


, 
.J 







ARTHUR JEFFERY 

11 modernismo musulmano 

dell' indiano ''Sir'' Mo\iammad Iqbal 

Estratto dalla Rivista mensile Oriente 11-Ioderno, 

Anno XlV, n. ro, ottobre 1934 

... 

ROMA 

ISTITUTO PER L' ORIENTE 

VIA LUCREZIO CARO, 67 

• 



ISTITUTO PER L'ORlENT-'J 
VIA LUCREZIO CARO, 67 

ROMA (126) TELEFONO 3 5-660 ROMA .6) l!i 
'~================================- --- -_ -=- -"-'==----=- ~--=- --1 

. L' Istituto per l' Oriente, fondato il q mar~o r 92 r, si p:-o~ or 
d1vulgar.e ed a~cr~scere la conoscenza della vita cultu.rale, politica ec 
econom1ca dell Onente, sovra tutto musulmano, pubbhcando la riv'sta 
mensile ~RIE1;ITE MODERNq, st~mpand~ oper~ di. ca~attt ·e p· cipua
mente d1vulgativo ma sempre msp1rate a ngoros1 cnten sciem1fid :sti
tuendo una biblioteca speciale nella sua Sede ed un ufficio per ra lta 
d' info.rmaz~oni e per lo spoglio dell a stam pa periodica in lingue europee 
ed onentah, promovendo conferenze e discussioni, favorendo l' in-ontro 
a Roma fra Orientali ed Italiani, ecc. 

Per disposizione statutaria la direzione scientifica dell' i ·tituto deve 
essere affidata ad im orientalista professore di Istituti d' i truzione suoe
riore o membro d'Accademie governative. 

Sono soci f ondatori coloro che versano all'Istituto, una volta tant ; n.a 
somma di lire I ooo almeno. Sono soci .;ff ettivi quelli che versa no ·m" uota 
annua di lire I 2, ridotta a lire 6 per gli studenti. L' ammissione dei soci ( 
soggetta all' approvazione del Consiglio d' Amministrazionc. Tutti i soci 
hanno diritto a ricevere l' ORIENTE MODERNO aggiungendo lire I 8 alla 
quota sociale annua, se in Italia o nelle Colonie, lire 28 se all'estero; essi 
inultn: potranno avere a prezzo ridotto le altre pubblicazioni deli'Istituto. 

Le cariche sociali per il triennio r 9 3 3-3 5 sono costituite nel modo 
seguente: 

Presi,ien te : S. E. caY. di Gr. Cr. AMEDEO GIANNINI, Senatore. 

Vice Presidente: cav. di Gr. Cr. CARLO Cmnr Rossn.a, Consighere di Stato. 

Consiglieri d' Amministrazione: Gr. Uff. G1:-;o Bun, ~linistro Plenipoten-
ziario. - S. E. RoBERTO PARIBENI, Accademico <l'ltalia. - Comm. Ro
MOLO TRITONJ, Console generale a riposo. - Gr. Uff. TULLIO ZEDDA, 
l spettore generate de! Ministero delle Colonie. 

Direttore scienlifico: S. E. Gr. Uff. CARLO ALFONSO NALL! ·o, prof. nella 
Regia Universita di Roma. 

Segretario: dott. GIUSEPPE TEGANJ. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

La rivista " Oriente Moderno ", di carattere puramente ed impar

zialmente informative. non ha opinioni sue proprie; anche i pa

reri espressi negli articoli originali della Sezione Politico-Storica 

rappresentano soltanto i1 pensiero personale dei r ispettivi a utori . 

mmmmmoomooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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lL MODERNISMO MUSULMANO 

DELL'INDJANO "SJR" MO~AMMAD JQBAL <1
) 

E apr rso da poco, in lingua inglese, un volume d'apologetica modernista musul

mana, col ti olo: The reconslrnction of.religio11s thought in Islam bv Sir Mohammad IQBAL 

(London, Oxford University Press, 1934, in-8°, VII+ 192 pp.), ii quale e una rist~rnpa 

di conferenze tenute in India sotto gli auspici della Madras Muslim Asso(iation c pub

blicate a Lahore nel I 930 (2). L'autore e un Musulm:mo indiano che ebbe educazione 

inglese e che ha giit pubblicato, tan:o in pcrsiano che in inglese, parecd1i saggi semi

~ufici e componirnenti in poesia <il che riveh.no una pad ronanza notevole delle due lingue, 

ma nozioni assai nebulose di filosofia sl orientale che occidentale. 
II difctto dei suoi primi volumi c ii difetto principale della presente opera. L'auture 

ha ii dono meraviglioso d'esprimersi con frasi pittoriche e di dare una forma elegante 

a ci6 che avrebbe potuto divenire un periodo involuto e pesante. Egli sa scegliere il 
vocaholo giusto, ha un senso squisito della forma e dell'armonia della frase; ma, se 

dalla forma si passa al contenuto, la cosa cambia. Ne! Jibro si possono cogliere conti

nuarnente periodi dettati in un inglese elcgante e risonante, ma ii cui contenuto e pra-

1icamente nullo. 

