erti
c a l e , attenuava gl i abusi  d i  p otere e l 1 i nsoffe
renza de l p opolo . Purtroppo , a poco à poco , i 
p o teri r e l i g i os i , soc ial i e pol i ti c i  a l l eandos i 
insi eme , av evano rinun c i ato a me ttere in pratica 
una parte importante de l l ' e t i c a  c r i s t i ana , abus�n
do de i l oro pri v i l eg i , c onc entrando inde b i tamente 
n e l l e  l oro man i tutto il potere e spog l i ando così  
il  popolo  di que l l a  responsab i l i tà è d.ign i  tà  che 
l ' i nsegname nto cristiano gli av eva ri conosc iuto . 
Ins egnamento che tutta v i a ,  non · av eva · mai c essato 
di stimol are i movimenti di r innovamento sp i r i tua
le e soc i a l e  di tutto i l  Medi oevo . 

Tras_c in ato da l l a  R i fo rm a , .s oprattutto _ da que l 
l a  operata da Buc ero , , d a  Zwingl i  e p o i  da C alvi
no,  il  popolo riusc ì , sia pure attrav erso doloro
si tentati v i . e. p rove crude l i , a ri costrui re pro
gre s s i vamente un nuovo tipo di s o c i età dapprima 
re l ig i os a , poi c i v i l e . 

Fondata sul sac erdoz i o  uni versale  nel l ' amb ito  
e c c l e s i al e e sul l a  resp onsab i 1 i  tà i ndi v i  dual e  che  
ne  consegue i n  que l l o  pol i ti c o  ed ec::onom i c o , que
s ta soc i età produs se nuove s truttur e p e r  stimola
re , e que sta val ta veramente , l e  sol idari età so-: 
ci a l i  di tipo  or i z zontal e .  Era nato il secondo 
grande tipo  di soci età occ i dentale  generato dal 
C r i s t i anes i m o : la democraz i a  anglo- sassone , p o l i
t i c a  e p o i  i ndustr i al e ,  mode l l o  d i  tut te l e  s o c i è
tà modern e . 

59 

Tuttav i a , m an� a m ano che l a  c onoscenza sc i en
t i f i ca , stimolata da que sto r i nnovamento , si  è. 

sv i luppata e l e  nuove tecn-Ì ch e  hanno invaso i l  

campo s empre p iù e steso de l l ' i ndus tr i a , i cri s t i a

n i  delle  Ch i es e  e del l e  sette nel  loro ins ieme , 

hanno progressi vamente rinun c i ato ad appl icare i 

principi  de l l ' e t i c a  c�i stiana in q�e sti  nuovi set

tori de l l a  l or� esi stenza . Dopo l ' avve�to de l

l • e l ettri c i tà .  e soprattutto a segu i to dell  •-e sp l o

s i one _ de l l a  rivoluzione tecn i c a  ed industriale , 

sbalord i ti essi  stessi d a- tutte l e  cose merav i

glioS-e che av evano contribui to a creare , i cri

s t i an i  hanno abbandonato que sta parte importante 

de l l a  l oro resp onsab i l i tà ,  de l loro serv i z io cri

t ico e d e l l a  m i � �ione di sent ine l l e  che Dio aveva 

l oro affi dato . Hanno l im i tato la  propria vigi

l an z-a al campo s empre: p iù ri stretto de lla  morale-

privata che restava ancora , s i a  pure provv isor i a

mente ,  a l iv e l l o  de l l ' etica pres c i enti fica- , pre

tecniea e pre industr iale  de l l ' Antico e del Nuovo 

Testamento . E s s i  - hanno co&ì l as c i ato a l l e  etiche 

s ecolari i l- s e ttore immenso ed in rap ida- e-spans io-

. ne
. 

del.l a  v i-ta soc i al e , econom i ca e p o l i t i ca � Per 

r iprendere negl i stessi term i n i  l ' avvertime nto 

grav e  e pressante de l l ' apostolo Pao l o , su tutt i  

que st i  ter-ren-i i cristi an i hanno cedut.o al  confor-

m i smo
. 

del  se�o-lo presente ( Rm .  12 ; 2 )  c oncentrando 

e · l imi tando i l oro · sforzi  di fede l tà rre l l  ' unico  

s ettore: orma i  prev i l egiato , de i la vi ta in6ividua

l e , sessuale , c oniuga l e  e fam i l i are ; 

Ma. i l  terren<J ·'trascurato dall ' e tica speciTica 

de i cristi ani: ,_ non- è r i masto vergirJ.e a lungo � Due 

e-tiche hanno preso possesso _ de l pos to aébandona

to . Per prima , c ' è  __ s tata la morale dominante del 

XIX seco l o , que lla  de l l a  borghe s i a  i ndustriale : 
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l ' e ti ca i de o l og i c a d e l  cap i ta l i smo l i b e r a l e  e d e l 
l o  S tato naz i ona l e . A n c o r  ogg i l a  maggi or parte 
d e i  c r i s t i an i  o c c i denta l i  conforma ad essa i l  
propri o  comportamento e l e  proprie dec i s i on i . n e l 
l ' amb i to soc i a l e , econom i c o e p o l i t i co . S o l o  rara
mente . i cri s t i an i  si p r eoc cupano d i  fare ri fe r i 
m e n t o  al l ' e t i ca cri s t i ana , g iungendo f i n o  a l  pun
t d i  f f  o a erm are c h e  i n _ que sta materia una t a l e  
e t i ca è p r i va di p e r t i n en z a . E ma lgrado tut to 
que sto , e s s i  credono ingenuamente di non e s sere 
p o l i t i c i z zat i . E c c o al l ora che al cuni c r i s t i an i  
cosc i en t i  d i  q u e s ta d i sgrega z i one c l andestina de i 
cri s t i an e s i m o e de s i d e ros i d i  combatt e r l a , s i  l a 
sc i ano a l oro voi ta pol i t i c i z zare da un ' al tra 
e t i ca i de o l og i c a  s e col are : il marxi smo . 

Se dunque l e  nostre Ch i e s e  d e s i d erano ri trovar� ,.. , sul te rreno so c i a l e  _ p o l i  t i  c o  ed e c onomico c h e  e s s e  av evano trascurato - l ' or ig i: n a l ' t ' 1 . 
. . , • l a e a sp��l-f l c l  ta . :d e l l - ' e t i ca cri s t i ana 

. 
, es s e  d e vono i mpors i una s e r i a  c ura di d i s i ntos s i ca z i one . .  Sol amente dopo e s sere guari te dal- l  l ' t ·  · 

· 

_ , . . 
a - po l l C l z z a z i on e  dovuta a l i  l d e e> l ogla d e l  cap ita l i sm o  l i b e ral e e s s e  po-tranno one s tamente d i fende r s i  da l l a  d t . 

s e con a onda--a .· dl p o l i  t ic i z za z ione che l e  as s a l e  _ · -
. . ogg 1  e che è r ap p r e s entata d a l l ' i de o l og i a  marx i s ta .  S o l o  allo-ra . e s s e  saranno i:n grado d i  r i  trov.a re l - · 

b , · a l oro l l erta ' l a  l oro ori_ g i na l i ta' d 
. 

e i rendere �uindi nuovamente quel p a r t i co l are s erv i z i o  che è . d.i l oro competen z a . 

S-embra c h e  una s p e ranz a  i n  t a l  s enso sia l e e i ta . Da qua l c h e  genera_ z i one
. 

un r i nnovamento b i b l i co ,. t e o l og i c o  e d  . . . ecume n i c o  s t a  at trav ersando i rr  m o do l rr e s l s t l b i l e  tu tte l e  confes s .  . 1 0n 1  e guada-gna terreno a d i sp e tto d i  nos tal·g- . l
.

che 
. 

r e az i on i . 

.. . .  -· · -- - -- · ·-·· 
·-:· � 

.--- :.-����---·--=:=-:--·---·-·----·-- -
· 

l 
l 
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I . c r i st i an i  sono natur almente condot t i  a l l a  

ri c e rca de l l a  l o-ro i de n t i t à  e de l l a  sp e c i fi c i t à  
d e l l a  l o r o  m i s s i one i n :  v i s ta de l l a  l o r o  un i tà . 

E s s i  sono cosi s p i n t i  a propors i  un nuovo mode l l o  

d i  dem ocraz i a  indu s t r i a l e. in cui l e  conquiste 

sc i ent i f i che e tecniche non s i ano abb an donat e  ad 

unff d i nami ca autonoma i n c ontro l l ata , ma s i ano con

tro l l ate e as soggettate a s c e l t e moral i .  I p ot er i  

de c i s i on a l i  saranno r i d i s tr i b u ì  ti med i ante proce
dure democrat i ch e  e le fa l s e  fat a l i tà , c omun i 

a l l e  due i de o l o g i e  ogg i d o m i nan t i , saranno supera

te . 

Una tal e s o c i età l a  trovi amo in g e s t i one n e i  
docum e n t i  de l Le grandi a s s e mb l e e  ecum e n i che d i  

questi u l t i m i  d e c enn i � n e l l a  C o s t i tuz i on e  pa s to
ral e Gaudium e-t S p e s  de l Conc i l i o  V a t i c ano II e 
ne-lle raccoman daz i on i  d e l l ' ul t i ma A s s e m b l e a  mon

d i a l e  de l l e  C h i e s e  a N a i r ob i .  Tutti c o l or o  che , 

d i so r ientati dal corso degl i avv e n i m e n t i  s i  c h i e

d ono : "che fare ? "  dovr eb bere p-rendere cono s c e n z a  

d i  que s t i  documenti ne i cui dettag l i  non p o s s o  
en-trar e . 

I l  fatto che due cr i s t i an i , n e l l a  retta l i nea 
d i  r i nnovamento n e oca lv i n i s ta e c a t to i i co-persona
l i s t a  che h anno ri m e s s o  i n  c i r c o l a z i One l ' ant i ca 
noz i on e  cr-i s t i ana di par-tecipazione , s i  trov ino 
tra i profe t i di que s ta nuGva s o c i e tà è c e r t amen
t e  d.i bubJ!, ausp i c i o .  S i  tratta di D-eni s d e  
R ougerrron.t che è a l l a  r-i c e rca d i  nuove s trut-ture 
p o l i t i ch e. che s i ano a l lo s t e s so tempo mond i al i e 
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de c �ntrat e , e d i  C l aude Gruson 4 teso alla conqui
s ta d i  nuove procedur e democrat iche per le deci
s i on i  e conom i che , tecniche ed i ndustri a l i . Ma p er
chè una tale soc i e tà pos s a  na�c ere occorre che 
l ' i ns i eme de i c r i s t i an i  de l l e  Chi es e  e d e l l e  set
t e  r i sc opra l a  sp e c i f i c i tà e l a  p ortata dell ' eti
ca cri s t i ana ori$ i nale  e che s i

. associ  al  grande 
s fo rzo del mov i mento ecumenico con temporaneo per 
reinterpretare que s t ' ultimo i n  funz i on e  dei  g i gan
teschi prob l em i  del nos tro tempo

5 

I I I . I L  R INNOVAMENTO DELL ' ETICA CRISTIANA 

La seconda guerra mondiale  è s tata una de l l e  
d im o s traz i on i  p i ù  l ampanti della  'profonda p o l i  ti
c i z zaziòne de l l e  Chi e s e  e della l oro defez i one 
n e l  campo del l ' e tica �oc i a l e  e p o l i t i ca . Non han� 
no forse i c r i s t i an l· forrr· 1' to arm1· sp i r i tuali  e 
nu�e ros e tru p p e  al  néz i smo , al fasc i smo � al 
franchismo che hanno e s t e so l e  l oro i mpre s e  sul-
l '·Europa i n  m e z zo al  f s angue , · ra: l acrime  e rovine? 

-Tut tav i a  qua e l a' · s 1  ' sono v i s t i  s egni di 
ri pres a ·  Nel l ' Europa o c c i denta l e  sono sorte , Chi e-

4 
" g e n e r a l e  d e l -

D_ i C l a u d e G r u s o n ,  e x - d i r e t t o r � l 1 I s t i-t u t o N a �  i o n a l e d i S t a t i s t i- c h e e d i s t u  d i 
E c  

__ 
o n o m i c i  ( I N S E F ) , s i  l _e g g a : P rogramm�r L 'espéran-

ce , E d .  S t o c k  1 9 7 6  e Champ actue L d 'un e ét hique 
po L it ique ( d a t t i l o s c r i t t o ) ,  C a- h i e r s  d e  V i l l e 
m e t r i e ,  8 P a r e  M o n t s o u r i s , 7 5 0 1 4  P � r i g i . · 

5 
C f r .  l a  n o t a  3 .  
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se confessant i c ome già  era successo da qualche 
decenni o  n e i  p a e s i  comuni s t i . Dopo la gue rra s i 
era aperto un peri odo esaltante . S i  sperava d i  
p oter ricostrui re l.a soc i età su nuove bas i . G i à  

i l  movi mento ecumenico  trasc i nava l e  forze vive 

d i  mov imenti d i  gi ovani e d i  l a i c i  verso l ' usc i t a  

d a l  trag i c o  vuoto etico a causa d e l  qua le i l  

C r i s t i an es imo s i  era: l asc i ato trasc inare senza 

quasi opporre re s i s tenza alla disfatta de l la ci

vii  tà e al l a  vergogna di Auschwi tz e.. di  Hiro

shima . Grup p i  d i  ri cerca etica  nasc evano intanto 

in  tutte le Ch i e s e  d ' Europa : in  Fran c i a  l e  As so

c i az i oni Profe s s iona l i  Protestanti sotto l ' i mpul

so dei p rofessori J ean Bosc e J ac ques E l lul ; in 

Germ an i a  le Accade m i e  Evange l i che ; in Italia  i l  

c entro d i  Agàpe . Nac que l ' i s t i tuto ecumenico di 

Bos s ey con il profes sore Hendryk Kraemer e con 

Suzanne de D i etrich soprattutto per consentire a 

ques t i  diversi  movimenti d i  incontrars i ,  d i  scam

b i are l e  l oro e sp e rienze e di c on frontare i l oro 

metod i . 

In questo periodo d i  r i c ostru z i one , i cristia
n i  l a i c i  erano stat i i primi  a soffr ire del vuoto 
etico delle  Chiese cii s t i an e .  Anch ' e s s i  asp i rava
no ad una formaz ione etica parte cipando a picco l i  
grupp i  soci oprofes:s i onali  in  di alogo con i teol o
gi . Fu que s ta l ' origine dei  Centri di studio 
protestanti e de i grupp i  b i b l i c i  uni versitari . Un 
r innova mento d i  que s to tipo si stava man i festando 
in tutte le  c onfe s s i on i . A che punto s i amo oggi? 

• '  

La var i età dei  metodi impi egati n e l l ' e tica ( e  
nel l ' etica s o c i al e ) c r i s t i ana , d i sc ipl ina relati
vamente nuova eppur così  sottoposta a rap i d i  muta
menti , è c ertamente assai stimolante ma anche in  
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grado di  creare gros s e  .d i fficoltà . Basterà c i tare 

qualche c e lebre nome del vasto repertori o di  que i 
t e o l og i  contemp oran e i  che s i  sono oc cupati  di  
e t i ca p e r  ev i denz i are l a  vari età di  ori entamenti 
me todolog i c i  intorno a que sto soggetto : E m i l 
B runner , Karl B arth , Di etrich Bonhoeffer , Rudol f  
Bul tmann ,  Paul T i l l i ch , André Dumas ; J ac ques 
El lul , P aul R i coeur , He lmut Th i e l i ecke , H elmut 
Go l lw i tzer , E rns t K��eman n , Jurgen Mol tman n ,  
Harvey Cox , Dorothea S o l l e ,  P aul L ehmann , He iBz
D i etrich Wendl and )  Karl Rahner , Padre Chenu , 
J e an-Mar i e  Aubert , J e an-Bap t i ste Metz , ecc . 

P erché tan t i  differenti  . ori entamenti a vol te 
addiri ttura in  oppds i z i one? Noi  as s i s ti amo qui  ad 
un fenomeno che i n teressa . tutte le  d i sc ip l ine  ma 
che tocca i n  part i c o l are · l ' e ti ca cri s td: ana che ,  
d i  que ste s i  trova a l  crocev i a .  

N e l  momento i n  cui l a  c ivi l i zzaz i one s·c i en t i fi 
ca ed i ndus tr i a l e  nata i n  Occ i dente s i  e stende al 
mondo intero , l a  conosc enza g l o b-a l e  di  que i me cca
n i s m i  che determ i nano . l ' e s i stenza si r i v e l a  sem
pre  p iù di ffi c i l e . · Via v i a  che le sc i en z e  de l l a  
natur a , de l l ' uomo e de l l a  soci età progredi scono , 
vengono a l l a  luce parti nuove di  una p iù c omp l es
sa realtà , camp i g i gan teschi da di ssodar-e , .i cui 
s egreti  si r i e sc ono a svelare n e l l o  s tesso i s tan
te in cui si sc oprono nuovi ab i s s i  ancora inesplo
rati . D i  c onseguenza nascono nuove di sc ipl i n e  che 
restr i ngono le loro fronti ere in m i sura proporz i o
na l e  a l  p erfez i onamento de l l e  loro m e todo l og i e . C i ascuna di sc i p l i na tende �d i so l ars i  n e i  con fronti del l e  al  tre fino a r i v e lare p o i  i r i su l tati  de l l e p ropr i e  r i c erche i n  man i era tanto frammentar i a da rendere i mpos s i b i l e  ogni tentativo di  s i n-
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tes i . 

Anche l e  disc ipl ine teologi che , i n . qualche mo
do s empre c o l l egate ai metodi epi s temo l og i c i  del
l e  altre d i s c i p l ine , s eguono . la  stessa strada . 
Cosi  l ' i mmagine de l l ' uomo d i v i ene s empre p iù sc om
posta ; la c i v i l tà c ontemporan e a  s empre p iù sp ez
z ettata ; i suoi meccan ismi  di  sv i luppo s empre p i ù  
i ngovernab i l i . 

E che n e  è d e l l ' e t i c a  cri s t i ana , essa che i n  

tut t i  que sti  camp i d i  conoscénza dovrebbe e serci

tare . ·  que l l a  benefi ca fun z i on e  c r i t i ca capace  di  

ori entar li? Dal momento che tutti  que sti camp i di  

c onoscenza . comportano de i r i schi e de l l e  s c e lte 

moral i dec i s i v i  sia  per  il  presente che p �r i l  

futuro d e l l ' uomo , l ' e t i c a  c r i s t i ana r i su l ta spez

zettata . Perchè le sia p os s i b i l e  poterli  contro l

l are , l e · oc correrà una dopp i a  memori a  s intet i c a .  

I n  p r i m o  luogo una memor i a  teologica che s ap·

p i a  r iuBire l ' i n s i eme de l l e  c onoscenze col l egate 

al l a  r i v e l a � i on e  b iblica per poterle poi re irtter
pretare a l i v e l l o  d e l l e  - nuove real tà contémpora
nee . In secondo luo�o una me�or i a  �rofana , ·  capac e 
di  r i assumere l ' i n s i eme de l l e  conoscenze secolari  
che �p i egano e con�i z i onano i �omp6ftamenti indi
v i dual i e soc i ali p e r  riusc ire  p o i  ad orientar l i 
v erso l a  loro" giu s ta fina l i t� . 

Que s to · punto d ' incontro fra l e  conoscenze teo
l og i che e qué l l e  s e c6 l ar i  raggiunge altezze verti
ginos e .  So lamente dei  grup p i  i nter e p lur i d i 
sc i p l inari potranno i n  futuro far fronte c o n  suc
cesso a tutt i · que i compi ti · sp e c i f i c i d e l l ' e ti ca 
c r i s t i ana intimamente c oi:m e s s i  al l a  irrinunc i ab i -



66 

le  m i s s ione de l l a  Chiesa nel mondo . 

E '  a que s t i  l iv e l l i  che s i  mi sura l '  insuffi
c ienza de l nos tro equipaggiamento univer s i tario 
ed e c c l e s i as t i c o  e che si  apprezza maggiormente 
l ' i mportan z a  di  ClO che g l a  e s i s te ; parlo di 
tutte que l l e  i s t i tu z ioni cioè  dove si e l abora o 
s i  ab boz za una nuova riflessione etica c ome l ' i
s t i tuto d ' e t i c a  soc i a l e  della  Federaz i one de l l e  
Chiese  prote s tant i  de l l a  Svizzera , i centri d i  
s tud i o , d i  i ncontro , d i  formazione . l e  nos tre 
organ i z zaz ioni m i s s i onari e e bibl i che , i nostri 
c en tr i soc i al i , ecc . ( per l i m.i taJ;'c ± al nos t);'o 
pro�estan tes i mo locale ) . 

Conclusi one 

A l  punto in cui s i amo ,. l '  e t i c.a crist-i ana in 
quant o  disc ipl i na ac cadem i ca ,  i nc ontra gros s e  s ep-
pur s t imolan t i  d i ffi coltà : essa s i  trova a-1 1 '  alba 
di  un nuovo sv i lup po e ,_ i n- quanto comportamento 
ri fles so dei  cri s t i an i  nel l a  soci e tà , s ta subendo 
un r i nnovamento di cui ci si p.uò rallegrare gra.,.. 
z i e. s oprattuttc a l  movime nto ecume n i c o  che attual
mente attraversa tutte le  denomina z ioni c r i s t i ane . 

Quando i c r i s t i ani prendono cos c i enza de l l ' uni
tà e de l l a  dimens i on e  universa l e  del c orpo d i  
Cristo . al qual e  apparteHgono e quando real i z zano 
che l ' uman i tà tut ta intera è chi amata anch ' e s s a  
a d  ap partenere a que sto corpo , e s s i  scop rono d ' un 
tratto che i gravi ed importanti prob l em i  d e l l ' u
man i tà sono prob l em i  i nterni e non e s terni a l l a  
C h i e s a . P e r  r i s o lverl i ,  e s s i  s i  rendono c onto di  
avere a d i spos i z i one un "etica speci fica che l i  
p uò l i b e rare da l l e  etiche ideologiche secolari 
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senza per que sto r i fiutare l ' i ndi spensab i l e  appor
to de l l a  s c i enza profana . 

R e s i  dunque l iberi , i cristian i  sono megl io in 
grado di  eserc i tare sul l e  due ideologie contempo
ranee , que l la del cap i ta l i smo priva to e que lla  
del  cap i tali smo di  stato , l ' ut i l e  funzione criti
ca che ha lo  scopo di  l i berarl e  da que i loro 
demoni capac i di  apporle in  una guerra di stermi
nio . 

Pur troppo , e lo  ripetiamo , l a  pratica di  una 
s i ffatta etica , cri ti ca ed indip endente , è rara
mente b en ac c e tta perché in  entrambi i cas i essa 
s i  contrappone a potenti interes s i  e ad invetera
te ab itudini . 

I cristian i , tra i qua l i  no i s i amo , così  come 
rac c omandano in  ugual modo le ult ime due grandi 
assembl e e  un iversali delle  Chi e s e , devono armarsi  
d i  coraggio e di  paz i enza anche ne l l ' oppo s i z i one 
che p otrà giungere , e in alcuni paesi  dell ' E st e 
de l l ' Ovest è già giunta , fino a l l a  pers ecuz i one . 
La  s o l i dari e tà c i  impone di non dimenti care tutto 
questo . 

Per fortuna dal le nos tre parti , almeno per i l  
momento , non s i  è giunti a tanto . S i  dovrà perc iò 
mettere a profi tto l a  tregua che c i  è offerta per 
assoc i arc i al rinnovamento e alla  ricerca di 
un ' e t i c a  c r i s t i ana p i ù  fe d e l e  ne l l a  c o muni one d e l -... , 
l a  Chiesa universal e . S i  tratta , c ome c i  propone 
l ' Assembl ea ecumenica de l le Chiese  di Nairobi , d i  
r i  trovar_e " l ' i ntero Evangelo , per l ' i ntera perso-

,. ' 
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na e p e r  il mondo i ntero " . 

( Trad . G .  Corradin i ) 

MONDAN I TA ' E AMORE 

L ' umanesimo  s 1 è  talmente affermato perchè i 
cri stian i  sono venuti meno . E s s i  hanno rel igios a
mente schivato i grandi probl em i della v i ta soc ia
l e . Hanno avuto paura d ' opporre agl i  uman i sti  una 
pos i z i one cri stiana ben p ensata e s o l i damente fon
data . ( , o o ) D i o  dom i na l a  terra come i l  c i e l o  o 

( , , . ) I l  peccato ha senz ' altro rov i nato l a  crea
z i one , offuscato lo sp l endore d e l l a  sua glor i a , 
c orrotto i l  frutto de l l a  sua opera , ma D i o  ha 
pos to la  chiesa nel mondo per l i m i tare g l i  effe t
ti del  peccato . ( . . .  ) Un m onachesimo protestante 
che r i f iuta d ' i mpegnarsi nelle cose pubbl i ch e  non 
è un cammi no di s ant i tà , ma trasgressione de l 
s econdo coman dame nto che ordina d ' amare i l  pros s i 
mo come s e  stesso . Cercare d i  migl i orare l a  soc i e
tà non è mondan i tà , ma amore . L avars i l e  man i non 
è amore , ma mondan i tà o 

S i r  Fréderick  C atherwood 

Tesi su fede cri stiana 
e politica 

I .  I F ON DAMENTI 

Assenza di una p o l i t i c a  cr i st i ana 

Jocques E/fu! 

U n a  pr ima tes i è che non c i  s i a  dottrina 
pol i tica o teoria p o l i tica sp e c i fi camente c r i s t i a
ne . Non c ' è un ' e tica cri s t i ana un i ca , fi s&ata una 
val  ta p er tutte che conse rv i  sempre lo stesso 
contenuto . C i ò  è ben p ifr ac c entuato per que l che 
concerne la pol i t i c a  p o i chè se nella  B i b b i a  e s i 
ste u n  esp l i c ito ins egnamento etico , lo stesso 
non può dirsi per  la p o-l i  ti  ca . E 1 impos s i b il e  
r i cavare una Pol i t i ca de l l a  S acra Scri ttura . Que
sto è s tato fatto molto spesso , ma s i  può c onsta
tare che que s t i  t entat i v i  sono contradd i ttori poi
cbè s i  tratta sempre d i  giustificare- una presa 
d i  pos i z i one p o l i t i ca anteri ore : d i venendo il  cri
s t i 8.nes imr; u n  s empl i c e  mezzo d i  legi tt i mazione . 

o 
D Ure a�), 'aver scritto un nwnero notevo Le di 

opere che spaz iano da L La socio Logia aUa teo Lo
gia , E L Lu L  è Professore a L La FacoLtà di Giurispru
denza de L L 'Univers ità di Bordeaux. 

o 
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Da qui , l ' e s trema d i  vers i tà ( contrad d i ttor i a ) di 
c iò che si è potuto r i cavare da l l a  Sacra Scri ttu
ra . S i  è p otuto d i mos trare l a  Monarchia  (a parti
re da l l a  Sovran i tà di D i o ) o l ' ari stocraz i a  ( par
tendo da l l ' e l e z i one ) o la Democraz i a  ( partendo 
da l l ' Universal i tà del Messaggio ) ,  i l  cap i ta l i smo 
( partendo da l l a  salv e z za i n d i v i dua l e ) o il s o c i a
l i smo ( partendo da l l a gius t i z i a  . . .  ) e attualmente 
la rivoluz i one ( partendo dalla Speranza ) c ome al
tre volte  il  c onservator i smo ( a  part i re d a l l ' ordi
ne voluto da D i o )  . In tutto ciò non vi è n i ente 
d i  sp e c i fi camente 
può nè p orre i l  
p o l i t i c a "  ( p o i chè 
le ) ,  nè fon dare un 
to c r i stian i  ( che 

c r i s t i ano . Per que sto non si 
prob l ema " C r i s t i anes imo e 
non vi è r e l az i one dot trina

part i to p o l i t i co o un s indaca
non pos sono esserlo perchè a-

vrebbero una dottrina cri st iana ma , s o l amente , a 
rigore , p erchè r aggruppereb bero d e i  c r i s t i an i  fra 
di l oro . Ma è i l  ruolo  d e i  c r i s t i an i  n e l l a  s o c i e
tà i l  res tare riunì t i ? ) . C i  può ess ere s o l amente 
una r i c erca d i  etica pol i t i ca per dei c r i s t i an i : 
qual e  comportamento provoca l a  fed e i n  Gesù Cri
sto nel mondo p o l i t i c o  qual e  noi  lo  conos c i amo? 
Que sta è l a  s o l a  �amanda poss i b i l e . 

R e l at i v i z z a z i one de l l a  pol i t i c a  

Sembra tut tav i a  che s i  possa trarre da l l a  
Scri ttura un certo ori entamento generale  d i  r e l a
t i v i z zaz i one de l la pol i t i ca . B i b l i camente non s i  
può d i re che " Tutto è pol i t i c a "  e nemmeno che 
l ' a z i one p o l i t i ca è l a  p i etra d i  paragone de l l ' a
z ione cr i s t i ana . R e sta vero però che l ' impegno 
p o l i ti c o  si si tua tra le a l tre conseguenze d e l l a  
fede , senza alcun s tatuto privi l eg i ato . Che s i  
trattasse i n  Israe l e  de l l a  profonda c r i t i c a  del-
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l ' i st i tuz i one real e , del l ' oppos i z i one a tutte l e  
pol i t i che d i  potenza o ,  n e i  Vange l i , d i  tutto c i ò  
c h e  concerne l ' oppos i z i one tra i l  Regno d e i  C i e l i  
e i poteri p o l i t i c i ,  e i l  rige tto de l l a  tentazio
ne d i  a z i on e  pol i t i  ca da parte d i  Gesù ( malgrado 
le esege s i  senza fondamento che ne vog l i  ono fare 
un capo rivoluzionari o )  si potrebbe ro ac cumul are 
g l i  e l ementi d i  que sta relat i v i zzazione de l l a  po
l i tica , c ome pure de i poteri e di tutte l e  sp e c i e  
d i  a z i o n i  p o l i t i che , lega l i  o i l lega l i . Eppure v i  
è una c r i t ica approfondi ta di ogn i istituzione 
pol i t i ca , c ompens ata d a l l ' ord i ne pao l i na d e l l ' ob
bed i enz a . Ma non b i sognerebbe ( que l che è stato 
sovente fatto ) c ons ervare quest ' ord i ne di obbe
d i enza separandolo da l la cri t i ca fondamentale 
( tanto n e l l ' Apoc a l i s s e  che in Matteo ) .  

