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Ml ulticulturalismo". Una parola diventata di moda, usata 
spesso per progetti che non tengono conto della storia, 
delle tradizioni, della realta, della cultura di popoli e na- 

zioni. II rischio e lo scadere in luoghi comuni o, peggio, in piccole 
speculazioni politiche. 
A Porta Palazzo, inverosimile souk di una grande citth del Nord, 
quartiere multietnico per eccellenza di Torino, B successo recen- 
temente qualcosa di simile. II quartiere e da tempo provato da 
difficili problemi di coesistenza etnica, lo spaccio e la piccola de- 
linquenza tengono spesso in scacco le fotze dell'ordine, e proprio 
questa piazza il Comune di Torina ha concesso per una manife- 
stazione {{Artistico religiosan (wsl 6 stato detto) che era in realta 
la celebrazione di fine Ramadan da parte di 100 musulmani gui- 
dati da un Imam. 
Naturalmente il Comune non sapeva, o non voleva sapere, che i 
cento oranti aderiscono al pensiero della wahhabyyia. E' I'idealo- 
gia religiosa delI1Arabia Saudita. Una forma di islam "integrale", 
che non disdegna progetti egemonici, prapugna la poligamia, e un 
diritto di famiglia proprio (anche in occidente), I'inferiorita naturale 
e giuridica della donna, simboleggiata dal velo, la proibizione del 
lavoro femminile, la superioriti religiosa islamica, I'inferioritA di 
alcune religioni (Ebraismo e Cristianesimo) e I'equiparazione al- 
I'ateismo di altre (Buddismo, lnduismo ecc ...), I'impossibilita della 
l i  berta religiosa, la scuola coranica come via separata d'educazio- 
ne, la separazione maschi e femmine nell'ora di ginnastica e di 
nuoto, I'esclusione d'altre espressioni islamiche, come le 
confraternite senegalesi, l'impossibilita di essere cittadini secon- 
do le Leggi degli Stati occidentali ecc,.. ecc ... 
Ci spiace, non condividiamo questa mufticulturalith a poco prez- 
zo: conduce a baratri insospettati, a wntrapposizioni a lungo ter- 



mine che dividono violentemente popoli e citth. Consiglieremmo di 
visitare i tanti "santuari della separazione" di siffatti islam integralisti; 
nelle metropoli europee occidentali: Parigi, Francoforte, 
Birmingham, ecc ... ecc ... 
Era prevedibile, peraltro, che alcune forze politiche avrebbero ap- 
profittato dell'occasione per alimentare la protesta anti-immigra- 
zione, corn'& accaduto puntualmen te, unendosi al cam dei lefevriani 
e pontificando dai loro pulpiti rigurgiti crociati e di Lepanto. Con 
quasi tutti i media, concordiamo: non si fanno Messe "contron. Non 
si strumentaliua I'Eucarestia a scopi politici, da qualunque parte. 
GesO Cristo - per i Cristiani - e morto per tutti, per la redenzione di 
tutti. Dunque, nella linea del Concilio Vaticano II speriamo nell'ami- 
cizia e nella riconciliazione universale, nella convivenza second0 i 
valori mmuni della pace e della giustizia, e vogliamo costruire que- 
sta novita, con monastica pazienza, conoscenza, discernimento. 
Non crediamo ad un futuro di contrapposizione, di contrast0 cultu- 
rale, di subordinazione. Anche se il futuro "multiculturale" non cre- 
sce spontaneo come I'edera, B un progetto! 
Infine, cosa resta? Un quartiere che si ritrova nuovamente al cen- 
tro dl tensioni, un quartiere "multiculturale" cresciuto nella disatten- 
zione e nella supponenza, nell'i ncapacith pragettuale, nella facilo- 
neria di tante 'parole d'ordine', reminiscenze di vizi idealistici del 
passato. Crediamo che i cittadini meritino pill rispetto, attenzione e 
interventi adeguati per migliorare le condizioni di vita generali. I 

II Centro F.PJrone promuove I'inizlativa della Caritas-Egitto, di 
un carnpo estivo per glovani Impegnati, solidali, disposti a im- 
parare II dlalogo con giovani cristiani di varie confessioni e con 
giovani musulmani: 

per giovani: MC~II: giovani dal 17 ai 30 annl 
-Dove: Egitto (Alessandria o II Cairo) 

un Camp0 -Quando: agosto 1999 
4osx 10 giorni a servizio dl un villaggio-cornunit& di malati 

