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Sette e religioni «altemative» sempre piCi sulle prime pagine. A Roma studiosi a congresso s'interrogano sui rischi di questo fine Millennio 

Learmi delSacro 

• M T H M M C M 

• Sono almeno 30 mlla nel 
mondo I imovhnenli religiosi al-
lemativb, comunememe definiti 
•sette», floriti o rlemersi in quest! 
uMmi decenni. «Non mi place il 
lermine seUa • spiega Massimo 
Introvigne, studtoso del fenome-
no e dlretrore del Cesnur (Center 
for Studies of new religions) tran
che autors di numerosl saggi sul 
Kma • perche presuppone che 
esista una religions lefljttirna e 
urj'ahra 119. lo.sorib un'jedele 
cauoKlo, 'nia ntt'ih$£$$i slpra-
lulto metlere in contatto i diversi 
ricercatori*. 

Queeta rteana del tacre, to fbr> 
«M m i l dhena, • M M omttMt-
•flea M Metrl tempi, oppum 
anoho ki epodw paeaate c't 
atato IMJMH) | I M H M W < 

fllOnTIMnfi 
Oggi II fenomeno e piii eclalante 
perche 1'inlormazlone e pIQ 
puntigllosa, ma anche In passa-
10, quando non c'erano giomali-
stl o sociologi, che so. nell'ln-
ghllterra di Cromwell o nell'A-
merica d'inizio Oltocento. ci hi 
un [iorire di movimenti altemaU-
vi, generalmenle ispirali al Cri-
stianesimo. ma con derive magl-
che e spiritisle. Poi II diHondersi 
dei vlaggi, la rapidila degli scam-
bl cultural! ha portalo a un'inler-
nazionalizzajfone del fenome-
no con una maggiore presenza 
dl religiosrla orientate. 

Sooeado W * urn •fufadaHa 

Non e lanto una reazioite alia ra-
zionalita quanta una reazione 
alia secolarizzazlone delta vita. 
Tempo fa Cox in un ceJebre li-
bro, to dttdsecotare, pronostica-
va una morte della Chiesa per 
Inedia. Oggi, nel suo nuovo stu
dio, fiioco dal Cielo, deve cam-
biare idea. II rlschio veto e un'in-

digestione di sacro, secondo 
me. Cox punta il dilo sopratutto 
contro la correnfe pantecostale, 
un movimento riato all'intemo 
della Chiesa protestante, ma da-
gli anni sessanta penetrate an
che nel mondo cattolico. Oggi 
un 10% dei cattolici aderisce a 
questa visione mlracolisuca, che 
crede alia fine del mondo. Sono 
oltre 500 mitioni i fedeli «pente-
costali*. • , * , . - - .-,v,*i*. 

a, • eaperare b ada-
ehm M to «tta quDOdrtM • l '» 
•PITNIOM aMa. Come mat I rl-
wKatl M M coil ambUiri, tote-
grrfttl? 

Certamente oggi prevale un'idea 
della religione non discorsiva, 
non legata alia parola, ma all'e-
sperienza. E una visione post-
modema. dove lesserci in pri
ma persona conta pin del pro-
gramma, spesso produce una 
scelta di destra, pollticamente 
partando. Ma e tutto molto am-
biguo e. quando i movimenti 
raccolgono milioni di persone. e 
difficile definirli di destra e di si
nistra. 

K rWWo, In quest! movfenenH • 
to dlpeaaeraa dal Qora, I'MMie 
auMpobtl e condDtH ad aAm) 
crtmhu*, come e avwnuto par 
la eetta del Sarin a per quella 
eha ha rmtM to bcmba a Ok
lahoma CKy. iMwnma una vWe-
mdrttfutlhadei'Mpenmzai^ 
Igttea. 