Presenza cristiana 

Que s ta relativi zzaz i one e l ' assenza d i  dottr i
na pol i t i ca specifi camente cristiana potrebbero 
c ondurre dei  cris tian i  a d i s i nteressarsi de l la 
p o l i t i ca , per re imperni are l a  v i ta crist iana sul
la v i ta privata . Il che è s tato sovente fatto , ed 
è anche ciò che i poteri pol i tic i sperano ( rin
chiudere la " r e l igione" n e l  cerch i o  de l l a  vita 
privata ) .  Que s to è i nsostenib i l e . Prima d i  tutto 
perchè è impos s i b i l e  ne1 l a  v i ta cristiana d i sso
c i are una v i ta privata e una v i ta pubb l ica . La 
persona davanti a D i o  è un tutto e non si può 
separare la partec ipa z i one a l l a  s o c i e tà o a l l ' at
tiv i tà profe s s i onal� ( che è pol i t i ca ! ) .  In secon
do luogo perchè noi  non possiamo d i s interessarc i 
d e l  mondo nel  qual e  s i amo pos t i , e del qual e  
s i amo responsab i l i  davant i  a D i o , c o s ì  come degl i 
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uom i n i  in m e z zo ai  qua l i  vi vi amo . Le es i genz e di 
· t ·  · de l Vecchio Te stamento non sono esauri g lus l Z l a 

te · n e l l a  giustificaz i one sp i r i tuale i n  Gesù Cri
s to : que sta impTi c a  un impegno p e r  un 1 opera d i  
g iust i z i a , E qui n o n  s i  p u ò  p iù d i s s o c i are la  
giusti z i a  pr ivata e la  g i us ti z i a  s o c i al e . Infine , 
m i  sembra evi dente che l ' ordine  d i  andare n e l  
mondo , i n  me z zo a tut te l e  naz i on i , s i  i nd i r i z za 
a tut t i  i cri st i an i , e s i  tratta d i  andare là 
dove sono gl i uomi ni . Non è solamente una faccen
da geografi ca ma anche sociolog i ca . B i sogna che 
de i c r i s t i an i  si trov ino ovunque sono degl i uomi
n i , i n  me z zo e con l oro . E poi chè l a  p o l i t i c a  e 
g l i  organ ismi  p o l i t i c i  sono d e i  luogh i p r iv i l egia
t i  dove s i  raggruppano gl i uomi n i , b i sogna andar
c i  ( i nve c e  di attendere che g l i  uom i n i  vengano a 
trovarc i nei  nostri templ i ) .  D i  conseguenza s i  
vede un altro asp e tto d i  que sta impos s i b i l i tà d i  
u n  part i to c r i s t i ano : que sto n o n  s i  può c ompr ende
re se  vi è una dottr i na po l i t i ca c r i s t i ana : un 
ideale  p o l i t i c o  cr i s t i ano da d i fendere e da far 
tri onfare . Ma que sto non è i l  p robl ema p o i chè , 
prec i s ame nte i n  quanto c r i s t i an i , noi  non pos s i a
mo sc egl i ere la  v i a  de l potere per " far trionfa
r e "  l a  verità . La Veri tà d i  Gesù Cri sto s i  atte
sta ne l l a  s c e l ta del Non Potere C ma ogni a z i one 
pol i t i  c a  è una sc e l ta d i  p otere ) .  La motiv a z i one 
de l l ' i mpegno poli t i  c o  è i l  serv i z i o  de l l ' altro e 
l ' i ncontro con l ' altro che non s i  può evi tare , 
come espres s i one de l l ' agap e .  

D i versità  degl i i mpegn i  

M a  se  è cos ì , s i  p one l a  que stione de l l a  s c e l 
ta : i n  qua l e  mov imento , i n  qual e  parti to i l  c r i 
s t i an o  v a  a d  imp egnars i ?  C o n  chi va a coop erare? 
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V i  è una r i sposta oggi assai  c orrente e troppo 
fac i l e : con i p overi . B i sogna es sere a fi anco  de i 
pover i . E 1 presto detto , ma è molto meno fac i l e  
sap ere ch i sono i poveri ( que l l i  veri ) oggi . S i  
obbedi sc e  i n  re altà a de i luoghi comuni i n  que sto 
campo . Si può d i re che i "prol e tari " sono i 
p overi quando sono d i fe s i  e rap presentati da l l e  
p i ù  gran d i  potenze indus tri al i  e mi l i tari e da i 
parti t i  p iù potenti e megl i o  organ i z zati/ E p o i  
v i  sono s t a t i  a l tri cri teri neg l i  altri secol i , 
che sembravano senza dub b i o  altre ttanto evi denti 
e g iusti d i  que l l o  al qual e  noi teni amo ogg i . 
Credo che se  i l  primo o b i ettivo è l a  presenza a 
f i anco  degl i altri , e non l a  d i fe sa d i  una dottri
na , anche i ricchi  hanno b i sogno d i  un testimone 
a fi anco  e d i  fronte ad e s s i ! Di  conseguenza l a  
s c e l ta d e l  part i to o de l l a  causa dove c i  s i  
imp egna non è tanto i mportante . Que sto scanda l i z  _ 
zerà . Credo che l o  s i  debba scegl i ere secondo i 
p ropr i sentiment i , l e  prop r i e  conv i nz i oni , l a  pro
pria r i fl e s s i one , i l  prop r i o  amb i ente ( pe r  0 con
tro ) , i propri interes s i , ec c . , ,  D ' al tronde è 
sempre que l l o  che s i  fa i n  realtà , ma s i  copre 
que sto d i  un mante l lo cri s t i an o , c i ò  che dob b i amo 
e v i tare . Vi  è s empre , in tutte le cause ( a l l ' i n i 
z i o , i n  tutti  i casi ) u n  aspetto pos i ti vo e 
seducente che s i  p uò agganc i are al c r i s t i anesimo . 
E '  megl i o  essere fran ch i e ch i ar i  i n  que l l o . D i  

l 
H o  l u n g a m e n t e t r a t t a t o  q u e s t o p r o b l e m a  d e l  

p o v e r o d a l p u n t o d i v i s t a b i b l i c o i n L 'uomo e 
i l denaro , t r • i t • , R o m a 1 9 6 g ; " c h i è 0 9 9 i i 1 
p o v e r o "  1 n  Tradimento de l l 'Occidente ,  t r .  i t . , 
r.! i l a n o  1 9 7 7 .  
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conseguenza de i c r i s t i an i  s i  troveranno in parti
ti p o l i  t i  ci oppos t i . E '  vero . Ma non ci sono 
almeno de i " l i m i t i "  assolut i , deì " di v i e t i " ?  Per 
gli  un i s arà il  fasc i smo , p er gli  altri il  comuni
smo . Io  non credo nemmeno che si p os s a  dire 
que sto . E '  bene dopo tutto che 
cri s t i an i  fra i fasc i s t i  o fra i 

vi  s i an o  
comuni sti , 

dei  
ma , 

ed è que sto i l  punto cruc i ale , a tre cond i z ioni : 
se  non v i  è i denti fi caz i one fra c r i s t i anes imo e 
fasc i smo/comun i smo . Se  s i  è presenti dapprima e 
fondamenta lmente i n  quanto c r i s t i ano ( l a qua l i tà 
d i  c r i s t i ano es sendo prima di tutte l e  altre ) . Se  
s i  conserv a  una p i ena indi pendenza d i  g iudi z i o  e 
di va luta z i one al l ' i nterno del  movimento dove c i  
s i  è impegna t i . 

I I . LA P RATICA 

Detto i n  altro modo , il  probl ema centrale è 
que l l o  de l l a  prat i c a  c r i s t i ana nel partito o nel  
movimento dove ci  s i  è impegnat i .  E '  là  che si  
può s v e l are l a  sp e c i fi c i tà d e l l a  presenza de l 
cri s t i ano , ben p iù che nell ' opzione teor i c a  d i  
t a l e  o tal ' a l tro ori entamento . 

I l  cri s t i ano , coscienza cri t i c a  

Nel  movimento p o l i  t i  co , r i guardo agl i  organi
smi  diretti v i , e ai  compagn i , il  cri s t i ano deve 
ess ere una sp e c i e  d i  cosc i enza cri t i  ca . Non nel  
senso negativo , m a  al contrar i o , i n  modo da retti
fi care l ' a z i one e l e  motivaz i on i . Deve es sere 
suffi c i entemente l ibero per vedere chiaramente e 
senza sp i ri to di parte que l l o  che s i  fa , l ' evolu
z i one del part i to , e proc edere a de l l e  rev i s i oni  
su que s t i on i  fo ndamenta l i . Egl i no� può esser e  il  
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m i l i  tante devoto c h e  ac cetta l a  d i retti v a  a d  oc
chi chius i .  Egl i è una coscienz a ,  c i oè tutto 
c i ò  che si es egue deve e s s ere oggetto di una 
de c i s i one ch i ara e non d i  mac ch i naz i on i , d i  ma
chiave l l i sm i ' di cons igl i segreti  o di semp l i c i  
ab i tudi ni . E deve es sere una cos c i enza criti
ca c i oè che egl i non abb i a  a cedere a degl i 
i ngran-agg i , a una prior i tà , a de l l e  rag i oni  super
f i c i al i . E '  ch i amato ad essere una sp e c i e  d i  
s p e c c h i o  d i  c i ò  c h e  s i  fa , nello  stesso tempo un 
punto di partenza di una r i f l e s s i one su c i ò  che 
si fa . Detto in  altro modo , egl i non potrà mai 
ac c ettare d i  di ventare un partigiano obbedi ente , 
che ab b i a  adottato così  p i enamente g l i  interess i 
del  partito o d e l l a  causa da non essere p i ù  
capac e d i  me ttere ni ente in que stione , che è 
suffi c i ente invocare davan t i  a lui " l ' i nteresse  
sup eri ore " d e l  movimento . Questa critica deve 
es  ere i tars i a part ire dagl i obietti  vi  ste s s i  che 
g l i  si è fissat i , ma anche a partire dai valori 
che sono emersi  dal crist i an e s i mo . 

I l  prob lema dei  me z z i  

Q t . .Jt .  . ues a cosc l enza c r l  lca S l  deve es erc i tare 
prima di tutto r iguardo i me z z i  usati . Il prob l e
ma d e i  me z z i  è un problema rad i c a l e  e dec i s i vo 
n e l l a  nostra s o c i e tà , che , in  quan to soc i età tec
nologica , è una soci età caratter i z zata dal l a  mol
tipl i c a z i one e dal l a  potenza de i m e z z i  e non plu 
dai fini , Ora il  p robl ema d e i  mezzi nella pol i ti
ca , i n  un part i to o un movimento è asso lutamente 
deci s i va . Dopo tutto , quasi  tutt i  i part i t i  p o l i 
t i c i  hanno l e  stesse fina l i tà ( b enes sere per tut
t i , ad esempio ) . E s s i  si d i fferen z i ano veramente 
sul l e  strateg i e  e sui m e z z i  da usars i .  Ed è 

f i 
�: i 
l '  i· 
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] l i  v e l l o  de i m e z z i  che s i  p ongono i sempre a . .  
p robl emi di  uman ità o d i  moral i tà , nel medesim� 
tempo e ne l l ' amb ito dei  mezzi  che s i  rivelano g l l  
ecces s i : po l i z i a ,  v i o l enz e , campi di  concentramen
to , propagan da , ecc . , sono dei  mezzi , I l  giudi z i o  
e l a  v i g i lan z a  del  c r i s t i an o  devono dunque verte
re senza sos ta sui m e z z i  imp i egati , Egl i non può 
toll erare un m e z zo ingiu s to , i numan o , d egradante , 
ec c , . '· S i  ammette d ' altronde sempre p iù che i 
me z z i  degradano i fini , S arebbe a di re che non s i  
otterrà mai  un r i sul tato pos itivo graz i e  a de i 
me z z i  nega t i  v i , un  ri sul tato umano graz ie a dei  
me z z i  inuman i . Non  è vero che  il  r i su l tato d i  una 
serie  di  v io lenze p o s s a  essere una soci età pac ifi
ca , nè che i l  r i sul tato di  mezzi ingiusti  p os s a  
essere una s o c i età giusta , A l lorchè un partito 
trionfa graz i e  alla v i ol enza e a l l ' i ngius t i z i a , 
i l  governo ch ' e s so stab i l i s c e  sarà necessariamen
te e a lungo un governo d i  v i o lenza e di  ingiusti

z i a . B i sogna s ap e rlo �igo�osament e ,  E d  è per que
sto che dicevo p i ù  sopra che è n e l l a  prat i ca che 
il c r i s t i an o  vedrà se può o meno c ooperare con 
que l  partito ! Si deve procedere senza sosta in 
m i sur a de l l ' oppos i z i one tra gl i obi ettivi annun
c i at i  e i me z z i  impi egati , e anche a l l ' ap prez za
mento dei me zzi  s econdo l ' e t i ca cristiana , Ma 
mentre la prima egl i  deve annunc i arl a ,  enunciarla 
chi aramente nel suo part i to , l a  s econda , egl i l a  
serba per sè , per prendere l a  sua dec i s i one , d i  
continuare o meno a c ooperare , 

R e l ati v i z z are le  poste i n  gi oco 

I l  cristian o  
es sere colui che 
mat i z za . Que sta 

i n  un movimento p o l i t i c o  deve 
relat i v i z z a  l e  a z i on i , che sdram
è d ' altronde una conseguenza di 
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ciò che noi abb i amo appena detto sul soggetto de i 
mezzi . La  tendenza di  ogni mov imento pol i t ico è 
di assoluti zzare l a  prop r i a  azione , d i  farne . un 
" tutto o n i ente" , il che è necessari o  per mob i l i
tare i sostenitori , per impegnarl i  n e l l ' azione ; e 
n e l l o  stesso tempo s i  cerca d i  drammatiz zare i 
conf l i tti , d i  portarl i a l l ' i ncandesc enz a ,  per far
ne un m e z zo di propaganda , Ora que sto , che è 
assai di ffuso , è i nac c e ttab i l e , prima di  tutto 
perchè si tratta di  una man i po l az i one menzognera 
dei sostenitori o de l l ' op i nione pubbl ica . Si trat
ta di  coinvolgerl i in fun z i one di rag i on i  o d i  
realtà fal se , inesatte , d i  impegnar l i  in un ' azio
ne estrem a , cioè  dove prec i s amente l ' uso d i  tutti 
i mezzi  s arà p ermesso , Il l avoro del cri s t i ano è 
d i  relat i v i z zare sempre , Noi  abb i amo un ' e speri en
za storica suffic i entemente trag i ca di  c i ò  che 
accade quando i confl i t t i  e le  oppos i z ioni sono 
p ortati alle estreme cons eguenze e diventano d e i  
combattimenti p er l a  "verità" : ess i s ono al lora 
ines� iabi l i e totalmente inuman i . La relativi zza
z ione della pol i tica è la c ondizione dell '. uman i z
zaz ione della  po l i t i c a , Se s i  è convinti che s i  
può ottenere certi r i sultat i , c erti camb i ament i , 
apprezzab i l i  e medi amente soddi s fac enti gra z i e  ad 
una azion e  p o l i  ti  ca , ma senza pretendere d i  rea
l i zzare nè la Lib ertà asso luta , nè la Giusti z i a  
assoluta , senzé pretendere di  ag ire in nome d e l l a  
Verità assoluta , al lora e v i dentemente l a  politica 
è meno esal tante e il  mi  l i  tante meno devoto i n  
man i era incondi z i onata , ma c i ò  che s i  f a  resta a 
grandezza ufnana ; s i  potrebbe dire che se  non s i  
drammat i z za , se  n o n  s i  assoluti zza , al lora gl i 
aderenti non "marc i ano " : que sto vorrà dire sola
mente che l ' az ione p o l i t i ca e l a  causa  in  que st i o
ne prese p er se  stesse non l i  i nteres s ano . E 
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p erchè a l l ora obbl igarl i a " marc i are"  in que ste 

condi z i on i? E '  uno dei gros s i  rimproveri che . i o

farei a l-le attua l i  operaz ioni dette d i  " presa di  
cosc-i enz a " , che non sono affatto delle prese di  

cosc i enza ma de l l a  propaganda a base d i  drammati z

zazi one . 

I l  r i spetto de l l ' altro 

Una conseguenza essenz i al e  d i  que sta atti tudi

ne s i  p roduce sul la relazione nei  confront i  del

l '  a ltro . L ' a l tro , è i l  sostenitore della parte 

av vers a ,  i l  membro d i  que l l ' altro mov imento avver

sario . Se si assolut i z za , drammat i z za , s i  sa c ome 

s i  finisca  per cons i derarlo come un nemi co , c ome 
il d i fensore del mal e , c ome l ' incarna z i one del  
mal e .  Non è p iù un uomo ma una spe c i e  di  diavol o . 

La sol a  so l u z i one è ucc i der lo , e l iminarl o . Ora , 

que sto , i l  cri s t i ano ne l l a  pratica non può mai 

to l lerar l o . L ' av versario è un uomo come noi . E '  

a s s a i  cur i oso che que s t ' i de a  e l eme ntare , che ha 
f i n i to per v i ncere sovente . n e l l e  guerre · naz i ona
l i , è d i ffi c i l e  da fare amme ttere nei confl i tt i  
interni p o l i ti c i . I l  cristiano è chi amato a testi
mon i are cos tanteme nte e a ricordare che l ' avversa
r i o  qua lunque cosa ab b i a  fatto deve e ssere tratta
to in  quan to uomo , r i spettandone la sua d i gn-ità 
umana . Non deve c edere a l l e  forze pass iona l i  che 
conducono al l '  " e se craz i one " del nem i co . E ancor 
p 1 u , iL c r i s t i ano deve esam i nare c on s er ietà gl i 
argome nti de l l ' altro . Deve spi egare nel  suo s t e s
so partito i n  che cosa que l  d i scorso , que l proget-

_ 
to emanante dal partito avverso può essere ascol
tato , preso i n  cons i derazione . Egl i è chiamato- a 
far s i  interprete degl i uni riguardo agl i  a l tr i , e 
talv o l ta d i venire un l egame d i  comun i ca z ione � d i  

l l l 
l, 
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confronto vero . No i non p os s i amo rassegnarci  a l l e  
separaz ioni �o l i tiche a l  punto che ne ssuna comuni
caz i one s ia p iù pos s i b i l e . 

Testi mone di  Ge sù Cri sto 

Infine un u l t i mo esempio de l l a condo-tta pos
sibile  de l cristiano in un partito poli tico 
non c i  tratterrà a lungo . Noi ab b.i amo de tto che è 
in quanto cristiano che è chi amato ad i mpegnarsi 
n e l l a  poli  ti  ca , e di  conseguenza può ( non dico : 
deve ) es sere chiamato a testimoniare esp l i c i tamen
te de l l a  sua fede al  S ignore Gesù Cristo quando 
l ' occas i one si pres enta ( non d i c o : ' in qualunque 
tempo , e soprattutto non in modo ac cusatori o  e 
confl i ttuale ) . B i sogna che la  Paro la di  D i o  ( in 
quanto paro [a , e non solamente serv i z i o  o presen
z a ) s i a  intesa anche là . 

I I I . PREMINENZA DELLA FEDE CRISTIANA 

L ' i ntrans igenza cri sti ana 

Conosco l e  reaz ioni davanti a que sta te s i . S i  
d i rà : " non è prendere s u l  serio  la  pol i tica . E 1 

negare l a  l otta de l l e  c l as s i .  L ' a z i one p o l i  ti ca 
in que ste cond i z ioni diventa impos s i b i l e " . R i spon
derò brevemente a l l e  tre ob i e z i on i . Che cosa è 
meg l i o  prendere sul serio : l a  poli  ti ca o Gesù 
Cri sto? Que s to è il punto . E se si è dec i so di 
p rendere così totalmente sul serio  l ' azi one p o l i 
t i ca , c h e  s i  po�sa consi derare l ' al tro come un 
nem i co asso luto , e che s i  s i a  pronti ad ut i l i z za
re non importa quale  me z zo per fare trionfare la 
caus a , a l l ora , si può fare un certo es ame d i  
c os c i �nza , poichè ciò  v u o l  d i re che s i  è abbando-
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nato Gesù Cri sto , In se condo luogo � è vero che 
que sta condotta relativ i z z a  la  l otta de l l e  c l as
s i , Ma b i sogna prendere cosc i enza che noi  s i amo , 
nei  confronti de l l a  lo tta de l l e  c l a s s i  n e l l a  stes
sa s i tuaz ione p s i cologica de i nos tri padr i nei 
confront i  de l la P atria n e l  1 9 1 4 : uno stato di 
fede c i eca ed o s s e s s i  va , La  l otta de l l e  c l a s s i  
non è p i ù  s c i en t i f i ca nè , d i  p iù ,  1 1 valore asso lu
to" déll a patria de l 1 914 : è un confl i tto d i ffi c i 
le che s i  tratta d i  negoz i are e n o n  d i  as so lut i z
zare . S i  è f i n i to per renders i conto che l e  
guerre naz i ona l i  eran o  de l l e  i mbe c i l l i tà che era
no costate d e i  m i l io n i  di mort i ; s arebbe megl i o  
rende rsi conto de l l a  stessa c o s a  prima che s i a  
troppo tard i p e r  la  lotta de l l e  c l as s i . Que l l i  
che sono scanda l i z zati  da que sto devono ricordar
si quan to i patri oti  d e l  1 9 14 erano scan da l i zzati 
p er ogni rimessa i n  que stion e  della patri a . I n  
terzo luogo ; se La  po -Lit ica diventa imposs ib i Le 
ne l l e  cond i z ioni in cui h o  tentato d i  mos trare 
che b i sognerebbe r i dur l a  e re lativizzarla , que sto 
non vorrebbe dire che una sola  cosa , eh 1 essa è 
a l l ora dom i n i o  de l d i avolo ( ne l  s enso et imologico 
di diab o los , i l  divisore ) ,  e d i  Satana ( ne l  sen
so etimologico di Scatan : L 'accusatore ) e n i en-

t ' al tro . 

I l  reali smo cr i st i ano 

S i  d i rà che è un ' att i tu d i ne i de a l i s ta? R i spon
derò che si tratta es attamente al  contrar io di 
una att i tudine real i s ta , E r i torno a l l a  necess ità 
d e l  real ismo c r i s t i an o , c i oè l a  capac i tà d i  c ons i
derare la realtà tale quale  è n e l l a  g iu s ta dimen
s i one , contrar i amente a tutte l e  p o l i  ti che che 
osc i l lan o  tra una prospett iva ottim i s t i ca ( graz i e  
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a l l a  p o li t i ca n o i  r i s o lv eremo tut t i  i prob l em i ) 
dppure i deal i s t i ca ( è  i d e a l i sta l 1 affermaz i on e  c o
mun i sta s econdo l a  quale  l a  soc i e tà s enza c l a s s i  
non · avrebbe p iù n è  a l i ena z i one , n è  repress i one , 
nè emarginaz i one ) e una ut i l i z zaz i one m i to l ogica  
del �eale  i n  v i sta de l l a  propaganda . I l  crist i an o  
è tenuto a cons iderare i fat t i  e l e  realtà umane 
il più esattamente p os s i b i l e , per quanto m i n i m i  o 
important i  s i an o  senza fal s i f i carl i .  L ' att i tudine 
che tratteggi av o  è solo  rag i onevo l e  e coerente al 
real e . Il rea l i smo non i mp l i c a  l a  drammati z za z i o
ne nP l a  propaganda ! Ma c i ò  che può accadere , è 
che questa att i tudine d i  venga i nsopportab i l e ai  
sos ten i tori e a i  c ompagni de l l o  stesso parti to di  
que l l o  del 6 r i s t i an o , e che que s t i  sia  c ons i dera
to come sovversivo o tradi tore , e finisca per 
e s sere espulso . E '  evide ntemente un rischio da 
correre : que l io s t e s so d e l l a  test imonianza . Ma i l  
re a l i smo deve e ssere un ' att i tudine d i  spi r i to co
s tante per i l  c r i s t i ano p erchè l a  realtà ha una 
dimens i one per lui p i ù  profonda di que l l a  de l l ' i n
formazione e anche p erchè i l  re al i smo che concer
n e  la s i tuaz ione pol i t ica è sorpassato dalla spe
ran z a  che sorpassa di gran lunga tutte l e  az i on i  
p ol i ti che , quan tunque essa  pos s a  i sp i rarne alcune . 

La rad i c al i z za z i one cr i st i ana 

Il  term ine d i  sp eran z a  evoca ben inteso l ' a z i o
ne rivolu z i onar i a .  Tutto c iò che ho detto può 
s ignifi care .che non v i  è parte c i p a z i one a un ' a z i o
ne rivoluzionar i a  per i cri stian i ?  Asso lutamente 
no . Ma con una sfumatura i mportante . I l  c r i s t i a
no , i n  que s to set tore , è chi amato a d i scernere 
qual è i l  vero l i  v e l l o  de l l a  r i voluzion e  e i l  
punto dove far portare veramente l ' azione rivolu-
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z i onar i a . D i rò che se si tratta d i  i sc r ivers i in 

un movime nto r ivoluzionario che dura da tre quar

ti di secolo , c he ha i suoi obiettivi  ben defini

t i , d e l l e  fol l e  numeros e ,  un ' organi zzaz i on e  p oten

te L non vi è n i ente l� di .rivolu z i onar i o ! Lo 

stesso se s i  tr�tta di fare una r i v oluzione prima

r i a  ( come que l l e  del  Terzo Mondo , di cui non nego 

l ' i mportan z a  e la n e c e s s,i tà ma di cui posso di.re 

che sono r i vo-luzioni  tard ive , d e l l9 ° aeco l o ) .  

I l  cr i s t i an o  deve vedere i n  avant i :  c i ò  
g l i  a l tr i  non d i sc ernono ancora c ome nuovi 

che 
tuo-

ghi de l l a  R i voluzi one . E d  è que s to che si può 
c hiamare l a  rad i c a l i z za z i one . Non b i sogna confon
de rla ( c iò che s i  fa i n  generale ) c on l a  dramma
ti zzaz ione . La  radi c a l i z zaziorie è la �i cerca del
l a  rad i c e . Qual è attua Lmente ( e  non i e ri ! ) l a  
radi c e  d e l  Male , d e l l ' Ingiu s t i z i a , de l l ' a l i enaz io
ne , e c c  . . . .  Perc iò non c i  s i  può accontentare di  
una sp i egaz i one o d i  una anal i s i  che data d i  un 
s e c o l o . Le cond i z i on i  sono camb iate . Il c r i s t i ano 
dev e proc edere a un ' ana l i s i  nuova a part i re dal 
reali smo . E sc oprire qual è la nuova azione rivo
lu z ionaria  da c ondurre , i l  che impl i c a  talvolta 
l ' i mmag inaz i on e , l ' imp egno , l ' ana l i s i  inte llettua
le sp ogli ata de i mi ti e delle  i de e  g i à  fatte , e 
l a  d i sp on i b i l i tà ,  ed è l à  so l amente che p rende 
s i gni fi cato l a  Speran z a  ( e  non in un inserimento 
n e l l a  mas s a j .  Ma al lora , in que sto ruolo di chia-
r i fi catore o d ' avanguard i a ,  i l  probl ema d e l l a  v i o
l enza r i volu z i onaria per l a  cosc i enza c r i s t i ana è 
prec i s amente un fal so probl ema . I l  ruo l o  del  cri
s t i an o  n e l l ' ottica r i voluzionar i a  è d i  e s sere co
lui  che rinnova senza sosta la scelta e l ' ottica 
r i v o l u z i onari a .  

( Trad . M .  Migl iori ) 

I l  m ovi mento riform ato 
di ricostruz ione 

Pie rre Courthia/ o 

I 

In quest ' ul timo s c orc i o  del XX secolo i l  popo
lo di D-i o è chiamato ad una rev i s i one rad i c a l e  
d e i  suoi m o d i  di v i ta , d i  pens i ero e d ' azione . 
S i a  nell ' amb i to de-l la chiesa greco-ortodossa che 
di que l l e  catto l i c o-romana o protestante , i con
servatori ancorati alle  loro trad i z ioni ( che trop
po spesso non sono che ab i tudini  o prat i che p iù 0 
m eno ant i che ) e i progres s i s t i  legati a nov ità 
( che troppo spe sso non sono che r i adattamenti  in 
fo rme nuove d i  antichi  errori ) ,  devono esaminare 
se  s t e s s i  ed accettare di essere messi  in d i scus
s i one i n  man i era veramente critica , non gla in 
prima i s tanza dal l e  ac cus e p iù o meno fondate e 
ser i e  che s i  r i volgono a v ic enda , ma da lla  Verità 
s i cura e certa de l l a  Paro l a  di Dio · fatta carne 
che � i l  Cri sto de l l a  Sacra Scri ttura , d e l la 
P aro l a  d i  D i o  i sp i rata che è l a  Sacra Seri ttura 
di Cr i sto . · '  

o 
Decano de L La FacoLtà L ibera di Teo Logia Rifor

mata di A ix-en-Provence 
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Da trem i l ac inque cento ann i , in ogn i  periodo 

cri  t i c  o de l l a  sua s tor i a , i l  pop o l o  d i  D i o  - l a
_ 

C h i e s a  de l vecchio patto che era I srae l e , poi  

l ' I sraele del  nuovo patto che è l a  Chiesa - non 

ha mai sp erimentato rad i ca l i  nuov i ini z i , vera 

r i - fo rma , s e  non r i tornando con tutto il cuore a 

que l l a  P aro l a  così  v i c ina che t i ene ac canto a s é  

s o l o  p e r  esserne sos tenuto . 

L a  vera funz i one profetica è sempre s tata ed 
è ,  da  Mosè ad oggi , que l l a  di chi amare il popolo 
d i  D i o , sotto l a  gu i da sovrana de l l o Sp i r i to 
S anto , a ri tornare a l l a  Paro l a  d i  D i o , quando se  
ne al l ontana , a l asc i are che essa  l o  giudi chi e 
l o  salv i , a r i conosc ere la  sua p i ena autor i tà , a 
c onfo rmar s i  a c i ò  che essa d i c e , 

In que sto ini z io deg l i  anni · 80 tutto i l  popolo 

d i  D i o , sparso i n  tutte l e  " denom i na z i on i " ,  è 

ch i am ato a l l ' opera d i  r i-forma , d i  restauraz i one , 

d i  r i c os tru z i one necessar i a . Dopo un l ungo p e r i o

do d i  secolar i z zaz i one un iversale che , p er l a  

C h i e s a , ha avuto i n i z i o  c on i suoi pa�r1;:ori e 

dottor i , che è s tato i n  generale un peri odo d ' apo

s tas i a  ( d i sban damento , d i  a l l ontanamento , d i  

r i v o l t a )  n e i  ��nfronti de l l a  P arola d i  D i o , oggi 

è t empo , d op o  che dai fal s i  sens i e dai contros en

s i  s i amo arr ivati ai n on- sens i ,  d i  confess are 

ancora una val ta , con le paro l e  e con g l i  att i , 

c on p i ena c onv inz i one e i n  un atteggi amento d i  

p a z i ente e ferma speranza , c h e  i l  Regno non ap par

t i ene al  "preteso principe di que s to mondo" ( o  a i  

prete s i  p r i nc i p i  di que s to mondo ) , n è  a l l ' uomo 

che r i nnega D i o  e vuo l por s i  al suo posto , ma al 

s o l o  S i gnore , Creatore e Redentore che è in e ter

no : i l  P adr e , il F i g l i o  e lo S p i r i to S anto . 
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Oc corre aggiungere e preci s are che l ' op era di 
r i-form a , d i  res tauraz i one , d i  ricostru z i one cri
s t i ana cui il _ pop o l o  d i  Dio è ch i amato nel  mondo 
inti ero non deve e s s ere l im i tata all ' amb ito de l l a  
Chiesa e a que l l o  de l l a  teolog i a , anche se , ovvia
mente , d a  qui b i sogna incominc i are . Poichè l a  
P arola d i  D i o  è sovrana , essa  deve essere r i c ono
sc iuta come tale in ogn i campo ed ovunque . I l  
nostro S ignore è sovrano su ogni aspetto de l l ' uni
verso e de l l ' e s i stenza . Se l a  volontà ap os tata d i  
secolarizzazione ha m i rato e m ira , agendo in ogni 
campo ed ovunque , a r i fiutare la  sovran i tà d i  
D i o , cance l l ando la p erfino dalla  Chiesa e dal l a  
teologi a ,  la  volontà obbedi ente d i  crist i an i z za
z i one , agendo in ogni campo ed ovunque , deve 
mi rare a l l a  man i festaz i one de l l a  sovran i tà di D i o  
fino a l l e  es trem i tà de l l ' uni verso e f i n  dentro l a  
m i n i m a  part i c e l l a  de l l ' e s i stenza . La  parola  r i vo l - 
ta dal Cri sto resusc i t�to ai  suoi d i scepo l i  non 
può essere ignorata in c i ò  che afferm a , in c i ò  
che ord ina e d  i n  c iò · che promette : "Oqni pote
stà m 'è s tata data in cielo e sul la t �rra. Andate 
dunque , ammaestrate tut t i

. 
i popol i , ba-ttezzando li  

neL nome de L Padre e de L Fig Liuo Lo e de Uo Spiri
to Santo ,  insegnando Loro d 'osservare tutte quan
.t e  Le cose che v 'ho comandate. Ed ecco , io sono 
con voi tutti  i giorni , s ino a Ua fine de U 'età 
presente "  ( Mt .  28 , 20 ) . 

