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Due ordini di fatto:ri sembrano influenzare in maniera profonda In 
vicenda della teologia europea ai nostri giorni: da una parte, l'impatto 
con la coscienza storica, vera anima del pensiero europeo moderno; da'.
l'altra, i mutamenti realizzatisi in questi ultimi anni nella situazione delle 
chiese. Nelle riflessioni che segu'Ono, si cerca di :1ndividuare in che modo 
questi fattori -che naturalmente non sono esclusivi, rna agiscono in
sieme a mo~ti altri! - aibbiano condizionato la teologia europea, e Quale 
sfida essi lancino al lavoro dei teolOigi. AnClhe se il punta di vista, sop
rattutto per la second a parte, e quello di run teologo cattlolko, i risu·tati 
raggiunti sembrano costitui:re lUna provocazione interessante per la teolo
gia oristiana eUl10pea in generaJe. 

1. Pensiero europeo modemo e teologia. 

La vicenda della teologia oristiana nel suo rapporto con il pensiero 
europeo moderno e caratterizzata dall'impatto 'con Ie espress;\oni della 
coscienza ,storica. Si potrebbe djre che la stOI';,a e i1 prob~ema che i1 
mondo moderno pone aI.la teologiaYl A partire dall'iiluminismo, attra
verso l'idealismo e i suoi diversi sviluppi, dal marxismo al pensiero 
esistenziale, fino all'odierno superamento dialettico dell'illmninismo stes
so, una nuova, concezione della realta provoca la riflessione dei teo10gi. 
Se il mondo anti co e medievale, assimilato nell'anima patlI'istica e nelle 
grandi sistemazioni scolastiohe, e il mondo dell'essere e della sua ordi
nata strutturazione, e il "cosmo" 0 l'''ordo'' che si rispecchia nel sistema 
che 10 pens a, il mondo anoderno si auto-concepisce nel segno del dive
nire e della sua dialettica complessita, e eV!olruzione, pro!cesso, storia, con 
Ie slUe soggettivitil irridudbili, con i suol rapporti di dipendenza e di 
conflitto, suscettibili pero di trasformazione grazie all'azione dell'uomo. 
L'accellerazione dei processi storici, che caratterizza il nostro secolo, 

(1) Cf. W. KASPER, Fede e storia., Bresrcia 1975, specie 43 f-S. (chiesa e teologia 
sotto la legge deIlCli storiar, nonche Introduzbne aUa fede, Brescia 19752 , specie 
ss. (la storicita della f.ede). Cf'. pure B. FORTE, Gesu .di Naz)J.ret, sto7'ia di Dio, 
D:o deUa storia, ROIna: 19823, specIe 45ss. 
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segnato da traSiformazioni tanto profonde, quanto impensabili appena 
nel recente passato, acutizza questo senso deldivenire e sembra mettere 
in disoussione ogni appiglio sicur,o. La seduzione del nlliOVO, connessa al 
ritmo frenetico della vita, sembra rendere inconcepihHe ogni idea di 
verita eterne ed immutabili. La "theologia perennis" e, anche da questo 
punto di vista, "spiazzata", fuori luogo e fuori tempo, senza possibilita 
di efficacia pratico-critica. Ci si chiede allora: quali sono i nuovi sentieri 
a cui l'impatto !con la coscienza storica pnovoca i teologi? Per rispondere 
a questa domanda ibisogna precisare i diversi livelli, secondo cui i1 pen
siem mademo e entrato nella tealogia, condizionandola dall'interno e 
- talora - sembrando decretarne la morte (come nell'cpisodio della 
"te01ogia atea" 0 "della morte di Dio"). Si puo parlare di tre ingressi 
della "storia" nella vicenda teologica del nostro tempo: essi 'si collocano 
rispettivamente suI piano dei contenuti della rricerca, suI piano della 
forma del pensiero e sUil piano della prassi. 

