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lntroduzione.

Prima di articolare la complessa relazione rivelazione-storia-linguaggio se-
condo le ultime risultanze del dibattito teologico in corso, rilevo la chiara con-
sapevolezza da parte di san Bonaventura del ruolo fondativo della rivelazione:
sia per quanto riguarda il suo accadere nella storia, sia per il linguaggio che
tenta di comunicarlo. Egli infatti ayatza l'ardita proposta di riforrnare lbrdine
curriculare degli studi, ponendo cioE al primo posto non pii la filosofia, ma la
Sacra Scrittura. .E necessario procedere ordinatamente per non porre al primo
posto cid cui spetta il secondo. Pertanto sono quartro i generi di scritti, riguardo
ai quali bisogna ordinatamente esercitarsi. I primi sono i libri della Sacra Scrit-
tura... Il quarto b costituito dalle dottrine mondane o dei filosofi,r. Nell'area
delineata dagli scritti dei filosofi - e dunque nella tradizione classica - non bi-
sogna.dimorare, <<ma come di passaggio e rubando di sotterfugio (transeundo et
furando), perch6 li non si pud sostare in permanenzarr2, selza Jssere sopraffatti
da una sorta di "bagliore luciferino".

Sullo sfondo della impostazione bonaventuriana b utile interrogare la teologia
contemPoranea Per rifettere con un certo distacco sui problemilhe sono soiti
circala rivelazione, la storia e il linguaggio. E questo infatti il compito che mi
E stato affidato: una relazione fondativa sulla rivelazione cristiana come novith
nella storia, in prospettiva di teologia fondamentale.

Articolo il mio intervento in tre punti: r. Lo status quaestionis: la relazione di
Dio con la storia; z. La novit} della rivelazione crisdana evenro nella storia; 3.
Relativit) della storia e del linguaggio.

r. L0 <statai qilaestionis>: la relazione di Dio con la storia.

La Relazione di Dio con la storia rappresenra una caratteristica specifica
dell'esperienza ebraico-cristiana di Dio. Dio ha padato agli uomini nella storia:

^ 
1 Hexab'm. , xrx, 6 (v, p. 4z1a): << . . . oporter ordinate procedere, ne de primo faciant posterius.

Sunt ergo quatuor genera scripturarum, circa q.ru. oio.t.t ordinate eierceri. primiiibri sunt
sacrae Scrioturae [...J quarti, doctrinarum mundialium sive philosophorum, [trad. nostra]. E
piir avanti descrive in modo pit dettagliato: oPrimum igitur eit, qrod homo habeat Scriptuiam
non. sicut Iudaeus, qui solum vult corticem. . . . et legebat ad litteram et non potuit habeie con-
cordantiam nec sensum)> (ivi, 9: p. 4zrb).ll punto di partenz non i la filosofia: oNon amplius
revertendum est in Aegyptum" (ivi, rz: p. 4zia).

2 lvi, 15 (p. +zzb).
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questa dlacertezza che pervade la Scrittura. Il Dio d'Israele e di Gesir Cristo
si rivela nella storia, agisce in essa3. Nel secolo scorso la teologia ha riscoperto
la dimensione storico-salvifica della rivelazione che ha una forma testimoniale
storica. Si pud affermare fondatamente, per quanto riguarda la teologia, che il
xx secolo passeri alla storia come il secolo della teologia dclla storia. Basti pensare
che intorno agli anni '1o del secolo scorso la "storia" si impone con forza alla
riflessione di parecchi modelli di teologia e il Concilio Vaticano u (t962-61) crea
di fatto I'espressione.storia della salvezza"4.Laquestione della teologia della sto-

ria, come naturale e necessario presupPosto e Contesto di una comprensione del
cristianesimo, d una delle acquisizioni pii importanti del Concilio Vaticano tr5.

Paradossalmente tale riscoperta della dimensione storica della rivelazione
cristiana ha causato una crisi della testimonianzadi fede nel "Dio vivente della
storia". Come mai?

La causa risiede in parte dall'aver assolutizzato il metodo storico-critico nella

sua precomprensione storicista secondo cui la storia, chiusa nell'orizzonte del

divenire immanente, d fattadall'uomo e, quindi, in essa non c'E posto per Dio'
Alla visione anrropocentrica della storia, sviluppatasi dal Rinascimento al secolo

Scorso, si b andata Sostituendo in questi anni una visiOne Sistemo-centrica, la

storia come sistema aPerto di cons-eguenze, ossia la storia Come uno scambio

reciproco tra sistemi aperti.
to-" parlare, dunque, ancora di una relazione di Dio con la storia? L'illumi-

nismo e il deismo u',r"'t urro.o.rgedato Dio dalla storia con Ia metafora del mondo

come un orologio che, una volta costruito dal Dio orologiaio, si autogoverna'

Oggi non si parla piir di un Dio orologiaio ma di un sistema che siauto'otganizza
e il-cui non c'b porto p.t un ingresso di Dio, n6 pe1 un Dio chc agisce storica-

mente o che si distingua dalla auto-o rganizzazione del sistema. E la questione se

sia possibile provar&erite eterne a Partire da fatti storici6'
3e ci mettiamo a pensare il tempo e la storia ci imbattiamo con quanto.ben

evidenziato da Agostino: il concetto di storia ci sfugge perch6 la storia non b un

concetto ma il flu]re di un 6ume che non solo rivela otizzonti ma anche li crea'

Storia significa cambiamento. L'accento posto oggi sulla storia suppone una nuo-

va cosciJnza del tempo, collegata agli sviluppi della scienza moderna.

