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Tutte le fedi di fine secolo 
II "Settore reljgionk fino a qualche 
anno fa relegato volentieri in un 
canto, spkxa oggi vistoso nelle li-
brerie, occupa uno spazio sempre 
piuampioe variegate, segno diun ' 
interesse crescente dei lettori. I li-
bri usciti negli ullimi tempi sono 
cost numerosi che e impossible 

qui offrirne una panoramica com-
pleta Ci limitiamo quindi a segna-
larne alcuni fra i piu importanti. 
Innanzitutto i due testi di cui ci oc-
cupiamo in questa pagina II pri
me presenta i risultati di un'am-
pia esauriente ricerca, rcalizzata 
da un equipe di docenli di socio 

logia dell'Universita Cattolica, sui
te dimensioni della realta religiosa 
in Italia: V. Cesareo, R. Cipriani, F, 
Garelli, C. Lanzetti, G. Rovati, La 
religiosita in Italia (Mondadori, p. 
369, lire 32.000). II secondo - frut-
to di un'indagine dell'lntematio-
nal Social Survey Programme 
(Issp), condotta in diverse aree 
del mondo (principalmente: Usa, 
Europa occidentale e orientate) -
esamina le forme che la religiosita 
tende ad assumere nell'epoca at-
tuale analizzando anche le aree 

del mondo attraversate da un'on-
data di fondamentalismo religioso 
e prendendp in esame anche Hfe-
ndmeno delle:;sette: F. Garelli, M. 
Offi, Fedi di fine secolo - Paesi oc-
cidentali e orientaliaconfronto (in 
collaboraziohe con I'Eurisko, 
Franco Angeli, p. 265, lire 
35.000). 

Corredato da un ricco apparato 
iconografico, e uscitp poi un gran-
de atlante in cui, con approccio 
comparative si descrivonb, i tratt1 

costitutivi delle diverse religion! 

AA.W., Atlante delle religion! (a 
cura di C. Baladier; ed. it. a cura di 
G. Filoramo, Utet, lire 270.000); 
redatto da collaborator! di altissi-
mo livello, ampliato con conside-
razioni sul metodo e suite configu-
razioni religiose della contempo
raneity (fondamentalismo, sin-
cretismo, ecc), questo volume ri-
sulta quindi utilissimo come ope
ra di cpnsultazione per studiosi, 
studenti, giomalisti. Alia lettura 
della Bibbia, librb ihcredibilmente 
poco conosciuto nel nostro pae 

se, ci introduce invece un grande 
biblista: G. Ravasi, // racconto del 
cielo. Leslorie, leidee, ipersonaggi 
dell'Antico Testamento, (Monda
dori, lire 30.000). Ma poco fan%. 
liare in Italia risulta pure il prpteS 
stantesimo: per conoscerne i fbri-
damenti ecco allora: A.E. McGra-
th, II pensiero delta Riforma. Lute-
ro, Zwingli, Calvino, Bucero: una 
introduzione, II ed. accresciuta e 
aggiomata, Claudiana (lire 
38.000). Questa stessa casa ediiri-
ce di onentamento protestante ci 

offre pure la possibjlita di riflettere 
stir sigriificato della preghiera cri-
stiana e del Padre Nostro, con il 
bellissimo: 0. Cullman, La pre-
ghierg-nel Nuopo Testamento, Und 
"jrisposja alle '\ domande odierne 
'(Claiidiana, lire 29.000). £ invece 
una editrice cattolica a fare! cono-
scere un altro aspetto relativo al-
I'attualita del protestantesimo: E. 
Fuchs, L'eticaprotestante. Storia e 
sfide (Edizioni Dehoniane, lire 
19.000). "/ s 
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ITALIANI. La mappa dei credentL Vogliadi appartenenza e fede in un Dio buono 

