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LA PRESENZA DELLA CHIESA NEI MEDIA NELLA SOCIETÀ PLURALISTICA
Józef #yci#ski

Come annunciare nei  media i l  Vangelo di  Cr isto tenendo conto del la real tà di  una
società plural ist ica? I l  p lural ismo cul turale e pol i t ico porta con sé molte sf ide,  che non
comparivano in un passato relat ivamente v ic ino.  Specialmente nei  paesi  postcomunist i
l ' intraprendere,  da parte del la Chiesa, la missione evangel izzatr ice at t raverso i  media
si  lega al la necessi tà di  v incere molt i  stereot ip i ,  nei  qual i  delusioni  psicologiche o
simpat ie pol i t iche possono inf lu i re e deformare i l  messaggio evangel ico.  Non è mai leci to
tol lerare una si tuazione in cui  s impat ie pol i t iche local i  o un faci le lamentarsi  del  mondo
contemporaneo diventano, per i  media cat to l ic i ,  p iù important i  del la fedel tà al  Vangelo di
Gesù Cristo.

I l  Cristianesimo della delusione e del pessimismo

L'opposiz ione nei  confront i  dei  fenomeni cul tural i  negat iv i  t rova spesso espressione in
un'atmosfera di  un'avversione mediat ica verso ogni  cambiamento.  Non raramente essa
si  appaia ad un nostalgico r ichiamo al la s i tuazione precedente i l  Vat icano I I .  Come
conseguenza appare nel la pubbl ic ist ica cat to l ica i l  complesso del la “ torre assediata” o
vi  s i  introduce una pseudoteologia del lo scalpore,  in cui  i l  ruolo pr incipale è giocato
da complot t i  internazional i  o dal la caccia a nemici  immaginar i .  Nemica si  può r ivelare
la global izzazione o la teor ia darwiniana del l 'evoluzione, un qualunque aspetto del
l iberal ismo, una congiura del  Rotary Club o le nuove tendenze art ist iche, ta lvol ta perf ino
la preghiera ecumenica. Per i  seguaci  d i  questo at teggiamento non è essenziale che
nel l ' insegnamento del  papa si  t rovino l 'af fermazione del l 'evoluzionismo e sott i l i  d ist inzioni
r iguardant i  le var ie forme di  l iberal ismo o del la global izzazione. Giudicando in modo
inequivocabi lmente negat ivo i l  mondo contemporaneo, concentrano la propr ia at tenzione
su quegl i  aspett i  dei  cambiament i  che, secondo loro,  legi t t imano sol tanto valutazioni
negat ive.

La conseguenza cul turale di  un s imi le modo di  agire è l 'approfondimento del  baratro
esistente t ra la Chiesa e la cul tura contemporanea. Al  posto del la regola evangel ica
“non condannare, ma guidare al la salvezza” (cfr .  Gv 3, 17) compaiono lunghi  cataloghi
di  dannat i .  Ad essi  s i  accompagnano pubbl ic ist iche geremiadi  in cui  non v 'è t raccia di
alcun r i fer imento al  Vangelo,  ma vi  domina un' ideologica negazione del la contemporanei tà,
susci tante un senso di  d isperazione e di  impotenza. Simi l i  inf lussi  creano un' immagine
deformata del la Chiesa sia nel l 'ambito degl i  uomini  d i  cul tura,  s ia negl i  ambient i
g iovani l i .  Invece del la speranza cr ist iana e del la ver i tà l iberatr ice vengono propost i
un piat to moral izzare e prognosi  cassandr iche. Alcuni  in iz iator i  d i  questo st i le sono
soggett ivamente mossi  da buone intenzioni :  quando, per es. ,  cercano di  d imostrare che
lo svi luppo del la scienza non indebol isce la posiz ione del la fede. Tuttavia la cr i t ica
del la teor ia del l 'evoluzione o del le ipotesi  f is iche del la creazione da loro proposta
unisce in sé ant intel let tual ismo e fondamental ismo bibl ico,  cosa che è scandalosamente
in contrasto con gl i  insegnament i  espressi  u l t imamente nei  document i  del la Santa
Sede. In questa prospett iva le nuove forme di  inf luenza at t raverso i  media portano ad
un'ant ievangel izzazione. In conseguenza di  un s imi le modo di  agire i  danni  maggior i
vengono subi t i  dal la Chiesa. I l  suo messaggio di  salvezza è infat t i  deformato e r idot to
al  l ivel lo di  paure dettate dal  buonsenso, in cui  non si  vede l 'agire del la grazia div ina,
dal  momento che tut ta l 'at tenzione è assorbi ta dal la lot ta,  che of fusca completamente
l 'or izzonte del la speranza e del l 'amore.