CiO che fa probl.-u . .ro,ipud ion essele affrontato'- Pena la irrilevanza del-

la pretesa del cristianesimo, b il rifiuto della presenza del soprannaturale nella

,io'iiu, che conduce a una interpretazione sedicente "scientifica", ma in realtir
;id.oiogi.u" della storia e, q.ri.rdi, dello stesso cristianesimoT-La novitir del

cristianEsimo risiede invece proprio nella affermazione che la storia umana ha

3 Cfr.J. rurrnar cr, Storia/Agire di Dio, in P. EIcnrn (a cura di), I concetti fondamentali della teolo-

gia,vol. i!-z), ac.rra di G. Ftincesconi, Queriniana, Brescia zoo8, pp' zz1-246'
' ' 4 Cf;. d. porqror-", La teologia detla stiia della salaezza nel vcolo x>t, ron, Bologna zoor.,IJn

.o.po*, fo.ra"ro-. r.go-.n,uto'studio sulla teologia della storia del secolo scorso' Si tratta della

i"riai do,.or^,o pr.ril l^ Porrtificia Universith Gregoriana, sotto la direzione di R. Fisichella, che

offre un saggio introduttivo alla pubblicazione' - ..: Cfr. fi-Concilio aent'anni dop), z. L'ingruso della categoria ostoria,,, a cura di E. Cattaneo, evn,

Roma r985.
6 Cfr. A. RrzzAcAsA, Il tema di Lessing. E possibile prouare ana aerit) eterna d ?drtrire da un fano

storico?, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), r996'
, ifr J. R.erziNorn, ln cammino aerso Gesit Ciisto, trad. di B. Gonella, San Paolo, Cinisello

Balsamo (Milano) 2oo4, P. 52.
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ospirato l'evento Cristo, Figlio di Dio, dono del Padre a tutta l'umaniti. L'im-
pottun udella storicith d un elemento irrinunciabile, un aspetto essenziale della
rivelazione cristiana.

Il problema d nla pensabilitA o la dimostrabilith dell'agire fattuale e storico di
Dio nel divenire temporale,s. Uno dei teologi che ha approfondito etematizzato
il rapporto rivelazione cristiana e storia, fede e storia, b Walter Kasper che pone
la relazione e la distinzione tra Dio e la storia nei seguenti termini:

L'agire di Dio nella storia non d semplicemente un fatto tra alui fatti, non- pud
venir costatato e provato in modo neutrale come questi. Dio non b maitna grandezza
storica accanto ad altre grandezze storiche; Dio d il totalmente diverso e sempre supe-

riore. L'agire di Dio quindi b un agire nascosto agli occhi umani: E sempre incognito

".ron 
prrd essere riconosciuto per semplice analogiacon altri eventi storici.L'agire

di Dio come tale 1o si pud cogliere solo nella fede. Solo la fede riconosce nelfactun
1l mysteriurn9.

La questione della relazione di Dio con la storia va compresa in analogia con
la relazione d'amore della persona con un'altra persona, dove l'amore non E pro-
vato con le scienze storico-positive di verificabilitd, maYa compfeso all'interno
dell'atto d'amore che, nell'apertura fiduciosa all'altro, b il solo in grado di rico-
noscere nell'altro, tra tanti altri, l'importante e I'unico "per me". Non E l'amore
che pone l'altro: l'altro esiste e tufti lo constatano; ma solo l'amore lo riconosce
nella sua unicitir, bellezza, bont) e veriti. Tale esperienzaYa, a mio awiso, ap-
profondita e tematizzata perchd vi si trova la chiave che apre e congiunge la rcLa-

zione ffa fede e storia, centrale nel cristianesimo, che E un evento. Giustamente
Benedetto xvr afferma che <11 facturn bistoricurn non b una chiave simbolica che

si pud sostituife, bensi il fondamento costitutivo>10 del cristianesimo. Intorno
a tale questione il dopo Concilio ha assistito a un vivace dibattito con una vasta
e variaproduzione di studi. La domanda E che valore ha una fede (la nostra) che
dipendi ancorada una fede (quella degli apostoli)? Da tale domandaE natala
disputa sul Gest della storia, che ha conosciuto pin di due secoli di studi con
risultati contrastanti.

Senz'altro il recupero della forma storica della rivelazione cristiana comporta
un superamento della comprensione dottrinalistica, viziata da un oggettivismo
statico con il conseguente riduzionismo intellettualistico della fede. Il dibattito
apertosi con i due,rltimi sinodi, e con l'esortazione postsinodale Amoris laetitia
dl papa Francesco, va letto all'interno di tale problematica filosofico-teologica. In
realta, quando la dogmatica rivendica come acquisito una volta per tutte il senso

dei dogmi, corre il serio rischio di trasformarsi in gnosin. Il considerare inoltre
il problema di Dio un problema "prescientifico" in realth non deriva dai risul-
taii positivi della scienia, ma dalla indebita pretesa di identificare l'inevitabile
" paizialitd" della conoscenza scientifica con la "totalith" della ragione umana, in

8 G. Pr.squerr , La teologia della storia della saluezza nel secolo xx, cit., p- 398.
e rU7. KASpER, Fede e storia, trad. di G. Poletti, Queriniana, Brescia ryT, p. 48.
10J. RerzrNcrn/BrNrorrro xvr, Gesit di Nazareth. Dal Battesimo alla Trasfi.gurazione, uad-

di C. Galli e R. Zuppet, Rizzoli, Milano 2oo7, p. n.
rr Cfr. Cn. Tnrbsero, Le choc des rationalifti en thiologie, in F. Bousqurr, Pn. Cennrr (6ds.),

Dieu et la raison. L'intelligence de lafoi parmi les rationalitds contemporaines,Bayard, Paris zoo1, p. ro4.
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cui convergono apporti diversi e piir ampil2. Infatti, oL'uomo non pud riporre
nella scienza e nella tecnologia una fiducia talmente radicale e incondizio nata da
credere che il progresso scientifico e recnologico possa spiegare qualsiasi cosa e
rispondere pienamente a tutti i suoi bisogni esistenziali e spirituali"r. Cid signi-
ficherebbe precludere all'uomo la via dell'amore, che passa attraverso i terreni
della libert) e della storia.

