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La religione nello spazio, 

lo spazio delle religioni 

Un approccio di scienze delle religioni 

._. Daria Pezzoli-Olgiati 

Qual eil rapporto tra la religione e lo spazio in cui viviamo? 
Che cosa si intende con «spazio»? La dimensione terrestre in 
cui viviamo? Lo spazio politico in cui si organizza lo stato? Lo 
spazio simbolico e artistico in cui l'immaginazione ha libero 
corso? Queste sono solo alcune delle molte domande ehe toc
cano la relazione tra spazio e religione, un ambito di ricerca 
in pieno sviluppo. In questo breve testo presento alcune rifles-
sioni attorno alla questione su come si potrebbe affrontare la 
relazione, a volte pacifica, a volte fortemente conflittuale, tra la 
religione e lo spazio pubblico . 

Questo contributo offre alcuni strumenti per capire la dimen
sione dello spazio come un aspetto fondamentale dello studio 
della religione. In particolare focalizzo il tema della presenza 
della religione nello spazio, la cui dimensione pubblica e un 
elemento decisivo. Pongo al centro l'aspetto descrittivo appun
to con l'intento di fornire categorie per analizzare i molteplici 
momenti dell'interazione tra spazio e religione. 

Queste mie considerazioni sono divise in tre momenti. All'i
nizio si propone una panoramica sulla relazione tra spazio e 
religione. In questo contesto e centrale il concetto di «rappre
sentazione». In una seconda tappa si guarda all'interazione tra 
spazio pubblico e religione da un'ottica di comunicazione. Da 
ultimo, si concentra l'attenzione sulla produzione e sulla per
cezione della dimensione spaziale in funzione della religione. 
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Alcuni concetti chiave: spazio, rappresentazione, 
comunicazione 

Fig. 1 

La riproduzione presenta un ambiente rurale (fig. 1), un al
peggio in Valle di Blenio. Si intuisce una certa tensione tra la 
natura e le costruzioni. Queste ultime ricordano la storia della 
vita alpina. Da una parte rimandano alla vita dura dei secoli 
scorsi nelle valli, dall'altra al significato contemporaneo dell'a
rea alpina, luogo di svago. di turismo, di sport. La croce appare 
come elemento ehe domi:na questo spazio; la si incontra alla 
fine del sentiero, nel passaggio ehe immette sull'altopiano. Che 
cosa indica la croce in questo ambiente? E un'espressione di 
un'identita religiosa? Per chi? Le chiavi di lettura sono molte
plici. Ne evidenzio due. 

Da un'ottica storica la croce puo essere letta come riferimen
to a una visione cristiana, e, visto il contesto storico-religioso, 
cattolica: su questa scia si puo 1eggere la vita sull'alpeggio come 
una dimensione a cavallo tra un mondo sociale e di produzione 
tipico per le valli alpine, e una natura selvaggia, per molto versi 
ingrata e pericolosa. In montagna non ci sono la possibilita e il 
bisogno di costruire chiese: come segno di appartenenza basta 
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la croce. La croce demarca la presenza di persone ehe lavorano 
e producono un sostentamento essenziale per la sopravviven
za della comunita. Anche se sono lontane dal paese, ne fanno 
parte integrante. 

Dal punto di vista contemporaneo, ci troviamo in una zona di 
svago, di sport, di alpinismo, nei pressi di un rifugio alpino ap
pena restaurato. In questo contesto la croce e un ricordo di una
forma di vita ormai sparita. La croce puo ancora essere vista da 
alcuni come riferimento alla propria tradizione religiosa, oppu
re come elemento culturale ehe riprende un'idea pfü o meno 
definita di «religione»; forse per taluni addirittura e un chiaro
riferimento a una particolare forma di istituzione ecclesiastica. 

In chiave contemporanea molti elementi di carattere reli
gioso ehe segnano il paesaggio alpino o urbano danno adito a 
interpretazioni molto diverse tra loro, a seconda delle contin
genze storiche, del sapere disponibile a chi interpreta, oppure 
a dipendenza dell'orientamento sociale, culturale e religioso. 

Nelle citta svizzere, europee e forse di tutto il mondo, i rife
rimenti a elementi religiosi sono molteplici. Gli esempi indicati 
nelle illustrazioni seguenti (figg. 2 e 3) mostrano aspetti diversi 
della citta di Zurigo: una panoramica sulla stazione centrale 
lascia intuire la presenza di chiese in stile caratteristico per 
la citta della Limmat. Uno sguardo in un quartiere mostra la 
presenza di nuovi elementi religiosi appartenenti a tradizioni 
asiatiche. Anche in questo caso, la lettura degli elementi ehe 
segnano lo spazio e la loro interpretazione puo essere diversa a 
seconda di chi li osserva. Gli elementi nuovi possono essere letti 
come minaccia per la stabilita della tradizione religiosa local
mente dominante oppure come vento di apertura nei confronti 
di un mondo mobile e globale. Gli elementi architettonici tra
dizionali possono apparire come simbolo di immobilismo e di 
abbandono del Cristianesimo oppure come identificazione con 
una appartenenza religiosa. Ne possiamo quindi dedurre ehe 
le rappresentazioni spaziali della presenza di religioni intera
giscono in modo complesso con le molteplici dimensioni della 
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comunicazione in un dato ambito sociale. Lo spazio e le sue 
caratteristiche possono quindi essere compresi come mezzi di 
comunicazione ehe riguardano anche la religione. 

