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ABSTRACT
Le religioni nella gran parte dei casi sono dótate di un complesso di nor- 
me-precetti che riguardano la sfera del cibo. Spesso sono dei divieti ri- 
gorosi di consumare certe pietanze a volte mere indicazioni o raccoman- 
dazioni che rendono un prodotto "lecito" al consumo e alie quali i fedeli 
devono attenersi per essere in linea con le proprie convinzioni religiose. 
Con ció attribuendo un senso etico-confessionale al cibo in quanto tale 
e ai gesti che si compiono nell'atto di nutrirsi che diventano anche léga
me con l'altro e con la comunitá. Questo legame-norma che caratterizza 
l'identitá della persona e spesso, nel caso dei migranti, di persone con 
diverse rególe confessionali rispetto a quede maggioritarie del Paese 
ospitante a volte pone in stress l'ordinamento giuridico statuale nel suo 
complesso in specie per l'istituzione di servizi di mensa nelle cosiddette 
comunitá chiuse o segreganti come ospedali, caserme, penitenziari o 
semplicemente per la previsione di menú diversi etico-religiosamente 
nella ristorazione viaggiante (treni, aerei ecc.). Molte le nuove frontiere 
socio-normative aperte dal cibo religiosamente considerato, si pensi in
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positivo al nuovo m ercato che ne deriva ma anche in negativo alia pre
o c u p a n te  deriva securitaria che alcuni Com uni italiani hanno tentato di 
intraprendere con il varo di alcune ordlnanze volte ad escludere la presen- 
za di determ lnati cibi di provenienza cultural-confessionale non tipica del 
territorio da loro am m inlstrato.

SO M M ARIO : i .  Cenni in mérito a precetti, divieti e rególe religiose 
in tema di alimentazione. La forza dei diritti confessionali. 2. II ma- 
de In Italy diventa halal e kasher: i cibi religiosi nel mercato alim en
tare odierno tra flussi migratori, mercato etico, lusso e tendenza. 3. 
La nuova frontlera dell'alimentazione etico-religlosa nelle comunitá 
segreganti e di lavoro in genere e la preoccupante prassi giuridica se
curitaria italiana (in particoiare le "ordinanze anti-kebab").

1. CENNI IN MERITO A PRECETTI, DIVIETI E REGOLE  
RELIGIO SE IN TE M A  DI ALIM ENTAZIO NE. LA FORZA DEI 

DIRITTI CONFESSIONALI

La maggioranza delle religionl prevede o prevedeva, ¡n qualche cir- 
costanza la pratica ha perso di precettivitá in seguito ad un processo di 
lenta secolarlzzazlone, rególe o prescrizloni normatlve che riguardano ed 
¡ncidono sulla sfera dell'alimentazione1. Spesso si tratta di veri e proprl 
divieti di consumare alcuni prodotti, ¡n altri si tratta piu semplicemente 
di puntuali indicazioni quando non semplici raccomandazlonPche ren- 
dono un prodotto "lecito" al consumo e alie quali i fedeli devono atte-

Cfr. C. KUMALE', llmondo a tavola. Precetti, ritietabó, Tormo, 2007,131.
Nel Buddhismo ad esempio, non vengono in rilievo chiari ed espliciti divieti riguar- 
do il cibo, bensi delle raccomandazioni. Anche se non é direttamente presentía, 
l'astensione dalla carne é considerata come un valore finalizzato a salvare la vita a 
un essere senziente: "Mangiare carne spegne il seme delta grande compassione" (Ma- 
haparinirvana Sutra). Nel 55° discorso del Buddha, tratto dál testo Pali, egli parla in 
maniera non positiva del consumare carne, specie se atto consapevole. Vi sono in 
ultima analisi diverse letture del principio buddhista di astenersi dall'uccidere o nuo- 
cere ad altri esseri viventi. C'é quindi chi in concreto sceglie uno stile di vita comple
tamente vegetariano, chi invece consuma anche le carni solo nella ridotta misura da 
lui ritenuta necessaria, senza ovviamente essere parte concreta del procedimiento di 
uccisione degli animali. Per approfondimenti v. Fondazione Centro AstaIIi, F o cu s-L e  
retigioni a tavola, in http://centroastalli.it/wp-content/uploads/2o14/09/Religioni-a- 
tavola.pdf, 10, ult. visita: 22.06.2016
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nersi per essere in linea con le proprle convinzionl religlose, attribuen- 
do un senso etico-confessionale al cibo ¡n quanto tale e ai gesti che si 
complono nell'atto di nutrirsi che diventano anche legame con l'altro e 
con la comunitá3. Storicamente il divieto piu importante lo rinveniamo 
nel Vecchio Testamento (Levitico,n) in cui compare la tassativa elenca- 
zione degli animali ritenuti impuri e di cui i fedeli di religione ebraica non 
devono assolutamente nutrirsi4. La stessa lettura della Bibbia da parte 
della Chiesa di Roma, seppure oggi in maniera meno stringente, non 
manca di consigliare o prescrivere determinati comportamenti alimenta- 
ri: il CodexJuris Canonici de 1983, prescrive infatti al can. 1251: "Si osservi 
l'astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della Confe- 
renza Episcopale, in tuttie singolii venerdi dell'anno, eccetto che coincidano 
con un giorno annoverato tra le solennitá; l'astinenza e il digiuno, invece, il 
mercoledl delle Ceneri e il venerdi della Passione e Morte del Signore Nos- 
tro Gesü Cristo5". In definitiva, tutta la storia dell'Antico e poi del Nuovo 
Testamento é intessuta strettamente con l'elemento cibo, che contiene 
in sé forti valenze simboliche. II cibo inteso come relazione, il cibo che 
ci collega all'affettivitá, all'identitá, all'estetica e all'etica é segno di una 
cultura di una tradizione di provenienza, in definitiva "...il cibo non é solo 
un'esperienza nutritiva: nel cibarsi é sottesa sempre una domando, una do- 
manda di riconoscimento...6".

II cattolicesimo poi é legato da un rapporto speciale alia sostanza del 
pane e del vino. Infatti, com'é noto, la domenica, "giorno dedicato al Sig
nore" secondo i cristiani si celebra ¡I rito della Messa durante la quale i fe
deli cattolici nutrendosi dell'ostia intinta nel vino, si nutrono del corpo ed 
il sangue del Signore Gesu Cristo, celebrando ¡I memoriale della Sua mor
te e resurrezione7. Da parte della Congregazione della Fede e dell'Ufficio