L'autore ba una larga conoscenza della lettetatura filosofica recente, purcbe edita 

in inglese. I nomi di Bergson, Einstein, Wildon Carr, Haldane, Bertrand Russell, White

head, Broad e Eddington ricorrono frequenti nelle me pagine, ed egli fa sfoggio dei 

moderni concetti filosofici di spazio-tcm ro, atomismo, relativita, continuit<1, qualita di 

(1) Traduzione dal manoscritto inglese dd prof. A. Jeffery a cura di Maria Nallii10. 

(2) Six Lecfu,-es 011 the Reco11structio11 of Religious Thought ill lsla111, Lahore, Ka pen, 1930, \'III+ 249 pp. 

(3) 1 be Develop111e11t of ,\1itapb;·sics in Persia: a Co11ti-ibulio11 lo /be Histo1y of Muslim Philosopb;y, 
London, 1908; Asriir-i R/Jadi, Lahore, 191 5, in persiano, di cui e~iste una traduzi.one inglese <lei 

prof. R. A. Nicholson intitolata Tbe Secrets of tbe Sdf, a Pbilosopbical Pon11, London, 1920 [cfr. l'os

servazione in Orieute Modenzo, XII, 1932, 610, nota l]; Pa)'ilm-i Mas/Jriq «!I :'v!essaggio dell' Oriente », 

Lahore, 192 3 (in persiano, specie di risposta al West-ostlicber Dimn di Goethe), seconda edizione piu 

ampia econ nuovi poerni, 1924; Rumuz.-i Bek/Jadi, in persiaoo, cioe «I misteri ddl'essere disinteressato », 

poema, ch' io non ho veduto, sull' Islam quale societil ideale; Gi1Iwed-11ii111a/J « Il Ji bro dell' Eterno >>, 

Lahore, l 9 3I, poema persiano di Ion tan a ispirazione dantesca [ sul quale si veda Orieute },foderno, XII, 
1q32, 610-622]. 
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esperienza, riemergenza, intumone ecc. Tuttavia un esame un po' pii'.1 da nc1110 mostra 
che le sue cognizioni di dottrine filosofiche vanno raramente al di la della superficie. 

Egli ha altresi una qualche notizia di filosofi <lei tempi passati, come Kant, Hegel, Pla

tone e Aristotele, qu,mtunq ue tale notizia sia assai meno accurata che quella deg\i scrit

tori moderni (rJ; ma cio ch'e pit'1 strano e la sua limitata conoscenza dei cosi detti filosofi 

arabi, cioe di uomini come al-Farah!, Averroe, Avicenna e al-GhazzalI, che continua- -

rono in arabo la tradizione orientale dell'aristotelismo. Ci saremmo aspettati che uno 

scrittore musulmano, scrivendo intorno alla ricostruzione del pensiero religioso musul

mano, avesse avuto almeno una com pl eta famili.arita con questi filosofi musulmani; 

invece, per quanto egli ne nomini parecchi ne1 rnrso de! suo lavoro - usando gene

ralmente forme persianizzate <lei loro nomi - e impossibile scoprire dove egli abbia 

preso le sue idee intorno alle loro dottrine e, .:omunque, e Jd tutto certo che egli non 
conosce nulla <lei bellissimi studii fatti negli ultimi anni per dilucidarle. 

Le principali tesi dell'autore sono: 

r) Maometto sarebbe stato un profondo filosofo. Il Profeta dell' Arabia, quale 

ci appare nel Corano e nella primitiva biografia, e un uo.no d'azione, semplice e franco, 

la cui predicazione era d' indole pratica ed etica, e dip .n.'lente dalla situazione de! mo

menta. Egli fu un uo:no di esperienza rel giosa c di pr0fonde convinzioni religiose 

che, con grandissirno ardore, impose questi ·011\·inc· ~ ·1ti sui suoi conternporanei; ma 

nulla a\'rebbe potuto essere piu lontano da. suo pe 1s1c,ro che speculazioni metafisiche 

sul suo mcssaggio. Eppure l'autore vorrebbe farci credere che: <<la ricerca di fonda

menti razionali nell' Islamismo puo considerarsi cominciata col Profeta stesso. La sua 

costan'e preghiera era: "Dio mi conceda la conoscenza aell'ultirna natura delle cose" n. 

2) I1 Corano sarebbe un libro profondamente filosofico. Nessun lettore ordinario 

a \'febbe mai indovinato questo, poiche, di tutte le Sci it tu re Sacre sopravvissute fino a 

noi, il Corano e la rneno filosofica. Esso contiene esempi di saggezza comune e gno

mica e riflessioni religiose derivanti da fonti giudee e crist;ane; ma nella sua parte 

principale e una predicazione semplice, pratica, (be in ogni pagina ha l' impronta di 

genuinita, quale espressione del pensiero di Maornetto. Le sue riflessioni, i suoi soli

loqui, i suoi comandi e le sue esortazioni, i suoi ;• v,-ertimenti e recriminazioni, le sue 

polemichc e tribolazioni, i suoi dubbi e le sue esult:mze, la legislazione per la sua co

munit~i e perfino le sue angustie familiari sono tutti fedelmente e vivamente rappre

sentati in esso. Per il lettore ordinario ii Coollo .... •ii t ocurnento umano di grande 

interesse, in qu:rnto che fornisce di prima mano la &;; t:1noni··riza di un'esperienza reli

giosa che ebbe l' importante risultato di dare alla luce Lia nuova religione. Per il Mu

sulmano ortodosso, pero, esso non e il libro di Maometto, ma il libro di Allab, e come 

tale MoQ.arnmad Iqbal lo prende guale tm documento fondamentale di filosofia. II suo 