Bisogna stare molto attenli a se
parate le azioni criminali. qualo-
ra ci siano. dai movimenti II 
professor Melton, chee ungran-
de conoscitore del Giappone, 
ha detto. a proposilo deil'atten-
tato al sarin, che non ci sono 
prove sufflcienti a dimostrare 

che I'intero movimento losse a 
conoscenza deoli eventuali pia-
ni criminali del loro capo. In 
Giappone, in seguilo a questi at-
tacchi collettivi conlro 1 membrl 
dell'Aum Shinii-Kyo, 30 mila 

G:rsone hanno perso il tavoro. 
n altro episodic e quelio di 

Waco In TexasCome ha dimo-
strato il processo ai soprawbsu-
ti, I'inceitdio finale non fu un 
olocauslo imposto dal loro ca
po, ma un disastro provocate 
dai Uindali deireserciip, che fe-

.cero invotoctaiiamente sattare 
le turwture-itelg|s;propiioii(er-
tre gli assediati slavano pefaka-
re bandiera bianca, Non sto as-
solvendo il capo di quel movi
mento, ma vorcel soltanto meHe-
re in guardia da racconti sempli-
rrcaliesempliBcanli. 

MetU at «Hedm aa «on ttarw 
neceawKtoaithe dWwUaae to 
pawona del iwcW < mwdpoto 
zteae pahMtotka oparaU d» 
flaeau MovMieML 

£ una queslione molto delicata. 
fo credo che sla sufheiente ap» 
plicaie le leggi esistemi, che tu-
telano ampiamente conlro i 
maltratramenti e le offese alia 
persona. Altrlmenu' si rischia dl 
reintrodurre il realo di plagio. 
tnollre le leglslazioni special) en-
falizzano i problemi senza risol-
verli. 

Qaairte paaa I'wgoecto dl moo 
ta , i panacdo dal aaooattomll-
tonnto to qiaato aftomo raajto-
a» cba iembn aver oobKo art-
Honlrlperaon*? 

Molto. L'angoscia del Duemila 
sta dominando il mondo religio
se. con il rilomo di lematiche 
millenaristiche e lossessione 
dell'Apacalisse. Sono comun-
que minoranze, anche se mino-
ranze molto visibili. D'altra parte 
la passione per la luce, il mira-
cciloso. gli angel), la emergere 

come conlrappeso I'oscuro, il 
diabolico. Ci sono alcuni movi
menti dawero pericoiosi, come 
quelli che mettono insieme Cri-
siianesimo e nazismo. Che so-
slengono la razza ariana di Gesu 
Cristo e ripropongono un'idea 
aggressiva e antisemita. Se ne e 
avuto un esempto tragico ad Ok
lahoma City. 

Qaaati aoao ki HaRa I nMwfenentl 
attamaiMt 

Qrca 600,1*1% della popolazio-
ne. Ma i Testimoni di (^ova da 
soli assorbono to 0.5%i II reSto si 
divide tra i Mormoni (circa 15 
mila), la Soka Gakkai che, avert-
do Baggio come testimonial, to-
talizza oggi 14 mila aderenti, la 
Chiesa dtScientology e una mi-
rtade di gruppuscoli, spesso for
mat! da una decina di persone. 
A meno die nun si voglia consi
derate i buddisti un movimento 
altemativo, il che francamente 
non mi sembra corretto. 

Qual e II mode per anraaUn 
una fHuatlona eosi dtaperUrt » 
arglaara I perleol dl doBenera-
done? 

Evitare innanzitutto gli atteggia-
meniJ riduzionlsti. Ovvero deftni-
re il desiderio di religiosity solo 
come una malattia psicoltaica, 
un fenomeno sociologico. E im-
portante guardare senza pregiu-
dizi e con la volontd di capire. 

E a t t I n * bawCnera cMedartl 
eoaa krtendlamo per reNeloM. 

Mircea Eliade, nella sua Encyclo
pedia, lomiva 110 deHnlzioni di 
religione. Alcuni hannochiama-
1o persino il calcio una religione, 
in quanto la «fede» calcistica e 
basala su precisi rituall Direi 
che, se denniamo la religione 
una wisione globale che si espri-
me in lituafc. possiamoesclude-
re aimeno il calcio, che non 
comporta una visione globale 
della vita. Peril reslo... 