Vedi B. BALSAMO, II cibo come relazione. Torillo, 2015,15 e M. MONTANARI, // cibo 
come cultura, Roma-Bari, 2013,129.
Cfr. P. STEFAN1, GliEbrei, Bologna, 2006,39-40.
Vedi can. 1251 contenuto nel Libro IV-Parte lll-Titolo ll-Capitolo II (Cann. 1249-1253) 
dal titolo ”/ giorni dipenitenza" del Codex Juris Canonici de 1983 in www.vatican.va/ 
archive/cod-iuris-canon¡ci/ita/documents/c¡cJ¡brolV_i249-i253_i.
Cfr. B. BALSAMO, // cibo come relazione, Torino, 2015,7.
II legame profondo del cattolicesimo con il territorio e con la penisola itálica ha por
tato negll anni e nei vari passaggi storici ad una tutela molto forte di questa ritualitá 
e dell'ostia stessa, anche da parte degli ordinamenti statuali. La stessa legislazione 
pre-unitaria, poi sussunta nel Códice Rocco, apprestava, pur nel frazionamento geo-
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litúrgico nazionale sono State giá da tempo codifícate le condizioni di va- 
liditá della materia e precísate le modalitá peraccostarsi alia Comunione, 
condizioni particoiari pero sono previste, giá dal 1982, per quei fedeli che 
manifestano problemi di salute correlati a particoiari sostanze nutritive. 
La Congregazione stessa ha aggiornato alcuni principi con lettera circo- 
lare datata 19 giugno 1995 tornando sulla materia di recente con un'altra 
lettera circolare del 24 giugno 2003®, a causa del progressivo aumento 
in Italia del numero di fedeli affetti da celiachia, impossibilitati quindi ad 
accostarsi alie ostie comunemente panifícate per i fedeli, in quanto into- 
lleranti al glutine contenuto nel frumento e in altri cereali utilizzati alio 
scopo. L'attivismo dell'AIC (Associazione italiana celiaci) ha condotto ad 
una soluzione maggiormente accettabile anche dal punto di vista della 
validitá del rito, seppur non ancora pienamente risolutiva, poiché si é sco- 
perto che un particolare tipo di ostia prodotta con quantitá minimali di 
glutine, pur permettendo la panificazione e quindi validando la consacra- 
zione, non danneggia la salute dei fedeli malati, fino ad allora costretti a 
comunicarsi solo al cálice con serie difficoltá per astemi e minori9.

Anche il Corano (al-Qur‘án), testo sacro della religione islámica, 
d'altra parte offre ripetuti esempi del chiaro legame che esiste tra fede 
ed alimentazione. In esso sono contenute rególe stringenti che riguarda- 
no l'osservanza di prescrizioni alimentari sul consumo di carne anímale:

político dell'epoca, un'ampla tutela all'ostla consacrata. Significativa, ad esempio, 
la previsione normativa contenuta nel Códice penale del Regno delle Due Sicilie de 
1819 che al n. 99 del Libro ll-Titolo I statuiva: "...chiunque per solo fine di lucro involi 
la Sacra pisside o l'ostensorio colle ostie conságrate, portándole seco, o disperdendole, 
sara punito coll'ergastolo". Cfr. Códice per lo Regno delle Due Sicilie (1819), Libro ll-Ti
tolo I-De'reati contro il rispetto dovuto alia religione in Casi e Fonti e Studiperil Diritto 
penale, Serie II, Le Fonti, Volume VI (a cura di) S. VINCIGUERRA, Padova, 1996, 24-25. 
Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera a tuttiiPresidentidelle 
Conferenze Episcopali sull'uso del pane con poca quantitá di glutine e del mosto co
me materia
eucaristica, 24 luglio 2003, prot. n. 89/78-17498, in http://www.vatican.va/roman_cu- 
ria/con
gregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20o30724_pane-senza-glut¡ne_
it.html.
Vedi a commento T. DI IORIO, La salute del christifidelis celiaco tra dieta gluten free e 
invaliditá delle ostie quibusglutinum ablatum est, in www.statoechiese.it, 2015, 24. 
Vedi Ufficio Litúrgico Nazionale CE1, La Comunione dei celiaci in Italia, in http://www2. 
chiesacatt0lica.it/cci/di0cesi/allegati_applet2/d0cumenti/2002-02/09-118/C0muni0- 
ne%2oai°/o2oCeliaci.htm, 1, ult. visita: 15. 06. 2016.
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"Vi sono interdettigli animali morti di morte naturale, il sangue, la carne di 
maiale, gli animali su cui sia stato invocato all'atto dell'uccisione un nome 
diverso da quello di Allah, gli animali soffocati, ammazzati a colpi di bas- 
tone, morti per caduta o per colpi di coma, quelli che bestieferoci abbiano 
divorato in parte, a meno che non li abbiatefiniti di uccidere, nel modo pres- 
critto, voi stessi, e, ancora, ció che é stato immolato per gli idoli sui blocchi 
di pietra avanti alie vostre case10". Questi precetti riguardano primaria
mente, pratiche di vita motívate da considerazioni religiose. Infatti, i pre
cetti alimentan rivestono, nella visione delle religioni, la funzione di far 
comprendere all'uomo che esiste una volontá divina superiore che pone 
dei limiti al di la dei quali l'indlvlduo non si deve spingere, come prova di 
obbedienza e stimolo all'autocontrollo. Appare evidente, che nello speci- 
fico della religione islámica, la proibizione di mangiare carni di maiale va 
inquadrata nel periodo storico di riferimento e considerata come una pri
mitiva norma di polizia sanitaria, infatti, date le temperature del deserto 
e le scarse condizioni ¡gieniche di conservazione e trasporto della carne, 
¡I moltiplicarsi di malattie determinato da questo stato di cose trovava 
terreno fertilissimo a quell'epoca11. Anche il divieto di bere alcolici nasce 
con tutta evidenza come primitiva normazione di ordine pubblico. Sono 
stati tramandati aneddoti sull'ubriachezza molesta di alcuni compagni 
di Maometto, da qui con grande probabilitá la successiva proibizione12. 
Tra le cose proibite l'lslam considera anche quegli alimenti, che intossi- 
cando ['organismo ne pregiudicano il buon funzionamento sia físico che

10 SuraV, ver. IV, nella Traduzione italiana del Corono, a cura di L. Bonelll, Milano, 1976.
11 In tal senso vedi A. FUCCILLO, II abo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentan, 

Torino, 2015,12.
12 Cfr. W. M. WATT, Breve storia dell'lslam, Bologna, 2001, 83. Recentemente ¡I Gran 

