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Assassini di gloria 
Mel romanzl polizieschi II 
penonagglo che d i awlo 
all'azlone * anche dl regola quello 
eha plu rimana In ombn. Nan 
sempre la aua Identlta cl a Ignota 
(la aerie del -Termite Colombo-
Inaegna). Sempra peri per 
sfugglro alia gluttizla I'assassino 

deve nascondersl, camuffarsl, 
occultare le tracce. II suo delltto 
sara perfetto se egll avra saputo 
tore In modo che nessuno poasa 
risallre a lul. Ma aveva vlsto bene II 
commlssario de Vlncenzl (II 
celebre protagonists del romanzl 
gialll di Augusta Oe Angells): II 

delltto a suo modo e un'opera 
d'arte. E pud un artlsta accettare 
che la sua opera clrcoll anonlma o 
pegglo sotto II nome dl altri? No, 
non pud. Lo testlmonia il terzo 
tomanzo dl Giuseppe Di Costanzo, 
Lo sciacallo . Un romanzo 

orlginale e degnodl Interesse, che 
si apre con una telefonata 
minacclosa: Ascoltami bene, devl 
sapere che tl ammazzerb, anche se 
non tl diro come e quando. Ma ho 
gia previsto tutto-. Poi uno stacco 
netto, un nuovo capltolo, un'altia 

telefonata. Mae passato del 
tempo, e se a chlamare e ancora la 
medeslma persona, II destfnatarlo 
e invece cambiato: e questa volta II 
flglio dell'ucclso. Fra le due scene, 
nell'lntervallo che divide II prlmo 
dal secondo capltolo, II delltto e 
stato compiuto. In un torrido 
pomerlggio d'estate, I'awocato 
Danlele Grande, tltolare dello 
studio legale •Grande, Sod & 
Associate e stato trovato morto 
impiccato nel suo studio. 
L'assasslno e stato 

straordinarlamentecauto, dawero 
eccezionale. Se non e un 
professionlsta del crimlne, ha pero 
la stoffa del maestro. Nlente indizi, 
niente errarl, e riusclto a far 
passare I'atto di violenza come un 
sulcldio. CI sono cascatl tuttJ, dalla 
polizlaalfamillaii. 
Paradossalmente per* per 
lomlcida II successo si e rlbattato 
in un Insopportabile Insuccesso. La 
perfezlone del piano fellcemente 
attuatoglihatoltola 
soddlsfazione di vedere 

rlconosclute le sue geniali quanta 
di artlsta. E gll ha totto anche la 
posalbilKa dl vedere chlarite le 
ragfcml che hanno ispirato II 
capolavoro: II movente, Insomma. 
SI capisce allora che sla lul a 
prendere I'lnlzlatlva per splegare 
come realmente sono andate le 
cose. >Non ho biaogno dl parlara 
con te», dice all'erede 
dell'awocato: Ml interessa 
soltanto che la mla opera sla 
rlconosciuta-. Ma che cosa spera 
di ottenere uscendoallo scoperto? 

La gloria; niente mono che la 
gloria. Del suo operato sara InfatU 
conservata ricordo. E a lungo, 
addlrlttura In etemo, negll annuall 
gludiziarl. 

n Giuseppe Gallo 
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REUGIONI. «Credere di credere»: la fede cristana secondo Gianni Vattimo 
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aOPPRKDOPON 
I pamphlet di Gianni Vattimo 

T Credere di credere ha suscita-
I to molte discussioni e rispo-

A ste. Non sono un filosofo, e 
non saprei farlo in termini appro-
priati, tuttavia la simpatia che 
quest'agile testo suscita nel letto-
re non prevenuto e grande, ed e 
questo a permettere qualche ulte-
riore osservazione forse non del 
tutto marginale. 

Vattimo deriva dalla tradizione 
del pensiero debole la prepara-
zione a quella sorta d i "ritorno di 
Dio» cui sembra di assistere nel 
mondo occidental e nell'ltalia di 
oggi. 

Si delinisce «cattolico non mili-
tante», non va in chiesa e della 
chiesa non rispetta i dogmi, che 
considera perlopiu Inadatti al no
stra tempo, attardati, autoritari. 

