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2 L’ISTANZA DI UNA NUOVA COSCIENZA RELIGIOSA

Opere

Di Erasmo vanno visti:

• Erasmo da Rotterdam, Il libero arbitrio (testo integrale) - M. Lutero, Il servo arbitrio (passi

scelti), trad. di R. Jouvenal, Claudiana, Torino 1969;

• Erasmo da Rotterdam, Elogio della follia, trad. di L. D’Ascia, testo latino a fronte, Rizzoli,

Milano 1989;

• Erasmo da Rotterdam, Manuale del soldato cristiano, in Scritti religiosi e morali, trad. di C.

Asso, Einaudi, Torino 2004;

• Erasmo da Rotterdam, Colloquia, trad. di C. Asso, Einaudi, Torino 2002.

Presso l’editrice Claudiana di Torino dal 1987 è in corso l’edizione delle Opere scelte di Lutero

(apparsi finora 13 volumi). Tra questi sono importanti in prospettiva filosofica soprattutto:

• M. Lutero, La libertà del cristiano. Lettera a Leone X, trad. di G. Miegge, a cura di P. Ricca, con

il testo latino e tedesco, Claudiana, Torino 2005;

• M. Lutero, Il servo arbitrio. Risposta a Erasmo, trad. di M. Sbrozi, a cura di F. Pintacuda De

Michelis, Claudiana, Torino 1993;

• M. Lutero - Filippo Melantone, Gli articoli di Smalcalda. I fondamenti della fede, in appendice:

Trattato sul primato e l’autorità del papa, trad. di E. Pizzo e M. Grube, a cura di P. Ricca,

Claudiana, Torino 1992.

Inoltre:

• M. Lutero, Le 95 tesi, trad. di I. Pin, a cura di S. Quinzio, Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1984

(comprende anche La libertà del cristiano e La prigionia babilonese della chiesa);

• M. Lutero, Lezioni sulla Lettera ai Romani (1515-16), a cura di G. Pani, 2 voll., Marietti,

Genova 1991-92.

Tra gli altri testi importanti per il profondo influsso di Lutero sul pensiero moderno si vedano:
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• M. Lutero, La Lettera ai Romani (1515-16), a cura di F. Buzzi, Edizioni Paoline, Milano 1991;

• M. Lutero, Discorsi a tavola, trad. di L. Perini, con un saggio di D. Cantimori, Einaudi, Torino

1999.

Tra i testi canonici della Riforma, oltre a quelli di Lutero, vanno ricordati anche:

• G. Calvino, Istituzione della religione cristiana, trad. di G. Tourn, Utet, Torino 1983;

• F. Melantone, I princìpi di teologia [I luoghi comuni teologici], trad. di S. Caponetto, Istituto

Storico Italiano, Roma 1992;

• H. Zwingli, Scritti teologici e politici, trad. di E. Genre e E. Campi, Claudiana, Torino 1985.

Per i Decreti del concilio di Trento:

• Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed. bilingue a cura di G. Alberigo et al., Edb, Bologna

1996.

Studi critici

Sui rapporti della Riforma con il pensiero rinascimentale e sulla sua incidenza sul “mondo

moderno” si possono vedere:

• L. Febvre, Studi su Riforma e Rinascimento, Einaudi, Torino 1966;

• M. Miegge, Martin Lutero. La Riforma protestante e la nascita della società moderna, Editori

Riuniti, Roma 1983;

• G. Cotta, La nascita dell’individualismo moderno. Lutero e la politica della modernità, il

Mulino, Bologna 2002.

Gli influssi della Riforma in Italia, sono invece trattati in:

• M. Firpo, Riforma protestante ed eresia nell’Italia del Cinquecento, Laterza, Roma-Bari 1993.