mufti del Cairo si é pronunciato sulla richlesta di alcuni glovanl fedeli islamlcl di poter 
bere una blrra e il "vía libera" é arrivato su quella halalovvero preparata ¡n modo con
forme alia legge Islámica. Nel settore del food&beverage soprattutto in Europa per 
vía dei massiccl flussi migratori di questi anni, quello del consumo della cosiddetta 
"birra halal" é dlvenuto un fenómeno che sta prendendo sempre pió plede, ció co- 
mincia ad avvenire anche in Paesi a maggioranza islámica come l'Arabia Saudita, il 
Nord Africa e alcuni paesi del Sud-Est Asiático. Si tratta in realtá di una bevanda al 
malto analcollca il cui sapore somiglia molto alia birra vera.
Ve ne sono diversi tipi in Italia abbiamo la "0.0% beer no alcol" della DriveBeer srl, vi 
é poi la tedesca Kaiserdom, con alcune birre della linea Prostel, la Danjeharia (che pro
duce in Irán), la Hoffenberg, e ancora la Aujan, che negli Emlratl Arabi Unitl produce la 
Barbican.
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mentale. Per questo motivo anche le droghé sono illecite e per analogía 
viene conslgliato di non fumare. La proibizione é assoluta e chiaramente 
specificata dall'ultimo dei versetti coranici riguardanti ¡I consumo di al- 
col: "l'islam non si oppone al benessere ed alia gioia di vivere, ma benessere 
non é sinónimo di oblio, di perdita di luciditá. Una gestione sensata della 
vita dovrebbe orientare l'uomo verso una gioia di vivere serena, dignitosa, 
umana". Alio stesso modo nel buddhismo, anche se in maniera meno se
vera, é proibito ¡I consumo di alcolici e droghe proprio perché é prescritto 
l'obbligo di rimanere lucidi e concentrati sulle prescrizioni da seguiré13 14. 
Anche il Síkhismo segue delle chiare rególe alimentan, prescritte dal li
bro sacro GuruGranthSahib, che si attestano su delle posizioni per lo piü 
vegetariane: "Se dite che Dio risiede in tutti, perché uccidete una chioccia?" 
(iGurú Granth Sahib, 1375) e ancora: "Se sangue o carne sono consumad da 
un essere umano, come puó il suo cuore essere puro?" {Gurú Granth Sahib, 
140). Inoltre é proibito fumare e bere alcolici, in quanto sostanze che alte- 
rano la mente e danneggiano la salute dell'uomo. L'lnduismo si uniforma 
invece a quanto prescritto dal testo Bhagavadgita, che vieta il consumo 
di cibi come aglio e apolla, nonché di bevande alcoliche; sostanze che 
altererebbero la luciditá della mente. Anche questa confessione religiosa 
privilegia un'alimentazione senza carne con "giustificazioni" di carattere 
teológico che coinvolgono profondamente la relazione uomo-animale e 
una dimensione praticata di non violenza (ahimsa). E' interessante qui ri- 
levare come secondo la spiritualitá induista, la paura e l'aggressivitá pro
vate dall'animale durante la sua uccisione si imprimano profondamente 
nelle carni, ciófinirebbe per creare un link, una connessione negativa con 
chi ne consuma, sino a farsviluppare all'assuntoretratti bestiali, in conse- 
guenza alia dinámica di causa-effetto del karma. Ció non sarebbe quindi 
conforme alia legge del dharmaH. Essendo la societá indiana, nonostante 
si sia dotata sulla carta di un articolato impianto costituzionale antidiscri
minatorio, sprowista dell'attitudine ad essere governata da leggi uguali 
per tutti i cittadini in quanto, nel diritto tradizionale, l'applicazione delle

13 Sul punto é da rilevare che la mondializzazione del buddismo e la convivenza di di
verse scuole buddiste in Occidente non aiutano pero questo tipo di ricerche Vedi A. 
D'ALESSANDRO, Cibo, precetti e pratica religiosa nel buddismo occidentale. II buddis
mo diNichiren Daishonin e ¡aSoka GakkaiInternational, in QuadernidiDir. e Pol. fccl., 
Speciale, 2014, 97 ss.

14 Cfr. Fondazione Centro Astalli, Focus -  Le religioni a tavola, in http://centroastalli.it/ 
wp-content/uploads/20i4/o9/Religioni-a-tavola.pdf, 10, ult. visita: 22.06.2026.
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norme dipende in larga misura dalle caste a cui appartengono i soggetti 
coinvolti, appare dissonante (ma al contempo evidenzia la forza cogen- 
te della norma confessionale) la tutela della vacca in quanto anímale sa
cro, di cui in India é proibito il consumo da piú disposizioni normative, a 
partiré dall'articolo 48 della Carta fondamentale15. Ci sarebbero diverse 
ragione pratiche che spiegherebbero il divieto. Svestendo anche qui di 
sacralitá la regola religiosa (Krishna divinitá hindú é associata ad una vac
ca) che é spesso nient'altro che una norma primitiva di polizia sanitaria a 
tutela della Communitas giunta sino a noi, dobbiamo infatti considerare 
come nel contesto asiático l'animale era ed é estremamente funzionale 
al lavoro nei campi e per la concimazione degli stessi, senza dimentica- 
re come la mueca producá il latte e quindi il burro, essenziali, oltre che 
per l'alimentazione, anche per le offerte, puja, alie divinitá. Persino con 
lo sterco e l'urina dell'animale sacro si provvede ancora oggi alia pulizía e 
alia cura degli ambienti antistanti gli edifici di culto15.

Nella religione ebraica, invece, tornando a parlare di consumo di 
alcool, la prospettiva é parzialmente diversa e il vino assume un ruó
lo simbólico, come quello di essere strumento durante le cerímoníe di 
santificazione (qiddüsh) all'inizio di ogni festa. Naturalmente il vino deve 
essere kashér, ovvero ritualmente puro, in poche parole tutta la lavora- 
zione, dal momento della spremitura dell'uva, fino alia fase conclusiva 
dell'imbottigliamento non deve risultare manipolato da personale di 
origine non ebraica e secondo l'opinione piü rigorosa, i lavoranti devo- 
no essere osservanti del sabato. La funzione del vino é naturalmente 
céntrale anche nella liturgia cattolica17ma é interessante notare come 
nell'ebraismo, al di la dei divieti alimentan detti, che rispondono alia 
lógica duale puritá-impuritá in materia di alimentazione ebraica18, la di-

Sulle vacche nella cultura hindú e il compromesso nella Costituzlone indiana cfr. D. 
BARAK-EREZ, Costituzionalismo simbólico: vacche sacre e maiali abominevoli, in Qua- 
dernidi diritto epolítica ecclesiastica, 2014,1, págs. 139-161.
Cfr. Fondazione Centro Astalli, Focus -  Le reíigioni a tavola, cit., 10, ult. visita: 
22.06.2016
Cfr. C. DI SANTE, Sacralitá del cibo. Ritualitá ebraica ed eucarestia, in La sacra mensa. 
Condotte alimentan e pasti rituali nella definizione dell'identitá religiosa, a cura di R. 
Alessandrini, M. Corsari, Modena, 1999, pássim
Per comprendere meglio l"'universo" cibo-ebraismo v. G. PIPERNO, D. COHENCA, 
Mangio kashér: le regóte alimentan ebraiche spiegate ai ragazzi, Milano, 2008 e con 
riferimento alia dimensione dell'ebraismo italiano in cucina e al suo sviluppo storico
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mensione qualificante del rapporto col cibo viene dellneata dalla serie di 
benedizionl che sono legate al mangiare e che sono giustificate teológi
camente dal detto talmúdico: "resta vietato all'uomo godere di qualcosa di 
questo mondo senza pronunciare una benedizione19". In ben due dei quat- 
tro tipi di benedizloni (berakhá) previste si rinviene una connessione con 
l'elemento nutritivo. La piú importante é l'atto di ringraziamento succes- 
sivo al pasto, il Birkat ha-mazon (Deuteronomio 8,10) e poi la benedizione 
pronunciata da chi riceve qualcosa (di frequente un alimento gradito)20.

