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La vita di Dietrich Bonhoeffer 
Teologo epastore evangelico 
nella Germania nazista 
L'opposizione al regime 
e la morte a Flossenburg 
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I
poterl ecctesiasUcI di ambe-
due le confession* crisliane, 
la protestanle e la catloltca, 
usclti malconci dalla rivohj-

zione del '19, Melgono la salvez-
za dalla toweislone comunisla e 
si 5c(iteranocol nazlsmo, patese-
menle o con dislinguo pli) Che al-
Iro vcrtiali. La massa dei fedell 
plaude, pochi mi^ugnano, |x>-
dilssimi si oppongono. Tanto 
che Hitler, in un diacorso del 23 
marao 1933, pud affermare; ill 
Rovemo della nazione vede nelte 
due cwilesskinl crisliane i (aOori 
piu Impodanti per la conseiva-
zkme. della nostra nazione*. DI 
lalto, dorx) la svolla hlileriana le 
chteseipraano a riempirsi, la«eli-
gfoiW.Aa' W W «t auSB. i,P*W e 
i pastarj sopo rlveiili tome nel 
•bijon feriipo anllcm, Di Ironte a 
questa resunezione eccleslastica 
hanno una rilevama secondarla 
gll scfezl col nuovo regime dovull 
alia pretesa dellu stalo di control-
lare tutte le isliiuiloni cultural! e 
rassociaatonlsnio spectalmente 
Biovanlle. Trrllevanii di fatto risul-
tano le slesse condanne verbal! 
delle chiese verso gll aspetti pid 
impresentablll del nazismo. Pio 
XI, nfl 1937, spustera addirlllura 
la data dell'usclla ufficiale di 
un'enciclica, la "Mil brennender 
Sorge", che denunciava alcuni 
asperll della cullura nazlonal-so-
cialisla, in modo da pubblicare 
prima di questfl un'altra enclcll-
ca. la «DWni RedempkMis*, con-
tro II comunistno, tedatta in real-
ta in un momento successiro. 

La chiesa evangelica non me-
va cerlo bisogno delle solteclta-
iioni romane per schlerarsi: gia 
dal luglio 1933 e dominata dai (1-
lonazlsti «tedesco-crlstlani» che 
netle e(e?tonl ecclesiasticbe del 
luglio di que II'an no ottengono [I 
70S, del voti e si apprestano a 
coniigurarc le istituzioni ecclesia-
silche come -chiesa nazionalen 
all'lnsegna del motto •Unpopoto. 
un ReKh, un Fuhrer, una Chie$a«. 

In questa drammauca situazio 
ne un pugno di pastori evangelic! 
rlfiula obbedienzfl alia Chiesa na-
zionale e (onda una chiesa alter-
naliva. Quesla si chlamera la 
•Chiesa confessante» perch* ba-
sata suite coctfesslone o profes
sions di (ede nella unicita della 
Grazia di Dlo e della sua Parola 
c(Hne fonte di salvczza. Su tale 
unicita essl fondano, in una spe
cie di revisione crlllca della con-
lessioneprotestanle, lautonomla 
radIcale della Chiesa rispetlo ai 
poterisecolarl. 

Fra i promolori e principali ani
mator! della -Chiesa confessanle" 
i-'* Dietrich Bonhoeiier. La re-
pressione del regime contro 1 dis-
sidcnli & un crescendo di spieta-
tezza e tncisivila. DI (ronte a tale 
escalation cedono quasi tutti: al
cuni poslori incomincianoatace-
re suite leggl razziali e sulla perse-
cuzkine contro gli ebrel; allri si 
piegaiio, quando. nel 1938. viene 
imposto a lultl i pastori e i teologl 
il giuramento di [edelta e obbe-
dk»nza -al Fuhrer del Reich e del 
popolo tedesco, Adolf Hitler-i gli 
ullimi rcsislcnli crollano all'inizio 
dolla guerra, quando il rllluto del 
flcrvizio mllilare viene immanca-
iiilmcnte punilo con la lucilazio-
nc Karl BaMh incitfl a resislere oi-
ire tigni limlie. ma lo fa dal sicuro 
rihigltisvizzeru. 