Apriti o cielo 
in questo mondo 
senza piu futuro 

A
una prima, rapida lettura, 
sono soprattutto le entita 

, delle percentuali a la-
sciarc! sorpresi, Continua-

no a definirsi cattolici e a credere 
in GesO Crista 1'84% degli italiani, 
mentre gli atei convinti sono me-
no del 3%. Per la grande maggio-
ranza (80%), e la religione che 
pud rispondere ai grandi interro-
gatlvi dell'esistenza, e quasi meta 
della popolazione in effetti 
(41%) prega ogni giorno, mentre 
va a messa ogni domenica un ita-
liano su tre. Tende ad aumentare 
pol, all'intemo di questi gruppi, la 
presenza dei giovani o delle per-
sone istruite, Certo, i cattolici che 
credono senza riserve negli inse-
gnamenti della chiesa si riduco-
no al 25-30%, mentre circa il 20% 
aderlsce al cattolicesimo solo per 
motivi dl tradizione, cioe senza 
una vera fede, E gli altri? Ben un 
terzo degli italiani adulti (nella 
fascia di eta fra i 18 e i 74 anni) 
pwndono oggi le distanze in mo-
do molto marcato dalla chiesa, e 
petto' cbntinuanb' 'it 'dlcWarai'si 
cattolici e credentHri'Gesu Cristo, 
sono cioe cattolici critic i, propen-
si a declinare in senso personate 
e soggettlvo la loro fede. Una rie-
laborazione della religiosita in 
chlave individuate e non istituzio-
nale, la quale rlguarda anche 
qucll'8-10% di italiani che, senza 
dlchiararsl appartenenti a una 
specifica confessione di fede, 
esprlmono comunque una sorta 
di propensione verso il sacro, e 
sono almeno in parte dlsponibili 
a sperlmentare nuove forme di 
religiosita, 

Ma se cost e in Italia, come si 
ronflgura oggi, jn Occidente, la 
religiosita? Ebbene <la credenza 
In Dio o comunque in un Essere 
superlore non meglio preclsato e 
la dimensione della religiosita in 
assoluto piu condivisa nei paesi 
dell'occidente industrializzalo. 
La punta masslma di questa cre
denza si rlsconlra negli Stall Uniti, 
dal memento che crede in Dio ol-
tre II90% della popolazione. Tale 
credenza vlene poi condivisa da 
circa l'80% del tedeschl dell'Ovest 
e degli inglesi, e da poco meno 
del 70% della popolazione dei 
Paesi Bassi. Per contra, il lenome-
no dell'ateismo e dell'agnostici-
smo si presenta in tutti i paesi oc
cidental! come minoritarion. Ci si 
riconosce insomnia complessiva-
mente credenti e crlstiani, anche 
se pol, in realta, <si ha difficolta a 
specllicare ulteriormente la pro
pria identita religiosa o a dare 
espressione alia propria fede». 

Ho citato qui sommariamente 
solo alcuni dei tanti e notevoli da-
II emersl da due importanti ricer-
che sociologiche, che negli ultimi 
anni sono state condotte in Italia 
o In alcune nazioni del mondo. I 
risultati delle due diverse indagini 
vengono ora pubblicati in due li-
brl dl grande interesse, dove la 
profondita dell'analisi si accom-
pagna a un'esposizlone chiara, il-
luminante, accessibile anche ai 
non specialisti. La religiosita in 
Italia (Mondadori) illustra le 
conclusion! della piu estesa e 
rappresentativa ricerca mai attua-
ta su questi temi nel nostro Paese. 
Mentre Fedi di fine secolo (Fran
co Angeli) chlarisce i risultati di 
una ricerca internazionale sulla 
religiosita, condotta in 13 nazio
ni, Per quanto eseguite con metd-
dl e questlonari djvetsi, le due ri-
cerche portano a conclusion! 
tanto piu Interessantl; in quanto 
amplamente convergerjtl (come 
del resto rlsulfa dai saggidi Fran
co Garelli, che Ha partecipato alia 
reallzzazibne di entratnbi i volu-

mi). Giancarlo Rovati, un altro 
coautore del libra Mondadori, 
commenta ampiamente (nell'in-
tervista qui a fianco) le principaii 
caratteristiche dell'attuale feno-
meno religioso in Italia: mi limite-
r6 dunque qui a poche altre con-
siderazioni aggiuntive. 

