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Quattrocentocinquanta anni fa moriva Martin Lutero. Ecco cosa resta della sua «Riforma» 

Cosi la Germanfa 
loricordera 
La Oar mania ricotda Lutero con un 
lltto programma d) mostre, 
dlbattttl,rievocazloni.Le 
celabrazloni wno inizlata da 
Elsleban, citta dove II padn della 
Rlforma * nato e motto (1483-
1546). Ma morte Inlzlatrw sono 
pravltte nel luoghl teatro del trattJ 
tallentl della Uografla luterana 
come Wlttemberg, dove furono 
afflsee le famow te»l- contra II 
papato, II caatello della Wartburcj, 
non lontano da Eieenach, dove 
lotto la proterione dl Federico II 
Saggio tradusse la Bibbia, o 
Augusta, citta dove al avolee II 
contraddlttorio col legatl pontlllcl, 
o Worms dove II monaco venne 
•ottoposto a proceiso nella eede 
della Meta Imperiale. M o w in 
Germanla I llbrl pubbllcatl per 
ricordare I'annlvenarlo. I I paeee * 
religlosamento dMso quasi a met* 
tra pratestantl e cattollcl, I prtml 
sono .ufflclalmente 2 8 mllNml e 
4C0mlla mantra I secondl wno 28 
mlllonl. E ognl anno la distanza tra 
leduechieseslva assottfgllando. 
II dlalogo prottstantl-cittollcl va 
avantj ma le posbloni non 
•embrano avvlclnarsl dal punto dl 
vista teologlco. 

ia aiann oi maran Linen nmasia Integra oopo I I D II Dream, sotto un'antJca ttampa dell Antlcrlsto 

grande 
comunicatore 
Carta d'identita a s 
Paolo Rlcca, itudtoso, teologo • 
decano delta facolta va|doee dl 
teologia, e dlrettore cH una collana 
per I'edttrice Claudtana m cul si 
pubbllcano le opera dt Martin 
Lutero per rMsltame II pemlero 
riformatore e verlftcame lattuallta 
a 450 annl dalla naacKa. Tettl e 
stud. che mettono a confronto 
lelaboraztone ttorica del padre 
della Rlforma proteatante con la 
rlflesslone In atto nelle attre chleee 
crtitlane e nelle aitre religtonl o col 
pentlero fllosoflco lateo che 
riflotte aulla modemita. 
RleortMamo alcunl del test) dl 
Lutero piu Intcressantt tra quelll 
ripropoitl dall'odttrice Claudlana 
come, 

II servo arbltria>, «L'antlcrleto», 
«Scuola e cuttura , -Mat te , 
sacrlflclo e sacerdozio*-

• Al prof. Paolo Ricca, decano 
della Facolta teologica valdese, 
chiediamo che cosa rimane, a 450 
anni dalla morte di Lutero, della 
sua ftiforma, nata come reazione 
al commercio delle indulgenze e 
come superamento della crisi della 
Chiesa cattolica e del papato 
Quando, nel 1983, si celebr6 il 500° 
anniversano della nascita di Lute
ro, la nota rivista americana Time 
gli dedico la copertina con questa 
scritta: "Martin Lutero, un giovane 
di 500 anni» Percib, di Lutero si 
pud dire che rimane sicuramente 
I'essenziale del suo messaggio: Dio 
e grazia e liberta, I'uomo e un pec-
catore graziato, un prigioniero libe
rate. Questo messaggio non invec-
chia mai, anche se I'uomo con-
temporaneo ha difficolta a ncono-
scersi peccatore perche si sente 
piu vittima che colpevole e vive (o 
non vive!) la liberta piu come dirit-
to che come grazia. Certo, il divano 
culturale tra il XVI secolo ed il XX e 
enorme II cristianesimo, oggi, non 
occupa piO nella society europea il 
posto centrale di allora La religio-
ne nelle forme piu svariate ha n-
preso fiato e non manca chi parla 
di rivincita di Dio, ma, a mio pare-
re, il cristianesimo non e piu domi-
nante nella coscienza della mag-
gioranza degli europei. Ci6 nondi-
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• Quando il frate 
agostiniano Martin 
Lutero decise di pub-
blicare le sue 95 tesi a 
Wittemberg nel 1517 
si proponeva solo di 
denunciare lo stato di 
crisi del papato, la 
corruzione ed il com
mercio delle indul
genze della Chiesa 
cattolica di cui faceva 
parte, ma non di usci-
re da essa. La rottura 
awenne dopo che 
Leone X lo scomuni-
co nel 1520 con la 
bolla Exurge Domine 
«Sorgi, o Signore, e 
giudica la tua causa. 
Un cinghiale ha inva-
so la tua vignaii. Fu al
lora che Lutero, il 