Anihi1 Boi!hoelfer, nel uiugno 
IHS!>, si Irova al sicuro. E negll 
Uwi ddvcgl i* stawolferto un in-
f i i r ini di inscgnametito. l-a sua 

loritananza e un solhevo per que) 
die rlmane della -Chiesa conies' 
sante», rldotta ormai a istanze in-
dividuali raccliiuse nelle cosclen-
ze Sembreiebbe un bene per tut
ti che restasse luori Se tomasse, 
la sua no(a radicahla non^icon-
setirebbe di plegarsi al servizio 
mititare ed esponebbe sestesso e 
gli allri rischi gravlssimi. Nono-
stanteciO, nel luglio, poco prima 
dello scoppio della guerra, deci
de a sorpresa di tomare in Ger
mania, Oopo la morte si e scoper-
lo II segreto mollvo. II leologo pa
cifists, di fronte al consolidarsi 
senza scampo del regime della II-
legatita e del terrore, medlta di 
awfcinarsi alia cospirazione. 

Di iaUo. attraverso Ja cqmplicj-
tA di un cognato, liescea inflltrar-
si neH'ulhcIo di spionaggio e con-
Irospionaggio pressoilComando Unapsrh«U«1SSR«rlt9(t«oe<IVIanMtnll93S John Phillies 

Lager per Feretico 
supremo dell'esercito. Col molo 
u(ffciate di tcorriere della difesa>, 
ckrfdello spionaggio, viaggia per 
I'Eutopa e riesce cost a passare 
alie nazioni «nemicne" informa-
zioni sui piarii del movimento te
desco di resistenza. E glunge il 
momento della decisione eslre-
ma: I'inserinienlo nel compbtto 
per uccidere Hitler. Sospettato. 
ma In un primo momento senza 
prove carte, viene arrestato il 5 
aprile 1943erinchiusoinvaiicar-
ceri e lager, fino al giomo della 
implccagione. Insieme ad altri 
cinque complici. nel campo di 
Flossenburg. II rumore delle 
esplosioni del fronte bellico che 
slawicina inesorabilmente copre 
le ullime parole del condannato 
a morte: "Quesla e la fine, per me 

tenebrato nel piu profondo deila 
coscienza e della fede dalla Ion-
tana nza o dalla impotenza di Dio 
di fronte agli orrori mai visti di 
una guerra senza !imiti E ancota 
oggi lali square! si aprono a cbi 
legge o ritegge di un •Cristianesi-
mo senza religione« in un «mon-
do maggiorenne» e di una vila se-
colare che diviene aulenticamen-
te umana nella misura in cui si li
bera dalla dipendenza dell'idea 
religiosa di 0x>. Vivere e operare 
<ome se Dio non esistesse- [on
da la ricerca promettente di una 
-fede laka perche radicala nella 
Parola di Dice in quella sola, pa
rola viva. storicamente dinamica, 
non pietrilicata». 

Queste idee hanno lalto ormai 
il giro del mondo e oggi I'aspetto 

Le ultime parole davanti al boia 
"Questa e~ la fine, per me il prindpio 
della vita Credo nella fralellanza 
universale aistiana che va al di la 
di tutti gli interessi nazionali* 

il principio della viia. Credo nella 
fralellanza universale crisliana 
che va al di la di tutti gli interessi 
nazionali». Dopo oito anni. nel 
1953, la commemorazionedi Bo
nhoeiier nel lager di Rossenburg 
sara disertata dalla geiarchia ec-
clesiastfca, peril motivoche lim-
piccato era un opposilore politi
co finilo male e non un martire 
della Chiesa. Era un lenlativo 
maldeslro di ccintenere I'ondata 
di consensi a livello mondiale 
che stava riscuolendo la teologia 
di Bonhoeffer. 

