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ABSTRACT
, Nel testo vengono considerati i molti e complessi problemi riguardanti 
l'attuazione dei valori di solidarietá e di accoglienza, che assumono rilievo 
nella definizione del patrimonio cultúrale e giuridico della comunitá inter- 
nazionalee della comunitá europea.
Pur nella consapevolezza della grave situazione attuale, nella quale la de- 
mócrazia e le liberta subiscono gravi pericoli dal prevalere di autoritarismi 
e oppressioni sempre piú diffusi e drammatici, l'autore esprime fiducia nei 
principi e nelle rególe del lo stato di dirítto e nelle garanzie rappresentate 
dalle costituzioni e dalle loro disposizioni normative.

ABSTRACT .
. This paper analyzes the complex problems related with the relevance of 

the valúes of solidarity and hospitality of the host societies. These valúes 
and principies should be pointed out in the definition of cultural and legal 
heritage óf thé internationa! cómmunity and the European community. 
At the moment, democracy and fréédom suffer serious dangers due to 
the prevalence of authoritarianism and oppression.The author is aware 
of this situation, and expresses his confidence in the principies and bases 
ofthe rule of law, and in the guarantees représented by the constitutioris 
and its regulations.
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1. PREMESSA

Forse mai come in questo momento storico il pluralismo religioso e 
i suoi effetti sono al centro di accesi dibattiti politici e giuridici. A questa 
discussione ha evidentemente contribuito quell'incessanteflusso migra
torio che negli ultimi decenni ha investito il continente europeo, concor- 
rendo alia nascita di societá dove etnie, culture e religioni si trovano (ina- 
spettatamente) a interagire. II pluralismo é una caratteristica propria di 
tutte le societá europee contemporanee, ma la pressione esercitata, sulle 
istituzioni sovranazionali come su quelle nazionali, per la formulazione di 
politiche inclusive non é mai stata cosí intensa e urgente come oggi.

L'obiettivo di un rinascimento comunitario, a base di investimenti e 
integrazione é stato perseguito con fatica e, soprattutto nei tempi piú 
recenti, é stato caratterizzato da molti e ripetuti insuccessi e fallimenti, 
in un mondo costretto a convivere con il terrorismo come se fosse un fat- 
to nórmale. La crisi dei rifugiati e il fallimento delle politiche migratorie 
hanno messo a dura prova i meccanismi di solidarietá, che puré hanno un 
fondamento normativo di grande rilievo nei sistemi giuridici nazionali e 
internazionali.

Bisogna 'fare'pedagogía, dunque, impegnarsi in ogni occasione e con- 
vincersi (e fare comprendere) che non si tratta di un'invasione territoriale, 
nei confronti della quale sia necessario e indispensabile un intervento ar
mato, da considerare come única soluzione ipotizzabile in sede política. 
Pensó che abbia ragione il presidente Obama che, nei suo ultimo discorso 
alia Nazioni Unite (20 setiembre 2016), non ha negato errori e sconfitte 
e ha dichiarato la sua fiducia nell'idea che le uniche vie d'uscita, in questo 
periodo di disordine istituzionale e di divisioni politiche, sono la coopera- 
zione e il comune rifiuto del fondamentalismo, delle discriminazioni e del 
razzismo.

254 Laicidad y libertades n° 16 - 2016. Págs. 253 a 282



I valori di accoglienza e di solidarietá come patrimonio cultúrale e giuridico della comunitá...

II nostro compito di studiosi, ancora una volta, é quello di ripartire dal
la cultura, iniziando con ¡I ricordare i successi delle ricerche che, negli. ul- 
timi decenni, ci hanno visto protagonisti di tanti incontri scientifici nelle 
nostre universitá (dai quali siamo usciti arricchiti e sempre piü impegnati 
nel nostro compito di studiosi e di educatori) e le nostre esperienze di 
docenti universitari spagnoli, francesi, tedeschi e italiani nelle universitá 
di Madrid, Valladolid, San Sebastian, Montpellier, Brema e Roma. Que- 
ste esperienze inducono ad auspicare un'estensione di tale impegnati- 
vo progetto anche per l'insegnamento ai ragazzi delle scuole medie e a 
prevedere per ogni ordine di scuole un programma di educazione cívica 
comune.

2. FORMAZIONI SOCIALI E SVILUPPO DELLA PERSONALITÁ. LA 
CONDIZIONE GIURIDICA DEI NON 'CITTADINI'

Nell'art. 2 della costituzione italiana sono riconosciuti e garantiti insie- 
me il principio personalista e il principio pluralista, cioe la piena protezio- 
ne non soltanto dei diritti fondamentali dei singoli individui, ma anche dei 
diritti fondamentali delle formazioni sociali nelle quali si svolge la perso- 
nalitá degli individui; l'importanza di questa disposizione costituzionale é 
quella di stabilire che in tutti i modi, gli ambienti e le occasioni in cui sussi- 
ste una possibilitá di sviluppo della persona umana é necessario che ven
ga assicurata una forte garanzia nei confronti dei diritti individuali e col- 
lettivi, dei quali i pubblici ufñci debbano essere gelosi custodi. É evidente 
il collegamento con la disposizione costituzionale del secondo comma 
dell'art. 3, che assegna alia repubblica italiana il compito di rimuovere gli 
ostacoli di ordine económico e sociale che «di fatto» impediscono il pieno 
sviluppo della personalitá e la garanzia dei diritti di liberta e di uguaglian- 
za., che affida alia repubblica italiana il

La costituzione italiana, richiamando l'impostazione ideológica e poli- 
tica di Giuseppe Mazzini — «Adoro la mía patria perché adoro la Patria; le 
nostre liberta, perché io credo nella Liberta; i nostri diritti, perché credo 
nel Diritto1»— insieme al riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, 
nell'art. 2, richiede «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietá 
política, económica e sociale».

G. MAZZINI, Dei doveri dell'uomo (1860), Milano, Rizzoli, 2010.
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Occorrerebbe qui porsi il problema di precisare quali siano le forma- 
zioni sociali alie quali si puó fare riferimento per una corretta applicazione 
dell'art. 2 cost., considerando che é stato un compito arduo quello degli 
interpreti che si sono proposti di individuare i gruppi sociali destinatari 
della garanzia costituzionale contenuta in tale disposizione2.

Tra le varié formazioni sociali sono in primo luogo da considerare i sin- 
dacati, attraverso i quali i lavoratori riescono a perseguiré meglio i loro 
interessi e cercano di trovare maggiori garanzie per le condizioni del loro 
lavoro; e inoltre i partiti pólítici, elementi essenziali della vita democráti
ca.

Bisogna ricordare certamente la famiglia, o meglio le varié forme di 
societá familiari presentí nella societá. In uno dei suoi tanti scritti dedi
cad a questo tema, Arturo Cario Jemolo, il grande giurista e storico che 
é stato un importante protagonista della vita cultúrale del secolo scor- 
so, affermava che la famiglia deve essere considerata un ¡stituto nei cui 
confronti il diritto deve limitare il proprio intervento, quasi sitrattasse di 
un'isola rispetto alia quale il mare si limita a lambirne la costa. II diritto 
deve intervenire nei confronti della famiglia con molta discrezione, molto 
riserbo e forte sensibilitá, tenendo presente che la vita che si svolge all'in- 
terno della famiglia deve risultare in gran parte immune rispetto all'in- 
tervento del diritto. E tuttavia, se é certamente opportuno che il diritto 
si mantenga ai margini della vita familiare, senza indebite intromissioni, 
é giustificato tuttavia un intervento da parte del giudice per proteggere 
i diritti di coloro che vivono all'interno della famiglia, diritti che in molti 
casi purtroppo vengono sacrificad. Ricordiamo che molte delle violenze, 
anche le violenze sessuali, si verificano anche, e soprattutto, all'interno 
del núcleo familiare.

La famiglia indubbiamente é un ambiente nei quale ha grande ¡m- 
portanza lo svolgimento della personalitá individúale. Molti dei proble- 
mi che riguardano il riconoscimento e la costituzione delle famiglie sono 
importanti e di particolare attualitá. Nella nostra costituzione, l'art. 29 
parla della famiglia come «societá náturale fondata sul matrimonio», e

P. BARILE, II soggetto privato nella Costituzione italiana, Padova, Cedam, 1953; Id., 
Dirittidell'uomo e libertafondamentali, Bologna, il Mulino, 1984; P. RESCIGNO, Leso- 
deta intermedie, ¡n il Mulino, 1958, págs. 3-34; Id., Persona e comunitá. Saggidi diritto 
privato, Bologna, ¡I Mulino, 1966.
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tuttavia la giurisprudenza, anche costituzionale, e la maggior parte della 
dottrina giustamente ritengono che ¡I riconoscimento di garanzle giuri- 
diche possa e debba riguardare anche le famiglie che vengono definite, 
con un'espressione significativa, le «famiglie di fatto»; famiglie sia etero- 
sessuali, sia omosessuali, perché al loro 'interno si svolge la personalitá 
di individui che ritengono di vivere insieme le esperienze della vita quo- 
tidiana. E quindi senza arrivare alia conclusione che la famiglia «di fatto» 
debba avere la stessa, idéntica protezione riservata nell'art. 29 cost. alia 
cosiddetta famiglia «fondata sul matrimonio», é necessario tuttavia rite- 
nere che nell'art. 2 cost. possa rinvenirsi la fonte di opportune garanzie 
per il riconoscimento anche di forme familiari diverse dalla famiglia «le- 
gittima».