Dal peccato d i  Adamo i n  poi  ( Gen . 3 , 1 5 )  ed 
ancor pi0 d�l l a venuta in terra d i  Gesù Cri sto ( 2  
Tess · 2 ,  7 )  "in p o i  v i  sono an t i  te s i , oppos i z i one , 
confl i tto spirituale un iversale e p ermanente ( E f .  
6 ,  10-1 8 ) fra l a  città di questo s e  co Lo ( B abe
l e , Bab i l onia  - dal l a  Genes i  a l l ' Apocal i sse ) che 
per esaltare stup i damente ed orgog l i o s amente se 
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stessa  pre tende di  sottrar s i  e d i  sottrarre tutto 
a l l a  sovran i tà di D i o  e del l a  sua P arola e la 
citta di D io ( Sa l . 87 , 3 ;  Eb . 1 2 , 22 :  Salem , Gerusa
lemme , la  nuova Gerusal emme dal l a  Gene s i  all ' Apo
c a l i s s e ) che p er du rando n el la fede , ne ll a speran
za e nell ' amore g i o i sce , anche s otto la persecu
z i one ; d e lla totale sovranità di D io e del la sua 
P arol a .  

I l  nos tro S i gnore , per mezzo d e l  suo Spirito 

che ag i sc e  attrav erso e con c i ò  che d i c e  la  Sacra 

Scr i ttur a ( P aro l a  d i  D i o ) , vuole regnare sui suo i 

che E g l i  r igenera , g iu s t i f i c a , s antifica  ed aiuta 

a perseverare i n  modo del tutto efficac e ,  parti co

lare ed intimo , fac endo si che tutto c i ò  che e s s i  

pensano , tut to c iò che e s s i  sono e c h e  e s s i  fanno 

su que sta terra , nella  Chiesa come n e l l o  S tato , 

nel c e l i bato c ome nel matrimonio , nella  l oro v i ta 

f am i l i ar e  e - p r ofessionale , n e l l e  loro r i c erche 

fi losofiche , sc i ent i fiche , art i s t iche o tecn i che : 

in  breve , i n  tutte l e  cose , s i a  a l l a  gloria d i  

D i o  (l  Cor . 10 , 3 1 ) , in  un mov i me nto progre s s ivo , 

continuamente rinnovato , d i  p ent i mento e di fede 

isp i rato a l l ' obbedi enza e al l ' amore . C i ò  s igni fi

ca che la P arola-Legge di D i o , la Paro l a-D i ret

ti ve di  D i o , r i cevuta sempre come Evange lo , c ome 

Nove l l a  d i  graz i a ,  è per loro lume e r ego l a  i n  

ogni campo , poi chè e s s a  esprime la  vera Morale e 

i l  vero D ir i t to per tutta l ' e s i stenz a , p ersonale 

e soc i al e ,  d e g l i  uomini . 

Ne l mag i s trale s aggio in  cui espone l a  sua 
f i losofi a c r i s t i ana della stor i a  - il De .Civita
te  Dei - ( c omposto dal 4 1 2  al 426 e c i oé dopo i l  
4 1 0 , l ' anno del  sac co d i  Roma da parte de i Goti 
di  A l ar i c o ) S .  Agos t ino è riusc i to a me ttere in  
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ev i denza la terr ib i l e lotta fra le due c i ttà 
( que l l a  di " coloro che amano D i o  fino al di sprez
zo d i  se  stess i "  e que lla  di  " co loro che amano se  
s t e s s i  fino al  di sprezzo d i  D io " ) .  

Per me z zo d i  que sta l otta i l  D i o  tr i no e 
sovrano , c onformemente al suo d i segno eterno e 
immutab i l e , d imos tra e d i sp i ega nella stor i a  ad 
un tempo la sua giusti z i a  e la  sua mi sericord i a . 
L ' i n i z i o  della lotta s i  s i tu a  sub i to dopo l ' ap o
stasia  originale  del genere umano con Adamo ed 
Eva i n  E den . I l  suo m omento centrale e dec i s ivo 
si s i tua in  Palestina , ne i primi  tre dec enni 
d e l l a  nostra era , che è l ' ul t i ma era della stor i a  
( infatt i , c ontrariamente a quanto sostiene u n  dif
fuso luogo comune , non e s i ste , nè e s i sterà mai 
un ' era pos t-cri s t i ana ! } .  In que i primi decenni 
della nos tra era l ' eterno F i g l i o  di  D i o  incarnato 
v inse una volta per tutte l ' Avversario ( per esse
re p i ù  esatti lo vinse i n  occa s i one delle tenta
z ioni , d e l l a  pass ione , d e l l a  morte sul la croce e 
della  re surre z i one corporal e ) . Tutto c i ò  Egl i com
pi per i suoi e al loro pos to , per la loro 
s alve zza . Il momento finale della lotta co inc i de
rà c on i l  r i torno in gloria  de llo stesso Ge sù 
C r i s to , quando i morti r i so rgeranno ed avrà luogo 
i l  giudi z i o  finale . In que sti  "ul timi giorn i "  i n  
c u i  v i v i amo , c h e  sono que l l i  compr e s i  fra la  sua 
prima venuta e la  sua venuta in glor i a , i l  nostro 
S ignore , seduto " a l l a  de stra di D i o "  accorda ai 
suoi , per mezzo de l lo S p i r i to che proce de dal 
P adre e che Egl i "'inv i a  loro , tutte le ri cche zze 
intrins eche della sua v i ttori a ,  che ha prec eduto 
le lotte che ess i devono anc ora sos tenere ( Rm .  
8 ,  28-39 ) .  Que ste ultime devono essere sostenute 
nel la chies a ,  ma  anche i n  tutti  g l i  altri camp i , 

Il l 

• :  
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fino a quan do Egl i ri tornerà . 

I I  

I n  que sto m i o  art i colo  m i  l im i terò a l l a  descri

z ione de � movimento di ricos truz ione cris t iana 

sorto in seno a �  �a chiesa riformata . Conosco in

fatt i  i l egami storico-sp iritua l i  che que sto movi

mento ha avut o , che ha e che deve svi luppare , 

ne l l ' amb i to del l e c i to , c on i c r i s t i an i  spars i 

ne l l e a l tre ch i e s e  protestan t i  e i n  que l l a  catto

l i c o--romana e ortodossa ori enta l e . Cominc erò ri

cordando la  figura de l precursore di  que sto movi

mento , troppo poco conosc iuto al  d i  fuori de l l a  

sua patr i a , i Paesi Bas s i . Mi r i ferifc o  a Gui �

Laume Groen Van Prins terer ( 1801-1 876 ) . 

N e l  
non era 

suo ins i eme la  ch i es a  riformata europ e a  
a l l ora r i formata i n  a ltro che nel  nome 

che la  contraddistingueva . A parte qualche resi-
duo i ntrep i dame nte fede l e  del  popolo di  D i o , non 
e s i s teva p i ù  c onfes s i one vi v ente , v i s suta , d e l l a  
fede r i fo rmata sec ondo l a  parola di  D i o . 

L ' i l lumini smo e l a  rivoluz i one frances e , ne l l o  

sp ir i to · d e i  loro princ i p a l i  e sp onent i , avevano 

l 
C f r .  B e r n a r d  Z y l s t r a ,  Who was Groen ?  T h e  

G r o e n  V a n P r i n s t e r e r  S o c i e t y  1 9 5 6 ; E . L .  H e b d o n  

T a y l o r ,  The Christ ian Phi Losophy of Law ,  Po Li
t ics and the State , T h e C r a i g P r e  s s l 9 6 6 , p p • 

2 8 - 4 2 ; 5 3 , 6 4 ; 2 2 8 ; 2 3 8 - Z4 6 ; F r a n k  V a n d e n  B e r g ,  

Abraham Kuyper , E e r d m a n s  1 9 6 0 ,  p p .  4 3 ; 5 2 - 5 4 ; 

6 9 - 7 5 ; 8 5 ; 9 0 ; 9 5 ;  9 7 ; 2 1 8 , 3 0 1 .  
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attac cato solo s econdariament e g l i  abusi  e l e  
ingiu s t i z i e  evi denti , nonché l a  dom i na z i one c l eri
cal-p o l i t ica d i  Roma e l ' assoluti smo dei  Borboni . 
Oggetto principale e imme d i ato dei loro attac chj. 
erano l a  veri d i c i tà e l ' autorità de l l a  R i ve l az i o
ne divina . Invece che dal D i o  trino , Creatore e 
S alvatore , l a  norma supr em� , i l  punto centrale  d i  
r i ferimento e rano dati da l l ' uomo assolut i z zato . 
Agl i  i n i z i  del  X I X  secolo , con i l  roman t i c i smo , 
i l  motivo d e l l a  persona l i tà ( e  del  sent imento ) 
avrebbe p redominato su que l lo de l l a  sc ienza ( e  
d e l l a  rag i one ) ,  c ome p iù tardi avrebbe predomi na
to il motivo dell ' i nd i v i duali smo . Si trattava ad 
ogni modo sempre ed ancora di  umanes imo , 
l a  r e l i g i one dell ' uomo invece che d i  que l l a  

del
del 

Dio v i vente . Nella chiesa r i formata europea , l ' al 
l eanza contro natura , antinom i ca , del poco 
che essa  vol eva conservare del me ss aggio b ib l i c o  
con t ut t o  ciò c h e  intendeva as sumere dell ' uman e s i
mo , av eva operato e cont i nuava ad operare i suo i 
dann i . Groen che a l l a  fine d e l l a  sua v i t a  descri
verà l a  sua educaz ione , tanto ne l l a  famigl i a ,  
quanto nella  ch iesa  come " l iberale e cristia
na" ( l iberale i n  primo luogo ) era tutto impregna
to de l l ' atmosfera uman i stica  del tempo . 

A venti due ann i , br i l l ante studente dell ' Un i 
ver s i tà di  L e  ida , egl i s i  laur eò i n  diri tto e i n  
l e ttere . G l i  incontri che ebbe in que l peri odo 
c on il poeta calvini sta W i lh e lm B i lderd i j k  ( 1756-
1831 ) , autore fra l e  al  tre opere di  un ' epopea 
fantastica restata incompiuta , De ondergang der 
eers te Were Ld ( La fine del  primo mondo ) ed un ico  
personaggi o  di  primo  p i ano che  s i  oppone s s e  allo
ra in O l anda allo  sp i r i to raz iona l i sta e rivo
luzionar i o  che aveva conqui stato anche la corte 
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r e a l e  e d  era " l a  potenz a "  che cond i z i onava i l  
c l ima cul tura l e  de l l ' ep oca , n o n  ebbero al cuna i n
fluenza sul g iovane Groen . P iù tardi dopo l a  
morte di  B i lderd i j k  e dopo l a  " convers i one " , 
Groen trarrà profi tto dall ' opera de l poeta , sp in
to al la sua lettura da un ' ammirazione non p iù 
so l tanto estetica , ma sp i�i tuale . 

F�attanto i l  R i sv egl io , parti to da lla  SV i z ze�a 

per estenders i a buona parte de l l ' E uropa , raggiun

se i P ae s i  Bass i . E s so era i n i z i ato nella  c erch i a  

d i  alcuni studenti de l l a  Fac o l tà d i  teologia pro

testante di Ginevra , Un ex uff i c i a l e  di marina 

scoz zese , Robert Haldane ( 1764-1842 ) ,  che av eva 

dato le dimi s s ioni dopo essers i donato a Gesù 

Cri s to ed a l la sua Parola per diventare " evange li

s ta ' ' , trovando s i  di  passaggio a Ginevra aveva 

i n i z iato con que sti  studenti d e l l e  r iun ioni nel 

febbraio  1817 . In esse  l eggeva , s tudi ava e me�i ta

va con l oro la l e ttera di P ao l o  ai Roman i . Fu 

que l l o  l ' i ni z i o  di  un R i svegl io . Nel  maggio d e l l o  

stesso anno - e c i ò  dice  molto sul l ' atmos fera del  

tempo la Venerab i le Compagn i a  dei  pastori d i  

Ginevra o s ò  e s igere d a i  candidati al  m i n i sterio 

l a  prome s s a  di  n on predi care mai  sul la d i v inità 

di Gesù Cri sto , sul peccato origina l e , sul l ' e ffi

cac ia de l l a  graz i a  e sul la p redestina z ione ! Mal

grado c iò il R i svegl i o  si es tendeva - ne l l e  chie
s e  r i fo rmate o fuori di  esse , c i ò  i mporta poco -
p e r  me z zo di  fede l i  m ini stri de l l a  Paro l a  di  D i o  
come Henri M e r l e  d ' Aub igné , Frédéric  Monod , Loui s 
Gaus sen e C é s ar Malan . 

2 
The Epis t Le to t he Romans , c o n c o m m e n t a r i o  

d i  R o b e r t  H a l d a n e ,  è s t a t a  r i p u b b l i c a t a  n e l  1 9 5 8  
d a  T h e  B a n n e r  o f  T r u t h  T r u s t .  

J .L 

N e l  1822 un ebreo di  Ams terdam , I saac Da Costa 
( 1798-1 860 ) ,  giur i s ta , dotto filologo e soprattut
to poeta , d i sc epolo ed am i co di B i lderd i j k ,  chie
s e  il  batte s imo e n e l  1823 assuns e l a  gui da del  
Ri svegl i o  in O l anda con l a  pubbl icaz ione de l l e  
sue Bezwaren tegen de Gees t der Eeuw ( Obiez i o
n i  a l l o  s p i r i to del tempo ) .  Alcun i  g i orna l i  "uma
n i s t i co-c r i s t i an i "  non e s i tarono a definire Costa 
( p ens ate : un E breo ! )  " canag l i a "  e " s c i mmia di  
que l pazzo di B i ld erd i j k " . 

N e l  1827 Groen fu nom i nato referendario e nel 
1 829 s egretario  del  gab ine tto del  re . L ' amb i ente 
era certamente lontano da l l o  s p i r i to del R i sve
g l i o ! Tuttav ia Groen aveva spos ato ne l 1 828 una 
fervente c r i s t i ana confe s sante ap partenente alla 
chiesa r i formata ( v e ne erano ancora , malgrado 
tutto ! ) , · E l i s abeth van der Hoop , Que sto fatto e i 
suo� i ncontri a Bruxe l l es con Merle d ' Aub igné 
( dotto storico , autore di  una storia de l l a  r i for
ma e ne l l o  stesso tempo semp l i c e  predi catore del  
Vangelo genuir1o ) l o  i ntrodus sero ad una fede ri
fo�mata secondo la  P arol a  d i  Dio alla quale infi
ne ade�i c�n tutto il cuore . 

· · A l l ' i n i z i o  degl i anni 30 Groen incominciò ad 
approfondJ.re ' a procl amare ed a di fendere . que l l a  
fede che aveva finalmente trovato ( che lo aveva 
f ina lmente trovato ) .  

I l  R i svegl io ri formato ( que l l o  rappres entato 
in O l anda da B i l'aerd i j k , Da Costa e Groen ) s i  
d i s ti ngue d a l  R i svegl io " p i et i s ta "  per i l  caratte
re p i ù  rad i ca l e  e nello stesso tempo p iù amp i o  
d e l  suo s p i r i to e d e l l a  sua v i s i one : p iù rad icale 
per l a  sua fede ne l la sovran i tà e n e l l a  completa 
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e ffi cac i a  de l l a  graz i a  div ina ; più  amr io p erchè 

prende in c ons i deraz i one la salvezza p ersona l e  e d  

eterna degli uomini , ma anche l a  s alvezza tempora

le de l l a  cultura e de l l a  soci età e l ' i dea del  

t a tutt i  i camp i d e l  pens i e-Regno di  Cristo es  eso 

ro e de l l ' e s i stenz a . 

Groen V an Prinsterer v o l l e  qui nd i essere , co-
. 1 t te p r l· m a di  tutto cri-sc i entemente e rlso u amen , 

s t i ano n e l  suo " cuore " , ma anche storico  cri-
l .  t · t · ano e uomo pol i t i c o  cri-s t i ano , g i orna l S  a crls l 

s t i an o . 

Egl i venne s empre p i ù  c omprendendo e c ercando 
di  far c omprendere che il male moderno , che av eva 
raggiunto l a  ch iesa , era " l ' apostas i a  s i s temati
ca" pr eparata dal raz iona l i smo i l luministico e 
d i f fusa dal lo sp irito de l l a  rivoluzione frances è · 

L a  l ettur a che fece allora d� l l ' opera de l l ' i ngle
se E dmund Burke ( 17 28-1797 } :  RefLect ions on 
the Revo Lut ion in France , lo confermò nella  con
v i n z i one che p r ima di essere s tata un fenomeno 
p o l i ti c o  la rivoluzione era s tata un fenomeno 
sp i r i tual e , religios o , d ' ap os tas i a , tale da dover 
e s sere combattuto nei suo i stessi  principi . A l l o· 
sp i r i to de l l a  rivoluz ione e a l l a  parola d ' ordirte : 
" N é  D i o. ,  né S i gnore"  d ov eva venire c ontrap po s to
l o  sp irito de l l a  R i fo rm a . lo sp i r i to de l l a  confes
s ione de l l a vera fede : " Ge sù Cri s to è i l  S igno-
re ! " .  

A causa de l l a  sua s alute cag i onevol e ,  Groen 
dov ette dare nel 1833 le d i m i s s ioni dal l a  sua 
carica di Segretari o  del Gab i netto reale per ac 
c e ttare l ' i ncari co di  arch ivi sta ne l l ' arch ivio  
p ersona l e  d·e l l a  C as a  d '  Orange-Nassau . Que sto im.-

9.3 

p i ego g l i  avrebbe l as c i ato del  tempo l ibero . . .  
che avrebbe attivamente occupato . F ed el e  al la sua 
carica , Groen venne pubbl i cando nel corso di al cu
ni de c enni in una serie di volumi i documenti 
d ' arch ivio della Casa d ' Grange per il p eriodo fra 
i l  1 552 e 1688 . Come stori c o  pubbl icò anche un 
buon Manua Le suUa s toria de i Paesi Bas s i  o T an
to n e l l ' i ntroduz i one ai volumi contenenti i docu
menti di archivio  che nel suo manuale , Groen non 
e s i tò a mettere i n  opera il p rinci p i o  r i-formato 
della  " s o ttom i s s i one incond i z ionata alla l egge 
che D i o  ha rivelato ne l l a  S acra Scri ttura" o Que
s to gl i p e rmetteva di mett ere in d i scus s i one l a  
pretesa " neutra l i tà" de l l a  storiografi a ,  provocan-
do v i vac i reaz i on i , che non h anno tuttavi a  impedi
to che s tori c i  d i  gran nome ri conoscessero in lui 
un p i on i ere della stori ografi a mode rna . 

S torico cristiano , Groen esercì tò pure a più  
r iprese l ' attività d i  g iorna l i sta cristiano e in  
particolare fra il  1 869 e il  1876 ( 1 '  anno d e l l a  
s u a  morte ) s u l  sett im anale  NederLandsche Geda
chten ( Pensi eri o l an de s i ) . 

Ma Groen fu soprattutto un uomo pol itico e un 
p ens atore p o l i t i c o  cristiano . Come uomo politico , 
egl i fu a tre riprese deputato del Parlamento 
o l andese e l eader del part i to controrivoluz i ona
rio fondato nel 1 848 . 

Ma attenz ione ! Groen non è mai stato un cons er
vatore né s} è mai fatto di fensore dello s ta
tus quo . Es sere controrivo luzionari , nel senso 
che al term i ne davano Groen e il suo parti to non 
s igni fi cava essere c ontrari ai camb i amenti e al 
progresso ( riconosc iuti n e c e s sari ) e neanche ad 
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ogni forma d i  insurrezione . E s s er e  c ontrari volu
z i onar i , nel senso che al  term ine davano Groen e 
i l  suo part i t o , s igni fi cava invece combattere i 
p r i nc i p i  e l e  cattive c ons eguenze  de l l a  rivoluzio
n e  " um an i sta"  p e r  i l  bene degl i uom i n i  e p e r  i l  
v e ro p rogr e s s o  del  genere umano . D e l  resto l ' i deo
logia re l ig ioso-ap o s tatica de l l a  r i voluz ione era 
cond i v i s a  a l lora tanto dai l ib eral i ( p e r  cos ì 
dire : da l l a  s in i s tra ) che da i c ons ervatori ( p e r  
c o s ì  d i r e : da l l a  de stra ) . Mettern ich e i sosteni
tori de l l ' ordine cos t i tu i to e del  trattato di  
V i enna av evano l a  stessa i deolog i a  dei  l oro avver
sari , " L e  i de e  di  Rous seau e di Monte squi eu erano 

a l lora ap pannaggio di  tutti 
3 

t i "  . L ' oppos i z ione rec iproca 
era di  carattere rel igioso o 
s i tuava al  l i ve l l o  "prat i c o "  

i paes i c i v i l i z za
de l l e  due parti non 

i deologico , ma s i  
degli intere s s i  e 

de i me z z i  da prendere i n  consi deraz ione . Per 

Groen " c ons ervatori " e " l ibera l i "  ( noi d iremmo 
oggi " de s tra" e " s inistra" ) non potevano quindi  
che  es sere compresi  nel medesimo s i stema apo s tata 
i n  campo r e l i gioso ed i de o l og i co , che doveva veni
r e  c ombattuto r i s o lutamente . 

Come uomo p o l i tico Groen , incompreso ne l l a  mag
gior  parte dei  casi  n e l  suo stesso part i to , restò 
per tutto il peri odo compreso fra gli ann i  30 e 
50 , nonchè per buona parte deg l i  ann i  60 , un 
c ombattente p iù o meno sol i tari o , un " profeta 
di s armato " , c ome è s tato detto . I suoi numero s i  
av versari ne ap profi ttarono per metterlo i n  r i di-

3 
B e r n a r d  Z y l s t r a ,  op . cit . , p .  8 .  
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colo , invece di  combatterlo ones tamente e senza 
r ic orrere allo scherno . Per un lungo periodo , 
quale  test imone del suo S ignore n e l  mondo d e l l a  
pol i t i c a , Groen dovette p ortare l a  s u a  croce . 

Solo  gl i ultimi  sette ann i  d e l l a  sua v i ta , dal 
1 869 al  1 876 , furono confortati dal va l i do ed 
i nsperato sostegno che gli venne da Abraham 
Kuyp.er . Quando , l '  8 maggio 1 869 , Gro e n  V an Prin
s terer , che ormai s i  inoltrava nel la vecchi aia , 
presenz iò a l l a  conferenza :  Appe l lo a Ua coscien

za- naziona le t enuta d-a Kuyp er , a l lora pa store a d  

Utrecht , n e l l a  cattedrale di que l l a  c i ttà , in  
occa s i one d i  un congresso naz i onale del l a- So.c i età 
p er l ' educazi one cristi ana fondata nel 1 860 , r-i n
graziò D fo . Groen infatti s i  trovava di · fronte 
p er·  l a. prima vo l ta , con la  p.o s s i b-i l i  tà di asco-l
tar l o ,. ad un uomo con i l  qua l e  aveva avu-to un 
b reve scamb-io di let tere , un uomo le cui conv in

z i oni , l ' i ntel l ig enz a , la. cul tura , g l i  scritti , 
l a  par-o l a.,  l ' ardore , avrebber o  lasc i ato un ' i mpron

ta pro:fonda ne l l a  stor ia de l l ' Ol anda e d e l l a  cri

s t i an i tà . I l  ""profeta d i s armato ' 1  trovava così un 
succ e ss ore del tutto adatto a rac cogl iere l a  sua 

ered i tà ,  un.. genera l e  che avreb-be trasc inateJ. tutto 
un esercit.o. nella battagl i a .  I l  vecchio che non 
av eva avuto figl i  ebbe così  l a  consolazion e- di 
trovare un f i gl i o  sp i r i tu a l e  che non- avrebbe potu
t o  sperare m.igl iore .  Per sette anni  i due uom ini , 
profondamente compenetrati de l l a  stessa v i s ione 
r i-formata di D i o , del mondo e de l l a  v i t a  " evan
g e l i z zarono " ins Ù�me il l oro paese in uno spirito 
d i  ami c i z i a  e d i  rispetto rec iproc i che superava 
la di fferenza di e tà . 

Come p ensatore p o l i t i c  o ,  Gui l l aume Groen V an 
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opere che oggi 
Onge �oof en 

Prins terer 
sentiamo 

ci ha lasc i ato del l e  
profondamente attual i :  

Revo �ut ie ( " Apostasi a e rivoluzione " )  de l 1 847_ ; 

Le Part i ant i-r>évo 1ut ionnaiY'e et confess ion e �  

( i n francese ) del 1 860 : L 'Empire prus s ien et L 'A

poca �yps e ( in francese ) de l 1 867 . 

In " Ap os ta s i a  e rivolu z i on e "  Groen sostiene 

che lo  sp i r i to ap os tata de l l a  rivoluzione porterà 

al l ' av vento di una soc i età ant i cr i s t i ana in cui 

un gruppo sc i enti fi co-p o l i t i co che non ri conos c e

rà a l tra autorità che que l l a  della  propria ragio

ne e 1 9.  cui volontà di  p otenza . sarà assoluta ,  

domin erà i n  m an i era tota l i  tar i él  una popolaz i on e  

ri dotta in condi z i on i  di  schi av itù . Quando , c ome 

nel l ' amb i to de l l ' I l lum ini smo , le parol e :  giusti--

z i a , l i b e rtà , 
p iù intese ed 

to l l eranz a , _ morale ecc . non sono 

imp i egate secondo i pr inc ipi  cd-

st i an i  che conferisc ono loro un senso , l a  giusti� 

z i a_ di venta ingiu s t i z i a ; la l i bertà schiav itù ; la  

to l l eran z a . persecuzione e . l a  morale _amoral i tà . 

Que sta inversione sem an t i ca del . s enso de l l e  paro

le è ,  sos ti ene Groen , l a  neme s i  verb a l e  di  colo

ro che rifiutano D i o . 

" I l  benes s ere futuro non può ess ere fondato 
sul l '. adattame nto di  princ i p i  dannos i ,  né su uno 
sp i r i to m i c i di ale di  abban dono e di _ r i nunc i a : 
oc corre al contrar i o  promuovere la p i ù  alta Veri
tà , ac c e ttare l a  condi z ione necessar i a , .  scegl i en
do l ' unica  v i a  verso i l  b enes sere delle  nazioni " .  
Groen di mos tra che , quan do D i o  e l a  sua P aro l a  
vengono rinnegat i ,  anche l a  morale b en presto 
v i ene l asc i ata cade re : una volta adottati i pr i n
c i p i  della  rivoluzione s i  ha come conseguenza 
c erta che la moral e , la fede , i l  diri tto e l a  
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giu s t i z i a  vengono spa z zati  via e sost i tu i ti dalle  
l oro contraffaz i on i  uman i s tiche . E '  i nut i l e , so
s t i ene ancora Groen , b i as i mare i rivolu z i onari 
p er i loro ecces s i  mentre si ap provano i loro 
princip i .  Egl i dimos tra che l a  rivoluzione deve 
immancab i lm ente persegui tare i cri stian i . Infatt i  
p e r  i l  fi losofo e d  i l  p o l i t i c o  ri.voluzionario  l a  
R ivelaz ione e l a  Fede cr i st i ana sono non solo  
ridicol e , ma anche noc i ve . 

In " Le Parti ant irevolut i onaire et confess io
ne l "  Groen dimo s tra che un s i stema d i  pensi ero e d  
un ' az ione p o l i t i ca cri s t i an i  non possono c h e  di
p endere da  una confe s s i one cristiana de l l ' autori
tà d i  Dio e de l l a  sua Parola su tutta l ' e s i s tenz a 
e che impl icano i l  r i nnegamento dello sp ir ito e 
d e l l e  dottrine de l l a  rivo luz i one . Occorre scegli e 
re fra lo  S p i r i to d e l l a  " r i voluzione p ermanente"  
e lo  s p i r i to de l l a  r i forma conforme alla  P aro l a  
di D i o ; Lo s p i r i t o  d e l l a  rivoluzione è i l  culto 
de l l ' uomo che non ri conos c e  alcun sovrano a l  di 
fuori di  s é , a lcuna luce al di  fuori di  que l l a  
della  propria rag ione , alcuna legge al di  fuori 
della  propria vol ontà . Occorre colpire i l  male 
a l l a  rad i c e  e r i fiutare compl etamente quel sogget
t i v i smo che , non tenendo c onto né d e l l a  sovran i tà 
di  D i o , né della caduta e d e l l a  debol ezza dell ' uo
mo , m i na i l  fondamento di tutta l a  verità e non 
può che d i struggere senza es sere capace di ri co
s trui re . 

N e l l a  stessa opera Groen e sp one l e  rag i on i  per 
cui i cri stian i  devono rompere , in pol it i ca , tan
to con i " conservatori " quanto con i l iberal i .  
S i a  gl i uni h 1 ·  l t  c e g l a ri  non riconosc ono l a  
sovran i tà d i  D i o  e de l l a  sua Parol a  ne l l a  s fera 
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pol i t i c a  e sos tengono per esemp i o , sul la scorta 

de i p r i nc i p i  de l l a  r i voluzione , che i l  monopo l i o  

de l l ' i s tru z ione sp etti a l lo stato . L ' obb i ettivo 

d i  Groen , su que s t ' ultimo punto , é che i figl i 

dei  credenti vengano educa t i , sotto l a  responsab i

l i tà de i l oro geni tor i , i n  scuole dove tutte l e  

d i s c i p l i ne vengano insegnate al l a  luce d e l l a  R ive

laz ione d i v i na s i a  nella  sua forma s p e c i a l e  ( Sa

cre S c r i t tur e ) ,  che in que l l a  naturale  ( creazion e  

d i  D i o ) . N o n  s i  tratta d i  aggiungere l a  "rel igio

ne" a l l e  a l  tre materi e  ins egnate a scuo l a , m a  di  

insegnar l e  tut te nella prosp ettiva d e l l a  vera re

l igione , que l l a  del Dio v ivente e non p iù n e l l a  

prospettiva d e l l a  rel igion e  uman i s t i c a . 