quale aveva gia inviato ai vescovi 
ed a tutte le universita europee le 
sue 95 tesi ricevendo ampio con-
senso, lancio i) suo programma di 
rinnovamento ecclesiale trovando 
un terreno fertile perche veniva in-
contro ad una esigenza largamen-
te diffusa da almeno due secoli e di 
cui si era fatto interprete, tra gli al-
tn, gia Erasmo da Rotterdam, tanto 
da essere ritenuto un anticipatore 
di quel processo riformatore 

Non sono state, pero, mai evi-
denziate a sufficienza, pur nei tanti 
studi sulla Riforma, le ragioni di un 
cosi rapido suo successo, dato che 

tra la pubblicazione delle 95 tesi 
nel 1517 da parte di Lutero e la sua 
morte awenuta il 18 febbraio 1546 
erano trascorsi soltanto 29 anni. La 
verita e che Lutero fu un grande 
comunicatore, capace, non solo, 
di offrire prediche semplici ed es-
senziah, il catechismo (il pnmo 
nella stona a cui seguirono quelli 
cattolici), ma di intuire che il mez
zo per trasmettere le sue idee ad 
un piu vasto pubblico era la stam-
pa, inventata a Magonza nel 1446 
da Giovanni Gutenberg. E per met-
tere i fedeli in condizioni di attmge-
re direttamente alia fonte, senza al-
cuna mediazione del sacerdote 
che tra l'altro diceva ia messa in la
tino, bisognava tradurre la Bibbia 
in tedesco, ossia nella lingua parla-
ta, avendo cosi il mento di sop-
piantare la Vulgata latina e di unifi-
care i dialetti germanici. Sola fedee 
Sola Scrittura furono, poi, gli slo
gans per far comprendere che per i 
cristiani cid che valeva era la paro-
la di Dio, con la quale ciascuno po-
teva mettersi a contatto leggendo 
le Sacre Scritture, mentre tutto il re-
sto era superfluo e secondario. Fu 
questa I'altemativa ad una Chiesa, 
come quella cattolica, caduta in 
una crisi di identita per la corsa al 
potere ed alia corruzione da parte 
dei suoi alti prelati, e ad una teolo-
gia che si era allontanata dall'au-
tentico messaggio di Gesu e dalla 
vita sociale. 