Nell'art. 2 della costituzione sono riconosciuti e garantiti insieme il 
principio personalista e ¡I principio pluralista, cioé la piena protezione 
non soltanto dei diritti fondamentali dei singoli individui, ma anche dei 
diritti fondamentali delle formazioni sociali nelle quali si svolge la perso
nalitá degli individui; l'importanza di questa disposizione costituzionale é 
quella di stabilire che in tutti i modi, gli ambienti e le occasioni in cui sus- 
siste una possibilitá di sviluppo della persona umana é necessario che la 
costituzione intervenga proponendo una forte garanzia nei confronti dei 
diritti individuali e collettivi, dei quali i pubblici uffici debbano essere ge- 
losi custodi. É evidente ¡I collegamento con la fondamentale disposizione 
costituzionale del secondo comma dell'art. 3, che affida alia repubblica il 
compito di rimuovere gli ostacoli di ordine económico e sodale che «di 
fatto» impediscono ¡I pieno sviluppo della personalitá e la garanzia dei 
diritti di libertá e di uguaglianza.

Oltre ai sindacati, ai partiti politici e alia famiglia vi sono moltissime al- 
tre formazioni sociali che assumono notevole importanza nello sviluppo 
della nostra societá: non soltanto le numeróse associazioni culturali che 
cáratterizzano lo svolgimento della vita sociale, ma anche le associazioni 
che operano con riferimento alie problematiche dell'ambiente [per fare 
solo alcuni esempi, il WWF, «Italia nostra», il FAI (fondo per il patrimonio 
cultúrale italiano)], dell'arte e della scienza, le associazioni di volontaria- 
to, le confessioni religiose, che sono numeróse e impegnate nel persegui- 
mento di tanti obiettivi sui quali il discorso naturalmente potrebbe essere 
moltolungo.
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Vi é un fermento di vita democrática che si svolge all'interno del cosid- 
detto fenómeno associativo; é questo un aspetto molto interessante del-
10 studio delle discipline giuridiche e voglio qui ricordare la grande impor- 
tanza che assumono le formazioni sociali nello sviluppo della democrazia 
ed esprimere soddisfazione e gratitudine per l'importante contributo che 
molti miei amici, colleghi ed allievi, con i quali lavoro quotidianamente, 
hannó dato per la conoscenza, lo sviluppo e la garanzia di forme sempre 
piü evolute di vita sociale e democrática nel ñostro paese.

Con riferimento al tema dei rapporti tra individuo e poteri pubblici, 
occorre ricordare quanto spesso si ricorra all'espressione «cittadinanza» 
e considerare che la nostra costituzione, nella disposizione con la quale
11 costituente si é proposto di garantiré l'uguaglianza delle persone che 
vivono all'interno del territorio italiano (art. 3 cost.), usa l'espressione 
«cittadini», e stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignitá sociale e 
sono eguali davanti alia legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, 
religione, condizioni personali e sociali. Questo principio é stato sottopo- 
sto a una costante attivitá di interpretazioné da parte della corte costitu- 
zionale ma prima ancora a una approfondita attivitá di ricerca da parte di 
moltissimi studiosi di diritto costituzionale. lo stesso nel 1966 scrissi un 
articolo persollecitare una soluzione interpretativa favorevole a ritenere 
che l'espressione cittadini non potesse intendersi come un'espressióne 
che escludesse i soggetti collettivi, i cosiddettf gruppi sociali, né come 
un'espressióne che escludesse gli stranieri3.

In un libro di Livio Paladín, dedicato al principio costituzionale di egua- 
glianza, vi sono due ¡mportanti paragrafi, destinad rispettivamente all'e- 
guaglianza dei gruppi collettivi (rispetto a quella delle persone fisiche) e 
all'eguaglianza degli stranieri (nei confronti dell'eguaglianza garantita ai 
cittadini italiani)4. L'art. 3 cost. in materia di uguaglianza sembra Aguar
dare soltanto i «cittadini» italiani, e tuttavia tale disposizione costituzio
nale puó essere applicata anche a garanzia dell'uguaglianza di coloro che 
cittadini in senso técnico non sono. In questa fase nella quale, anche in 
Italia, si pone con urgenza, sia puré con molti ostacoli e difficoltá, l'esi- 
genza di garantiré i diritti degli immigrati, deve riconoscersi anche a co- S.

S. LARICCIA, Gruppi sociali ed eguaglianza giuridica, in Foro amm., 1966, III, págs. 117- 
21.
L. PALADIN, IIprincipio costituzionale d'eguaglianza, Milano, Giuffré, 1967.
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loro che non sono cittadini italiani ¡I diritto di partecipare alia vita delle 
comunitá locali, di poter votare, per esempio, per gli organi di una circo- 
scrizione e di un comune, al fine di soddisfare l'impegno per l'attuazione 
del cosiddetto «principio di accoglienza».

Dalla lettura di molti documenti europei e dei numerosissimi com- 
menti dedicati alia loro interpretazione appare evidente la rilevanza del 
problema della tutela delle minoranze e il suo collegamento con la que- 
stione della política europea nei confronti degli stranieri, con particolare 
riferimento alia condizione da riconoscere nei riguardi degli stranieri ex- 
tracomunitari.

Se si volesse utilízzare la nozione tradizionalmente accolta dagli stu- 
diosi del diritto internazionale, sulla base di uno studio di Francesco Ca- 
potorti, la protezione nei confronti delle minoranze dovrebbe escludere 
gli stranieri; infatti, secondo la definizione di Capotorti, «minoranza» é

un gruppo num éricam ente inferiore al resto della popolazione di uno Sta- 
to, ¡n posizione non dominante, i cui m em bri — essendo di nazionalitá dello 
Stato—  possiedono caratteristiche etniche, religlose o linguistiche che differi- 
scono da quelle del resto della popolazione, e mostrano, anche solo im plícita
mente, un senso di solidarietá, diretta a preservare la loro cultura, tradizione, 
religione o lingua5.

Questa definizione perfeziona e sviluppa il concetto tradizionale di 
minoranza, che MarioToscano, autore di un'importante monografía sulla 
protezione delle minoranze edita nei 1931, ¡dentificava come

quella parte della popolazione perm anente di uno Stato che, legata da 
tradizioni storiche ad una porzione determ inata del territorio, e fornita di una 
cultura propria, non puó essere confusa colla m aggioranza degli altri sudditi, 
a causa della diversitá della razza, della lingua o della religione6.

Se é vero che la nozione tradizionale di minoranza riguarda i gruppi i 
cui membri in quanto «cittadini» hanno la nazionalitá di un determinato 
stato, occorre pero ricordare che sono sempre piü numerosi e convincenti 
i tentativi volti a comprendere nell'ambito della protezione garantita nei

5 F. CAPOTORTI, I I  r e g i m e  d e l l e  m i n o r a n z e  n e i  s i s t e m a  d e l l e  N a z i o n i  U n i t e  e  s e c o n d o  

l ' a r t .  2 7  d e l  p a t t o  s u i  d i r i t t i  c i v i l l  e  p o l i t i c i ,  in R i v i s t a  i n t e r n a z i o n a l e  d e i  d i r i t t i  d e l l ' u o m o ,  

1992, págs. 102-12.
6 M. TOSCANO, L e  m i n o r a n z e  d i  r a z z a ,  d i  l i n g u a ,  d i  r e l i g i o n e  n e i  d i r i t t o  i n t e r n a z i o n a l e ,  

Torino, Fratelli, Bocea, 1931.
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confronti delle minoranze una serie di gruppi sociali che meritano tutela, 
pur essendo costituiti da individui «stranieri»: in proposito occorre richia- 
mare l'attenzione su un gradúale ma sicuro superamento della conce- 
zione tendente a escludere gli stranieri dall'ambito di tutela tradizionale 
riguardante le minoranze.

Piu in generale, per affrontare il problema della condizione dello stra- 
niero, oggi, é necessario riflettere sul modello di societá multietnica ver
so ¡I quale i descritti fenomeni della globalizzazione económica e dell'u- 
niversalismo giuridico sospingono l'occidente. Sembra, a tal proposito, 
condivisibile l'opinione di chi afferma che il multiculturalismo non é piü 
una scelta, una opzione possibile, ma si sta traducendo in

un carattere strutturale e perm anente delle moderne societá postindu- 
strlali7.

Per quanto riguarda l'esperienza italiana, occorre sottolineare che il 
nostro paese é stato, per quasi un secolo (dalla fine dell'ottocento agli 
anni settanta del novecento) un paese di emigrazione. La fine dell'emi- 
grazione di massa si é invece manifestata con la forte ondata di immigra- 
zione extracomunitaria8.

Le discipline giuridiche in materia di immigrazione, infatti, sono lar
gamente influenzate dal diritto comunitario, che garantisce la libera cir- 
colazione delle persone, o meglio, dei cittadini europei, ossia di coloro 
che siano cittadini di uno degli stati dell'unione. La nozione di cittadino 
dell'unione, infatti, come «completamente» della cittadinanza naziona- 
le, ha cambíate il senso del termine «straniero», che attualmente non 
indica piú il non-cittadino in senso nazionale, bensi colui che non possie- 
de lo status di cittadino europeo, dunque, il cittadino di uno stato terzo 
rispetto all'unione europea.Tale nozione di straniero é oggi comunemen- 
te accolta dalla legislazione vigente in materia, mentre per i cittadini co- 
munitari si rinvia a una specifica disciplina, raccolta nel d.p.r. 18 gennaio 
2002, n. 54, testo único delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'u
nione europea.