Da quanto sinteticamente e a sptazzi presentato viene fuori un quadro dove
il tema fede e storia risulta essere una delle piir grandi questioni che la teologia d
chiamata ad affrontare oggi all'interno di un approccio interdisciplinare. Emer-
ge come sia necessario da una parte cercare di capire la natura della storia nel
mondo odierno che si comprende quasi generalmenre come evoluzione, proces-
so, sviluppo... e di esplicitare plausibilmente, dall'altra, I'evidenza che solo il
cristianesimo b l'unica religione che ha un rapporro positivo con la storia per
il semplice motivo che "il cristianesimo non annuncia alcuna redenzione dal
mondo e dalla storia, ma predica una redenzione del mondo e della sroriarl4.
Da qui il problema del rapporto rivelazione e storia15, senza questarelazione
diventa incomprensibile la pretesa del cristianesimo di avere una visione della
storia che culmina e si realizza nella persona di Gesi di Nazareth, origine e 6ne
della creazione, del tempo e dell'esistenzaumana. Ed b questa la visione di Bo-
naventura: la centralitlr di Cristo, non consideraro come uno dei tanti punti di
passaggio nel tempo, ma Cristo nella sua definitivith: inizio, cenrro e 6ne della
storia. Le riflessioni bonaventuriane sulla teologia della storia sono conrenute
soprattutto nelle Collationes in Hexaiinerln, rtna serie di sermoni pronunciati da
Bonaventura all'Universith di Parigi nella primavera del n73, preodendo come
tema il simbolismo dei sei giorni biblici della creazione. A detta degli studiosi
nelle suddette Collationes E espressa la pit significativa filosofia-teologia della sto-
ria del Medioevol6. Bonaventura parla di un egressut a Deo e di regressus ad Deant.,
che ha il suo perno in Cristo.

Dallo statas quaestionis della relazione di Dio con Ia storia passo ora al secondo
punto della Relazione: alcune considerazioni su la nouiD dclla riaelazione cristiana
euento nella storia.

12 Cfr. BrNtorrro xvl, Glaile, Vernnft and (Jniaersitdt. Erinnertxgen and Refexionen {Fed.e,
ragione e aniaersiti. Ricordi e riflessioni]. "Lectio magisualis" ai rappresentanti della scienza tenuta
il rz settembre zoo6 all'universiti di Regensburg.

1r Discorso di Sua Santiti BrNrorrro xvr ai partecipanti alla sessione plenaria della Ponrificia
Accademia delle Scienze (Roma, 6 novembre zoo6).

ra lV. Kesprn, Fedt e storia, cit., p. 9.
1t Il tema E stato affrontato in molti studi negli ultimi decenni grazie alla impostazione srorico-

salvifico presente nella Dei Verbrm, Costituzione dogmatica sulla divina rivelizione del Concilio
Vaticano rr. Cfr. B. Fonru, Teologia della storia, Sagio silla riaelazione, San Paolo, Cinisello Balsamo
r99r; R. FtsIcHrrra, La riaelazione: eunto e credibiliti, roe, Bologna zooz.

16 Studio di riferimento obbligato sulla teologia della storia di Bonaventura E quello di J.
RerztNcrn, San Bonauentura. La teologia dclla Jttria, n\ova ed. a cura di L. Mauro, Edizioni Por-
ziuncola, S. Maria degli Angeli (Pergia) - Assisi zoo8 (ed. orig. Die Gescbichxtheologie des beiligen
Bonauenlara, Schnell and Steiner, Miinchen r959). Esso costituiva originariamente l'ultima parte
di un piir ampio lavoro, dedicato al concetto bonaventuriano di rivelazione, preparato dall Autore,
su consiglio del suo maestro Gottlied Sohngen, in vista dell'abilitazione allilibira docenza presso
I'Universith di Monaco.
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Il Concilio Vaticano tl ha riaffermato solennemente la verith del carattere storico
della rivelazione, in particolare nella Dei Verbum.

L'aggettivo "storico", che qualifica la rivelazione cristiana, l'autocomunica-
zione salvifica di Dio, hauari significati. Accenno ai quattro principali.
. In primo luogo la rivelazione si dice ed E storica, in quanio la ioria i il luogo

doae essa aauiene, ciob la rivelazione crisriana, a differenzi delle ierofanie di altie
religioni, non accade in un tempo mitico e indeterminaro, ma B sottoposta alle
coordinate spazio-temporali proprie della storia dell'uomo.

In secondo luogo, la rivelazione d storica perchd la storia stessa A sul lggettl e
cznleniltr. La professione di fede cristiana si basa su evenri della storia piirihe su
idee o teorie. La storia E lo scenario essenziale della rivelazione: (nacque da Maria
vergine, pati sotto Ponzio Pilato, mori e fu sepolto, risuscitd al terzo giornor.