Vattimo dice giustamente di ri-
vendicare «il diritto di ascoltare di 
nuovo la parola evangelica senza 
dover per questo condividere le 
vere e proprie superstizioni, in 
materia di filosofia e di morale, 
che ancora la oscurano nella dot-
trina ufficiale della Chiesa». E ri-
fiuta nil Dio totalmente altro della 
religiosity tragica nutrita di pen
siero esistenzialisticoii, mentre gli 
sembia piu «autenticamente cri-
stiano, e cioe lontano dalla divini-
ta capricciosa e violenta deile re
ligion! natural!, il Dio fondamen-
to supremo della realta di cui par-
lava la metafisica greco-crislia-
na». 

II filosofo torinese ha in defini-
tiva una visione piuttosto conci
l i a t e della realta, si duole del 
Dio repressivo e dell'autoritari-
smo ecclesiale che lo gestisce e 
vorrebbe una chiesa, come dire?, 
piu democratica e libertaria, al 
passo con le esigenze del tempo 
presenle, o di quelle che egli ritie-
ne essere tali. 

Si pud da questo derivare, mol-
torozzamente, limpressioneche 
egli cerchi un cattolicesimo sen
za peccato, un Vangelo senza 
colpa e senza riscatto, un Cristo 
paterno e buono pronto a bene-
dire la nostra richiesta di pacifica-
zione col mondo? 

Secondo un aneddoto corren-
te un organo di stampa di sinistra 
avrebbe commissionato a un'a-
genzia che produce sondaggi 
una ricerca sul settimanale che 
gli italiani amerebbero avere, al 
di la o comunque meglio di quelli 
gia ci sono. La risposta sarebbe 
stata: un Famiglia cristiana piu il
lustrate e piu tollerante, con un 
po' di sesso e di consumi affer-
mati senza la mania cattolica del 
peccato e della colpa. 

Si puo considerare Vattimo co
me uno di questi italiani? lo credo 
di si, e questo sospetto cresce in 
me leggendo nelle conclusioni 
del pamphlet che Vattimo si con
sidera «anarchico e non violen-
to». Cosa signifies per lui «anar-
cliico e non vlolento» e facile da 
capire: uno che ama e rispetta il 
prossimo e che difende bene il 
suo spazio di liberta e i suoi diritti. 

Non sono cattolico, e anzi ''cre
do di non credere- (mi riconosco 
semmai nell'affermazione quac-
chera «crediamo nella luce e la 
cerchiamo insieme»), ma ho 
molto rispetto per i credenti, li fre-
qucnlo assiduamenle e condivi-
do con loro la visione tutt'altro 
che rasserenunte di un mondo al-