C. BONIFAZI, L'immigrazionestraniera in Italia, Bologna, il Mulino,i998.
G. D'AURIA, L'immigrazione e l'emigrazione, ¡n Trattato di diritto amministrativo, Dirit
to amministrativo speciate, a cura di S. CASSESE, 2, II lavoro e leprofessioni. La cultura 
e i «media». I beni, i lavoripubblici e ¡'ambiente, II ed., Milano, Giuffré2oo3.
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Perianto, le norme ¡taliane e quelle dei vari stati membri in materia di 
immigrazione ed emigrazione si applicano, rispettivamente, ai cittadini 
dei paesi terzi non appartenenti all'unione e ai cittadini che emigrano ver
so paesi extracómunitari.

In questa prospettiva, la legge 30 dicembre 1986, n. 943, accordava ai 
lavoratori extracómunitari paritá di trattamento e uguaglianza dei diritti 
rispetto ai lavoratori italiani, il mantenimento dell'identitá cultúrale, l'ac- 
cesso ai servizi sanitari, alia scuola, al lavoro. La legge si ispirava ai princi- 
p¡ di «convivenza» e «integrazione», ponendosi all'avanguardia rispetto 
ad altri paesi in Europa.

. II d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla leg
ge 28 febbraio 1990, n. 39 (c.d. legge Martelli, dal nome del ministro della 
giustizia all'epoca) tendeva, invece, a una piü rigorosa disciplina dell'in- 
gresso e del soggiorno degli stranieri extracómunitari e prevedeva la pro- 
grammazione annuale dei flussi migratori per ragioni di lavoro, nonché 
un programma di progressivo inserimento nella realtá económica e so- 
ciale del paese degli stranieri «regolarizzati».

Fra il 1992 e il 1993, alia luce dell'emergeriza criminalitá, per le esigen- 
ze di tutela dell'ordine pubblico, fu emanato il d.l. 29 febbraio 1992, n. 
193, due volte reiterato e alia fine abbandonato. L'obiettivo della legisla- 
zione di quegli anni era quello di inasprire le misure di espulsione nei con- 
fronti degli extracómunitari per la commissione di reati che eranofonte 
di grave aliarme sociale, anche a fronte dell'emergenzar-clandestini. Sif- 
fatta tendenza, tuttavia, determinó, a sua volta, l'emergenza-razzismo, 
che diede luogo all'approvazione di norme urgenti per la prevenzione e la 
repressione penale dei reati di discriminazione, nonché contro la violenza 
per motivi razziali, etnici e religiosi (d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito 
dalla I. 25 giugno 1993, n. 205).

Altro evento significativo dei primi anni novanta fu l'approvázio- 
ne della legge di ratifica ed esecuzione degli accordi di Schengen (I. 30 
settembre 1993, n. 388). Questi accordi hanno tre obiettivi principali: la 
prevenzione della criminalitá; la repressione dell'immigrazione clande
stina mediante l'armonizzazione delle politiche nazionali in materia di 
visti e requisiti per l'ingresso nei paesi aderenti; l'armonizzazione delle 
legislazioni doganali verso i paesi terzi. A tali fini, é stato istituito il c.d. 
SIS —sistema informativo di Schengen—, apposita banca dati contenen
te le informazioni per procederé all'arresto, all'estradizione di criminali
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e alia ricerca di persone scomparse, anche ai fini della notificazione di 
una sentenza penale di condanna. In particolare, occorre ricordare che 
competente a gestire la sezione italiana del SIS é il ministero dell'inter- 
no-dipartimento della pubblica sicurezza, mentre l'autoritá di contrallo 
dell'archivio informatizzato dei dati é, oggi, il garante per la protezione 
dei dati personali.

Maggiore severitá verso l'immigrazione clandestina venne espressa 
con l'approvazione del d.l. 18 novembre 1995, n. 489 (dichiarato illegit- 
timo dalla corte costituzionale, sotto il profilo della reiterazione del de
creto legge9), contenente una severa disciplina in ordine alie espulsioni.

La successiva legge 6 marzo 1998, n. 4 (c.d. legge Turco-Napolita
no, dai nomi dei ministri che ne furono i promotori) delegó il governo a 
procederé al riordino della intera materia. II testo único che ne derivó fu 
approvato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, successivamente integrato e 
modificato dalla I. n. 113 del 1999). •

La vittoria elettorale, nel 2001, del governo di centro destra ha con- 
dotto all'approvazione della legge 30 luglio 2002, n. 189 (modifica alia 
normativa in materia di immigrazione di asilo: c.d. legge Bossi-Fini), con 
la quale si é dato luogo a un inasprimento delle misure di lotta alia im
migrazione clandestina, enunciando expressis verbis l'intento político di 
non favorire, nell'ambito dei programmi di cooperazione alio sviluppo, 
i paesi che non prestiño la loro collaborazione alia prevenzione dei flussi 
migratori illegali (art. 1, comma 2). La disciplina contenuta in tale legge 
collega rígidamente la durata del permesso di soggiorno alia durata del 
contratto di lavoro, pone limiti al ricongiungimento familiare, impone al 
lavoratore extracomunitario di richiedere il rinnovo del permesso di sog
giorno almeno novanta giorni prima della scadenza. L'intera disciplina, 
dunque, regolamenta il fenómeno come una «minaccia» per la societá e 
per il sistema económico nazionale.

Tuttavia, in prospettiva comunitaria, é necessario ricordare come il 
trattato di Amsterdam abbia inserito nel trattato istitutivo della unio- 
ne europea una serie di temi, riguardanti la materia dell'immigrazione, 
che in precedenza erano affidati alia cooperazione intergovernativa (ad 
esempio, i controlli per l'attraversamento delle frontiere este me, ¡I rila-

Corte cost. 24 ottobre 1996, n. 360, in Foro ¡t., 121,1996,1, c. 3269 ss., con nota di R. 
ROMBOLI.
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scio dei visti, la liberta di circolazione degli immigrati nello spazio dell'u- 
nione, l'asilo, la disciplina di situazioni di emergenza). I citati accordi di 
Schengen, inoltre, sono stati incorporati nel quadro dell'unione europea 
(c.d. comunitarizzazione) nei limiti della loro compatibilitá con il diritto 
comunitario. Attualmente, quindi, gli stati pur. restando liberi di ¡ntrodur- 
re nuove disposizioni in materia di immigrazione sono comunque sog- 
getti al limite del rispetto delle disposizioni del trattato e degli accordi 
internazionali.

Da ultimo, é opportuno far presente che il titolo V della costituzione 
italiana approvato con I. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, al fine di garantiré una 
disciplina unitaria di materie che sono connesse con aree di esplicazione 
della sovranitá della nazione, attribuisce alio stato la potestá legislativa 
esclusiva in materia di «diritto d'asilo e condizione giuridica dei cittadini 
di Stati non appartenenti all'Unione europea» e in materia di «immigra
zione» (art. 117, comma 2, lett. a) e b). Tuttavia, l'art. 118, comma 3, pre
vede forme di coordinamento con le regioni in materia di immigrazione, 
ordine pubblico e sicurezza, nei limiti del divieto per le stesse di adottare 
provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e limiti- 
no il diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, 
comma 1, cost.). 3

3. LASCUOLA

Tra le piú importanti formazioni sociali che caratterizzano la vita del
le societá contemporanee, occorre ricordare la scuola, perché la scuola, 
come spesso giustamente si ripete, é una sede privilegiata per lo svolgi- 
mento della personalitá dei bambini e dei giovani. Qui mi piace ricorda
re un passo molto significativo di Piero Calamandrei, scritto nel lontano 
1956, del quale mi limito a riportare qualche riga:

Non si trovera un costituzionalista (osservava l'autore nella prefazione a 
un libro intitolato Scuola e democrazia), che, passando in rassegna la nostra 
costituzione, senta il bisogno di nom inare la scuola. La scuola resta in secon- 
do piano, nell'ordinaria am m inistrazione, non sta ai vertid  dell'ordinamento  
costituzionale, e tuttavia non c'é dubbio che in una democrazia, se sí vuole  
che la democrazia prima si faccia, poi si mantenga e si perfezioni, si puó dire 
che a lungo andaré la scuola é piü im portante del Parlamento, della M agistra
tura e della Corte costituzionale. II Parlamento consacra i diritti del cittadíno, 
la M agistratura e la Corte costituzionale difendono e garantiscono questi di
ritti, ma la coscienza dei cittadini é creata dalla scuola. Dalla scuola dipende  
com e sará domani il Parlamento, com e funzionerá la Magistratura, cioé quale
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sará la coscienza e la com petenza di quegli uomini che saranrio domani i le- 
gislatori, I governanti ed i giudici del nostro paese. A  voler im maginare l'or- 
dinam ento costituzionale com e un organismo vivo, si direbbe che il sistema 
scolastico equivalga al sistema ematopoietico, il sangue vitale che rigenera 
ogni giorno la dem ocrazia parte dalla scuola.

