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L'llfTERVlSTA. II pastore Paolo Ricca e Teredita di un teologo scomodo e moderno 

Bonhoeffer 
e la nuova Chiesa 
d'«opposizione» 
II 9aprile 1945 nel lager di Flossenburg, il teologo Dietrich 
Bonhoeffer, nalo a Breslau il 4 febbrab 1906, veniva im-
piccato e bruciato per essersi opposio al nazismo come 
pastore delia >Oiiesa confessante>.. La sua figura e la sua 
opera lornano al centra del dibattito storico e teologico: 
su questa importante eredita culturale abbiamo irttervista-
to II decano delta Facolta teologica valdese e docente di 
storia del cristianesimo, pastore Paolo Ricca. 

ALMCTVMNTtMr 
• Quando il 9 aprite I945venne 
tatlo satire sul patibcHo nel lager di 
Flossenburg (insieme a Canaiis, 
Osier, Sack, Sliunck eGehre), Die
trich Bonhoelfer aveva 39 anni ed 
era gia un teotogo affermalo. Ra-
dlato dall'lnsegnamento nel 1936 
perchf pastore della Chiesa confes-
same ossia resistente al nazismo, 
Dietrich Bonhoeffer, cite eta stato 
BIS ad (nsegnara a Londra ed a 
New York dopo aver conseguito Ja 
libera docenza a Berlino, venne 
nuovamenie invitato nel 1938 a te-
nere dsi cowl in Usa, Ma votle rien-
irare all'infelo della guerra <per star 
vtclno al mio popofo nelia prova». 
Nel 1943 hi arrestato dalla Gestapo 
come roembro delta Resistenza al 
nazismo e II9 aprlle 1945 hi impic-
catoe bruciato a Flossemburg. 

A Paolo Ricca. decano della Fa-
coHa leologlca valdese dove Inse-
gna storia del cristianesimo. chle-
dlamo di spiegaie quale messag-
gio ha lasciaw Dietrich Bonhoeffer. 
•Sonhoefler ci ha lasciato un mes-

saggio religiose e di testimonlanza 
di fede - c i dlcesubito- un mes-
saggio culturale tiguatdo atla no
stra societa, il coskldetto mondo 
dtventaio adulto, e poi c'e un mes-
SBBgiOpoHtiCOii. 
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L'eiedita di Bonhoeffer consiste 
nella volonta di piantare I'albero 
della fede cristiana nel lerreno. so-
venle arido e cumunque pietoso, 
della coscienza secolarizzata del 
nostra secolo dove Dio i poco in-
dwiduabile nel senso che £ diffici
le vedere dove si manifesti. 

A PFOPMKO, BMhwffM ha dttto 
tiwM>in*lt*tti(tttU-. 

SI, c'£ anche un'allra affermazio-
ne In cu i si dice che -il (rascenden-
te e il prossimot, il cosiddetto -al-
diqua». Una delle operaiioni che 
Bonhoeffer ha compiulo a stata 
quella di affermare che non ci so-
no due mondi, ma ce n'e uno so

lo. Un'intulzlone moldo profonda 
e molto feconda percui Dio si cot. 
loca nella traiettoria tra te e il tuo 
psossimo, Quello e b spazio di 
Dio die sostituisce la categoria 
dell'infinitamente lonlano con 
quella dell'infinllivamente vicino 
ed afferma una presenza di Dio le-
gata airumano. Ami. Bonhoeffer 
tende a far coincidere il cristiano 
con I'umano. 
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Hanno inciso molto su certe cor-
renti leologiche ma poco sulla co
scienza media del cristianesimo 
ecclesiasBco. La sua grande pro-
posta, che era quella di una rein-
terpretazkinelaicadei concetti bi-
blici costituttvi del cristianesimo -
la salvesza, la redenzione... - e ri-
masta a livello di progetro senza 
che sia enlrato nella quotidianita 
dell'eslstenza della Chiesa. Ha ra-
gione un suo autorevole intetprete 
olandese, il professor Weiland, il 
quale ha detto: «Noi stiamo anco-
t» rincorrendo Bonhoeffer*. Cioe 
egli fl molto pid avanfi nell'espe-
rienza cristiana di quanto non to 
sia il cristianesimo dl questo fine 
millennio. La sua. quindi, e la soli-
tudine di un pioniete che esplora 
tetre sconosciute cost come quan-
do lega I'Mea di Dio alia categoria 
dl impotenza rispetto a quella tra-
dsionak' di onnipotenza. Intui-
zioni che si trovano soprattutto 
nelle sue lettere dal carcere con 
cui introduce un nuovo linguag-

gio, una nuova grammalica della 
fede che fatfcano per entrare nella 
vita delte varie confessronl cristia-
ne. Bonhoeffer, puressendoforte-
mente radicato nel protestantesi-
mo e nel luteranesimo, ha pensa-
to in una maniera ecumenka an-
dando anche oltre per cui lutU ci 
sentiamo interpeltati dal suo di-
scorso coraggioso e dalla sua te-
stlmonianza straoidinaria di vita e 
di fede. Voglio ricordare che 
quando il pastore Visser't Hooft, 
che diventera segretario generate 
del Consigho Ecumenico delle 
Chiese, gli chlese nel 1941, mentre 
gli eserciti hitieriani avevano con-
quistato mezza Europa, «lei, si-
gnor Bonhoelfer, per che cosa sia 
piegando in questo tempo?*. Lui 
rispose: <Sto pregaftdo pet la di-

sfatta del mio popokx Una rispo-
sla drammatica per cui solo da 
una disfatla, nella quale lui slesso 
lascera la Vila, aviebbe potulo ini-
ziare una rlnascita spiritua le e mo
rale per la Germania. I'Europa, il 
mondo. 