Spesso complessa e molto stringente risulta essere il coacervo di 
prescrizioni che determinad nuovi movimenti religiosi21 "comandano" ai 
propri fedeli. Si pensi alia comunitá di Damanhur dove si procede ad una 
rigorosa purificazione del cibo22 o piuttosto agli Haré Krishna, che oltre 
ad evitare completamente l'alcool, osservano una dieta rigorosamente 
vegetariana, ed il cibo (prashada) é considerato nutrimento per lo spirito, 
ed é un mezzo per darsi a Dio attraverso Krishna23. In alcuni casi estremi il 
regime alimentare ferreo a cui le guide spiritualí sottopongono gli adepti 
ha finito per causare gravi carenze vitaminiche e proteiche, diete che a 
volte, purtroppo, come nella vicenda transalpina Ballians-Villa possono 
rivelarsi anche fatali24.

Símilmente ad altre confessioni religiose la dottrina deiTestimoni di 
Geova impone delle restrizioni alimentad, soprattutto con riguardo alie 
"pietanze della festa". Non celebrando il Natale o il giorno del complean- 
no né proprio né di familiari o amici, risulta vietato ai fedeli della Con- 
gregazione stessa, durante il periodo natalizio, consumare panettoni,

v. A. TOAFF, Mangiare alia giudla. La cucina ebraica in Italia dal Rinascimento all'etá 
moderna, Bologna, 2000.

19 Cfr. P. STEFANI, GliEbrei, Bologna, 2006, 41.
20 Ibidem
21 Sul tema vedi per tutti M. TEDESCHI, Nuovi movimenti e confessioni religiose 

nell'esperienza italiana, in (a cura di) S. BERLINGÓ, llfattore religioso fra  vecchie e 
nuove tensioni, Torino, 1999,73 ss.

22 Cfr. L. BERZANO, Damanhur. Popolo e comunitá, Torino, 1999.
23 Cfr. Redazione, II Vegetarianesimo, in www.harekrsna.it/index, 1 ult. visista: 22.06. 

2016 ove si afferma che: "...infatti, quando il cibo é offerto a Krishna, si trasforma...".
2I> Per approfondimenti v. M. DEL RE, Le nuove sette religiose, Roma, 1997, 53 che ri- 

ferisce come: "Michele Ballians, meglio conosciuto in Francia come 'l'amico di tutti gli 
esseri umani' (Suhridan Sarva Duhhtaman) é stato condannato perché imponeva agli 
adepti una dieta rigidissima a base di limonata efrutta. E di questa dieta-nature il disce- 
polo Thierry Villa, diabético, é morto".
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pandori o dolci tipici di sorta e la stessa proibizione vale per la torta di 
compleanno o dolciumi preparati per queste occasioni. Tale tipo di divie- 
ti, trova fondamento nella dottrina geovista, perché essi considerano che 
"...dopo la morte degliapostoli, il diavolo é riuscito a fa r deviare dalla retía 
via le prime congregazionl cristiane, in cui ha introdotto poco a poco prati- 
che pagane (fra cui il símbolo della croce, l'uso difesteggiare il Nata le)25".

II regime alimentare si interseca anche con la ricerca ascética delia 
perfezione, divenendo un modo per raggiungere la santificazione e cosí, 
spesso, a tal fine, i monaci di clausura digiunano nei loro istituti di vita 
apostólica. Tale condotta nel cattolicesimo, ovvero quella di astenersi 
dall'assunzione di cibi, risiede non solo nelle pratiche di vita cenobítica 
volte alia sequela Christi ma anche nella dinámica della penitenza, pre- 
cetto che il singólo fedele onora con questa pratica. Nell'impianto nor
mativo e pastorale del cristianesimo tutti i cibi possiedono la medesima 
valenza, non ci sono cibi proibiti e cibi buoni ma a volte bisogna sapersi 
privare di qualche alimento come rinuncia, soprattutto prima delle grandi 
festivitá religiose (divieto di mangiare carne ilVenerdi Santo, perrispetto 
e compartecipazione al sacrificio di Cristo). Ovviamente dal punto di vis
ta giuridico la parabola storica evolutiva della normativa canónica sul di- 
giuno penitenziale e con riguardo all'astinenza dal consumo della carne 
é stata notevole. Si é passati dalle prescrizioni delle collezioni pseudo- 
apostoliche dei primi secoli26 alie stringenti previsioni normative di etá 
medievale27. II Concilio Vaticano II ha poi introdotto, sull'onda del vento 
riformatore della nuova Ecclesia divenuta único popolo di Dio, sostanziali 
modificazioni che hanno affievolito i precetti in questa materia e anche 
grazie alia normativa prodotta sul punto dalla Conferenza Episcopale Ita
liana, delineato una possibilitá per i fedeli, nei venerdi non di quaresima, 
di sostituire all'astinenza dal cibo altre rínunce di diverso tipo (soprattutto 
esercizi di pietá e opere caritatevoli)28.

25 Vedi M. INTROVIGNE, Le Sétte cristiane. DaiTestimoni di Geova al Reverendo Moon, 
Milano, 1990, 63-64.

26 In buona sostanza si trattava di norme di diritto consuetudinario cfr. P. ERDÓ, Le 
collezionipseudo-apostoliche e degli antichi concili, Venezia, 2008,17.

27 Cfr. J. GAUDEMET, Storía del diritto canónico. Ecclesia et civitas, Cinisello Balsamo, 
1998, 300 e G. BONI, II digiuno e l'astinenza nel diritto canónico, in Daimon, 2014, 225.

28 Sul punto si veda l'esaustiva analisi di G. BONI, Digiuno e astinenza in diritto 
canonico/'Residui" di una pratica religiosa dei secoli passati?, in Ephemerides iuris ca- 
nonici, 2014, fase. 1,103-146.
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2. IL MADE IN ITALY DIVENTA HALAL E KASHER: I CIBI 
RELIGIOSI NEL MERCATO ALIM ENTARE ODIERNO  

TRA FLUSSI MIGRATORI, MERCATO ETICO, LUSSO E
TEN DEN ZA

Gil enormi volumi di affare che girano intorno al mercato alimenta
re hanno visto, a partiré dall'anno 2000 in Europa e sin dalla fine degli 
anni ottanta negli Stati Uniti, crescere l'attenzione commerciale intor
no al clbo religiosamente ed éticamente connotato da una vera e pro- 
pria produzione di prodotti kasher prima e halal poi.Tale esigenza nas- 
ce sicuramente dall'osservazione dei fenomeni migratori e quindi 
dall'ampliarsi della domanda di un determinato mercato29 ma da sola 
questa lettura non basta a giustificare l'esplosione del fenómeno, stan- 
te anche ¡I blsogno da parte di grossi gruppi imprenditoriali di relazio- 
nare, interconnettere sempre piü il proprio profitto commerciale con 
un agire che sia qualificato etico o almeno responsabile. In poche paro
le il progressivo affermarsl di un mercato ed un consumatore piü atien
to che chiede al sistema meno finanza speculativa e logiche turbo-ca- 
pitaliste per il conseguimiento del profitto ad ogni costo e piü favor per 
la relazione umana da stabilire con le formazioni sociali e con i singoli 
consumatorl, cercando di limitare il consumo di suolo e tutelare le r¡- 
sorse naturali30 e di andaré incontro, quando possibile, all'identitá di 
chi acquista che in molti casi é un'identitá confessionale31. Anche il 
mercato italiano nel suo piccolo, certo attualmente non ai livelli di Sta
ti Uniti, Francia, Ciña e Russia nel settore qui ¡n rilievo, sta cercando di 
proporre i propri prodotti certificati secondo le rególe religiose 
dell'ebraismo e della Ummah in ámbito alimentare, volendo coniugare 
prodotti tradizionali con nuove (spesso nuove per il nostro territorio 
ovviamente) eslgenze e richieste confessionali. Nell'ottobre de 2015 é 
stato infatti concluso un vantaggioso accordo tra Italia e Emirati Arabi 
Uniti in mérito proprio alia certificazione halal (parola che sta a signifi-