II prirruo ingresso avviene suI piano del aontenuti 0, per di:rla can 
termin0101gia scolastica, secondo 1"'obiect'Um materia~e". Sotto I'influsso 
delle scien.ze positive, che mostrano come i1 sapere nei molteplici campi 
vitaJi debba essere sempre pili differenziato e circoscritto, ed anche per 
reazione aIle astrazioni e aIle pres'Unzioni sistematizzanti de~
l'idealismo e deU'SOO liberale, si assiste a un ritorno aIle 
fonti della teologia cristiana, come ,risooperta del dato 'originario e 
originante di essa. Le den uncia della "teologia dialettica", come 
Ie fasi e Ie forme dell'assunzione del metodo storico-critico 
in esegesi, L'interpretazione esistenziale Ibultmanniana come la nuova 
ermenuetica post-bultmanniana, il rinnovato studio dei Padri come dei 
teologi medioevali, sono altrettante espressioni di una teologia ohe vu:ol 
rigenerarsi a partire dalle sor-genti. E' un vero "ressourcement", una 
ventata di freschezza, che non tardera a mostrare al aonfronto l'aridita 
e la povertadei manuali soolastici, dove la tesi enundata viene suffra
gata dai "dicta probantia", desunti senza alcuna metodologia storica 
dalla Scrittura e dalla Tradizione, e da argomenti di 'ra;gione, si11:ogisti
camente formulati. La struttura di questo procedimento, per tesi e 
palesemente a-storica: una posizi'one attuale da dtfendere e giustificata 
con un ricorso al passato, ahe non lascia parlare la novita di esso, rna 10 
legge con gli occhi gia orientati dall'interesse atturule. n ritorno aIle 
fonti mette oosl in crisi la metodologia del lav;oro teologico tradizionale, 
spingendo ad 'Una riflessioneche sia ascolto fedele del passato, a comin
ciare dal passato nonnativ:o della Sorittura, attraverso un accostamento 
di esso, che ne eonsenta di cogliere la novita e la forza sovversiva anche 
del nostro preserute. 11 Vatkano n sancisce per la teologia cattolica la 
validita. di una simile metodologia storica {cf. Optatam Totius 16). 

11 secondo ingresso della storia nel pensiero teologico modemo si 
colloca suI piano della forma del pensiero, dell"'obiectum formale". Esso 
e strettamente connesso col primo: l'acoostamento di contenuti storid, 
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la pratica eli metodologie storico-critiche, il 'problema ermenuetico, non 
possono lasciare indifferente Ia "ratio" del teo~!ogo. Essa si dispone a 
divenire, sempre piu, una ";ragione storica". Dal pensare il tempo delle 
vade stagioni teologiche nell'orizzonte dell'essere (denominatoreclOmune 
della rlduztone in sistema nel pensiero teologico tradizionale), si passa a 
pensare l'essere nell':orizzonte del tempo. E' la svolta heideggeriana, che 
inHuenza fortemente la teologia del '900, soprattutto tedesca. ,Pensare 
l'essere Illon piu soh> nella prospettiva di essenza, sostanza, natura, idea, 
rna in quella del tempo e della storia, significa in fond:o rinnuncia:re 
a forzare la reaIta, per ridurla alle sintesi e ai sistelmi speculativi del 
soggetto pensante. Significa accogliere l'essere che si disvela nell'esserci, 
in un conoscere cne faccia spazlo aUa meraviglia, all'impensato, all'inat
teso, al mistero. La "ragiane te'Ologica" come "ragione storica" si con
figiUra cos1 come "ragione aperta", che non cattura i1 tempo nella staticitu 
dell'essere, ma si lascia raggiungere dall'imprevedibiIe svelarsi dell'esse
re nella perenne novita del tempo, e attribuisce percia al futuro una 
ulteriorita di senso, che e critica permanente di ogni idolatria del pre
sente. Cia porta i teologi aUa riscoperta dell'escatologia, che da appen
dice della dommatica cristiana, assume sell1/Pre piu un malo decisivo, 
fino ad essere nconosci:uta cOlme dimensione imprescindibile di ogni 
pensare teologico. La stessa "apertura" de~la ragione conduce al rifiuto 
di 'ogni sistema totalizzante e all'identificazione fra metodo storieD e 
metodo sistematico. Quest'ultimo processo e attuato non nel senso della 
riduzione del primo al secondo (come era nelle argomentazioni dei 
manuali), ma grazie al riconoscimento di una circolarita ermeneutica: si 
scopre cioe che il comprendere storico e ip'osslbile solo entr~ un prece
dente comprendere sistematico (pre-ccmprensione e orizzonte di pen
siero). it quale a sua volta, commisurandosi sempre nuovamente aU'espe
rienza, e apert:o alla possibilitil, di un continuo divenire. La storia e ciee 
compresa in un onZzlOnte, che fa continuamente la storia ed e fatto da 
essa,. Percia conoscere storico e conoscere sistematico sana insepara
biIi<2) , e conseguentemente in teologia la distinzione classica tra positiva 
e sistematica e sempre piu largamente superata (si pensi al tentativo in 
questa direzione rarppifesenta,to dalla "do~matica ,come teofogia della 
storia dena salvezza" Mysterium Salutis). Non c'e altra via di com
prerrdere Ia Par:ola (che e il 'compito della teologia sistematica), al di fuon 
del comprenderla nella stena e per la st'oria. Questa comprendere in
dagando rispetta l'offrlrsi dal dato, non 10 violenta per soggiogarlo al 
presente, ma si lascia provocare da esso. In tal sensa, la "ragione 
storica" rifiuta Ie interpretazloni puramente funzionali, esistenziali, non 
meno che Ie sistemazioni scolastiche: in entrambi i 'casi il presente si fa 
aJrbitTO del passato, inquadrandolo rispettivamente nell'orizzonte delle 

