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«L'ANTICO NUOVAMENTE RESPIRA». 
LA VITALITA PERENNE DELLA TRADIZIONE 

NEL CANONE DINAMICO 
DELLE SCRITTURE ｉｎｄｉａｎｅｾＧＨ＠

di 

Paolo Magnone 

Abbracciando un arco di oltre tre millenni di sviluppo ininterrotto, il 
cosiddetto Hinduismo e un fenomeno la cui complessita non ha riva-
li nel panorama delle religioni tanto viventi che estinte. La sua com-
plessita e tale che sembra opportuno far uso del temine cautelativo 
«cosiddetto» per mettere in guardia da un uso indiscriminato di quel 
che e considerato da molti non piu che un termine «ombrello»1, utile 
unicamente allo scopo di fornire un modo semplice di far riferimento 
a un'intera panoplia di credenze e pratiche religiose estremamente di-
versificate tra loro. D'altro canto, gli appartenenti alle tradizioni reli-
giose hindu non dubitano che vi sia una profonda unita sottesa alla di-
versita delle manifestazioni di superficie. Purtroppo, non esiste alcun 
criterio di immediata applicazione per determinare in che cosa esatta-
mente consista la radice di tale unita; cionondimeno, gli hindu fanno 
frequente ricorso al termine astika allo scopo di discriminare cio che 
appartiene o meno all' ambito dell'Hinduismo. 

Ora, il significato di astika in se e alquanto vago, comportando 
semplicemente la credenza che «c' e»2 (in contrapposizione all' asser-
zione nastika che «non c'e»): ma che cosa esattamente sia cio che 
«c'e» (o «non c'e») non viene precisato. Presumibilmente, perche lo si 
considera gfa implicito nel predicato stesso: ovviamente, l'Essere e cio 

* Versione italiana della relazione presentata al XXI Congresso Mondiale dell' Asso-
ciazione Internazionale di Storia delle Religioni (Erfurt, 23-29 agosto 2015) con il ti-
tolo: Pura nava111 bhavati: the Perennial Rejuvenation of Tradition in the Dynamic 
Canon of the Indic Scriptures. 
1 Cfr. von Stietencron 1991 e Eichinger Ferro-Luzzi 1991. 
2 Astika e un aggettivo formato da asti, 3• p. s. della rad. as "essere" (= ecm). 
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che «c'e», e la visione astika promuove la credenza in un fondamento 
assoluto della realta, in contrasto alle concezioni nastika che propon-
gono prospettive variamente annichilazioniste. Comunque sia, nella 
pratica il termine e abitualmente impiegato per designare i sostenitori 
della Parola sacra dei Veda quale incarnazione di siffatto fondamento 
assoluto della realta. 

Ne consegue che, com'era lecito attendersi, la Scrittura sembre-
rebbe rivestire un ruolo centrale (non diversamente che altrove) an-
che nella definizione dell'Hinduismo. Quest' apparenza, tuttavia, e in 
qualche modo ingannevole, nella misura in cui intendiamo «Scrittu-
ra» nella maniera consueta, esemplificata dalle «Religioni del Libro» 
a noi familiari, e al tempo stesso giustificata dall'etimologia stessa del-
la parola. Infatti, come gli indologi hanno riconosciuto da un pezzo, 
le Scritture hindu posseggono un distintivo carattere orale/ aurale, ac-
compagnato (almeno nel periodo piu antico) da una profonda avver-
sione (che talora giunge ai limiti della vera e propria condanna) nei 
confronti della scrittura. Nondiineno, esse comportano una pluralita 
di livelli, come vedremo subito, e in epoche successive hanno cercato 
di far spazio a testi scritti negli strati piu esterni; ma - e questa e la pe-
culiarita che ci accingiamo a considerare piu attentamente - lo hanno 
fatto senza ma:i venir meno al rapporto privilegiato con la parola par-
lata. 