29 II 25% della popolazione mondiale é islámica, 1 miliardo e 600 milioni di potenziali 
acquirenti in definitiva. Cfr. M. GRADOLI-M. DE LA CRUZ-P. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 
Vie d'inclusione dei musulmani in Europa: marketing halal e banca islámica, in www. 
statoechiese.it, luglio 2016.

30 Cfr. P. KOTLER, Ripensare il capitalismo, Milano, 2016,105.
31 Cfr. A. FUCCILLO, II cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentan, Torino, 2015,54 

e M. RICCA, Pantheon. Agenda della laicitá interculturale, Paiermo, 2012,387.
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care "lecito") in diversi campi in primis ovviamente nel comparto agro- 
alimentare, passando per il tessile e fino a giungere al settore della 
cosmética. L'accordo é il risultato della stipula di un protocollo d'intesa 
"...siglato [...] ad Expo daAccredia ed Esma, rispettivamente ente único 
italiano di accreditamento e Autorita degli Emirati Arabi Un ¡ti...32". An
che un grande marchio di qualitá come quello del Parmigiano Reggia- 
no, che é di fatto il piü famoso e premiato formaggio italiano nel mon
do, fa il suo ingresso nel mercato del le certificazioni confessionali con 
la produzione del le prime cinquemila forme dótate del hollino di "Ok 
Kosher", l'Ente di certificazione americano per la validazione dei pro- 
dotti destinati alie persone di fede ebraica33. La "versione ebraica" del 
parmigiano sará prodotta da Bertinelli, azienda di Parma associata al 
Consorzio di tutela del prodotto, il procedimento tiene conto rigorosa
mente dell'impossibilita di utilizzare animali che abbiano súbito opera- 
zioni chirurgiche e della necessitá di adoperare per la stagionatura assi 
di legno sanificate per lo scopo, proprio al fine di evitare "contamina- 
zioni" e c o s í, anche la filiera della mungitura e della lavorazione del lat- 
te, é stata adeguata alie stringentf norme confessionali israelitiche34. 
Le prescrizioni alimentari religiose islamiche sulle carni animali invece 
cominciano anche in ámbito europeo a divenire un mercato di riferi- 
mento molto ampio a causa certo dei potenti flussi migratori prove- 
nienti da Paesi islamici ma anche come prodotto di qualitá certificato 
per via della sua intrinesca qualitá garantita dal procedimento confes
sionale che nell'avvalorarne la liceitá religiosa finisce anche per diveni
re in qualche modo "...sinónimo d'igiene, sicurezza e benessere...35". 
Norme in base alia quale l'animale deve essere macellato secondo un

32 Cfr. A. MAGNANI, II mude in Italy si fa  halal e sbarca negli Emirati, in II Solé 24 ore, 29 
ottobre 2015,18 che splega come: "...gli organismiAccredia potranno rilasciare certi

ficazioni conformi sia alie norme europee che alio standard emiratino Uae.s. 2055-2, lo 
schema che armonizza i requisiti di verifica per merci e servizi dichiarati halal...l’Esma 
prowederá prima alia formazione degli ispettori itallani, poi ad un controllo periódico 
suli'attivitá svolta sotto le sue indicazioni".

33 Cfr. N. RONCHETTI, Parmigiano kosher dalla FoodValley emiliana, in II Solé 24 ore, 29 
ottobre 2015,18.

3¡* Per approfondimentl vedi R. DI SEGNI, Cuida alie rególe alimentari ebraiche, (a cura 
di) Assemblea dei Rabbini d'ltalia, Roma, 1986.

35 A. FUCCILLO, II abo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari, Torino, 2015,13.
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rituale partlcolare, affinché la carne possa essere appunto lecita36: ¡I 
macellatore deve essere musulmano, la bestia deve essere orientata 
físicamente ¡n dlrezione della Mecca (qibla), ¡I tagllo alia gola deve es
sere eseguito con una lama affilatissima, che non deve intaccare la spi- 
na dorsale e non deve essere ritirata finché non slano statl reclsi le ar- 
terle carotldl, le vene giugularl, la trachea, l'esofago, con un solo colpo 
inferió alia base del eolio, se il eolio é lungo (cammello, giraffa, struz- 
zo, ecc.), mentre nella parte piu alta del eolio se il eolio non é lungo 
(bovini, ovlni, caprini...) e con la mano destra, mentre la slnistra tiene 
ferma la testa dell'animale. É altresi previsto che il tagllo non sia prece- 
duto dallo stordimento della bestia, che l'animale deve essere trattato 
con rispetto, accarezzato, tranquillizzato, fatto adagiare sul fianco, s¡- 
nistro, in un luogo dove non ci siano tracce di sangue o bestie macella- 
te in precedenza, onde evitare che l'odore del sangue terrorizzi 
l'animale. Infine le gambe della bestia vanno legate, ad eccezione di 
quella posteriore che deve essere lasciata libera per darle la possibilitá 
di muovere l'arto (attivitá questa che dovrebbe astrattamente porre in 
uno stato di minor nervosismo l'animale) ¡I taglio poi deve essere pre- 
ceduto dalla frase rituale "BismilláhiAlláhu ákbar37". Dobbiamo consi
derare come "... l'implicazione religiosa che sta dietro all'attitudine isla- 
mica verso la macellazione rituale, non é quella pió immediatamente 
intuitiva dell'espiazione sanguinaria o ¡'intento di cercare il favore di 
Allah con la morte altrui, ma piuttosto l'atto di ringraziamento verso la 
divinitá per il proprio sostentamento e il sacrificio persónate di dividere, 
con ipropri simili, quello che sipossiede...38" Per ció che attiene la pres- 
crizione della carne halñl, oggi si trovano due pareri in dottrina preva-