C U ~ ~ ~ U S  di lebbra, piir 5 giomi di turlsmo 
-Con chl: giovani di varie confessioni crlstiane e musulmani 

in temazionale egiziani e europei, insisma per imparare a collabora- 
re nelle cose importanti 

in Egim 4wnb spese (I1 pio possibite contenute) a carico dell'utente. 
come forma di vacanza solidale alternativa 

Chi & interessato pub prendere contatti con il Centro Peirone 



TORINO: I S M ,  FOTO Dl GRUPPO 

Islam a Torino 

La situazions dell'lslam a Torino si la sala dl preghlera. I musulmanl pol L W h  &HB mwsd##r 
barcamena tra 'esistenteo e 'pmwl- non sono una comuns indistinta. In Le sale di prqhlera cittadine s ~ l o  re- 
sorio'. Appena appmdato (una deci- quei paesi europei In cui i musulmani g o l a r m b  frequentate da una p o p  
na d'anni sono veramente pochi I), risidano da lungotempo, i sociobgi ladone di 500-1000 persone, confor- 
I'islam non cessa di organtzzarsi e distinguono infatti varl 'tlpl' Islamici: i memente ai valorf medi europei (5-8 
riorganinarsi, Ne diamo un'immagl- devoti, h e  pratiano Individualmen- % dei muwlmani presentl in moschea 
ne che, ancorchb 'mobile', 4 una vera te; gll tntelkftuali occidentaleggianti; il w n d  a mezzaglomo, il momento 
novita per II lettore, ab'iuato dai me- I convertitl autoctonl; gl'lndirentl; I dl massima aggregazlone). 
dia a guardare all'lslam come al pla- fmquentatorl delle moschee a guro Le m o s c k  torlnesi hanno una lm 
sma, unifowne e indmrenziato. wpo di culto; i tradizionallstl ddle pictola st&: la pi0 vgtusta B la m e  
I musulmanl a Torino, second0 gli moschee, impegnati nella misslone schea di Via S, Martino con la relatlva 
ultimi dati ufficiall {Mcio Stranieri e 'Associazione La Pace', guidata 
Nomadl del Comune dl Torino, 1997) dall'imhm El Idrid. Frequentata da 
sono drca 12mila. Ma ee ansfderla- elementi popdari e consemtori ma 
mo gli irregalari, giungiamo a 1 5.- non p l l t l c l ~ ,  custudke i valorj tra- 
18.000 persone drca. La mggloran- dldonal[; in segulto nascono la mo- 
za vlene dal Mamcco, pol q u o n o  &ea di C s  Giullo Cesare s Pannes- 
molto distanzlatl fa Tunisla, la Soma so Cmko cuIturak islamloo d'lttllk. 
lia, ll Senegal, I'Egltto. Troviamo poi Inkiialmenb c'era sdo la sala di pre- 
gruppi dl musulmani neri, dell'Africa ghiera, guidata dan'im8m Ab# Sa'ad 
omidentale, PIP recentemente sono ma d a l I M  la tno&ea B imdta in 
giunti i musulmani ddl'Est europeo, un cunm piQ va-, che cwnpren- 
dlftldll da quantMcare e quallflcare, de 11 Centre islamico, pubbllm o-i 
wme gll Albanesi, nominalmente e documnti in arabo, gestisce la s u e  
islamicl ma con un'autocoscienra la coranica e un asllo ishmico, cele 
digiosa fortemente appannata. Non bra 1 matrimonl MI modo islamlw, fa 
dimentichiamo infine i wnvertiti ita- opera dl proselitisma e cura 1' 
Ilani all'ldam. Ci llmitiarno a fornire 'inizlazione' dei canverblti torinesi 
una s o b  dl 'mappa', senza troppo all'islam. E fiequentata anch'essa da 
spiegare, rlnviando l cornmenti a SUG t. dea di ris nel ,95 *, element1 popolarl, pwalentemente 
cessivi appu ntamenti. e r a a b -  maroechin1 -ma anche diaItm nazio- 