Come spiegare, da un punto di 
vista sociologico, la notevole te-
nuta o addirittura I'espandersi 
della dimensione religiosa in un 
mondo tante volte descritto come 
desacraiizzato, secolarizzato, do
minate da una tecnica che non 
ammetterebbe altre giustificazio-
ni al di fuori di se stessa? La spie-
gazione principale credo la offra-
no direttamente gli intetvistati 
stessi: suite <cose ultimen, sul sen
so profondo del vivere e del mori-
re, la cultura attuale, laica o tec-
nologica che sia, non offre rispo-
ste, rimane afasica. Un futuro 
sempre piu imprevedibile su una 
terra sempre piu «piccola» c affol-
lata,' ha messo in crisi la dimen-, 
sione'deH'orizzonte, cioe la pro-
spettivadiuno sviluppo positivo e 
progressive che si possa realizza-
re con certezza in questo mondo, 
nel prossimo awenire. E la sensa-
zione di vivere all'intemo di un si-
stema al tempo stesso chiuso e a 
rischio, a mantenere vivo il biso-
gno di un'apertura al trascenden-
te, di un senso altro e altemaMvo, 
che la religione riesce a offrire, 
mentre il pensiero laieo no. Fatta-
si troppo brutta e angosciosa, la 
societa reallzzata dall'uomo fati-
ca a trovare solo in se stessa II 
proprio senso. 

Ma la spinta verso la religiosita 

segriamehti morali. Si riconosce 
alia Chiesa un'autorita nel cam-
pn dell'eAca sociale, ma non in 
quillo dell' elica privata, dei com-
portamenti sessuali e familiar!. 
Anclie in questo caso prevale I'i-
diM del Dio misericordioso, il 
DIM alibi. 

L MM dl una dvfntrj dtffuu pud 
hr pmtan a reHflone partice-
hr», II buddbnw ad Mampfo? 

L onentamento e piuttosto verso 
un tipo di religione sincretica: 
una generica religione dell'uma-
nita dove dovrebbero prevalere 
gli elementi comuni rispetto a 
quell) di diversita. In questo tipo 
di religioni panteistiche il Dio per
sonate non esiste. E' come se fa-
cessimo tutti parte di un grande 
destino collettivo. Questa idea 
della religione come abbraccio 
indistinto e molto vicina all'idea 
niassonica. Massoneria nel senso 
di Comte, razionalista e illumini-
sta. Dio come «parte buona di 
noi». 

Da quMta radtlone dtfl'umanl-
tt ttrnbni •tduto II mondo Isla-
mleo dow aneora a pravatonte 

appartanan-
tananiapolk za raHgtou a appartanmia i 

Ilea.. 
Attenzione: Islam non e uguale a 
fondamentalismo. Non dobbia-
mo restare colpiti solo da un cer
to tipo di manifestazioni estremi-
sticlie. E' veto comunque che nel 
Corano non e'e una frase come 
•date a Cesare quel che e di Cesa-
re...», quindi non esiste un princi-
pio di separazione. Per questo 
motivo I'lslam ha meno antidoti. 

Clal'altontanidaRaChMMptr 
la aua chlumra v*ru I preMaml 
ctia rifuaidano I'rtca privata, 
daH'iiiodalooMraeeattlvoall'a-
Dorto. Tuttavla II Papa non atm-
bra dhpoalo a eonoedara piu dl 

E come potrebbe? Una leader-

per la Chiesa, diventare norma. 
La misencordia pu6 essere appli-
cata al caso concrete ma non di
ventare legge. Invece siamo pas-
sati dall'etica delle norme a quel-
la dei sentimenti. All'estetica Ci 
si domanda: sta bene o sta male 
che uno continui a soffrire? Ma la 
morale non e una questione di 
gusto. 