Spesso, nella prassi, soprattutto in contesti non ¡slamici e durante la festa del sa
crificio, quest'ultima prescrizione viene di fatto disattesa. Si macella in condizioni 
sanitarie non ¡doñee, talvolta in locali non attrezzati per il contenimento dell'animale 
e pieni di sangue dappertutto.Tale situazione di ¡nadeguatezza, si verifica anche in 
altri Paesi come ad esempio in Francia: "ove i mattatoi non sono in grado difarfronte  
alia domanda di macellazioni rituali in occasione di alcunefestivitá musulmane: queste 
macellazioni vengono quindi compiute in maniera incontrollata, suscitando comprensi- 
bili reazioni". V. S. Ferrari-D. Milani (a cura di), La Macellazione rituale, in www.olir.it/ 
areetematiche/42/inedx.php.
«In nome di Dio, Dio é il piú grande», recitando la formula precisa «.Wa al ilaha ill 
Allauh, Wa la hawlawa la quwwata illa billahi», ovvero «e non vi é Dio eccetto Allah, 
nessuno ha la maestá e il potere eccetto Allah».
Cfr. A. DE OTO, Precetti religiosi e mondo del lavoro, Roma, 2007,100-101.
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lenti. Alcuni dottori della legge sostengono sia necessario che i sotto- 
messi a Dio (muslim) possano compiere quel tipo di macellazione e 
possano mangiare solo la carne sacrificata secondo questo rito, sia che 
si tratti di manzo, montone, pollo o selvaggina, Wfiqh (ovvero la scien- 
za della Shari'a) ad esempio, qualifica come harám (proibito) mangiare 
maiale, anímale immondo. Altri dottori della legge, sulla base di 
un'interpretazione specifica dei versetti che si riferiscono al tema in 
oggetto, asseriscono che i musulmani possono mangiare la carne del le 
genti del Libro e che, al momento della consumazione, devono sempli- 
cemente dire: "Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim" (In nome di Dio, il 
Compassionevole, il Misericordioso). Le divergenze interpretative ri- 
guardano diversi punti molto precisi, si pensi ad esempio al fatto di sa- 
pere se la condizione di "gente del Libro" permane anche nel caso essi 
non pratichino piú. Altri elementi poi si aggiungono ed esplicano ulte
riormente, di conseguenza, non esiste una posizione única e la funzio- 
ne interpretativa dei dottori della legge in questo come in altri casi di
viene céntrale per la Ummah. Ció che é certo é che la prassi e la sua 
perfetta esecuzione divengono nel le religioni in genere e nell'lslam in 
particolare essenza costitutiva del credere e stringono il fedele a Dio39. 
Si puó sul punto concludere che risulta fortemente raccomandato con
sumare carne halál, ottenuta secondo la macellazione rituale islámica. 
Questa prescrizione é osservata piú o meno a seconda del grado di fe- 
deltá del musulmano ai precetti ma anche in contesto non islámico, 
cómplice il grado di secolarizzazione della societá ospitante, si registra 
una forte adesione al precetto, tanto piú che oggi non é difficile procu- 
rarsi carne halal: macellerie islamiche vengono infatti aperte con sem- 
pre maggiore frequenza nelle maggiori cittá della penisola. Altri fedeli 
della Ummah invece, decidono di mangiare la carne di manzo o di altri 
animali autorizzati recitando solo la formula di rito; essi non sono in 
definitiva considerati trasgressori dei precetti dell'lslam, poiché alcuni 
'alTm (sapienti) ritengono che abbiano plenamente il diritto di farlo. Ma II

II messaggio Islámico permette e rende lecito tutto ció che non é espressamente 
proibito da un precetto rivelato. L'lslam che é fondamentalmente una rellglone della 
legge, distingue anche normativamente tra cose proibite (haram), cose obbligatorie 
ifard) e le altre categorie sono quelle di cose "raccomandabili", "neutre" e "dlsappro- 
vate". Queste distinzioni non costituiscono un pilastra, ma sono comunque impor- 
tanti e molto sentite. Cfr. W.B. HALLAQ, Introduzione al Diritto Islámico, Bologna, 
2013,30-31.

Laicidad y libertades n° 17 - 2017. Págs. 143 a 164 155



AntonellodeOtto

oggi, il mercato alimentare, che ha ben compreso come "...alimentarsi 
diventa un complesso esercizio di liberta, che coinvolge bisogni primari, 
dirittifondamentali, modo di essere della persona, e atteggiamenti cultu- 
ral¡...t'°" ha finito per "trascinare" l'alimentazione confessionale e le 
sue rególe anche nelle cucine dei ristoranti e con sempre maggiore fre- 
quenza in quelli c.d. stellati, che propongono una ristorazione di alta 
classe.Tale cucina, nel rivisitare menú religiosamente ispirati, propone 
una nuova deriva del lusso che occhieggia anche a chi nulla conosce di 
quel precetto ma é incuriosito "...dalla 'moda' di provare nuove pietan- 
ze, soprattutto quando esse sono etniche o particolarmente salutari 
con implicazioni per l'attuazione in pratica della liberta religiosa che 
probabilmente oggi chi propone questi servizi non ha di partenza pro- 
prio del tutto ben presentí. Nell'accogliere la buona notizia della decli- 
nazione in campo alimentare di quel pluralismo religioso che a volte in 
Italia é rimasto solo inchiostro sulla carta'12, bisognerá formare in qual- 
che modo (e qui potrebbero giocare un ruolo le Camere di Commercio) 
gli imprenditori che offrono lodevolmente tali servizi, anche al fine di 
non commettere indirettamente possibili azioni discriminatorie e bi
sognerá altresi che, chi vorrá operare e chi giá concretamente opera in 
questo campo, si doti di strumenti di conservazione efficace, di archi- 
viazione sicura dei dati dei clienti, dati sensibili che potrebbero rivelare 
la condizione o appartenenza confessionale di una persona che ha ri- 
chiesto un determinato servizio religiosamente connotato, anche se in 
linea di principio chi ordina ad esempio un menú "confessionale" non é 
detto appartenga necessariamente a quella religione, ad esempio mol- 
te persone di ogni credo in quanto intolleranti al lattosio mangiano 
kasher.

Cosí A. FUCCILLO, II cibo degli dei. Diritto, religlonl, mercad alimentan,Torino, 2015,98. 
41 Ibidem, 101.
2,2 Sull'attuazione reale del pluralismo religioso in Italia vedi le condivlsibili rlflessloni di 

G. CASUSCELLI, IIpluralismo in materia religiosa nell'attuazione della Costituzione ad 
opera dei legisiatore repubblicano, in S. DOMIANELLO (a cura di), Diritto e religione in 
Italia, Bologna 2012, 23 ss.
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3. LA NU OVA FRO N TIERA DELL'ALIM ENTAZIONE  
ETICO -RELIG IO SA NELLE COM UNITÁ SEGREGANTI E 
DI LA VO RO IN  GENERE E LA PREOCCUPANTE PRASSI 

GIU RID ICA SECURITARIA ITALIANA (IN PARTICO LARE LE 
"O RD IN AN ZE A N TIKEBA B")