Fig.2 

1 

Fig. 3 
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Aspetti della comunicazione religiosa 
nello spazio 

Lo spazio e prima di tutto un 'entita fisica, descrivibile in 
termini geografici, o pfü precisamente, topografici. Questa di
mensione fisica, visibile, tattile dello spazio e fondamentale per 
studiare la presenza di tradizioni religiose in una data societa. 
Osservando per esempio certi edifici, si puo facilmente ricostru
ire l' organizzazione religiosa soggiacente una determinata citta. 
La localizzazione di un luogo di culto al centro o alla periferia, le 
dimensioni di una costruzione a carattere religioso, le sue fattez
ze antiche o moderne, la presenza di riferimenti espliciti oppure 
l' assenza di qualsiasi simbolo sono indizi per l' appartenenza, la 
diffusione, l'accettazione delle rispettive comunita in un certo 
assetto sociale. 

Lo spazio non e solo l' estensione fisica nella quale ci muovia
mo. Per approfondire la relazione tra spazio e religione e neces
sario soffermarsi anche sullo spazio come dimensione dell' agi
re sociale. Illustro questo aspetto con l' esempio della stazione 
centrale di Zurigo. Certamente la stazione e un'estensione fisica 
caratterizzata da una certa struttura architettonica e dalla sua 
collocazione al centro della citta. A livello dell' agire sociale in 
questo spazio si incontrano innumerevoli attori ehe svolgono 
funzioni e ruoli diversi. La stazione e un punto nodale del siste
ma di trasporti svizzero, vi transitano pendolari, turisti, viaggia
tori, studenti; e un luogo di scambi e di attivita commerciali, ma 
anche spazio di svago, di divertimento, di eventi di ogni genere; 
e anche luogo di espressione artistica. Nella stazione lavorano 
molte persone. In questo luogo dinamico, al centro della vita cit
tadina, si ritrova un riferimento esplicito alla religione (figg. 4 e 
5). 11 cartello, ehe di per se graficamente rappresenta una chiesa 
stilizzata, indica la presenza di uno spazio interreligioso, la co
siddetta "Bahnhofkirche", ehe, dal punto di vista architettonico, 
poco si differenzia dai locali adiacenti. Le vetrate e l'indicazione 
sull' entrata permettono all'utente di capire la funzione di questo 
spazio dall' aspetto anonimo: si tratta di un luogo interreligioso 
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di preghiera, concepito per utenti provenienti da tradizioni di
verse. I simboli appesi su una parete si riferiscono all'Islam, al 
Cristianesimo, all'Ebraismo, al Buddismo e all'Induismo. 11 sim
bolo della luce apre la possibilita di riferimenti anche ad altre 
tradizioni. Con questo spazio, le chiese evangeliche riformate e 
cattolico-romana del cantone di Zurigo marcano nello spazio so
ciale della stazione una forma di apertura nei confronti di altre 
persone, anche a chi e estraneo alle loro tradizioni.
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Fig. 4 

Fig. 5 
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Si puo quindi leggere lo spazio partendo dalla sua dimensio
ne fisica, oppure come dimensione dell'agire sociale. Entrambe 
le dimensioni, come abbiamo visto, sono importanti per capire 
l'interazione tra religione e spazio. C'e tuttavia una terza ca
tegoria ehe non e meno importante e ehe si sovrappone alle
altre due: lo spazio come dimensione simbolica. Illustro questo 
aspetto con una processione in_ Malcantone (fig. 6): la statua 
lignea antica della Madonna, una volta all'anno, e portata in
processione attorno alla chiesa. 11 significato dello spazio in 
questo contesto emerge sia dal carattere fisico-spaziale ehe da 
quello dell'interazione sociale. E tuttavia la componente sim
bolica ehe permette di capire perche questo spazio a cavallo 
tra la chiesa e il bosco circostante, durante quel dato giorno in 
cui la comunita si ritrova insieme, sia importante dal punto di 
vista della pratica religiosa. Lo spazio attraversato dalla statua 
di Maria durante la processione e connotato come un luogo
di incontro con il divino. Nella processione avvengono processi 
di rappresentazione tipici del linguaggio religioso. 11 riferimen
to al mondo della trascendenza e ripresentato partendo dalla
figura di Maria su diversi piani: con l' atto performativo della 
processione, con preghiere e parole, con i canti e con la messa 
in scena della statua, e con tutte le attivita collaterali. Anche 
a questo livello la possibilita di interpretare lo spazio simboli
co dipende dall'attitudine dei partecipanti ehe possono essere 
credenti oppure no. Per gli uni la festa e la processione sono 
un atto di fede e un elemento essenziale della pratica religiosa, 
per gli altri un fatto di tradizione e per altri ancora un'attra
zione turistica, una rivisitazione di un mondo secondo loro in 
estinzione. 11 significato simbolico e tuttavia rilevante per tut
ti: e un riferimento (condiviso oppure no) alla presenza divina
nella vita della comunita. Nel mondo contemporaneo, in cui, da 
una parte, sono presenti molte _tradizioni religiose e, dall'altra, 
e possibile vivere senza un orientamento di tipo religioso, la
dimensione simbolica dello spazio e fondamentale anche per
capire la pluralita di vedute e i conflitti tipici del nostro tempo. 
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Fig.6 