In terzo luogg,-l-a rivelazione b storica nel senso che alcunifatti storiclprouano la
realD e la ueriD della riuelazione. Gii nell Antico Testamento il compiminto nella
storia serve a comprovare la verit) della profezia (cfr. Dt rg), e gliitessi Vangeli
utilizzano quesro argomento apologetico.

- 
In quarto luogo, I'aggettivo "storico", applicato alla riverazione, indica che

i_fatti steylsono riaelatori. Ma occorre evitare un oggettivismo esrremo in quanto
I'agire di Dio nella storia non d sempliceme.rte ,r.r fatto tra gli altri fatti, e-pi.ic"-
mente constatabile in modo neutrale. L'agiredi Dio b nascosto agli occhi umani;
d un agire velato che, in ultima analisi, solo la fede pud riconoscere (questo d
molto evidente, ad esempio, per la problematica della itoricit) e della conbscenza
della Risurrezione). I fatti vengono riconosciuti dalla fede che a sua volta poggia
sui fatti, sulla realth storica.

La visione della rivelazione come storia d presenre nel Dottore serafico, come
evidenzia la ricerca di Ratzinger: .In Bonavintura - egli afferma - era presenre
il problema della rivelazione come cammino storico12{

z3 L'uniuersale conretum come categoria di mediazione ffal'Assoluto
e la storia.

- 
Una problematica che emerge, data la sua rilevanza per il tema che stiamo

affrontando nel nostro Convegno, b legata al rapportop aiticolariD e uniuersalitD:
una problematica intrinseca al carattere storico della rivelazione ebraico-cristia-
na. Antica quanto la rivelazione, essa diventa pii acuta nell'ambito della cristo-
logia. Qui lo scandalo consiste nel fatto che la iivelazione di Dio e la salvezza del
Tgtdo sono legati alla particolariti storica e contingenre della persona di Gesr)
di Nazareth, che E riconosciuto come la pienezzaelimediazio.r" di tutta la rive-
lazione (cfr. Dei Verbum, nn. z1).

Il compito di giustifrcare la pretesa di mediazione unica e universale del Cristo
sul piano rivelativo e salvifico ha impegnato da sempre la riflessione teologica,
che ha elaborato I'espressione uniuersali concretum, caiegoria fondamentale Ie[a

_ 21 BrNrorr-r o xvt, lntrodazione, inl. RtrtzrNcnt , Ofenbarangsuerstiindnis tnd Gescbicbxtbeologie
Bonauenttras,htsg. von G. L. Mi.iller, Herder, Freiburg ,oo9;iitir-o dalla traduzione italia'na
apparsa su "L'Osservatore Romano,, 16 settembre zoo9. Pir la prima vofta viene pubblicato il
testo integrale della grande tesi di abilitazione alla docenza che ii giovane Ratzinger dedicd alla
comprensione della rivelazione e alla teologia della storia di san Bo*naventura.
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rivelazione, mutuata dalla filosofia22. Si tratta di mostrare che nella contingenza
dell'awenimento concreto, che b Gesr) di Nazareth, b presente una dimensione
definitiva, normativa, universale. In altre parole, si dovrh rendere ragione della
storicitir unica e singolare di Cristo, quale luogo della libera e reale autocomuni-
caziooe del Dio Amore-Trin itar io23 .

Il cristianesimo si presenta con un "si" alla storia e alla storicit), le quali
non si dissolvono nelAssoluto o nell'universale, come accade nella mitologia o

nella gnosi. Per il cristianesimo la storia e la storicith sono luoghi teologici: di
rivela-zione e di incarnazione dell'universale. Questa E la noviti del cristianesimo
nei confronti di tutte le altre religioni. Il Verbo eterno di Dio che si fa catne (et

Verbum caro factum esD e ilvero paiadosso che Provoca a pensare. Come pud darsi

il "Tutto nel frammento" ?

La storia del pensiero filosofico mostta il fallimento o la precarieti di ogni
tentativo di pensare l'uniaersale clncfetxtlrl, perch6 l'esito di ogni tentativo b av-

venuto 
" 

r.^pi.o di uno dei due termini: ltuno o il molteplice,l'uniuersale o il
c1nryeturu particolare. Una tale dialettica nella storia ha portato a due prospettive

di pensiero. Da un lato la ricerca dell'unith ha portato ad annullare la particolarit)
e la moltepliciti: basti pensare al platonismo, allo stoicismo, all'uno plotiniano,
all'etica universale kanliana, all'illuminismo, al marxismo... frno alla globaliz-

zazione. Dall'altro la difesa del particolare ha portato ad annullare l'universale,

basti pensare al nominalismo, ill'empirismo, alla post-modernitir, ... fino-alla
framientazrone. La novitir inaudita della rivelazione cristiana consiste nel fatto

che mete insieme universale e particolare, Dio e l'uomo, il cielo e la terra, il tempo

e l'eternith. E I'unicit)r irripetibile del mistero di Gest Cristo, quale congiunzione
personale di due opposti:Dio e l'uomo, e quindi centfo della storia e norma della

itoria universale, cbhe si pud evincere anche dalla riflessione del Dottore Serafico.