L'identikit 
diguru 
e adepti 
• Ad essere maliziosi k> si putreb-
be definire laHaaiklSKm,\\ws-
gaconwgno che fUniversitS La Sa-
pienza ha dedicato ai movimenti 
retigiosi, dal molteplice ttolo: «Va-
rieta della preghiera. Alia ricerca 
del Divino, pieghiera, meditazio-
ne, starj aHerali di coscienzae nuo-
vi movimenti rellgiosi*. Ad essere 
seri. invece, lo porremmo pan^o-
nare a una sorta di enciclopedia 
della riceica religiosa net mondo. 
Un pullulate di chiese, piccole e 
grand!, percorsi individuali e collet
tivi, meditazioni anUche e moder-
ne. preghieie arcaiche e poslmo-
deme, che si rifanno ad antiche 
scritture o ad antichisslme pratiche 
magiche. Promotori dei tie giomi 
di studio <a Facolta di sociologia 
dell'Universita di Roma nella per
sona della professoressa Immaco-
lata Mactoti e Massimo Introvigne, 
docente di sociologia allLniversita 
vaticana Regina Apostolotum non-
chS direttore del Cesnur (Center 
for Study ol New religions), insie-
me a uno stuob di cenui stranieri. 
Un via vai di studiosi provenienti 
da ogni parte del mondo (oltre 
150), sociologi, antropotogi, psi-
chialri, lilosofi, psicologi, teotogi, 
siohci, giomalisti. esponenti dei 
piu van movimenti retigiosi si sono 
altemali al microfono: dai ricchissi-
ml rappresenfanli di Scientolcgy, 

UnnoMM 
to aaiiiiailORet 
toalto 
onaHarM 
iftaHha 
rwloMljeJia 

DarioCottttl 

che snocctcrfano riviste pan'nate e 
lussuosi libri Mlustrarl per propa-
gandare il loro credo, ai mili e sor-
rktenii abitanll di Damanhur, la cil
ia <magica» tondata sedici anni fa 
nelle campagne del Canavese e 
oggi abitata da seicento persone 
che vivono •recuperando la magia 
come summa della conoscenze 
deD'Uomo, in contatto con la natu-
ra e con gli element!"; al ";ammi-
natore sul (uoco»; alia donna che, 
con il suo neonate in braccio, 
esprime ladesione alia setta «Fa-
mify», recenle fitiazione de «l bam
bini di Db». Grandissimo inleresse 
ha suscteto il documentano sul-
rorganizzazione dell'Aum Shinri-
Kyo, accusals di aver compiulo 
lattentafo al Sarin nella metropoli
tans di Tokyo. Gia perche. aldila 
delrinleresse storicoe sociologico. 
il sorgere o il risorgere di questa fa
me di Sacro alle soglie del Duemi
la, genera ansia. Sari perche le for
me che assume non sono sempre 
lassicurami o perche si continuano 
a proietlare sul diverso i nostri fan-
tasmi. Fatto sta che I'era dell'Ac-
quario che. neila visione esoterica 

porta a una rinascila della spiritua
lity, sembra lingers! sempre piu 
spesso di oscuri presagi di morte, 
Tanto da far dtomare in mente la 
famosa (rase che Goya antepose ai 
suot deUrantl disegni: <ll sonno del
la Ragfone genera mosOi., Intanto. 
nel cortile del palazzo universita-
rio, lussureggiano le colorahssiiiie 
foto che Franz Gusa'nclch ha scat-
tato in India durante II peliegrjnag-
gio del Kumbh Mela, unoceanfca 
adunata di Indi alia confluenza 
del Gange, del Yamuna e di un mi
tten flume sotterraneo. In questo 
trivio d'acque si bagnano i fedeli 
che a milioni, ogni dodlci anni, at-
traversano I'lndla. Un peUegrinag-
gio che e ricerca di Se, slida alta 
morte. ricongiunzione con gli aKri. 
Una folia che preme e imprigiona, 
magari involonlariamente ucckle, 
in nome della liberazione e del 
contatto con il Divino, Fuori, nelle 
stride delta cWa prigkmiera del 
traffico, si svolge un diverso pelle-
grinaggio. Macchinechepremono 
e imprigtonano, magari Invokmta-
riamente uccidono, ma senia cer-
careDio. DM.Pa. 

