
la scuola della pace a Lucca
chiede una tregua immediata

guerra in Israele

la scuola per la pace della provincia di Lucca:

“si lavori per una tregua
immediata”

L’appello: “Indispensabile è anche l’immediata apertura di
corridoi umanitari che consentano la salvaguardia dei diritti
basilari per la popolazione civile”

 

“Dare  voce  al  popolo  della  pace  di  fronte  all’escalation
bellica”.  È  questo,  in  strema  sintesi,  l’appello  lanciato
dalla scuola per la pace della provincia di Lucca, che scrive
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una lunga riflessione in seguito alle terribili notizie sul
conflitto tra Hamas e Israele.

“Nel  2003  allo  scoppio  della  guerra  in  Iraq  il  movimento
pacifista occupò le piazze di tutto il mondo in modo tanto
forte da meritare la definizione giornalistica di superpotenza
mondiale. Preceduto nel 2001 dal Forum di Porto Alègre, a sua
volta spinto dal Popolo di Seattle (1999), il movimento seppe
organizzare  dal  basso  una  critica  radicale  della
globalizzazione  e  una  potente  strategia  alternativa  di
ampiezza  mondiale.  Seppero  collaborare  intellettuali,
movimenti sociali, sindacati, minoranze di ogni genere e tipo
su  una  piattaforma  intergenerazionale,  transnazionale  e
interculturale.  Il  movimento  seppe  condizionare  i  governi
nazionali”.

“La guerra tra Russia e Ucraina ha definitivamente spaccato il
movimento, già indebolito dalla pervasività delle forme decise
dal  mercato  4.0,  nonché  dalla  destrutturazione  sociale
provocata  dalla  pandemia  –  proseguono  -.  Nel  contempo  è
divenuto sempre più evidente che il nodo di tutti i conflitti
(sociali, energetici, climatici) e dei loro effetti – che
Porto Alègre denunciava già vent’anni fa – si è spostato in
Europa. Bisogna riconoscere che la crisi dell’Unione Europea
corrisponde  alla  crisi  del  modello  politico  ed  economico
occidentale: è la crisi dell’Occidente, la crisi della civiltà
dei diritti. Ne consegue che è necessario rivedere le forme
attraverso  le  quali  si  ridefiniscono  il  bisogno  e  la
possibilità di politiche del pacifismo per rafforzare l’Europa
e la civiltà dei diritti. L’Unione Europea non è una comunità,
ma è diventata un campo da gioco per la competizione degli
Stati: il primo pericolo per l’Europa sono i nazionalismi e i
forti principi identitari che ormai guidano o condizionano i
governi  di  diversi  Paesi.  Con  la  vittoria  della
globalizzazione economica neoliberista è fallito il progetto
di estensione della liberal democrazia occidentale a livello
mondiale:  il  mercato  ha  vinto  sui  diritti.  La  guerra  in



Ucraina  ha  svelato  l’inconsistenza  diplomatica  dell’Unione
Europea,  un  Occidente  a  trazione  nordamericana  in
contrapposizione al fronte Russia-Cina. Il resto del mondo si
posiziona  secondo  dinamiche  sempre  meno  prevedibili,  che
tuttavia  si  innestano  in  contraddizioni  mai  sanate,  come
testimonia la crescente virulenza del conflitto tra Hamas e
Israele:  noi  scegliamo  di  guardarlo  con  gli  occhi  delle
vittime  dei  due  opposti  fanatismi  integralisti  che
intrappolano la vita delle persone in un conflitto feroce dove
pagano i civili e gli inermi. Né possiamo tacere davanti alle
politiche oppressive e coercitive che dal 2007 costringono 2
milioni di palestinesi a vivere in assoluta povertà nella
striscia di Gaza“.

“Il  processo  di  decolonizzazione  dell’Africa  testimonia
ulteriormente  la  debolezza  dell’Unione  Europea  e  al  tempo
stesso non lascia intravedere reali processi di emancipazione
dei popoli – proseguono -. Sono cambiate le logiche militari:
oggi è in atto una guerra tecnologica 4.0, che si affianca a
una guerra reale combattuta e sofferta, fin qui limitata a un
preciso  scacchiere  geopolitico  che  tuttavia  si  sta
pericolosamente  allargando.  Cambiamenti  climatici  e  guerre
regionali  spingono  ondate  migratorie  sempre  più  imponenti,
mettendo in evidenza un altro conflitto che si va inasprendo,
quello tra ricchi e poveri su scala mondiale. Di fronte a
tutto questo, la scuola per la pace della Provincia di Lucca
si mette a disposizione per riattivare la comunicazione tra le
reti associative e facilitarne le forme organizzative al fine
di: rielaborare gli strumenti di analisi politica e le forme
di azione in grado di influire sull’opinione pubblica e sulle
istituzioni; uscire dalla pigrizia mentale e dai perimetri
identitari, cercando nuove forme per mediare gli inevitabili
conflitti; produrre una cultura che evita le semplificazioni e
smaschera  le  mistificazioni  –  strutturare  convergenze  che
diano corpo e spazio alla fiducia nell’azione politica per la
giustizia  sociale,  ambientale,  di  genere/i  e
intergenerazionale”.