(1) Alcunc delle sue affermazioni riguardo a filosofi delle eta 1 :issate rivelano una sorprendente 

ignoranza; per es., quanJo a p. 99 l'autore, riferendosi alla dottrina di Cartesio intorno ai rapporti tra 

anima e corpo, dice: « E io credo che la sua posizione de! problema e la sua soluzione finale furono 

largamente inAuenzate dall'eredita manichea dclla primitiva Cristianita ». Certamente ii prirnitivo Isla

mismo sembra aver ereditato alcune dottrine manichee; ma siccorne Mani rnorl nell'ultimo quarto de! 

m sec. d. C. e ii suo insegnamento non si propago nell' Impero romano fino al 1v secolo, e un po' sor

prendente leggere di una supposta eredita dal suo sistema nel primitiYo cristi1nesi1110. 
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"'etodo e di discutere una fase del moderno pensiero filosofico e poi di cercare alcuni 

versetti o un versetto o una singola frase del Corano, che possa essere interpretata 

cotre ._onforme con questo pensiero. Quello cbe egli non ha sentito, pero, e che la 

stessa cosa avrebbe potuto esse re fatta con qualsiasi raccolta di scritti. Si potrebbe pa

ragona'"e ognuno dei suoi passi con le Scritture ebree, buddhiste o zoroastriane, come 

si potreb ' naragonarli con Platone od Aristotele o persino con Goethe, Shakespeare 

o Dante 
, ) Se non tutte, la maggior parte delle idee che dominano la nostra moderna 

filosof l occidentale sarebbero state anticipate da pensatori musulmani. In alcuni casi 

eg'. t,·ova il germe dell' idea i1el Corano, in altri lo trova nell'ulteriore sviluppo del

i' Is\amismo. cc 11 piu notevole fenomeno della storia rnoderna - egli dice - e la rapi

dit<\ con cui i1 1rondo dell' Islam si sta muovendo spiritualrnente verso !'Occidente. 

Non c'c nulla di erroneo in questo movimento, giaccbe la cultura europea, nella sua 

partc it tellettt.' le, c soltanto uno sviluppo ulteriore di a Jeune delle piu irnportanti fasi 

della cul·· , ,1 dell' Islam. La nostra uni ca paura e che l'abbagliante esteriore de Ila cul

tura europ ,t possa arrestare ii nostro movimento e impedirci di raggiungere il vero 

senso intimo (inwardness) di questa cultura )) (p. 7). • 

4) Dopo il Medioevo l' Islamismo sarebbe caduto in un sopore intellettuale. 

Dunnte questo periodo il pensiero dell'Occidente ha fatto enormi progressi in ogni 

campo di sforzi intellettuali, cos1 che oggi il nostro mondo intellettuale e un mondo 

molto diverso d:1 quello in cui le scuole musulmane formularono i loro sistemi. Ora 

che I' Islamismo si sta di nuovo s\·egliando, la sua prima necessita e una ricostruzione 

del suo pensiero religioso, cosl. chc la sua fede possa cssere esposta in termini de! 

mon<lo odierno del pensiero. 

Lo scopo di questo libro e Ji mostrare la strada per questa ricostruzione. cc In 
questi discorsi - dice l'autore - io mi propongo di intraprendere una discussione filo

sofica su alcune Jelle idee fondarnentali dell' Islam is mo, nella spera~za che cio possa 

,dm' J essere di aiuto per una adeguata comprensione de! significato dell' Islamismo 

come messaggio all'umanid l>. 

Gli argomenti di queste letture sono: r) Conoscenza ed esperienza religiosa; 

2) La prova filosofica delle rivelazioni dell'esperienza religiosa; 3) La concezione di 

Dio e il significato della preghiera; 4) L' Ego um a no: sua liberta e immortalita; 5) Lo 

piri+o llella cultura nrnsulmana; 6) Il principio di movimento nella struttura dell' Islam. 