In " L ' Empire p ru s s i e n  e l ' Apocalyp s e "  Groen 
c on una lung i m i ranza s i ngol are , ma dopo tutto 
normal e ,  mette in guardi a  le naz i oni europ ee , 
addi tando loro g l i  ab i s s i  i n  cui s tanno prec i p i 
tando . 

4 
E c c o  a lcune c i taz ioni : 

" V i  sono due assiomi  d i  diri tto pubbl i co dal 
punto di  v i sta cristian o : 

I .  L a  Legge d i v i na è obbl igator i a ; l ' interesse 
nazionale è qui ndi un i dolo , una fal s a  divini
tà . 

I I . L ' Ant i cri sto del nos tro tempo é l ' i dolatr i a  

4 
P p .  1 9 - 2 1  e p p .  2 8 - 3 0 . 
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d e l l ' Io ,  s i s tematiz zata nel raz iona l i smo e 
n e l l a  rivoluz i one . 

I .  La Legge div ina , l a  Legge rivelata è obbl iga
tori a  n e l l a  s fera poli  ti ca e deve mettere a 
tac ere l ' egoi smo , s i a  individuale che naz iona
le . . .  

Non mettiamo i n  dub b i o  l a  fede e lo zelo d e l l a  . . 5 
l Neue Evange Lische Ze1.-tung Que sto giorna e pro-

c l amava tuttav i a  all ' i n i z i o di que s t ' anno che una 
pol itica che vog l i a  essere evangelica  è i n  con
trad d i z ione con la natura stessa dello  Stato . 

I l  voler s eparare in  tal modo l ' Evangelo e la 
pol i ti  ca  m i  s embra un errore malto grav e . . .  S i a  
d a  parte d e l l o  Stato che d i  c i ascuno d i  noi 
oc6orre s c egl i ere fra l ' ate i smo prati co , l ' irre l i
g i os i tà e l a  religione rivelata . . .  Fate ben atten
z i on e : a l tri  sapranno sv i luppare le cons eguenze 
d e l l a  separaz i one che voi predi cate . La vostra 
morale russa , aus tr i aca , prus s i ana , diventerà vo
s tro ma lgrado una morale indip endente . La vostra 
politica  non evange l i ca approderà vos tro malgrado 
a l l a  rag i on di  s tato , al culto se necessa
rio anche s angu i nario e feroce d e l l a  salute ·· pub
b l ica . Tutti g l i  scrup o l i  verranno meno di fronte 
a l l ' unica l egge orm ai inv i o l ab i l e : que lla della 
necess ità pol itica . 

. I due s i stemi , . que l l o  r i voluzionario  e que l l o  
c r i s t i ano s i  compe'ndiano nel  loro motto : dove la  

5 
S i  t r a t t a  d i  u n  p e r i o d i c o  b e r l i n e s e .  
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t t d .  b ' sonna l. l c r i s t i ano ri-rag i on d i  s a o l c e : & e1 , 

sp onde : non pos so . 

L ' ego i sm o  naz iona le non è l a  legge sup rema i n  

pol i t i  c a  . . .  

I I . L • Anticri sto dei  nostri g i orni è l o  sp i r i to 
del  raz i ona l i smo e de l l a  R i voluzione . . . I cri-
s t i an i  d i  tut te l e  denom i na z i oni  hanno 
un nem i co comune n e l l a  R i voluzione . . .  
Erit is s icut Deus . E '  i l  motto de l l ' emp i e
tà . . . E l ' uman i tà che adora s e  stessa . . .  

La  re s i stenza a que sto carattere ant i c r i s t i an o  

de l l a: nostra epoca è s tato i l  p ens i ero dom inante 

de i m i e i  seri tti ed il filo  c onduttore d e l l a  m i a  

p o l i t i c a  . . .  L ' Ant i c r i s to è l o  spirito de L La rivo
Luz ione . 

I I I  

E '  orm a i  tempo d i  parlare d i  Abraham Kuy
per ( 1 837-1920 ) .  Kuyper studiò  l e ttere e teolo
g i a , anche lui all ' univers i tà di Le i da . Per quan
to r i guarda la teologia ebbe c ome p rofessori s tu
d i o s i  d i  grande r i l i evo che si d i ch i aravano moder
ni s t i , come L . W .  R auwenhoff ,  stor i c o  d e l l a  chiesa 
e poi  f il o sofo ; Abraham Kuenen , 
c o  Te stamento e soprattutto 
Sèhol ten , teologo dogmatico d i  

professore d ' Anti
Joannes Henr i cus 
gran de reputaz io-

ne , per cui le  S acre Seri  tture non costi tu i vano 
c ertamente l ' autor i tà .  "Anch ' i o " , d i rà p iù tar d i. 
Kuyp er , "ho sognato i l  sogno del modern i smo " e 
p i angerà p i eno d i  rimorso e d i  vergogna , r i c or
dando di av ere un giorno app l audito , c on i suoi 
c ompagni di corso , Rauwenhoff che d i ch i arava im-
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pos s ib i l e ammettere l a  stor i c i tà della resurre z io
ne del Cr i s to . 

I l  20 s ettembre 1 862 o ttenne i l  dottorato i n  
teologia ( summa cum Laude ) d i scutendo una tes i  
i n  latino : J .  CaLvini e t  J ,  a Lasci de ecc Lesia 
sentent iarum composi t io ( Confronto fra le  dottri
ne sull� chi esa d i  G i o�anni C alv ino e d i  Gi ovanni 

6 
da Lasco ) , 

La prima parrocchia cui Kuyper fu as segnato 
c ome pas tore fu que l l a  di Beesd , un p i ccolo v i l 
lagg i o  d e l l a  Gheldr i a , c i rca 2 5  chi lome tri a sud 
di Utrecht . Nel comp l e s s o  i " fede l i "  di que sta 
chiesa erano soddi s fatt i  del lo status quo , que l
lo d i  una spec i e  d i  ortodos s i a  priva d i  potenza 
sp i r i tuale e tale da non i ndur l i  a c ombattere per 
la causa e p er i b i sogni del  Regno di D i o . Kuyper 
predi cava · cosc i en z i osamente e v i s i tava i parroc
chian i con zelo . Vi erano al lora a Beesd a l cun i 
r i format i confessanti fra cui una giovane , Pietj e 
Baltus , figlia di contadini , l a  cui fede ri forma
ta era profonda e che p e r  questa rag i one non 
sopportava i sermoni de i pastori di al l ora ed 
attingeva l e  sue forze sp i r i tuali  da lla  med i ta z i o
ne d e l l a  B i b b i a  e da l l a  lettura ass i dua de l l e 
c onfe s s i on i  d i  fede e degl i seri  tti  degl i autori  
r i formati del pas sato . A una v i c ina che l e  comuni �  

6 
G i o v a n n i; L a s k i  o d a  L a s c o  è u n  r i f o r m a t o r e  

p o l a c c o ,  d i s c e p o l o  d i  E r a s m o  e d i  Z w i n g l i ,  c h e  
f r a  l e  a l t r e  c o s e  f u  i n  c o r r i s p o n d e n z a  c o n  B u c e r o  
a p r o p o s i t o d e l l ' e u c a r e s t i a  e f o n d ò  a L o n d r a  v e r 
s o  i l  1 5 5 0  u n a  c h i e s a  r i f o r m a t a  p e r  s t r a n i e r i . 
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cava c ome i l  pastore stesse fac endo un g i ro di  

v i s i te i n  tutta l a  parrocchia e s i curamente s areb

be venuto anche da l e i , essa r i spos e :  1 1 E  1 cosa 

che non mi riguarda ! 1 1 . L a  v i c ina repl icò : 1 1 Non 

d imenti care , P i e trone l l a , che anche il nostro pa

s tore ha un 1 an ima  immortal e e che anche lui deve 

preparar s i  p e r  1 1  e terni tà 1 1 .  Così , quando Kuyper 

l e  f e c e  v i s i ta , P i etj e B a l  tus osò parlargl i con 

ferme z za di  Gesù C r i s to , i nv.i tandolo  a r ic evere , 

anche lui , l a  salvezza . 

A poco  a poco , secondo i p-i an i de l l 1 e l e z i one 

sovrana di  D i o , il dottore i n  teolog i a  d e l l 1 Uni

vers i tà di Le i da s i  fece 1 1 evange l i z zare1 1 da  

P i e tj e ,  l 1 um i le c ontadina che g l i  apr ì  i tesori 

de l l a  S ac r a  Seri t tura e del l a  fede ri-fo rmata . 

Egl i rupp e  de c i samente c on i l  modern i smo , riprese 

l a  dottrina de l l e  confe s s i on i  di  fede p e r  farl a  

sua , i n  quanto b ib l i ca , s i  arrese incond i z i onata

mente al D i o  tr initari o  e alla  sua P aro l a  e 

d i v enne a sua volta , per sempr e ;  un c r i s t i ano 

r i fo rm ato ardente e c onfe ssante . 

Kuyper non dimenticò mai P i etj e Baltus , l a  sua 
madre sp i r i tuale  in Cri sto . Ancor oggi 
v edere , n e l l a  1 1 Kuyperhu i s 1 1  ad Ams terdam , 
s c r i van i a  di  Kuyper , la fo tografi a di  

s i  può 
sul l a  

P i etj e 
B a l tus , che non ab bandonò mai , c ome un richiamo e 
una sfida , i l  pa store , i l  teolo� , i l  g i ornal i
sta , l 1 uomo d i  s tato che fu Kuyper . 

7 
P i e t j e  B a l t u s  s e g u ì  n e l l 1 i n t e r c e s s i o n e  t u t t a  

l a c a r r i e r a d e l s u  o f i g l i o  s p i r i t u a l e . E s s a  m o r ì  

i l 2 6  m a r z o  l 9 l 4 ' a l l 1 e t à  d i 8 3 a n n 1 • 

.L V  v 

I l  10  novembre 1 867 Kuyper fu insediato come 
pastore n e l l a  cattedrale di  U trecht . Il suo s ermo
ne su 1 1 L a  parola è s tata fatta carne ed essa ha 
ab i tato fra di no i 1 1  ( Gv .  l ,  1 4 ) , malgrado qualche 
l i eve stonatura anc ora hege l i ana era un ap p e l l o  
c h e  m i rava al l a  ri-fo rm a  d e l l a  c h i e s a  rifo rm ata 
uffi c i ale : 1 1 S e  dob b i amo i ntraprendere l a  res taura
z i one d e l l a  chiesa o la fonda z i one di una nuova 
chies a ,  s i amo chi amati in ogni caso a costruire 
s econdo il  p i ano primi tivo o secondo l o  stile più  
puro e i l  progetto architetton i c o  p i ù  elevato che 
lo S p i r i to di  D i o  ci farà c onoscerè 1 1 • 

A que l tempo ogn i ch i e s a  locale veniva 1 1 v i s i  ta
ta 1 1 , 1 1 i s p e z i onata1 1  una volta all 1 anno da rappre
s entan t i  de l l a  chiesa ilaz i ona l e . S i  trattava or
mai di un affare di rout ine e i n  realtà , due ann i 
su tre non avveniva una vera e propria v i s ita 
1 1 Sp iri  tua le 1 1 , ma veni vano d i s tribuì t i  dei que stio
nar i . Su propos ta di  Kuyp e r ,  che era i l  più 
g i ovane dei  pastori di U trecht , que sti  .deci sero 
i l  1 5  apr i l e  1 868 di  rispedire i que stionar i 
s enza r i sp ondere ad una sola  domanda in quanto 
1 1 l e  domande erano state poste i n  nome d i  un 
s inodo con i l  qua l e  i pastori non avevano comunio
ne d i  fede né d i  confe s s i one 1 1 .  

I l  s inodo uffi c i a l e  non reagì . Tuttav i a  i l  
fatto non era passato inos servato e ,  per tagl i ar 
c orto alle  voc i che comi nc i avano a c irco l are , 

Kuyper dovette far pubbl i care i n  agosto uno stam
pato : La vis ita ·;di chiesa ad Utrecht ne L 1 8 68 , 
considerata storicamente ne Ua visione de Ua con
diz ione crit ica de l la nostra chiesa . Con c i ò  
Kuyper aveva i n i z i ato i l  gran de combattimento spi
r i tuale per la ricostruz i one cristi ana , c ombatti-

' l  
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mento che p ros eguì ins tancab i l e  fino a l l a  morte . 

Gio�na lista notevole p e r  le  caratte r i s t i che 
del  suo s ti l e , ne l l o  stesso tempo chiaro , v i goro
so , popo l are e p rofondo , Kuyper seri verà su . due 
g i orna l i , rac cogl i endo sempre maggiori consens i :  
i l  setti manale De He�aut ed i l  quo t i d i ano De 
Standaa�d . 

· Poco dopo l a  sua conferenza " A-ppello  a l l a  co
sc i enza na z i ona l e " , pubbl i c ò  l '  8 o ttobre 1 869 il 

suo primo arti colo  su D·e He�aut , d i  cui d i  ven
ne , prima che passasse un m e s e , redattore capo . 
I l  popolo r i fo rmato · dei  Paesi Bassi  troverà ogni 
setti mana i n  que sto periodico e d i torial i ,  med i ta
z i on i , studi b i bl i c i , sp i egaz i oni in  m ateri a  di 
fede , c ons i de raz i oni  sul la .si tua z i one delle  chie
s e , tutti  firmati da Kuyp er , che g l i  procur eranno 
un so l i do nutrimento e di cui molti  verranno pub
bl i c a t i  in volume ( p er esemp i o :  L 'Ope�a de l-

8 
lo Spi�ito Santo , arti col i pubbl i cati  da De 
He�aut fra il 2 se ttembre 1 883 e il 4 lugl i o  1 886 
rac c o l t i  in tre volumi pub bl icati  nel 1 888 e ne l 
1 889 ; Il miele  de Ua �occia e Gio�ni di not izie 
gioios e ,  rac colte di arti col i precedenti ) . 

I l  1 °  ap r i l e  1 872 c omparve i l  primo numero del 
quo t i d i ano De Standaard che Kuyper d i ri gerà per 
un lungo peri odo e che sarà l ' organo del parti to 

8 
H et 

i n g l e s e  

j a m i n 

l 9 o o )  • 

ffe�k des Hei Ligen Geest es , t r a  d o t t o 1 n 

e p u b b l i c a t o  c o n  u n ' i n t r o d u z i o n e  d i  B e n -

B .  W a r f i e l d  ( F u n k  a n d  W a g n a l l s  C o m p a n y ,  

1 0 5  

contrari voluzi o nari o  ( questo part i to , fondato d a  
Groen Van Prins terer assumerà l e  caratter i s ti che 
di part i to dotato di una sua organ i z za z i one sol
tanto dopo l a  prima convenz i one naz i onale tenuta 
il 3 apr i l e  1 879 ) . 

Come uomo di chiesa Kuype r ,  dopo essere sta
to pastore d e l l a  chiesa ri formata uffi c i a l e  a 
Beesd , r i coprirà tal e  uffi c i o  a Utrecht e succes
s ivamente , dal  1 870 al 1 874 , ad Ams terdam . .  I suo i 
s ermoni , i s p i rati  a l l a  parola v ivente d i  D i o  furo
no strumento di un r i svegl i o  che susc i tò tutto un 
popolo d i  D i o  nei  P a e s i  B a ss i . Infatti , e s s i  
vennero spesso stampati p r i m a  d i  e ssere pronunc i a
t i  e raggiuns ero così  tutte le  prov ince del re
gno . D i  venuto uomo d i  stato ne l 1 874 , Kuyper s i  
d im i se dalla carica d i  pastore e d ivenne pastore 
eme ri to . Malgrado c iò non venne mai meno la sua 
parte c i pa z i one attiva a l l a  v i ta d e l l a  chies a , nel-
l a  sua qua l i tà d i  " an z i an o "  o d i  fede le . 

Mentre i l  . mode rn i smo impe rv ersava nella  chiesa 
uffi c i al e , i l  conc i s toro d i  Amsterdam , di  cui  
Kuyper era membro ne l l a  sua qua l i tà d i  anz i ano , 
prese l ' i ni z i at iva , nel  1 883 , d i  stab i l i r e  che 
nes suno potesse es sere amme sso al m i n i s t.er io . pa
s torale se  non fos s è  in  grado di sottoscrivere d i  

9 
tutto cuore le  tre fo rmul e d ' un i tà . Lo stesso 

g 
L e  t r e  f o r m u l e  d ' u n i t à d e l l e  c h i e s e  r i f o r m a t e  

d e i P a e s i s'
a s s i  s o n o- :  

a )  L a  Confessio Be lgica e l a b o r a t a  d a  G u y  d e  B r è s  

e r i v e d u t a  . d a  S a r a v i a ,  a p p r o v a t a  n e l  1 5 7 1  d a l  

S i n o d o  V a l l o n e  e F i a m m i n g o  d i  E m b d e n ( e d i z i o n e  

f r a n c e s e  d i  " J e  s e r s " ,  1 9 3 4 , 1 n  c a l c e  a " L e  
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anno Kuyper p ubbl icò  un vo lume-man ifesto d i  204 · 

pagine sul la R i fo rm a  de l l e  chi e s e  ( era i l  400 ° 
ann iversario de l l a  nasc i ta di  Lutero ) .  

Poi chè ogni prop os i to di ri-forma de l l a  chiesa  
r i formata u ffi c i al e  ( che ne era  d e l  motto semper 
reformanda? ) s i  scontrava con i l  s i st em a  moderni
sta i n  aug e , c irca 200 chiese  abbandonarono nel 
1 886 l a  loro denomina z i one ( Kuyp er ed i suo i 
ami c i  ne erano stati appena esclusi ) .  E s s e  tenne
ro un primo  s inodo nel 1890 . Nel 1 892 que ste 
chies e , che nel  frattempo erano di  ventate c irca 
300 , c onflui rono nel l e  chiese cristian e  r i fo rmate 
( che già dal 1 834 erano separate dal l a  chiesa 
uffi c i a l e  e il  cui  numero era al lora di  c irca 
400 ) , c os t i tuendo così l e  chiese r i fo rmate dei 
P a e s i  B a s s i . 

Come t eo logo Kuyper scri s s e , fra le  altre , 
due opere d i  notevole i mportanza :  un ' opera per 
sp e c i a l i s t i , i n  tre volumi : Encyc lopaedie der 
Heihge 1?Jdge leerdhei ( Enciclopedia de l la santa 
teolog i a )  i n  cui vengono defini te la natura 

C a t é" c li i s m e. d e  J e a n  C a l v i n. 11 Ì ; 

o )  I l  Cat echismo di Heide lberg d e l  1 � 6 3 ;  
c ) I Canoni di Dordrecht d e l l 6 1 8 - t 9 ( p  Lt·b b l i c a - . 

t i  i n  f r a n c e s e  a c u r a  d i  1 1La Revue réformée" ) . 

l o 
L e p a r t  i p r i n c i p a l i ( l 1 i n t r  o d u z i o n e e i l s e -

c o n é o v o l u m e ) s o n o  s t a t e  t r a d o t t e  i n  i n g l e s e  c o n  

i l t i t o l o "Princip L es of Sacred Theo logy " c o n 

u n ' i n t r o d u z i o n e  d i  B e n j a m i n  B .  W a r f i e l d , E e r d m a n s  

l 9 54 . 

· '  

de l l a  s c i enza teologica , la sua pos i z ione fra · le  
a l  tre sc ienze e le  di fferenti di sc i p l ine che l a  
c ompongono ed un ' opera di  carattere p iù divulgati
vo , in quattro volum i : E Voto  Dordraceno che è 
un ' e spos i z ione del Catechismo di  Heide lberg . 

Come uomo di sta-to Kuyper fu eletto deputato 
per la prima volta nel marzo 1 874 . Avr ebbe ri co
p erto la carica di primo m i n i s tro de i Paes i Bas s i  
p er quattro ann i , dal  1 90 1  al 1 90 5 . 

Tre grandi prob l em i  ap pas s ionarono i l  Kuyper 
pol i ti  co : que l lo de l l ' ins egnamento , · que llo co lo
niale  e que l l o  sociale . Il prob Lema de U 'insegna
m�nto : F e de l e  alle  Sacre Scri tture , Kuyper sosten
ne intrep idamente i l  diri tto priori tario dei geni
tori contro l ' asso lut i smo statal e  nel campo del
l ' educazione dei giovan i : sia ne l l ' amb i to dell ' i n
s egnamento primario , che d i  que l l o  se condario e d  
un iversi tar io doveva venire afferm ato i l  princi
p i o  d e l l a  l ib ertà d ' ins egnamento contro il monopo
l i o d e l l ' educaz i one di  stato . 

L a  grande impresa di  Kuyper in questo campo fu 
l a  · fonda z i one d e l l ' Univers ità l ib era di Ams ter
dam . Nel 1 878 i Paesi Bass i , c on una popo lazione 
d i  quattro m i l ioni di ab i tant i , d i sp onevano di 
tre Univers i tà s tatal i  ( Le i da , Gron inga e 
Utrecht ) .  Le  vari e  cattedre erano occupate da 
uman i s t i , raziona l i sti  e modern i s t i . Il 5 dicem
bre fu fondata a Utrecht una " Soc i età per un 
insegnamento uni ve'�s i tario basato su princ i p i  del
l a  R i forma " . Il 7 Novembre 1 879 , c on un atto di  
fede notevole- , A .  Kuyper e F .  L .  Rutgers furono 
nominati professori della  fac ò l tà di teologi a di  
un ' Un i vers i tà che non e s i s teva ancora . Essi  s i  
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d i edero a preparare attivamente i l  segu i to . 

I l  1 9  o ttobre 1 880 fu celebrato n e l l a  cattedra
l e  d i  Ams terdam un serv i z io d i  pregh i era · n e l  
corso de l quale Ph . J "  Hoedemaker pred i cò su I 
Sam . 1 3 , 1 9 :  " Or in tutto i l  paese d 1 I srae l e  non 
si trovava un fabbro ; poi ché i F i l i s t e i  avevano 
detto : " ve d i amo che g l i  Ebrei  non si fac c i an o  

o l anc e " . spade 
1 880 , 

I l  g i orno dopo , i l  20 ottobre 
g i orno d e l l a  v i ta d i  Abraham 
l i bera d i  Ams terdam era sta-

fu i l  p i ù  b e l  
Kuy pe r :  l ' Univers i tà 
ta i naugur ata . . . c on c inque p rofe ssor i : Kuyper , 
Rutgers e Hoedemaker p e r  l a  teologi a ;  D .  Fab ius 
per il d i ri tto ; F . . W . J  ... D i l l oo per l e  l e ttere . 
Quaranta p ersone donarono alla  nuova Uni versi  tà 
il cap i tale  necessar i o , se condo la l egge , per 
poter i n i z i are i cors i . 

Ne l 1 90 5  Kuyper , nel la sua qua l i tà d i  primo 
m i ni s tro , fece votare la l egge che avrebbe assi cu
rato ai  Paesi  Bas s i  una l i bertà v eramente p lura l i 
s t i ca nel  campo de l l ' i ns egnamento , l ' ap ertura d e l 
l '  i n s egnamento di stato p e r  c e r t i  cors i l i beri , 
l a  p os s i b i l i tà d i  estendere l ' i nsegnamento univer
s i tario di stato a campi d iversi da que l l i  tradi 
z iona l i  ( l e ttere , sc i enz e , d i ri tto , m ed i c i na ) . Sor
s ero cos ì  i l  P o l i  tecni c o  d i  D e l ft e ,  p i ù  tard i , 
l a  Fac o l tà d i  .agr i c o l tura d i  Wageningen e le  
Fac o l tà d i  commercio  d i  Ro tterdam e d i  T i lburg . 

La que s t i one colon i al e  

Fede l e  anche i n  que s to campo a l l e  Sacre S c r i t
tur e ,  Kuyper sos terrà i ntrep i damente i l  d i r i tto 
de i p opo l i  colon i z zati ( nel  caso part i c o l are i 
popo l i  de l l e  Indi e Ori enta l i  o l an de s i ) a non veni-
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de l l a  sc i enza teologica , l a  sua pos i z i one fra l e  

a l  tre sc i enze e le  d i fferent i  d i s c i p l ine che l a  
c ompongono e d  un ' opera d i  carattere p iù d i vulgati

vo , _ i n  quattro volum i : E Voto Dordraceno che è 

un ' espos i z i one del  C atech i smo d i  H e i de lberg . 

Come uomo di stato Kuyper fu e l etto deputato 
per la prima volta nel marzo 1 874 . Avrebbe r i co
p erto la  carica di p r i mo m in i s tro de i Paesi B as s i  
p e r  quattro ann i , d a l  1 9 0 1  a l  1 90 5 . 

Tre grandi  prob l em i  appass ionarono · i l  Kuyper 
pol i t i c o : que l l o  de l l ' i nsegnamento , que l lo colo
niale e que llo  s o c i a l e . IL probL ema de L L 'insegna
mento : Fedele a l l e  Sacre Scri tture , Kuyper sos ten
ne intrep i damente i l  d i r i tto prior i tari o  dei geni
tori contro 1 1  assoluti smo statal e nel campo del
l ' e duca z i one dei  g i ov an i : sia ne l l ' amb i to d e l l ' i n
s egnamento primar i o , che d i  que l l o  secondari o  e d  
un ivers i tario doveva v e n i re affermato i l  princ i
pio d e l l a  l ib ertà d ' ins egnamento contro il monopo
l io dell ' educazion e  di stato . 

La  grande impresa d i  Kuyper i n  que sto campo fu 
l a  fondaz i one de l l ' U n ivers i tà l i bera di Amster
dam . Nel  1 878 i Pae s i  Bass i ,  con una popo lazi one 
d i  quattro · m i l i on i  d i  ab i tant i , d i sp onevano d i  
tré Univers i tà . statali ( Le ida , Gron i nga e 
Utr�cht ) .  Le vari e  cattedre erano occupate da 
uman i s ti , raz i ona l i s t i  e modern i st i . I l  5 d i c em 
b r e  f u  fondata a U trecht una " S o c i età p e r  un 
insegnament6 universi tar i o  basato su princ i p i  del
l a  R i fo rma" . · I l  7 Novembre 1 879 , con  un  atto di  
fede notevol e ,  A .  Kuyper e F .  L .  Rutgers furono 
nom inati professori de l l a  fac oltà di te olog i a  d i  
un ' Uni versi t à  che non e s i s teva ancora . E s s i  s i  
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d i edero a preparare attivamente i l  segui to . 

I l  1 9  o ttobre 1 880 fu celebrato ne l l a  cattedra
le di  Amsterdam un serv i z i o  di p reghi era ne l 
corso de l qua l e  Ph . J "  Ho edemaker predi cò su I 
S am . 1 3 , 1 9 :  " Or in tutto i l  paese d ' I srae le non 
si trovava un fabbro ; poiché i F i l i s tei avevano 
detto : " ve d i amo che g l i  Ebrei non si fac c i ano 
spade o l anc e " . Il  
1 880 , fu il  p iù bel  
Kuyper : l ' Un iversità 

g i orno dopo , i l  20 ottobre 
g i orno d e l l a  v i ta d i  Abraham 
l i b era di  Amsterdam era s ta-

ta inaugurata . . .  c on cinque p rofessori : Kuyp er , 
Rutgers e Hoedemaker p er l a  teolog i a ; D-. Fab ius 
per il d i ri tto ; F .  W .  J .  D i  l l oo per l e  l e ttere . 
Quaranta persone donarono a l l a  nuova Un iversità 
i l  cap itale  nec e s s ar i o , secondo la l egge , per 
poter ini z i are i cors i . 

N e l  1 905 Kuyper , nella  sua qua l i tà d i  primo 
m i n i s tro , .fece votare l a  legge che avrebbe a s s i cu
rato ai Paesi  B as s i  una l ib ertà v eramente p lurali
s ti ca n e l  campo de l l ' insegnamento , l ' ap ertura del
l '  i nsegnamento di  stato per certi corsi l i beri , 
l a  pos s i b i l i tà d i  e stendere l ' insegnamento univer
s i tari o  di  stato a campi d ivers i da que l l i  tradi
z i ona l i  ( l ettere , s c i enze , d i r i tto , m ed i c ina ) .  Sor
s ero così  i l  P o l i  tecni c o  di  Delft e ,  più tardi , 
l a  Fac o l tà d i  agricoltura di  Wageningen e le  
Facol tà d i  c ommerc i o  di  Ro tterdam e d i  T i lburg . 

La que s t i one coloniale 

Fedele  anche in que s to campo alle S acre Scrit
tur e , Kuy p er sos terrà intrep i damente . i l  diri tto 
dei  popol i coloni zzati ( nel  caso parti colare i 
popol i del l e  Indi e Ori enta l i  o lande s i ) a non veni-

1 U'::1 

re s fruttat i né dal l a  naz ione colon i z zatri ce , né 
da persone moral i o f i s i che , nonché il loro d i r i t
to a recup e rare progre s s ivamente l a  propria indi
p endenz a . Kuyper ed i suo i am i c i  si diedero da 
fare p erché sorgessero nuove scuole  ed ospedal i  
n e l l e  colon i e , perché venis sero preparati quadr i 
di rigenti loca l i , perché s i  ponesse fine al traf
fico de l l ' op p i o , perché l ' amm ini s traz ione della  
gius t i z i a  fos s e  equa , perché sorge ssero cons igl i 
locali  e regiona l i  allo  scop o  di preparare la 
futura indip endenza . 

La  que sti one soci ale 

N e l l a  sua !edel  tà- a l l e  Sacre · Seri tture , · Kuyper 
s o s tenne intrep idamente i l  diri tto dei lavoratori 
alla l oro p i ena dign i tà d i  uomini . Ne l l e  leggi 
che proporrà e sottoporrà 
evi tare i passaggi obbl igat i 

a l  voto cercherà d i  
de l " l ai ssez-faire"  

e dello  statal i smo , a s s i curando un m inimo di  in
terfe renz a  da parte del  governo e d  un mass imo di  
i n i z iative e di  partecipazione da parte dei  c orp i 
intermedi  e dei  lavorator i .  L e  prese d i  pos i z ione 
di Kuyper contro il l i beri smo ed . il princ ipio  
del  lai s se z-fa ire p rovocarono l ' oppos i z i one de i 
l ibera l i  che lo accusarono di  gi ocare col fuoco e 
d i  essere un demagogo . E Kuyper scatenò un vero 
tumul to quando , il 28 novembre 1 874 , aprì la sua 
B ib b i a  tascab i l e in p i ena Camera dei deputati per 
l eggere Giac . 5 , 1  s s . : "A voi ora , o ricchi ; 
p i angete e ur late p�r le  calam i tà che stanno per 
vEm irv i addosso .·' . .  " . 