Proprio perquesto tra tutti ¡ ranghl dell'am m inistrazione quello scolastico  
propone i problemi piü delicati e piü alti per risolvere i quali non basta essere  
esperti di problem i tecnici ed attinenti alia didattica, alia contabilitá, ma oc- 
corre soprattutto avere la consapevolezza dei valori morali e pedagogici che 
si elaborano nella scuola dove si creano non cose, ma coscienze, e per di piü 
coscienze di maestri capaci a loro volta di creare coscienze di cittadini10.

Le parole di Calamandrei richiamano l'attenzione su un aspetto fon- 
damentale della vita della scuola, del quale c'étraccia anche neitesti nor- 
mativi della legislazione scolastica: é suficiente ricordare gli art. 2 e 3 del 
testo único delle disposizioni in materia di istruzione n. 297 del 1994, nei 
quali, con riferimento all'impegno degli insegnanti delle scuole di ogni or- 
dine e grado e al significato della liberta dell'insegnamento, si stabilisce 
il compito degli insegnanti di operare per la promozione della personali- 
tá umana nel pieno rispetto della coscienza dei singoli allievi, dei singoli 
studenti. Ora acquisire consapevolezza che nella scuola «si creano non 
cose ma coscienze», significa tenere presente quanto ancora coloro che 
vivono all'interno della scuola possono fare per lo sviluppo democrático 
della vita scolastica e per la realizzazione dell'obiettivo di rendere l'ltalia 
un paese che possa veramente definirsi civile e democrático.

In proposito ricordo un importante convegno organizzato dalla FNI- 
SM (federazione nazionale insegnanti scuola media, la gloriosa associa- 
zione fondata all'inizio del secolo scorso da Gaetano Salvemini), dedicato 
nel marzo del 1985 al tema «Stato e scuola oggi. Problemi aperti: il pub- 
blico e ¡I privato11». In quel convegno, il 14 marzo 1985, Norberto Bobbio 
presentó un'appassionata, indimenticabile relazione che si concludeva 
con queste parole:

Com e sapete, i giuristi ripetono da secoli una frasetta che dice « I n  Claris 
n o n f i t i n t e r p r e t a t i o »  La nostra Costituzione sempre chiara non é, ma in questo

10 P. CALAMANDREI, PREFAZIONE A. G. FERRETTI, S c u o l a  e  d e m o c r a z i a ,  Torino, Ei- 
naudi, 1956.

“  S. LARICCIA, I s t r u z i o n e  p u b b l i c a  e  i s t r u z i o n e  p r í v a t a .  I  p r í n c i p i  e  l a  r e a l t a ,  ¡n S t a t o  e  

s c u o l a  o g g i :  l ' o p i n i o n e  l a i c a ,  Atti del Convegno a cura della FNISM, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1986.
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caso non poteva adottare un'espressione meno ambigua: «senza oneri per lo 

Stato». Non solo il diritto non é sem pre chiaro, ma non sem pre é razionale. 
Ora quando non soltanto é chiaro, ma é anche, com e ho cercato di mostrare, 
razionale e quindi si puó dire che é un buon diritto, il buon cittadino ha un solo 
dovere: [...] rispettarlo12.

Quanta nostalgia di persone come Bobbio, della sua onestá intellet- 
tuale, della sua appassionata partecipazione alia lotta per il diritto e del 
suo impegno per contribuiré alia costruzione di una societá piú civile, giu- 
sta e progredita nel nostro paese!

4. PIÜ RADICI CULTURAL! D ELL'ID EN TITÁ  EURO PEA

Di fronte alia complessitá dei problemi riguardanti le politiche euro- 
pee nell'attuale periodo storico, puó essere motivo di sorpresa che, nei 
mesi che hanno preceduto l'approvazione della carta dei diritti del 15 di- 
cembre 2000, uno dei temi sui quali in Italia il dibattito é stato piu vivace 
e polémico é stato quello riguardante la necessitá o meno che nel pre- 
ambolo della costituzione successivamente approvata il 19 giugno 2004 
figurasse il richiamo —fortemente sostenuto dalla chiesa di Roma e da 
alcune confessioni evangeliche— alie radici cristiane — secondo alcuni 
giudaico-cristiane— dell'Europa.

Dopo la mancata ratifica del trattato e il fallimento delle prospetti- 
ve costituzionali europee, si é giunti alia firma, nel 2007, del trattato di 
Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. II trattato di Lisbona ha 
¡ntrodotto alcune importanti modifiche ai trattati istitutivi (il trattato 
sull'unione europea e il nuovo trattato sul funzionamento dell'unione eu
ropea, che sostituisce il trattato sulla comunitá europea): alcune di esse 
interessano da vicino anche il fattore religioso e la materia dei diritti civili.

La convenzione europea nel 2004 aveva trovato un ragionevole com- 
promesso sull'argomento, limitandosi soltanto a fare riferimento ai valori 
«culturali, religiosi ed umanistici dell'Europa»: dei 25 membri dell'Europa 
chiamati a pronunciarsi sul problema soltanto la Polonia e l'ltalia avevano 
insistito nel ribadire fino alia votazione finale la necessitá dell'inserimen- 
to delle radici cristiane; ai tempi di Aznar c'era anche la Spagna su questa 
posizione, che in seguito é mutata a seguito della política del presidente

N. BOBBIO, L i b e r t a  n e l l a  s c u o l a  e  l i b e r t a  d e l l a  s c u o l a ,  in S t a t o  e  s a j ó l a  o g g i :  l ' o p i n i o n e  

l a i c a ,  cit.
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Zapatero, dopo che ¡I premier spagnolo aveva dichiarato che era giunta 
l'ora di

una svolta laica in cui nessuno impone le proprie credenze né nella scuola, 
né nella ricerca, né in alcun ámbito della societá.

Del resto, se davvero ci si fosse proposti di citare nel preambolo della 
costituzione europea tutte le «radici» significative dell'Europa, si sarebbe 
dovuto fare un elenco molto lungo, nel quale, accanto alia radice giudai- 
co-cristiana, avrebbero dovuto quanto meno figurare le idee di liberta e 
di uguaglianza della rivoluzione tráncese, l'ereditá della scienza nata con 
Galileo, Keplero, Cartesio e Darwin, il principio di incompetenza degli 
stati in materia religiosa, le concezioni del pluralismo, della tolleranza e 
dello spirito di libera ricerca.

Non soltanto tuttavia ragioni di carattere pratico hanno indotto a ri- 
tenere che la sola inclusione delle radici cristiane avrebbe ingiustamente 
escluso aspetti altrettanto importanti che meritavano di essere menzio- 
nati, determinando cosí un grave squilibrio nella stessa immagine cul
túrale del continente: vi era anche l'esigenza prioritaria di mantenere il 
principio di laicitá, uno dei piü apprezzabili aspetti della cultura europea 
rispetto alie culture che non sono ancora riuscite a separare i precetti di- 
vini dalle leggi umane.

Parlare delle radici laiche dell'Europa é un compito non facile perché, 
mentre moltissimo si é scritto sulle radici religiose dell'identitá europea, 
molto meno trattato é l'argomento delle «radici laiche» dell'Europa. Si 
tratta di un argomento che riguarda varié discipline: in particolare, la sto- 
ria delle idee, delle istituzioni, delle costituzioni e del pensiero giuridico e 
filosófico, il diritto europeo e il diritto costituzionale comparato.

Una delle ragioni che inducono a valutare separatamente i due pro- 
blemi ai quali ho ora accennato — radici «religiose» e radici «laiche» del 
continente europeo— consiste proprio nella insistenza con la quale si af- 
ferma spesso che si tratta in fondo di un'unica questione, giacché i valori 
fondanti dell'Europa sono quelli delle civiltá ellenica e romana, dell'ebrai- 
smo e del cristianesimo, senza i quali non vi sarebbero stati illuminismo, 
idealismo, marxismo, liberta ed eguaglianza13. Questa tesi da perscon- * 15

G. COSSIGA, IIrischlo deiduefondamentalismi, in la Repubblica, 31 agosto 2004, pág.15-
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tata una conclusione che appare tutt'altro che convincente: che cioé l'il- 
luminismo, il laicismo, il pluralismo, le concezioni sui diritti di liberta e di 
eguaglianza affermatesi in Europa con la rivoluzione francese e l'idea del- 
lo stato di diritto non sono altro che derivazioni dei valori fondanti che si 
sono sopra ricordati, e cioé dei principi della civiltá greco-romana e della 
concezione giudaico-cristiana.

É noto al contrario che, nel considerare i problemi della tutela dei 
diritti degli uomini e delle donne nella societá contemporánea, occorre 
non perdere di vista le essenziali differenze che, al di la delle parole e dei 
termini usati, sussístono, talora in misura assai accentuata, fra le diver
se concezioni della vita individúale e sociale e dei diritti inalienabili della 
persona umana. Peresempio, i diritti umani considerad nella concezione 
cattolica

palesano im m ediatam ente una vertiginosa distanza rispetto ai diritti 
umani e civili nel senso rigoroso del termine, quello di «Am nesty Internatio
nal», per intenderci, che é poi il senso storicam ente afferm ato a partiré dalla 
rivoluzione am ericana e da quella francese1'*.