“Nel  vivo  del  nuovo  fronte  di  guerra  appena  aperto,
l’ente Provincia di Lucca si impegna attraverso il presidente
a  farsi  portavoce  presso  le  istituzioni  sovraordinate
dell’appello per una tregua immediata del conflitto tra Hamas
ed Israele, affinché si possano porre le basi di una reale
mediazione tra le parti – concludono -. Indispensabile è anche
l’immediata apertura di corridoi umanitari che consentano la
salvaguardia dei diritti basilari per la popolazione civile”.

il commento al vangelo della
domenica

credere è una festa Dobbiamo essere pronti

il  commento  di  E.  Ronchi  al  vangelo  della  ventottesima
domenica del tempo ordinario – anno A

(…) (Il re) mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite
agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi
e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto;
venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono
chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero
i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si
indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini
e diede alle fiamme la loro città. (…)

Molti credenti, prigionieri di una religiosità pre evangelica,
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mettono la chiave di volta del rapporto tra uomo e Dio nel
peccato da espiare, e alla base di tutto il peccato originale.
Invece il Vangelo a dire e ridire che l’asse portante della
fede  è  il  dono,  e  alla  base  il  dono  originale:  “Se  tu
conoscessi il dono di Dio!”.

La parabola di oggi lo racconta bene: c’è una festa in città,
la più importante delle feste, si sposa il figlio del re. La
religione  respira  aria  di  festa,  si  fonda  sul  dono.  Il
racconto si muove attorno a tre immagini: una stanza vuota; la
ricerca per le strade; un abito sbagliato. Comincia bene, ma
presto sbanda verso la tristezza. La sala vuota certifica un
fallimento, come in certe nostre chiese tristi e semivuote,
con il pane e vino che nessuno vuole, nessuno cerca, nessuno
gusta; con la nostra afasia circa la Parola. E allora la
sorpresa: il rifiuto non revoca il dono. Se i cuori e le case
degli invitati si chiudono, l’inatteso Signore apre incontri
altrove.  Come  ha  dato  la  vigna  ad  altri  contadini,  nella
parabola di domenica scorsa, così darà il banchetto ad altri
affamati.  I  servi  sono  mandati  con  un  ordine  illogico  e
favoloso: tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze.
Tutti, senza badare a meriti o a formalità. “Non chiedete
niente, voi invitate”. È bello questo Dio che, rifiutato,
anziché abbassare le attese, le innalza: chiamate tutti! Apre,
allarga, gioca al rilancio, va più lontano, ha tanta gioia da
regalare. E dai molti invitati passa a tutti invitati, dai
notabili della città passa agli ultimi della fila: fateli
entrare tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi e
poi i buoni. E io che pensavo che a fianco di Dio ci fosse
posto solo per i buoni, i migliori, i bravi ragazzi: invece
“la sala si riempì!” e non solo di gente per bene… Quando il
re scende nella calca festosa della sala, io godo l’immagine
di un Dio che entra nel cuore della vita. Noi lo pensiamo
lontano, separato, assiso sul suo trono di giudice, e invece è
dentro questa sala del mondo, dentro la vita, qui con noi,
come uno cui sta a cuore la gioia, e se ne prende cura. Ha
invitato mendicanti e straccioni e si meraviglia che uno sia



vestito male. Ma non per ciò che indossa sulla pelle, per ciò
che  gli  veste  l’anima.  L’uomo  “senza  abito  di  festa”  è
cacciato fuori non perché peggiore degli altri, ma perché
spento  dentro,  senza  festa  nel  cuore.  Ascoltando  questa
parabola mi prende una fitta allo stomaco: sono ancora così
pochi i cristiani che sentono Dio come un vino di gioia, un
flauto da oltre. Sono così pochi quelli per i quali credere è
una  festa,  bellezza  del  vivere,  capitale  di  forza  e  di
sorrisi.

(Letture: Isaia 25,6-10a; Salmo 22; Filippesi 4,12-14.19-20;
Matteo 22,1-14) 

Hamas e Netanyahu si nutrono
a vicenda

quando l’odio ha bisogno di un nemico

di Tonio Dell’Olio in “www.mosaicodipace.it” del 10 ottobre
2023
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La verità è che Hamas e Netanyahu si nutrono a vicenda. Per
esistere hanno bisogno l’uno dell’altro. L’odio, per esistere
e rafforzarsi, ha sempre necessità di un nemico capace di
odiare almeno quanto lui. Le politiche oppressive dei governi
israeliani  contro  la  prigione  a  cielo  aperto  di  Gaza
costituiscono il carburante per il reclutamento massiccio di
terroristi  e  le  azioni  di  questi  sono  il  tesoretto  del
pacchetto elettorale di Netanyahu. E in queste condizioni è
inutile  esercizio  puerile  chiedersi  chi  ha  cominciato  per
primo,  puntare  il  dito,  distribuire  patenti  di  carnefici.
Sembra che ciascuno non vedesse l’ora. Tragico è che tanto
Hamas quanto Netanyahu rendono il peggiore dei propri servizi
ai  rispettivi  popoli.  Riescono  a  garantire  solo  paura,
sofferenza, lutti e distruzioni. E sia ben chiaro che queste
considerazioni non sono dettate dall’opportunità diplomatica
politicamente  corretta  di  equidistanza,  quanto  da  una
vicinanza assoluta alle popolazioni israeliana e palestinese.
Per quanto possa sembrare tragico, in questi giorni si sta
seminando la brutalità che si consumerà domani. La speranza è
sempre che qualcuno riesca a trovare il coraggio di rinunciare
alla  violenza  della  rappresaglia,  della  vendetta,  della
violenza sorprendendo il suo dirimpettaio e sparigliando le
carte.
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il commento al vangelo della
domenica

la vigna del Signore a un popolo che dà frutti

la parabola dei contadini della vigna che uccidono i servi del
Padrone

il commento di E. Ronchi al vangelo della ventisettesima
domenica del tempo ordinario – anno A

«Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi
servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini
presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero,
un altro lo lapidarono. (…) Da ultimo mandò loro il proprio
figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i
contadini,  visto  il  figlio,  dissero  tra  loro:  “Costui  è
l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!” (…)

La parabola è insieme cupa e trasparente: la vigna è Israele,
il mondo, sono io. Vigna che produce uva selvatica, in Isaia;

http://www.padreluciano.it/il-commento-al-vangelo-della-domenica-374/
http://www.padreluciano.it/il-commento-al-vangelo-della-domenica-374/
http://www.padreluciano.it/wp-content/uploads/2023/10/vigna.jpg
http://www.padreluciano.it/wp-content/uploads/2020/05/Ronchi-Ermes.png


una vendemmia di sangue, in Matteo. Io sono vigna e delusione
di  Dio.  La  parabola  è  dura,  e  corre  verso  un  epilogo
sanguinoso, già evidente nelle prime parole dei vignaioli,
insensate e brutali: “ Costui è l’erede, uccidiamolo e avremo
noi l’eredità!” Ma è anche una fessura sul cuore di Dio: Gesù
amava le vigne, come già i profeti, lo si capisce fin dalle
prime battute: un uomo, con grande cura, piantò, circondò,
scavò, costruì. Gesù osserva l’uomo dei campi, il nostro Dio
contadino: lo vede mentre guarda la sua vigna con gli occhi
dell’innamorato  e  la  circonda  di  cure.  Poi  i  due  profeti
intonano il lamento dell’amore deluso: “il custode si è fatto
predatore” ( Laudato si’), ma al tempo stesso raccontano la
passione indomita del Dio delle vigne, che non si arrende, che
non è mai a corto di meraviglie, che per tre volte, dopo ogni
delusione, fa ripartire il suo assedio al cuore, con nuovi
profeti, nuovi servitori, addirittura con il proprio figlio.
Che cosa potevo fare di più per te che io non abbia fatto?
Parole di un Dio appassionato e triste, che continua a fare
per  me  ciò  che  nessuno  farà  mai.  Fino  alla  svolta  del
racconto: alla fine, che cosa farà il signore della vigna? La
risposta dei capi è tragica: continuare nella stessa logica,
uccidere, eliminare gli omicidi, mettere in campo un di più di
violenza. Vendetta, morte, ancora sangue. Ma non succederà
così.  Questo  non  è  il  volto,  ma  la  maschera  di  Dio.  La
parabola non si conclude nel disamore o nella vendetta, ma su
di una fiducia immotivata, unilaterale, asimmetrica perché tra
Dio e l’uomo le sconfitte servono solo a far risaltare di più
l’amore. La vigna di Dio sarà dato a un popolo che ne produca
i frutti. E allora inizierà da capo la conta, e il rischio,
della speranza. Così è il nostro Dio: in Lui il lamento non
prevale mai sul futuro. Un popolo c’è, un uomo c’è, di certo
sta  nascendo,  forse  è  già  all’opera,  chi  sa  farla
fruttificare. Ci sono, stanno sorgendo, in mille piccole vigne
segrete,  dei  coltivatori  bravi  che  custodiscono  la  vigna
anziché  depredarla,  che  mettono  il  proprio  io  a  servizio
dell’umanità, anziché gli altri a servizio della propria vita.
Sono i custodi del nostro futuro. Sanno produrre quei frutti



buoni  che  Isaia  elenca:  aspettavo  giustizia,  attendevo
rettitudine, non più grida di oppressi, non più sangue. Il
profeta sogna una storia che non sia guerra di possessi e
battaglia di potere, ma sia vendemmia di giustizia e pace, il
volto dei figli di Dio non più umiliato. Il Regno comincia con
questi acini di Dio, come piccoli grappoli di Dio fra noi.

(Letture:  Isaia  5,1-7;  Salmo  79;  Filippesi  4,6-9;  Matteo
21,33-43)

il commento al vangelo della
domenica

la guerra del cuore per renderlo «unificato»

il  commento  di  E.  Ronchi  al  vangelo  della  ventiseiesima
domenica del tempo ordinario – anno A
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In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli
anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli.
Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare
nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si
pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed
egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha
compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». (…)