Forts auaatort tap atmeaiag-
gtocaHurato. 

II suo messaggio culturale e legato 
alia sua celebre espressione del-
ruomodiventato adulto che non k 
allio che una ripresa della rifies-
slone kantiana sud'illuminismo 
pet cui in un'era in cui I'uomo 
pensa con la sua testa, decide au> 
lonomamente e responsabilnten-
te del suo destino, esce dalla tute-
la di autoiiti umane, religiose, di
vine. Si iratla di un processo, se-
condo Bonhoeffer, che, iniziato 
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nel tardo medioevo, rendecon I'il-
luminismo I'uomo autonomo pri
ma di tutto dall'ipotesi DW, Jall'a-
priori leligioso. Si costrulsce una 
civilti ed una umanila che pre-
scinde dall'ipotesi Dio. Per Bo
nhoeffer i I pfobiema oggi * Cristo, 
da una lato, e I'uomo diventato 
adulto, daN'aliio. 

r mnc' iilmio i nn I aniinrilii 
PDWca, 

Bonhoeffer, pur proveniendo da 
una nadlzione hjferana che e lea-
lista verso i poteri costituiti, ha in* 
segnato e testimonteto il dovere di 
resistere al tnanno frno a cance'-
lame lesistenza. Un aBo che aBo-
nhoefer i costato I'isolamento, 
anche all'lnterno della Chiesa 
confessanie che era la punta 
avanzala della Chiesa evangelica 
nella lotla al nazismo. e la vita. L'i-
dea diuna Chiesa all'opposizione 
e nuova nella trad izione cristiana. 
Per Bonhoefler e il cotpo di Crislo 
che si oppone ad una minaccia 
per I'umanita. Quindi il messaggki 
teologico e politico di Bonhoeffer 
ha avuto un'onda lunga. Senza it 
suo insegnamento non si capireb-
be 1'espetienza di Martin Luther 
King negli Usa e quella dei movi-
menti di llberazione di base in 
America latum, fiin Germania che 
nasce, di fronte a Hitler, la Chiesa 
di opposizione che non esisteva in 
generate, tranne frange minorita-
rie. Le Chiese avevano sempre be-
nedetto I'cHdine esistenle. Con Bo
nhoeffer la Chiesa diventa un sog-
getto di opposizione, di rinascita 
spirituale e morale per un popolo 
e, solta la sua influenza, si svilup-
pano. in Europa e net mondo, i 
movimenti ecumenici contro il 
•azzismo e le guerre, contro un or-
dine ingiusto e per (a pace. II gran-
de fatto nuovo di cui Bonhoeffer e 
il simbolo e la spinta perche le 
Chiese diventino un giomo forze 
di rinnovamento per la costruzio-
nediun nuovo ordinemondiale. 
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Le nostre guerre 
Di nuovo: che cosa 6 giusto fare 
di fronte alt'ammontaie di soffe-
renze e violazioni di diritti qua e 
la per il mondo? La nostra re-
sponsatiilita 6 la nostra capacila 
di risposta- come rispondere 
agemi e a event! che distruggo-
no quanto per esseri umani ha 
valore? Forse, vale la peria di ri-
flettere sulla grande lezlone di 
Gandhi. 
-Sorprendentemente, la mas-

sima del maestro della non vio-
lenza non t: «Astieniti dalla vio. 
Ienza». Essa 6 piuftoslo; «Agisci 
in modo che la tua azione ridu-
ca quanto piu e possibile la vio-
leitza a lungo terming e in tutte 
lesueformei. 

Gandhi, come ha mostralo 
Giuliano Pontara nell 'importan
te introduzione agli scritti sulla 
non violenza, 6 consapevole 
della nostra responsabilita di la-
r^rbUanci accurarJ delle conse-
guenze delle nostre scelte e del
le nostre azkmi. Un'etica della 
responsabilita ci chiede dl valu-
taie le azioni per le conseguen-
ze one esse hamw nei termini di 
minimizzazione della violenza 
evitabile. Per questo, possiamo 
award di fronte a scelte tragi-
che. scehe Ira alternative che 
implicano entrain becostimora-
li. <La vita di un uomo non 6 
un'unica via diritta. ma un intrf-
co di doveri motto spesso tn 
contrasto fra loro. E si £ conti-
nuamente chiamari a scegliere 
fra un dovere e un altro». 

Mel grande disordine mon
d i a l delle guerre post-guerra 
fredda, la lezionedi Gandhi sut-
la nostra responsabilita di sce-
gliere e, a volte, dl scegliere fra 
mali 6 una di quelle su cui vale 
la pena di meditare. Per orien-
tarci, almeno, nei tempi della 
difficile deliberazione e della in-
certezza, 
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A volte per fare una buonaaBionec'&biHocfnodi tame piccole azfoni. Come quelle che Awenimeritl mette in vendila a centomila lire l'una. Aproposito. chi viricorda il pesce brurto e cattfvo qulsotto? 
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