Per molto tempo, chi ha combattuto la rellglone lo ha 
fatto In vista dl una emanclpazlone del pensiero. Una 
lotta molto difficile; neanche Nietzsche, che pure 
dlchlara la morte dl Dio, rlesce a prenderla con 
leggerezza. A una ceita distanza da questlonl di fede, 
Gianni Vattimo ha alutato a leggere le figure chlave 
della contain poraneita (Nietzsche appunto, ma anche 
Heidegger) come esperienze di pensiero che possono 
guldarcl verso un affrancamento dai valorl (ortl, 
•metafMci>. E oggi, in un libra intitolato •Credere di 
credere- (Garzantl, p. 108, lire 15.000) ImUca un 
nuovo sguardo sul senso del religloso. Proviamo a 
rlassumerlo nel suo carattere per cosi dire teorlco: la 
proposta dl un -pensiero debole- (che per Vattimo 
slgnlflca II venire mono, un declino insomma dei tratti 
fort), deile pretete verltaUve - conoscitlvo, etlche -
della fllosofla) si riverbera ora anche sul piano del 
rapporto con I test! del cristianesimo. Qui tutto ruota 
Intomo al termlne di •secolarlzzazlone-: -un nocclolo 
<8 sacra da cui ci si e alkmtanatl e che tuttavia rimane 
attjvo anche nella sua versione "decaduta", ridotta a 
termini puramante mondani eccetera* (p. 9). 
Emblematlca In tal senso la flgura della Incamazlone, 
che annuncia II carattere amlchevole del dMno e 
alleggerlsce per contra II peso della giustlzla 
trascendente, dl un al dl la che Incombe. E questo II 
moUVo dl rondo che guida le argomentazioni dl 
Vattimo. Ma ridurle soltanto a una (serle dl) tesl 
slgniflcherebbe impoverime senz'altro II signlftcato, 
perche non si tratta di un dlscorao fllosoflco •sulla» 
rellglone (ne vlceversa): e In gloco la possibility di 
accogllere I'esperlenza del religloso. Che non vuol dire 
solo rlscattare la dimension* della fede dalla 
sudditanza nel confront! dl una plu llluminata ragione, 
ma anche - e forse plu - mettere In guardla II pensiero 
dal suol stessl presuppostl (o pregludizi) razlonallstici. 
Awertire come la questions Intomo a cosa slgnlflca 
pensare, oggi, non solo non pub eludere un diffuse 
•ritomo del religloso*, ma deve mantenersi aperta alle 
esperienze e alle suggestion! che possono derivame. 
E proporre, come contrappeso a un universale crtterlo 
dl verita, un attegglamento dl. carlta-. Vattimo guarda 
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In direzione dl quests apertura Introducendo dunque 
quella che s! potrebbe chlamare una presa dl distanza; 
gia udlbile nel tltolo, ma che non coincide affatto con 
II disimpegno. Anzi, e semmai la fatica di riconoscere 
e dl assumere la propria appartenenza (fllosoflca, 
rellglosa, -apocale-i come un eserclzlo dl 
alleggerlmento nel confront! dei vlncoll che la 
fondano. 'Credere dl credere- vorrebbe Indicare anche 
questo; I'opportunita, se non la necessita, dl non 
preclpitarsi a sopprlmere cid che comunque 
determlna, quanta mono come eredlta, la nostra 
eslstenza Anita; anche quando non si vogllono 
assecondare le poslzionl dogmatlche e prescrittive 
che questa eredlta comporta. D Fabio Polidori 

la deriva, di un'umanita che si di-
slrugge e distrugge, di «limiti« cui 
ci si pud contrapporre solo con 
scelte costose, con sceite dicia-
mo pure radicali. Non credo che i 
sensi di colpa debbano trovare 
ragione nel sesso, se non fa male 
a nessuno, ma nella propria coi-
locazione nel mondo e nei privi
lege di cui si gode rispetto agli al
tri. fc. penso che ai <'limiti» si debba 
reagire con un «non ci sto», «non 
accetto», «mi ribello- a questa 
realta cercando in questo la soli-
darieta con gli altri, e ritengo che i 
nostri doveri verso gli altri (c la 
natura) siano importanti almeno 
quanto i nostri diritti e forse di 
piu. 

Ora i termini «anarchia» e -non 
violenza» (Vattimo scrive cosi e 
non, come fanno i nonviolenti, 
•nonviolenza" tutto atlaccato) 
implicano in modo intrinseco e 
immediate) il senso della rivoltae 
la dimensione dell'a»/(»/d, il fare 
per cambiatv, V intervento. La pa
rola «non violenza- e la cattiva 
traduzione di «satyagraha-, che e 
parola attiva, affermativa, positi-
va. 

La visione del cristianesimo 

che ha Vattimo e molto pacifi-
cante - e questa pace e peraltro 
nella tradizione del pensiero de-
bole e deile sue posizioni di ap-
pena ieri (anni Ottanta). Ma pos-
siamo dire che Vattimo accetta. 
per esempio, la Fiat, le guerre, la 
morte, il dominio, I'atomica (an
che se credo di aver capito il -<]i-
rnile- di Vattimo leggendo pro-
prio una sua stroncatura, tempo 
fa, di Anders) e pensa, come 
molti, che bisogna adattarsi ai 
mondo cosi com e - e pretendere 
di starci meglio, senza sensi di 
colpa? 