A Uv nella nuova edizione e aggiunto un s.1ggio sulla questione : La religione e pos

sibile ? 
Quello che maggiormente ci interessa nel libro e la maniera con cui I' autore si 

accinge alla 1icostruzione. Di primaria irnportanza a questo riguardo e, naturalrnente, 

il suo modo di trattare il Carano. Abbiamo gia avuto occasione di notare la maniera 

1'1 cu1 versetti coranici sono addotti per mostrare che moderni problemi filosofici gia 

son ')Spettati in esso. Un esempio puo bastare (p. 43-44): << Noi abbiamo vista 

che ~~ prof. Whitehead descrive l'universo, non come qualcosa di statico, ma come 

una struttura di eventi che possiedono il carattere di un continuo flusso creativo. Questa 

qt.1lit\ di passaggio della Natura in tempo e forse I' aspetto pit'.1 significatirn di una 

esperienza che il Carano esprime con enfasi particolare e che, come spero di poter 
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dimostrare piu avanti, off re Ja guida (clue) migliore all' ultima natur.1 de, 1. e11ta. Ho 

gia attirato la vostra attenzione su alcuni versetti che indicano cio. Data 1.1 gr rnde 

importanza dell' argomento, voglio aggiungerne qui alcuni altri : " Certamente negli 

avvicendamenti della notte e de! giorno e di tutto quello cbe Dia ha creato nel cielo 

e nella terra, ci sono segni per coloro che lo temono " (Cara 1 r •), , s. 6). " Ed c 
Lui che ha ordinato alla notte e al giorno di succedersi l' uno all' altro per coloro cbe 

desiderano di pensare a Dio e desiderano di essere grati" (Carano 2 5, , s. 6 3 ). " E 
per opera sua che la notte ritorna nel giorno e cbe il giorno ritorna nella notte" 

(Carano 39, vs. 7). C' e un altro gruppo di versetti che, indicando la relativitit del 

nostro calcolo del tempo, suggerisce la possibil it:\ di liYelli ignoti di coscienza; ma 

io mi voglio accontentare di una discussione de! familiare, per quanta profondamente 

significativo, aspetto di esperienza a cui si allude nei ,·ersetti citati sopra ». 

Un altro, ed ancora pii'.1 importante, aspetto di questo modo di trattare ii Carano, 

e quello che riguarda i racconti coranici. E noto.che Maometto, 1 Ila sua predicazione 

pubblica, fece uso di parecchie anticbe leggende, alcune delle quali sono conservate nel 

Carano. Alcune di esse provengono da vecchi cicli di leggende dei1' .\rabia settentrio

nale, altre da fonti ebree e cristiane, dal Talmud e dai Midr •. sh giudaij o dagli Apo

crifi cristiani e da leggende ecclesiastiche. Tali r:1cconti sono evidentemente pervenuti 

a Maometto attraYerso fonti orali e sono riprodotte come meglio e~li potcva ricor

darle, con omissioni, interruzioni e inconseguenze, con alterazioni e .1-g<J;it~nte, quali noi 

inevitabilmente incontriamo in simili trasmissioni orali. Questo fatto e ridotto dall'au

tore ad una teoria: « Il Carano non ha simpatia per uniwrsali :istratti. Esso fissa 
sempre lo sguardo sul concreto, cbe soltanto di recente la teoria della RelatiYita ha 

insegnato a vedere alla filosofia moderna >>. Percio questi racconti sarebbero un concre

tamento di verita spirituali e sarebbero deliberatamente manipolati in modo da scrvire 

gli scopi de! di vino. «In questa leggend.1 il Corano conserva in parte gli antichi sim

boli; ma la leggenda e materialrnente trasformata allo scopo di dare ad essa un signi

ficato interamente nuovo. Il rnetodo coranico di cornpleta o parziale trasformazione 

di leggende per animarle con nuo,·e idee e adattarle cosi al progrediente spirito de! 

tempo e un punto importante, sfoggito quasi sempre agli studiosi dell' Islam, sia mu

sulmani, sia non musulmani. Lo scopo del Carano nel narr.1re queste leggende e ra

ramente storico; esso rnira quasi sempre a dare ad esse un sen<;o :norale o filosofico 

universale. Egli raggiunge questo scopo ornettendo i nomi di p;:,.sone e localita, i quali 

tendono a limitare ii significato di una leggenda col dare ·d es 1 i colore di uno 

specifico evento storico, e anche cancellando partiwlari cl•c semb.',lIJo appartenere ad 

un differente ordine di sentirnenti » (p. 77-78). 
Questo principio e applicato quindi alla leggenda della caduta di Adamo, doYe le 

notevoli differenze della narrazione coranica da quella biblica sono interrretate dal-

1' autore come dirnostranti il pi1'1 alto scopo della narraziune cora11ica.: I) 11 Corano 

omette insieme i motivi tanto del serpente quanto della costola, il primo a causa delle 

sue ispirazioni falliche, e il secondo per mostrare che lo scopo della narrazione cora

nica non e di dare un resoconto storico delle origini della prima coppia, cosa che e 
indicata anche dall' omissione dei nomi propri di Adamo ed Eva nella storia coranica -

Adamo essendo nel Carano un concetto, non un nome proprio. - 2) 11 Carano da la 
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1arraz· ne in due distinti episodi, uno che si riferisce all' « albero i> nella \'II sara/1 

' 
' 0 J tro cl:: s· nferisce :ill'« albero dell'eternita i> nella XX slirah. - 3) Invece di con-

tf'11 ere twa mdedizio e al terreno, come nel Vecchio Testamento, il Carano in realt:i 

· ned11..e la terra cor;v' luogo d' abitazione dell' uorno e fonte <lei suoi profitti. Percio 

l' 'lutor , conclude: « Cosi vediamo che la leggenda coranica della caduta non ha nulla 

che · ·e con la prima apparizione dell' uorno in questo pianeta. 11 suo scopo e piut

tosto ci indicare il sollevarsi dell' uorno da un primitivo stato di appetiti istintiYi al 

1scie1 e pc ,sesso di un libero io, capace di dubbio e di disubbidienza. La caduta non 

:gnifica un.1 depravaz1one morale: essa e ii passaggio dell' uomo dalla semplice coscienza 

1 r ·imL> auizzo della coscienza di se stesso, una specie di risveglio dal sogno di natura 
• t> 

con un battito di causaLlta personale nel proprio essere i> (I) (p. 80 ). Soluzione che 

suona s;nnarne· tc· familiare ad orecchie cristiane. 