(2) Cf. H. G. GADAMER, Veri,td a metoda, lntr:oduzione di G. VATTIJI,lO, Milano 
1972. 
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attese e della decisione del soggetto ,0 inque]o del rigore del sistema 
precostituito; inentrambi i casi la Parola finisce 001 diventare muta, 
mentre il soggetto non fa che ,celebrare se stesso. Con cio non si vuol 
negare la pre-comprensione del soggetto, che e sempre supposta: la si 
vuole semplicemente inserire nel suoccennato drcolo ermeneuHoo, per il 
quale essa assume integrandoli i nuovi dati che Ie sono o ffert i, rna nella 
stesso tempo e modificata piu 0 menD ,profondamente da essi. Solo nel 
riccnoscimento di una simile circolarita e possibile evitare da una parte 
la radicale soggettivizzazione di un pensiero storico chiuso in se stesso, 
dall'altra la presunta oggebtivazione in verita eterne, intemporali di un 
pensiero a-storiao, non "situato". 

La considerazione del circolo ell'meneutico ci porta a parlare del 
terzo ingresso deUa storia, nella teologla :moderna, queUo che avviene 
suI piano della prassi La pre-comprensione del soggetto, infatti, non e 
mai una costruzione individuale: essa e un'esperienza vitale, condivisa 
con gli altri iCOn cui si entra in comunicazione, artico,lata nel linguaggio 
e in uncerto modo strutturata da esso. Si appartiene sempre ad un 
mondo, a un orizzonte intenzionale, in cui siamo posti, che possiamo 
modificare e da, cui siamo anche continuamente modifkati: questo mon
do vitale e la prassi, la storia ahe si fa attraverso i rapporti e i conflitti 
di individui e di classi, attraverso Ie dipendenze e lerotture. In questo 
riconoscimell'llo della prassicome orizz'onte ermeneutico fa sentire il suo 
influsso suI mondo oontemporaneo i1 pensiero marxista: esso non guarda 
al soggetto astratto, rna all'uomo ooncreto, inserito in precisi rapporti 
s:ociali di produzione, che ne determinano di fatto la vita. La teoria mar
xista si articola COS1 nell'analisi delle strutture economiche portanti delle 
diverse situazioni storiche, nella denuncia de]e fughe dalla st'oria, che si 
consumano frequentemente nelle espressioni sovrastliutturali deLa cul
tura e della religione, e che vengono di fatto parate con la semprc piu 
grandi alienazioni delle dassi oppl-esse, e nella sforz'o di svilUippa
re un processo non so~o di interpretazione, rna di transformazi:one del 
reale. La prassi e in essa punto di partenza e di arrivo della teo ria, fonte 
e crite,rio di verita di essa. Una triplice pI1ovO'cazione viene al pensiero 
teologico da questa riscopeTta della prassi: anzitutto, la teologia ripens a 
al vivente circolo ermeneutico in cui e posta, la chiesa, comunita. nella 
quale il linguaggiO' della fede e trasmesso e sempre nuovamente riarti
colato, dove 1a perenne normativita dell'evento f10ntale :registrato nella 
testimonianza biblica e di fatto accolta e attualizzata. II situarsi eccle
siale della teologia e dunque la Icondizione della sua stessa oomprensione 
del dato, ed insieme e 10 spazio in oui la riflessione teologica puo anzi
tutto far valere la sua efficacia pratioo-critica. Senza la vivente "traditio 
Ecdesiae", che gli trasmette vitalmente la "norma nmmans" de~la fede 
oristiana, il teologo non potwbbe sfuggire al rischio di un pensiero pura
mente soggettivo, ne potrebbe parlare un Jinguaggilo di fede comprensibi
Ie ad alrtri. Resterehbe un avventurie,TO dell'intelligenza, condannalto all'in-
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oomunkalbilita. Ma la chiesa e ne11ll10ndo, situata, in concrete circostanze 