(da "Gente ta ~orino", nalit8- trad'ionall, conservabri con 
m t t i m n h  ed. G r o w  Abele) aceentuata eonnbtazione plltitiea. 
Com~rende la mag~lor Pafle Islamica; gl'islamisti politlclzzati. L'iniziale impronta ideologlca della 
musulmani nsl moncfo (e a Torlno), Unlaltra classifidone hsvbmle  moschea di C.so GIulio Cesslre s'B 
circa 1'85-08% dd totale. considera I'hlam dl 'prima, sdOppi& e om, all'intem~ dell0 3teS- 
Non mrnettiamo I ' e m  di -11%- tern gmerdone: =he ~ [ a m e n t e  so edlfldo, coabltam, due sale di pre- 
re come indicatore privileglato im plicano approccl cultural1 e ghjera distinte, I'una gesfita dalltlmAm 
dell'islam 10 'sale di preg hiera' a rn* midogid d#fgrens. Bolrchia Bourtqul, d'ispirazlone 
schee. Non c'B corrispondsnza rea- Infine bfsogna valutare anchs l'ele- wahhiibiyya e I'altra dall'lmim 
lenblogicafrastruttumreligiosecrl- ~ n t o ~ ~ l ~ o n a t i o n a l e , r a d i c e d l  Ahmed Sherkaw?, d'ipirazione 
stiane e islamiche. L'islam non ha mgg~ppamsnti e dells nascita dl S B I B ~ .  Le due linee, che &ma- 
una 'rappreSenhnZa' uffidale 0 sa- sale d[ preghiera * dlasmclmloni: no I'ldentico radicalismo religiose, 
cramentale, I'lm8m nort 6 I'anal-o parllamo cosl dJtniziativs differlscono per I'ac#ntuarione PO- 

della ~ ra rch ia  ecdesiale (prete. V* maromhine, tuniJne, senegalesi I k h  marcata della 8 8 / & ~ ,  Ispif'a- 
SCOVO.. .), la moschea non 6 ecc.,, Nan tutti i musulmani dunqua ta agli isbmlsti del I iM dei paesl 
confrontabib irnmediatamente con la frequentan0 1s ma&-, anche se arabi, mentre la w a h h a b i ~  B I'ideo- 
chiesa ma & piuttosto un 'centro di pafllamo da quea elemem mag- 10gia ~ollt[co-~lifJiosa detl'Arabia 
vita sodale', che cornprende 'anche' gi~mente asibile, Saudlta. 



Islam a Torina 

La quarte moschea, nata In via pub essere m c a  o apolCtica, secan- 
Berthdlet, guidata dall'imhm 'Abdul do I gruppi. Esse possono avere un 
Radhd, 6 frequent- sopmttutb da carattere nazianale o universale. 
smali ed egizhi, e si s b  &la C Ad esempio, quasi tutti i Se- 
nea dglosaepolllica Wmista intrak di Tarino aderiscono all0 due 
sigente dei Fratelli mushmi .  I suoi Confratmite de Ha Tij%ni yya e dei 
dlrlgenti appartengom aCUSM/(UniP Murtdi, tum frequentan0 fe moschw 
ne degll Studenti Musulml in Iklia), sunnib tradizionali, ma pregano in 
callegato a1 mwlmento europeo dei hoghi a pa*, d&U *a e ndta- 
Fwtelli musulmani. Questa mosdwa no, dtre ale p r e g h h  'rituali', Ie par- 
ha clonato le sale di pregkra di via ticdari preghiere @amka) eredltate 
Bamttl-Nlna e -recentemen& di via dal fondatwe. Gli italiani c m v d d  In- 
Saluzao. Attualmente urn di queste MetmIi o f i b e d e g g i i n t i a p ~  
sale b destinata alla preghkra sepa- no alla ConhternL g M m ,  di 
rata delle donne e un'altra al gntppo reminisame sufiche, o ad a M  grup 
del T W j  sotto la guida dell'im8m pi gmmlments u n h d d i ,  come ad 
'AWaQ&#rWNwgmf, un movlm- esmpio I' Anjuman-l Shehetan, WC 
to lslamico mondbls tradizionallsta, dato da uno shaykh pakistano a 
demionalista e mmemtore, non Vedli, in waa Jim a s m t b m i i  
polldmito, dedito alta rkt'wa (ta mis- che tisate della arhra idina. W a p  
sione islamb). partengono alcuni cornpertiti italiani 
Delle quattro modwe rleordate, tre delta reg lone plan-. 
Aerlscono all'UCOII (Unione delle 
ComunitA e O r g a n m i  lslamiche Islam sclita 
in Italla), la f e d m n e  che ha thp Gli sdi a Torino sono pochi e a w r -  
sltato una delb quattro Mi- d'lk tengono al ramo dello s~ilamo 
tesa allo Stato Ibliano. duodecimano (dl fatto, quelto del- 
RecenWmamente d so- una rn I'lran). Mpendono dalla loro wfdr dl 
schea di Afghernl e Palristanl, nella Napoli, la sede centrate chs pubbllca 
zona della Stazlone Dora, la cui la W t a  t puro Warn'. GI[ Alti sono 
mnnotazlone non 6 m#m ben deff- v t e  iraniani, Hbnd,  sl- 
nib ma che non rrr$amo pmbabilmen- riani e q u a b  converlito itahno. 
te collocandola nell'am d'ispimzi* 
ne dei TalMn, Appartengono al pa- Islam non -b 
norama torinese la moschea di Fatli i W d,comprende la gram 
Santhih, cdkgata con qudb tonne- de m@oram del musuhni tad- 
se di via Berthollet; la m o s c k  di nesi, che ownpkno i loro riti in prhrrt- 
Carmagnola, guidata dall'imBm to, vhfono le &l@&od dei 'cinque 
semgabe ' M u 1  a i r  , iqirata al m, celdmno b fmte in famiglla. 
pn&ro wahMbIta, freqwnbta an- s'integrano cxm mggiore o m i n m  
che da un piccolo gruppo di comertlti dedsione r d a  s o d a  in wi vivmo. 
tofhesl all'lslam. E' stata recentmen- . Sen- trasct~ram un numero non piu 
te Inaugurata la moschea blvrea, dl wlo dl musulmi  che ablmdanano 
cui igmiarno per om la tendewa. la pratica d i g h a  o dw mettow &a 