La dominazione della polit ica sul Vangelo
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I l  fat to che i  s ingol i  membri  del le redazioni  cat to l iche abbiano le propr ie s impat ie pol i t iche
e che non raramente r icerchino i  propr i  col laborator i  e sponsor t ra le persone che
condiv idono le medesime idee è un fenomeno naturale.  Bisogna tut tavia contrastare
i l  per icolo di  ident i f icare la Chiesa con i l  programma di  s ingol i  part i t i  pol i t ic i .  Nel
1989, quando la Chiesa ebbe l 'accesso ai  media non censurat i ,  in Polonia vennero
formulate dal  basso due possibi l i tà di  legare la missione del la Chiesa agl i  ambient i
pol i t ic i .  I  c i rcol i  conservator i  d i  t radiz ione nazional ista proposero che la Chiesa legasse
la sua missione al l 'at t iv i tà del l 'Unione Crist iano-Nazionale (ZChN).  Negl i  ambient i  degl i
intel let tual i  cat to l ic i  era invece dominante l 'opinione che la Chiesa si  dovesse ident i f icare
con i l  programma del l 'Unione Democrat ica (UD),  t rasformatasi  poi  nel l 'Unione del la
Libertà (UW). Se tal i  progett i  fossero stat i  real izzat i  avrebbero portato a drammatiche
conseguenze. Dopo quindic i  anni  l 'Unione Crist iano#Nazionale è prat icamente scomparsa
dal la scena pol i t ica,  mentre l 'Unione del la Libertà è at tualmente favor i ta dal  4-5% del la
popolazione e non ha alcun rappresentante in par lamento.  E’  sorprendente d 'a l t ra parte
che la proposta,  in sé assurda, di  legare la missione del la Chiesa ad un part i to,  s ia sorta
indipendentemente in due ambient i  molto distant i  t ra loro dal  punto di  v ista del le ispirazioni
intel let tual i  o del  modo di  comprendere le pr ior i tà pastoral i .

La tentazione di  unire la missione del la Chiesa al  programma di  un part i to è
part icolarmente for te in quei  media cat to l ic i  nei  qual i  è r ichiesto un commento giornal iero
al le v icende pol i t iche (quot id iani ,  stazioni  radio che trasmettono 24 ore su 24).  Per
questo,  condiz ione essenziale per non danneggiare l 'annuncio del  Vangelo di  Cr isto è
i l  r i f iuto categor ico di  legare ta l i  media con l 'at t iv i tà di  un part i to.  Nei  media cat to l ic i
in part icolare non bisogna elevare al  ruolo di  espert i  pol i t ic i  persone frustrate,  che in
passato hanno dovuto r inunciare al l 'at t iv i tà pol i t ica a causa del la mancanza del  favore
sociale.  Non si  dovrebbe al lo stesso modo af f idare ta le funzione ad ex at t iv ist i  d i  part i to,
che r icopr ivano incar ichi  ideologic i  nel  passato s istema total i tar io.  Purtroppo, a dispetto
del l 'et ica e del  buon senso, ta l i  s i tuazioni  accadono; d 'a l t ra parte ai  dest inatar i  dei  media
cattol ic i  s i  propone talvol ta del  fo lc lore pol i t ico,  che of fende i l  senso del la più elementare
responsabi l i tà.