A proposito della formazione della cultura occidentale, credo che oc- 
corra partiré da un'idea, sulla quale uno storico del valore di Jacques Le 
Goff ritorna spesso con chiarezza nei suoi studi: l'identitá europea si é 
costituita per stratifkazioni successive e su un lungo periodo. É questa la 
ragione principale per la quale non puó certo dirsi che vi siano chiarezza e 
omogeneitá sul modo di guardare alie radici comuni e alia comune iden- 
titá dell'Europa.

II primo strato é stato quello della cultura greco-romana portatri- 
ce dell'idea di democrazia, dello spirito scientifico, del método critico e 
dell'importanza del diritto. II secondo strato, che molti, tra i quali lo stes- 
so Le Goff, giustamente considerano essenziale, é lo strato medievale, 
con la diffusione dei valori giudeo-cristiani, la combinazione di unitá eu
ropea e diversitá nazionali: é questo lo strato del método scolastico e uni
versitario, della filosofía scolastica, della nascita delle cittá, dell'equilibrio 
tra ragione e fede15. Successivamente si sono sovrapposti lo strato scien
tifico dei secoli XVII e XVIII, lo strato dei Lumi del XVIII secolo, lo strato 14 15

14 P. FLORES D'ARCAIS, I I g a r o f a n o  e l ' a c q u a  s a n t a ,  in M i c r o m e g a ,  3, págs. 203-20.
15 J. LE GOFF, I I  c i e l o  s c e s o  i n  t é r r a .  L e  r a d i c i  m e d i e v a l i  d e l l ' E u r o p a ,  Roma-Bari, Laterza, 

2004.
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della rivoluzione francese, lo strato del romanticismo e quello dei lunghi 
progressi della democrazia e dell'affermarsi dei diritti, a partiré dal XIX 
secolo: l'etá dei diritti come é stata definita da Norberto Bobbio16.

A proposito di ciascuno di questi «strati» occorrerebbe poi fare alcune 
necessarie precisazioni, al fine di non dimenticare molte importanti dif- 
ferenziazioni: cosí, quando si parla di civiltá greco-romana, occorre inda
gare — e lo ha fatto con ammirevole luciditá Piero Bellini in un saggio su 
Le radió culturali e religiose dell'identitá europea—  sui modi di realizzazio- 
ne della congiunzione operativa fra due culture (fra due civiltá) distinte e 
tuttavia compiutamente compatibili. Giustamente Piero Bellini osserva 
che, se non si puó certo dubitare che la visione individualistica dell'uomo 
é un portato cultúrale della modernitá e non si puó certo disconoscere ¡I 
determinante apporto costruttivo dello spirito umanistico e rinascimen- 
tale, del giusnaturalismo, della filosofía dei lumi, dei principi rivoluzionari 
dell'89 e dell'esperimento libérale, non si puó tuttavia negare che le ra- 
dici profonde della scoperta della «unicitá di ciascun uomo» vadano ri- 
condotte alia speculazione filosófica pió antica, giá persua parte giunta 
a teorizzare la superiore eccellenza dell'anima, concepita come un che di 
«strettamente individúale», di appartenente a «ciascun essere umano» 
proprio perché «essere umano17».

Pur non essendo possibile affrontare in questa sede la valutazione dei 
principali problemi che hanno caratterizzato la storia del continente eu
ropeo nel corso di molti secoli, puó dirsi che certamente il cristianesimo 
(termine che va comunque inteso in senso molto esteso, andando dai 
greco-ortodossi fino ai luterani e ai cattolici, con in mezzo un ampio spet- 
tro di altre confessioni, cómprese quella ebraica e quella musulmana) ha 
segnato la storia dell'Europa: nel bene e nel male, occorre dire, pensando 
ai massacri che, per secoli, guerre e persecuzioni religiose hanno provo- 
cato.

Non vi é dubbio che sia necessario ribadire l'affermazione della cen
tralita del cristianesimo nel processo di formazione dell'Europa; come 
giustamente si é osservato

16 N. BOBBIO, L'etá dei diritti, Torino, Einaudi, 1990.
17 P. BELLINI, Le radió culturali e religiose dell'identitá europea, in S. PANUNZIO, a cura 

di, I dirittifondamentali e le Corti in Europa, Napoll, Jovene, 2005, págs. 214-46.
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Senza il cristianesim o noi non avrem m o questa Europa18.

Non rappresenta certo una novitá la tendenza a tradurre «cultura 
europea» in «cultura cristiana»: é sufficiente pensare alia fortuna che ha 
avuto la frase di Benedetto Croce —Perché non possiamo non dirci «crístia- 
n¡»—  con la quale nel 1942, in un breve articolo apparso nel volume XV 
della «Critica», il grande filosofo, pur professandosi laico, avrebbe rico- 
nosciuto la fondazione storica della nostra identitá19.

Alternativa, rispetto alia tesi della coincidenza tra cultura europea e 
cultura cristiana, é l'opinione di chi all'opposto definisce cultura europea 
quella rinascimentale che sbocca nel liberalismo: secondo questa conce- 
zione l'uomo coito europeo é l'uomo libérale, tollerante, aperto a tutti i 
valori, l'uomo del dialogo, che ha convincimenti ma non dogmatismi, che 
ha una propria fede, non necessariamente religiosa, ma é rispettoso della 
diversa fede degli altri:

Che trova bello ¡I mondo a condizione che accolga vari orientamenti, non 
uomini permeati tutti della stessa dottrina. Che respinge non solo l'idea di 
caste, ma quella di religioni o di culture nazionali, di tradizioni ed in genere di 
ricchezze spirituali buone per un popolo, non trasm issibili ad altri20.

Che il cristianesimo abbia avuto un ruolo céntrale nella formazione 
della cultura europea é un'affermazione ovvia e che non puó essere se
riamente contraddetta. E tuttavia un'importanza essenziale per la for
mazione della cultura europea deve certamente riconoscersi anche alie 
concezioni, definite con le espressioni di laicitá e di laicismo, consistenti 
nella tendenza ad escludere l'influenza della religione dalla vita e dalle 
istituzioni civili é politiche. Avviato nel secolo quattordicesimo da parte 
dei sostenitori dell'indipendenza dell'impero dal papato (ricordo tra gli 
altri Guglielmo di Occam e Marsilio da Padova), il laicismo é stato uno 
dei motivi fondamentali del pensiero moderno: si ritrova nel giusnatura- 
lismo, nell'illuminismo, nel liberalismo dell'800, nel Kulturkampf tedesco 
(la battaglia condotta negli anni i87i-'79  da Bismark contro la chiesa cat-
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18 B. LUISELLI, L a  f o r m a z i o n e  d e l l a  c u l t u r a  e u r o p e a  o c c i d e n t a l e ,  Roma, Herder, 2004, 
pág. 582.

19 C. GALLINI, D a v v e r o  n o n  p o s s i a m o  n o n  d i r c i  c r i s t i a n i ? ,  in B e l f a g o r ,  2004, págs. 385- 
98, spec. pág. 395, ove l'a. osserva che comunque Croce esplicitava con chiarezza il 
primato dei valori laici da rivendicarsi quasi come un conquista ¡dentitaria).

20 A. C. JEMOLO, C u l t u r a  e u r o p e a ,  in L a  N u o v a S t a m p a ,  26 luglioigss, pág. 3
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tolica e il partito cattolico del centro, consistente nella previsione di rigidi 
controlli statali sulle istituzioni educative e nelle misure di espulsione di 
vari ordini religiosi).

Caratterizzato da un iniziale anticlericalismo, il laicismo si é sviluppato 
in forme piü articolate e alcune sue tesi relative al principio di indipen- 
denza dello stato in materia religiosa sono State assunte dal pensiero re
ligioso contemporáneo. Costituisce un'importante conquista del pensie
ro laico l'affermazione che, se é certamente necessario che gli stati non 
interferiscano nelle scelte confessionali dei loro cittadini, é pero anche 
necessario che le chiese non interferiscano nelle scelte (legislative, am- 
ministrative e giurisdizionali) degli stati: la laicitá degli ordinamenti, la 
distinzione tra «peccato» e «reato», tra «norma morale» e norma giuridi- 
ca, rappresentano la migliore difesa possibile anche per la garanzia delle 
liberta di religione e verso la religione.

Certo l'espressione laicitá é un'espressione dai mille sensi e significati 
e non ne esistono definizioni o acquisizioni definitive, se si escludono i 
consueti riferimenti alia prassi del confronto e alia reciproca preliminare 
disposizione all'ascolto, al riconoscimento permanente delle differenze 
e alia finalitá «inclusiva» dell'altro nel duplice contesto dell'eguaglianza 
e della diversitá. Considerando il problema della laicitá dal punto di vista 
degli stati e delle organizzazioni internazionali, un utile contributo al di- 
battito puó provenire da parte di chi si impegna ad approfondire il signi- 
ficato dei principi di uniformitá e di differenziazione21. É infatti evidente 
che in applicazione del principio di laicitá, armonizzare le diversitá, senza 
distruggere le specificitá individuali o comunitarie, diventa un obbligo 
morale oltre che una necessitá política ed amministrativa.