La pubblkazione di Lellere e 
scritti dai canreie (Reaisfmn e re-
sa) faceva intravedere orizzonli 
teologici di una ardilezza da in-
frangere i conlim di tulle le siste-
nidzioni idco logic he delle chiese 
crisliane e di tulle le altrc istitu
zioni religiose. Squarci di libera-
zione e di sppranza si aprivano a 
chi cercava una luccscossoeol-

dinamico della persona di Bo-
nhoetfer emerge da due recenti 
pubblicazioni: Renate Wind, Die-
Inch Bonhoeffer (Pie m me. p, 
144. lire 12.000) e Eberhard Beth-
ge. Dietrich Bonhoeffer. amicizia 
vre&stenza (Claudiana. p. 203, li
re 24.000). 

Renale Wind, insegnanle di 
teologia e membra della Com-
mi.̂ sione ccclesiate tedesca per 
la pace, offre gia nella premessa 
del suo libro la chiave di lettura 
dinamica della biografia del teo
logo e pastore berlinese: "Dietrich 
I'ciriva da una famiglia in cui si 
sapeva chi si era e dove si siava. 
Per lid invece ciO era rimasio un 
problems sempre aperto. e di 
roniinuu esigeva una risposla-. II 
moiivo ricorrcrite di Wind Hono le 
frasi: -in divehi^^e -ollre iconfi-
iii" Uia nella viia dcllo sludente 
di tctibgia. \K coglie lale dina-
luiea.quandtisi Ira'la di scegliere 

Ira la cultura raziortalista di Har-
nach, a cui il figlio della borghe-
sia illuminata & state lormato fin 
da piccolo, e la "teologia dialetti-
ca> di Barth. Un'altra lappa del-
l'"itinerario di esodo» di Bonhoef
fer viene individuals nel primo 
soggiomo negli Usa a New York. 
LI iesce per la prima volte dalla 
sua campana di vetro cultural-
mente borghese, incontra degli 
uomlni che impersonano un cri-
stianesimo socialee politicon. So-
no i crlstiani del ghetto nero di 
Harlem e delle chiese-magazzjno 
degli slum. "Inizia per lui un pro-. 
cesso che cosl descrivera in po-
che frasi' "Per la prima volla sono 
arrivalo alia Bibbia... e in modo 
particolare al d iscorso della mon-
tagna'i-. LI I'autore individua la 
terza lappa dell'«esodo», quando 
il paslore in ceica di se stesso in
contra un amico francese che kr 
scottvolge e lo convene con la 
sua convinzione -che essere cri-
sllanl signifies... praticare la co-
munita deicristiani nella lede, su-

E;rando(«ni confine". E quando 
ietrth. tomato a Berlino. viene 

incaricalo di preparare alia cresi-
ma una «classe inselvatichila del 
(juaniere operaio di Prenzlauer 
6erg», riesce a trasformare quegli 
animaleuiin una •miovacomuni-
ti» che. come strive ancora la 
biografa. ~va oltre i confini della 
Chiesa borghese» ed annuncia «la 
lutura idea di un "crislianesimo 
senza religione"». 

Finora i confini oltrepassati so
no pocactsa di fronlealleveree 
proprie muraglie individuate <lal-
laulore in alcunc scolle cariche 
di conscguen^e teologiche e di 
luturo. la Stella della solidarieta 
piena con ijli ebrei perseguilali. la 
quale comporia il rifiulo della 
teologia cristjan,) come verita 
esclijdenrc: la scelta della disob-
bedietiza verso I'autonta eccle-
siastica ulltciale e della costitu-
zione di una chiesa altemativa. 
Stella che significa lalloiilana-
mento dalla leologia della sacra-
lila tlei legillinii poleri: la scelta 
ilel pat"ifî ult> che exclude l.i teo-
lugii) della guerra giusia: la stt'lla 
di unVtK'<i della sliuazione e del

la responsabilita personate in op-
posizione all'elica dei princlpi 
che calanodall'afto senza riguar-
do alia vita concreta della gente e 
infine la scelta della destituzk>ne 
del Dio delle religion!, delle etnie, 
delle societa e delle culture, per 
un'immaginedel divino legata al
ia sola fede, un'lmmagine del di
vino depurata dalla violenza del
le religion! ed anil radicala nel 
grido di sollerenza e nei contorti 
processi di liberazione di lutte le 
vittime. 