D,"'o stesso genere c la sua interpretazione di vocaboli usati nel Corano. Ce n' e 

un estmpio prr;•rio in questa trattazione della storia della caduta di Ada mo, nella pa

rola [[i'1 zah ( « giardino ii), uno dei numerosi vocaboli presi a prestito dall' aramaico. 

el caso della caduta giannab non puo significare l' eterna dimora dei giusti, perche 

questa ~. sempre descritta come un luogo libero dal peccato, mentre giannah in questo 

racconto e proprio la localita de\ primo peccato dell' uomo. Perci6 ci deYe essere una 

specialc sp1egazione: « Il Carano stesso spiega ii significato in cui la parola e usata 

11ella sua propria narrazione. Nel Secondo episodic della leggenda il giardino e descritto 

come un posto " do;-e non c' e ne fame, ne sete, ne caldo, ne nudita ". Perci6 io 

Lclino a pensare cbe la giannah nella narrazione coranica sia la concezione di un pri
mitivo stato nel quale l' uomo c prnticamente senza relazione col suo ambiente e per 

conseguenza non sente gli stimoli di bisogni umani, la nascita dei quali soltanto forma 

il prin i io della cultura umana » (p. 80 ). 
Un al tro esempio e ii modo in cui egli tratta il Yocabolo (2) da lui tradotto con 

« cuore i> (heart), come nella storia della creazione: « allora lo plasmo e soffio in Jui 

il Suo spirito e diede a voi udito, vista e cuore » (Carano, XXXII, Ys. 8), dove ad un 

\ ocabolo, che ad un lettore ordinario sem brerebbe essere un'espressione innocente per 

'< comprensione » (nnderstanding), e dato un sottile signiticato psicologico: « Il "cuore" 

e una specie di intuizione interna o conoscenza intima, che secondo le belle parole di 

Rumi (3), si nutre <lei raggi del Sole e ci porta in contatto con aspetti della Realta, 

diversi da quelli che sono aperti alla percezione de! senso. Secondo ii Corano, e qualcosa 

che "vede ", e le notizie ch'esso dd, se interpretate giustamente, non sono mai false. 

Tuttavia non dobbiamo riguardarla come una misteriosa facolta speciale; essa e piut

tosto un modo di entrar in rapporto calla Realta, nel quale la sensazione, nel senso 

fisiologico ' Ila parola, non ha alcuna parte ii (p. I 5). 

Questo i conduce ad un altro princi pio di ricostruzione, quello cioe di far scom

parire le crudezze e le espressioni indecorose nel sistema. Questa procedimento ci e 

(1 ) .4. ki1:d of waking fro111 !be dream of nature with a 1/Jrob of perso11al causality in one's own bei11g. 
(2) [In arabo fn'iid o qalb. - Trad.]. 

(;) [Gelal ed-Din Ruml, ii grande poeta mistico persiano, nato nel 6o4 eg. (1207 Cr.), morto nel 

672 (1273 Cr.). - Trad.]. 
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abbastanza familiare negli scnttt dei propagandisti Al)madivyah (1), specialmentc ll<. 
loro commento de! Corano e nella recente traduzione inglese de! Carano di Marm 1_ 

duke Picktball ( 2 ). Il problema e cbiaro. II Cora no fu scritto per uornini dell ' Ara hi a 

del settimo secolo. Il suo me~saggio fu considerato alla stregua dei lorn problemi, dei 

loro modelli etici, della loro vita sociale e de]la loro mentalit;\. Letto alla lucc del nostro 

mondo intellettuale tanto ditferente, della nostra etica assai progredita, e del nostro 

ambiente stranamente <liverso, molto sembra in esso assai cru<lo e indecoroso. Cosi 

ii lettore ordinario paragom, per esempio, piuttosto sfavorernlmente il Carano con 

l' A \'esta dello Zoroastrianismo o con i libri del Canone Buddhista, che furono salvati 

dalla crudezza e tri\·ialita per il fatto che si occupavano di verita eterne. O ra e ch;:iro 

che nel ricostruire il pensiero religioso nell' Islamismo occorre trovare alcuni mete !i 
di interpretazione per rimediare a questa situazione. Ci limitiamo ad un esempio 

del modo in cui Mol}ammad Iqbal tratta questa difficolt<i, e scegliamo la sua di;cu -

sione sul Paradiso e 1' Inferno, indicati quali una delle piu gra vi crudezze nel Cora110. 