A proposito dei vari significati che puó assumere ¡I concetto di laicitá, 
puó qui ricordarsi che, con la sentenza n. 203 del 1989, la nostra corte co- 
stituzionale ha inteso affermare l'esistenza nel nostro ordinamento della 
c.d. laicitá positiva, quella cioé della

non indifferenza dello Stato dinanzi alie religioni ma garanzia dello Stato 
per la salvaguardia della liberta di religione, in regim e di pluralismo confessio- 
nale e cultúrale.

E. CAR LO NI, L o  S t a t o  d i j f e r e n z i a t o .  C o n t r i b u t o  a l i o  s t u d i o  d e i  p r i n c i p i  d i  u n i f o r m i t á  e  

d ¡ f f e r e n z i a z i o n e , l o f m o ,  Giappichelli, 2004.
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la corte costituzionale non ha invece accolto la concezione della laici- 
tá-neutralitá, coerente con una ¡dea della laicitá che comporta l'irrilevan- 
za per lo stato dei rapporti derivanti dalle convinzioni religiose dei suoi 
cittadini, nel senso di considerarli fatti privati da affidare esclusivamente 
alia coscienza dei credenti.

Tale concezione della laicitá, come si e ricordato in precedenza, era 
bene espressa dalla formula del settímo principio fondamentale della 
costituzione della repubblica romana del 1849, nel qúale si stabiliva che 
l'esercizio dei diritti privati e pubblici dei cittadini non avrebbe dovuto di- 
pendere dalla loro credenza religiosa22.

La chiesa cattolica tende spesso a svuotare del suo contenuto la pa
rola laicitá, un obiettivo che risulta chiaro se si valutano molti documenti 
ecclesiastici che riguardano tale questione: a titolo d'esempio ricordo la 
nota dottrinale che, nel novembre 2002, la congregazione cattolica per la 
dottrina della fede ha rivolto ai politici italiani, nella quale si legge:

Per la dottrina morale cattolica la laicitá intesa com e autonom ía della 
sfera civile e política da quella religiosa ed ecclesiastica — ma non da quella 
m orale—  é un valore acquisito e riconosciuto dalla Chiesa,

brano nel quale la chiara affermazione sull'esclusione della sfera mo
rale dall'autonomia rispetto alia sfera civile e política fa comprendere 
quali e quanti problemi si pongono sui rapporti tra morale civile e morale 
religiosa e tra societá civile e societá religiosa, per ricordare il titolo di un 
fortunato volume di Arturo Cario Jemolo, del 1959). II punto di vista delle 
gerarchie cattoliche, quando parlano di «sana laicitá», é che separazione 
della religione dalla política non significa separazione fra la morale e la 
política e che la chiesa cattolica é l'autoritá divina, ultima e legittima, che 
definisce la veritá in tema di moralitá e che stabilisce ció che é giusto in 
política.

Se con riferimento al concetto di laicitá non vi sono certezze, consi
derando che, per l'uomo laico, il dubbio é la condizione naturale dell'uo- 
mo che non voglia rinunciare alia ragione, puó ritenersi tuttavia che vi sia 
una forte condivisione nel considerare la ragionevolezza, l'antidogmati- 
smo, la tolleranza e il dialogo come tratti essenziali del pensiero laico, S.

S. LARICCIA, La costituzione della Repubblica romana del 1849, in Giur. cost, 1999, 
págs. 453-82.
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nel precisare che le garanzie della laicitá sono soprattutto assicurate dai 
sistemi politico-giuridici che prevedono la democrazia e il pluralismo e 
nell'affermare che occorre guardare con diffidenza rispetto alie tesi che 
si propongono di privilegiare la posizione delle identitá collettive rispetto 
ai singoli individui.

5. CRISTIAN  ESI MO E LAICISM O  NELLA FO RM AZIO N E DELLA
CULTURA EURO PEA. RAGIO N EVO LEZZA, AN TIDO GM ATISM O , 

TO LLERAN ZA, DIALOGO

Dopo che per millenni gli uomini prima si erano fatti guidare dai lo
ro impulsi e poi erano vissuti nel mito, accettando le consuetudini locali 
delle societá in cui vivevano, in seguito, nell'antico popolo greco, emerse 
la volontá di dubitare di ogni impulso e di ogni consuetudine: a questa 
volontá i greci hanno dato il nome di «filosofía», espressione che puó con- 
siderarsi un sinónimo di «spirito critico». É bene tenere presente che alia 
base della liberta, della democrazia, del rispetto del diritto e della dignitá 
dell'uomo che la costituzione europea dichiara di promuovere, c'é quello 
spirito critico, cioé la lotta contro le tirannidi che esigono la cieca accet- 
tazione dei loro ordini.

Con il termine «laicismo» si indica l'atteggiamento di coloro che so- 
stengono la necessitá di escludere le dottrine religiose, e le istituzioni che 
se ne fanno interpreti, dai funzionamento della cosa pubblica in ogni sua 
articolazione.

Dai punto di vista storico il laicismo é nato nel contesto della storia po
lítica dell'Europa occidentale ed ha assunto forme diverse a seconda delle 
varié configurazioni dei rapporti tra istituzioni statali ed ecclesiastiche; 
esso assume un diverso significato rispetto al fenómeno, assai impor
tante nella storia e nella valutazione sociológica della societá europea, 
della secolarizzazione, intesa come processo di diminuita rilevanza della 
religione nella vita sociale e pertanto la vicenda storica del laicismo puó 
essere analizzata in modo autonomo.

Nel linguaggio político contemporáneo, il laicismo si contrappone al 
confessionalismo, al clericalismo e al fondamentalismo, secondo i quali, 
con differenze e analogie nell'uso delle tre espressioni, le istituzioni poli- 
tiche devono essere collegate al rispetto obbligatorio pertutti dei principi 
religiosi della chiesa dominante. Poco meno di cento anni fa, nel 1907,
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nel parlamento italiano un sacerdote, deputato radicale e fondatore della 
democrazia cristiana, don Romolo Murri, dichiarava:

Se essere anticlericale ha il senso pieriamente negativo di essere contro 
il clericalismo, certo io sono anticlericale. Ma ¡o sono agli antipodi degli anti
clerical) dell'estrema sinistra, poiché io sono anticlericale principalm ente nel 
nome e per la tutela degli interessi religiosi:

parole che dimostrano quel che spesso si afferma a proposito della pos- 
sibilitá di riscontrare atteggiamenti di consapevole spirito laico anche in 
ambienti religiosi.

L'avvento dello stato moderno influí profondamente sull'originaria 
concezione unitaria del potere político: la nozione stessa di respublica 
christiana, considerata quale único punto di riferimento della potestá so- 
vrana in Europa, anche se ripartita fra l'impero e la chiesa cattolica, venne 
meno con il riconoscimento dell'esistenza di una pluralitá di stati sovrani 
e si affermarono il principio della paritá degli stati e la regola della loro 
sovranitá: é nel quadro di questa evoluzione che la chiesa cattolica, come 
é avvenuto per la maggior parte delle altre chiese, pur se tenacemente 
¡mpegnata nella difesa del suo potere temporale, ha dovuto gradualmen
te limitare ¡I suo campo d'azione alia sfera dei rapporti spirituali.

II pensiero e l'atteggiamento di quanti si professano laici riconoscono 
nella separazione tra la sfera pubblica della política e la sfera privata della 
vita religiosa una condizione necessaria per la dignitá dell'uomo e per il 
libero esplicarsi di tutte le sue capacita. II laicismo deve dunque ritenersi 
un orientamento tendenzialmente individualista e razionalista, con un 
riferimento tuttavía piu ampio e comprensivo rispetto a quello della te
mática religiosa, potendosi esso ritenere una concezione della cultura e 
della vita civile basata sulla tolleranza delle credenze di tutti e sul rifiuto 
del dogmatismo in ogni settore della vita sociale.

Un elemento essenziale del pensiero laico é stato ¡ndividuato nel prin
cipio della tolleranza, detto anche principio del dialogo, a proposito del 
quale Guido Calogero, uno dei maggiori studiosi della filosofía del dialo
go, cosí si esprimeva nel 1960:

Si tratta non giá di scoprire una religione o una filosofía universale al d¡- 
sopra delle religioni e delle filosofie particolari che si contrappongono nel 
mondo, e neppure di vagheggiarle tutte alio stesso m odo in una loro imbalsa- 
m azione da museo, ma bensl di vedere se, e in che misura, nelle singóle cul
ture, sia presente quel fondam entale principio della tolleranza, o principio del
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dialogo, secondo cui il rispetto, e la volontá di com prensione, per le culture e 
filosofie e religión! altrui, e ancora piú importante, ai finí della civile conviven- 
za di tutti, del sincero convincim ento della veritá delle idee proposte23.

Storicamente il principio di tolleranza nasce come reazione alie perse- 
cuzioni religiose e prepara gradualmente la separazione della sfera poli- 
tico-statale dalla sfera religiosa e l'affermazione della liberta di coscienza 
e della liberta di pensiero. II principio del dialogo si é venuto sempre piu 
affermando nella filosofía contemporánea e, nelle piü diverse situazioni 
di cultura e di pensiero, vale per qualsiasi coscienza rispettosa di sé e delle 
altre coscienze: vale, o dovrebbe comunque valere, anche per ogni catto- 
lico consapevole che la convivenza civile comporta puré, come é ovyio, 
esigenze di coesistenza con i non cattolici e i non credenti.