N e l  1 89 1  Kuyper tenne , in ap ertura del Primo 
congresso soc iale cristiano , una conferenza dal 
t i tolo : " I l  Cri s t i an e s imo e l a  lotta d i  classe " . 

" ' 
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C i tan do E c cl . 4 , 1 ;  Giac . 5 , 1 -4 ; I T i m . 6 , 1 0 egl i 
d i c h i arò : " La que s t i one soc i a l e  è d i  ventata LA 
que s t i one , la  que stione v i tale , bru c i ante a l l a  
fi ne de l X I X  s ecolo" , incol pando d i  c i ò  lo  spiri

to b orghese della  Rivoluzione francese . Ne l l a  
stessa conferenza Kuyper sotto l ineò c inque punt i : 

a )  

b )  

P o i chè D i o  è i l  Creatore del c i e lo e de L-
La t erra , b i sogna che noi  asc o l t i amo e segu i  a-
m o l e  l eggi che Egl i ha stab i l i to per  la  
soci età terres tre ; 
Lo stato non è l a  sola s fera sociale  stab i l i ta 
da D i o : anche l e  a l  tr.e s fere so c i a l i  ( que l l e  
fam i l i are , profess i ona l e , e c c l e s i astica  e cc . )  
devono godere dello  stesse ri conosc imento � 

c )  Poi chè tutta 1 1-uman i tà prov iene da un solo  
uomo , devono essere ri conosc iute anche l ' i nter
d i p endenza e l e  i nterre l az ioni soc i al i ; 

d )  Tutta la propr i età è di D i o : g l i  uom i n i  non 
sono al  tra che i "gestor i "  d i  ci0 che "pos s i e
dono" : l ' uso responsab i l e  d i  tutta la  "propr i e
tà " p r i vata o pubbl i ca è un dovere cristiano ; 

e )  La funz i one d i v i na d e l l o  stato cons i s te nel 
promuovere la  giusti z i a : quando nella v i ta so
c i ale  s i  man i festa un ' i ngius ti z i a , fa parte 
del l a  responsab i l i tà d e l l o  s tato i ntervenire 
con l eggi adeguate . 

Kuyper c onc lus e : " l a que stione fondamentale  i n  
tutto i l  problema soc i al e  è s apere se i me·no 
fo rtuna t i , se i p iù poveri sono non so l tanto 
de l l e  creature in una s i tuaz i one mi serab i l e , ma 
anche , per l ' amore d e l  Cristo , d e i  frate l l i  de l l a 
vos tra carne e del vos tro sangue " soggiungendo 
p o i  " non vi è posto ( nel  part i to controrivolU z i o
nari o ) per  coloro che vorrebbero unirs i ai  nostri 
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rangh i per  mettere a l  s i curo i l  loro portafogl i .  
Infatti s i amo su una terra s anta e chiunque vuol 
cammi nare su d i  essa deve prima d i  tutto tog l i er
si i s anda l i  del suo egoi smo " . 

N e l  perio do i n  cui fu primo m in i stro , per 
quanto si trova sse a capo di un governo d i  coa l i
z i one che non g l i  l asc i ava malta l i bertà d '  az i o
n e , Kuyper fece adottare una leg i slaz i one s o c i a l e  
c h e  garantiva l a  protez ione delle  donne e dei  
raga z z i  che l av oravano n e l l ' i ndustr i a . Egl i fondò 
un s i s tema di assi curazi one contro le malatti e ,  
l ' i nab i l i tà e la vecch i ai a ,  esteso a tut t i  g l i  
ab i tanti d e i  Paes i B a s s i  che era allora a l l ' avan
guard i a  d e i  s i stemi analoghi de i p a e s i  6cc i den ta
l i . 

IV  

Nel  1 926 l ' o l an de�e Herm an Dooyeweerd (7  o tto
bre 1 894 - 1 2  febbraio 1977 ) fu nominato pro
fes sore d i  fi losofia de l d i r i tto , d ' enc iclop e d i a  
de l d i r i tto e d i  d i r i tto o l andese medioevale a l 
l ' Un ivers i tà d i  Amsterdam . Egl i temi e la s u a  l e
z ione i naugurale dal t i to l o : De betekenis der 
wets idee voor rechtswetenschap en rechtsphi Loso
phie ( I l s igni f i cato de l l ' Idea di . legge per l a  
sc i enza d e l  d i ri tto ) .  C o n  questa l e z i one inaugura
le mag i �trale aveva i n i z i o  ( al l ora non lo s i  
sosp e ttava certamente ) l o  s v i luppo d i  que l l a  fi lo
sofia spec i fi catamente c r i s t i ana , chi amata a l l ' i
n i z i o  " f i losofia  d e l l ' i d e a  cosmonomica"  o " fi lo so
fia calv iri .ista" , ma che merita p iuttosto i l  nome 
di "fi losofia r i formata "

1 1  
Del resto la rivi sta 

l l 
E s i s t o n o ,  1 n  i n g l e s e , t r e  i n t r o d u z i o n i  a q u e -
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trimestral e ,  organo d e l l a  " S o c i età per una fi loso
fia calv i n i s ta " , fo ndata nel 1 936 da Dooyeweerd , 
p orta i l  nome d i  Phil-osophia Reformata . Tale rivi
sta ha contato fra i suoi  p r i m i  col l ab oratori ,  
ac canto a Dooy ewe erd e d  a suo cognato D .  Th . 
Vol l enhoven

1 2
, l o  studioso v i enne se d i  Calv ino J .  

s t a  f i l o s o f i a  ( t r a d o t t e  d a l l ' o l a n d e s e ) :  

a ) u n a , m- e l t e e l e m e n t a r e , i n 7 O p a g i n e , é d o v u· t a 

a J . M .  S p i e r  e s 1  i n t i-t o l a  What is ealvinist 
phi Losophy ? , e d . E e r d m a n s l 9 5 3  ; 

b )  u n a  s e c o n d a , p i ù  a m p 1 a ,  ( 2 5 0  p a g i n e ) ,  s e m p r e  

Introduct ion d i J • M • S p i e r , s i i n t i t o l a An 
t o christ ian phi losophy , T h e 

a n d  R e f o r m e d  P u b l .  C o . 1 9 5 4 ; 
P r e s b y t e r i a n s  

c ) s o  p r a t t u  t t o v a l i d a e l a t e r z a : Contours of 
a christ ian phi losophy , d i  L .  K a l s b e e f< , W e d g e  

P u b l . F o u n d a t i o n  1 9 7 5 .  S e g n a l i a m o ,  i n  f r a n c e 

s e ,  l a  r e c e n t i s s i m a  t e s i  d i  d o t t o. r a t o  s o s t e n u 

t a  a l l 1 U n  i v e r s i  t à d i P a r i  g i d a A l a n P r o  b·s t :  Le 
prob lème de La phi l osophie chrét ienne ( L ' i  d é e 
d e  L o i  e t  l e  

r a d i c a l  d a n s  

D o o y e w e e r d ) .  

l 2 

p r o b l è m e d u  p o L n t  d e  

l a  p h i l o s o p h i e  d e  

d é p a r t  

H e r m a n  

S i  t r o v e r à  u n ' e s a u r i e n t e  b i b l i o g r a f i a  s u  

V o l l e n h o v e n  i n  The Idea of a christian Phi loso-
phy , u n a  s e r i e. d i  s a g g i  i n  o n o r e  d i  

( W e d g e  P u b l .  F o u n d a t i o n  1 9 7 3 ) ,  p p .  2 1 5  
V o l l e n h o v e n  

s s .  

1 1 3  

1 3  
B ohatec i l  f i losofo sudafri cano H . G .  Stoker , 
l ' apo l og i s ta ame ricano Cornel ius V an T i l  che sa
rebbe diventato , se condo l ' e spress i one dell ' ap olo
g i sta dell ' Ant i c o  Testamento Mered i th Kline " i l  

14  
pr inc ipe degl i ap olog i s t i  del  X X  secolo"  

N e l  1 93 5-36 usc ì l a  prima grande opera fi loso
f i ca di Dooyeweerd : De wijsbegeerte der wets i
dee ( La fi loso f i a  de l l ' i de a  de l l a  l egge ) i n  tre 
volum i . Ma sol tanto fra il 1 953 ed il 1 9 58 usc ì , 

1 5  
i n  ingl ese· , i l  suo opus magnum , che s i  presenta-
va c ome un ampl iamento d e l l a  sua prima grande 
opera con il t i tol o : A New Critique of Theore
t iç.a l Thought .  

F i n  dal 1 9 54 un ge sui ta tedesc o ,  M i chael J .  
Marb e t , pubbl i cò a Monaco Grundlinien der Ka lvini
s t is.chen "Phil-osophie der Gesetz idee " a Zs chri
s t l iche Transz endentalphil-ophie ( Princ i p i  della  
f i l osofia  calv i n i s ta d e l l ' I de a  de ll a L egge , come 
fi l osofia  trasc endental e c r i s t i ana ) , Si tratta d i  

l 3 
8 o h a t e c a v e v a g. 1 a p u b b l i c a t o i l s u o C c.. L vi n 

und das Recht ( C a l v i n o  e i l  d i r i t t o )  n e l  1 9 3 4 . 

l 4 
I n  The Structure of b ib l ica l Aut hority , E e r d -

m a n s  1 9 7 2 ,  p .  1 5 .  V a n  T i l  a v e v a  g i à  p u b b l i c a t o  u n  

a r t. i c o l o  s u  " T h e  p o s s i b i l i t y o f  a c a l v i n i s t  p h i l o 

s o p h y ' 1 i n  The Evang.e lica l Quater ly ( 1 9 3 4 / 1 ) .  

l 5 
4 v o l u m i e d i t i u n i t a m e n t e d a U i t g e v e r i j .H • 

J .  P a r i s ,  A m s t e r d a m , e d a  T h e  P r e s b y t e r i a n a n d  

R e f o r m e d  P u b l. C o . , F i l a d e l f i a  ( U S A ) .  
, , · 
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un ' opera che mette i n  evidenza l ' i mportan z a  e l a  
portata ecume n i ca de l l a  fi losofia r i fo rm ata . 

In Franc i a ,  già prima de l l a  s econda guerra 

mondi ale , i l  teol ogo dogmat i co Auguste Lec erf ave

va s egna l ato " i  fi losofi calv in i s t i  Vo l l enhoven e 
16 

Dooyeweerd " P i erre Marc e l , che a suo tempo 
av eva segui to l e  l oro l e z i on i  ad Ams terdam , scris
s e  p er l a  sua l i cenza e poi  p e r  il  suo dottorato 
i n  teologia due tes i assai notevol i  consac rate al 

17 
pens i ero fi losofico d i  Dooyewe erd . La  Revue ré-

formée , fo ndata nel  1 950 da P i erre Marcel che 

ancor oggi la  d i r i ge , ha pubbl i cato d i vers i arti

c o l i  fondamental i  d i  Dooyewe erd , che hanno i l  

t . d '  t t '  d . 1 8  
van · agglo l essere s a l re attl i n  francese  

La fi losofia ri-formata , profondamente unitari
a per il suo motivo base c r i s t i an o , b i bl i c o , e 
n e l  suo svolg imento e ssenz i al e ,  s i  presenta tutta
v i a  assai  d i fferenz i ata n e i  l avori e n e l l e  r i c er
che d i  uom i n i  assai d i  versi fra d i  l oro . Molti  

l 6 
Introduct ion à La dogmat ique réformée , v o l .  

2 ,  p .  4 1 . 

l 7 
Le criticisme transcendantaL de La pensée 

t héorique:  · PY,o Légomènes à · La phi Losophie de 
L '  Idée de Loi ( 1 9  5 6 ) e Théorie généraLe des 
Cerc Les de Loi :  Introduct ion à La s tructure de La 
réa Lité tempore Ue dans Le cadre de La phi Loso
phie de L 'Idée de Loi ( 1 9 6 0 ) .  

l 8 
L a  s é c u l é

;
r i s a t i o n  d e  l a  s c i e n c e ,  n o  1 7 - 1 8  

1 1 5  

sono stati i nfat t i  · e  sono ancor oggi g l i  studi os i 
che s i  dedi cano ad essa . 

N e i  Pae s i  Bass i , o l tre a Dooyewe erd , c i  t i  amo 
ancora una volta D .  H .  Th . Vol l enhoven i cui 
c ontribut i sp e c i fi c i  vanno a l l a  stori ografia del
l a  filosofi a ; I l  suo metodo ( de Konsekwent pro
b Leem-historische methode J

1 9  
r innova profondamen

te i l  punto d i  approc c i o  e l a  v i s ione correnti 
de l l a  storia del pensi ero occi dental e . Egl i ha 
pubbl i cato un solo volume de l l a  sua "Stor i a  d e l l a  
fi losofi a" (Geschiedenis der wiJsbegeerte ) , c om
prendente un ' i ntroduz i one ed una s tori a  d e l l a  fi
losofia greca prima d i  P l atone e di Ari stote l e  

1 9 5 4  ( p p .  1 3 8 - 1 5 7 } ;  P h i l o s o p n i e  e t  t h e o i o g i e , n o  

3 5  d e l  1 9 5 8  ( p p .  4 8 - 6 0 ) ;  M o u v e m e n t s  p r o g r e s s i f s 

e t  r é g r e s s i f s  d a n s l ' li i s t o i r e , n .  3 6  d e l  1 9 5 8  

( p p .  1 - 1 3 ) ; t e s t o  d i  c i n q u e  c o n f e r e n z e  t e n u t e  a 

P a r i g i  a l  M u s é e  S o c i a l e  n e l  d i c e m b r e  1 9 5 7 : 

l .  L a  p r é t e n d u e  a u t o n o m i e  d e  l a  p e n s é e  p h i l o s o p h i 

q u e .  

2 .  L a  b a s e  r e l i g i e u s e  d e  l a  p h i l o s o p h i e  g r e c q � e . 

3 .  L a  b a s e  r e l i g i e u s e  d e  l a  p h i l o s o p h i e  s c o l a s t i 

q u e • 

4 .  L a  b a s e  r e l i g i e u s e  d e  l a  p h i l o s o p h i e  . h u m a n i s t e . 

5 .  L a  n o u v e l l e  t a c � e d ' u n e  p h i l o s o p h i e  c h r é t i e n n e ,  

n °  3 9  d e l  i 9 5 9  ( p p .  1 - 7 6 ) .  

l 9 
C f r .  R . • O ;  K n u d s e n  1 1 P h i l o s o p h i c a l  H i s t o r i o -

g r a p h y " , Tl-i'e Journa L of the Amer'ican Scient ific 
Affi liat ion , ( s e t t . 1. 9 6 0 ) ; H .  V a n d e r  L a a n  " T h e  

H i s t o r i o g r a p h y  o f  P h i l o s o p h y "  Vox Reformata , 
( n o v . 1 9 7 7 ) .  
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20 
( 19 50 ) . C i t i amo inoltre S .  U .  Zui dema J .  P .  A .  

2 1  22 
Mekke s K . J .  Popma Hendr ick  V an R i essen , un 

ingegnere p a s s ato a l l a  fi losofia d i  cui si è 
p o tuto l eggere i n  i nglese The Society of the 

23 
k d . . l R � 

Future e J .  D .  Dengeri n  , l cul a evue re-
formée ha pubbl i cato numero s i  art i c o l i  in  france-

se . 

Ne l l ' Africa del  Sud e prec isamente a Potche fst
room v i  sono i l  g i à  nominato H .  G .  Stoke r ,  .già  
d i scepolo d i  M ax Sche l er , " conver t i to "  a l l a  fi lo
sofi� ri-fo rm ata

24
; J .  A .  L .  Talj aar d , che é 

s tato i l  primo pre s i dente della S o c i età f i l o sofi-

2 o· 
C f r .  ( i n  i n g l e s e ) l à  s u a  r a c c o l t a  d i  s a g g i  

Communicat ion and Confrontat ion , W e d g e , 1 9 7 2 . 

2 l 
C f r .  i l  s u o  s t u d i o  s u  " l e  t e m p s "  i n  Phi Loso-

phy and Christ ianity ( l  9 6  5 ) .  

2 2 1 'd . 
. 

A u t o r  e , f r a  1 ' a l t r o ,  d i u n  a In t-e?- 1-ng 1.-n 

de w ijsbegeerte ( I n t r o d u z i o n e  a l l a  f i l o s o f i a ) 

d e l 1 9 5 6  e d i  Evange Lie en geschiedenis ( E v a n g e 

l o  e s t o r i a ) d e l 1 9 7 2 .  

2 3  
E d i t o  d a  T h e  P r e s b y t e r i a n a n d  R e f o r m e d  P u b l � 

c o • • s .  d .  

2 4  
C f r . , 1 n  i n g l e s e ,  i l  s u o  s a g g i CJ m o r t o  i s t r u t -

t i v o  s u l l a  t e o r i a  d e l l a  c o n o s c e n z a  n e l  v o l u m e  

c o n t e n e n t e  s a g g i  d i  d i v e r s i  a u t o r i :  Jerusa lem and 
A t hens , T h e P r e s b y t e r i a n a n d R e f o r m e d l 9 7 l , p p • 

2 5 - 7 1 . 

. f 
i 

1 1 7  

2 5  2 6  
ca de l l ' A fr ica de l S u d  e B .  J .  Van d e r  Walt 

N egl i S tat i Un i t i  la filosofia  r i-formata se
gue v i�7 

profondamente vari at e . Se  Robert D .  
Knuds en s i  colloca sul la l i ne a  d i  Dooyewe erd , 
i l  g i à  nom i nato Corne l ius Van T i l  é p i ù  v i c ino ad 
H .  G .  S toker e svi luppa una " f i losofia teologica" 

. . l '  t . 28 
pre-suppo s l z l ona 1s a r1gorosa e convincente 
mentre R .  J .  Rushdoony e Greg L .  Bahnsen sono 
esponenti di un pensi ero teonom i c o  assai contr�
verso , m a , a mio  avv i so , ricco  di avvenire

2 
. 

C i  t i  amo ancora i l  g i ovane e b r i l l ante Vern S ,  

2 5  
S t a  p e r  e s s e r e  p u b b l i c a t a , n e l  c o r r e n t e  a n n o , 

l a s u  a p r i m a o p e r a  1 n i n g l e s  e : P o Lished Lenses : 
New Directions in Christian phi losophy . 

2 6  
H a  p u b b l i c a t o  d u e  r a c c o l t e  d i  s t u d i  n e l  1 9 7 7 :  

Horizon e Heartbeat . U s c i r à  p r o s s i m a m e n t e  u n a  t e r 

z a  r a c c o l t a : Cosmoscope . 

2 7  
C f r .  Reflect ions on the phi Losophie of Her-

man Dooyeweerd , s . d .  

2 8  
F r a  l e s u  e m o L t e o p e r e  c f r .  : The New Modernism 

( 1 9 4 6 ) ;  Christianity and Barthianism ( 1 9 6 2 ) ;  The 
Defense of the Fai t h ( l 9 5 3 ) ; A christian theory 
of KnowLedge ( l 9 6 9 )  ; Common Crac e and the Gospe L 
( 1 9 7 2 ) ;  The New Hermeneut iò ( 1 9 7 4 ) .  

2 9  ,, 
F r a  l e o p e r e  d i  R u s h d o o n y  è p a r t i c o 

The Inst itutes of BibLica L 
Law , T h e C r a i g P r e s s l 9 7 3 , d i o l t r e 8 O O p a g i n e • 

D e  B a h n s e n : Theonomy 1-n Christ ian Ethics , T h e  

C r a i g P r e s s  1 9 7 7 .  

n u m e r o s e  

l a r m e  n t e  d. a c i t a r e  

' l  



1 1 8  

Poythr es s , l a  cui opera Ph_JJosophy J Science 
and the Sovereignity of God ap re de l l e  prospet
tive  origina l i . 

In Canada , intorno a l l ' Institute for Chri
s t ian Studies di Toronto , Hendr i k  Hart , H .  E van 
Runner e B ernard Zyl s tra sono an imatori di  una 
é qui p e  d i nam i ca che ha rall egrato i l  cuore d i  
Dooyewe erd nei  suoi ul timi  anni d i  v i ta , ma che a 
volte ha assunto delle  pos i z ioqi che s i  devono 
definire per lo m eno azzardate nei c onfront i  del
l ' aut o r i tà normativa de l l e  S acre S c r i tture . 

v 

Tre grandi figur e stori che stanno sul lo sfondo 

de l l a  nasc i ta e dello  svi luppo d e l l a  filosofia 

ri-form ata : que l l e d i  S .  Agos tino , d i  Calv ino 

e . . .  di  Kuyper . 

A b b i amo già detto che S .  Ago s t i no ( 354-430 ) è 
s tato c olui che ha me s so i n  evi denza l ' an t i  tesi , 
l ' oppos i z ione fra l a  Civitas Dei e l a  Civi
tas t errena . Que sta ant i tes i ,  que sta oppos i z i o
ne , si eserc i ta i n  partic o l are n e l l ' amb i to d e l  
pensi ero . 

Dopo ave r  fatta propri a ,  senza porsi in un 
primo  tempo m o l t i  prob l em i , l '  e

.
redi tà di  pensi ero 

di C i c erone , il cui Hortens ius aveva fatto s ì  
che egl i agogn asse " con i ncred i b i l e  foga l '  immor-

3 0  
E d i t o d a  T h e P r e s b y t e r i a n a n d  R e f o r m e d  

P u b l .  C o .  1 9 7 6 . 

1 17 

2 5  26 
ca de l l ' A frica de l Sud e B .  J .  Van der Walt . 

Negli  .S tat i Uni t i  l a  fi losofi a ri-formata se
gue v i�

7 
p rofondamente vari ate . Se  Robert D .  

Knuds en s i  colloca sul l a  l inea di Dooy ewe erd , 
i l  già  nom inato Corne l ius Van T i l  é p i ù  v i c ino ad 
H .  G .  S toker e svi luppa una " f i l osofia teolog i c a "  

. . l '  t . 2'8 
pre-suppos l z l ona l S  a r l gorosa e conv incente 
mentre R .  J .  Rushdoony e Greg L .  B ahnsen sono 
e sp onenti di  un p en s i ero teonomico assai contro-
verso ma . . . d l' . 29 . . , , a mlo  avv l so , rlcco avvenlre 
C i  t i arno ancora il g i ovane e b r i l l ante Vern S .  

2 5  
S t a  p e r  e s s e r e  p u b b l i c a t a ,  n e l  c � r r e n t e  a n n o , 

l a s u  a p r i m a  o p e r a  1 n i n g l e s  e : P o Lished Lenses : 
New Directions in Christian phi Losophy . 

2 6 ' ' 
H a  p u b b l i c a t o  d u e  r a c c o l t e  d i  s t u d i  n e l  1 9 7 7 :  

Horizon e Heartbeat . U s c i r à p r o s s i m a m e n t e  u n a  t e r 

z a  r a c c o l t a :  Cosmoscope . 

2 7  
C f r .  RefLections on t he phi Losophie of Her-

man Dooyeweerd , s . d .  

2 8  
F r a  l e s u  e m o l t e o p e r e  c f r .  : The New Modernism 

( 1 9 4 6 ) ;  Christianity and Barthianism ( 1 9 6 2 ) ; The 
Defense of the Faith ( 1 9  5 3 ) ;  A christ ian t heory 
of Know Ledge ( l  9 6  9 ) ;  Common Grace and the Gospe L  
( 1 9 7 2 ) ;  The New Hermeneutic ( 1 9 7 4 ) �  

2 9 • '  

F r a  l e  n u m e r o s e  o p e r e  d i  R u s h d o o n y  è p a r t i c o -

l a r m e n t e  d a  c i t a r e  The Inst itutes of Bib L ica ?., 
Law , T h e C r a i g P r e s s 

D e  B a h n s e n : Theonomy 
C r a i g  P r e s s  1 9 7 7 .  

1 9 7 3 ,  d i  o l t r e  8 0 0  p a g i n e .  

in Christ ian Ethics J T h e  
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Poythr es s , l a  c u i  opera PhjJo$ophy , Science 
and t he Sovereignity of God ap re d e l l e  p rosp e t
t ive origina l i . 

In  C anada , i ntorno all ' Inst itut e for Chri-
st ian Studi es d i  T aranto , Hendr i k  Hart , H .  Evan 
Runner e Be rnard Zylstra sono animatori di  una 
é qu i p e  d i namica  che ha ral legrato i l  cuore di 
D ooyeweerd nei suoi ultimi  anni di v i t a , ma che a 
val te ha as sunto d e l l e  p os i z ioni che s i  devono 
definire p er lo meno az zardate nei c onfronti del
l ' aut o r i tà normat iva de l l e  Sac re Scri tture . 

v 

Tre grandi f i gure storiche s tanno sul l o  s fondo 
della  nasc i ta e de l lo sv i luppo d e l l a  filosofia 
ri-fo rm at a : que l l e  di  S .  Agos t i no , d i  Calv ino 
e . . .  di  Kuyper . 

Abb i amo già detto che S .  Agos t i no ( 3 54-430 ) è 
stato colui che ha messo i n  evidenza l ' an t i t e s i , 
l ' oppos i z i one fra l a  Civitas Dei e l a  Civi
tas t errena . Que sta anti tes i ,  que sta oppos i z io
ne , s i  e s ercì  ta i n  parti colare n e l l ' amb ito del  
p ens i ero . 

Dopo av er fatta propri a ,  senza porsi  in un 
primo  tempo m o l t i  prob l em i. , l ' ere d i tà d i. p ens i ero 
di C i c erone , il cui. Hortens ius aveva fatto s ì  
c h e  egl i agogn asse " con i ncred i b i l e  foga l '  i. mmor� 

3 0  
E d i t o  d a  T h e  P r e s b y t e r i a n a n d  R e f o r m e d  

P u b l .  C o .  1 9 7 6 .  

1 1 9  

3 1  
tal ità d e l l a  s ap i enza" d op o  av ere , in un secon-
do tempo , ac colta l ' eredi tà d e i  fi losofi neopl ato
n i c i2 che c o l locava al d i sopra di tutti g l i  al
tri

3 
, S .  Agos ti no g iuns e , mentre l e  due c i ttà s i  

davano combattimento n e l  suo an imo , a ri-formare 
profondamente i l  suo pensi ero . Così  egli  ri mp i an-

33 
se , c ome testimoniano le  Ritrattaz ioni sc rit-
t e  verso l a  fine de l l a  sua v i t a ,  
tanto ne l l ' i nte l l igenza quanto in 

d ' aver posto 
D i o  i l  bene 

supremo dell ' uomo ( al lu s i one al  di scorso risalen
te al perio do del suo catecumenato Contra Academi-
cos ) '  
vera 

d i  av ere affermato che i filosofi privi di  
p i età avevano potuto ( o  avrebbero potuto ) 

s alvarsi attrav erso i l  lume d e l l a  loro v i rtù ( al
lus i one al  suo trattato De ordine ) e d ' avere 
troppo i ns i st i to , in nume ros i passi. del suo 
De L ibero arbitrio sul ruolo  de l l a  volontà uma
na , . senza sofferm arsi n e l l o  stesso tempo sul l a  
graz i a  sovrana di 

3Jh o . In A New Crit ique of 
Theoret ica l. Thought Dooyeweerd d i ch i ara che é 
s tata " l ' i d e a  b i b l i co-agostiniana del confl i tto 
p erm anente , che é a l l e  rad i c i  rel igiose della  
stor i a , fra l a  Civitas Dei e l a  Civitas terre
na 11 que l l a  èhe l ' ha gui dato "fin  dal l ' i n i z i o , lun
go i l  l ab i r into compl i cato de l l a  stori a  del pen-

:n 
C f r .  Confess ioni , I I I ,  7 .  

3 2  
8 f r . La: città di Dio , V I I I ,  5 - 8  e X ;  2 .  

· '  

3 3  
C f r .  Retractat ionum Libri duo ( l e 1 1  R i t r a t t a -

z i o n i 1 1 s o n o  s t a t e  s c r i t t e  f r a  i l  4 2 6  e i l · 4 2 8 \ .  

3 4  
V o l .  I ,  p .  1 1 9  

l 



1 20 

s i ero fi losofi c o " . 

3 5  
I n  un passo importante d e l l a  stessa opera 

Dooyeweerd esp one le  rag i on i  p e r  le qua l i  una 
f i losofia cristiana non può e s s ere svi luppata che 
nel senso indicato e segui to da Giovanni Calvi
no ( 1 509-1 564 ) . Innan z i  tutto , sul l a  sc orta de l l e  
S ac r e  S e r i  ttur e , i l  r i fo rm atore francese ri corda 
e sotto l inea che la corru z i one dovuta al peccato 
non é l im i tata a una " parte d e l l ' anima" e che 
anche l ' i nte l l etto , " quanto c ' è  di  p iù nob i l e  e 
lodevole ne l l e  nostre an ime , non solamente é col
p i to e feri to , ma è compl �tamente corrotto ( anch� 
s e  vi r i luce qualche dign i tà ) di  sorta che non ha 
s o l amente b i sogno d i  guarigione , ma deve rive
stire  una natura nuova " . E '  quindi i nd i sp ensab i -
l e , sosti ene Calv ino , c h e  i l  nos tro pen s i e ro e 
tutto i l  nos tro ess ere s i ano rinnovati , · r i format i 
( c fr . Rm . 1 2 , 1-2 ) . I l  r i formatore insegna quindi 
come s ia neces s ari o ,  prima di tutto3 una " cono
sc enza di  D i o  rad i cata nel cuore "  

6 
c i oè nel  

nos tro i o , ne l pun to i n  cui  s i  concentra l a  
nostra inti era e s i s tenz a . Qui ndi Calv i no c o n  l a  
s u a  massima Deus legibus so lutus est , sed non 
ex lex ( l a quale s igni fica . che D i o , L egge a S e  
s t e s so , é l i bero nei  c onfronti d e l l e  leggi a l l e  
qual i  h a  sottome sso l e  sue creatur e ) c i  ri c orda , 
c on un senso profondamente b i b l i co , c r i s ti ano , 
d e l l a  Mae stà e de l l a  Sovran i tà d i v i ne che D i o  

3 5 
V o l .  I ,  p p . 5 1 5  s s .  

3 6  
Istituz ioni de l la re ligione crist iana , 

I I , I , 9 • 

1 2 1  

solo é autonomo e che tutte le  sue creatur e , i v i  
c ompres i g l i  uom i n i  che E g l i  h a  creato e che 
mantiene veramente l i beri e resp onsab i l i , sono e 

37 
restano t eonomi Nel suo c ommentario  al P enta-
teuco il rifo rm atore d i c e  a propos ito di D i o : 
Legibus so lutus est , quia ips e sib i  et omnibus 
lex est " Non é s ottome sso alle  leggi , poiché 
Egl�

8 
stesso é Legge p e r  S é  e p er tutte le  co

s e "  

Primo fra i fi losofi ri-formati , Dooyeweerd 
r i t i ene che i n  ciò c ons i sta " l ' alfa e l ' omega d i  
ogni filosofia che non s i  l i m i ti a pretendere d i  
adottare una pos i z içne veramente cri t i  ca , ma che 

3� 
di fatto l ' adotti "  . Da qui la denominazi one di  
" f i losofia d e l l ' i de a  di  l egge" (wetsidee ) che 
egl i scelse  per l a  f i l osofia ri-fo rm ata . L ' i dea 
di  l egge mette in r i l i evo l a  l inea di fronti era 
( non spaziale e tale solo per l e  creatur e ) che 
e s i ste fra il Cre atore e l a  sua creaz ione . Così  
tutto il  pens iero fi losofico cristiano può c om
prendere e descrivere il cosmo , nella prod igiosa 
r icche zza  dei suoi s ign i fi cati ; come creazione di  
D i o  fondata sul l a  sua nuova radice  religios a : 
Gesù C r i s to . 