storiche che la condizlonano e ne sonG ccndizionate. Ecco che non e SOlD 
1a p-rassi ecclesiale, ma in e attraverso questa, 0 anche a prescindere da 
questa, anche la prassi sociale che struttura 1a comprensione precosti
tuita della :ragione teo10gica. ,I <sistemi economici e politici, i rappa,rti di 
dipendenza e Ie situazroni di alienazione, non possono non entrare - pili 
o menD aoscientemente, accettati 0 rifiutati - nell'orizzonte di pensiero 
di chi fa teol:ogia. "Chacun est situe, non seu1ement par raptPort a un 
systeme de reference dont depend 1a l'ogique de son discours, mais par 
,rapport a run systeme de pouv:a:il" qui rend possibles certaines chases et 
en interdit d'autres",(3J Di conseguenza, il discorso teologico sara vera
mente critico anzitutto in quanta si configurera aome critic a della teo10-
gia, analisi obiettiva delle condizioni materiali .( eoonomiche, sociali, po
liHohe) in oui 1a paro1a cristiana e !p'fodotta ed in cui rtrova Cionvalida 
conoreta,(4J. Una teologia che ignori questi condizionamenti si fa fun
ziona1e al sistema, dunque non innocua, rna pericolosa. 1nfine, l'atten
ztone nuova alIa prassi porta 1a ragione teo10gica a riscoprire il circo'o 
esistente tr'a teoria e prassi stessa: portare 1a prassi alIa paJ!"ola e com
pito della teologia, Cionness:o con l'altro di portare 1a Parol a nella prassi. 
Solo cosi 1a !I'agione teolDgica diviene coscienza critica efficacc di una 
concreta situazione sto'rica ecclesiale e mondana, capacedi giudicare il 
presente ed orientare il futuro. Prassi e teoria si raPlPortano pertanto in 
una stretta cLrcolaxita: una teoria teo10gica che non attinge a'la prassi 
e VlUota, perche e ne1vivente orizzonte ermeneutico della c;omunita 
situata nella storia che 1a verita della Parola si disve1a e puo essere con
cretamente vissuta; rna una prassi, che non e orientata dana tem-ia, 
e cieca, senza discernimento, e percio senza meta ne senslO.La prassi e 
dunque anche in teoLogia irrizio e fine della teoria: essa roffre l'esperienza 
vitale, a partire dana qua1e 1a teoria si costruisce e nella quale essa si 
verifica. Senza arrivare al1'identificazione di ortodossia con 'Oiftop,rassi, 
si deve riconoscere che l'apertura ana verita te010gica non si pone solo 
a liveno di riflessione critica, rna e colta insieme in un agire credente, 
in un essere per Dio e per l'uomo nei vivo delle tensioni storiche, in uno 
stile divita di fede speranzosa e innamorata. La prassi entra ,cosl nell' at
to stesso di apertura alIa verita che si disve1a, diventa "luogo" per ec
cellenza della teologia. E, d'a1tra parte, aUa riflessione critica che cog1ie 
1a Parol a ne1 vivente situarsi in una pratica ecclesiale e socia1e, deve 
corrispondere ,un'efficacia pil"atico-critica della riflessione stessa, capace 
di modificare e di orientare l'az~one nella chiesa, e nella societa. Ad una 

(3) J. AUDINET, TMolDgie pratique et pratique theoLogique, in Le depLacernent 
de la ,tMoLogie. Actes du coll{)que methodologique de fevrier 1976, Institut Catho
lique de Baris, Paris 1977, 95 .. 
(4) Cf. A. FIERRO, Coscienza deL rnutamento e intenrogativi posti aUa teoLogia, 
in Concilium 1978, 868. 
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teoria della prassi deve corrisp.ondere insomma una prassi della teoria. (5) 

E' forse qui la sfida pili radicale me l'ingresso della storia nel pensiero 
teologico !pone ad esso, "la vera questione ermeneutica fondamentale, 
che deve p:orsi la teOilogia" Y) 