Furono queste le idee che Lute
ro affidd alia stampa per raggiun-
gere, con centinaia di migliaia di 
esemplari dei suoi libn ed opusco-
li, la piu vasta opinione pubblica, 
tedesca ed europea. La Chiesa cat
tolica era nmasta legata alia lingua 
latina ed agli amanuensi dalle cui 
belle calligrafie e miniature nasce-
vano libn preziosi per le bibliote-
che dei ricchi signori, ma non per il 
popolo largamente analfabeta e 
povero per acquistarli. Era stata fat-
ta stampare nel 1453-1455 dalla 
Chiesa cattolica una Bibbia ma in 
lingua latina ed in grande formato. 
lnvece, 1'idea di stampare una Bib
bia, in lingua tedesca corrente ed 
in formato maneggevole, piacque 
ai piu grandi stampatori ed editori 
tedeschi (Gruneberg, Lotter, Lufft 
di Wittemberg, Froben e Gegenba-
ch di Basilea, Othmar di Augusta) 
che si misero subito al servizio di, 
Lutero anche per altre pubblica-
zioni. II18 agosto 1520 veniva, in-
fatti, stampato 1'opuscolo scritto da 
Lutero Alia nobilta cristiana di na-
zione tedesca in quattromila copie 
nella prima edizione e di II a qual-
che giomo in altre duemila copie 
nella seconda edizione. Froeben, il 
re dell'editona cinquecentesca, co
si scrisse a Lutero il 14 febbraio 
1519 dopo aver stampato alcuni 
suoi libri ed opuscoh: «Ho manda
te 600 esemplan dei tuoi opuscoli 
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in Francia e Spagna. Un libraio di 
Pavia, uomo eruditissimo e caro al-
le Muse, ha esportato in Italia buo-
na parte dell'edizione, nell'intento 
di divulgarla nelle vane citta. Inol-
tre ho spedito altre copie nei Paesi 
Bassi e in Inghilterra» In tal modo, 
le opere di Lutero, tradotte in varie 
Imgue, divennero dei ven e propri 
bestseller, 

Ma Lutero, che disegnava e di-
pingeva, cap! che un libro, un opu-
scolo oltre ad essere piu appetibili 
se di piccolo e medio formato e 
non grandi e pesanti come erano 
quelli della Chiesa cattolica scritti a 
mano, fossero piu comunicativi se 
illustrati con caricature aggressive 
e polemiche nei confront! del pa
pato. Fu lui stesso a preparare mol-
ti disegni satirici. Ma per dare mag-
giore lustro alle illustrazioni, antici-
pando le modeme vignette per il 
loro carattere caricaturale, chiamd 
a collaborare il grande pittore te
desco, gia famoso presso le corti 
del tempo, Luca Cranach il Vec-
chio (1472-1553), il quale, per 
contrapposizione, rappresent6 in 
numerosi quadretti le sofferenze di 
Crista rispetto ai godimenti mon-
dani del Papa e dei suoi cardinal! 
di Curia. Raffiguro la Chiesa di Ro
ma con il drago dell'Apocalisse o 
con la meretrice vestita di porpora 
e montata sopra una bestia rossa, 
tenendo conto che era risaputo 
che pontefici come Alessandro VI 
Borgia e moltt cardinal) avevano 
avuto ed avevano amanti Sono ri-
masti famosi di Cranach i quadretti 
su La Passione del Crista e dell'Anti-
cristo del 1521, riprodotti, ancora 
oggi, nei libn su Lutero della colla
na diretta per 1'editnce Claudiana 
da Paolo Ricca. Altre illustrazioni 
raffiguravano il Papa ed i cardinal! 
in atteggiamenti molto profani E 
Cranach fu anche autore del gran
de quadro ad olio del 1521, che ri-
trae Martin Lutero, contribuendo, 
cosi, a farconoscere il personaggio 
che, con la Riforma, aveva provo
cate, non solo, un grande dibattito 
nella stessa Chiesa cattolica che, 
per il suo nnnovamento, dovette 
concovare un Concilio (J545-
1563), da cui scaturi ta Contronfor
ma, ma aveva creato divisiom e 
problemi sul piano politico in tutta 
I'Europa tra regnanti cattolici e 
principi protestanti. La sua affer-
mazione della liberta di coscienza 
fu, inoltre, un'anticipazione dell'i-
dea modema di liberta 

L'altra significativa intuizione di 
Lutero fu di aver composto inni sa-
cri in lingua tedesca, arieggiando 
canti medievali o salmi davidici, fra 
cui il piO celebre - «Fermo baluardo 
e il nostro Dio, buona difesa e ar-
matura...» - ispirato al salmo 45, de
finite la «marsigliese dei protestan
ti" e cantato ancora oggi nelle chie-
se nformate. 