Nella  l inea di p ens i ero agostino-calviniana 

3 7  
· C f r .  Ist ituz ioni , I I I ,  X X I I I ,  2 e De aeter-

na praedest inat ione , C o r  p . R e  f .  3 5 ,  3 5 1 .  
· '  

3 8  
Comm. in Mos is Ubros V, c o r  p .  R e  f .  5 2  t 

4 9 ,  1 3 1 . 

3 9  
A New Crit ique , v o l .  l ,  p .  9 3 . 
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Abraham Kuyper sv i luppa , c ome abb i amo già  messo 
i n  e v i de nz a ,  l ' i d e a  de l l ' ant i te s i  religiosa radi
cale e totale fra il pens i ero cristiano , ne l l a  
m i sur a i n  c u i  e s so é fede l e  a l  C r i s to de l l a  
S e r i  ttura e a l l a  S e r i  ttura de l C r i sto , ed ogni 
forma di  p ens i ero non crist i ano . Le conferenze 
tenute da Kuyper nel 1 898 a Pr inceton e pubbl i ca-

. .  40 
te col t itolo  di  Lectures on Ca Lv&n&sm presenta-
no de i t i t o l i  m o l to s igni fi cativ i : 
1 )  I l  calv i n i smo : una vis ione d e l l a  vita  e del 

mondo ; 
2 )  I l . calv i n i smo e l a  rel igione ; 
3 )  I l  calv i n i smo e l a  poli tica ; 
4 )  I l  calv i n i smo e l a  sc i enza ; 
5 )  I l  calv i n i smo e l ' arte ; 
6 )  I l  c a lv i n i smo e i l  futuro . 
Dooy ewe erd non ha mancato d i  :ri cono sc ere i l  suo 
debito  nei c onfronti di  Kuyper : " L a  fi losofi a 
de l l ' i d e a  c osmonom i ca , dai  suoi i n i z i  a l l a  sua 
p r i m a  espre s s i one s i s tematica in  que s t ' opera ( A  
New Crit ique ) non può e ssere intesa che come 
frutto del R i sv eg l i o  calv ini sta sorto nei Paesi  
Bass i neg l i  ultimi  
movimento che ebbe 

decenni del XIX 
il suo leader 

secolo , un 
in  Abraham 

Kuyper . . .  Nessun cristiano che prenda veramente a 
cuore l ' un iversa l i tà del  regno del C r i s to e l a  
confe s s ione c entral e d e l l a  sovranità d i  D i o , . i n  
quanto Creatore , sul i '  i n s i eme del  cosmo , può sot
trars i al d i l emma che que sta filosofia pone . . .  E '  
i n  senso un iversale che dob b i amo i ntendere l ' i de a  
kuyperi ana di antitesi  rel igios� n e l l a  v i ta e nel 
pensi ero . . .  Que sta antitesi  non trac c i a  una l i nea 

4 0  5 
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di  c l as s i fi ca z i on e  fra persone , ma bens ì una l i
nea d i  demarca z i one che attraversa i l  mondo e 
l ' e s i stenza di  ogni cristiano . Non s i  tratta di 
un ' i nvenz i one umana , ma di  una grande bened i z i one 

d i  D i o . Negar l a , s igni fica rinnegare �1
1 

Cri sto e 
l ' opera che Egli  ha compiuto nel  mondo" 

·· -: -r· " . 

L? fi losofia ri-formata ai suoi inz i i  s i  di ede 
ad esa_m i nare ,_ per poi resp i nger lo  dec i samente , il 
dogma firio allora indi scusso , n e l l a  stor ia del 
pens i ero occi dentale , d e l l a  prete s a  autonom i a  del 
pens i ero teoreti co , Nessuna de l le cri ti  che d e l l a  
rag i on e  c h e  sono state . sc ri tte , é s tata tanto 
rad i c a l e  da osare mettere in di scussi one l ' assio
m a  o i l  postu l ato de l l ' autonomi a  del pens iero 
filosofi co o sc i entifico . Il dogma ,  per que sti 
filosofi  incontestato e i ncontestab i le dell ' auto
nom i a  d e l l a  rag i one , non v i ene scalfi to né dal l a  

Crit ica de L La ragion pura cui Kant lavorò dal 
1770 al 1781 , né da La crisi de L Le scienz e euro
pee e La fenomenoLogia trascendenta Le che Hus serl 
pubbl icò  nel  1937 , un anno prima di  morire , né 
del l a  Crit ica de L La ragione dia Lettica del 1960 
che pose i n i z i o  alla fase matur a del pens i ero di  
S artre . Hus serl , che in  segu i to confesserà d i  
' ' aver sognato u n  sogno" sos teneva di av er propo
s to " l a  critica più rad i c a l e  d e l l a  conoscenza" , 
d i  av er fatto valere " i l  diri tto della ragione 
autonoma ad i mporsi c ome sola autor i tà in  materia 
di  ver i tà" ' di  es s ersi " sbarazzato di tutti  gl i 

4 l 
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i do l i  e d i  ogni t ip o  di p regiud i z i o  e d i  trad i z i o
ne" . In que sto modo egl i  non fac eva altro che 
me ttere in ev i denza , i n  m an i era i ngenua , di aver 
fatto propr i o , senza affatto cri ti  carlo , i l  
dogma , trad i z i ona l e  dal pensi ero gr eco i n  p o i , 
d e l l ' autonom i a  de l l a  t heoria . 

Ma , c ome é dimostrato i n  A New Crit ique of 
t heoret ica l thought , i l  pensi ero teoretico non 
può e s s ere an imato , c onsc i amente o i nc onsc i amen
t e ,  i n  m an i era d i ch i arata o meno ; da un motivo di 

42 
base r e l i g i oso che tiene l egato a sé i l  " cuo-
r e " , l ' " i o " d e l  pensante . Il " cuore " , c reato dal
l ' A s s o lut o e p e r  l ' Asso luto ( cfr . E c c l . 3 , 1 1 )  
può e s s ere l egato �l solo vero e v ivente Assoluto 
che é il D i o  trini tar io Creatore e S alvatore , 
oppur e ,  per un ' ap o-stas i a  inespl icab i le ed i nescu- · 

s ab i l e , a un re lat ivo assolut i z zato che non può 
e s s ere - t ert ium non datur - che una parte o un 
asp e tto de l l a  creaz i one . E '  c i ò  che dimostra , una 
volta per tutte , San Pao l o ;  

" P o i ché l ' i ra d i  D i o s i  r i v e l a  d a l  c i e l o  con
tro ogni emp i e tà ed i ngius t i z i a  degl i uomi n i  
c h e  soffo cano la veri tà c o n  l ' i ngiusti z i a ; i n
fatt i  que l che s i  può conoscere di D i o  é 
man i festo i n  loro , av endolo Iddio  l oro m an i fe
s tato ; p o i ché le p e rfe z i oni i nv i s ib i l i  d i  lui , 
l a  sua eterna potenza e d i v i n i tà , s i  vedon 

4 2  
Q u i  s 1  d à ,  s u l l a  s c o r t a  d i  L a t t a n z i o  n e l l e  

s u e  Divine Inst itut iones , a r e l i g i o  u n  s i g n i f i c a 
t o  d e r i v a t o  d a l  v e r b o  r e - l i g a r e e n o n , s u l l a  

t d i c o s c o  r a 1 c e r o  n e n e l s u  o De Natura Deorum , 
s i g n i f i c a t o  d e r i v a t o  d a l  v e r b o  r e - l e g e r e . 

u n  

1 2 5  

chiaramente s i n  da l l a  creaz i one del  mondo , e s 
s endo intese p e r  me z zo de l l e  opere sue ; ond ' é 
che e s s i  sono inescusab i l i , perché , pur avendo 
conosc iuto Iddi o , non l ' hanno glorificato c ome 
D i o , né l ' hanno r i ngraz i ato ; ma s i  son dati a 
van i  rag i onamenti ,  e l ' i nsensato loro cuore 
s '  é ottenebrato . D i c endos i s av i ,  son d i  venut i 
stolti , e hanno mutato la gloria dell ' incorrut
tib i l e  Iddio  in i mmag i n i  s i m i l i  a que l l e  del
l ' uomo corrut t i b i l e  e d ' uc c e l l i  e d i  quadrupe
d i  e di rett i l i . Per que sto I dd i o  li ha abban
donat i , n e l l e  concup i sc en z e  de ' l oro CUOiji ,  
a l l a  i mpur i tà , p erché v i tuperassero fra loro i 
l oro corp i ; e s s i , che hanno mutato l a  verità 
d i  D i o  i n  menzogna , e hanno adorato e serv i to 
l a  creatura invece del Creatore , che é b enedet
to in e terno . Amen ( Rm .  1 , 1 8-2 5 ) .  

Su que sta base s i  c omprende l ' e sortaz i one che l o  
stesso S an Paol o r ivolge a i  crist iani d.i Colas s e : 
" Guardate che non v i  s i a  alcuno che fac c i a  d i  vo i 
sua preda con l a  fi losof i a  e con van i tà i nganna
trice  secondo la trad i z i one degl i uomi n i , gl i 
e l ementi del mondo , e non s econdo Cri sto " ( Co l . 
2 , 8 ) . 

S tranamente p erfino i teologi ed i fi losofi 
cri s t i an i , a i n i z i are dai  Padri de l l a  chiesa fino 
ad oggi non hanno m a i  fatto i l  tentativo d i  
cri t i care i l  dogma de l l a  pretesa autonom i a  d e l l a  
rag i one . Anche Maur i c e  B l ondel ( 1 86 1 - 1 949 ) ,  i l  
f i l o sofo d 1' A ·  1 x-en-Prove nc e ,  ha voluto , nel  suo 
abbozzo d o  " f ' l f '  ' ' 

43 
1 ·· una 1 oso  1 a  cr1st1 ana" accordare 

4 3  
La philosophie et L 'esprit chrét ien , 2 

V o l l . , P . U . F .  1 9 4 4 - 4 6 . 



1 26 

e r i co nc i l i are l a  fede con l a  ragione senza a Lie
nare L 'autonomia di quest 'uLtima . Acce ttan do sen
za e s am i narlo il dogma i ntoccab i l e  d e l l a  pretesa 
aut onom i a  de l la rag i one , i teologi ed i fi losofi 
c r i s t i an i  sono stati sp int i , c onsG i amente o incon
sc i amente , ad " adattare " il loro pens i ero ai  moti
vi d i  base rel igios i ap ostat i c i  nasc os t i  n e l l e  
f i losof i e  de l loro tempo ( o  d i  moda al loro 
tempo ) .  Il " punto d i  v i sta prettamente fi losofi
co" é qui nd i  sempre stato p er loro il punto d i  
v i sta immanenti sta e raz i onal i st a , .  mantenuto im
p erturbabi lmente sotto .l e  forme p i� diverse dal l a  
trad i z ione f i losof i c a  uman �sta . Op eran do de l l e  
s i ntes i i mp os s i b i l i  fra i l  motivo d i  base c r i s t i a
no ; b i b l i c o  ( creaz i one , caduta , redenz i one ) e de i 
moti v i  d i  b a s e  ap os tat i c i  ( fo rm a-materia o natu
ra- l i b ertà ) d i a le t t i c i  ed antinom i c i , i teologi 
e d  i fi losofi  " cr i s t i an i  1 1 sono stati d i  val ta i n 
v o l ta p l atoni c i , ari s totel i c i , carte s i an i , k an t i a
n i , h ege l i ah i , hu s s er l i an i , h e i degger i an i , e s i 
stenz i a l i èt i , marxi sti , struttura l i sti , e c c  . . . .  
I n  tut t i  i c a s i  l a  fede cristiana ( ne l  s igni fi 6a
to di Fides quae creditur ) ha sos tenuto p i �  o 
meno l e  spese  d e l l ' op eraz i one . 

La  fi loso f i a  ri-formata deve operare al fine 
che s i an o  r i c onos c iut i , c ombattut i e bandi t i  tut
ti g l i  ' ' adattament i ' '  che defo rm an o  l a  ' ' fede che é 
s tata una val ta per sempre traman data a i  s an t i  1 1  

( Giuda 3 )  e d e v e  estendere que sta s u a  opera al 
suo s t e s so interno e ai  teologi r i fo rmati . Già 
nel 1 93 2 , n e l l a  sua Introduct ion à La dogmati-

'f ' 
44 que re ormee Auguste Lecerf seri  veva : ' ' La carru-

4 4  
V o l .  I ,  p .  1 1 1 .  

z ione é totale per quanto r i guarda l a  sua esten-
s ione , se non la sua i ntens i tà . E s s a  s i  estende a 
tutte l e  facoltà umane . I l  p e ccato ha l a  sua sede 
non solo nel  mondo de l l e  pass ioni sensib i l i , che 
esso perverte e scatena , ma anche nella vo lontà 
che esso asserv i sc e  e nell ' i ntel letto che esso 
svincola dalla dipendenza dal suo oggetto reale e 
dal Creatore de l l ' oggetto . V i  è un pe ccato del
l '  i ntell i genz a . . . ( I l pe ccato ) si estende p i�  i n  
alto e p i� i n  là  d e l l a  sens i b i l i tà e d e l l a  volon
tà . E s so ha la sua sede nel  c entro stesso del l a  
cosc i enza intell ettuale dell ' uomo' ' . Qui ndi Lecerf 
aggiungeva una frase che i o  vorr e i  sottol ineare : 
"Se La ragione fos se no1?maL e ,  acconsent irebbe a 
restare ragione ragionata " .  Dooy ewe erd dice  a que
s to propos i to : " A l l ' i ni z i o  sono stato fortemente 
i nfluenz ato dalla filosofia neo-kantiana e p o i  
dalla fenomenolog i a  d i  Husserl . L a  grande svolta 
nel mio p ens i ero é s tata provocata dalla scoperta 
della  rad i c e  rel igiosa del pensi ero stesso . Que
sta scop erta ha proi ettato una luce nuova sul
l ' i mpos s i b i l i tà d i  tut t i  i tentat iv i , compreso i l  
m i o , d i  op erare una s intes i interna fra l a  fede 
c r i s t i ana ed una fi losofia radi cata nell ' autosuf-

45 
fi c i enza della rag i one umana ' '  

E '  l ' e same critico  de l l a  s truttura i nterna del  
pensi ero teoretico  che ha  c ondotto l a  fi losofi a 
r i-fo rm ata a resp i ngere dec i s amente i l  falso 
dogma trad i z iona l e  s econdo il qua le il punto di 
partenza del  pensi ero avrebbe l a  sua s.ede nel 
pens i ero stesso . · ' Se i vari movimenti fi solofi c i  

4 5A New Critique , p r e f a z i o n e , p .  V .  
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non fos s ero animati da presuppos t i  p iù profondi 

de l l a  loro t heoria , nascosti i n  es s i , g l i  argomen

t i  de i fi losofi m igl iori  c onv incerebbero gl i al

tri . A c cade invece che i l  d i batt i to fi losofico s i  

b l occhi  cont i nuamente p erché i l  falso dogma del

l '  aut onom ia de l l a  rag i one , che tutt i  i fi losofi 
hanno in comune , li  rende i ncapac i d i  p enetrare 
fino ai  reali  punti di p artenz a , ai  moti vi d i  
base r e l i g i os i  degl i a l tr i . E s s i  i mmaginano a l l o 
ra a torto che i loro c onstrasti fondamental i  
s i ano dovut i a manchevolezze  nell ' eserc i z i o  del 
p en s i ero . In realtà i contras t i  fondamental i ,  in 
fi l osofi a come i n  altri camp i , sono d ' origine 
re ligiosa e dip endono dal  fatto che s i  riconosca 
l a  propria  s i tuaz i one t eonomica ( d i  re laz ione 
c o l  vero D i o  tri n i tar i o , i l  solo autonomo , i l  
solo  che s i a  Legge a se  stesso , i l  quale si  
r i v e l a  chi aramente s i a  i n  tutta · l a  sua opera 
creata , c ompreso in  essa l ' uomo , che nella  sua 
Parola incarnata e scri tta ) oppure che s i  os i 
pretendere un ' i mpos s i b i l e  s i tuaz i one d i  autono
mia che ori enta verso ( e  lega a )  l ' Idolo , i l  
relativo assolut i z zato oggetto d e l l a  scelta  ap o
stat i ca . 

L ' un i co presupposto che renda pos s i b i l e  tanto 
il p ens i ero teore t i c o  che l ' e sp er i enza é la s i cu
r e z z a  de l l a  parol a  del Cri sto : " I o  sono la v i � , 
l a  v e r i tà e l a  v i ta "  o Se fos s e  veramente abbando
nato a se  stesso - ma p er l a  P rovv i denza d i  D i o  
non lo  é l ' uomo apostata , fi losofo o meno , 
s arebbe p erduto in  un oceano d i  contingenz e senza 
sp onde né fondo . Ma que st ' uomo , malgrado l a  sua 
pretesa di autonomia , si trova s i tuato nell ' un i
verso d i  D i o , n e l l ' un i  verso che D i o  ha creato e 
pos to sotto la sua legge , che governa e manti ene . 

1 29. 

s e  egl i può v ivere e rag i onare anche contro 
D i o ! -- c i ò  é dovuto al fatto che i l  . mondo e lui  
stesso non sono ciò  che l a  sua re l ig ione ap ostati
ca g l i  fa p ensare , ma c iò che l a  Parol a  di D i o  
rive l a . Ogni volta che , ne l l a  sua qual i tà d i  uomo 
di p en s i ero , fi losofo o s c i en z i ato , egl i " sp i ega " 
0 " scopre" qualcosa d i  v a l i d o , non lo  fa - contra
r i amente ai suoi fal s i  pres�p p o s t i  - che per i l  
fatto d i  far suo , i ncons c i amente e malgrado l e  
sue auto d i fese , i l  presupposto cr i s t i ano d e l l a  
creaz ione e della Provv i denza d i vine . S o l o  c o s ì  
l ' uomo ap os tata ha potuto , p u ò  e potrà contr ibui
re · al progresso d e l l a · s c i enza e della cultura e 
c i ò  malgrado le  sue fal s e  rel igi on i o Non sul l a  
scorta de i suoi moti vi d i  b a s e  insensat i , m a  
malgrado e s s i . Non sul l a  s c orta d e i  suoi presuppo
s t i  d i  carattere d i alettico  e ant inom i co : " forma

materi a" , 
ecc . , ma 

" natur a-l i b ertà" , " caso-necess i tà"  
p o i ché solo  i l  presupposto c r i s t i ano 

b ib l i co de l D i o  trini tar i o , C reator� e S alvatore 

é veramente vero . 

La fi losofia r i-formata p otrà e dovrà , n e i  

suoi svi lupp i ,  rendere de i serv i z i  i nap prezzab i l i  

a l l ' i ndispensab i l e  opera d i  r i fo rma progre s s iv a  

d i  tutto i l  comp l e s s o  del pens i ero teore t i c o , 

sotto . l ' autorità norma t i  va d e l l a  P arol a  d i  D io . 

In  effetti ogn i settore de l s apere teore t i c o , 

c loe c i ascuna sc ienza part ico lare , ha come suo 

propr i o  oggetto , c ome Gegenst and , uno degl i aspet

t i  moda l i  della  realtà creat a , c on i l  suo "nuc leo 

d i  senso " irr i duc i b i l e  e tale da definire uno d e i  
. 46 . 

" c i rc o l i  di l egge" de l l a  creaz lone . La fi loso-

4 6  
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fia , i l  cui Gegenstand è dato da l l a  coerenza dei 
s ensi d i  tutta l a  realtà c reata ' una e mul t ip l a ' 
e da l l e  interre Laz ioni de i diver s i  asp e tt i  m oda
l i  che la strutturano " l ega lmente " , può e deve 

a fl. anc o  e al l ' i nterno de l l e  sc i enze a s sume re , 
part i c o l ar i , i l  ruo l o  critico  e p o s i t ivo che essa  
s o l a  é ch i amata a sv olgere . 

Svolg erà i l  suo ruoLo crit ico dandos i a 
d i s c e rnere in  ogni sc i enz a parti colare ; ed· anche 
n e l l e  scienz e speciaLi  che sono la teologia e 
! • an tropolog i a , tut to c iò che è i nac cettab i l e  per
chè deriva da l l a  presenza e da l l e  i nfluenze 
sp e s s o  sott i l i  - di motivi di  b a s e  ap os tat i c i  e 
c iò che invece è va l i do p erchè deri va da l motivo 
d i  base c r i s t i ano , b i b l i c o . 

- Svolgerà i l  suo ruo Lo pos itivo c ontri buen
d o  a l l a  r i fo rm a  e all ' affinamento d e i  concetti e 
del l e  noz i on i  che ogn i s c i enza ut i l i z za e che 
generalmente hanno de i sensi analogic i ,  prospetti
v i  o re trosp e tt iv i , nelle al  tre sc i enz e . Inoltre 
d i s tr i bui rà e descriverà s i s temati camente le  
sc i enze  particolari sec ondo un ord i ne logico di
p e ndente da l l a  s trut tura · ri c onosc i b i l e  ne l l a  
Creaz ione . C aratteri z zerà a parte l a  teolog i a  c o
me sc i en z a  de l l a  R i velaziohe Spe c i a l e  di D i o  ( nel  
C r i sto de l l e  Scri ttur e , n e l l e  Seri  tture del  Cri-

d i  c o m p l e s s i t à , c i r c o l i d i  l e g g e  p o s s o n o  e s s e r e  
d e s i g n a t i  c o m e : n u m e r i c o ,  s p a z i a l e ,  c i n e m a t i c o ,  
f i s i c o ,  b i o t i c o ,  s e n s i t i v o ,  l o g i c o , s t o r i c o ,  s i m 
b o l i c o -- l i n g u i s t i c o ,  s o c i a l e , e c o n o m i c o ,  e s t e t i c o ,  
g i u r i d i c o ,  m o r a l e  e p i s t i c o .  

s to ) e l ' antropologia come l a  sc i enza de l l ' uomo
immag ine di  D i o , a l l a  luce de l l a  stessa Rivelaz i o
ne speciale . 

V I I  

E '  evi dente che i l  mov i mento r i fo rmato d i  r i co
struz ione c r i s t i ana deve es s ere intrapreso e per
segu i to prior'itari(1Jrlente ne Ua chiesa , che oggi 
è profondamente compene trata de l l o sp i r i to della  
rivoluzione , d e l la secolar i z zaz i one e de l l ' ap os ta
s i a . 

P o i ché l a  vera fede provi ene da l l ' udire l a  
Paro la del  Cri sto ( Rm .  10 , 17 ) , l a  prio rità assolu
ta deve essere data ad una pred i ca z i one , ad un 
ins egname nto , ad una cateche s i  quanto pi0 rigoro
s amente poss i b i l e  fed e l i  a l l e  Sacre Scritture ac
c ettate senza alcuna restri z ione , nella  l oro s in
golar i tà e tota l i tà , c ome Paro l a  inerrante di D i o  
stesso . L a  sana dottrina ( I  T i m . 1 , 1 0 ;  I I  Tim . 
4 ,  3 ;  T i to l ,  9 ;  2 ,  l )  deve r i cup e rare nella  chiesa 
il  posto che mai avrebbe dovuto perdere . Così 
nelle scuol e ,  ne l l e  fac o l tà , ne i semi nar i e neg l i  
i s t i tuti  c h e  p reparano i futuri pastori devono 
essere studiate , a l l a  luce e sotto la  norma di 
que l l ' i nfal l ib i l e  Paro l a  d i  D i o  che sono l e  Sacre 
Scri tture , per essere s egui te e continuate , le 
c onfe s s ioni  di fede de l l a  chiesa  de i primi  seco l i  
( S imbol i ap os to l i co , n i c eno-c os tantinop o l i tano e 
calcedon i c o ) ,  l e  confe s s i on i  de l l e  ch i e se riforma
te d e l  XVI e XVI I  s ecolo , nonché le opere anti che 

,• 

e moderne de i dottori de l l a  grande trad i z i one 
e c c l e s iale  fed e l e  alle  Sacre Scri tture . Devono 
anche ven i re studi ati , per essere ri fiutati e 
resp i nt i , g l i  errori e l e  ere s i e  che que l l e  con
fe s s i oni  hanno combattuto . Graz i e  a D i o  i l  nos tro 
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tempo non m anca di dottor-i fed e l i  che r i c h i amano 
la chiesa  a l l a  sua vera trad i z ione , che è que l l a  
d i  segu i re um i lmente c i ò  che d i c e  i l  Cri sto de l l e  

S e r i  t ture e c i ò  c h e  d i cono l e  Seri  tture del Cri-
47 

s to 

La ch i e s a  deve c onformarsi s empre p iù ,  ne l l a  
sua v i ta e ne l l a  v i ta de i suoi membri , a l l a  sana 

4 7  
P u ò  e s s e r e  u t i l e  a q u a l c h e  l e t t o r e  r i f a r s i  

a l l e  s e g u e n t i  o p e r e  f o n d a m e n t a l i :  

A .  D e l  X I X  s e c o l o  a )  o p e r e  d i  t e o l o g i  r i f o r m a t i  
s c o  z z e s  i : W i l l i a m C u n  n i n g h a m , Historica L The-
o Logy , 2 v o l l • ( B a n n e r o f T r u t h T r u s t ) i i d • -

The Reformers and The Theo Logy of t he Reforma
t ion ( B • o f T • T • ) i · J a m e s  8 a r n e r m a  n : The Church 
of Christ ,  2 v o 1 1  • ( 8 .  o f T • T • ) ; b )  o p e r e  d i 
t e o l o g i  r i f o r m a t i  a m e r 1 c a n 1 :  C h a r l e s  H o d g e :  
Sys temat ic Theo Logy , 3 v o l l .  ( E e r d m a n s ) i 
R o b e r t  L "  D a b n e y :  Lectures in Systemat ic 
Theo Logy t Z o n d e r v a n ) .  

B .  D e l  X X  s e c o l o  a )  d e l t e o l o g o  r i f o r m a t o  o l a n d e -
s e  G . C .  B e r k o u w e r  ( i n  t r a d u z i o n e  i n g l e s e ) 
Studies in Dogma t ics , l 4 v o 1 1  • ( E  e r d m a n s ) i b ) 

d e l l r e s e g e t a  r i f o r m a t o  a m e r i c a n o  M e r e d i t h  G .  
K l i n e :  By Oat h  Consigned ( l g 6 8 ) i i d . The Struc
tur e  of BibL ica L Authority ( 1 9 7 2 ) i c )  d e l t e o -
1 o g o r i f o r m a t o o l a n d e s e H e r m a n n R i d d e r b o s : The 
Aut hority of the New Testament Scriptur�s 
( 1 g 6 3 ) i  i d . The Coming of t he Kingdom ( 1 9 6 2 ) i 
i d .  PauL  ( 1 9 7 4 ) i  d )  d e l l ' e s e g e t a  r i f o r m a t o  a m e 
n c a n o  G e e r h a r d u s  V o s : Bib L ica L Theo Logy 
( l 9 4 8 )  • 
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dottrina div ina c h e  essa  deve ins egnare e procla
mare , progredendo ne l l a  santi fi caz ione che é in 

Gesù C r i s.to , 
potenza de l l o  
veramente i l  

48 
mondo 

suo un i c o  C ap o , 
Sp i r i to Santo , in  
s a l e  de l l a  terra 

per me z zo de l l a  
modo d a  ess ere 

e la luce del  

Ma - lo rip eto , perché ho  scri tto que sto arti
colo proprio per dirlo e ripe ter-lo - i l  mov i mento 
di r i cos tru z i one cri s t i ana dev e esss ere i ntrapre
so e persegu i to anche in tut t i  gLi aUri campi 
de U 'esistenza.  

E '  v eramente ora d i  lasc iar cadere que l d i s fat
t i smo " c r i s t i ano" che il Nemico  ha me sso in  voga . 
Da qualche decenn i o  s embra che i cristian i; un 
p o ' dap pertutto , si d i. vertano a dars i sconfitti  
in  partenza . E '  come  se  essi  fos s ero pronti a 
r i p i egare continuamente su pos i z ioni non prete den
temente preparate , c ome se fos sero affasc i nati 
e d  attirati da · tutto c i ò  che va contro 

'
la Fede , 

l e  Sacre Seri  ttur e ,  
poter l iberare dal le 

la  Veri tà che é l a  sola  a 
paur e , dai  dubbi · e dal l a  

potenza de l l e  t enebre ; c ome s e  s i  ingegnassero d i  
ap rire l e  p orte de� l a  C i ttà d i  D i o  ai  nem i c i  e s i  
proponessero d i  e s s ere l a  l oro qui nta c o l onna . 

Ed ecco i crist iani parl are , proprio loro , in 
c ontinua z i one d i  fine de l l ' era cristiana , d i  seco
larizza z i one i neluttab i l e , d i  era post-c r i s t i ana . 

,, 

4 8  
F r a n c i s  S c h a e f f e r  h a  p a r t i c o l a r m e n t e  i n s i s t i -

t o s u  q u e s t o  p u n t o  1 n The Church . before t he 
Watching Wor Ld ( 1 g 7 2 ) .  
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E c c o l i  rip etere a chi vuo le udirli  che tutto è 
profano e che n i ente è s acro . 

Mentre i l  S ignore tende loro d e l l e  arm i inv in
c i b i l i  ed ord ina loro di i mp i egarl e per e s sere 
v i n c i tori ma lgrado l a  loro debolezza , e s s i  sdegna
no que l le arm i , le gettano a terra , p ronti a far 
pac e ( quanto si parla di pace ! )  con il Nemico , 
sotto qua lunque maschera esso s i  presenti . 

In  que sto orr i b i l e  tempo d i  d i s fattismo " cri
s t i an o "  l e  l e z ioni d i  fede l tà , d i  coraggio , d i  
az i one , d i  sp e ranza di  San t ' Ago s t i no , Giovanni 
Calvino , Groen Van Prinsterer , Kuyp er , Dooy eweerd 
e Van Ti l sono esemplar i . Sono i n  sursum cor
da che deve r i suonare . 

Ogni sp eran z a  uman i sta , ogn i sp eran z a  di  sal
vezza { s i a  pur e so ltan to tempora l e ) dell ' uomo per 
me z zo de l l ' uomo é i l lusi one , me nzogna e i nganno . 
L ' uomo é a s s a i  troppo p i ccolo per e s sere un d i o  
p er l ' uomo . 

Solo  l a  sp eran z a  cristi ana , s o l o  l a  speran z a  
d e l l a  salv e z z a  ( temporale e d  e terna ) de l l ' uomo d a  
parte di  D i o , per me z zo d e l l a  graz i a  sovrana di  
D i o , per me z zo dell ' Evangelo-Legge d i  D i o  é l a  
vera sp eran z a . D i o  solo può e ssere D i o  per una 
cre atura così  grande , p erfino nel l a  sua m i s er i a , 
c ome l ' uomo· . 