In una societá multietnica che si awia rápidamente, soprattutto sull'onda 
dei flussi migratori, ad un percorso di multireligiositá reaie e non solo dichia- 
rato, richieste specifiche provenienti da alcuni cittadini-fedeli in materia di 
alimentazione toccano la collettivitá in maniera evidente, soprattutto negli 
ambiti ove si debba (le c.d. comunitá segregante3) o sia rlchiesto (aziende 
prívate, navi o i mezzi di trasporto a lunga percorrenza) organizzare un ser- 
vizio di mensa che tenga conto di queste istanze. L'esigenza é maggiormen- 
te awertita nelle c.d. comunitá sepárate o segreganti (scuole, carceri, 
C.A.R.A., caserme) che oltre ad essere comunitá di permanenza o di lavoro 
sono realtá chiuse dove la diversitá cultúrale, al di lá della forza dei numeri, 
fa ancor piü fatica ad affermarsi che in un contesto lavorativo o relazionale 
piú aperto. É certamente innegabile che la "questione alimentare", combi- 
nata soprattutto con il tema del lavoro e della refezione scolastica44 ha co- 
nosciuto nuovo Impulso in seguito alia massiccla entrata sul territorio della 
Repubblica da parte di cittadini di religione islámica. Dette prescrizioni che 
interagiscono con rinnovata forza nello spazio condiviso sono solo uno degli 
aspetti operativi che mettono in crisi l'organizzazione aziendale e anche la 
"macchina scolastica", per decenni abituate nel loro contesti di riferimento, 
a rispondere ad esigenze identiche o molto simili provenienti da un tipo di 
scolaro e di lavoratore che rispondevano in larghissima parte alio "stesso 
modello socio-antropologico45". Le strutture pubbliche stanno necessarla-

Cfr. A. MADERA, Lepratiche religiose nelle Comunitá segreganti, in (a cura di) S. DO- 
MIANELLO, Diritto e religione in Italia, Bologna, 2012,201 che rileva come: "...l'ambito 
delle comunitá segreganti [...] risulta terreno privilegiato per testare le potitiche della 
laicitá e del pluralismo in direzione inclusiva, quale espressione del mosaico multicultu
r a l  e multireligioso dell'odierna societá civile...".
Per l'analisi dell'esperienza delle refezioni scolastiche quali significativi momenti di 
integrazione interculturale nel rapporto cibo-religione v. A. GIUFFRIDA, L'incidenza 
delle rególe alimentari confessionali nell'assetto giuridico amministrativo italiano, in 
GiustAmm.it, 2015, fase. 12, pássim
Infatti il diritto del lavoro come centro delle tutele e l'azlenda come contraparte e 
luogo di lavoro si sono dovuti confrontare per lungo tempo solo con una única tipo
logía di lavoratore subordinato ovvero quello indlviduato come «maschio, bianco e
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mente prendendo atto della presenza islámica sul territorio italiano e risco- 
prendo le istanze come detto, un pó per moda e un pó per marketing, degli 
ebrei, cosí come, da recenti indagini statistiche, si evince che i fedeli della 
Trimurti sono in sensibile aumento (circa il 2,4 per cento degli immigrati re- 
golari) e dunque cresce di pari passo nella societá anche il correlato deside- 
rio di non nutrirsi di esseri che hanno avuto una vita terrena (pesce e carne di 
ogni tipo). É quindi intuitivo che in una societá multietnica e che si awia con 
improwise accellerazioni e disperanti ritardi ad un percorso di multireligio- 
sitá reale, richieste specifiche, spesso pressioni provenienti da gruppi reli- 
giosi insediati nei territori e richieste anche in materia di alimentazione, in- 
teressino la collettivitá in maniera evidente. L'esigenza é ora chiaramente 
awertita e questo chiama in gioco le responsabilitá dello Stato in generale e 
degli enti locali nello specifico45, nell'organizzazione dei servizi alia persona 
e in prowedimenti di finanziamento di alcune attivitá "...per quanto 
l'amministrazione sia vincolata all'imparzialitá nell'erogazione di 'vantaggi 
economici'(art. 12 l. n. 241/2990)47". Sempre maggiori realtá lavorative e di 
vita in comune si sono rese disponibili, in molte cittá, a permettere lo svolgi- 
mento delle pratiche rituali (preghiere, digiuno) e/o a rispettare alcuni pre- 
cetti alimentad, in particolare propri della religione musulmana. Dalle men- 
se é stata bandita la carne di maiale o la si serve esclusivamente ai non 
musulmani, curandosi anche di adoperare diverse piastre per la cottura dei 
differenti tipi di carne in modo che non si abbia alcun tipo di contatto, nem- 
meno in fase preparatoria, con la materia prima proibita ai fedeli dell'lslam, 
o vengono adottati menú completamente vegetariani ottimi in via di princi
pio per la loro adattabilitá a quasi tutti i regimi alimentad confessionali. In 
diversi nosocomi della Repubblica vengono attualmente diffusi libretti di 
orientamento al servizio ospedaliero, educazione sanitaria e prevenzione 
anche nella lingua araba, indirizzato ai lavoratori e agli utenti extracomuni- 
tari che si trovano di fronte al non sempre comprensibile e accessibile per-

cattolico», cfr. A. VISCOM1, Diritto del lavoro e fattore' religioso: una rassegna delle 
principandisposizionilegislative, ¡n Quad. diDir. ePol. Eccl., n. 2, 2001, 377.

46 Sull'accresciuto ruolo dell'amministrazione lócale in queste materie v. R. MAZZOLA, 
Laicitá e spazi urbani. IIfenómeno religioso tra governo municipale e giustizia amminis- 
trativa, in R. COPPOLA E C. VENTRELLA (a cura di), Laicitá e dimensionepubblica del 

fattore religioso. Stato attuale e prospettive, Barí, 2012, 217.
47 Cfr. P. FLORIS, Laicitá e collaborazione a livello lócale. Gli equilibri trafonti centrali e 

periferiche nella disciplina del fenómeno religioso, in R. COPPOLA E C. VENTRELLA (a 
cura di), cit..., 97.
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corso sanitario italiano. In particolare, alie degenti musulmane che spesso 
rifiutano cíbi di cui non conoscono i contenuti, temendo di contrawenire 
alie norme coraniche, viene consegnata una brochure esplicativa che rende 
edotti rispetto agli ingredienti presentí nel menú ospedaliero. Giá da tempo, 
su prenotazione, a bordo dei treni eurostar ed intercity che attraversano il 
paese, é possibile usufruire dei c.d. "vassoi ebraici" e "¡slamici" nei servizi di 
ristorazione viaggiante, cosí da favorire soprattutto ma non solo, i lavorato- 
ri pendolari appartenenti a queste confessioni e costretti a spostarsi giornal- 
mente e símilmente, nel trasporto aereo, Alitalia e molte compagnie aree 
mondiali (Air France, El Al, Emirates, Swiss, ecc.) prevedono menú Indú, kas- 
herehatal. Nelle carceri italiane, oltre a quanto previsto da diverse Intese e 
da due sentenze-guida in materia della Corte Europea dei diritti umani4®, dal 
dicembre 1998, il Ministero di Grazia e Giustizia ha autorizzato i musulmani 
detenuti a seguiré il ramadan, accogliendo la richiesta della UCOII (Unione 
delle comunitá e organizzazioni islamiche in Italia) di garantiré a tutti i reclu- 
s¡ la possibilitá di rispettare le rególe e i ritmi del digiuno sacro. Nella circola- 
re ministeriale si dispone affinché il cibo dei reciusi musulmani venga servito 
solo dopo il tramonto (dopo la rottura del digiuno), in modo da evitare che si 
raffreddi o si guasti. A tal riguardo, vengono redatte e inviate tabelle e orari 
alie direzioni delle carceri. L'art. 11 c. 4 del d.p.r. n. 230/2000 ribadisce 
l'attenzione dell'Amministrazione Penitenziaria, per quanto possibile, ai d¡- 
fferenti regimi alimentari previsti dalle diverse fedi, attenzione confermata 
dal par. 2.18 del D.P.R. 13 maggio 2005 (Approvazione del documento pro- 
grammatico relativo alia política deH'immigrazione e degli stranieri nel terri
torio dello Stato per il triennio 2004-2006)48 49. É pero proprio nei contesti la- 
vorativi piü duri, soprattutto nei campi, nelle fabbriche o nei cantieri edili 
dove é impiegata in maniera massiccia la manodopera di religione islámica, 
che l'alimentazione rispettosa dei precetti religiosi della propria fede tarda