Comunque, le ragioni che hanno indotto a far ricorso alla scrittura 
divergono in maniera essenziale nelle Religioni del Libro e nell'Hin-
duismo. Mentre nelle prime la scrittura e intervenuta in funzione stru-
mentale nel corso di un processo piu omeno graduale di cristallizza-
zione della Parola, nello scenario indiano un analogo compito di fissa-
zione e stato affidato all' oralita3• E anzi, nel caso d.el Veda, il requisito 
era ancor piu stringente, a causa della sua natura intrinsecamente so-
nica, che esigeva' di esser preservata inalterabilmente fin nei minimi 
dettagli della pronuncia verbale. Cio fu ottenuto per mezzo di sofisti-
cate tecniche. di memorizzazione e ripetizione4 che hanno assicurato 
una trasmissione virtualmente esente da errori per secoli senza far ri-
corso alla scrittura. Tuttavia, dal momento che, come osserva Coburn, 
per gli hindu «la sacerta della Parola e intrinseca, e si partecipa di essa 

3 Cfr. Coburn 1984, p. 437 s. 
4 Accanto al sar;thitapatha (recitazione continua con gli adattamenti fonetici conte-
stuali) e al padapiJtha (recitazione parola per parola in isolamento fonetico) furono 
elaborate le vikrti, svariate forme di recitazione di parole in differenti gruppi e se-
quenze (p. e. nella ghana: ab-ba-abc-cba-abc; bc-cb-bcd-dcb-bcd; ... ). 
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non attraverso la comprensione, bensl attraverso l' audizione e la 
recitazione»5, l' accurata «trasmissione in successione [ da maestro a 
discepolo]» (parampara) del contenuto non si e accompagnata a una 
parallela trasmissione dell'interpretazione;· cosicche, come rilevo 
Liiders, anche ai suoi tempi non era inconsueto imbattersi in dotti 
(pat:t4it) indiani versati nei Veda che erano in grado di recitarli a me-
moria fino all' ultimo accento ma erano pressoche del tutto all' oscuro 
del loro significato, in tal guisa che erano, come egli dice, «null' altro 
che testi viventi e ambulanti»6 (anticipando curiosamente lo scenario 
del celebre romanzo di Bradbury Fahrenheit 4 51). 11 fatto e che i man-
tra vedici, seppure non del tutto sprovvisti di significato, come giun-
se a sostenere un auto re tradizionale7, sono nondimeno considerati 
sabdapradhana, ovvero «essenzialmenie consistenti di suono»; e di 
conseguenza, sin dai tempi piu antichi si avvertl la necessita di affian-
care ad essi dei testi complementari, che fossero, essi, arthapradhana, 
o «essenzialmente consistenti di significato». La relazione tra le due 
categorie di testi individua, come fa rilevare Coburn,. 

una dinamica centrale nel trattamento hindu della Parolal che ruota attor-
no alla tensione tra (1) il desiderio di preservare e recitare (e non ne.cessa-
riamente di comprendere) un testo verbalmente fissato, in genere orale; e 
(2) il desiderio di comprendete, sia per se che per altri, idee religiose pre-
sentate in forma verbale8. · · 

Questa dinamica costituisce le due categorie fondamentali in cui si 
suddividono tradizionalmente le Scritture hindti: la fruti (in seguito 
denominata all' occorrenza «Rivelazione»), letteralmente «cio che e 
stato udito», ossia l'intangibile Parola originaria, atta a esser immuta-
bilmente preservata e ritualmente recitata; e la smrti (in seguito deno-
minata «Tradizione»), alla lettera «cio che e ricordato», ovverosia, in 
senso stt;.etto, i codici tradizionali della legge sacra, ma per estensione 
il complesso del sapere tradizionale atto a esser compreso e messo in 
pratica. 

Questa dicotomia fondamentale e talora ampliata con l' aggiunta di 
ulteriorfcateg?rie di testi, p. e. l'itihiisa-purat:ta, le.«Storie Ancestrali» 

5 Coburn 1984, p. 447. 
6 Liiders 1929, p. 4: «nicht weiter als wandelnde, lebende Textbiicher». 
7 Sulla controversa tesi dell'anarthakya propugnata dal ni Kautsa v. HalbfaB 1992, 
p. 3 s. 
8 Coburn 1984, p. 449. 
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e le «Antiche [Tradizioni]», cui dedicheremo la maggior parte di que-
sto scritto; e gli agama, ovvero la «Nuova» Rivelazione supplementare 
delle sette teistiche; o altre ancora. A ogni modo, la classificazione 
estesa puo esser ricondotta all' originaria classificazione binaria, anche 
se la relazione che le categorie sopraggiunte intrattengono con la di-
stinzione fondamentale di Rivelazione e Tradizione none sempre net-
ta: per esempio, i Puralja sono usualmente annoverati nella Tradizio-
ne, ma essi stessi talvolta reclamano lo statuto di un quinto Veda, cio 
che comporterebbe la loro inclusione nella categoria della Rivelazio-
ne; e tale rivendicazione e ancora piu vigorosa nel caso degli Agama, 
che si ritengono promulgati dal sommo Signore in persona. 