«Un  uomo  aveva  due  figli».  E  dal  seguito  della  parabola
capiamo  che  «ogni  figlio  aveva  due  cuori».  Esperienza  di
tutti: abbiamo in noi un cuore che dice sì e uno che dice no.
Non esiste un terzo figlio dal cuore unificato, il figlio
ideale che incarna la perfetta coerenza tra il dire e il fare.
Siamo  persone  incompiute,  contradditorie:  non  capisco  me
stesso, faccio il male che non vorrei, e il bene che vorrei
non riesco a farlo (Rm 7,15.19). Ma tutti in cammino verso il
cuore unificato. Antonio del deserto diceva che anche nel
monaco nascosto nella più sperduta grotta del monte, c’è una
guerra che rimane fino alla fine: «la guerra del cuore». Il
conflitto di scelte contradditorie, il misurarsi con la forza
selvatica  del  desiderio.  La  parabola  prende  avvio  da  un
triangolo di relazioni, padre-figli, non esemplari. La prima
azione riportata è un ordine: «Figlio, va’ oggi a lavorare
nella vigna». Il racconto che segue è la reazione a un comando
percepito da entrambi i figli come una imposizione, un peso da
scrollarsi di dosso, o a parole o coi fatti. Se portiamo la
parabola sul piano della nostra vita personale, anche noi ci
sentiamo spesso esecutori di ordini di un Dio sovrano che si
impone come un padre-padrone; viviamo la religione come un
insieme di regole e divieti, dove quasi tutto è proibito e il
resto obbligatorio.
Ma Dio non è un dovere, è uno stupore: in principio alla fede
c’è  il  Vangelo,  una  bella,  gioiosa,  lieta  notizia.  Dio  è
venuto ed ha fatto risplendere la vita; è venuto ed ha messo
sogni  e  canzoni  nuove  nel  cuore;  è  venuto,  maestro  di
orizzonti; non ha piantato ulteriori paletti, ma ci ha dato



ulteriori  ali.  Per  volare  più  lontano,  più  sicuri,  per
giungere più veloci alla felicità, cioè alla vita buona, bella
e beata di Gesù. In principio c’è regno di Dio, ma come un
vino di festa, un banchetto di condivisione; non un campo
amaro di sudore ma una vigna profumata di grappoli. Nella
parabola è in gioco il fondamento del nostro rapporto con Dio.
Infatti:  il  primo  figlio  si  pentì  e  andò  a  lavorare.
Letteralmente il Vangelo dice: si convertì, cambiò mentalità,
trasformò il suo modo di vedere le cose. Il tema grande non è
etico, la disubbidienza iniziale diventata ubbidienza, che è
poca cosa, ma teologico: il cambio di sguardo su Dio, scoprire
con stupore il senso della storia. Il primo figlio ha capito
che la vigna di famiglia produce un vino che è simbolo di
festa e di gioia per tutta la casa. Non un campo di lavori
forzati, ma un luogo dove il mondo diventa più fecondo e più
bello. Allora ha fretta di andarvi, anche se nessuno lo vedrà,
perché va a rendere meno arida la terra, meno sterile la
storia.

(Letture:  Ezechiele  18,25-28;  Salmo  24;  Filippesi  2,1-11;
Matteo
21,28-32)

il commento al vangelo della
domenica
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la giustizia del Padre è dare
il meglio a ciascuno

il commento di E. Ronchi al vangelo della  XXV domenica del
tempo ordinario – anno A
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì
all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna.
Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella
sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide
altri  che  stavano  in  piazza,  disoccupati,  e  disse  loro:
“Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo
darò”»(…)

Guardo la giornata con gli occhi degli ultimi, quelli seduti
in  piazza  con  gli  strumenti  del  loro  lavoro  posati  giù,
inutili, che sentono di avere fallito la loro missione, quella
di procurare il pane: chi si sente incapace di badare ai suoi
figli  sta  male,  sta  molto  male.  La  chiamata  che  arriva
inattesa, illogica, che basterà forse a procurare un boccone
soltanto, è accolta subito, senza accampare scuse e senza
chiedere dettagli, si va’ e si fa. Il proprietario che esce
all’alba in cerca di braccianti, avanti e indietro dal campo
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alla piazza, per cinque volte fino a che c’è luce. Il padrone
è solo un’immagine consolatoria della nostra vita spirituale o
può dire qualcosa in termini di giustizia e solidarietà? Così
gli ultimi operai che nessuno vede nessuno chiama. Siamo vigna
di Dio: fatica e passione, il campo più amato. La terra intera
è vigna amata, con i suoi grappoli gonfi di miele e di sole,
ma anche con le sue vendemmie di sangue. Pressato da qualcosa
che  non  è  il  lavoro  in  vigna:  che  senso  ha  reclutare
lavoratori quando resta un’ora di luce? Il tempo di arrivare
alla vigna, di prende-re gli ordini dal fattore, e sarà subito
buio. Rivelatrici le parole del padrone: Perché ve ne state
qui, tutto il giorno senza fare niente? Quegli uomini inerti
producono un vuoto, provocano una mancanza di senso, il giorno
attorno a loro si ammala. Questo accade perché la maturità
dell’uomo si realizza sempre in tre direzioni: saper amare,
saper lavorare, saper gioire. Nessuno ha pensato agli ultimi,
allora  ci  penserà  lui,  non  per  il  suo  ma  per  il  loro
interesse, per i loro bambini, come virgulti d’ulivo attorno
alla mensa senza pane. Quel cercatore di braccia perdute si
interessi più degli uomini, e della loro dignità, che non
della  sua  vigna;  più  delle  persone  che  del  profitto.  Un
grande. Accompagniamo questi ultimi braccianti fino a sera, al
momento clou della paga. Primo gesto spiazzante: sono loro,
gli ultimi arrivati, ad essere chiamati per primi, quelli che
hanno lavorato di meno. Secondo gesto che stravolge la logica:
loro che hanno lavorato un’ora soltanto, per una frazione di
giornata ricevono la paga di una giornata intera. E capiamo
che non si tratta di una paga, ma di altro modo di abitare la
terra e il cuore. Quando poi arriva il turno di quelli che
hanno lavorato dodici ore, portato il peso del caldo e della
fatica, si aspettano, giustamente, pregustano un supplemento
di paga. Ed eccoci spiazzati ancora. La paga è la stessa: «Non
è giusto» protestano. È vero: non è giusto. Ma il padrone
buono non sa nulla della giustizia, lui è generoso. Neppure
l’amore è giusto, è di più. La giustizia non basta per essere
uomini,  tantomeno  per  essere  Dio.  Alla  loro  delusione
risponde:  No,  amico,  non  ti  faccio  torto.  Il  padrone  non
toglie  nulla  ai  primi,  aggiunge  agli  ultimi.  Non  sottrae
nulla, dona. Non è ingiusto, ma generoso. E crea una vertigine
dentro il nostro modo mercantile di concepire la vita, sopra
l’economia di mercato stende l’economia del dono: l’uomo più