La nottra, tuttavla, a un'apoca 
In cui, atriama a una forte ath 
ganza dl atJca puDMiea, II ralatJ-
vitmo morale a motto aecantua-
to.Cormlotpieca? 

Credo che ci sia uno scambio tra 
maggiori liberta private e restri-
zioni pubbliche. Si pagano le tas-
se, si fa il militare, ma poi esisto-
no aree di massima liberta e in-
differenza dello State che affida 
all'autodeterminazione del sin-
golo ogni decisione. La conse-
guenza e che ogni comporta-
menlo e lecito: almeno finche 
non supera un certo livello di 
guardia net confronti della collet-
tivita. II problema e che questo 
permissivismo private non da 
una maggiore liberta pubblica. o 
una maggiore solidarieta colletti-
va Anzi, pud accentuarsi il dirigi-
smo della sfera pubblica. Penso 
alia pena di morte in societa co
me quella americana dove tutti 
hanno una pistola perdifendersi. 
Se non sbaglio era uno dei punti 
del programma di Reagan 

Gil Statl UntrJ tono una aocleta 
ndhtdualiata. Ancha ml, abMa-
mo vlcto, andUMiw vanw un tipo 

' A v M ^ n ^ p ^ ^ l ^ G M 
Ok) h», tra fa aua eon*a(aaina, 
qutUo dl antvara a una fluttbla 
privata7 

Non credo che questo aspetto 
«vendicativo» si accentuera molto 
da noi. In Italia prevale aneora 
una cultura cattolica che ha co-

VincenzuCottinelli 

«La crisi deirinsegnamento 
della Chiesa suU'etica 

privata, mentre crescono 
gli adepti a sette e culti 

Died in religione 
non deriva unicamente da una 
reazione negativa di fronte a una 
vita opprimente. £ infatti lo stesso 
sviluppo tecnologico a spingersi 
verso il sacro e il trascendente. 
Siamo ormai immersi in un mon
do plurale, multipercettivo. mulli-
dimensionale. alia percezione 
della semplice e immediata real
ta materiale, si sovrappongono 
oggi le immagini di realta virtuali 
e informatiche, di teorie scientifi-
che aperte sull'infinitamente 
grande e I'infinitamente piccolo, 
biotecnologie che scardinano il 
confine fra vita e morte, fra orga-
nico e inorganico. Ci stiamo cosi 
abituando a percepire il mondo 
come costituito da una plurality 
di dimensioni, tutte a loro modo 
vere Ma questo significa che, per 
un s .igolare paradosso, proprio 
lo sviluppo della tecnica favori-
sce la supposizione che, al di la 
delle molteplici dimensioni del-
I'universo, possa esistere anche 
una dimensione ultima, resa ma-
nifesta dalle religioni. Cdsl, men
trelaculturacritica,materialistae 
illurninista, insisteva aneora fino 
a ieri sul carattere illusorio della 
fede, ecco che I'attuale cultura 
tecnologica e secolarizzata ci 
porta a vivere la religione non piu 
come illusione, ma come dimen
sione del possibile, del verosimi-
le, Si spiega anche cosl 11 diffon-
dersi di atteggiamenti rellgiosi 
presso cell piu giovani e istruiti, 
che tendono a rielaborare in mo-
dp personals e autonomo il sen
so della fede. 