Una maniera tradizionale di articolare la relazione tra le suddette 
quattro categorie, specialmente dal punto di vista della tarda incarna-
zione tantrica dell'Hinduismo, e nei termini della dottrina del tempo 
ciclico. Una strafe che ricorre con variazioni minori in numerosi testi 
tantrici9 sancisce la ripartizione delle Scritture secondo le declinanti 
ere del mondo (yuga): mentre il rituale vedico prescritto nella Rivela-
zione «Udita» (fruti) era adeguato all'Eta Perfetta, (krta), nuove e 
meno esigenti forme di culto, con le corrispondenti Scritture, dovette-
ro promulgarsi lungo il corso del tempo per far fronte alla decadenza 
delle ehergie morali e intellettuali del genere umano: i Codici «Ricor-
dati» (smrti), nella successiva Eta della Triade (treta), quindi le «Anti-
che» Tradizioni (puraJJa) nell'Eta della Dualita (dvapara)' e infine la 
«Nuova» Rivelazione (agama) nell'attuale Eta della Discordia (kali). 
· Va avvertito che al di fuori del milieu specificamente tantrico, tut-
tavia, i Puralja sono i testi solitamente considerati adatti a provvedere 
anche alla: deplorevole situazione dell' eta kali. A ogni modo, l'atteg-
giamento nei confronti delle Scritture che trova espressione nella stra-
fe summenzionata non fa che dar forma finale a una concezione i cui 
germi sono presenti nel mondo religioso indiano fin dai tempi piu re-
moti: ovverosia, l'idea che le pratiche religiose e i corrispondenti testi 
descrittivi e prescrittivi debbano costantemente evolvere e adattarsi 
sotto la pressione della «pesantezza del Tempo» (kalagaurava). Itiha-
sapuraljani bhidyante kalagauravat, recita una strafe replicata identi-
camente nel Lin ga PuraJJa ( 1, 3 9, 61 ab) e nello Skanda PuraJJa (7, 1, 2, 
99ab): vale a dire, come potremmo parafrasare, «le Storie Ancestrali e 

9 krte frutyuktamargab syat tretayii.111 smrtibhafitab I dvapare vai purai:zoktab kalav-
agamasa111bhavab (Purafcaryari:zava 1, 213; e, con lievi alterazioni, Sarvollasa Tantra 
23; Vifvasara Tantra 1. 3771-3772; Kulamuktikallolinfl. 1972-73; Tantracintamai:zil. 
968-9; Brhattantrasara 40). 
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le Antiche Tradizi0ni sono smembrate dalla pressione del Tempo». 
Questo verso intende dar co.nto di una tradizione secondo cui il Pura-
'IJa era originariamente unico, e consistente di un miliardo di strofe, 
ma fu successivamente condensato e suddiviso nei 18 Mahapura'lja 
tuttora esistenti, ritenuti ammontare a mere(!) 400.000 strofe, a ope-
ra di Vyasa e dei suoi discepoli all' alba dell' eta dvapara, l'eta delle di-
visioni e dei conflitti immediatamente precedente all' attuale degene-
rata eta kali. Vyasa, come implica il suo nome, che significa ｴｾｮｴｯ＠ "edi-
tore" 0 "diascheuaste" quanto l"'edizione" stessa, non deve esser re-
putato un personaggio storico, ma rappresenta null' altro che la perso-
nificazione dell' autore tradizionale, che non e mai concepito come ii 
creatore originale, bensi come il semplice compilatore di un materiale 
di origine divina o mitica che si trasmette da tempo immemorabile. In 
effetti, il medesimo Vyasa e talvolta chiamato Vedavyasa, perche Se-
condo una tradizione parallela menzionata, tra l' altro, nel Mahabhara-
ta e nell' autorevole Vi$'1JU Pura'lja10 (benche fortemente avversata dai 
vedicisti piu ortodossi11) gli si fa anche credito di aver suddiviso l'uni-
co Veda originario nelle attuali quattro Samhita ("Collezionn. Per-
tanto, secondo questa tradizione (certamente alquanto «eretica») non 
soltanto la smrti, bensi la stessa fruti e ritenuta aver dovuto subire 
qualche sorta di adattamento sotto il gravame della «pesantezza del 
Tempo». 