Lutero, quindi, non ci ha lascia-
to soltanto la Riforma, con le sue 
implicazioni anche politiche, ma 
ha insegnato che un'idea, anche 
se buona, se non e fatta arrivare al-
I'opinione pubblica con i grandi 
mezzi della comunicazione, puo 
rischiare di rimanere inefficace 

£S3II«.i i iI5 * La modemita del suo messaggio secondo il teologo Paolo Ricca 

«Una chiesa fratema e comunitaria» 
II decano della Facolta Valdese di Teologia, Paolo Ricca, 
racconta 1'eredita di Lutero a 450 anni dalla morte. Nel-
l'apprezzare la «novita assoluta» della proposta di Giovan
ni Paolo II nel mettere in discussione il suo «primato», indi-
vidua le nuove prospettive ecumeniche. Occorre impara-
re che per essere uniti non e necessario essere d'accordo 
su tutto. Le Chiese devono abituasi a vivere una unita co
me «diversita riconciliata». Ci vorra tempo. 

meno quanti cercano di capire il 
cristianesimo in profondita non 
possono non riconoscere che Lu
tero rimane un grande interprete 
della Scrittura 

Non potresti fare degll esempl 
concretl dl quanto resta oggi 
deirineegnamento dl Lutero? 

Rimane un nuovo modello di 
Chiesa, frutto dello smantella-
mento delle sue strutture gerarchi-
che e della sua declericalizzazio-
ne, un modello fraterno e non pa-
terno, comunitano e non autonta-
no perche, con Lutero, una parte 
cospicua di cristianesimo cambib 
volto. Rimane, inoltre, una remte-
pretazione del cnstianesimo co
me liberta che non aveva piu avu
to corso nella Chiesa dopo 1'apo-
stolo Paolo Da oltre un millennio 

tl cristianesimo era inteso e vissuto 
essenzialmente come ubbidienza: 
ora ridiventa un appello alia liber
ta, i cui echi hanno attraversato 
tutta la storia modema fino a noi. 
Rimane, come terzo esempio, una 
nsostanziazione biblica del di-
scorso cristiano che allora non 
aveva avuto precedenti nell'intera 
stona cnstiana e il cui valore per-
manente e programmatico per 
tutta la Chiesa e oggi nconosciuto 
in ogni ramo della cristiani ta. II 
cnstianesimo o e biblico o non e. 
E rimane, come quarto esempio, 
la liberazione dell'ordinamento 
civile dalla servitu imposta da una 
visione lerocratica della societa e, 
quindi, 1'emancipazione dello Sta
to dalla Chiesa. Lutero difende 
I'autonomia dello Stato nei con
front! delle pretese primaziali del 

pontefice dominus mundi e ne ri-
vendica la legittimita a fronte dei 
furori eversivi deH'apocaiittico 
Thomas Muntzer. Si creano cosi le 
premesse per quello statute di lai-
cita delta politica che e un bene 
prezioso delle democrazie mo
deme 

Lutero, pur Interpretando con la 
sua Rlforma un'eslgenza vtva 
nella Chiesa cattolica (Erasmo 
e consMerato perslno un suo an
ticipatore), se non fosse stato 
scomunlcato da Leone X nel 
1520, avrebbe dato luogo ad 
un'attra Chiesa? 

Certamente la scomunica (che fu 
frutto di una decisione affrettata, 
poco documentata e non abba-
stanza meditata) aggravo la situa-
zione esasperando il contrasto e 
ponendo Lutero davanti ad una 
alternativa lacerante- o la Chiesa o 
I'Evangelo Lutero scelse TEvange-
lo. Cosi egh chiamava il messag
gio della giustificazione gratuita, 
immeritata e mcondizionata del 
peccatore e la Chiesa lo scomuni-
co D'altra parte, questo messag
gio, preso sul serio, non compor-
tava soltanto una riforma della 
morale e della pieta (come auspi-
cava Erasmo e con lui tutto I'uma-
nesimo cristiano) ma anche della 
dottrina e delle istituzioni. Roma 