I tre ingressi dellacoscienza storica nell'ela:bora,zione della .teo:ogia 
europea del nostro tempo - suI piano dei oontenuti, della ragione teio
logica e della piTassi - .convergono dunque nel ipI'O<vocare il te:o~ogo a 
un "situarsi" cosciente e responsabile: egli, cioe, deve non solo discerne
re Ie strutture di ordine ecciesiale, sodaie, politico, economioo e cultu
rale in cui opera e da cui e oondizionato, ma deve ela:boraa-e il suo pen
siero in esse e a partire da esse, nel confronto critico con 1a Par.ola 
fontale, che solo cosi puo essere attualizzata e divenire forza sovversiva 
e trasfonnante della storia. 

2. Mutamenti della situazione ecclesiale e teologia 

Diversi fattori nella recente vicenda della chiesa e de[a teologia in 
essa hanno contriJbuito ad evidenziare la necessita del,l;o sviluppo di una 
riflessrone teologica "situata", aperta alIa storia sui triplice piano dei 
contenruti, della forma e della prassi. Si possono distinguere due fasi 
significative: nora del "rinnovamento" e quella dello "spiazzamento". 

L"'ora" del Concilio e dell'immediato ipost-concilio e dominata dai 
"rinnovamenti":(1) frutto di movimenti di ricerca e di azione spesso 
cominciati quasi dandestinaanente una trentina d'anni prima del Vatica
no II, essi investono i diversi campi della rifiessione teologica e dell'at
tivita pastorale, e convergono nel determinare quel generale rLnnovamen
to - 0 "aggiornamento" - della coscienza ecclesiale :(anche teologica) 
e delle sue strutturazioni storiche, che puo essere descritto come "pri
mavera conciliare". II passaggio dai "rinnovamenti" al Hrinnovamento" 
della chiesa e l'opera propria del Concilio: esso ha convogliato Ie mol
teplici energie, che si erano venute preparando nei vari campi del movi
mento biblico, patristico, liturgico, missionario, ecumenie:o, della cresci
ta del laicato e delIo, sviluppo della spiritualita della morale, indirizzan
dole ad un profondo esame di Ctoscienza della chiesa di fronte all'inter
rogatiVlo sulla sua identita e sulla sua rilevanza storica. Se il rinnovamen
to biblico fomiva i dati normativi, iTiscoperti 'COn nUOiVa freschezza, per' 
dare risposta a queste domande, il rinnovamento patristico e queUo 
liturgico offrivano l'immagine viva e concreta di una chiesa impegnata 
a risolvere analoghe sfide in contesti storici differenti, radicata pero 

(5) Un esempio di tale circolariUt in teolog'ia pUC! essere cotto nella vUa e nel1'ope· 
ra di K. Barth: d. B. l<"ORTE, Gesu Cristo, il Sign.ore C'01rt£ Servo, il Se1"Vo camp 
SignC're. Cristologia e politica in K. Barth, in Asp1'enas 25(1978) 397-430. 
(6) Cf. E. SCHILLEBEECKX, Intelligenzll deHa fede, Alba 19762 , 103. 
(7) Cf. J.P. JOSSUA, Gli sposta,menti attuali e I'avveniredella ,teo!ogia, in Con
cilium 1978, 908 ss. 
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nell'inesauribile ricchezza del mistero annunciato e celebrato. Il rlnno
vamento della missione stimolava la c.oscienza del rapPDrto fra il cri
stianesimo e la molteplicita delle ouLture e delle situazioni storiche, per 
10 pill assai lontane dal modeno occidentale, mentre it movimento ecu
menico spingeva alIa risooperta reciproca delle ricchezze - a lungo 
misconosciute - delle diverse tradizioni cristiane. La cresdta in cons a
pevolezza ed impegno del laicato -caratteristica della storia ecclesiale 
dei nostri tempi - sollecitava da una parte ,una nuova riflessione suI 
popolo di Dio e la corresponsabilita nella chiesa, dall'altra portava a 
ripensare il significato di quel mondo "profano", di queUe "realta ter
restri", ,che erano tradizionalmente associate col concetto di laie:o. rnfine, 
gli indkizzi della spiritualiUlcontemporanea - segnati, rper fare solo 
due nomi, da una Teresa di Lisieux e da un Charles de Foucauld - trac
ciavano i1 programma di una contemplazione neU'azione, mentre g:i svi
luppi del!a morale venivano ev1denziando i1 primato della carita, come 
esodo da se, radicato in Cristo, nella relazione 'Vivificante con gIi altri. 
L'effetto di questi molteplici stimoli si riconosce nel duplice sforzo con
dotto dall'assise conciliare: da una parte, si assiste al ,ripensamento del
l'identita della chiesa a partire dall'iniziativa trinitaria, che la fonda come 
comunione, articolata nella varieta dei doni e dei servizi (Lumen 
Gentium), dall'altra, si coglie la ricerca orientata a "situare" la chiesa 
come "sacramento di salvezza" nel contesto del mondo contemporaneo 
(Gaudium et Spes). Riscoperta dell'identita ecclesiale e riflessione sulla 
sua <I'ilevanza, "comunione" e "servizio", caratte,rizzano ,COS1 i1 rinno
vamento conciliare, fruttlo dei Iffiolteplici rinn6vamenti del nostno secol0 
nella teologia e nella chiesa. 