povero, senza contratto, viene messo prima del contratto di
lavoro. La giustizia umana è dare a ciascuno il suo, quella di
Dio è dare a ciascuno il meglio. Nessun imprenditore farebbe
così. Ma Dio non lo è; non un imprenditore, non il contabile
dei meriti, lui è il Donatore, che non sa far di conto, ma che
sa saziarci di sorprese. Ti dispiace che io sia buono? No,
Signore,  non  mi  dispiace  affatto,  perché  sono  l’ultimo
bracciante, perché so che uscirai a cercarmi ancora, anche
nell’ultima luce.
(Letture:  Isaia  55,6-9;  Salmo  144:  Filippesi  1,20c-24.27a;
Matteo 20,1-16) 

il ricordo di Gianni Vattimo

Gianni Vattimo e la forza debole del cristianesimo
di Francesco Tomatis

Cristianesimo  ed  ermeneutica,  kénosis  e  interpretazione,
libertà, amore ed emancipazione compongono la costellazione
che  orienta  il  cammino  di  pensiero  di  Gianni  Vattimo,
scomparso nella notte scorsa. Quando nel 1959 si laurea a
Torino ‒ dove nacque il 4 gennaio 1936 da una sarta pinerolese
e un poliziotto calabrese, per morire a Rivoli il 19 settembre
scorso ‒ con una tesi dedicata a Il concetto di fare in
Aristotele e seguito da Luigi Pareyson, il giovane filosofo ha
già  alle  spalle  una  militanza  in  Gioventù  studentesca  di
Azione  cattolica,  ispirato  dal  comunitarismo  cattolico  di
Maritain  e  Mounier  e  da  Bernanos,  nonché  l’esperienza  di
giornalista  e  conduttore  televisivo  nella  neonata  RAI  di
Filiberto Guala. Nel frattempo alimenta anche l’interesse per
l’alpinismo, in particolare in cordata con Alberto Risso, con
cui realizza diverse scalate sul Monte Bianco e le Grandes
Jorasses,  e  per  un  periodo  accompagna  Walter  Bonatti  ad
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allenarsi a Rocca Sbarua. Passerà poi un’estate al rifugio del
colle del Teodulo, alternando scalate e studio di Nietzsche,
di cui diventerà fra i più autorevoli interpreti in volumi
come Ipotesi su Nietzsche (1967), Il soggetto e la maschera
(1974), Introduzione a Nietzsche (1985), Dialogo con Nietzsche
(2000). Una bella testimonianza della passione per la vita fra
ghiacci e alte cime sarà il volume Magnificat (2011).

Neolaureato, vince la prestigiosa borsa von Humboldt e per due
anni (1962-1963) lavora all’Università di Heidelberg presso
Hans-Georg  Gadamer,  pubblicando  quindi  queste  ricerche  nel
libro Essere, storia, linguaggio in Heidegger (1963). Con gli
studi su Heidegger, di cui sarà fra i massimi interpreti e
prosecutori,  e  poi  su  Schleiermacher  filosofo
dell’interpretazione  (1968),  influenza  il  proprio  stesso
maestro  Pareyson,  che  nel  1971  pubblica  Verità  e
interpretazione, in parte prendendo le distanze dall’ontologia
negativa  heideggeriana,  ma  proprio  in  senso  vattimiano,
apprezzandone  la  concezione  della  verità  come  apertura
inesauribile di senso, evento da interpretarsi personalmente.
Così,  si  parva  licet,  nel  1996  Vattimo  incentrerà  sulla
concezione cristiana di kénosis, svuotamento o abbassamento di
Dio nell’incarnarsi, il proprio libro-confessione Credere di
credere, dopo l’uscita nel 1994 del mio Kénosis del logos,
lettura della filosofia dell’ultimo Schelling che evidenzia le
kenoticità  del  cristianesimo  e  della  stessa  ragione  umana
nella sua autonomia, peraltro sulle orme dell’interpretazione
pareysoniana del grande pensatore svevo.

Altre  opere  successive  come  Dopo  la  cristianità  (2002)  e
Nichilismo  ed  emancipazione  (2003)  svilupperanno
significativamente questo ritorno di Vattimo al cristianesimo,
dopo  una  parentesi  (almeno  apparentemente)  di  mancanza  di
trattazione  di  esso  nei  suoi  scritti:  Le  avventure  della
differenza (1980), Al di là del soggetto (1981), La fine della
modernità  (1985),  La  società  trasparente  (1989),  Etica
dell’interpretazione  (1989).  Invero  Vattimo  interpreta  la



post-modernità,  soprattutto  nei  suoi  aspetti  più  positivi,
come  frutto  del  cristianesimo,  inteso  come  esso  stesso
secolarizzante una religiosità sacrale e vittimaria in una
fede emancipatoria, interpretante, caritatevole, poiché, come
chiarirà in seguito, appunto kenotica. La concezione cristiana
dell’incarnazione è essa stessa secolarizzante, mostrando come
un rapporto con Dio sia possibile solo interpretativamente,
incarnandone  storicamente  e  sempre  in  prima  persona  il
messaggio, la parola, la verità.