La chiave di volla e nelle pagi-
ne 157 e 158 del libro della Wind. 
Un'ampiacitaziones'lmpone: 

•Dopo gli allacchi aerei che fan-
no morti e leriti anche netl'istituto 
di peno di Teget. viene ingaggiato 
come iViferniie/e OUSYIMI-IO. Impa-

guordare una buona oolla aigran-
di eventi delta storia universale 
dot basso, dalio prospetiiua degli 
esclusi, dei sospelti. dei maltroua-
ti, degli impotemi, degli oppress! e 
deiderisi, in breve deiso/leienti". 
(...) £<l capovolgiinento di lutto 
d6 die I uomo religiosa si attends 
da Dio... Non lalto religioso fo il 
cristiano, ma il panecipare al do-
lore di Dio nelta Vila del mondo... 
Gesti non invila ad una nuoi)a re-
ligione. ma alia vita. £'ton otJ Die-
Inch perviene al suo grande lema 
Andiamo inainlro ad un tempo 

del lutto religioso. Gli uomini non 
possono semplicemenle. cosf co
me efkttivamenle sono. essere piit 
religiosi... Dove bo ancora posto 
Dio?-~. 

Le scelte delta solidarietd piena 
con gli ebrei perseguitati e del pacifismo 
che esclude la teologia della guerra giusta 
L 'idea del divino legata alia sola fede 
e depurata dalla violenza delle religion! 

ra a cotioscere uomini apparle-
nenti oi piO diversi ceti sociali 
L'impressione che uomini. non 
lormati ne dalla lede crisliana ne 
da una cultura civile, possono es
sere riflasuii, soixorrevoti, e pru
dent! compagni di ballaglio. men-
tre lui nel suo 'iagei'. la Chiesa e 
la horghesia. aveva dovnto coin-
batlere con t'opporttuiisrno e I'ac-
comodomenio. La concezione che 
Dietrich s'era /alto di "elite'1 e di 
'ptebe" oengono scanvolte Peni-
no quei prtgionieri prolelari. die 
nei loro atieggiamenh gii nman-
gono dtmnei. fanmtpartedi Quel 
la comunila alia Quale oia appar-
liene anche tut. Dietrich non man-
liene piu le disranze nella coinu-
mid d'emergenza ill Tegel da ed 
espenmetita la solidarietd Evan-
geio e irila diivntano ia slessa 
ideiilica ttisti "Rimane un'espe-
nenza di lahre incoinparaliilp il 
lattf die ahbiaimi impnraio a 

II libro della Wind scorre come 
un romanzo awincente e ci con-
sente di rileggere in chiave di 
"processo- cultural e sociale lul-
ta la storia della prima meta del 
noslro secolo Sulla stessa lun-
ghezza d'onda, sebbene Iram-
mentario e adalto a pcrsone gia 
introdotte nella conoscenza di 
Bonhoeffer, il libro di Eberhard 
Bwethife. paslore e teologo. La 
pubblicazione, in realtacurata da 
amici di Bwelhge. comiene alcu
ni scritti di questo protagotiisla 
del movimento ecumenkro. col
laborator di Bonboefler. £ lui 
the ha puoblicato per la prima 
volta le "Letlere dal caicere«, in 
quanlo ne era uno dei deslinatari 
privilegiali E lui. sopratlulio, che 
ha impedito che la figura di Bo
nhoeffer (osse imbalsamala e si e 
lattocaricodiproseguireritinera-
rio di csndo, interrotto prowiso-
ri amente da 11 'i mpiccagione. 
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I
racconli di Margaret Atwood 
raccoU (a cura d FVancesca 
AvanzinO nel volume Le uo-
va di BarbabUl sono racconti 