Lo sviluppo di queste due piste doveva portare alIa seconda fase 
della vicenda ecclesiale in questi uI.timi anni: quella de'lo "srpiazzamen
to". II passaggio dal ",rinnovamento" alIo "spiazzamento" avviene se
condo due momenti, gradualmente connessi: dapprima - nella stagione 
cosiddetta dei commentari - :ci si rifa, praticamente in modo esclusivo, 
al Vaticano n, per esporne e dibatterne Ie idee, per far passare nel rag
gio di incidenza pili amplo possibile la "primavera del concno". SuI 
p!ano delle strutture, l'avvio dell'applicazione dell'ecclesio10gia COn
ciliare comporta il processo di valodzzazione delle chiese l:ocali e Ia 
creazione e 10 sviluppo eli strutture collegiaIi, a HveIlo di comunione 
locale, regionale e universale di chiese. Analogamente, l'ispirazione del'a 
Gaudium et Spes si traduce in una nuova attenzione aIle componenti 
pluralistiche della societa (e l'ora del dialogo!), e al pluralismo delle 
societa in cui la chiesa e posta. Questa prassi di "aJPplicazione" del 
Concilio fa eme['gere in tutta Ia 1'01'0 gravita questioni, cui il Vaticano II 
aveva solo accennato, 0 che aveva insufficientemente elabo;rato, ,0 che 
non aveva affatto considerato, e di cui Ia teoiogia anzitutto deveora 
farsi carico. II pensiero va,per fare solo degli esempi, all'elabo:razione 
di una riflessione pneuma:tologica (solo ,incipiente ne1 Con,ciHo), a)1che 
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sotto l'impulso di l1Juove ,forme di esperienza cristiana i(movimento ca
rismatico), allo sviltlJPPo di una teologia dei carismi e dei ministeri, 
necessaria per orientare concretamente il 'rinnovamento delle comunita 
cristiane, alla pili generale svolta antropologica dell'orizZlonte teologico, 
stimolata dal dialogo col mando contemporane:o, aIle teologie della 
prassi poliUca e della liberazione. 11 decentramento ecclesioliogiao e la 
l1Juova attenzione ai differenti contesti in cui la chiesa e presente sol
leva dUtIlque una molteplicita di quesUoni, che scuote l'euforia del rin
novamento, mettendola a serrato confronto -con la malta storica. La 
conseguenza di questa impatto si rileva nell'insieme delle inquietudini 
e delle tensi:oni irrisolte della chiesa postconciliare e, in teologia, nella 
sensazione di trovarsi "spiazzati". 