Per poter presentare la r icchezza del le corrent i  nel la Chiesa, bisognerebbe mostrare in
posi t ivo,  nei  media cat to l ic i ,  la posiz ione dei  var i  part i t i  che sono uni t i  nel  r ispetto di
valor i  qual i :  la v i ta umana, la digni tà del l 'uomo, la sensibi l i tà morale,  i l  d ia logo sociale
espresso nel la forma par lamentare.  L 'agire ant ievangel ico s i  manifesta invece quando,
nel la versione ideologica di  un cr ist ianesimo deformato,  c i  s i  sforza in prat ica di  t rat tare
qualcuno dei  leader pol i t ic i  ex aequo con Cristo.  Una tale forma di  a l leanza tra al tare e
trono porta naturalmente al la secolar izzazione, r isul tato del  funzionamento degl i  stessi
meccanismi,  che a suo tempo avevano accompagnato la Rivoluzione Francese.

Annunciare i l  Vangelo delle beatitudini

Un importante compito per i  media cat to l ic i  nel l 'at tuale s i tuazione cul turale è raf forzare
la speranza con i l  mostrare,  t ramite esempi posi t iv i ,  la v i ta del l 'essere umano aperto
ai  d iv in i  valor i  soprannatural i .  Non per caso tut t i  i  s inodi  dei  vescovi  del  cont inente,
al la chiusura del  secondo mi l lennio,  hanno preso come tema pr incipale dei  lavor i  i l
raf forzare la speranza at t raverso l ' incontro con Cristo v ivente nel la Chiesa. La civ i l tà,
at taccata dal la brut tura e dal la disperazione, cerca quei  valor i  che Cristo indicò nel
Discorso del la Montagna. Si  possono indicare le manifestazioni  empir iche, confermate
anche dai  sociologi ,  d i  questa nostalgia.  Ad esempio,  nel la s i tuazione polacca, un fat to
cul turale degno di  nota è che i  volumi di  poesie di  don Jan Twardowski  s iano stat i
vendut i  complessivamente in numero super iore ai  due mi l ioni  d i  esemplar i .  E’  una t i ratura
eccezionale per un poeta tut tora v ivente e operante.  La forza del l ' inf lusso del la poesia di
don Twardowski  è i l  suo sott i le ot t imismo, la sempl ic i tà,  la sua fede evangel ica in Dio e
nel l 'uomo, e non una morale ispirata da un’ ideologia pol i t ica.

Un al t ro t ip ico esempio di  inf lusso mediale è cost i tu i to dal le esibiz ioni  del  complesso
musicale formato da bambini  “L 'Arca di  Noè”.  Nel  g i ro di  a lcuni  mesi  sono stat i  d i f fusi
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più di  mezzo mi l ione di  CD con le canzoni  del  complesso. I  test i  del le canzoni  par lano
del la necessi tà del la sant i tà nel la nostra v i ta,  del la f iducia in Dio nel le bufere del la v i ta,
del la l iberazione dal le paure grazie al  senso di  essere comunità.  Restando sempre nel la
si tuazione polacca, possiamo trovare uno st i le completamente diverso di  espressione
musicale nel la musica di  Miko#aj  Górecki .  I l  suo st i le ispirato a mot iv i  re l ig iosi  s i  r ivolge ai
conosci tor i  del la musica,  mentre l 'entusiasmo infant i le de “L 'arca di  Noè” arr iva al  cuore
del le masse. Entrambi gl i  st i l i  s i  completano a v icenda mostrando i l  bel lo del  Vangelo
del le beat i tudini  in accordo con le parole di  Gesù “nel la casa del  Padre mio c i  sono molt i
post i ”  (Gv 14,  2) .