prentesi la loro iderrtit& tuttavla I+ 
A h  wgan&mzbnnl Warniche tente, che riemerge nei momenti topia 
Appartengono al m n h  anche Ie della vita dell'individw e della aollet- 
Confratemite, una modaW reliiiosa ti-. 
islamica pi0 interiore e ascetb, che Augusto f, Negrl. 

SCRIVETE ALLA REDAZIONE 
La redmione di "I1 Dialogo - a1 hiwar" invita I lettori a 

inviare lettere con suggerimenti sui temi dol trrrttare, 
dchieste di chiahento, 0 6 s e d o m  



ITALIA - IRAN: RELIGIONE, SOCIETA' E STAT0 

Attuallta 

La m n t e  vlsl ta ufficiale In Italla del 1998. L'inlziativa sl s h a  all'interno propugnano una fedelta integrate alla 
presidentedella Repubblica Islamica del processo di mffommento delle Muzione  islamlca dl Khomeini, e 
dsll'lran Mohammad Khatami, ha relazionl con I'lran da park dsll'ltalia amp1 &tori della popolazione s del- 
segnato un'ulbriore importante tap e degH altd paesi dell'unione Eum- le B l b  intellettuali, che rlchiedono 
pa del ralbmmento dei legaml tra pea, che fungono da battlstmda per invece una rneggiore flesslbifith e 
ltalla e Iran, che sl stanno svlluppan- una pih general8 rip- di contaffl un'intsrpretazione dell 'islam plO 
do non solo sul piano politico e ew- internazionali con lo stab Iraniano. aonsona al vaQri di libem, tolleran- 
nomico, ma anche sul piano wttura- Clran dopo la rivoludone dell979 e za, autonomia dell'lndividuo, plural!- 
le. Cevento Inaugurale dells nuove la proclamazione della Repubblica smo in wmpo politlco e cultutab. 
relazionl w k r a l l  tra i due p#si B Islamica, sI era infatti progresslva- In quest0 senso sono assai sign* 
stat0 il seminario di dialogo i s l a m  mente chiuso in un lsolamento politi- cdvi gli Interventl ufficlall del presl- 
cristiano "Wuione, socleth e &to co nu* da atkggiamenti anti-occl- dente Khatami focal- sui teml Be1 
in ltalla e in Iran" organinato con- dentall. La novita che sl B manifesb dialogo tra k civilth, sulh necesslth 
giuntamente dal Laboratorio dl Re- ta negli ultimi due anni, collegata aC di promumm nuwe interpmtazioni 
lazioni Culhrrali Europee e Inbma I'csletione del presldente Khataml, B delle dottrlne religiose alla luce detle 
donall della Fondazlons Giovannl invece la volonts polities dl rlvedere eslgem etiche e delle sfide della 
Agnelll e dalla Organisatlon for sia l'organinatione intema della so- rndemith witando o superando la 
lslamlc Culture and Communhtlons cleB e dello sW, sia i rapporti inter- riduzione delle relIgion1 a ldeologie. 
di Teheran. If semlnario svobsi su nazionati e la collocazione dsll'lran E' in questo complesso contest0 che 
mandato dsi Mlnisterl degli Affari rlspetto al re- del mondo. Si tratta si pone II ruolo pofiico e diplomatico 
E m  dei due stati sl h svolto a Torb di un'evoluzlone in pieno mrso, cer- dello st& italiano, chs si sta attiva- 
no, presso la seds della Fondalone to non Ilneare, bensl rim dl oontm mente adoperando per favwlre una 
Agnelli, gll scarsi 1 e 2 dicembre sti tre Iefazionl plO wnservatrlcl, che nintegmzlone dell'lran nelle r e k b  