Illuminante e suggestivo E quanto leggiamo nell'enciclicaFides et Ratio (n. rz):

La storia, quindi, diventa il luogo in cui possiamo costatare I'agire di Dio a favore

dell'umanitir. bgli ci raggiunge in cid che pei noi d piir familiare e facile da verificare,

perch6 costituisce il nostro contesto quotidiano, senza il quale non riusciremmo a

compre.rderci.L'incarnazione del Figliodi Dio permette di vedere attrtata la sintesi

definitiva che la mente umana, partendo da sd, non avrebbe neppure potuto im-
maginare: I'Eterno entra nel terrtpo) ll Tnuo si nasconde nel fiarnmento, Dio assame il aolto

defuomo. La verit]r espressa nella rivelazione di Cristo, dunque, non E pitrtinchiusa
in un ristretto ambito territoriale e culturale, ma si apre a ogni uomo e donna che

voglia accoglierla come parola deEnitivamente valida per dare senso all'esistenza'

22 L'uniaersale concretunt,nella formulazione letteraria, non b propriamente te,ma teologico, ma

6losofico. Una problematica che abbraccia il pensiero occidentale dalle origini 6no a Hegel e alla

,r..oru logicu -itematica. Il pensiero umano lia cercato di cogliere il senso. della realti attraverso Ia

polaritir ii cui E tessuta la stissa realtd: quella fattuale-contingente e quella universale-necessaria,

I*.rp..i.nr" e intelligibilitir. Cfr. G. b"rrusct, L'ouniters)le clncretilrn>, categoriafondamentale

d.ella iiaelazione a partiie dall'analisi del ciclo natalizio, Editrice-Pontificia Universitir-Gregoriana,
Ro1nu roo6. Si tritta della dissertazione dottorale: ai tre tipi di approccio al tema d,ell'zniaersale

concretilrn(filosofico, biblico e teologico) I'autore ne aggiunge un altro quello liturgico basato sui

quattro codici linguistici (epifanico, sponsale, regal: e paradossale)'
' ,, .Pot., -ori.u.. la singolarith dil -istero di Gesi Cristo come la ragione della sua univer-

sale validitir E Ia pretesa dellifede cristiana e quali6ca il procedimento teologico" (F. Bnelrnrrre,
La cristologia di Schiltebeeckx. La singolariti di Gisir come pnblema di ermeneutica teologica, Queriniana,
Brescia 1989, p. 59r).
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L'unittersale concretun b una categoria che va approfondita e valortzzara come
tentativo di armonizzare e correlare i due poli della realr)L: Ia preseo.za del tutto
nel framnentl, cosi che la frammentarieti e la frammentazione ritrovino nell'u-
niversale il loro centro di sintesi e, quindi, di senso unitario.

Connessa con questa tensione tra lz iaersale e concrettm i Ia questione circa /'z-
niciti e I'aniuersalitd di Cristo nell'ordirte della salvezza: questa risulta attualmente

"la questione nodale e decisiva di qualunque teologia delle religioni"2a.

j. Relativitit della ttoria e del lingaaggio.

3.r Il rapporto "fede-storia" - Il realismo della fede.

La teologia, come giir affermato, b generata dalla rivelazione. Ma la teologia,
come la rivelazione, viene fatta e accade sempre nella storia, pertanto E storica
come linguaggio e come problematica che affronta. Anche i Padri della Chiesa,
maestri di teologia, hanno fatto teologia assumendo Ie categorie della cultura
greco-romana. Il compito della teologiai cercare I' intellectus fdei dialogando con il
mondo e con l'uomo. Lo stesso paradigma della teologia dei Padri della Chiesa, di
cui da tempo si sta riscoprendo la freschezza e la feconditir, b per noi uno stimolo
che ci spinge a fare teologia usando le categorie della "contemporaneitd". L'oggi,
infatti, pone alla teologia e alla fede nuovi e gravi problemi. E quello che stiamo
vivendo, E un oggi segnato dalla modernareductio in bistorhz: processo che tende
a spogliare i fenomeni di ogni assolutezza, inserendoli nel processo evolutivo. Se
nel passato la realth cristiana era concepira come manifestarsi dell'immutabile
veritir divina, oggi essa (la realtir cristiana) E posta di fronte alle categorie della
storia e della storiciti. E quanto pii ci si coinvolge e si riconosce solo la storicit).,
tanto piir il carattere assoluto della veriti. cristiana sembra risolversi e svanire nel
processo del divenire storico.

La reductio theologiae in historiam poae delle problematiche, di fronte alle quali
si gioca la credibilit)L reologica e la stessa possibilirA della fede cristiana2t. Va
pertanto recuperato e ripensato il legame stretto, intrinseco tra fede e storia, nel
senso che la fede poggia sull'evento storico della rivelazione, ma E la fede che
riconosce questo evento come aurocomunicazione di Dio a noi nella storia. Il
rapporto fede-storia b iscritto nel cuore stesso del cristianesimo. Eliminando la
storia, i fatti, I'avvenimento Gestr Cristo, viene eliminaro I'evento che fonda la
fede cristiana. A livello cristologico, la fede nell'incarnazione del Figlio di Dio,
costituisce la ragione imprescindibile per ricollegare il fenomeno cristiano a un

2a J.Dupuls, Ge$t Critto intontro alle religioni.trad. di G. Garano, Cittadella, Assisi 1989, p. 267.