Appoggiare la testimonianza della bellezza

Mostrare nei  media la forza del  bene e del  bel lo è molto più di f f ic i le che vivere di
sensazional ismo di f fondendo aggressione e brut tura.  Krzystof  Zanussi  r icorda come
ult imamente,  durante la preparazione in Germania di  un f i lm sul la sant i tà nei  campi di
concentramento,  s i  cercava di  fargl i  cambiare lo scenar io,  facendo mangiare di  nascosto
al  personaggio posi t ivo del  f i lm porzioni  aggiunt ive di  pane. Quando protestò di  f ronte a
quest i  cambiament i  pr iv i  d i  qualunque fondamento oggett ivo,  s i  sentì  r ispondere che un
f i lm su un eroe inequivocabi lmente posi t ivo sarebbe stato noioso e i r reale.  In nome del la
real tà bisogna trovare di fet t i  e debolezze. Al la f ine Zanussi  r inunciò a real izzare un f i lm
ispirato al la corret tezza pol i t ica.  E’  degno di  nota tut tavia i l  fat to che la ver i tà sul la nobi l tà
e bontà umana sia r i tenuta noiosa, così  da dover in def in i t iva at t r ibuire agl i  eroi  d i fet t i
immaginar i  in nome di  una pretesa ver i tà sul l 'uomo.

In ta le s i tuazione è necessar io i l  coraggio degl i  ar t is t i  in grado di  test imoniare i l  buono e
i l  bel lo nel le propr ie opere e di  evi tare i l  k i tsch da una parte e una piat ta morale dal l 'a l t ra.
Bisognerebbe inol t re incoraggiare quegl i  ambient i  che sono capaci  d i  contrapporsi  a l la
moda corrente e indir izzare la r i f lessione dei  dest inatar i  verso valor i  super ior i ,  evangel ic i .
Un'espressione di  questo appoggio è l 'uso, invalso nel la Chiesa polacca da qualche anno,
di  assegnare dei  premi ai  g iornal ist i  e agl i  uomini  d i  cul tura.  I l  premio “#lad”,  assegnato
ai  g iornal ist i  dal l 'Agenzia Cattol ica di  Informazione (KAI) ,  è al la memoria del  vescovo
Jan Chrapek, responsabi le dei  media al l ' interno del la Conferenza Episcopale Polacca.
Candidat i  a ta le premio sono i  g iornal ist i  che pongono l 'accento sui  valor i  moral i  e che
mostrano la presenza del le ispirazioni  evangel iche nel la v i ta contemporanea. Un'al t ra
ser ie di  premi ' 'Totus' '  v iene assegnata in occasione degl i  anniversar i  del l 'e lezione di
Giovanni  Paolo I l  da una fondazione creata dal l 'Episcopato:  la Fondazione “Opera del
Terzo Mi l lennio”.  Vinci tor i  sono sia uomini  dei  media,  s ia persone del  mondo del la
cul tura che evidenziano quei  valor i  present i  in modo eminente nel l ' insegnamento di
Giovanni  Paolo I I .  Nel l 'u l t imo per iodo hanno r icevuto i l  premio ' 'Totus' '  s ia personal i tà
di  spicco, come ad es.  Miko#aj  Górecki ,  s ia meno note come Piotr  Trzaskalski ,  g iovane
regista del  f i lm “Edi”  che, a dispetto dei  model l i  commercial i ,  r ipropone un racconto
pieno d'umanesimo sul l ' indistrut t ib i le carat tere del la bontà umana e del l 'amore. Un
r iconoscimento speciale è andato anche al  portale Internet “Mateusz” per la sua funzione
evangel izzatr ice.