I ,- I - 
tran: 1'85% della popolazione 8 sciita 

In Iran 1'85% della popladone B sellta. L'origlne dl q w t a  rema, al martlrlo, cheassume un caratternquasi redentho. 
consfstente mima det rnondo islamb risale agli eventi che Inflne-la d a  adoUb la tdogia mu'terzlllta e quindl, nell'ln- 
q u o n o  la rnorte dl Maornetto. terpretarions del Corano. fa snche uso dsl ta'wil 
bmparso II profeta si apre il dlbattb su &I sla I1 suo legit- (basposizione spiriiuale delle sum eoraniche), 
tlmo s-. Dopo 1 @mi ire calitf~ %en guw(Abu Bakr, Altro elemento della Imamdogla selb Ea qquelb della 'scorn- 
Omac; Ohman) vlene nodnato II wnero del Profeta, 'All. pama delnmam". Questa teoh &I invocab h cam di morte, 
Questa scelta d motto contrastab all'intemo della m u n W  soprattutto se prematura e wnza chlara discendenra, 

,, 
tanto da glungere ad uno scontm amah  che sl condude dell'lmam, 
con 'I'arbltrato dl SlfAn" durante i t  quale awiene Is scissim I vari rami derlla shi'a si disbineerodadcamente per qwsW ' 

in tre gruppi: i sunnitt, sostenitwl dl Mu'awiya, mppmnkn- d di swcwstone legittlmadegll imam: chi negava I'lmamato 
te del maggiorentl della M-, gli setltl, seguad di 'All tn di un sueeassore =petto fermwa la Ilnea del l 'hm al pre- 
quanto sostenavano che lo st- PmMa avesse deslgnato cedente, la mi motte era allare una 'scomparsa' o aoccuC 
lui, parents marchio, a suecedergli, seeondo un hadith tamento".Trouiamo casl tre prindpali correntl all'lntemo del - 

m h o d u t o  dagli awemarl, ei kharijlbl, mri ad entrambl mondo sub: aldlbl, I r m t t l  e Isma'iliti. 
e propensi sUa scelta del c a l i  attraverso il consenso della hattwistlea del dlM& mablmoniak s& ( s e d o  la scuo- 
cornunw suI 'rniglW In ogni caso. la giuridhja'fartta), rlRutaEe # sunnltl, B la M e t h  mda 

( Gli mllU rlwnoseono le stessg ve~W huhmmtall dei mitl. o rnatrtnonb ternporaneo, limbto nel tempo. Una preswi- 
La sostanziale differem mnslste nella minwe importam zione, non ristreth agil sclltf, ma m t a  partiwlamente utl- 
eonfedta dagll selltl alla ijm' (consenso della comunla), 1- da loro b la taqiyya. la qualm ll fedele nm 
preferendo a questa I'autorM permale dl un imam down- sob msigllato ma obbligato a naswndem, con restrl- 
LChe 4 il saboonoscltore del senso lntlmo dell'ldam ed ha zlone r n d e ,  le proprle cdmm in caso dl periedo o dl 
I'aubdth obbligatwia e definitiva nell'interpretazlone &I & &nno per la #rmunM. 
rano e della Sunna. All'lmarn speth anche la 'isma, lnfallibl- 
llta e Impxgblllt8. Wore peculare viene dato alh soffe- SiMa lntrovigng 




