« ParadisQ e Inferno - egli dice - so110 stati, non localid. Le loro descri<ioni nel 

Corano sono rappresentazioni visuali di un fatto interno, cioe d'un carattere. Nelle parole 

de! Corano 1' Inferno e " il fuoco acceso di Dio che monta sui cuor i " il peno:.o accor

gersi del proprio fallimento come uorno. Il Paradiso e la gioia del trionro sop· i le 

forze della disgregazione. Non esiste affatto dannazione eterna nell'Islamismo. La p:- ro la 

"eternita " usata in certi versetti a proposito dell' Inferno e spiegata dal Carano stesso 

come indicante soltanto un periodo di tempo (Carano, LXXVIII, vs. 23). Il tempu 

non pu6 essere del tutto irrilevante per lo sviluppo della personalita. Il carattere tende 

a divenire perrnanente, la sua riforma deve richiedere tempo. L'Inferno percio, come 

e concepito dal Corano .• non e un abisso di tortura perpetua inflitta da un Dio vendi

cativo; e un'esperienza correttiva, che pu6 rendere ancora un:i volta sensibile al so ffio 

vivificante della Grazia Divina un ego indurito. Neppure ii Paradiso e una fe sta. La 

vita e una e continu:i. L'uomo cammina sempre in avanti per ricevere sempre fres ..:he 

illuminazioni da una Infinita Realta, che ogni momenta appare in una nuova gloria » 

(p. II6-1r7). 
Un altro dei suoi principii di ricostruzione e di trovare una norma caratteristi'"' 

per la cultura islamica. Che cosa e che puo essere scelto come caratteristica dell'Isl:lm 

per distinguerlo chiaramente da tutte le altre culture? Egli affronta questo problema 

nella sua lettura sullo «Spirito della cultura musulmana )>, sebbene la linea adottata 

per risol verlo sia la stessa a cui tutto il Ii bro e informato. In primo luogo egli espone 

a modo suo la dottrina ortodossa musulmana che Maometto fu ii sigillo dei Profcti : 

« Il Profeta dell' Islam sembra stare tra il vecchio mondo e il moderno. Per quanto 

concerne la fonte della sua rivelazione, egli appartiene al vecchio mondo; per quanto 

riguarda lo spirito della sua rivelazione, egli appartiene al mondo moderno. In lui la 

vita scopre altre fonti di conoscenza, adatta alla sua nuova direzione. La nascita del

l' Islamismo, come io spero di poter ora provare con vostra soddisfazione, e la nascita 

(1) [Sugli Al,imadiyyah, setta musulmana dell' India, si veda MuHA~1MAD Au, Doltrine e attivila dei 

Musulmani A~inadi)')'ah di Lahore, in Orienle Moderno, VI, 1926, 108-123. - Trad.]. 
(2) [Su questa traduziune si veda A. JEFFERY, Su due recenli lraduzioni 11111sulnuwe inglesi del Cora110, 

in Orieute ,VJoderno, XII, 1932, ro9-116. - Trad.]. 
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etl'intelletto induttivo. Nell' Ishmi~ 1vn la profezia raggiunge la sua perfezione nello 

·prire la necessitit della sua propr..1 "'boliziooe. Cio implica percepire nettamente che 

Ia vita non pu6 essere guidata in ett ·no con le dande (leading strings): che, per rag

f , ogere piena coscienza di se, l'uc 1 o Je\ e all a fine essere lasciato alle proprie risorse. 

L abolizione del sacerdozio e della rnon1rchia ereditaria nell'Islamismo, il costante appello 

,;i 1 ragione e all'esperienza nel Cor. · o e il suo insistere sulla Natura e sulla Storia 

..:ome fonti della conoscenza umana sonr, r:.itti aspetti diversi della stessa idea di finalita » 

(p. 120). 

Questo conduce l'autore alla sua 1..aratteristica norrna per la cultura islamica. Questa 

cultura e ii frutto della cultura classk 1 greca, mentre lo spirito del Corano - cos! egli 

Yorrebbe farci credere - e essenzia nJente anticlassico, cosicche i primitivi teologi e 

--;osofi musulrnani erano su una folsa via nel lorn seguire i pensatori greci, cbe essi 

impararnno a conoscere attra\•erso ii contatto con lorn in Siria e Mesopotamia. La 

tura greca tendeva al1'astratto e precipuamente si interessava a speculazioni raffinate 

'- chimeriche. Invece la cultura musulmana basata sul Corano si rivolge sempre al con

._,eto e s'interessa ai fatti, ed in questo modo fu l'iniziatrice del metodo induttivo e 

~ ·~ rimentale. 