É un principio, quello della tolleranza, le cui origini devono farsi risa- 
lire all'umanesimo del XVI secolo, che trova la sua massima espressione 
nel periodo dell'illuminismo del XVIII secolo e che diviene in seguito parte 
integrante del pensiero libérale. Giustamente si é osservato in proposito 
che alie origini la tolleranza non aveva un significato propriamente liber
tario, ma alludeva a una scelta di opportunitá, compiuta dal sovrano in 
nome della pace sociale e che tale scelta si opponeva alia política di re- 
pressioni dei dissenzienti, ma non riconosceva alcune dignitá al dissenso 
o all'eresia e aveva insomma il carattere di una concessione revocabile in 
ogni momento24.

6. LA DEM O CRA ZIA  PLURALISTA IN EUROPA. IDENTITÁ  
CO LLETTIVE E DIRITTI D E G LIIN D IV ID U I

Nella maggior parte dei paesi d'Europa la nozione di tolleranza ver
so le idee e le credenze, non soltanto religiose, che costituisce uno degli 
aspetti essenziali del concetto di laicitá, ha trovato la sua realizzazione 
nella garanzia del pluralismo, che puó intendersi come

il diritto di ciascuno e di tutti non solo di credere, ma di perseguiré in for
ma organizzata le proprie convinzioni, senza alcun limite di ordine pubblico  
ideale25.

23 G. CALOGERO, Quaderno laico, Bari, Laterza, 1967, pág. 72.
24 M. MANETTI, Tolleranza, in Dizionario costituzionale, a cura di M. AINIS, Roma-Bari, 

Laterza, 2000, pág. 460.
23 M. MANETTI, cit., in loe. cit.
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Per comprendere il pluralismo di oggi, e valutare i caratteri che esso 
assume in Europa nelle societá democratiche contemporanee, é neces- 
sario riconsiderare la storia europea dell'etá moderna, etá in cui gli stati 
si erano ormai consolidad e tutti avevano in comune tra loro un principio 
fondamentale: un re, una legge, una fede. Per la mentalitá di allora, do- 
minata dall'idea e dal principio dell'unitá, risultava praticamente impossi- 
bile accettare il diverso, il non-conforme, l'a-normale e l'idea di tolleranza 
non era concepibile, perché sui valori ultimi, quelli religiosi, non si poteva 
transigere: di qui i roghi in Europa e le guerre civili in Francia, in Germania 
e in Inghilterra. Ma vi furono anche uomini che intuirono che era neces- 
sario trovare delle soluzioni, e che occorreva cominciare a credere nella 
tolleranza e nell'accéttazione del diverso: solo in seguito ¡I pluralismo tra
sformó ¡I principio della tolleranza in quello della liberta religiosa.

Anche se il processo storico di differenziazione cultúrale e sociale di 
cui il pluralismo é espressione é assai antico, le teorie pluralistiche pos- 
sono ritenersi ün prodotto del novecento e assumono grande ¡mportan- 
za per potere comprendere il movimento di reazione contro il monismo 
statalistico e per potere valutare la sfida che il terzo millennio pone al 
pluralismo, che é quella delle societá multiculturali e multietniche: una 
sfida densa di rischi e di pericoli, ma anche di grandi potenzialitá per il 
futuro dell'umanitá.

Perché il principio del pluralismo possa concretamente realizzarsi sul 
piano istituzionale, occorre la realizzazione di una complessiva unitá nel
la tutela delle diversitá: obiettivi al quale, nei regimi democratici, tendo- 
no i principi di eguaglianza e di solidarietá e le garanzie delle libertá di 
espressione e di manifestazione del pensiero.

L'espressione identitá europea fa riferimento alia nozione di identitá 
collettiva. Occorre riconoscere che non pochi problemi nascono, per l'at- 
tuazione del método de|la laicitá, dalla continua ricerca di identitá sociali 
e collettive, e dalla pretesa che ad esse vengano riconosciuti diritti e, ta- 
lora, privilegi, se si tiene presente che da sempre la scena del mondo é 
dominata da conflitti tra soggetti collettivi che ¡dentificano «sé» e «gli 
altri» in base a (pseudo) categorie etnico-cultural-religiose; l'impegno 
prioritario, per chi crede nei valori della laicitá, consiste nel reagire alia 
tentazione di «pensare per gruppi», per identitá collettive, rivestendo 
di (presunte) divise etiche o, peggio, etico-etniche, singoli individui, dei 
quali il pensiero laico deve invece sempre proporsi di promuovere l'eman-
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cipazione, di proteggere l'indipendenza morale, di garantiré l'autonomia 
e di disciplinare la responsabilitá.

Se si considera la differenza tra ¡I principio del pluralismo istituzionale 
e il principio del pluralismo individúale, si devono quanto meno ricordare 
le difficili questioni che riguardano la concreta possibilitá per gli individui 
di operare liberamente all'interno delle formazioni sociali organizzate 
nella societá.

II rischio di perdere di vista l'obiettivo della garanzia dei diritti indivi
dúan si presenta soprattutto quando si riconoscono diritti e garanzie a 
soggetti collettivi, si assicurano per esempio le liberta —e non soltanto la 
liberta religiosa— alie comunitá, anche se queste al proprio interno, con 
l'organizzazione delle strutture e con l'azione delle persone che vi eserci- 
tano l'autoritá, sono ¡ntolleranti e oppressive nei confronti degli individui 
che nefanno parte.

La questione é resa piú complicata per quelle particolari formazioni 
sociali che si definiscono confessioni religiose, perché non si puó dimen- 
ticare che tutte le fedi monoteiste tendono a imporsi sulle altre e a cre- 
dere che le loro veritá siano le uniche veritá e i loro testi siano i soli testi 
universali.

In proposito occorre riconoscere che le parole nascondono troppo 
spesso la realtá e che la realtá é assai diversa da quella chi ci si propone di 
offrire. Le molte parole pronuncíate in occasione di alcuni convegni inter- 
religiosi presentano talora una uniformitá rappresentata dalle dichiara- 
zioni dei rappresentanti delle confessioni religiose che, senza esclusíone 
alcuna, esprimono la convinzione che la loro é una religione di pace e che 
il male, la cui esistenza nel mondo é certamente impossibile negare, rap- 
presenta tuttavia qualcosa di estraneo all'ambito della rispettiva confes- 
sione. L'esperienza storica e la valutazione di quel che avviene realmente 
insegnano invece che tutti —cristiani, ebrei, musulmani— hanno fatto nei 
secoli e fanno la guerra, uccidendo spesso in nome di Dio. La veritá dun- 
que é che da sempre si sono fatte guerre in nome della religione, anche 
se molti tendono a dimenticarlo e sperano che gli altri lo dimentichino.

7. IL CO N TR1BUTO DEL DIRITTO

Se é impossibile prevedere che le varié religioni rinuncino a imporre i 
loro testi come veritá assolute, dovrebbe trarsi la conclusione che rególe 
comuni per la loro coesistenza vadano ricercate e tróvate al loro esterno.
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É questa una delle funzioni del diritto, soprattutto negli ordinamenti che 
garantiscono la regola dedo stato di diritto che si fonda sui tre pilastri 
fondamentali della divisione dei poteri, della supremazia della legge, dei 
principi di liberta ed uguaglianza.

É importante qui ricordare che il concetto dello «stato di diritto» é 
stato menzionato, nell' art. 1-2 della costituzione europea, come uno dei 
valori sui quali si fonda l'unione europea e che, nel preambolo, la prima 
affermazione é quella che esprime la consapevolezza che gli abitanti 
dell'Europa hanno progressivamente sviluppato i valori che sono alia ba
se dell'umanesimo: uguaglianza degli esseri umani, liberta, rispetto della 
ragione. Si tratta di novitá molto importanti se si considera che l'ideale 
laico comporta l'attuazione concreta dello stato di diritto e quindi ¡I per- 
fezionamento delle nostre democrazie.

Se si tiene presente l'evoluzione multi-culturale e multi-etnica delle 
societá europee contemporanee, nelle quali tende ad accrescersi il ri- 
schio delle tendenze disgregative, é necessario riaffermare la necessitá 
di una piu atienta realizzazione del principio di certezza del diritto, inteso 
in senso procedurale e sostanziale.