di donne, Donne energiche, co-
raggiose, rnadrl lormidabili della 
generazkme nata inlomoalla pri
ma guerra mondiale; e donne 
della generazlone deH'autrice 
(che e nata in Canada nel '39), 
cresciute in un mondo non pill 
guidato dal rapporlo con la terra 
e con la natura ma equilfcrato da 
un veruginoso progresso tecnolo-
gico e dall'alienazione della reah 
ta urbana. Ma anche queste ulti
me, sebbene di donne senza 
paura come la Emma del quarto 
racconto "tion ce ne siano lante». 
sono dorate di un oanqulllo co-
raggioche, in un mondo che non 
£ piu degli uomini •fortU di un 
tempo ma che non £ neppure lo
ro, le aiula a tenere a bada. come 
Alma e Wonne, il nucleo di follla 
che a voile le minaccia, oppure, 
piu semplicemenle, le prelese e 
le incerte sicurezze dei maschi 
che leciicondatio. 

Sono temi ncorrentt nella nar-
rativa della Atwood, attenta, sin 
dal romanzo d'esordio. ynorfon-
na da mangiate (1969), ai dilem-
ml della condizlone femminile, e 
agguerrita sosteninice della drfe-
sa dell'ambienle. II grande pregb 
della Atwood (a parte qualche 
caduta. come nel pretenzioso 
Racconto dell'Ancetld) sta nel Ca
lais queste preoccupazjoni lema-
tictie in un racconto di plena au-
tonomia e verita, llbero dalle 
trappole deH'ideologia e lllumi-
nato da un'invenzlone narrallva 
in cui abilmente si afflancano im-
maginaiio e realtil. II rispetto per 
la natura e fatto di conoscenza e 
riconoscenza, come neH'ulltmo 
racconlo, lorse in parte autobio-
grafico, almerro per quanto ri-
guarda la figura patema. II rispet
to per le donne £ il rispetto che 
esse hanno di se stesse: eon gli 
uomini, ben che vada, capaci sol-
lanlo di cogliente il riflesso. Le 
donne del presente sono enor-
memenle piu libera e disincanla-
te nei rapport! sessuali rispetto a 
quelle della generazkme prece-
dente, che non li nominano mai. 
Ma questo non e decisivo: gli uo
mini con cui hanno a che lare 
sembrano pone non meoo pro
blem! di quell! di un tempo, sen
za neppure oflrire il (dubbio) 
vanlaggio della solidita. 

La taccolla ci presenta una gal-
leria di volti e di atteggiamenti 
femminili di lorte intensita. Su tut
te splccano le madri e le ragazzi-
ne dei due primi racconti (forse i 
pifl belli). e poi la concrete e ge-
nerosa Lulu e I'ullrasicura (ma 
solo fino alia penultima pagina) 
Sally. Belle le figure di donna e 
belli i racconti. che hanno anche 
il merito di confermare Indiretta-
mente una realta indiscutibile: e 
cioe che <^ni volta che vi novate 
di fronle un uomo che sostiene di 
capire dauvero le donne potete 
essere cert! di avere davann' un 
cialtrone(e/ounilluso). 

II mondo descrillo da Margaret 
Alwood e un mondo difficile, do
ve diflictll sono i rapporti lia uo
mo e donna e dove difficile 6 il 
rapponoche luomo infligge alia 
natura. Quale he segno di possib
le salvezza timavia e'e; e forse, 
come nota la Avanzini nell'intro-
duzione, a salvarci sara -il distac-
co e I'iroma. come quella che sot-
lilmenie petvi.de ogni pagina del
la Atwood-. 
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