Poi ché D i o  é i l  sovrano Creatore e Reggi tore 
di tutte le realtà v i s i b i l i  e d  inv i s i b i l i , né l a  
salv e z za che é l a  sua opera di  graz i a , né i l  
c ombattimento nel  quale Egli trasc ina e c onduce i 
Suoi s i  l im i  tan a a una qualche s fera puramente 
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" interiore " , ma devono estende r s i  senza eccezione 
a tutte l e  sfere de l l ' e s i stenza . Tutto deve di ve
nire o ri tornare ad essere cris tiano , poiché 
la s ignoria del Cristo Gesù , il F i g l i o  un ico di 
Dio , incarnato per noi e p er la nos tra salvezza é 
una s igno r i a  t otaLe . La fede cristiana pone ogni 
cosa sotto la s ignoria del  C r i s to . A Lui , come al 
P adre ed a l l o  Spirito Santo s i an o  l ' onore la lode 
e l a  g l or i a  nei s·ecoli  dei seco l i . Amen . 

( Trad . S .  Grosso ) 

·' 

l r 



STUDI CRITICI . 

Dal la speranza alla rivoluzione 

Henri 8/o cher o 

Jurgen Moltm an n , profe ssore a Tub inga , organi z
za tut to i l  pensi ero cri s t i an o  c entrandolo sul 
tema de l l a  speranza

1
. Questa cos t i tui sce  per lui 

l a  caratteri s t i ca e l ' e ssenza stessa de l l a  fede 
c r i s t i ana . Tutti  i diversi p robl emi devono e s sere 
riveduti ne l l ' ott i ca d e l l a  promessa sul lo s fon
do escatologico . C i ò  va le per il concetto di 
c onosc enza e per que l lo di verità ( che v i ene 
cons i de rata una non corrispondenz a ,  propr i a  al 
reale ; TS , 
soprattutto 
fo ndamentale 
ta nel modo 
to come i l  

o 

1 1 9 ) , per l ' e rmeneuti ca ,  l ' e t i ca e 
per i l  ruolo della  chiesa . La  tesi  
di Moltmann p otrebbe e s s ere r i as sun

s eguente : D i o  deve e s sere r i conosc iu
D i o  che v i ene , c ome essenzi almente. 

Professore di teo logia s istemat ica a l la Faco l- . 
tà L ibera di Teo logia evange lica di Vaux-sur
Seine . 

l 
J • M o l t m a n n , Teo Logia de L La speranza ,  s- r e 

t e d e s c o  Theo logie · a  1 9 7 0  T S ,  ( l ' o r i g i n a l e  

' Hoffnung è d e l l 9 5 4  ) . 
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futuro ; Egli  apre p e r  l ' uomo un av ven ire , c ome 
anche per il mondo malgrado l '  onnipresenza de l l a  
sofferenza e d e l l a  morte ( " l a  croce d e l l a  real
tà " ) . L !  uomo s i  trova cos ì ad avere un ' e s i s tenz a 
che lo  precede n e l l a  trasfo rm a z i one perpetua del
le cond i z i on i  d i  que sta e s i stenz a ,  D i o  fa  cioè  i n  
modo che la v i ta de l l ' uomo rimanga " fluida e 
mutevol e "  ( TS ,  349 ) . 

Per forza ed origina l i tà i l  s aggi o d i  Mo l tmann 
costitu i s c e  una rar i tà p i eno com ' è  d ' i ntui z i on i  
penetranti e stimolan t i . Molti  lettori soffocati 
da l l ' atmos fera mal eodorante d i  molta parte d e l l a  
teolog� a contemporanea , hanno resp i rato u n a  bocca-
ta d ' ar i a  fresca al contatto con que st ' opera . 
Tuttav i a  c i  s i  accorge presto che la sc ioltezza 
d e l l a  s truttura nasconde de l l e  ambigu i tà .  

Prima di  tutto Mol tmanh seduce per i l  suo 
Linguaggio bib L ico . Il suo l ibro è cos titu i to . i n  
l arga m i sur a  da s intesi  d i  " teologia .bib:L i ca " . 
L '  approcccio  è sovente p o s i tivo vol endo sotto l i
neare , c on tro l a  mental i tà m i  t i  ca ed e l len i sta , 
l ' or igina l i tà d e l l ' Antico e del  Nuovo Testamento . 

La sua crit ica de Ue t eo logie moderne costitui
sce  la parte p iQ so l i da del  suo  l avoro e ral l egra 
i l  l ettore evange l i co . Con ammi revole luc i d i tà 
l ' A . mette in evidenza tutto ciò  che . Barth e 
Bul tmann avevano i n  comune e come i l  lor.o pens ie
ro sia r imasto , quanto a l l a  stori a ,  greco e non 
b ibl i co . V i�ne presa d i  m ira soprattutto l a  teolo
gia e s i s te nz i al i s ta per mos trare come l ' alternati
va consi derata a priori c ome " natural e "  da 
Bultm ann , non c os t i tu i sc e  una evide nz a , ma ripos i 
su d i  una v i s i on e  p ersona l e  de l mondo che b i s ogna 
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r i f iutare ( TS ,  64 ) .  Egli  contesta " l ' alterna t i va 
moderna tra verità d i  fatto e ver i tà d i  e s i sten
za"  ( TS ,  1 93 ) . Cr i t ica il sogge tt i v i smo e s i sten
z i al i sta ( anche in Ebe l i ng ) allo  stesso m odo i n  
c u i  l o  ab b i amo fatto n o i  evange l i c i · senza es sere 
asc o l tati  . . .  

L ' attaccamento d i  Moltmann alla  resurrez ione 
d i  Gesù dà l ' i mpress i one che s i  s i a  restaurato 
l ' Evange lo . L ' avven ime nto della  resurrez i on e  con
ferma la prome ssa e prefigura il Regno di D i o . E '  
i l  Regno d i  D i o  che deve formare l e  nos tre c once
z i on i  de l l a  stor i a  e non l ' i nverso . C i rca i l  
valore de l le test imonianze l ' A .  afferma , c ontro 
Bul tman n ,  che " l  a rea l tà de l fatto · afferma t o e 
proclamato deve corr i sp ondere alle  loro d i ch i ara
z i on i  e a l l a  l oro p rocl amaz i on e " ( TS ,  178 ) . 

Tut to c iò è qua s i  troppo b e l l o  p e r  essere 
vero ! Ma propr i o  sul la ri surre z i one rimane un 
dub b i o  per i l  l e ttore che constata l ' i mprec i S ione 
del l i nguaggio us ato . · Una formul a enigmatica ri
corrente : " L ' i de nt i tà de l Croc i fi s s o  e del R i sor
to" , so l l eva l a  doman da sul cosa vogl i a  d i re . 
In terpretata poi  con l ' aiuto d i  Hegel c ome una 
" c on trad d i z ione"  di D i o  con sè s tesso  fa prendere 
c on s i stenza a l  sosp etto ( TS ,  176 ) . 

L ' ombra d i  Hegel , · che cos t i tu i s c e  1 1  autore p iù 
c i tato e s egui to , domina su tutta l ' opera . E s s a  
s i  comb i na c o n  l '  hege l i anes imo marx i sta . di Ernst 
B loch e del suo Principio Sperd:nza , dal qua le 
trae i sp iraz i on e  pur tentando dl. r i sp ondergl i .  
R i torno d i  Hege l ! C i  s i  r i corda l a  r i fles s i one d i  
Barth seco  d · 1 · n o CUl a filosofia d i  Hegel costi-
tuì va per i l  pens i ero crist i an o  il  p iù grande 

t entat ivo e la p i ù  grande t entaz ione , 
va che i l  momento di p i ù  gran de 
Hegel non fos s e  ancora giunto . 

e av verti
influenza di 

La più grav e amb i gu i tà d e l l a  Teo Logia de L

La speranza r i guarda l a  conc e z i one d i  Dio e del

la stor i a . Mo ltmann è insoddi sfatto che nella  

B ib b i a  D i o  sia  "al  di sopra" e non solo  " i n 

avant i " . Ne deduce in ' i nterferenza d i  paganesimo 

p erchè " appa i ono dap pertutto nel  Nuovo Te stamento 

d e i  segni di s incre ti smo " ( TS ,  1 47 ) . Egl i parla 

molto della fede ltà d i  D i o , ma mai del la sua 

sovran i tà . La storia non appare come lo svolgi

mento del d i s egno d i  D i o , ma come un flus so di 

tendenze e d i  l atenze che costitu i sce una v i s i one 

s tranamente m i tolog i ca che lo  c onduce ad un d iver

tente controsenso sul " b i sogna"  di l Corinzi 

1 5 , 25 ( TS ,  166s , 1 99 ) ! Mo l tmann evoca cos tantemen

te lo spa z i o  del  pos s ib i l e , i n  avan t i , · e vede 

colui che sp e ra come colui che s ' av ventura sul 

mare d e l l e  p os s i b i l i tà ( TS ,  239 ) , mentre il N . T .  

l o  vede come colui che camm i na n e l l e  opere prepa

rate in ant i c ipo dal S ignore ( E f .  2 , 1 0 ) . 

Dopo i l  primo abbagl i o  l a  Teo Logia de L La spe

ranza lasc i a  un ' i mpres s i one di d i s ag i o . S i  ha 

l ' i mpre s s i one di una br i l l ante rifless i one che è 

p erò i rresponsab i l e  c i rca l e  sue fondamenta e i l  

s egui to che può avere . 

Dopo av er redatto que st 1 opera Mol tmann s i  è 
e spresso i n  di v�rs i art i c o l i  e conferenze . Ha  
fatto mal  te ripet i z i on i , ma ha anche contr ibui to 
a chi arire certi prob l em i . La rac colta di saggi e 
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2 
conferenz e Re ligione , rivo luz ione , futuro p o-
n e  maggi ormente in evi denza l e  i ntenz i on i  di  
Mol tman n e costitui sc e una delusi one . 

La rea ltà de l ta r1:surrez ione di venta s i ngol ar
mente elus i va . Ne l l a  s tori a  non c ' è  posto per i l  
pos i t i v o , 
( RRF , 29 , 

ma so l o  per l a  negaz i one del negativo 
3 1 ) . Mal tman n s i  erge contro " i l  feti-

c i smo de i fat ti re l i gios i "  e aggiunge che con la 
profe s s i one de l l a  ri surrez ione di  Gesù la fede 
non pensa che Gesù s ia stato as sunto in ci elo  
( RRF , 174 ) . La " tradi z i one del sepolcro vuoto è 
secondar i a "  e i testi moni hanno parlato "me tafori
camente de l l a ri surre z i one di  Gesù dai morti 1 1 
( RRF , 170 ) . Metafo ri camente ! C ' è  da temere che l a  
realtà ogge ttiva affermata d a  Moltman n  n o n  c orri
sponda ad a l tro che una " tendenza 1 1 all ' opera nel 
flui re de l l a  stor i a ; Togl i endo i l · velo sul la sua 
conc e z i one ontologicà , è c i oé sul la sua v i s ione 
de l l ' e s sere , Mol tmann r i fiuta l a  meta fi s i ca b i b l i
ca ri tenendo l a  superata ( RRF , 203 ) . La creaz i on e  
è per l u i  qualcosa di  " sospeso tra l ' e ssere e i l  
non es sere " ( RRF , 34 ) ;  essa non è p i ù  sol tan to 
una creaz i one ex nih i lo , ma " un es sere nuovo che 
part e c i pa a l l ' e s s ere infini tamente creativo di 
D i o "  ( RR f ,  3 5 ) . E qui non si può d i re che non si 
tratti di  pagan esimo greco ! 

2 
T r .  i L , B r e s c i a  1 9 7 1  R R F . L ' e d i z i o n e  i t .  

d i  q u e s t a  r a c c o l t a  d i  c o n f e r e n z e  p r e p a r a t a  d a l l o  
s t e s s o  M o l t m a n n  c o r r i s p o n d e  l · 1 1  d '  s o  o 1 n  p a r t e  a 1 e  1 --
z i o n e  a m e r i c a n a  Re ligion , Revo lut ion and the 

Fut ur e  N e w Y o r k  1 9 6 9 .  
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A qual e  conc lus ione g iunge? Egl i lo  dice  chia

ramente : ad una " teologi a  pol i t ica"  secon do 
l ' e sp re s s ione che condi v i de con Metz o ad una 

" teologia de l l a · rivolu z i one " .  Mal tmann . man t i ene 

le  d i s tanze dai marx i s t i  a i  qual i p one que s t i on i  

molto p ertinenti , ma , prati camente , sp.inge . . . a d  una 

col l aborazione con loro ( RRF , 100 s s . ) .  Un giuoco  

d i  parole  ri assume lo s l i ttamento de l pens i ero. d i  

Mol tmann : " N e l l ' anas tasis è c on tenuta la . s tas is 

e n e l l a  resurrect io l a  revo lut io " . ( RRF , 182 ) . 

A suo modo di  vedere l a  ch iesa  e i cri st i an i  

dovrebbero ri conosc ere n e l  mov imento che trasfo r

m a  l e  relaz ioni soc i a l i  uno sp irito che è l o  

S p i r i to d i  :Cristo , d i venta perciò " assolutamente 

necessar i o  introdurre l a  rivoluz ione dentro l e  

chiese attualmente esi stenti " ( RRF ; - 90 ) . M algrado 

la sua moderaz i on e  Mal tmann si serve , contro la 

soci e tà repress iva , di mode l l i  marx i sti ; cercando 

in que s to modo di  tradurre l a  teo logia de l la 

sp eranza in ' teologia de l l a  rivolu z i one cade i n  

una medi ocrità e cumenica c h e  s fiora l a  bana l i tà . 

Qui non s i  pos sono soll evare tuttL.i  . prob l em i  

posti  d a  Mo l tmann . C i  s i  dovrebbe chiedere , .  per 

esemp i o , come si p o s s a  art i c o l are l a  novità radi

cale e totale del futuro d i  D i o  e l e  sue " analo

g i e "  n e l l e  rivoluzioni contemporanee � Mol tmann d e

s i gna que ste analogie con un dogma tismo so�pren

dente . 

·' 

o o o-· 

La cri tica c entra l e  p otrebbe c orrispondere , ne
gativamente , a que l l a  da lui stesso fatta al 
m arxismo d i  B l och . Mol tmann d i mos tra che i l  "Pr in
c i p i o  spe ranza "  sprofonda su sè  stesso p erché 
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B loch d i v i n i z za i l  D i o  Speranz a  ( TS , 3 53 ) . Anzi
chè i l  " D i o  Speranza" , la  fede c r i s t i ana c onfe ssa 
il  Dio de L La sp eranz a  e afferma s empre Mo l t
mann - e s at tamente . intesa , l ' e scatologia cristia

na " fa s a l tare l ' organ ica compattezza di  pr in
c i p i o  de l ' Princ i p i o  speranz a ' "  ( TS ,  3 55 ) . E s s a  
annun c i a  un futuro de l l a  s tori a  c h e  trasc ende l a  
s toria stes s a , senza una tal e  trasc endenza s i  
cade n e l l a  no i a  mortal e  de l l ' assurdo ( RRF , 1 56 ) . 

Mal tmann , pur troppo , non trae da que ste b e l l e  
afferm a z i on i  l e  necessarie cons eguenz e .  Un D i o  
veramente sup e r i ore al  princ ipio  speranza s arebbe 
un Dio al di sopra e non solo in avanti . S areb
b e  Colui che domi nerebbe la  storia e la med e s ima 
ap parirebbe , nel  medesimo tempo , come l a  rea l i z za
z i one del suo P i ano p iuttosto che un fluire i nde
terminato di " p os s i b i l i tà latenti " . L e  conseguen
ze s arebbero che la  verità d e l  peccato e de l la 
redenz i one s arebbero posti  in e v i denza anz i chè 
e s sere oscurati c ome lo sono in Mo l tmann . L ' atteg
gi ame nto verso i fatti e verso g l i  o rdini  p erma
nenti s tab i l i t i  da D i o  si modLficherebbe . In defi
n i tiva si p a s s e rebbe dal mo l tmanni smo a l l a  teolo
gia evange l i ca . 

· In fondo 
tra B l och e 

Mal tmann ha tentato 
la  B i bb i a  e vi è 

un comprome sso 
r iusc i to tanto 

quan to p o ssono riusc ire i comprome s s i . Il suo 
e semp i o , lungi dal sedurci , c i  spinge ad afferma
re con ancor maggior vigore : io e la m i a  casa 
s e rv i remo l ' E t erno , c ontro ogn i sp eranza- i do l o , 
i l  D i o  de l l a  speranza . 

La · scuola del marxi - cristianesimo 

A loin Prabst o 

La teologia cristiana ha s empre ut i l i z zato i l  

metodo dedut t ivo , essa è cioè  s empre partita da l

le affermaz ion i  d e l l a  Seri  ttura su D i o , sul mon

do , sul l ' uomo e sul la salv e z z a  per esporre l e  

verità d e l l a  fede . Que s to è s tato i l  me todo segui

to dai grandi teologi dogmat i c i  de l l a  R i forma a 

c om i nc i are da Calv ino . Nel  nos tro secolo Karl 

Barth i n i z i a  la sua dogmat i ca prendendo le mos s e  

dai  "prol egome n i "  c h e  servono d a  introduzione a i  

fo ndamenti de l l a  teologia : l .  La  parola di  D i o ; 2 .  

La Trinità ; 3 .  L ' i ncarna z ione del  Verbo ; 4 .  L ' ef

fus ione d e l l o  S p i r i to Santo ; 5 .  L a  Seri ttura e l a

predi ca.z i one de l l a  chies a . Anche i l  teologo calvi

n i s ta Auguste Lecerf , pur se  con una me todo l og i a  

d i fferente da que l l a  di  B arth , h a  pubbl icato 

un ' i ntroduz ione a l l a  teologia riformata i n  .cui 

c os tru i s c e  una teoria de l l a conoscenza crist iana 

tale  da perm e tte.rgl i l •-e spos i z i one deduttiva del

le ver i tà d e l l a  fede . In que s to . modo segui va i 

·' 

o 
A lain Probst è Dot t ore in Lett ere de L La Borbo-

na e professore di fi losofia a Parigi . 
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suoi predece s sori  o l ande s i  A .  Kuyper e H .  Bav inck . 

I l  fatto che l a  teolog i a  s i a  una s c i enza dedut
tiva prov i ene da l fatto che l ' uomo non è mai 
s ignor e de l l a  veri tà . La  ver i tà è r i c evuta da 
D i o . In al tri term i n i  l ' uomo non è mai autonomo , 
ma  eteronomo n e i  confront i  de l l a  Rive laz i one gene
rale d i  D i o  n e l l a  creaz i one , n e l l a  cosc i enza, 
n e l l a  storia de l la salvezza e n e i  confront i  de l l a  
Paro l a  scri tta di D i o , c ioè l a  B i bb i a . C iò è 
talmente vero che malto pr ima de l l ' av vento del  
c r i s t i an e s imo P l atone d i ceva ai  " modern i "  sofisti  
d e l  suo tempo che l ' uomo non è la  mi sura d i  tutte 
l e  c os e , bensì D i o  ( Rep . 504 c ; � 716 c ) . 

So tto l ' i nca l zare de l l e  s c i enze  soc i al i ,  de l l a  
f i l o s o f i a  e s i s tenz i a l i sta , d e l l e  correnti pragma
t i s te e soprattutto de l marx i smo-lenini smo , si è 
ora c os t i tui ta una nuova teologi a ,  detta indut ti
va . Essa parte da l l a  realtà v i s suta per tentare 
d i  dedurne d e l l e  veri tà e dei comportamenti p r ati
c i . Ne l l e  i ntenz i oni de i suoi promotori si  tratta 
d i  uno s fo rzo di ver i tà e di autent i c i tà destina
t i , non solo  ad attua l i z zare il me ss aggio  b i b l i
co , ma anche a promuovere una vera l i beraz ione 
s o c i op o l i t i ca ed econom i ca degli oppr e s s i  d i  que
s to m ondo . 

GI :i: e l ementi di que sta teo l og i a  indut t i va s i  
trovano n e l  l i bro di Georges Casa l i s  

1
. I l  t i to l o  

l 
Le idee gius te non cadono da l cielo . . .  

d i t e o l o g i a  i n d u t t i v a , T o r i n o :  C l a u d i a n a  
2 2 0 p p  •. 
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è preso i n  presti to da un de tto di Mao Tse Tung : 

" Da dove vengono l e  idee giuste? Cadono da l c i e

l o? No . Sono qua lcosa di innato? No . E s s e non 

pos sono ven ire che da l l a  prat i ca soci al e . . .  " S e

condo Casal i s  l a  teologia  dom i nante ( que l l a  c i oè 

che s i  è s empre prati cata ) , con l e  sue pretese 

deduttive assolute , non è altro che uno sp l en d i do 

specch i o  de l l ' i ns i eme de l l a  rea ltà soc iale  ( p .  

39 ) , L a  teologia i ndutt iva non costitu i sc e  p erciò  

una " sc e l ta" o un atto der ivato da l l ' arb i tr i o  del  

soggetto che r i fl e tte . P. o i ché tutta la · teologi a ,  

così  lui dice , riflette l a  soci età e l e  sue lot

te di c l asse , s i  tratta d i  trarne l e  conseguenze 

e d i  metters i , seguendo Gesù , dal  lato deg l i  
2 

oppre s s i  ( p .  43 ) 

I l  fi l tro d i  l e ttura p e r  l ' anal i s i  d e l l a  real

tà s o c i a l e  è dunque cos t i tu i to dal marx i smo- l en i

n i smo . Casa l i s  c i ta spesso Marx ( pp . 37 , 108 , 

1 18 , ecc . ) e ac cetta almeno due de i suoi concetti 

fondamental i ,  que l l o  de l l a  pras s i  storica e que l 

lo de l l e  l o tte d i  classe . Se Casal i s , malgrado 

tutto i nfluenzato da l l a  B i bb i a ,  non as sorb e n e l la 
sua opera i l  materi al i smo d i a l e tt i c o , ne conserva 
p erò due e l ementi c entral i  che Marx aveva forgia
to nel 1 844-4 5 e che gli avevano perme sso , i n s i e
me ad Enge l s , di l i qu i dare la  l oro passata co
sc i enza f i losofica ancora troppo imp regnata . ct'i 

2 
La Teo logia de Ua liberaz ione d i G u. t i e r: r e z  

e q u e l l e  s y d a m e r i c a Q e  s o n o  d e s t i n a t e  a i  p a e s i  d e l  

t e r z o  m o n d o , m e n t r e  l a  t e o l o g i a  i n d u t t i v a  d i  C a -

s a l i s  h a  d i  m r r a 1 p a e s i  d e l l ' E u r o p a  o c c i d e n t a l e  

( P' .  l 2 ) . 



i deal i smo . 

Ma ne l l a  realtà v i s suta c ' è  s empre di  p iù che 
nel la teoria e ciò che con�i z iona que sta teologia 
i ndut t i va è l ' e sp eri enza de l la l otta e dello 

s fruttamento . Georges  Casal i s  ind i v i dua le  cause 
d e l l a  sua attuale riflessione in tre esperienze 
d è l  pa s sato che l ' hanno profondamente sc onvo l to . 

. l .  " I l 30 g ennaio 1 93 3  H i tler  prende i l  potere i n  
Germ an i a . QUe l  g i o rno , e m o l t e  volte m e  n e  
sono- r e s o  conto i n  segu i to , sono di ventato 
pol'i ticamente adul t o . Ho cap i to che p e r  me 
c om i n c i ava la  res i stenza- ,  e che tutta la mi a 
v i ta sarebbe stata dedi cata a l l a  lotta per 
l ' uomo : c ontro tutto ciò  che l o  minac c i a , c on
tro tut ti  quegli  i do l atri assolut i s t i  che vor
rebbero i rregimentare il suo dest ino . . .  " ( p .  9 ) . 

2 .  " I l  2 3  novembre 1 946 , nel primo de i negoz i ati  
di  pac e con Ho Chi Minh , Haip ong v i ene b ombar
data per de c i s i one di  un amm i rag l i o  fran c e s e . 
Ne l l o  spa z i o di  p oche ore " fac c i amo"  fra i 
6000 e i 20000 morti ed entriamo n e l l a  nos tra 
prima gue rra colon i al e  dopo la l ib eraz ione" 
( p .  1 0 ) . 

3 .  " La terza data non verrà ,seri  tta n e i  calendari 
de l l a  storia universale . E '  s tato nel d i c embre 
1 957 , ih A lgeri a ,  nell ' uadi OLicha i a , tm orribi
l e  b i donv i l l e  in cui uom ini e donne so.pravvi
vevano i n  una i nde sc r i v i b i l e  c ond i z i one subuma
na . A l l ' i mprovv i so , in un tugurio partic-o l ar
mente sord i do , dove avevo dato una mano a 
d i s tr i bui re d e l l a  far ina , sono stato somme rso 
da un ' ondata i rres i st i b i le d i  odio di c Las
s e . ( . . .  ) Ni ente , n i ente può gius t i fi care una 
tale mi s e r i a "  ( p .  1 1 ) . 
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S e condo Casal i s  e s i ste dunque un " s i stema" , 
que l l o  de l l ' e conom i a  lib erale ( i l cap i ta l i smo 
il male  asso luto ) ,  che conduce al fasc i smo , offen
de le p ersone o le .lasc i a  marc i-re nel la miseria . 
E poi  aggiunge : " Po i , a Cub a , a Hano i , ho v i sto 
che anche la rivolu z i one può risolvere que sta 
s i tuaz i one di m i seria sconf inata" ( p .  1 2 ) . 

Credo d i  non d i s torcere i l  pens iero de l l ' A  . 
d i c endo che l à  solu z i one da lui proposta è un ' a L
Leanza tra crist i anes imo e marx i smo . Certamente 
c i  sono molti  modi per stipu l are un ' al leanza ( a  
que sto propos i to s i  può c onfrontare Lenin e 
Gramsc i ) , ma semp l i fi cando i termini  s i  può dire 
che per Casal i s  " Gesù di  Nazaret" cos titui sce la 
fina l ità d i  una pras s i  rivoluz ionar i a  il cui me to
do d ' an a l i s i  pre l i m i nare de l mondo è costituito 
dal pensi ero marxi sta . C i ò  che segue potrebbe 
indi care , grosso modo , l o  schema de l l i bro : 

1 °  L i ve l lo 

E speri eriza v i s suta d e l l a  
realtà s o c i a l e  ne l l a  sua 

tot a l i tà 
S fruttamento = m i seria 

e vio lenza 

2 ° Li ve l lo 

Le ttura cristiana marxi 
sta 

Ana l i s i  teori ca delle  
contraddizion i  

Krmeneuti c a  

3 °  L fvel lo 

Pred i ca z i one e prat ica 
Azione m i l i tante • '  

R i voluz ione 

Da ciò si comprende p erchè l ' A .  può c i tare , 
pos i t i vamente , que sta frase di  F i de l Castro : " Noi  

--·==�--�--------------------------------------------------------------
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cons i de r i amo i cri s t i an i  di s i n i s tr a  come deg l i  
a l l eati  s trateg i c i  de l l a R i vo luzione " .  

Per di scutere seri amente l ' opera d i  Casal i s  

b i sogna andare a fo ndo de i prob l e m i  e d  esaminare 
la sua me todolog i a . I l  recensore appart i ene ad 
un ' al tra genera z i one che que l la di Casal i s , una 
generaz ione che ha letto opere di d i s s i denti so
v i e t i c i ,  

. 3 
Dij l a s  

Sol zeni cyn , Z i nov i ev , o anche 
e che ha · anche v i s to Budap e s t  

( 1 96 8 ) . D ' altro l a t o  e p o i chè c i  Praga 

Mi lovan 
( 1 956 ) , 

s i  r i fà 
a l l ' e sp er i enz a , mi s i a  conc esso d i  evocare l a  m i a  
reaz i one di qua lche anno f a  contro · un reg ime , 
que l l o  iugos l av o , soc i a l i sta auto-ges t i to , che la
sc i av a  marc ire la  g ente nella m i seri a , 

Credo p e rò che b i sogna andare a fondo de l la 
que s t ione e 
fav ore de l l e  

tral asc i are un p o ' l ' e sp e r i enza i n  
i de e . Casal i s  crede n e l l a  va l i d i tà 

d e l l ' an a l i s i  marxi sta , ma i l  m arx i smo è una conce
z i one de l mondo non b i b l i ca . La  R i v e l az i one s c r i t
ta conti ene un certo numero d i  testi  che impedi
sc ono a noi cr i s t i an i  d ' i nf�u darc i ad una fi loso-
fia  mondana , 
r i a l i s ta ( un 
con Ma x 

s i a  essa d i  natur a i deal i sta o mate
cr i s ti ano che tentas s e  una s inte s i  

o Raymond Aron sarebbe .colpevo l e  Weber 
tanto quan to Casal i s  nel suo tentativo d i  s i ntesi 
c on Marx e i marx i s t i ) .  Solo una conc e z i one cri
s t i ana de l la tota l i tà de i reale ancorata ai  p r in
c i p i  b i bl i c i  e senza alcun comprome sso , può fo rni -

3 
A u t o r e  i u g o s l a v o  c o n d a n n a t o  p e r  a v e r  o s a t o  

a n a l i z z a r e  l e  n u o v e  c l a s s i  p r i v i l e g i a t e  d e i  p a e s i  

s o c i a l i s t i . 
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re un sol i do s trumento di ana l i s i  de l l a  r e a l tà 
soc i al e " 

C ' è  dunque in  Casal i s  un errore centrale c o s t i

tuì to da que s to " momento d i  ver i tà"  che egl i 
ac c o l l a  ad una fi losofia che non riposa sul l a  
s ap i enza b i b l i ca , e cioè  sul l ' un i c o  " motivo"  
( princ i p i o  i sp i ratore fondamentale ) creaz i one-ca
duta-redenz i one ( creaz i one de l l ' un i  verso da parte 
d i  D i o , c aduta de l l ' uomo nel pecca to , re denz i one 
comp iuta in  Cri sto ne l l a  comuni one de l l o  S p i r i to 
S anto ) ,  

Pao l o  i n  una l ettera dottrinale qual ' è l a  I 
Corinzi  ( l  e 2 )  c ontrap pone in modo asso luto l a  
s ap i enza cri s t i ana a que l l a  d � l  mondo e pro i b i s c e  
qualunque t i p o  d i  s inte s i . Parlando de l l ' uomo na
turale non conver t i to d i rà che " soffoca la veri
tà" ( Rm .  1 , 1 8 ) , b i sogna p erc i ò  " che non vi s i a  
alcuno che fac c i a  d i  v o i  sua preda con l a  fi loso
fia  e c on la  van i tà i nganna trice secondo l a  tradi
z i one deg l i  uom in i ,  gl i e l ementi de l mondo e non 
secondo Cri sto" ( Co l . 2 ,  8 )  . 