Il punto di passaggio a questa ultima concezione di Vattimo è
il pensiero debole, formula di grande successo benché assai
ambigua e tutto sommato non emblematica della filosofia di
Vattimo. Come ebbe egli stesso a precisare ‒ in particolare in
Oltre l’interpretazione (1994) ‒, pensiero debole significa
pensiero antifondazionalista, post-metafisico, ma non in senso
relativista, cosa che comporterebbe un nuovo assolutismo, a
rovescio, bensì inteso in modo ermeneutico e di un’ermeneutica
che non si riduce a interpretazione di interpretazione di
interpretazione,  in  una  serialità  infinita  e  svilente,  ma
espone se stessa alla medesima interpretatività proclamata,
essendo storico e interpretativo anche lo stesso personale
orizzonte  interpretante,  lasciando  sempre  aperta
un’ulteriorità  di  senso,  anche  di  possibile  religiosità.
Quindi, dirà Vattimo, il pensiero debole più che un pensiero
relativizzato e relativizzante è un pensiero per i deboli e
che pensa alla debolezza dell’essere. L’essere si dà sempre
indirettamente, come storicità, evento, svuotamento, mancanza,
non  come  piena  presenza  e  oggettività  fondante,  base
giustificativa perentoria di ogni pensiero omologante e azione
violenta.  Quindi  alla  kénosis  o  svuotamento  o  debolezza
dell’essere  corrisponde  una  maggiore  valorizzazione  dei
deboli,  delle  singole  persone  nella  loro  debolezza,
comprensibile  ed  emancipabile  solo  attraverso  la  caritas,
l’amore  conseguente  a  una  concezione  interpretativa  della
realtà, nonviolenta, dialogica.



Siamo alle ultime opere pubblicate dal filosofo: Addio alla
verità (2009), Della realtà (2012), Essere e dintorni (2018),
Scritti  filosofici  e  politici  (2021).  L’attenzione  per  i
deboli  della  storia  e  della  società  si  evince  anche
dall’impegno  di  Vattimo,  come  cristiano  e  dichiarato
omosessuale,  a  lungo  nel  Partito  radicale,  poi  in  varie
formazioni politiche, che lo portano per due legislature al
Parlamento europeo (1999-2004 e 2009-2014). Frutto anche di
queste  esperienze  i  volumi:  Il  socialismo  ossia  l’Europa
(2004),  La  vita  dell’altro  (2006)  e  Ecce  comu  (2007).  Ma
quello di Vattimo è un incarnare personalmente la debolezza,
aiutando in silenzio il prossimo, gli umili, i piccoli, gli
ultimi,  sino  a  svuotarsi  di  sé  e  dei  propri  possessi,
soffrendo anche diverse perdite di familiari e compagni di
cammino, come il padre a un anno di età, la sorella ancora
giovane, il primo e il secondo compagno della sua vita per
gravi malattie.

Sicuramente  Vattimo  è  il  filosofo  italiano  più  noto
all’estero,  avendo  tenuto  corsi  e  conferenze  in  tutto  il
mondo, in particolare negli Stati Uniti e in America latina,
oltre naturalmente che in Europa, ed essendo tradotte in più
lingue quasi tutte le sue opere. Il prezioso suo archivio
personale  di  scritti  e  appunti  è  ora  conservato  presso
l’Università Pompeu Fabra di Barcellona, non avendo trovato
posto in quella di Torino, dove ha insegnato dal 1964 estetica
e poi dal 1982 al 2008 filosofia teoretica, preside anche
della facoltà di Lettere e filosofia.

Fra  i  maggiori  esponenti  dell’ermeneutica  filosofica
contemporanea, Vattimo ha rivendicato la vocazione ontologica
dell’ermeneutica,  intendendo  l’essere  come  evento,  apertura
veritativa nella storia, trasmissione interpretativa. In tal
modo ha salvaguardato l’ermeneutica dal relativismo storicista
e prassista, evidenziando le derive assolutiste, dogmatiche,
totalizzanti  sia  del  razionalismo  moderno,  del
giusnaturalismo,  del  colonialismo,  sia  dei  loro  detrattori



globalisti,  tecnocrati,  relativisti,  che  omologano  ogni
differenza,  sia  fra  persone  diverse,  sia  fra  finito  e
infinito.  Rifacendosi  all’autentico  spirito  evangelico,  che
intende  la  kénosis  come  incarnazione  storica,  ricerca
personale di una verità impossedibile, eppure interpretabile
nelle  più  umili  fattezze  umane,  mortali,  il  pensiero  e
l’esempio di Vattimo restano una preziosa voce, tenace nella
sua debolezza, a difendere ciascuna differente creatura da
violenze totalitarie, imposizioni tecnocratiche, riduzionismi
culturali che permeano, oggi ancora, ogni tipo di società.

il commento al vangelo della
domenica
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perdonare l’altro, perché perdonati dal Padre

il commento di E. Ronchi al vangelo della ventiquattresima
domenica del tempo ordinario – anno A

In quel tempo, Pietro si avvicinò̀ a Gesù̀ e gli disse:
«Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me,
quante volte dovrò̀ perdonargli? Fino a sette volte?». E
Gesù̀ gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a
settanta volte sette». (…) «Così anche il Padre mio celeste
farà̀  con  voi  se  non  perdonerete  di  cuore,  ciascuno  al
proprio fratello».