Se da un canto questo adattamento implica un vyasa, ovvero un 
condensamento e una partizione per ricondurre la prodigiosa esten-
sione della parola originaria entro il compasso delle limitate facolta 
dell'umanita degradata, d' altro canto implica anche un incremento, 
allo scopo di applicarne la nuda essenzialita alle molteplici sfaccetta-
tur'e della vita concreta. Quest'ultimo e il processo del c.osiddetto 
upabrmha'IJa, l"'incremento" o "inflazione" dei Veda che e raccoman-
dato, da una diffusa tradizione puranica quale indispensabile comple-
mento alla quintessenzialita vedica. Come recita una strofe qui citata 
dal Vayu, ma ricorrente con lievi varianti in numerosi altri Pura'lja: 

il [brahmano] rigenerato [= iniziato] che conosca il Veda con i testi ausi-
liari e le Upanz$ad, purtuttavia non sarebbe veramente edotto se non co-
noscesse i Purai:za; bisogna integrare il Veda con l'Itihasapuriii:za, perche il 

10 Mahabharata 1, 54, 5: vivyasaikaf!I caturdha yo vedaf!I vedavidaf!I varab; Vi$1JU Pu-
ra1;1a 3, 3, 11: eka astd yajurvedas faf!I caturdha vyakalpayat. 
11 Cfr. Shembavnekar 1946, pp. 114-123. 
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Veda ha paura dell'uomo che troppo poco ha udito, pensando in cuor 
suo: «costui mi traviera»12• 

Una discussione approfondita della complessa nozione di vedo-
pabrrhhm;a esula dai confini di questo contributo13; per i nostri scopi 
possiamo limitarci ad apprezzare la·prospettiva confessionale, quale ci 
e presentata da una voce contemporanea della Tradizione: il pa'IJ4it 
Ntlameghacarya (scrivendo in sanscrito) la definisce succintamente 
come «la manifestazione dell'intrinseco significato del Veda»14, quin-
di procede a chiarire che il patriarca Manu e gli altri grandi veggenti 
onniscienti, allo scopo di dissipare la confusione degli uomini di limi-
tata conoscenza in epoche successive e in differenti luoghi, intraprese-
ro l'esposizione dei corretti significati del Veda che essi avevano intui-
to nelle loro proprie esperienze [mistiche] (svanubhutan vedarthan) 
producendo le compilazioni tradizionali dei Dharmafastra [i «Trattati 
della Legge»], 1' Itthasa e il Pura'lja. Ne consegue che soltanto per mez-
zo di queste «amplificazioni» e possibile per l'uomo secolare vivente 
nell' hie et nunc comprendere l'intimo significato della parola atempo-
rale del Veda. 

Una conseguenza importante di questa prospettiva e che l' upa-
brmha'IJa e un processo aperto, consistente com'e nell'incessante rifor-
mulazione e adattamento della Parola originaria ai bisogni ognora 
mutevoli di uomini viventi in epoche e localita differenti. Trasferendo 
l'atemporale entro i confini del tempo, i Pura'lja giorno per giorno rin-
novano l' antico; questa funzione di rinovellamento incessante ne co-
stituisce in effetti la caratteristica essenziale, annunciata nello stesso 
loro nome, secondo un'interpretazione tradizionale di un'etimologia 
che si trova nel Nirukta (3, 19): pura'ljam kasmat I pura navaf!Z bhavati. 
E vero che la definizione di Yaska si applica al temine pura'lja nella sua 
generica funzione di aggettivo, e non nella funzione specializzata di 
designazione di una classe di testi che forse non era ancora neppur in 

12 Viiyu Purii1Ja 1, 1, 180-181: yo vidyiic caturo vediin siiligopanifado dvijab I na cet 
purii1Ja111 samvidyiin naiva sa syiid viciikfa1Jab II itihiisapurii1Jiibhya111 veda111 samup-
abrmhayet I bibhety alpafrutad vedo mam aya111 pratarifyati. ll verso finale da solo ri-
corre anche in molti altri Purii1Ja Ｈ｣ｯｾ･＠ il Padma Puriil;'la Snti Khal;'lqa 2, 51-51), talo-
ra con interessanti varianti: miim aya111 ciilayifyati «Costui mi caccera» (Skanda Puriil;'la 
Prabhasa Kha1Jqa 1, 2, 91ab); oppure praharifyati «mi colpira» (Brahmii1Jqa Purii1Ja 1, 
1, 17lcd; Narada Puriil;'la Uttara khal;'lqa 24, 18cd). 
13 Sull'argomento si veda Bonazzoli 1983a. 
14 Nilameghacarya 1962, p: 36: upabrmha1Ja111 niima sviivagatavediirthasya vyaktzka-
ra1Jam. 
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esistenza ai suoi tempi; ne essa .implica necessariamente un processo 
di rinnovamento, giacche si potrebbe anche semplicemente tradurre: 
«perche [si dice] purii:l;a? perche era nuovo una -volta [ma ora non lo. 
e piu]». Con tutto cio, l' espressione e stata tradizionalmente intesa si-
gnificare: «perche [si chiama] pura?Ja? perche da antico (pura) si fa 
nuovo (navaf!Z)». E in effetti questa interpretazione si accorda con i ri-
sultati dell' analisi dell'uso effettivo del termine pura?Ja nel E,.g Veda 
condotta da Rocher, il quale perviene alla conclusione che 