I l · Nuovo Testamento non lasc i a  mai intendere 
che sarebbe p os s i b i l e  ad un pens i ero non cri st i a
no poss edere un presuppos to vero , capac e quindi  
d i  c ondurre a l l a  verità e d i  diventare un adegua
to s trumento d ' anal i s i . Al contrar i o , s i c come l a  
f i losofi a non c r i s t i ana conti ene de l l e  i de e  ver� , 
è pos s i b i l e  che un pens atore cri s t i ano i s o l i  que-

· '  
s te i de e  e le fac c i a  fun z i onare in un s i s tema 
te  i sta . Ma la v i a  i mboccat a  da Casal i s  non è 
c ertamente que l l a  de l l a  s inte s i ,  perchè i l  motivo 
b i b l i c o  non appare mai con suffi c i ente chi arezza . 
In que s t ' opera è qui ndi i l  cri stian e s i mo ad e s s e-
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r e  soggetto al  marxi smo , p iuttos to che l ' i nverso . 

Qua l ' è i l  presup pos to fo ndame ntal e  de l l a  fi lo
sofi a marx i s ta? Non av endo a di spos i z i one molto 
spa z io rimanderei  a due opere di base che ana l i z

zan o  i l  marx i smo : Marx 's Re l-igion of Revo Lut ion 
di Gary North e Marx et Saint Paul di F .  
R e foul é .  I l  marx i smo è ori entato dal motivo di  
base  de l Prol etari ato sofferente e tri onfante , 
c l oe da un motivo rel igioso originale che secondo 
N i co l a s  B e rd i aeff p oneva al  posto d i  Gesù Cri sto 
il prol etariato-salvatore . 

. E '  necessario cog l i ere i l  senso de l l a  rifles
s i one qui segui ta . S i  tratta d i  r i s a l i re a l l ' i dea 
fondamental e ,  trascendenta l e , que l la c i oè che sta 
a l l a  base de l marx i smo , per veri ficare se  essa  
può e s sere c o l l egata con  l a  fede b i b l ica . L e  
e s igenze d e l  rigore inte l l e ttuale  impedi scono 
l ' ac cordo tra la vi s i one originaria de l rea l e  ( o  
i l  presuppos to ) propria al  marx i smo e la  v i s ione 
c r i s t i ana . 
s to "  n e l  
r i fo rmata 

Ut i l i z zi amo qui 
senso in cui l o  
( d i Dooy eweerd , 

i l  term ine "presup po
i ntende la fi losofia  
Voll enhove n ,  Stoke r ,  

Van T i l ,  ec c . ) ,  e c i oè di una ver i tà fondamenta l e  
r e l ativa a l l a  relaz i one degl i  asp etti de l real e , 
l a  pos i z ione de l l ' i o e la  verità che necessaria
mente o r i e nta ogn i s i stema fi losofi co . Que sta·  ve
r i tà r ad i cata n e l cuore d e l l a  sogge ttività di p en
de da un "motivo rel igioso fondamen ta l e '·' che c o
s t i tu i s c e  un p o ' l ' ultima forma del  pensi ero . N e l  
marx i sm o  c iò c h e  costituisce l a  ver i tà originaria 
è la  pos i z i on e  mat eria Lista a l l e ata al  motivo 
prome t e i c o  de l prol etari ato sofferente e trionfan
t e ,  ora tale motivo è e v i de ntemente un motivo 
r e l igi oso ap os tata . Da un punto di  v i sta b i b l i co 
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c i  s i  deve chi edere se  s i a  pos s i b i le agl i  uom ini  
e ssere L iberati attraverso l ' uso d ' una fi losofia 
il cui "presuppos to"  è antite i sta . 

Due sono l e  opere che hanno l etteralmente fat
to  i l  mondo moderno in  cui vi  vi  amo : l ' Indagine 
intorno aUa natura e a Ue caus e de Ua ricchezza 
de l le naz ioni di Adam Smith ( mondo cap ital i sta 
l iberale ) e Il Capitale di Karl Marx ( so c i a l i
smo ) . De l primo s i  può d i re che l ' autore fu un 
d i s c epolo di Dav i d  Hume , i l  qua l e  fu , tra gl i 
empiristi  del  XVI I I  s ecolo , uno dei  p i ù  ant i  tei
s t i . Hume ha assolut i zzèto l ' i o de l l ' uomo . introdu
c endo n e l l a  fi loso f i a  uno scett i c i smo che non è 
p iù s tato rige ttato nemmeno con Kant , F i chte ed 
Hege l . In  realtà Smi th e Hume , che hanno. fatto 
nascere i l  nos tro universo cap i ta l i s ta , sono a 
l oro volta i l  r isul tato de l l a  cri s i  che caratte
r i z zò l ' Europa alla  · fine del XVI I  secolo e al
l '  i n i z i o  del XV I I I  s ecolo (si vedano le opere d i  
P .  Hazard e B .  Groethuysen ) .  

Quanto a Marx s i  deve sottol ineare che pure 
lui fu un figl io del XVI I I  s ecolo . F i n  dal la sua 
giovinezza s ' entus i asmò per i fi losofi frances i , 
i ng l e s i  e tedeschi del  tempo d e l l ' I l lum ini smo e 
con s i de rò l a  Rivoluz i one fran c e s e  come l a  " grande 
rivoluzione borghese"  che av eva annul late le basi  
stesse de l l a  fede fac endo de l l ' uomo l ' unico  s igno
re de l l a  sua storia . Come Hume , Marx prov iene 
dallo sp i r i to borghese senza D i o . 

, •  

L ' opera di Casal i s , nel modo in  cui attac ca i l  
s i stema cap i ta l i s ta per mezzo d e i  concetti marx i
s t i , i l lus tra que l l e  che sono l e  contraddiz ioni 
i nterne t i p i che de l l ' umanes imo senza Dio del 
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XV I I I  s ecolo e coltiva la lotta tra i due geme l l i  
che que l secolo h a  generato . La  B i b b i a  afferma 
però s enza alcuna incertezza che un tale uman e s i 
mo è i ncapac e d i  liberare realmente gl i uomi ni . 
" S e  l ' E terno non edifica l a  casa , i nvano s i  affa
t i cano g l i  ed i fi cator i "  ( Sal . 1 27 , 1 ) . Que sto mon
do di  p eccato , fan tasmagorico prodotto delle  i de e  
d i  Hume , d i  S m i  th e d i  Marx va v erso sempre p iù 
gravi c on trad d i z i on i , l otte , 
s i no a l l a  caduta finale che 

conf l i tti  
sarà lo  

e mi seria 
scatenar s i  

d e l l e  forze e de i m o t i v i  re l ig i os i antagonisti  
impr i g i onati nei  l i m i ti d i  que sto mondo . Ora que
s ta caduta fina le e que sto scatenars i di fo rze 
sono chi arame nte annunc i ati  dalla Scri ttura . 

Georges Casal i s  può scri vere tanto quan to vuo
le su Gesù di Nazare t , ma il suo C r i s to non è p i ù  
C r i s to , D i o  e Salvatore . S i  tratta p iuttos to d i  
u n  uomo L iberatore , proi e z i on e  immag i naria e d  in
sensata ( pr i va di ogn i s igni-ficato b i bl i c o ) de l
l ' uomo p e cca tore e ap os tata che si  i l lu de di 
e s sere l i bero e solo in  totale autonom i a . 

SEGNA L A ZION/ BIBL IOGRA FICHE 

J .  Gladw i n , God 's 
B ibl ical  motives 

peop Le in 
fa r so c i al 

L e i cester � I . V . P . 1979 . 

God 's wor W . 
involvement , 

Deve i l  credente interessarsi ed essere · co i n
val to i n  atti v i  tà s o c i al i ' s i ndaca l i ' pol i t i  che? 
Indub b i amente è que sto un probl ema di  scottante 
attua l i tà , che s i  presen ta , ariche oggi , alla co
sc i en z a  de i credent i . Qua l e  r i sposta pos siamo da-. 
re , i n  quanto c r i s t i an i ,  a que sto interrogativo? 
La B i b b i a  c i  può dare de l l e  chiare indicazioni  in 
p ropos i to? E '  questo . il tema de l l ibro God 's 
Peop L e  in Go d '  s W or Ld J che · l '  autore , · J ohn 
Gladwin tratta in  m odo abbastan z a  approfondito . 

I l  sottotito l o  ' >Mo ti  v i  b i b l i c i  per un co i nte
ressamento soc i a l e "  d i mos tra chi aramente qua l e  
s i a  i l  p ens i ero dell ' autore : i l  credente deve 
i nteres sars i attivamente di que sti  prob l em i . Ma 
c on qual i  presuppo s t i  b ib l i c i ?  

Dopo un breve riassunto stori co che vuo le i l lu
s trare c ome sia s tato affrontato i l  prob l ema a i  
tempi d e l l a  R i fo rma l ' autore esamina s i a  la t e s i  
c h e  è a favore , s i a  que l l a  che è contrar i a  al
l '  az ione soc iale ( in senso l ato ) da parte della 
Chi e s a . 

Gladwin r i t i ene che s in dal pr inc ipio  D i o  
creando l ' uomo a l l a  prop r i a  immagine , h a  inteso 
stab i l i re uno s tretto rapporto fra Lui e la crea-
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z i one , rap porto che , pur e ssendo s tato i ncrinato 
da l p e ccato , è tuttora e s i stente . Il c r i s t i an o  
qui nd i  deve v i vere , i n  que sto m ondo creato da 
D i o ,  una v i ta compLeta , che interessa  tut t i  i 
suoi asp etti  e qui nd i  anche que l l o  soc i al e : non 
restarsene sepa rato come i nd i  vi duo in m e z zo al l a  
sua chiesa . L a  P arol a ,  d i c e  Gladw i n , s i  c omprenqe 
megl i o  se  asc o l tata vi vendo dentro e non fuor i 
del  mondo . 

Gesù C r i sto , attraverso l a  Sua incarna z i one ed 
il Suo amore che c i  redime , ci h a  ch i amati ad una 
v i ta di fede che ci p orta a rendere test i moni a�za 
a l  Regno d i  D i o . Ma que sta testimon ianz a  non può 
e s sere c i rcos c r i tta a l l ' i nterno de l l a  chi e s a : que
s to s i gn i f i cherebbe trad i re il mandato affi dato
c i . I l  Regno di D i o  ab brac c i a  l ' uman i tà i ntera e 
tut te le  sue att i v i tà mac chiate da l peccato . No i 
credenti dobb i amo procl amare i l  messaggio d i  v i no 
e preoc cupa r c i  che i l  Regno .di  D i o , anche n e l l a  
s u a  espre s s i one di "gius t i z i a " abb i a  l a  sua p i ena 
ap pl i ca z i on e . E se la gius t i z i a  di D i o  deve mani 
fe star s i  i n  que sto mondo g i à  o ra , i credenti , 
qua l i  amba sc i atori d i  Cri sto , devono esser pres en
t i  e lo ttare i n  m e z zo alle  organ i z zazioni  p o l i ti
che , soc i a l i  e s i ndaca l i , per real i z zarl a . 

Ma qua l e  è s tato l ' attegg i ame nto d i  Gesù n e i  
c onfront i  d i  que sto cru c i ale probl ema , me ntre s i  
trovava s u  que s ta terra? E '  L u i  i l  nostro esemp i o  
p e r  cui è i nd i sp ensab i l e  i ndagare a fondo que sto 
partic o l are aspetto del  probl ema . Gladw i n  fa nota
re che in occa s i one della  tentaz i one n e l  des erto 
Gesù r i fiutò di ac c e ttare il dom i n i o  su tutti  i 
regni d e l l a  terra non vol endo appropri ars i d i  un 
p o tere p o l i t i c o . Non ac cettò che P i e tro , n e l  Get-

seman i , lo d i fendesse con le  arm i . Non prese 
pos i z i one , e non sol levò l e  mo l t i tudi n i , contro 
il c orrotto Impe ro- Roman o . D i ch farò sempre , con 
molta chiarezza , che il Suo non era un Regno d i  
que sto mondo . Egl i non dimos trò mai d i  avere uno 
spe c i fico programma pol i t i c o . E ppure , conc lude 
l ' autore , propr i o  que sti  fat t i  stanno ad i nd i care 
che Cri sto prese una pos i z ione p o l i ti ca , anche s e  
negativa . E gl i  ac cettava che Roma av esse d e i  d i 
r i t t i  come que l l i  di importare de l l e  tasse e di  
dettare l eggi , Cesare av eva anch ' eg l i  dei  prec i s i  
d i r i tt i . D ' a l tra parte Gesù s i  m i se spesso da l l a  
parte deg l i  oppressi  - i pove ri , g l i  ammalat i , i 
lebbros i ,  gl i emarginati . . " I l  s igni fi cato del Re
gno poteva sc orgers i "  -di c e  Gladwin·- ' ' nell ' atteg
g i amento di Gesù n e i  confront i  di que sti  grupp i " . 
Così pur e n e l l e  critiche all ' ord i ne sociale e 
cultural e e s i s tente . 

A l l a  luce d i  que ste consi deraz i on i  Gladwin s i  
d i ch i ara persuaso che 
s c e lta a l l ' i nfuori di 
a l l ' ordine so c i al e · con 

il credente 
que l l a  di 

azioni  e 

non ha al tra 
" corri spondere 
pol i ti .che . che 

s i ano in l inea con l a  nostra conoscenza di D i o " . 
"Evange l i smo e v i ta c r i s t i ana , procl amaz i one del
l a  Buona Novella  ed atti v i  tà amorevole nei  con
front i  del nostro pros s imo non devono mai esser 

· d i sg iunte " . " Unà ch i e s a  att iva nell ' evange l i smo 
ma che non si preoccup i o non de s i deri  r i spondere 
a l l e  pres s i on i  so c i al i  che si eserci tano sul l a  
v i ta u mana nella  soc i e tà mode rna , è una ch i e s a  
che non ha compreso l ' impeto trasfo rmatore d e l  
Vangelo stesso ' ' . I l  credente dev ' e sser qui nd i  sa
l e  e luce in  tutte le  man i festaz i on i  d i  questa 
v i t a  ( p o l i tica , soci ale e s indacale ) .  " A i  centri 
p ol i t i c i  e soc i a l i  dob b i amo d i r e : S i ete responsa-
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b i l i  de l vos tro lavoro verso un D i o  Creatore e 
Redentore . Cercate prima i l  Regno di  D i o  e l a  sua 

giu s ti z i a " . 

Gladwin non r i t i ene opportuno che i credenti , 
per svolgere que ste atti v i  tà , abb i ano organ i z za
z i on i  p ropr ie , ma dovrebbero appoggiarsi a que l l e  
g i à  e s i s tenti , di  volta in  volta assecondan do l e , 
arrivando a d e c i s ioni comuni temporan e e , al  com
prome sso ; a non e s s ere , . i n  p o l i  t i  ca , dei rigidi  
i deal i s ti . 

I l  suo 
frase del 
l a  l o tta 
t i rann i a , 
tà e la  
d i retta , 

p en s i ero può e s s er r i assunto in que sta 
l i bro : "La battag l i a  per l a  giust i z i a , 

contro la  malatt i a , l a  guerra contro la  
la  contestaz ione a favore d e l l ' i ntegri
ver�tà , l ' opera per l ' evange l i z zaz ione 

fanno tutte parte d e l l a  nos tra totale  
testimonian z a  al Regno d i  D i o " . 

o o o 

E '  fuori dubbio  che ogn i paese  ha un suo 
p ropr i o  contesto religios o , p o l i  ti co , soc i a l e  e 
c u l turale che s i  di ffe renz i a  da una naz i one al
l '  a l  tra . Non  vogl iamo fare de l l e  r ifl e s s ioni sul
l a  va l i di tà de l l ' opera d i  Glad win , i ng l ese , nei 
c onfron ti del  paese i n  cui v i  ve , i n  quan to . non 
conos c i amo il suo c ontesto . Ma se  lo 
alla luce de l l a  Parola d i  Dio e d e l l a  
i ta l i ana vorrem mo d i re che : 

e s am i n i amo 
s i tuaz ione 

l )  non ci s embra che i Vange l i  appoggino una 
qua l s i as i  az ione p o l i t i ca o soc iale  di . Gesù , 
nè i l  N . T .  que l l a  de l l a  chiesa . I pochi ac cen
n i  che vengono fatti sui rap porti fra Ge sù 0 
l a  chiesa  da una parte , e l e  Autori tà di  
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que sto mondo , da l l ' altra , stanno solo ad i l lu
strare qua l i  appunto devono ess ere que sti rap
port i ; in nes sun caso e s s �  ac cennano a coinvol
gere i credenti i n  att i v i tà p o l i t i che o soc ia
L ( e  fin  da que i tempi e s i s tevano probl em i  
gros s i s s i m i  che i l  s'ignore direttamente o per 
me z zo deg l i  Ap ostol i ,  avrebbe potuto indicare 
per c o involgere l a  Sua chiesa  onde r i solver l i ) . 

2 )  Le migl iori l eggi ( e  l o  r i conosce anche l ' auto
re ) non p os sono camb i are i cuori e rigenerar l i . 

3 )  Quando una persona è nata di nuovo , d i venta 
realmente una nuova cre atura da l la qua le di
s c ende un nuovo modo d i  v i vere e quin d i  atto a 
trasfo rm are l a  soc i e tà . E '  que sta la  med i c ina 
v a l i da : essa  deve ag ire da l l ' i nterno ( per mez
zo del Vange l o ) e non dall ' e sterno ( per mezzo 
d i  l eggi o di  norme p e r  quanto giuste ) . 

4 )  L ' e s i stenza di un c redente dedi cata i nteramen

te a l l a  p o l i t i ca potrà portare qua l s i a s i  risul

tato pos i t ivo sia  dal punto d i  v i sta spiritua

l e  s i a  da · que l l o  mora l e ?  In  quanti  s i amo per 

poter i nfluenzare i l  Parlamento , l e  Organ i z za

z i oni s indac al i , ecc . ?  
5 )  In  I ta l i a  non e s i ste settore d e l l a  v i ta pubbl i

ca che non s i a  p ol i t i c i z zato : stando alla  tes i 
d i  Gladwin , i l  c redente dovrebbe i nserirsi  nel
l e  organ i z zaz i on i  o n e i  partiti  e s i stenti . Con 
qua l i  r i sultati p e r  l a  testimonian za? Può u n  
v ero e fed e l e  credente arrivare agl i  i nev i tab i 
l i  comprome s s i  c h e  s i  rendono di volta i n  
v o l ta necessari? 

6 )  Anche i ri· Ita l i a  ab bi amo avuto degl i esempi di  

credenti che s i  sono ded i cati alla pol i t i c a , 

al  s indac a l i smo , a l l e  opere social i . Sarebbe 

interessante c onosc ere a )  qua l i  s i ano stati i n  
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realtà i r i su l tati da e s s i  consegu i t i  b )  quale 
s i a s tata l a  l oro test imonianza n e l l ' amb i ente 
prat icato , e quale  .l a  l oro cresc i ta sp i r i tual e . 

Le  suddette cons ide raz ioni c i  inducono a cons i
derare l ' opera d i  Gladwin con estrema caute l a , e 
a chi edere al  S i gnore luce e sap i enza su que sti  
ardui prob l em i . 

Pao l o  Vene z i an i  

J .  De Santa Ana , I poveri sfida a L La credibi Li
tà con La ch -iesa , Torino : C l aud i ana 1 980 , 
1 53 p p . 

I l  l i bro propone cons i deraz ioni nuove al  pro
b l ema che ha affl i tto ogni g eneraz ione : l '  i ng iu
sta di stribuz i one d e l l a  ri cchezza che riduce mol
ti alla miseria fi s i ca e abbrutime nto mora l e  e 
inna l z a  al  lusso p i ù  i nut i l e  pochi altr i . L ' A "  
cominc i a  dai  temp i de l l ' A . T .  pren dendo in con s i de
raz i one l a  Legge mosai ca , che predi sponendo d iver
s e  forme d i  a iuto per i p iù b i sognos i ,  si p oneva 
c ome un testo eccez ionale  per g l i  Israe l i t i , af
finché nessuno av e s s e  a soffrire ne l l a  Terra P ro-
messa , e un testo esemplare per g l i . altri popol i .  

Con l ' assestars i  dei  due regni cominc i ano a 
p i overe l e  denunce dei  profeti che l amentavano 
un ' o s s ervan z a  for l d '  11 ma e l que a l e gge ; la con-
danna è e sp l i c i ta per co loro che d i sprez zando l a  
giusti z i a  d i v i na abbandonavano " l ' orfano e l a  ve
dova " . Il tempo immedi atamente antecedente la  m i s
s ione di  Gesù i n  terra vede nascere una fo rma di  
sp i r i  tua l i z za z ione de l l a  povertà che ha l o  scopo 
d i  me ttere i n  pratica l a  s o l i darietà c on chi 
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soffr e , med i ante i l  di stacco dai b en i  mater iali  
p er dedi cars i a D i o , s enz ' altri p en s i eri . 

Gesù stesso s i  è fatto povero e ha consigl iato 
g l i  uomini che incontrava a s egui re il suo e sem
p i o  p e r  riporre fede in Dio che provvede a ogn i 
b isogno umano . Seguendo i suoi passi  la  v i ta 
diventa dono di  sè stess i e ac cettaz ione grata di  
c iò che D i o  dà . 

Cons i de rato l ' i n i z i al e  atteggiamento degli apo
s to l i  v erso i poveri , l ' A .  si ded ica a l l a  Chiesa 
de i primi secol i .  Intere ssanti le ana l i s i  de l l e  
dev i az ioni intervenute quas i  sub i to , i n  coinc iden
z a  con l ' ap par i z i one ne l l e  assemb l e e  di  uomini 
r i cchi e p otenti . Tutti gli avvertimenti evange l i 
c i  p e r  una v i ta sem p l i c e  vengono annul lati dal l a  
t i e p i de z z a  c o n  c u i  que s t i  sp osavano la v i ta cri
s t i ana c on i modi di  v i ta lussuos a .  B e l l i s s ime , 
a l l ora , l e  c i tazioni di B as i l io , Crisostomo e 
Agos t ino . Que sti  uomini  erano riusc i t i  a impos ta
re un metodo per l ' a iuto a i  poveri e p ers egui vano 
c on coragg i o  i loro propos i ti , · di . fronte alle  
sofi s t i cate c ort i romano-ori ental i . 

Corruz i one de l l a  v i ta soc i a l e  e crisi  economi
ca provocano , n e l  XII s ecolo  la  nasc i ta di  diver
s i  moviment i ,  dai  Francescani ai Valde s i , che in 
un modo o ne l l ' a l tro s i  ri fanno ad i deal i d i  
a iuto de i poveri � 

Qui l a  ric erta s i  interrompe e rimanda ad 
altri  due vo lum i che tratteranno i l  rapporto tra 
i c r i s t i an i  e le i s t ituzioni e c c l e s iastiche e la  
massa informe dei  p overi , fino ad arr ivare ne l l a  
nostra epoca che vede u n  d i vari cars i tra i ri cchi 
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che g odono im mag i nab i l i  agiatezze e i poveri ine
sorab i lmente condannati a non c-amb i are i n  nessun 
modo il loro tragico  destino . L ' ul timo cap i tolo , 
l e z i oni p e r  i l  nos tro tempo , r i assume i punti 
s al i enti  de l l a  r i cerca . E '  i ndubb i amente vero che 
non s i  deve glorificare la povertà c ome una bene
d i z i on e  d i v i na ; 50 m i l i on i  di  pe rsone che muo i ono 
di fame ogni anno c i  proibiscono di  avere questo 
p e ns i ero . La  povertà è e resta uno dei  mali  
c ons egue nti  l ' al l ontanamento d e l l ' uomo da D i o . E '  
un chi aro segno d ' i ng iu s ti z i a  e come · tale deve 
e s sere combat tut o ,  c ercando di frenare l '  emorra
g i a  di morti di que sta cancrena e correlativamen
te attac carne le caus e . 

Nazareno Lucch i n  

J .  Andrew K i rk , Theo Logy encount ers 
Lei c e ster ; I . V . P . 1 980 , 188 pp . 

revo Lut ions , 

Teologia e r i v oluzion e  costitui sc ono due enti
tà c onc ettua l i , talmente vaste e mutevol i ,  che un 
l oro rec iproco av v i c i narsi può dar luogo o ad uno 
scontro leta l e  p e r  una delle  due , o ad una fusi o
ne da cui nasce un ' entità uni voca : la teolog i a  
R i volu z i onari a . 

J . A .  K i rk , ana l i zza fondamentalmente e profon
dame nte i l  s ignifi cato del term i ne "rivoluzione" ' 
partendo dal suo s igni fi cato originar i o , di  carat-
tere astronom i c o , di " r i nnovamento c i c l ico"  de l l e  
s t e l l e  p e r  g iungere a que l l i  p iù moderni d e l l a  
R i voluz i one Francese  ed Ame ricana f i n o  a Marx ' 
n e l  secolo  s corso e a Lenin n e l l ' attuale . L ' e spe-
r i enza stori ca , r i cavab i l e  da que sto interessante 
" excursus " ,  è che l ' i n s i eme del l e  condi z i on i  da 
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cui p u ò  nasc ere la Rivoluzi one ( vuoto di  p otere 

p ol i t i c o , g iustificazione i de o l og i ca di nuovi va- . 

lori ) , a l l a  fine , una volta trasfo rmati in  pote-

fa s ì  che l a  rivolu z i on e  s i  " mangi l a  coda " ,  .re ' 

r i torni cioè  a real i zzare una struttura soc i a l e  

che presen ta p iù o meno g l i  stes s i  caratteri 

negativi  dell ' apparato di p otere c ontro cui lottò . 

Dopo av er fatto que sta premessa sul carattere 
i deologico  e sul la real i z z a z i�ne de l le i de e  r ivo
luzionari e  "p rofane " ,  ci si doman da come s i a  pos
s ib i l e  fondare una teologia rivoluzionari a , che 
c erch i di tradurre l a  v i s i one cristian a  de l mondo 
i n  un ' a z i one di  rinnovamento e soluzione dei vari 
prob l em i  social i . Appare sub ì to evi dente che un 
tale tentat ivo non può es s ere genera l i z zato p e r  
un p rototipo i d e a l e  d i  soci età , m a  deve rare i 
conti con le  mutevol i  realtà s toriche . 

L ' A .  s i  chiede al lora se  le  di verse propos te 

d i  teologie della r i volu z i one o d e l l a  l i be raz i one 

s i ano veramente d e l l e  s o l u z i on i  ( Mo l  tmann , Metz , 

Hromadka , Lehman n , Barrigan , C an e ) .  L ' evi denza 

dei  l oro l i m i ti , pone i n  e v i denza l a  neces s i tà di 

sup erare l e  di cotom i e  che cos ì fac i lmente attana

gl i an o  il me s saggi o  c r i s t i ano . 

S i  deve poi  tenere pres ente un al tro prob l em a  

fondamentale p e r  una teo logi a rivolu z i onari a :  

qual ' è i l  ruolo  d e l l a  v i o l enza? E '  essa , come a l  

s o l i to , un mezzo di  suprema z i a  del  più  forte? 

E s i ste una ·' gue rra " g ius ta ' '  o una " r ivolta giu

s ta " ?  Come consi derare la dottrina · tom i st i ca e 
c onc i l i are la va l i d i tà d e l l a  guerra , nata da una 
causa g iusta e c ombattuta con m e z z i  legittim i , 
con l a  drammatica realtà dei  m i l i oni  di  v i t t i me · 

---- ---.--·-------
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che i n  suo nome sono state fatte? Forse sembra 
e ssere p iG aderente a l lo sp i r i to cri stiano la 
non-v i o lenz a ,  che pur nella mancanz-a d i  me z z i  
f i s i c i  d i  c oa z i one , è maggiore e ·  p iG forte de l l a  

corruz i one che vuo l e- combattere . 

Ora · s i amo realmente al punto - cru c i a l e  d i  una 

mode rna teologi a rivoluzionari a ,  che indichi una 
v i a  da percorrere nel  futuro . E '  la rivelazione 
di  C r i s t o , c he ap r e  una luminosa prospett iva . 
Egl i sovvertì v eramente l ' ord ine cos t i tu i to con 
un atto rivo lu z i onario , morendo sul l a  croce e 
r i s o rgend o , tri onfando sugl i uomini  e sul l a  mor
te : fu la porta: attrav erso cui un nuovo ordine 

· entrò nel mondo . La  primi ti  va comuni tà c r i s t i ana 
era caratte r i z zata da un ' organ i z zaz i one e da un 
mode l lo d i  v i ta nuovo e di verso r i sp etto a que l l o  
c i r c os tante . 

E '  que sta l a  base · su cui costrui re una teolo
gia r i v o l u z i onar i a , ma per fare que sto è necessa
rio  ri vedere l ' e rme neut ica b ibl ica i n  man i era che 
la B i bb i a  non s i a  i nterpretata i n  man i era " c onsu
m i s ti c a "  c ome un bene economi co di cui serv i rs i  
p e r  sodd i s fare - b i sogni s� e c i a l i ,  m a  al contfario , 
b i sogna far conos c ere i l  Vangelo del  Regno di 
C r i sto , pur i fi cato da e l ementi estran e i  ed i nqui
nan t i . L ' i nc ontro-sc ontro - tra " teologi a "  è " r i vo
l u z i one " p erchè non s i a  chiuso in un c i rcolo ma 
s i  a l l argh i  a l l a  realtà drammatica del  mondo e 
l ' affronti i n  man i e�a ri solut iva e c r i s t i ana , de
ve tog l i ere a l l a  B i b b i a  il carattere d i  " totem " 0 
a coloro che l a  predi cano di  " profe s s ionisti  del
l a  rel igione " per es sere veramente una " luce " nel 
c uore di  ognuno , oppresso ed ed oppressore , una 
" l ampa d a "  che i l lumini la sua v i a  e l e  az ioni di  

ogn i  giorno . E '  una de l l e  sfide che la B ibbia c i  
p one d i nanz i .  

Gius eppe Lul ich 

K l aus Boc kmue r.  l ,  The c ha L Lenge of marxism, 
cester : I . V . P .  1980 , 190  p p . 

Le i-

Ecco finalmente un l ibro sul  marx i smo che il  
cristiano me d i o , trovan dos i  d i  fronte ai c o l leghi 
marx i s t i  s i a  sul posto di lavoro come ne l l e  un i
vers i tà , sarà in grado di  cap i re . E '  un l ibro 
per p r inc ip i anti , per co loro che vedono una sfida 
a l l a  loro fede ma che non conosc ono a suffi c i enza 
gli insegnamenti marx i s t i  ( e forse non abbastanza 
de lla  loro fede ) per sap e re c ome r i spondere . Trop
p i · d i cos toro si ri tirano e s i  nasc oridono . 

L ' A .  sp i ega con cura ' l e basi  dell ' i nsegnamento 
marx i sta ed incoraggi a  una ri sposta cristiana . 
Parla de l . rinnovato interes s e  per i l  marxi smo e 
d e l l a  s fida che e s so esercì  ta , del  rapporto tra 
marx i smo e religione , d e l l a  s fi da de l l ' e tica cri
stiana e dell ' ' uomo nuovo ' nel marxi smo e nel 
cri s t i anes imo . Cristianes imo e marxismo vengono 
confrontati a l l a  B ibbia  per scorgerne le lacune . 
I l  l ibro dimos tra però anche che i cri stian i  
hanno nell ' Evange lo r i sposte suffi c i enti . 

, <  
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