Unica Fede contro fondamentalismi: chi vincera? 

« N 
ON SO BENE in cosa 
credo, ma in qualco-
sa credo*; «non mi 
pongo il problema 

dell'esislenza dl Dlo, e pero sen-
to la presenza del Divino»; -al dl 
la di questo mondo un qualche 
cosa c'6. anche se ignoro cosa 
sia»... Sento sempre piO spesso 
allermazioni di questo genere, 
da parte di amicl che alcuni an
ni fa si sarehbero con decisione 
definili non credent!, Non si trat-
ta di ale) convertili a una qual
che religione; piuttosto, sono 
persone che hanno abbandona-
to la classica antitesi fra credere 
e non credere, la scella dirimen-
te fra averu o non avere lede. per 
assumere invece un atteggia-
mento nuovo di apertura verso il 
mistero. di disponibilita a enlra-
re in coniatto con unadimensio-
nc trascendenle, per quanlo in-
dofinita. 

Qui-'Sta nuova sensibilita verso 
lassolulo. da parte di soggetli li
no a non mo'lo tempo la insen-

sibili alle questioni religiose, § 
solo uno dei tanti segni con cui 
si sta manilestaodo oggi un ritor-
no del sacro, un inaspettato bi-
sogno di religione, all intemo di 
una societa che si credeva ormai 
irreversibilmenle secolarizzala. 
Sembrava evidente che la seco-
larizzazione -c iod il diffondersi 
di sistemi di vita sganciati dalle 
islituzioni religiose - avrebbe re-
so sempre pit) obsolelo e margi-
nale il mondo del sacro e delle 
chiese. e invece e successo pro-
prio il contrary. Quanlo piQ si 
espande il processo di secolariz-
zaztone. tanto piii cresce una 
sorprendente domanda di reli
gione. Lung 1 dal presenlarsi co
me un residuo arcaico. il biso-
gno di sacro 0 di trascendenle. 
pare dillondersi sempre piu nel
la noslra epoca. proprio in con-
comitanza con la secolarizza-
zionedilaganle, 

Le ragioni di questo fenome
no. solo in apparenza parados-
sale. credo che vnduno cercatc 
nel modo con cni una sociela 

giustifica il proprto eslstere netla 
storia. Da sempre, tutti i gruppi 
urnani hanno pensato di dover 
definire il senso della vita, rap-
portandosi a una dtmensione di-
vina, radicalmenle altra, rispello 
a quella umana, H senso nasce-
va quindi per differenza; I'uomo 
veniva a sapere chi era, e perche 
mai si trovava al mondo, ponen-
dosi a confronlo con un Assolu-
toche non era di questo mondo, 
Per la prima volta, nel secolo at-
tuale. la noslra sociela ha sogna-
10 di autodefinirsi lacendo riferi-
menlo solo a se slessa. E a que
sto ptinto pero qualcosa si £ in-
ceppato nel meccanismo di pro-
du2ione del senso. Rinunciando 
a confrontarsi con il mondo divi
no. per trovare solo al proprio 
inlerno una ragion d'essere. il 
mondo secolarizzato si e irovalo 
a rispecchiarsi unicamenle in se 
slesso, accorgendosi perO di es
sere forse senza signllicato. Inse-