L'autore non e molto felice ne1h su.1 scelta in questa materia, percbe l' interesse 

" concrete piuttosto che alLtstratto e arabo e non rnusulmano. Esso era caratteristica 

d ·gli antichi poeti arabi, sia pagani, che ebrei. o cristiani, molto prima del sorgere del

l'"' Jamismo, ed inoltre non e p:irticolarmente caratteristico dei Musulmani persiani e 

twchi, salvo in quanto il loro pensiero e influenzato dal Corano. Veramente questa 

con.:retezza di visione men tale e semitica ancora pi u che araba, essendo caratteristica 
rl~<;li Ebrei e di altri Semiti tanto quanto lo e degli Arabi. La stessa attitudine e stata 

1i manifesta in certi tempi e in certi ambienti della Chiesa Cristiana, dove i Cri

mi di cui si tratta erano in gran parte di origine sernitica. Di piu, mentre l'autore 

ua importanza all' idea che i prirni perimentatori de! Medic Evo conoscevano gli scritti 

· dotti musulmani, egli dimentica d1: questi dotti rnusulmani trasmettevano all'Oc-

1Jente quello che essi stessi a\'ev:ino imparato dai Greci e dai Siri in Oriente, e che 

non c'era che poco o nulla di particolarmente islamico nel contributo che essi arreca-

10 in questa maniera. Ancbe ii suo rifernnento agli storiografi rnusulmani, a p. 133, 

L.hl e molto felice, pokhe l' influenza direttiva venne a lorn certamente dalla Persia e 

non era affatto di origine particolarrnente islamica. 

Piu vitale e il tentative, nella lettura YI, di ripensare le basi della giurisprudenza 

musulmana. E beu noto cbe il carattere statico, inflessibile de! sistema islamico e stato 

~ J dei piu grandi ostacoli al progresso in paesi musulmani. In un paese dopo l'altro 

ab0iarno visto la shadah, la Legge sacra dell'Islamisrno basata sul Corano, sfasciarsi e 

tramontare sotto l'urto ddle rnoderne condizioni di vita. In un paese dopo l'altro codici 

-:vili, basati su modeili europei, hanno successivamente preso il pesto della vecchia 

s,;. •dah. Un tale processo sew bra significare praticamente l'abbandono di quello che 

era uno <lei piu caratteristici aspetti della vita e del pensiero musulmani. In una rico

s,ruzione, perci6, si deve trnvare qualcbe maniera di occuparsi di questa situazione. 

me tanti altri scrittori musulmani seauendo le orme del defunto shaykh egiziano 
• ' b 

Mohammad · Abduh il nostro autore vedrebbe la soluzione di tutte queste difficolta nel . ' 
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far nv1vere l'igtihad. « So che gli '1ilama' dell'Islam proclamano la completezza delle 

scuole popolari di Diritto musulmano <•>, ·benche essi non trovino possibile di negan. 

la possibilita teoretica di un igtihad completo. Ho tentato di spiegare le cause che, secondt 

la mia opinione, determinano questa attitudine degli '11lama'; ma giacche le cose sono 

cambiate e ii m?ndo dell'Islamismo e oggi affront,lto e sconvolto (affecte, Ja nuo e 

forze scatenate dagli straordinari sviluppi de! pensiero umano j ..... tutte le sue direzioni, 

non vedo la ragione per cui questa attitudine dovrebbe essere mantenuta pit'1 a lun50. 

I fondatori delle nostre scuole hanno forse mai preteso completezza ( jinalitv) per r 
loro ragionamenti e per le loro interpretazioni? J\lai. La preo:tesa dell'attuale gt:nerazione 

di Musulmani liberali di interpretare di nuovo i principii istituzionali giuridici alla luct' 

della loro propria esperienza e delle cambiate condizioni della vita moderna e, a mil 

modo di vedere, assolutamente giustificata. L' insegnamento del Corano, che la vita " 

un processo di creazione progressiva, rende necessario che ogni generazione, guidata 

ma non intralciata dall'opera <lei suoi predecessori, abbia il permesso di risolvere 1 S'Joi 

propri problemi » (pp. r 5 9-r 60 ). 

Tutto questo e profondamente interessante. II libro di Mol!ammad Igbal non po rta 

contributi alla nostra compremione dell'IsLunismo storico, ma e una chiari ssima espo

sizione della maniera in cui i Musulmani liberali moderni affrontano il problema serio 

che riguarda la loro religione. L'Islamismo e in una curiosa posizione fr :i 'e grandi 

religioni del mondo. Mentre il Buddhismo, lo Zoroastrianismo e il Cristianesimo, per 

esempio, presentarono um nuov,1 filosofia della vita e una nuova interpretazione del

l'esperienz:i religiosa, avenJo cosl. in se stessi sorgenti di vita spirituale, !' Islam 110 

venne con nulla di nuo\'O. Le sue concezioni teologiche e, nel senso piu largo, reli
giose erano quelle del GiuJaismo e del Cristianesimo e quindi gia pienamente cono

sciute. Le sue forze d'espressione erano differenti e alquanto differente era ii suo !in 

guaggio; ma esso non offri v:i nuove sorgenti a cui gli uornini potessero be re, ne nuo v,1 

filosofia di vita. La sua forza era nella persona del suo fondatore e nella appassionat2 

lealta con cui il sistema sociale e la coltura da Jui fondati erano segul.ti. Ci6 getto ; 1 

primitiva comunita musulmana in una forte opposizione contro le comunita che Lt ci 

condavano, e questa opposizione, finche fu viva, fu un potere eccitante. Era, tutta : , 

inevitabile che, quando questa forza scemo, ii sistema si cristallizzasse in un <luro e 