La verità apportatrice di l iberazione

A più r iprese nei  media compare l 'a l ternat iva se dedicare l 'at tenzione maggiore a far
l 'apologia del le at t iv i tà degl i  uomini  d i  Chiesa o se far spazio al la test imonianza del la
ver i tà che, secondo le parole di  Cr isto,  porta la l iberazione (cfr  J 8,32 ) .  Nel  Vangelo
troviamo l 'esempio del  coraggio del le ver i tà scomode. La tradiz ione del  cr ist ianesimo
primit ivo non nascondeva i  fat t i ,  ma era in grado di  par lare con coraggio del  t radimento
di  Giuda, del la debolezza di  Simon Pietro e dei  conf l i t t i  t ra gl i  apostol i  per i l  pr imo posto.
Tal i  informazioni  tut tavia non erano r idot te a l ivel lo di  news sensazional i ,  ma erano viste
nel la prospett iva del la missione del la Chiesa annunciante i l  Vangelo del le beat i tudini ,  in
cui  Cr isto porta la sua grazia l iberante.  Quel lo stesso coraggio c i  è necessar io oggi  che,
in al ternat iva al l ' insegnamento del la Chiesa, s i  propongono comment i  a l ivel lo di  una pia
retor ica,  in cui  la salvezza del  mondo viene da at t iv ist i  d i  part i t i  fo lc lor ist ic i  e s i  cerca
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di  d imostrare la forza del  cr ist ianesimo r id icol izzando teor ie scient i f iche e di fendendo al
contrar io pseudoscient i f iche patologie.

In una cul tura in cui  la pol i t ical  correctness prende sempre più i l  posto del la ver i tà,
sono necessar i  test imoni del la ver i tà,  capaci  d i  mostrare i l  bel lo di  una vi ta ispirata al
Vangelo.  Grandi  sf ide al l 'evangel izzazione provengono dal le possibi l i tà create da Internet,
dal la stampa cattol ica,  dal le stazioni  radio diocesane e dai  programmi te levis iv i  f iss i .
Quest i  mezzi  hanno la possibi l i tà di  arr ivare anche in quegl i  ambient i  che, in condiz ioni
normal i ,  non hanno alcun contat to con la Chiesa ist i tuzionale.  Dovremmo espr imere pieno
r ispetto verso quei  rappresentant i  dei  media che, at t raverso interessant i  portal i  Internet,
una vivace pubbl ic ist ica e discussioni  inser i te nel le real tà del la v i ta,  arr ivano al  mondo
con i l  messaggio del la Buona Novel la.

Bisogna cont inuamente far  propr io quel l 'at teggiamento di  cui  r imane insuperabi le maestro
S. Paolo nel  suo discorso ai  Greci  nel l 'Areopago ateniese (At 17, 16-31).  Sia la sua
capaci tà di  cercare una comunione di  valor i ,  s ia i l  suo l inguaggio,  che teneva conto degl i
interessi  degl i  ascol tator i ,  c i  insegnano la di f f ic i le arte di  a l lontanarsi  dal  patet ico,  dal le
sempl i f icazioni  ideologiche, dal la corsa pragmatica al  successo immediato.  E'  indicat ivo
che, nel  suo discorso, l 'Apostolo del le Gent i  s i  s ia espresso in modo benevolo sui  segni
del la pietà locale,  abbia c i tato i  poet i  del  posto e cercato tut t i  i  mezzi  possibi l i  per
avvic inare agl i  abi tant i  d i  Atene la luce di  Damasco e la ver i tà ot t imista del la resurrezione.
I l  suo messaggio fu accol to con scett ica distanza, e la conversione di  due persone, Dionigi
l 'Areopagi ta e Damaris,  non può essere intesa come un r isul tato notevole.  La logica
div ina tut tavia non si  adegua al le leggi  umane del  successo. Non la s i  può espr imere
nel  l inguaggio del le quotazioni  dei  ranking. Bisogna imparare,  nel lo st i le del l 'Apostolo
del le Gent i ,  a perseverare pazientemente nel  buio in at tesa del l 'a lba,  in cui  la luce di
Damasco si  unisce a quel la del  matt ino pasquale.  In questo senso si  possono at t r ibuire ai
rappresentant i  cat to l ic i  dei  media le parole del  papa sui  contemporanei  custodi  del l 'a lba.
I l  fare la guardia non è un'at t iv i tà piacevole;  la luce del l 'a lba tut tavia è i l  nostro valore
comune in una cul tura segnata dal  marchio del le delusioni  e dei  sospett i  odierni .