la caratteristica piu saliente degli articoli descritti come purii1:za nel ｾｧ＠
Veda consiste in do, che essi fanno qualcosa di piu che continuare a esi-
stere nel presente; pur essendo antichi essi sono, nel contempo; anche 
nuovi, giovani [ ... ] l'esser puriit:ta implica esistenza da tempo immemora-
bile e insieme ripetuto rinnovamento e ringiovanimento15• 

Questo aspetto di ringiovanimento, accanto al rinnovamento, 
avanza in primo piano in una variante attestata nel Vayu Pura1Ja (1, 1, 
183ab) della suddetta etimologia, la quale trasmuta sottilmente la no-
zione di rinnovamento in quella di vivificazione: yasmat pura by ana-
tuiaf!Z pura1Jam tena tat smrtam «poiche dai tempi antichi (pura) re-
spira (anati), per questa ragione lo si tramanda [con il nome di] ｐｵｾ＠
ra1ja». 

Incessantemente esposti quali sono ai processi contrari e concor-
renti del vyasa e dell' upabrmha?Ja, i Pura?Ja a rigor di termini non sono 
libri, perche non sono in grado di coagulare la loro materia magmati-
ca in una forma definitiva e invariabile. Un corollario ineludibile, ben-
che a lungo misconosciuto, ne e la futilita di ogni tentativo di assog-
gettare i Pura1Ja a una stretta disciplina filologica, che vorrebbe tende-
re a stabilire un presunto originale di un testo che, a parlar propria-
mente, non esiste in quanto tale. · 

Non soltanto il contenuto di un determinato Pura1Ja e variabile nel 
tempo: lo e anche nello spazio. Un esempio cospicuo e il Padma Pura-
1Ja, rappresentato in forma stampata da due recensioni (orientale e oc-
cidentale) e quattro differenti edizioni. Bonazzoli ha fornito un reso-
conto dettagliato della intricata situazione testuale del Garucja Pura1Ja, 
prendendo in esame tanto le edizioni disponibili a stampa quanto i 
manoscritti, per giungere alla conclusione che il progetto di edizione 
critica a suo tempo intrapreso dal Kashi Raj Trust non era realmente 

15 Rocher 1977, p. 12, cit. in Bonazzoli 1979, p. 119. 
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praticabile con la usuale metodologia filologica16. Anche nel caso piu 
favorevole di accordo tra le edizioni disponibili, cio non puo in alcun 
modo ritenersi attestare che noi possediamo il testo di un Puriil:za nel-
la sua integrita, poiche vi sono dozzine di manoscritti sparsi per tutta 
l'India che rivendicano l' appartenenza a questo o quel Puriit:ta pur 
non essendo presi in considerazione nelle edizioni a stampa dei rispet-
tivi testi. In effetti, le edizioni disponibili sono perlopiu il risultato di 
una scelta piu o meno arbitraria di manoscritti, a esclusione di altri 
che avrebbero avuto egual diritto all'inclusione. Al tempo stesso, e del 
tutto possibile che ulteriori versioni di materiale puranico siano esisti-
te in manoscritti perduti, o forse anche soltanto in forma orale, nelle 
recitazioni dei bardi, senza esser mai stati consegnati allo scritto. Di 
fatto, c'e una fitta schiera di citazioni di passi puranici da parte di au-
tori antichi che non possono esser rintracciate nei testi attualmente di-
sponibili a stampa17. A rendere le cose ancor piu complicate, oltre a 
manoscritti non attestati in alcuna edizione a stampa di un qualsiasi 
Puriit:ta, vi sono anche manoscritti che pur reclamando l' appartenenza 
a un certo Puriit:ta di fatto sono utilizzati in concomitanza o perfino 
esclusivamente nell' edizione del testo a stampa di un altro Puriit:ta, o 
anche in piu d'uno. · 