Le tre dimensioni spaziali evidenziate finora - lo spazio come 
estensione fisica, lo spazio come dimensione dell' agire sociale 
e lo spazio come dimensione simbolica - non sono elementi di
versi, ma aspetti da distinguere in una lettura analitica. Que
ste tre componenti coesistono e interagiscono tra loro. Se si 
legge lo spazio come una forma di comunicazione ehe tocca 
anche il mondo delle religioni, queste tre categorie, una volta 
definite, permettono di capire la complessita della questione e 
gli elementi in gioco, offrono uno sfondo sul quale e possibile 
approfondire i conflitti legati alla presenza e alla visibilita delle 
religioni nella dimensione pubblica. 
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Produzione e ricezioni delle rappresentazioni 
religiose nello spazio 

La presenza di tradizioni religiose marca lo spazio fisico, de
termina certe azioni, gioca un ruolo fondamentale sul piano 
simbolico. In altre parole: i processi di comunicazione all'inter
no e all' esterno di gruppi e tradizioni religiosi si articolano su 
vari piani, tra cui su quello spaziale. Come si articola questa co
municazione? Quali degli aspetti dello spazio messi in evidenza 
fin qui sono maggiormente rilevanti? Negli esempi presentati e
emersa la dinamica tra produzione e ricezione del processo di 
comunicazione. Questi due momenti non stanno in opposizione 
fra di loro, ma interagiscono in modo complesso. La costruzio
ne di un minareto, per esempio, implica determinate decisioni 
da parte degli iniziatori a livello concreto di pianificazione ur
banistica, a livello sociale, e a livello simbolico. La percezione 
di queste costruzioni in Svizzera, come abbiamo visto durante 
i dibattiti precedenti e successivi all'iniziativa popolare fede
rale contro la costruzione dei minareti accettata nel novembre 
del 2009, e molto diversificata. Semplificando, si puo riassume
re il dibattito opponendo chi vede nella presenza fisica di una 
costruzione proveniente da un ambito religioso relativamente 
nuovo sul territorio la riuscita di un modello integrativo a chi 
invece ne deduce una minaccia per la cultura locale. 

Per capire le dinamiche dello spazio letto come forma di co
municazione delle/sulle religioni e necessario conoscere a fon
do l'aspetto storico legato a una determinata conformazione 
dell'assetto urbanistico. Le forme e le tipologie dell'architettura 
e la collocazione di un dato elemento religioso nell'assetto ur
bano sono elementi fondamentali dell'analisi. Inoltre bisogna 
conoscere gli attori ehe interagiscono con una certa costruzio
ne, ehe fa riferimento a una religione, comunita o \tradizione. 
Come viene letto ad esempio il territorio da gruppl religiosi, 
politici, o di altro genere? Che associazioni e riferimenti domi
nano la produzione e la percezione di un riferimento religioso 
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nello spazio? Le tensioni tra storia e presente, tra individui e 
gruppi, tra aperture e intolleranze sono decisive nel processo 
dinamico di interazione con la presenza della religione nello 
spazio. Anche se costruzioni e monumenti sono di per se «im
mobili», si trasformano costantemente, anche grazie ai diversi 
modi di usarli e interpretarli. I processi legati allo spazio sono 
estremamente dinamici e a volte sorprendenti. Ad esempio, 
dopo il dibattito sui minareti, molti abitanti della Svizzera ve
dono ora i campanili da un' ottica diversa. La discussione gene
rata dal desiderio di rendere visibile con mezzi architettonici la 
presenza di comunita musulmane pone nuove domande anche 
sulla presenza visiva nello spazio pubblico di tutte le altre tra
dizioni religiose, Cristianesimo compreso. 
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