Bellissimo  questo  stupore  per  l’illogico  perdono:  fino  a
settanta volte sette. Dio che rompe i nostri bilancini, che
rimette i debiti sempre, che libera non come uno smemorato che
dimentica il male, ma con la casta follia della croce che si
prende gioco della logica e degli equilibri umani e anche
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delle  mie  morti  quotidiane.  Lui  è  l’Innamorato  che  vede
primavere dentro i miei inverni. Il servo, appena uscito,
appena  visto  quanto  sia  grande  un  cuore  di  re,  appena
liberato, preso il suo compagno per il collo lo strangolava:
ridammi i miei centesimi! Lui, perdonato di milioni. Quel
servo  non  è  ingiusto,  è  senza  cuore.  Tecnicamente  non  è
disonesto, è crudele. Davvero è possibile essere onesti e
spietati. Non dovevi anche tu aver pietà? Non dovevi anche tu
agire come agisco io? Tu come me, io come Dio, la creatura
come il creatore… Chiave di volta di tutta la morale biblica.
Perché avere pietà? Semplice: per un battito all’unisono con
il battito di Dio. Nella Bibbia ogni indicativo divino (ogni
azione riferita a Dio) diventa un imperativo umano, per la
pienezza e lo sconfinamento in alto. Un istinto in noi ci fa
credere che il male si possa “riparare” mediante un altro
male, ferendo chi ci ha ferito. Occhio per occhio. Non più
una, ma due ferite che sanguinano. Il perdono invece, che
forse non guarirà la ferita, ci aiuta a sentire che non tutto
il  mondo  impugna  un’arma.  Che  ci  sono  anche  mani  che
accarezzano oltre a quelle che mi hanno schiaffeggiato. Ci
libera  dallo  sguardo  torvo  che  vede  nemici  dovunque:  lo
sconosciuto  in  fila  con  te  o  un  barcone  di  migranti.  Il
perdono è de-creazione del male, lo blocca, gli impedisce di
proliferare; ci concede il lusso di non trascinarci dietro
all’infinito i nostri errori e i nostri dolori, come patiboli
interiori  su  cui  inchiodiamo  noi  stessi  e  gli  altri.  “Il
perdono ci strappa dai circoli viziosi, spezza le coazioni a
ripetere su altri il male subìto, rompe la catena della colpa
e  della  vendetta,  spezza  le  simmetrie  dell’odio”  (Hanna
Arendt). Il tempo del perdono è il coraggio dell’anticipo,
senza aspettare che tutto sia a posto; il coraggio degli inizi
e delle ripartenze; non un colpo di spugna sulla vita, ma un
colpo d’ali che non libera il passato, libera il futuro; un
colpo di vento sulla mia barca: Io la vela. Dio il vento. Dio
perdona per un atto di fede nell’uomo, perché vede noi oltre
noi,  vede  la  luce  prima  dell’ombra,  il  santo  prima  del
peccatore, le spighe di buon grano prima della zizzania. Vede



che ogni vita è grembo pronto a un di più. E il perdonante ha
gli stessi occhi di Dio. Scandalo per la giustizia, follia per
l’intelligenza, ma consolazione per noi debitori.

(Letture:  Siracide  27,33  –  28,9  (NV),  Salmo  102,  Romani
14,7-9; Matteo 18,21-35)

il commento al vangelo della
domenica

far crescere la fraternità è il tesoro della storia

il  commento  di  E.  Ronchi  al  vangelo  della  ventitreesima
domenica – del tempo ordinario – anno A

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo
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fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo
fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo
fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o
tre  testimoni.  Se  poi  non  ascolterà  costoro,  dillo  alla
comunità (….)».

Tutto comincia quando ci sentiamo debitori, dice Paolo; quando
ci  sentiamo  custodi  dell’altro,  dice  il  Profeta;  debitori
senza pretese e custodi attenti: sono i due nomi belli di ogni
persona  in  relazione.  E  il  terzo  è  offerto  dal  Vangelo:
restauratori di legami, coloro che incessantemente rammendano
il  tessuto  continuamente  lacerato  delle  relazioni.  Se  tuo
fratello commetterà una colpa contro di te, vai e ammoniscilo.
Tu fa il primo passo, ricomincia il dialogo, sospinto dal
vento di comunione che è Dio, “cemento del cosmo, forza di
coesione della materia, collante delle vite” (Turoldo). Quando
un io e un tu ricompongono un noi, quando riparano l’alleanza,
il legame che si ri-crea è il mattone elementare della casa
comune, il sentiero del Regno, la porta di Dio.
Ma che cosa mi autorizza a intervenire nella vita di una
persona? Nient’altro che la parola fratello, percepire l’altro
come  fratello  o  sorella…  non  l’impalcarsi  a  difesa  della
verità, non il credersi i raddrizzatori dei torti del mondo,
ciò che ci autorizza è la custodia direbbe Ezechiele, è l’I
care di don Milani: mi stai a cuore e mi prendo cura. Solo chi
ci ama sa prendersi cura e ammonirci nel modo giusto, gli
altri sanno solo ferire o adulare. Dopo aver così interrogato
il tuo cuore, tu va’ e parla, tu fa il primo passo, prova tu a
riallacciare la relazione. Lontano dalle apparenze, nel cuore
della  vita,  tutto  inizia  dal  mattoncino  elementare  della
realtà, il rapporto io-tu. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo
fratello. Verbo stupendo: guadagnare un fratello. C’è gente
che accumula denaro, gente che guadagna prestigio o potere, e
poi  c’è  gente  che  guadagna  fratelli.  Il  crescere  della
fraternità è il tesoro della storia, dobbiamo investire tutto