AMTONM.LA PIOHI 

P
ivi«Mvr Rovati, piu 
dall'SOK degH Italiani al 
diehlara eattollco. Ma 
nal comportamentl dl 

ogni gtomo non trovlamo teatl-
monlanza dl una rellgloalta co
al diffusa. C'e una aplegazlone 
secondo lei? 
La nostra e una ricerca sulla reli
giosita in Italia, non sulla religio
sita degli italiani. C'e poi una di-
stinzione importante da fare, tra 
religiosita, pratica religiosa, ap-
partenenza, fede. Cosl si pud pra-
ticare e non avere fede, non esse
re coinvolti vitalmente con la fe
de. Insomma, quando ci si di-
chiara appartenenti alia religione 
cattolica si dichiara soprattutto 
una appartenenza culturale, una 
socializzazione cattolica. Cosi, 
188,6% degli italiani crede in Cri
sto ma questo non significa che 
segua gli irisegnamenti della 
Chiesa. Se procediamo per elimi-
nazione, alia fine otteniamo che 
solo il 30% degli italiani che si di-
chiarano cattolici si identif lea con 
gli atteggiamenti dottrihali della 
Chiesa. Si tratta di quel 30% di ita
liani che va a messa la domenica. 
Un dato stabile da 25 anni... 

Un dato aorprahdanta. Pa anni al 
inflate sul fatto che c'e un cak> 
nalia pratica religiosa. 

In calo non e tanto la partecipa-
zione al rite della religione, quan
to I'ldentificazione con gli inse-
gnamenti dottrinali della Chiesa. 
Non e in calo il Sacramento della 
comunione, ma quello della con

fessione. Aneora, all'intemo di 
questo 30%, c'e un 13% che oltre 
alia pratica religiosa, ha anche un 
impegno associative... 

Che rapporto c'e tra Imace dl re
llgloalta a Impegno sociale? 

Un rapporto diretto. Tra i cattolici 
chi ha meno sensibility verso i 
problem) della collettivita in ge
nerate, dall'equita sociale alle ri-
forme, di solito e meno religioso. 
Altro date: piu alto e il titolo di 
studio, piu alto e il coinvolgimen-
to. Questo significa che nel 2010 
avremo dei credenti con un livel
lo culturale medio alto. Insom
ma, siamo fuori dal cliche per cui 
ia religione sarebbe qualcosa che 
coinvolge gli ingenui e gli sprov-
veduti. 

Avete indhWuatodlfrarenn tra 
grandi e ptccoH centrl? 

Nelle grandi citta il fenomeno 
della scristianizzazione e piu for
te; A Roma dal 30% si passa al 
22%. A Genova, attraversp uri 
questionario, avevamo censito 
127,000'partecipanti alia messa 
su 900,000 residenti. Siamo al 
14%, meno della met4 della me
dia nazionale,,. 

E In rapporto ad altri paesi del-
J'Europa? 

Certamente il tassp di partecipa-
zione degli italiani al culto religio
so e molto piu alto. Anche tra 1 
pia giovani il livello di identifica-
zipne con 1'esperienza cristlana e 
maggiore. 

Alle soglle del Duemlla, quale 
Mas delladbhilta emerge? 

E' in declino Timmagine di Dio 

Giancarlo Rovati 
Un paese 
di culto 
Quart! Italiani credono oggi m Dio? 
Corne esprlmono la loro fade? la 
religione Mluanta la vita della 
nostra societa? Sono solo alcuni 
degH HiterrogatM a cui ha cercato 
di dare una rtsposta una ricerca 
svotta da un equipe dl docenti dl 
wdologla dell'Unrventta 
Cattolica, a Mllano. I rfeuttatl dl 
questa fndagkie - effettuata su un 
campione motto vasto a cui a stato 
sottoposto un quetnonartodl 312 

come giustiziere mentre si sta dif-
fondendo quella di padre buono. 
II64% degli italiani e convinto che 
Gesu Crista e figlio di Dio Pochi 
dubitano che Dio c'e, per molto 
pochi e'entra direttamente nella 
propria vita. 

Tuttavla, alia tnanlera prote
stante, si tends a staMlIre un 
rapporto con Mo senza kiterme-
dlari. E' II prinw patio verso un 
crittianeilmo senza Chiesa? 

La svolta individualista e certa
mente il risultatb di una diminu-
zione della religiosita di Chiesa. 
Tanto piO si dilata 1'area della 
credenza in Gesu, tanto piu au-
menta la religiosita senza media-
zioni. 