Come ogni giurista sa bene, le norme giuridiche sono fatti che hanno 
pesanti conseguenze, nel senso che le parole úsate e le formule adottate 
nelle norme medesime hanno un peso notevole perché esse, al di la del
le intenzioni dei proponenti delle varié disposizioni normative, portano 
sempre a risultati concreti, positivi o negativi: ed é proprio per questa ra
gione che deve accogliersi con giustificata soddisfazione la conclusione 
del lungo dibattito che nel nostro paese ha riguardato l'inserimento delle 
radici religiose nel preambolo della costituzione europea; si comprende 
infatti quali fossero le ragioni e i timori di coloro che, giustamente, hanno 
evitato di inseriré nella costituzione europea il riconoscimento delle radi
ci cristiane. Indipendentemente dalle intenzioni, é assai breve il tragitto 
che da questo riconoscimento avrebbe condotto a quello della sopravvi- 
venza di tali radici e dunque all'affermazione che l'Europa é un'entitá cri
stiana, con l'inevitabile conseguenza che una condotta di vita non cristia
na o l'approvazione di una norma, per esempio in materia di aborto o di 
matrimoni di omosessuali, contrastante con le aspettative di una chiesa 
cristiana sarebbero State ritenute una violazione della costituzione euro
pea.
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Per quanto riguarda le costituzioni d'Europa, é necessario ricordare 
che, a differenza di altre costituzioni, il principio di laicitá come elemento 
fondante dello stato, non é espressamente contémplate nella costituzio- 
ne italiana del 1948, cosí come il principio di laicitá non é espressamente 
contémplate nelle costituzioni europee diverse da quella tráncese, nella 
carta dei diritti approvata a Nizza nel 2000 e nella costituzione europea 
de 2004; si osserva talora che ¡I «valore» della laicitá é richiamato espres
samente dalla costituzione italiana, ma tale affermazione richiede un'at- 
tenta valutazione e pone non pochi dubbi, considerando che indubbia- 
mente la costituzione italiana, nell'art. 7, comma 1, prevede il principio 
dell'indipendenza tra stato e chiesa cattolica ma la previsione del richia- 
mo dei patti lateranensi, con gli elementi di confessionalitá che essi con- 
tengono, non consente purtroppo di aderire alia tesi della piena laicitá 
dell'ordinamento costituzionale italiano.

E tuttavia il principio di laicitá, soprattutto se inteso nella sua accezio- 
ne originaria come separazione della sfera dello stato da quella propria 
delle chiese, puó essere dedotto dal sistema di democrazia pluralista pre
visto in molte delle costituzioni europee. Lo stesso puó dirsi per la con- 
venzione europea dei diritti dell'uomo sottoscritta a Roma nel 1950, per 
la carta dei diritti approvata a Nizza il 15 dicembre 2000 e per la costitu
zione europea del 19 giugno 2005: testi costituzionali che non prevedo- 
no espressamente ¡I principio di laicitá e che tuttavia fanno riferimento a 
rególe e principi dai quali si puó dedurre la pratica applicazione dei valori 
di laicitá.

Non mi posso dilungare sul punto, ma é certamente opportuno ricor
dare che le disposizioni che prevedono l'uguaglianza e le libertá dei citta- 
dini e la doverosa osservanza del diritto nel sistema giuridico dell'unione 
europea consentono di parlare di un «patrimonio costituzionale» comu- 
ne ¡I cui rispetto rappresenta la migliore garanzia per assicurare lo stesso 
principio di laicitá: principio che puó oggi essere inteso come principio 
generale degli ordinamenti e si riferisce a un modello di neutralitá attiva 
dello stato laico.

Come rivela con evidenza la storia della scuola italiana, le associazioni 
nelle quali sono da tanti decenni impegnati maestri e insegnanti di ogni 
ordine e grado di scuola, rappresentano importanti luoghi di elaborazio- 
ne pedagogico-culturale condivisa, nell'interesse generale della scuola e 
a tutela del diritto di apprendimento di ogni ragazzo, nello spirito dell'art.

2 7 8 Laicidad y libertades n° 16 - 2016. Págs. 253 a 282



I valori di accoglienza e di solidarietá come patrimonio cultúrale e giuridico della comunitá...

3, comma 2, della costituzione italiana. Tali associazioni hanno assunto 
un ruolo essenziale nella prospettiva di evoluzione in senso democráti
co della scuola italiana negli anni successivi all'entrata in vigore della co
stituzione repubblicana del 1948 e della convenzione europea dei diritti 
dell'uomo del 1950.

Chi partecipa con assiduitá a incontri, convegni e iniziative collettive 
di persone impegnate nella scuola, ha modo di constatare quanto spesso 
sitratti di occasioni preziose perchiunque intenda lavorare nella prospet
tiva dell'evoluzione della societá democrática. La democrazia, ricordava 
Piero Calamandrei, un ¡ntellettuale di grande prestigio, protagonista di 
importanti interventi riguardanti l'esperienza concreta della vita scolasti- 
ca, é come l'aria, della cui mancanza c¡ si accorge quando manca. In que- 
sta prospettiva le carte costituzionali sono un riferimento fondamentale 
per la vita di ogni cittadino e per l'obiettivo che ha ogni societá civile di 
favorire l'esistenza di una scuola, pubblica e laica, all'altezza dei compiti 
che le assegnano le carte costituzionali.

Naturalmente, per portare un buon contributo alia valutazione dei 
problemi relativi ai compiti della scuola nella vita democrática di un paese 
é necessario non soltanto essere attenti all'attuazione delle norme giuri- 
diche, agli studi teorici, ai libri e alie ricerche scientifiche, ai puntuali rife- 
rimenti culturali in un determinato momento storico ma anche prestare 
costantemente attenzione all'attualitá, agli svolgimenti concreti delle 
esperienze di vita quotidiana nelle scuole, al manifestarsi di problemi e 
all'insorgere di ostacoli che spesso incidono pesantemente sull'esercizio 
dei diritti degli alunni e dei docenti.

II diritto non é soltanto il diritto scritto: una grande importanza assu- 
me anche il cosiddetto diritto vívente, che é composto non soltanto da 
disposizioni scritte ma anche da decisioni di corti e di tribunali dei sin- 
goli stati e delle organizzazioni sovranazionali, da orientamenti di partiti 
politici; il diritto in materia scolastica é costituito da istanze giudiziarie e 
da comportamenti di privati e di organi amministrativi e giurisdizionali; 
l'attenzione al diritto e ai diritti e doveri richiede la continua ed attenta 
valutazione di quanto avviene nelle dinamiche reali della vita quotidiana.

II diritto é quello che descriveva Rudolf von Jhering, nel suo libro La 
lotta per il diritto*6; un diritto per la cui attuazione si richiede l'impegno 26

26 Barí, Laterza, 1960.
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costante e rigoroso dei cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni so- 
ciali nelle quali operano per il migliore sviluppo della loro personalitá e 
degli insegnanti della grande varietá di scuole esistenti in un determina- 
to momento storico; un diritto che esige l'opera appassionata di persone 
consapevoli del fatto che talora si rendono necessarie e urgenti iniziative 
intese a contestare la legittimitá di provvedimenti amministrativi e di or- 
dinanze ministeriali; iniziative che richiedono la preventiva valutazione di 
complesse questioni, come, nel diritto scolastico, sono quelle che riguar- 
dano i crediti degli studenti, la disciplina normativa dell'ora di religione, 
la presenza dei simboli religiosi nelle aule scolastiche, i giudizi espressi 
dagli insegnanti di religione nei consigli scolastici, le pressioni esercitate 
dai genitori degli allievi, le interferenze di organi confessionali, le delibere 
della conferenza episcopale italiana.e di ogni associazione e confessione 
religiosa. Si tratta di valutazioni molto piü difficili e complesse di quelle 
che si riferiscono alia considerazione e all'interpretazione di poche e con
solídate disposizioni costituzionali.

Fedeneldiritto é il titolo di uno scritto del 194o27 di recente pubblicato: 
il significato di questa espressione assume una grande importanza per 
coloro che auspicano una soluzione positiva di una questione che riguar- 
da da vicino la concreta esperienza di vita e di lavoro degli insegnanti ita- 
liani; fede nel diritto, un'espressione che assume rilievo soprattutto oggi 
che i cittadini sono costretti ad assistere a una continua svalutazione e 
spesso irrisione del diritto, della legalitá, delle esigenze di rispetto delle 
rególe di ogni genere.

8. CONCLUSIONI

Democrazia pluralista, liberta di manifestazione del pensiero, liberta 
di coscienza e di religione pertutti, eguaglianza davanti alia legge ditutti 
gli esseri umani e di tutti i gruppi sociali, eguale liberta delle confessioni 
religiose, imparzialitá dei poteri pubblici di fronte al fenómeno religioso, 
neutralitá delle istituzioni civili nei confronti delle scelte individuali dei 
cittadini, rispetto della ragione e del diritto: a questi principi fanno riferi- 
mento il riconoscimento costituzionale che

L'Unione si fonda sui valori di rispetto della dignitá umana, liberta, dém o- 
crazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti dell'uomo

27 P. CALAMANDREI, Fede nel diritto, a cura di S. Calamandrei, Bari, Láterza, 2008.
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e l'affermazione che

Questi valori so n o  com unl agli Stati m em bri in una societá fondata sul 
pluralismo, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietá e sulla non discri- 
minazione:

su questi principi é fondata la speranza che possano realizzarsi in Europa 
le condizioni per una piena laicitá e per la realizzazione di una societá piú 
equa e piú giusta.

Non mancano i timori e i dubbi per il futuro, soprattutto in un periodo 
in cui la democrazia e le liberta sembrano soccombere rispetto alie ten- 
denze di autoritarismo e di oppressione dominanti nel mondo. E tutta- 
via l'opinione che, in conclusione, vorrei qui esprimere riguarda la fiducia 
che si puó riporre nei sistemi giuridici contemporanei che stabiliscono la 
supremazia del diritto e i valori di accoglienza e di solidarietá come patri
monio cultúrale e giuridico della comunitá internazionale.

Senza il diritto non c'é libertá ma arbitrio; e sempre piü si afferma l'e- 
sigenza che le costituzioni, quella europea non meno di quelle dei singoli 
stati d'Europa, con le loro disposizioni, i loro principi consolidati e i loro 
valori, siano fonti di garanzia pertutti.
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