Gli studiosi hanno da tempo rilevato questa natura men che mono-
litica dei Puriit:ta, che Ii fa somigliare alquanto a compilazioni di pezzi 
indipendenti per origine e provenienza. Forse Rocher si spinge trop-
po oltre nel postulare che le porzioni individuali di testo rappresenta-
te da tali pezzi debbano aver costituito l' originario riferimento del ter-
mine Puriit:ta - proponendo conseguentemente per esse l' appellative 
di «mini-Puriit:ta»18• Dal canto suo, Bonazzoli adotta una posizione piu 
conservatrice, mettendo in guardia dal rischio di esser fuorviati a per-
seguire l'investigazione meticolosa delle singole tessere perdendo di 
vista nel contempo il mosaico nella sua interezza; a suo dire, ogni Pu-
riit:ta esibisce ｾｮ＠ suo peculiare schema di organizzazione, rendendo 
manifesto che «i Puriit:ta non sono solo un cumulo di pezzi casualmen-
te accozzati sotto l'influsso di differenti forze cui sono stati esposti 
lungo il corso dei secoli, ma sono una vasta e armoniosa combinazio-

16 Bonazzoli 1983b. 
17 Altrettanto interessanti che le citazioni non attestate dei dharmanibandhakiira 
sono le loro affermazioni circa l' esistenza di Purii71a differenti recanti lo stesso titolo 
(cfr. Rocher 1986, p. 95 s.). 
18 lvi, p. 95. 
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ne di diversi e a volte all'apparenza irriducibili elementi»19• Forse e 
piu probabile che la verita stia nel mezzo tra queste due prospettive 
estreme, e noi potremmo considerare i Purii1Ja disponibili a stampa 
come i picchi di un iceberg che emergono in superficie, mentre la sua 
massa prodigiosa rimane occulta nel profondo abisso del mare della 
Tradizione. . 

Se ora cerchiamo di esaminare un po' piu da vicino le ragioni del-
la liquidita puranica sopra descritta, possiamo rivolgere la nostra at-
tenzione a un altro fattore, espresso in una lezione alternativa della 
strofe succitata, che sostituisce lokagauravat in luogo di kalagauravat 
(Skanda Purii1Ja 1, 2, 40, 198cd). Conformemente a questa variante, fa 
divisione (o moltiplicazione) dei Purii1Ja va attribuita non alla pressio-
ne del Tempo, bensl alla pressione del Mondo, da intendersi alla gui-
sa del francese monde, che include anche la gente nella sua piu ricca 
connotazione. I Purii1Ja assumono forme variegate, dunque, non sol-
tanto a causa della fatale degenerazione provocata dal Tempo, ma an-
che allo scopo di corrispondere alle necessita delle genti di diversi luo-
ghi, come pure di diverse epoche. 

A questo riguardo, anzitutto non dobbiamo dimenticare che un 
motivo precipuo dell' esistenza accanto alla iruti (Rivelazione) della 
categoria separata della smrti (Tradizione, che comprende, in senso 
lato, testi di vario genere, tra cui i Purii1Ja) e appunto di provvedere 
una guida alle persone escluse dall' accesso alla iruti, come i servi 
(fudra) e le donne. Oltre a cio, perfino gli uomini appartenenti alle ca-
ste rigenerate vanno soggetti a un progressivo deterioramento delle 
loro facolta spirituali sotto l'influsso della suddetta «pesantezza del 
Tempo»; e di conseguenza, i Purii1Ja vengono in esistenza allo scopo di 
volgarizzare e semplificare il Dharma (la Legge Sacra) a beneficio di 
tutti costoro. Questa loro funzione di rado e dichiarata espressamen-
te nei testi stessi, probabilmente per esser troppo ovvia, ma la si puo 
desumere indirettamente da passaggi come quelli che descrivono det-
tagliatamente aspetti dell'involuzione del Dharma in rapporto alle eta 
del mondo. Cosl p. e. si dice nel Kurma Purii1Ja (1, 27, 17) che laddo-
ve la meditazione (dhyana) regna suprema nell'Eta Perfetta, nell'Eta 
della Triade prevale la conoscenza (jiiana), rimpiazzata dal sacrificio 
(yajiia) nell'Eta della Dualita e finalmente dal dono caritatevole (dana) 
nella presente Eta della Discordia. Ora, mentre i Purii1Ja hanno poco 
da dire su meditazione, conoscenza o sacrificio, la disciplina dei doni 

19 Bonazzoli 1982, p. 147. 
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e uno dei loro soggetti preminenti, cosicche sotto questo riguardo essi 
appaiono particolarmente concepiti per sopperire alle necessita degli 
uomini del kaliyuga, i quali, ormai incapaci di attendere a pratiche spi-
rituali piu ardue,·sono indirizzati all'esercizio del dono come loro ul-
tima risorsa. 