nel  capitale  relazionale,  l’unico  investimento  che  produce
vera crescita. E alla fine del percorso di ricomposizione
tracciato da Gesù, il Vangelo riporta una frase da capire
bene: se non ascolta neppure i testimoni, neppure la comunità,
quel fratello sia per te come il pagano e il pubblicano. Lo
considererai un escluso, uno scarto, un rifiuto? No. Con lui
ti comporterai come Gesù, che siede a mensa con Matteo e i
pubblicani di Cafarnao, che discute di figli, di briciole e
cagnolini con una donna pagana. Questo percorso mi fa sentir
bene dentro la prima espressione del Vangelo di oggi: quando
due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro.
Parola che scavalca la liturgia: “Non nell’io, non nel tu, lo
Spirito risiede nell’io-tu” (M. Buber). Il Signore respira
meglio quando è catturato dentro quei nostri abbracci che,
qualche volta almeno, ci hanno fatto meravigliosamente perdere
il fiato.

(Letture: Ezechiele 33, 1.7-9; Salmo 94; Romani 13, 8-10;
Matteo 18, 15-20)

il commento al vangelo della
domenica
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 Gesù cerca seguaci vivi e coraggiosi per seguirlo

il  commento  di  E.  Ronchi  al  vangelo  della  ventiduesima
domenica del tempo ordinario anno A

In quel tempo (…). Pietro lo prese in disparte e si mise a
rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non
ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’
dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi
secondo Dio, ma secondo gli uomini!». (…)

Un avvio così leggero e liberante: se vuoi venire dietro a me.
Se vuoi: farai come vorrai, andrai o non andrai con lui, il
maestro  degli  uomini  liberi,  nessuna  imposizione.  Ma  le
condizioni sono da vertigine. La prima: rinnegare se stessi.
Un verbo pericoloso se capito male. Non significa annullarsi,
diventare  sbiadito  o  incolore.  Il  maestro  non  vuole  dei
frustrati al suo seguito, ma gente dai talenti realizzati,
seguaci vivi e coraggiosi. Lo Spirito cerca e crea discepoli
geniali. Rinnegare se stesso significa: non sei tu il centro
dell’universo,  della  famiglia,  della  comunità,  e  tutti  a
servirti  per  darti  le  gratificazioni  di  cui  hai  bisogno.
Rinnega la concupiscenza di essere un Narciso allo specchio:
tu sei il filo di un meraviglioso arazzo, piccolo, unico,
insostituibile.  Martin  Buber  riassume  così  il  cammino
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dell’uomo: “a partire da me, ma non per me”. Perché chi guarda
solo a se stesso non si illumina mai. La seconda condizione:
prendere la propria croce. Immagine che abita gli occhi di
tutti, che pende al collo di molti, che segna vette di monti,
incroci,  campanili,  ambulanze,  che  abita  i  discorsi  come
sinonimo di disgrazie e di morte. Ma il suo senso profondo è
altro. Per Gesù, è il luogo del dolore e dell’amore, incrocio
delle  più  grandi  passioni,  nel  doppio  significato  di
appassionarsi e di patire. Sostituiamo la parola ‘croce’ con
la parola ‘amo-re’, e la frase diventa: chi vuole venire con
me, prenda tutto il “suo” amore, tutto quello di cui è capace,
e mi segua. Viva e ami, come me, quelle cose che meritano di
non morire, a partire da sé ma non per sé, e troverà una vita
indistruttibile. Prendi su di te tutto l’amore di cui sei
capace e poi prendi anche il dolore che ogni amore comporta,
perché dove metti il tuo cuore, là troverai anche le tue
ferite e le tue spine. Trasforma la ferita in benedizione.
Gesù non sogna uno sterminato corteo di gente con la croce
addosso, ma l’immenso pellegrinaggio verso più vita. Chi vuole
salvare la propria vita…. La vita si salva come si salva un
tesoro, spendendolo. Se chiudi le porte, la tristezza non può
uscire e la gioia non può entrare. La vita ama le porte
aperte, non la puoi possedere o fermare, deve scorrere; tutto
scorre  nell’universo,  astri,  pianeti,  fiumi,  uccelli
migratori, sangue, nessun filo spinato può fermare il vento.
La vita se si ferma, si ammala. Allora cammina la vita con me.
Gesù riesce a far sentire le persone più grandi e più preziose
e feconde di quello che gli altri pensano, di quello che loro
stesse  pensano;  libera  le  forze  imprigionate  dentro,  le
ricchezze addormentate in loro, è il risvegliatore della vita
profonda, come nessun altro sa fare.

(Letture:  Geremia  20,7-9;  Salmo  62;  Romani  12,1-2;  Matteo
16,21-27)