ouiapinto cotaoLu 
gnavano gli strutturalisti che il 
senso di una cosa lo si scopre 
per differenza, per contrasto ri
spello a un'altra cosa. mentre 
senza lermini di confranti si fini-
sce nell'indislinto, nell'insensa-
10. E appunto questo rischk) di 
cadula neil'informe, cio che og
gi cominciamo a pavenlare. 
Guardandosi alio specchio I'uo
mo secolarizzalo non si vede pill 
•latto a immagine e somiglianza 
di Dio», ma inconlra solo il pro
prio nudo vollo. E tale figura 
sembra avere per mo IN qualcosa 
di intollerabile. Di latto si sla dif-
fondendo sempre pia un'imma-
gine negativa, per non dire apo-
calirlica. del I epoca attuale; 
un'immagine secondo cui I uo-
mo si troverebbe come prigio-
niero rfi se stesso. dentro un 
mondo anguito e di giomo in 
giomo piQ imbrullito. incallivilo, 
sbaghalo. L'alluale rinascila del
le religioni si spicga con qucsla 
cadula generale di senso, pro-

dotla proprio dalla secolarizza-
zione dilaganle: un rinnovalo bi-
sogno di confrontarsi con I'As-
soluto. appunto per ritrovare 
quel significalo dell'esistere che 
I'uomo da solo sembra incapa-
cedidarsi. 

Ma come si manifesta oggi un 
simile ritorno del Divino? Mi 6 
capilato I altro giomo di discu-
lerne con il gruppo di Milano 
della Federazione giovanile 
evangelica italiana. Per questi 
ragazzi risulLava evidente una 
conlrapposizione Ira fondamen-
tatismo ed ecumenismo. dove»il 
primo si riliene in possesso di 
tutta la verity, menlre il secondo 
riconosce ctic la propria posi-
zione ron £ la veriia, ma unove-
rita. Credo che quesla dislinzio-
ne sia essenziale per compren-
dere le modalita con cui oggi si 
sta manifostando la rinascita 
delle religioni Da una parte ci 
troviamu di ironle a un dilagare 

di religioni dellecetiezze, che of-
trono risposte assolute. basate 
su fondamenli indiscutibili, alle 
insicurezze e alia mancanza di 
senso del mondo attuale. Dal-
I'altra assistiamo a un fiorire di 
religioni deil'inienogazione, 
centrate sulla supposizione che 
nessuna chiesa, nessuna cre-
denza possa delenere tutta inle-
ra ia verita assoluta - per intrave-
dere la quale divenla quindi ne-
cessario un conlronto. un inter-
rogarsi, appunto ecumenico, Ira 
piu tradizioni. 

Si Iratla di due modi radical
menle diversi di concepire la re
ligione: e in ellerti, positioni 
ecumeniche e posiaioni fonda-
mentaliste attraversano oggi sia 
le religioni sloriche sia i nuovi 
movimenti spiriluali. Cosl abbia-
mo un fondamentalismo calloli-
co, proteslante. islamico. anche 
buddisla o induisla. menlre al-
leggiamenu fondanientalisli so
no facilmenle risconirabili in 
quelle selle che assiCurano solo 
ai propri membri la salvezza. il 

successo, il coniatto col sacro, 
deslinando facilmenle alia rovi-
na il reslo del mondo. Alio stes-
so lempo perO diventa sempre 
piQ visibile - non solo nelle isli
tuzioni religiose tradizionali, ma 
anche in tanli nuovi gruppi spiri
luali crisliani, ebraici, buddisti -
una spinta sempre pifl forte ver
so il dialogo interreligioso, come 
se il senso ultimo del mondo po-
tesse oggi emergere solo acco-
slando l'una ail'a lira dottrina un 
lempo separate. Tale spinta 
ecumenica pud portare ad esili 
assai diversi; dal semplice rispel
lo per le credenze altrui a una 
rinnovata identiia del proprio 
credo, finoall'idealediun'unica 
religione universale, o di un sin* 
cretismo che giusiapponga a 
piacimenlo molleplici credenze. 
Assai pia impegnaliva di quella 
londamentalista, la via ecume-
nica sembra pero essere anche 
la piii feconda, la piu capace di 
produrre nuovi orizzonli di sen
so per queslo mondo. 