.'zrCfr.J.RerzrNcet,Natara,tonpitadellareologia.lluolagoulladitpuacontemporanea.Sbriae
dagna, trad. di R. Mzzzarol e C. Fedeli, rev. di E. Guerriero,Jaca Book, Milano 1993, p. rro- C'i
stata una ieazione alla Riforma da parte della teologia caftolica che si e appoggiata un po' asrori-
cunenrc sul rem?er, ,biqae, ab omnibu con c:uiYiocenzo di Ldrins, nel Connonitoritn ([74\, aveva
de6nito la tradizione, e Pio x, nel decreto Lamentabili, afferma solennemente come la iivelazione
termina con Ia morte dell'ultimo Apostolo. Questi due punti, ritenuti fermi, formano uno dei
piil forti ostacoli alla comprensione positiva e storica del fatto cristiano e della storia dei dogmi.
Dall'altra parte la teologia protescante, specularmente a quella cattolica, criticando la tradizione,
arriva a rifiutare la stessa storia, intesa come storia cristiana, presentando un concerro astorico
della realtd cristiana. Cfr. ivi, p. rl6.
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fatto awenuto una volta nella storia del passato, escludendo cosi la riformulazio-
ne del suo oggetto a opera dell'inventiva personale dello spirito umano. Va perd

anche riconoiciuto eiffermato che la fede cristiana non ha mai colto in Gesir

Cristo semplicemente una figura del Passato, ma ha sempre visto in lui il Vivente
presente con la promessa che verri/ritorneth'alla fine dei tempi.

In altre parole la fede, intrecciata inestricabilmente con la storia, ha sempre

inteso l'evento Gesir di Nazareth nella triplice dimensione del Cristo ieri, oggi e
sempre. Va quindi approfondit ala relazione d'interdipend-enza tra fede e storia:
la storia fornisce ala 6de il suo oggeto, mentre la fede conferisce alla storia il suo

orientamento. Da tale interdipendenza scaturisce l'esigenza di sanare il divorzio
tra esegesi biblica e teologia, tia il Gesir di Nazareth e il Cristo della fede26. tgfede
senzala sturiamanca di fondamento ,la storia senzalafeded insufficiente per affron-
tare la veritir di Dio in Cristo. La veriti del cristianesimo b, infatti, lasalvezzanella
storia e nella fede. Possiamo dire con ragione che "il Cristo della fede b la migliore
interpretazione del Gesi della storia>27. E la fede stessa, in realtir, che permette
di leggere in profondith i testi della Bibbia rispettando pienamente le esigenze

scienl-ifiche. Ecco perch6 il metodo storico-critico, come ribadisce papa Benedet-
ro, ..rimane una dimensione irrinunciabile del lavoro esegetico. Per la fede biblica,
infatti, E fondamentale il riferimento a eventi storici reali.Lafede non racconta la
sroria come un insieme di simboli di verit) storiche, ma si fonda sulla storia che

E accaduta sulla superfrcie di questa terra.Ilfacturn bistoricuru per essa non b una
chiave simbolica che si pud sostituire, bensi fondamento costitutivo: Et incarnatus

est - come noi professiamo l'effettivo ingresso di Dio nella storia reale,28.

Il problema sorge, e diventa quasi insolubile, quando ci si accosta ai testi
biblici, al Vangelo, chiusi al soprannaturale, al Trascendente. Ma questa i una
scelta non rispittosa della ragione aperta al mistero; d, quindi, una scelta ideolo-
gica, non scientifica. Ed b bene ribadire il realismo della fede che si fonda sul fatto
ihe al centro della nostra fede non sta una serie di pafole, e neppure un insieme
di asserti teorici, ma l'incontro realissimo con una Persona, Gesi di Nazareth, il
A6'yoq etefno, il Salvatore del mondo. Una fede che lascia cadere la dimensione
storica diventa, in realti, "gnosticismo", eresia che la Chiesa ha sempre combat-
ruto e rigettato. Se venisse eliminata dal Credo I'affermazione et incarnatus est,la

fede crisiiana diventerebbe un'altra cosa. Cosi il medesimo "realismo della fede"
si oppone non solo a ogni sorta di biblicismo, ma anche a qualunque visione
merarnente intellettualistica e astratta della fede e di Dio.

26 Cfr. BnNnonTTo xvr, Esortazione Apostolica potsinodale nVerban Domini, (jo settembre zoto),
Libreria Editrice Vaticana, Cittir del Vaticano zoro. Attingendo alla Dei Verbum (n. n),llPapa
indica tre criteri di base per una lettura teologica corretta della Scrittura: <Interpretare il testo

considerando I'unitir di tutta la Scricura; questo oggi si chiama esegesi canonica; tenere presente

Ia Tradizione viva di tutta la Chiesa; e, infine, osservare l'analogia della fede. Solo dove i due livelli
metodologici, quello storico-critico e quello teologico, sono osservati, si pud parlare di una esegesi

teologica - di una esegesi adeguata a questo Libro" (n. 34).
27"R. Gibellini, inlervistatlo da G. MrNsr, Gefir di Nazaret raccontaro da Eenedttto xw, all'inditiz-

zo web http://www.queriniana.it/blog/gesu-di-nazaret-raccontato-da-benedetto-xvi/9r, ultimo
accesso 24 maggio zo16.

,e;. Rerziricrn/ BrNrorrro xvt, Gesit di Nazareth, cit., p. rr. Sul rapporto fede e storia in
Iosepli Ratzinqer si veda A. BrrreNor, Llz ee diret*ici della clmprensilne latzingeriana della Scrittua,
"oper)nti nel Gii, di Nazareth, in V. Dr Prrero, M. VrncorrlNr (a cura d1), Teologia dalla Scrittara.

Attestazione e interpretazioni, Glossa, Milano 2orr, Pp. 29132).
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Da qui l'attenzione a recuperare, sviluppare e riproporre, con categorie con-
temporanee , l'amore clnte la forma piil alta della cunltcenza.IJn amore chi ha come
cifra della sua veriti la roncretezza elatotaliti.In altri termini, non b il biblicismo,
non sono le parole che salvano. Cid che salva d quell'unica Parola d'Amore che
d Gestr Cristo, il Figlio di Dio, incarnaro, morro e risorto. Questo b il "realismo
della fede", che la Chiesa d chiamata a introdurre nel dibattito culturale di oggi
come contributo peculiare al nuouo umanesimo, secondo I'intento del Convegno
Ecclesiale Nazionale di Firenze del novembre scorso.