Ma oltre a cio, la disciplina delle osservanze religione (dana e al-
tre) adatte all'Eta kali abbisogna ulteriormente di essere adattata a 
tempo e luogo. Particolarmente riguardo a quest' ultimo, e noto come 
i mahatmya (alla lettera, "magnificazioni" di tirtha20, luoghi sacri e 
mete di pellegrinaggio dove le pratiche pie sono specialmente meri-
torie) costituiscano una parte cospicua della materia puranica in ge-
nerale. Il piu esteso di tutti i Puralja, lo Skanda, e poco pill che una 
collezione di mahatmya, e purtuttavia la voluminosa edizione a stam-
pa non ha potuto far posto a un enorme numero di manoscritti che 
reclamano l' affiliazione attraverso le dichiarazioni dei loro colofoni. 
Enon e tutto: altre storie ancora, concernenti tirtha di importanza lo-
cale, non sono disponibili in alcun manoscritto ma possono esser 
ascoltate direttamente dalla bocca dei paJJdit del luogo. Di frequente 
in questi resoconti celebri storie panindiane associate alle personifi-
cazioni maggiori di Dio - ｖｩｾｴＩＮｵＬ＠ Siva, la Dea etc. - vengono adattate 
in modo da collegarle alle realta locali. In questa maniera il processo 
di composizione dei PuraJJa rimane tuttora aperto nell' attualita, per-
che anche ai nostri giorni nei centri di pellegrinaggio si stampano 
opuscoli per la guida dei pellegrini, nei quali si narrano per la loro 
edificazione storie che si pretendono desunte da questo o da quel Pu-
ralja, ma che nel migliore dei casi ne conservano soltanto il nucleo, 
conc.edendo ampio spazio all'introduzione di caratteristiche e perso-
naggi d'impronta locale. 

Gli esempi potrebbero esser numerosi, ma sara sufficiente consi-
derare un unico caso particolarmente eloquente. Poiche ne ho gia 
trattato altrove21, mi limiter<'> qui a riassumetne gli aspetti'piu perti-
nenti al nostro tema. La Kumbha Mela e senza dubbio la piu impo-
nente festa religiosa hindu, che attrae sadhu ("santi uomini") e devoti 
a milioni da tutta l'India. La si celebra nel mese lunate di Magha (gen-
naio/febbraio) in quattro citta sacre a turno (Haridvar e Prayag in Ut-

20 11 termine tirtha, dalla rad. tf "attraversare [un corso d'acqua]", per solito tradot-
to, in mancanza di meglio, «meta di pellegrinaggio», significa alla lettera un guado, un 
luogo dove passare alF altra sponda di un fiume; da cui, metaforicamente, un tramite 
di ー｡ｳｳｾｧｧｩｯ＠ all'altra sponda del samsara, il flusso dell'esistenza. 
2l Cfr. Magnone 2011, p. 84 ss. 
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tar Prades, Ujjain in Madhya Prades e Nasik in ｍ｡ｨ｡ｲ｡ｾｴｲ｡Ｉ＠ · nel corso 
di cicli duodecennali. La festa ha un complesso retroterra astrologico 
che puo esser piuttosto antico, ma secondo recenti studi22 la sua for-
ma attuale, per quanto creduta aver radici remote, non puo rimontare 
oltre la seconda meta dell'Ottocento. lntorno a quell' epoca il famoso 
mito puranico dell'amrtamanthana, il frullamento dell'oceano per ot-
tenere I' elisir di immortalita, subi un adattamento locale in modo da 
servire di fondamento alla festa. II mito originale ｣ｯｳｴｩｴｾｩｶ｡＠ uno dei 
tanti episodi del mitologema del daivasura, la lotta perpetua tra dei e 
demoni per il dominio del mondo. Al tempo della storia le due fazio-
ni erano entrambe mortali, ma i demoni scoprirono la scienza arcana 
di resuscitare i loro morti in battaglia e cosi riuscirono a prevalere. Al-
lora su consiglio di ｖｩｾｯＮｵ＠ gli dei chiesero una tregua a fecero un patto 
con i demoni allo scopo di frullare di conserva l' oceano per ottenere 
I' ambrosia, da condividere in seguito tra le due parti. Tuttavia, quan-
do il medico divino DhanvantarI emerse dalle acque agitate recando 
un'anfora (kumbha) colma di ambrosia, gli dei e i demoni vennero alle 
mani per impossessarsene, finche non apparve la divina ammaliatrice 
Mohini (in realta una forma di ｖｩｾｯＮｵＩ＠ che riusci con le sue arti ad as-
sicurare l' ambrosia ai soli dei escludendone i demoni. In tal modo fu 
ristabilito I' equilibrio tra le due fazioni e i demoni poterono essere 
sconfitti. 