Quel e il punto In cui I'lneegna-
mento della Chiesa e entrato In 
crisi? 

II nodo rlguarda soprattutto gli in-

domandechevannodeltliKNzl 
sulla CMesacattoHcaaquelNtu 
magM a oroacopl • sono eon AuW In 
onUbroappenaaapubbUcatoda 
Momladori, - U reUglosRa In ttaua> 
(pJ69, Hie 32.000) che 
comprende saggl dl Vmcenzo 
Cesareo, Roberto Cipriani, Franco 
Oarelll, Clements Lanzetti, 
Giancarlo Rovati. E proprio a 
Rovati, professors associate dl 
storia del pensiero sockdogleo 
all'UntversttadlQeriovaeautoredl 
due saggl del volume - «Etlca 
pubbRca, etksa privata* a «La 
pottoca del poll: alia ricerca del 
centra dUparso> • abbtamw rtvelto 
alcune domande "ulk> stato dl 
reHglosltadegNltallanl. 

ship che si appiattisse a cid che il 
popolo e abituato a chiedere non 
sarebbe tale. Quella del Papa non 
e certo la leadership del sondag-
gio. Ricordiamoche 1'audience ai 
tempi di Cristo scelse Barabba. 
Gli imperatori all'epoca davano 
in paste alia frustrazione colletti-
va lo spettacolo dei leoni: il con-
senso era assicurato. Tornahdo 
al Papa: il suo compito & quello di '• 
richiamare il gregge all'ideale. Se 
applicasse il criterio dell'audien-
ce certamente non parlerebbe 
mai della solidarieta con gli ulti
mi. 

Ma In corB casl limits, penso al-
I'eutanasia, non dovrebbero In-
tervenlre del conettM, anche In 
noma dl un senthnanto dl pleta 
umana? 

Certo. Ma l'autodeterminazione 
sulla vita e sulla morte non pub, 

me aspetto ncgativo quello di es
sere lassista e perdonista ma d'al-
tro canto e piu elastica: piu tolle-
rante dunque. 

In che modo I'mdMduaUimo re
ligioso e collegato al fenomeno 
deHeaatte? 

II bisbgno religioso tende a darsi 
deisurrogati Nella cultura ebral-
ca la differenza non e tra creden-
te e non credente ma tra credente 
e idolatra. Idolatra e colui che in-
dirizza il suo bisogno religioso 
non a Dio ma a un vitello. Le set
te, nel nostro caso. Venendo alia 
domanda il fenomeno mi sembra 
direttamente collegato al venir 
meno di forme organizzate all'in
temo della Chiesa II bisogno di 
appartenenza, di riferimenti can-
smalici, in societa atomistiche 
come le nostre e fortissimo. Basta' 
pensarc che da un recente son-
daggio e emerso che il 4&% degli 
italiani scnte il bisogno di un uo-
mo forte. La setta soddisfa questo 
bisogno visto che prevede una 
forma di appartenenza che non 
ammette alternative. E' monore-
golamentata. Chi nonvi aderisce 
in tutte e per tutte e fuori. Nella 
Chiesa invece possono convivere 
sia il vecchio ubriacone e il mo-
nacqtrappista... 

Quentl sono I potenzlaH client! dl 
quests sette? 

I testimoni di Geova sono stimati 
in 250.000. Ma la'loro forte visibi
lity e data dalla loro forte militan-
za. Noi abbiamo testate un 8% di 
italiani che dicono di essere cre
dent! senza appartenere a nessu-
naconfessione particolare. Ecco, 
forsequesta percentuale, alia ri
cerca di forme di esperienza di ri
cerca religiosa definibile come 
esoterica, pub essere quella che 
rientra in qualche .modo all'inter-
no di questa fascia. Un date che 
coincide anche con altri sondag-
gi. Cosl, alia fine, il numero di ita
liani appartenenti alle sette po
trebbe oscillare dagli ottocento-
milaaiduemilioni. 