awerti immediatamente che la 
proposta luterana, se fosse passa-
ta, non avrebbe corretto soltanto 
abusi e degenerazioni, eliminate 
vizi e scandali, restaurando 1'ordi-
ne, il decoro e 1'onore antico, ma 
avrebbe rivisitato criticamente 
i'intero patrimonio dottnnale del
la Chiesa ed avrebbe anche rio-
rientato e riqualificato e piu che 
una riforma sarebbe stato una ri-
fondazione della Chiesa. Non si 
accetto neppure, allora, la propo
sta, avanzata dai principi prote
stanti alia dieta di Augusta del 
1530, di coesistenza pacifica al-
1'intemo dell'unica cristianita oc
cidental (I'Onente cristiano si 
era gia separato) tra Chiese rifor-
mate secondo la visione di Lutero 
e Chiese nmaste fedeli al modello 
tradizionale Era, in sostanza, la 
proposta di una «diversita nconci-
liata». Ma venne respinta e la rottu
ra fu inevitable Meta circa della 
cristianita europea, nconoscen-
dosi nelle posizioni di Lutero, si 
costitui come vera Chiesa, dando 
luogo ad una nuova articolazione 
del cristianesimo storico 

Giovanni Paolo II, sviluppando la 
Hnea ecumenlca dl Giovanni 
XXIII e dl Paolo VI, rlconobbe nel 
1980 a Magonza le «colpe» che 
portarono -aU'lnfellce dlvlekme 

del cristiani-, e si paragond, In 
quel vlaggto In Germanla, a Lu
tero come un -pellegrinagglo. 
nella terra della Rlforma. Da al* 
lora che cosa e camMato? 

11 nconoscimento genenco di «coI-
pe» nella vicenda che sfocid nella 
divisione tra protestantesimo e 
cattolicesimo (senza dubbio la 
piti profonda tra tutte quelle - so
no tante - verificatesi nella lunga 
storia cristiana) e utile perche to-
glie a ciascuno ogni presunzione 
di innocenza e induce ogni Chie
sa ad un salutare esame di co
scienza, ma non aiuta a fare chia-
rezza sulla natura del contrasto e, 
soprattutto, sul significato della di
visione. Si parla con grande facili
ty (o inconsapevole leggerezza) 
del «peccato della divisione», sen
za mai chiedersi quale fosse la le
gittimita evangelica dell'unita in-
franta. In effetti, 1'unita entrata in 
cnsi prima nel 1054 con la divisio
ne tra Onente ed Occidente, e, 
poi, nel 1517, con I'miziativa di 
Lutero, era ed e un'unita imper-
niata sull'istituzione papale e 
quindi fortemente influenzata dal-
1'ideologia tmpenale, tanto e vero 
che gia i Valdesi medievali soste-
nevano che il papa non e succes-
sore di Pietro ma di Costantino. 11 
papato, cosi come e oggi, non 

pud essere accettato da ortodossi 
e protestanti come perno istituzio-
nale dell'unita cristiana. 

Quail novtta ha Introdotto II Papa 
con la proposta dl rhfJscutere II 
suo -primate* con lenctelica Ut 
unumslnt? 

La disponibilita del Papa a discu-
tere con ortodossi e protestanti i 
modi di esercizio del primato po-
nificio costituisce una novita asso-
luta che potrebbe sbloccare la si-
tuazione. Speriamo che la propo
sta diventi operativa per saggiarne 
la reale portata Ormaic'euncon-
senso abbastanza ampio tra le 
Chiese nell'intendere I'unita come 
«diversita riconci!iata», anche se 
sono ancora malate di unanimi-
smo e non hanno ancora impara-
to che per essere uniti non e ne
cessario essere d'accordo su tutto 
D'altro late, ogni Chiesa ama !<• 
proprie diversita (ad esempio i di-
versi ordmi nel cattolicesimo) ma 
non altrettanto quelle altrui (ad 
esempio le diverse denommazio 
ni nel protestantesimo). Le Chie
se devono imparare che la diversi
ta e bella dappertutto perche, in 
fondo, ogni Chiesa e m se una di
versita riconciliata Ma ci vorra 
tempo prima che le Chiesa si abi-
tuino a vivere queste modello di 
unita nel loro rapporti le une con 
le altre. DAI S, 