Sul concilio di Trento la ricostruzione più importante resta:

• H. Jedin, Storia del concilio di Trento, 4 voll., Morcelliana, Brescia 1973-1982.
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Per una lettura della reazione cattolica alla Riforma protestante anche in termini di un

rinnovamento originale all’interno della Chiesa di Roma:

• H. Jedin, Riforma cattolica o Controriforma?, Morcelliana, Brescia 19874.

Sulle implicazioni culturali e politiche del concilio rimandiamo a:

• P. Prodi - W. Reinhard, Il concilio di Trento e il moderno, il Mulino, Bologna 1996.

Per una ricostruzione sintetica dei difficili rapporti tra i due fronti:

• E. Iserloh - J. Glazik - H. Jedin, Riforma e controriforma. Crisi - Consolidamento - Diffusione

missionaria (XVI-XVII sec.), vol. VI, Storia della Chiesa, Jaca Book, Milano 1975.

Su Erasmo da Rotterdam, visto come un “rivoluzionario moderato”, ha scritto pagine ormai

classiche:

• J. Huizinga, Erasmo, Einaudi, Torino 1975.

Per una ricostruzione della sua polemica con Lutero:

• R. Torzini, I labirinti del libero arbitrio. La discussione tra Erasmo e Lutero, Olschki, Firenze

2000;

• F. Pintacuda De Michelis, Tra Erasmo e Lutero, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2001.

Per uno sguardo sintetico sulla figura e il pensiero di Lutero:

• O.H. Pesch, Martin Lutero. Introduzione storica e teologica, Queriniana, Brescia 2007.

Sui rapporti della Riforma con il pensiero rinascimentale e sulla sua incidenza sul “mondo

moderno” si possono vedere:

• L. Febvre, Studi su Riforma e Rinascimento, Einaudi, Torino 1966;

• M. Miegge, Martin Lutero. La Riforma protestante e la nascita della società moderna, Editori

Riuniti, Roma 1983;

• G. Cotta, La nascita dell’individualismo moderno. Lutero e la politica della modernità, il

Mulino, Bologna 2002.
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Gli influssi della Riforma in Italia, sono invece trattati in:

• M. Firpo, Riforma protestante ed eresia nell’Italia del Cinquecento, Laterza, Roma-Bari 1993.

Sul concilio di Trento la ricostruzione più importante resta:

• H. Jedin, Storia del concilio di Trento, 4 voll., Morcelliana, Brescia 1973-1982.

Per una lettura della reazione cattolica alla Riforma protestante anche in termini di un

rinnovamento originale all’interno della Chiesa di Roma:

• H. Jedin, Riforma cattolica o Controriforma?, Morcelliana, Brescia 19874.

Sulle implicazioni culturali e politiche del concilio rimandiamo a:

• P. Prodi - W. Reinhard, Il concilio di Trento e il moderno, il Mulino, Bologna 1996.

Per una ricostruzione sintetica dei difficili rapporti tra i due fronti:

• E. Iserloh - J. Glazik - H. Jedin, Riforma e controriforma. Crisi - Consolidamento - Diffusione

missionaria (XVI-XVII sec.), vol. VI, Storia della Chiesa, Jaca Book, Milano 1975.

Un preciso profilo dottrinale del calvinismo è offerto in:

• E. Busch, La teologia di Giovanni Calvino, Claudiana, Torino 2008.

Per cogliere i termini essenziali di una dottrina teologica al centro del dibattito:

• O.H. Pesch, «Giustificazione», in Enciclopedia teologica, Queriniana, Brescia 1989.

Sul progressivo mutamento nella coscienza religiosa tra il XV e il XVI secolo, a cui è legata una

diversa concezione di termini come “natura”, “ragione”, “libertà” e “grazia” si possono vedere:

• D. Cantimori, Umanesimo e religione nel Rinascimento, Einaudi, Torino 1975;

• H. de Lubac, Agostinismo e teologia moderna, Jaca Book, Milano 1979;

• L. Giussani, La coscienza religiosa nell’uomo moderno, Rizzoli, Milano 1985.