La fase dello "spiazzamento" -tn cui tutt'lora -ci ltroviamo·! - e 
connessa con tre -caratteristiche dell'elaborazione teologica eUliopea, 
emerse nell'ultimo decennio: la prima sta nel profilarsi di nuovi luoghi 
geOigrafici di elaborazione teologica, accanto ai tradizionali. Dall' America 
Latina, all'Africa, all'Est'remo Oriente (si pensi alla te:oiogia giapponese), 
si :comincia a delineare una coscienza criticamente elaborata de]1a comu
nita cristiana in contesti e con strumenti culturali del tutto diversi da 
qu elli , n.ei quali pe,r secoli i1 cristianesimo e stato pensato. Le con
seguenze di un simile trapasso no,n sOnJO ancora cakolabi1i: i segn.i di 
immaturita, a vo,lte riscontrabili nel processo data la profonda radica
zione dei tradizionali rapporti di dipendenza, non deViono giustifica,re 
reazioru aHarmate e paralizzanti. E' un processo irriversibile, che pone 
la drammatica problematica di un "situarsi" della teologia" che sappia 
conservare l'unita della fede e della comunione ecclesiale. 1ntanto, i 
teologi eur,OIpeiche fino a un decennio fa monopolizzavano la riflessione 
cristiana, cominciaruo a sentirsi ridimensionati,contestati, "spiazzati". 
Una seconda caratteristica della teologia degJi ultimi anni sta nell'emer
gere di l1Juo¥i sOiggetti dell'elaborazione te:ologica: la coscientizzazione 
dei battezzati, avviata dalla promozi:one del laicato prima delconcilio 
e promossa dall'ecclesiologia di comunione del VaticanOi .II, fa sentire a 
molti il bisogno di una partecipazione al sa:pere teologico, e conse
guentemente alla sua produzione. Non solo si moltiplicano Ie iniziative 
di formazione teologica dei laici, rna emerge se:mpre pili la rivendica
zione di un diritto di parola per tutti, di una "teologia popolare" eserci
tata nelle fOl'llTIe pili svariate di partecipazione alla vita ecc1esiale. Questa 
",teologia al di fuori della teologia", se fa sentire "spiazzati" gli addetti 
ai lavon, non puo essere ignorata Or bollata come moda 0 espressi:one 
supediciale. Essa e carica spesso di quella forza pratieo-critica, ahe 
manca alla teolo,gia "ufficiale", e che Ie deriva dall'essere "situata", 
come non 10 e spesso la dflessione dei teologi. Infine, la vieenda dena 
teologia nella ,chiesa degli ultimi anni evidenzia l'emerge,re di ntrovi pro
cessi di elaborazioue del pensiero: non e nell'ambiente troppe volte aset
tieo e mrefatto delle auIe, rna nel vivo delle tensioni storieihe, sociali e 
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politiche, me si chiede ai teologi di rendere conto della speranza che 
hanno in se. ,Si saopre che la te'O}ogia dominante e spesso solo la teologia 
delle dassi dominanti, rispetto alle quali assume di frequente il 'malo 
di una ideologia. Ci ,si rende conto che "ignorare, nella riflessione teo
logica, che il cosiddetto 'spirito moderno", interlocutOife della teologia 
progressista, e in buona parte riflesso dell'ideologia capitalistica e 
borghese, CJonsente solamente delle scaramucce di retroguardia con i 
resti di un mondo in deoomposizione". Si vuole de-ideologizzare 
la teologia: per far questo si avver:te la necessita di elaborarla "dal 
basso", dove "dal basso" "non significa partire dall'uomo per andare a 
Dio .... , rna partire dall'universo d'oppressione e d'aspirazi:one aHa libe
razione in cui viV'ono i poveri, partire dalla fede vissuta e pensata 
nella situazione delle classi sfruttate, dePe razze diSiprezzate, delle cul
ture emarginate", una teologia, insegna, "che prenda Ie mosse dall'altra 
parte, dal rovesdo della storia",lB) Ancora una volta, il teo logo europeo 
classico si sente "spiazzat1o", sup erato da quelli che, nella comunita di 
fede, sono piu operosi suI piano della carita sociale e 'Po~itica e della 
speranza vissuta. Sol'O "situandosi" in modo critico i1 teo1ogo evitera 
questa rischio di alienazione e riuscira a prestare un servizio efficace di 
discernimento e di orientamento della prassi. 

La sfida a "situarsi" criticamente viene dunque ai teologi europei 
del nos1lro tempo in florme varie, spesso paralleleo convergenti, dall'im
patto col pensiero moderno e dai mutamenti ecclesiali in atto. Raccog:ie
re la sfida e pe.r i1 teologo unire l'esperienza di Dio all'esperienza del 
mondo, la contemplazilOne alIa lotta: so~o cosi, pero, egli puo rend ere 
conto credibilmente della speranza che ha in se, e farsi artefice, Cion gli 
uomini suoi compagni ,oi strada, di un avvenire diverso. Solo cosi la sua 
teologia diventa lavivente "seqlll'entia sancti Evangelii", che narra e 
scrive nella storia d'Europa e nella storia del mondo i1 dialogo della 
liberazione dell'uomo e della gloria di Dio. 
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