_ In breve, il problema fondamentale, di fronte al quale la teologia deve pren-
dere posizione, d se la fede sia, malgrado rutto, un ostacolo per la siienza storica,
oppure se non sia piuttosto quell'amore che rende capaci di vedere adeguatamen-
te quelle realti che ne costituiscono l'oggetto.

3.2 Relativit) della storia e del linguaggio.

Dalla esposizione fatta risulta che la difficoltir, esposta nella prima parte, di
come intenderela relazione tra Dio e la storia, rimane e chiede di "purificare"
l'idea di Dio, e quindi parlarne con un linguaggio piir adeguato e comprensibile,
e cid implica un lavoro di "ripensamento" profondo. Va ritrovata una pitr pro-
fonda e solida connessione trafdes et ratio, nel segno di una ragione capace della
veriti, superando cos\l'estrinsecismotrafedee ragione, mediantelatematizzazione
della circolaritir indissolubile tra l'rstanza ermeneutica dell'evento e I'esigenza
critica della razionalitiPs.La giustificazione critica della fede scaturisce e termina
nell'oggettiviti storica dell'evento rivelativo di Dio in Gesir cristo. Se d vero che
il tempo b vissuto anche da Dio, allora Dio rispetta il tempo. Se Dio entrasse con
fotza nella storia, se non rispemasse i tempi degli uomini, forzerebbe la risposta
dell'uomo; .ma la risposta forzata non b pii quella dell'amore. Proprio pirchd
Dio desidera il loro amore, lascia il tempo agli uomini"3o.

Un lavoro teologico va fatto sempre nel contesto e di fronte a un interlocutore.
Fare teologia significa sempre innescare processi di acculturazione di una Parola
(A6^1oq eterno), che si d inculturata e periorre un cammino di acculturazione. Da
qui l'esigenza di contestualizzarele categorie e i linguag€i che sono comprensibili
relativamente ai contesti. La storia si comprende con un linguaggio rilativo ai
cambiamenti inerenti alla stessa storia. Tale relativiti alla storia, iome detto, la
si ritrova nella rivelazione cristiana che la teologia b chiamata a interpretare per
coglierne il vero senso, e tradurlo in nuovi linguag€i. Si tratta oggi, in ,., co.rte-
sto culturale di transizione e di cambiamento, di un lavoro di ripensamento da
condurre non solo sul piano della riflessione teologica, ma anche su quello della
prassi concreta, della vita "spirituale"; il che implica un "rivivere" o "vivere in
modo nuovo" sia il rapporto con Dio sia le forme della sua testimonian za e del
suo annuncio. IJn'attenzione, questa, per fedelth all'uomo del nostro tempo, cui
dobbiamo parlare in modo comprensibile, ma anche per fedelt) a Dio itesso,
facendo emergere il "vero" volto, uultas misericordiae.

'g Cfr. Y. Ews, Teokgia fondamentale. La <ratio> della fedz cristiana, Queriniana, Brescia zoo9,
pp.)5r-176.

-ro 
D. SriNtro 1.n, Dio i amore. Indagine storico-teologica nella prospettiaa ortodossa, pref. e commen-

to di D. Neeser, Citti Nuova, Roma 1986, p. 55.
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Oggi il linguaggio teologico deve tenere presente alcune attenzioni, pena la
sua insignifi canza o rifiuto:
- il linguaggio di una ueritd che non s'impone ma si ffie in dono gratuito e, quindi,

capace di incontro e di proposta di libera accettazione, secondo la convinzione
che E in grado di risvegliare;

- il linguaggio di una aeritd che non si proaa 0 cunstata "oggettiuamente" , con procedi-
menti di caratrere scientifico o storico-critico. La veritlr cristiana, infatti, la si

pud "verificare" solo facendone in qualche modo esperi enzain prima persona;
- il linguaggio di una ueriti che promuoue l'umano e in nessun modo gli b estranea o

lo mortifua. Noi riconosciamo nell'umaniti di Cristo il modello perfetto del
"vero uomo" da proporre come ideale di umanitir;

- il linguaggio teologico, che proaiene dalla Parola di Dio, daurebbe essere a an templ
profetico e urnile. "Profetico" nel senso di puntuale e decisa criti ca dello status quo

imperfetto del mondo, alla luce della prospettiva escatologica di piena e per-
fema giustizi a e fratellanza umana. "Umile" nel senso di non addossare sempre
le colpe agli altri dimenticando le proprie; di non limitarsi a invitare gli alui a

fare, ma cercando di fare per primi; di non pretendere di cambiare le cose con
la violenza o laforzadel potere, ma anzitutto attraverso la testimonianza di chi
opera in prima fila con ateggiamento di servizio per tutti ed in compagnia
di tutti gli uomini di buona volont2r; di non ritenere di possedere la migliore
soluzione concreta dei problemi umani.,macercandola nel dialogo con gli altri,
offrendo con franchezza(lara.pp4ola evangelica) il contributo della visione cri-
stiana dell'ideale umano, ma pronti a ospitare in s6 anche le prospettive altrui.
Il Dio della rivelazione cristiana, che san Bonaventura ha contribuito ad ap-

profondire, va ripensato, ritradotto e ripresentato con un nuovo linguaggio e

nuove categorie perch6 emerga sempre pii chiaramente l'assoluto dell'&y&n1
e della dedizione, non del dominio di Dio. La verith della rivelazione cristiana
non produce nessuna forma di violenza, perch6 la rivelazione del Dio di Gesi
Cristo, come dedizione, b verit) non violenta, non dispotica e non impositiva. E
Ia veriti dell'amore che non si impone, ma si espone fino a essere posto in croce.