No, non possiamo dirlo, Vatti
mo e una persona seria e, credo, 
un buon educatore. Ma definirsi 
anarchico e non violenlo mi pare 
dawero troppo, e troppo facile. E 
si, in Vattimo ci sono punti ili 
contatto (molto democralici) 
conquegii italiani chevorrebberu 
una chiesa piu tollerante dei loro 
vizi e dei loro consumi: che beilo 
poter fare quel che ci va di fare 
secondo ia morale corrente dei 
mondo (e della televisione e del
la pubblicita) e sentirsi pero la 
coscienza a posto, godere delia 
benedizione del Papa! 

Berardinelli 

In principio 
era il Verbo, 
poi Famico 

ALFONSO BERARDINELLI 
eggo il breve libro di Gianni Vattimo 

1 Credere di credere e non riesco. in ef-
I fetti, ne a credere ne a non credere le 

J — • cose che dice. Vattimo parla di un suo 
ritorno alia fede cristiana e afferma che que
sto ritorno al cristianesimo dell'infanzia e del-
I'adolescenzaha una decisiva affinitacultura-
le con il suo lungo studio di Nietzsche e di 
Heidegger. Spiega inoltre che una societa e 
una cultura si awicinano tanto piu a Cristo e 
alia fede quanto piu si allontanano dal mito e 
dal sacro. Tutte questioni che non possono 
essere discusse ne in un breve libro come 
quello di Vattimo ne tantomeno in un breve 
atticolo come questo. 

Se per6 fosse vero quanto Vattimo dice, i 
nostri anni sarebbeio i piu adatti alia fede cri
stiana e il "pensiero debo!e» sarebbe la mi-
gliore introduzione alia fede. Non una vera fe
de, del resto, cioe una fede plena e intera, 
una fede forte e fondata. Quella che Vattimo 
dice di aver trovato (ma e'era bisogno di tro-
varla?) e una fede a meta, ridotta, debole, po-
co fondata sia sul piano logico che su quello 
ontologico e morale. 

La fede di Vattimo 6 piuttosto un'opzione, 
una preferenza, un piacevole ritorno a casa. E 
questo che lascia perplessi: la facilila e piace-
volez^a con cui Vattimo si'annette Cristo sen
za modificare nienle di quello che ha pensa-
to, studiato, preferito quando era meno cri-
stiano o non cristiano. Ma allora che cosa ag-
giunge la sua ritrovata fede in Gesu Cristo? Ce 
n'era bisogno? Che cose questa fede? E qual-

cosa di cui si puo notare la presenza o I'as-
senza? 

Nel corso di una serie di riflessioni molto 
flessibiii, poco cogenti, sempre intonate ad 
una cortese, liberale bonomia, Vattimo spie
ga che il pensiero religiosoche insiste ^ul «sal-
to» nella fede, su Cristo come aitemativa radi-
cale, come inconciliabilita con la dimensione 
mondana e con la societa moderna e borghe-
sc lo r.iette in sospetto. Pascal, Kierkegaard, 
Karl Barth e tutta la teologia «esistenzia)istica» 
non lo convincono. La sua preferenza va ad 
un Cristo che sia un Dio vicino e amico, non 
"tragico". Un Dio che ci viene incontro e non 
ci strappa a noi stessi e al nostro ambiente. 
Nelle ultime righe del suo scritto Vattimo par-
la della sua ^preferenza per una concezione 
"amichevole" di Dio«. 

Capisco. E insieme non capisco. Certo un 
Dio amico e comprensibile e preferibile ad un 
Dio nemico e incomprensibile, piu o meno 
come le persone piacevoli piacciono di piu di 
quelle spiacevoli e scontrose. Ma allora? Do-
v'e la novita, dove I'interesse della riscoperta 
di Vattimo? Possibile che la fede ritrovata sia 
soltanto unaconfortante autoconferma? 