Ora, secondo la credenza popolare, che si suppone sancita nei Pu-
ra1}a, le quattro sedi della Kumbha Mela sarebbero le quattro localita 
ove caddero gocce di amrta versate dalla kumbha, o in alternativa 
dove la kumbha stessa cadde a terra, o fu collocata o nascosta. In ef-
fetti, se cerchiamo una fonte piu autorevole della vox populi, possiamo 
imbatterci in un opuscolo compilato da un pa1JqJt di Kashi, in cui si ri-
ferisce una versione del mito che si presume reperibile nello Skanda 
Pura1Ja, secondo la quale mentre gli dei e i demoni lottavano per il 
possesso dell' ambrosia il figlio di Indra, J ayanta, agguanto I' anfora e 
corse via, inseguito dalla schiera dei demoni per 12 giorni divini 
(equivalenti a 12 anni umani) prima dell'intervento decisivo di Mohi-
ni; e ovunque nel corso della fuga egli lascio cadere accidentalmente 
la kumbha Ii ebbe origine un kumbhaparvan, ovvero un sito della 
Kumbha Mela. Questo racconto cade a puntino, perche oltre a giusti-
ficare la scelta delle quattro sedi della Mela rende anche conto di altri 
dettagli della festa: i 12 giorni della fuga forniscono la ragione della ri-

22 Cfr. MacLean 2003. 
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correnza duodecennale, mentre la protezione ｡｣ｾｯｲ､｡ｴ｡＠ dai pianeti 
(che ho omesso di menzionare per brevita) spiega gli aspetti astrologi-
ci. L'unico problema e che il racconto non compare nel testo a stampa 
dello Skanda Purii1:ia (ne d'altronde di qualsiasi altro Puriil:ia), ne a 
tutt' oggi e stato rintracciato in un qualsiasi manoscritto; cosicche, per 
incredibile che possa sembrare a noi, la maggior festa religiosa india-
na, te;nuta in reverenza perfino da un secolarista come Nehru23, che ha 
attratto secondo le stime circa 70 milioni di persone nell'ultima cele-
brazione principale a Prayag nel 2007, a dispetto della credenza popo-
lare e_ del consensus dei sadhu, sarebbe effettivamente priva di qualsi-
asi sanzione scritturale, se noi volessimo attenerci ai nostri presuppo-
sti riguardo a cio che dovrebbe essere una Scrittura come si conviene. 

11 fatto e che, come abbiamo cercato di mostrare, dal punto di vi-
sta «emico» le Scritture puraniche non sono lettera morta, ma entita 
viventi che incessantemente traggono nuova lena dalla fresca linfa in-
fusa in esse dall' eterno Autore Tradizionale, incarnato di tempo in 
tempo nelle miriadi di pa!Jt/,it e sadhu che ancora popolano la terra 
santa del ｂｨ｡ｲ｡ｴ｡ｶ｡ｲｾ｡Ｎ＠ E cosl, quando un illustre studioso occidenta-
le recentemente scomparso osservo maliziosamente che «i libri india-
ni ancora tendono a scompaginarsi»24, esprimeva in modo arguto una 
profonda verita: perche, mentre essi in senso letterale «si scompagi-
nano» per la cattiva qualita delle rilegature, in senso allusivo lo fanno 
perche le loro pagine sono in qualche modo sparpagliate nelle miria-
di di voci viventi della Tradizione ahcestrale, piuttosto che hen ricu-
cite in tomi esanimi ordinatamente allineati sugli scaffali di qualche 
biblioteca. 
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