Dio d amore e vuole un consenso libero. La liberD, allora, b interna e intrinseca
al cristianesimo che si rivela come Dio che b amore e soltanto amore. Nel linguag-
gio teologico oggi va evidenziato il nesso tra la veritir dell'Amore e la liberth. Non
c'b amore senza libert), ma non c'b vera liberti senza amore. Da questo nesso
tra verit) e liberth scaturisce il dialogo, una categoria oggi molto diffusa, ma pii
evocata che definita nel suo statuto veritativo. Basti cogliere i due fenomeni oggi
culturalmente e praticamente molto inquietanti.

Il dialogo senza libert) ha come esirc ilfondamentalisruo, che si esprime nel
proselitismo spesso violento e forzato.Invece per il cristianesimo, "la Chiesa
non cresce per proselitismo ma "per attrazione"rr, come ci ricorda spesso papa
Francesco3r, riprendendo un tema caro a Benedetto xvr32.

31 FnaNcesco, Esortazione apostolica "Etangelii gazdium" (24 novembre zot3), n. 14, .Il Regno
- Documenti,, zr (zo4), p.644.

32 
"La Chiesa non fa proselitismo. Essa si sviluppa piuttosto per "attrazione": come Cristo

"attira tutti a si" con laforza del suo amore, culminato nel sacrificio della croce, cosi la Chiesa
compie la sua missione nella misura in cui, associata a Cristo, compie ogni sua opera in conformiti
spirituale e concrera alla cariti del suo Signors" (BrNroErro xvt, Omelia nel Santaario di Nostra
Signora Aparecida, Brasile, 13 maggio aoo7).
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C'b anche il rischio uguale e contrario. Il dialogo che accentua solo il tratto be-
nevolo, concordistico, amicale, irenico. . . senza veriti, hacome esito il rclatiuitmo
con la timozione dello scandalo di Gesr) di Nazareth: lo scandalo di una rivela-
zione universale accaduta in un punto del tempo e dello spazio, una rivelazione
che mostra il volto di un Dio diverso e che pretende di essere de6nitiva e insupe-
rabile. Questo scandalo E costitutivo alla rivelazione cristiana che va sempre di
nuovo compresa e approfondita. II dialogo autentico, di cui oggi tanto si pada,
b quello che si sviluppa rispettando la tensione tra veritiL e liberti, attraverso il
dramma della libertir.

Dall'incontro con la novitiL e la bellezza del Dio di Gesi Cristo nasce la mis-
Jiane che oggi una certa teologia delle religioni vede superata. La missione nasce
dall'aver capito che non t la stessa cosa conoscere Cristo e non conoscerlo. La
missione cristiana scaturisce dalla consapevolezza di aver incontrato la veriti, la
via e la vita che tutti gli uomini, lo sappiano o no, vanno cercando. La missione
E motivata fondamentalme nte dal desiderio di mostrare cid che Dio ha fatto per
ciascuno di noi e per tufti in Gesi Cristo morto e risorto.

Per concludere e chiudere con Bonaventura, I'immagine che meSlio risponde
alla missione complessiva di Cristo. b guella del Lignun uitae. che rida vigore
all'albero piantato al centro dell'Eden. E ['immagine piir presente in Bonaven-
tura, espressione della vita germinata dall'opera della Creazione, recuperata in
maniera sovrabbondante dall'incarnazione del Verbo, in quanto rende ptesente
la Triniti divina nel tempo. Per cui pare si possa dire che lagrandezza del cristia-
nesimo, oltre che nella nostra salvezza, b da riporre soprat:.lur:.o nelfa riaelazione di
Dio stesso. Questo E I'evento inestimabile: Dio che si consegna al tempo perchi
il tempo si consegni all'eternitir.

"La forza di universaliti del cristianesimo non d innanzitutto in ragione di
una necessitir per la salvezza, ma in virti della gratuitir affascinante della rivela-
zione: d Ia noviri affascinante del Dio cristiano che urge la missione"33.

Riassunto - Lo studio E incentrato sulla relazione intrinseca tra rivelazione-storia-lin-
guaggio nell'attuale dibattito teologico in prospetiva bonaventuriana del primato della
Parola di Dio e, quindi, del ruolo fondativo della Rivelazione oel suo accadere nella
storia e nella mediazione del linguaggio. La riflessione si articola in tre passaggi: r. Lo
rtatur qrde$ia it,l^telazione di Dio con la storia; z. La noviti della rivelazione cristiana
evento nella storia; 3. Relativiti della storia e del linguaggio. Lo specifico dell'esperienza
ebraico-cristiana di Dio e la sua "forma" testimoniale-storica sono stati riconosciuti e

approfooditi d.alla teologia della corb che supporta i testi del Concilio Vaticano tr. La
storia,locu tbeolagicti, nell'attuale dibattito culturale risulta sempre piir rinchiusa in un
orizzonte storicista. In una concezione immanentista della storia, come sistema che si
autogoverna? non vi E posto per un ingresso di Dio che, inwece, costituisce la novit) del

,1 B. MAGGroNr, E. Pt"+ro,ll Dio capotoho. La ntuira crirriana: Perconi di teolagia faxdamentale,
Cittadella, Assisi zo14, p. z3z.
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