Laspetto noioso del libro e ia vacuita del 
discorso religioso, il pensare teologico come 
pensare che cresce su se stesso, senza vincoli 
ne logici ne realistic!. A questa vacuita, che mi 
sembra sempre di piu un vizio intrinseco del
la teologia odierna, si aggiunge poi la tenden-
za della nostra filosofia accademica a mesco-
la.e tutto senza chiarezza logica e, quel che e 
peggio, senza gusto. (Non sara per caso filo-
soficamente un po' kitsch. Un Cristo post mo-
demo annunciato da Nietzsche e Heideg
ger7). 

Stranamente, non so se mi sbaglio, ma mi 
sembra che Vattimo ragioni ancora in termini 
di con trap posizi one fra razionalismo o fede. 
La sua antipatia per 1'astrattezza autoritaria 
dei i:\zionalisti lo porta a simpati2zare con la 
fede. Brutta e vecchia aitemativa. In realta da 
lempo la cultura monderna sa che i miti pro-
dotti dalle religioni (da quella greca e latina a 
quella ebraico-cristiana) non possono essere 

, v ^ 

: ""*^" 

smascherati, ma vanno creduti e interpretati 
appunto come miti, cioe per la loro capacita 
di produrre sempre nuove verita e nuovi signi-
ficati (verita e significati che naturalmente 
non hanno niente a che fare con quelli deile 
scienze «esatte»). 

In questo senso il cristianesimo come fede 
e finita, perche i suoi miti non possono essere 
creduti in aitemativa ad altri miti, al di sopra 
dei miti che riguardano per esempio Dionisio, 
Vishnu o Quetzalcoatl. Ed e finito perche e 
stato reso «omamentale», inoperante e social-
mente superfluo non tanto dalla critica illumi-
nistica quanto dalla rivoluzione industriale. 
Niente del mondo materiale nel quale oggi 
lutti viviamo e stato prodotto dal cristianesi
mo ed ha senso dal punto di vista cristiano. 

I cristiani di oggi vivono per lo piu nella fan-
taslicheria e nella retorica, sono sradicati dal
la cuitura reale del proprio tempo e non rie-
scono a sfuggire all'inautenticita culturale an
che nel caso che siano disposti a morire per 
la propria fede. Decisivo non e tanto saper 
morire per una fede, ma poter vivere di essa. 
E vivere di cristianesimo oggi in Occidents e 
un'illusione. Vattimo non drammatizza e vuo-
le convincersi che Gesu sia amico non solo 
del genere umano in generale (e il Dio incar
nate), ma amico particolare del «pensiero 
debole- e del mondo attuale in quanto frutto 
della secolarizzazione, della tecnologia e del 
capitalismo moderno. 

lo non vedo perche Gesu dovrebbe stringe-
re un'alleanza particolare con tutto questo e 
con le cose che Vattimo ha studiato e filosofi-
camente preferisce. II Cristo di Vattimo e piu 
che benevolo. E amico suo, suo piu che mio, 
suo piu che di altri. suo piu che del papa e dei 
vescovi. Questa mi sembra una bella pretesa. 
E una vecchia storia. Arruolare Dio nelle pro
prie schiere, metterlo alia guida del proprio 
esercito, fame un membra della propria fami
glia e del proprio partito culturale ^ un desi-
derio umano, molto umano, Che pero rende 
Dio insieme pericoloso e superfluo, che ren
de Dio perfino un po' idolatra, in quanto sa
rebbe amico mio e deile mie convinzioni e 
dei miei gusti piu che dei tuoi e di quelli degli 
altri. 

L'amicizia di Dio nei miei confronti diventa 
facilmente, lo sappiamo, inimicizia di Dio nei 
confronti di qualcun altro. Un Dio disponibi-
le, vicino e aperto alle mie interpretazioni ed 
esigenze e piu temibile che un Dio distante, 
poco comprensibile e chiuso. Perche il Dio 
amico e disponibile e alia fine un Dio al mio 
servizio. Ne posso fare quello che preferisco, 
mi consola, mi conferma, mi sta vicino. E il 
mio amuleto, la mia corazza, la mia bandie-
ra, il mio letto, la mia spada. 

Dio, credo, preferirebbe piuttosto non esi-
stere che esistere cosi. E difatti per noi non 
esiste. 
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