sterile formalismo, quale e stat.t la condizione dell'Islamismo per secoli. Era pure ine

vitabile che nel mondo moderno, quando nuove forze di vita si sparsero fra i popoli 

musulmani e questi sentirono I' incitamento dell' eta nuova, il vecchio sistema si rom· 

pesse e si sfasciasse. 
La grande massa <lei Musulmani e ancora conscia soltanto <li un vago disagio 

causato da questa nuova situazione. In akuni luoghi il disagio e <livenuto penoso ed 

ha dato origine a reazioni piu o meno violenti contra le forze che hanno prodotto il 

disagio. In Egitto, per esempio, la classe colta musulmana e divenuta sensibile, in moJ( 

anormale ad ogni critica fatta all'Islamismo; sensibilita che si e tradotta in violenti 

esplosion; anti-missionarie. Ma per coloro che hanno avuto piu alta istruzione, i qua
1
i 

si prospettano piu chiaramente la situazione e comprendono pienamente l' inevitabilit<\ 

( 1) Claim fi11alit)' for the popular schools of M11ha11m1 ad Law. 
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cl" J'Islamismo tramonti sotto la critica indagatrice del pensiero moderno, si presenta il 

probJerna: Possiamo es sere ancora Musulmani? Il vecchio sisterna deve cedere, perche e in

cc,mpati bile con la vita moderna econ il pensiero moderno. Ma puo esserci una ricostru

zione? 11 Cristianesirno, in maniera assai straordinaria, e stato capace di ritornare alle sue 

fonti originali e attinger_t.le nuovi sorsi di vita spirituale, mentre adatto il suo sistema alle 

mutevoli condizioni di un mondo che cambia. Non puo l'Islai:nisrno fare lo stesso? Non 

ci puo essere una nuova interpretazione del Carano, una nuova costruzione della Sharf ah, 
una nuova affermazione dello spirito dell'Islamismo adeguata a questa nuova eta? 

Akuni osservatori moderni pensano che questo sia impossibile. A differenza del 

Cristianesimo e del Buddhismo, che hanno in se stessi le forze adeguate per una tale 

ritorma e un tale adattar_nento alle nuove condizioni, essi pensano che l'lslamismo debba 

sfasciarsi e tramontare quando il vecchio sistema non possa reggere piu a lungo. Altri 

pensano che J'Islamismo possa ancora avere in serbo, per noi, delle sorprese. Ad ogni 

modo il Musulrnano liberale moderno sta cercando di trova re la via per una possibile rico

struzione del sistema, e il libro di Mol;ammad Iqbal e un con tributo a questo problerna. 

Lasciamlo da parte gli errori e le esagerazioni del libro, e concentrandoci sui suoi 

suggerirnenti costruttivi, quello che piu ci colpisce e il posto centrale del Carano in 

tutto questo problema. Mol:iarnmad 'Abduh aveva vista cio ed anva incominciato un 

nuovo ti po di comrnento del Carano; commento che e stato ora completato ed edito 

dalla tipografia cairina al-Manar e che, in una maniera alquanto illogica, si addentra 

fra tutte le questioni. d' interesse musulmano. Anche Mol;ammad lg bal ha veduto la 

stessa cosa, per quanta possa non esserne pienarnente conscio. Tutta la ricostruzione 
che egli suggerisce dipende dalla possibilita di una nuova interpret;izione. E molto dubbio, 

p ero, se una nuova interpretazione fatta secondo i suoi suggerirnenfi potrebbe essere 

mai capace di sostenersi. Il suo rnetodo e di afferrare alcune idee mediante una con

siderazione dei problemi discussi dai moderni scrittori, e poi di cercare nel Corano 

qualche cosa che possa in certo modo essere interpretata in accordo con quelle idee. 

Conosciamo abbastanza bene questo metodo nella storia dell'esegesi cristiana da Origene 

di Alessandria fino ai nostri giorni. Non e questo, tuttavia, un meto<lo che possa reg

gere alla prova della critica. Tutta la nostra ten<lenza mo<lerna e di insistere sul prin

cipio che i documenti devono essere studiati alla luce del loro arnbiente originale e 

che tutti i nostri sforzi devono essere diretti a cornprendere quello che le parole espri

mevano per coloro cbe le udirono originalmente. Studiate con un simile metodo, quelle 

parole che recano all'urnanita un rnessaggio indipendente dal tempo riveleranno facil

mente ii loro carattere eterno, mentre quelle che sono locali e ternporali rimarranno tali. 

Cos\ studiato, il rnessaggio coranico - bisogna confessarlo - somiglia :lssai poco 

a quello cbe Mol:iammad Iqbal ne deduce. Ci accorgiarno che qui e ii nodo della que

stiJ;ine. Nell' Islamismo la grande battaglia avverra intorno al Carano. I grandi com

L enti musulmani che servono come mod.ello hanno affogato ii messaggio originale 

nella loro massa di glosse grammaticali, retoriche e giuridiche. Una sana esegesi deve 

ora cercare di riportarci al messaggio originale e lasciarci vedere cbe cosa Yi sia in 

esso che possa fornire una base per la ricostruzione del pensiero religioso nell'Islamismo. 
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