48 II diritto di persone ristrette nella loro liberta personale a seguiré una dieta vegeta
riana conforme con il credo di appartenenza ovvero quello buddista, é stato oggetto 
di due sentenze della Corte Europea del Diritti dell'uomo. "Jakóbski contro Polonia" 
(7 dicembre 2010) e "Vartlc contro Romanía" (17 dicembre 2013). Vedi M. LO GIAC- 
CO, Liberta religiosa, convivenza e discriminazioni nelle carceri. Prime riflessioni, ¡n E. 
CAMASSA (a cura di), Democrazie e religioni. Liberta religiosa, diversitá e convivenza 
nell'Europa delXXI secolo, Atti del Convegno nazíonale ADEC, Trento, 22-23 ottobre 
2015,166-167.

49 Vedi A. FUCCILLO, F. SORVILLO, L. DECIMO, Diritto e religioni nelle scelte alimentari, 
in www.statoechiese.it, 16 maggio 2016,10-11.
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ad entrare o incontra forti resistenze da parte dei datori di lavoro, nonostan- 
te ii varo delle politiche multiculturali che l'ltalia cerca giornalmente di im- 
plementare. Si cercano cosí soluzioni "fai da te" da parte dei lavoratore su- 
bordinato che suppiisce come puó, magari portandosi da casa i suoi 
prodotti o cercando di evitare a mensa cibi proibiti o venuti a contatto con 
altri che lo sono. Lavoratore per il quale rispettare la propria identitá cultua- 
le diviene alia fine un problema ulteriore, un costo aggiuntivo al suo giá in 
molti casi magro budget personale e uno squiiibrio della dieta sólitamente 
seguita. Ovviamente ancora piü drammatica é la condizione dei lavoratori 
c.d. in ñero, per i quali il ricatto é totale essendo prestatori d'opera invisibili 
alio Stato e quindi senza diritto aicuno, ma tristemente funzionali alia comu- 
nitá dei consumí che ne sfrutta la linfa lavorativa, e comunque físicamente 
presentí con i propri bisogni identitari e non nella nostra societá. Ma non 
tutte le aziende, soprattutto quelle a maggior respiro internazionale, deci- 
dono di attuare "politiche del disinteresse" verso l'elemento religioso e le 
sue pratiche alimentan. Consolídate ormai in molti colossi industrial! ameri- 
cani le bestpracties adottate dall'azienda informática Google, che essendo 
convinta del fatto che la soddisfazione personale dell'impiegato si ripercuo- 
ta in maniera evidente sul fatturato e che il tempo speso dal dipendente in 
azienda debba essere in qualche modo di qualitá, ha istituito un servizio di 
mensa attento alie richieste confessionali o personale di dieta dei propri di- 
pendenti. Oggi infatti, la sensibilitá generale sul tema, é enormemente cres- 
ciuta, anche in seguito ai potenti flussi migratori in atto e all'espandersi delle 
collegate questioni e ció si riflette positivamente nei sempre pió numerosi 
accordi aziendali firmati, dove viene garantito, ad esempio, ai lavoratori 
musulmani il consumo di pasti conformi al loro credo. II problema che le 
prescrizioni alimentan pongono é dunque, in definitiva, quello del loro rap- 
porto con la liberta religiosa. Nelle descrizioni del significato delle prescri
zioni alimentan, sia ebraiche sia islamiche, é emerso che esse non consisto- 
no in veri e propri atti di culto, ma riguardano piuttosto pratiche di vita 
motívate religiosamente (piü latamente attivitá di culto). Esse non sarebbe- 
ro quindi ad una prima valutazione, inquadrabili nei modo "classico" di in
tendere la tutela del fattore religioso, ma risulterebbe perlomeno semplicis- 
tico liquidare il problema negando che esso possa essere ricompreso 
nell'alveo delle tutele fornite dall'art. 19 Cost. e quindi lasciando totalmente 
mano libera al legislatore ordinario. Le prescrizioni alimentan sulle carni 
(che siano o meno considérate strettamente come atti di culto) costituisco- 
no innegabilmente un aspetto del diritto a vivere in osservanza dei precetti
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della propria religione e rientrano perlomeno, a pieno titolo, nella meno 
specifica e piü onnicomprensiva categoría delle attívitá di culto. II modo ed i 
mezzl per ragglungere un'osservanza accettablle da parte dei credentl delle 
confessioni religlose interessate, e rlspettosa dei criteri minimi di conviven- 
za cívíle, é affidato alia legislazione ordinaria in base alie garanzie costituzio- 
nali e al diritto "contrattato" tramite il particolare strumento delle intese. 
Preziosa dunque la possibilitá offerta daH'art. 8,30 c. Cost. che, ¡stituendo un 
dialogo ed una contrattazione sempre aperta con le confessioni diverse da
lla religione cattolica, testimonia, almeno a livello di principio, la volontá 
permanente dello Stato di dialogare con le minoranze (cosa molto diversa 
certo é il raggiungimento effettivo e la stipula di un'intesa soprattutto in 
questo momento storico50). C o sí, análogamente, ora che la questlone ali
mentare, a causa del moltiplicarsi delle componentl culturali e cultuali, dive- 
rrá sempre piü céntrale nel tessuto sociale cosí come nel lavoro (fabbrlche, 
scuole e uffici) pensare ad un inserlmento addlrittura sistemático di queste 
richieste, non solo nei distretti industriali dove é forte la presenza islámica, 
nelle piattaforme di contrattazione sindacale a tutti i livelli, non sembra es- 
sere una stranezza o una stravagante richiesta. Piuttosto si potrebbe parlare 
dell'effetto tangibile di un percorso cultúrale che porta, anche a livello di 
contrattazione collettiva, a riconoscere bisogni identitari del lavoratore che 
solo trenta anni fa non erano nemmeno ipotizzabili. E forse sarebbe ade- 
guato agire da parte governativa proprio sulla specifica questione dei rituali 
alimentad, con una statuizione forte, volta a tutelare il diritto all'identitá de
lla persona nei contesti collettivi. L'uso dello strumento legislativo di carat- 
tere regolamentare non appare abnorme, se rivolto alie socletá che fornls- 
cono servizi di mensa nelle fabbrlche e nel terziarlo e se teso a creare un 
obbligo di prevedere menú religiosamente orientati per i lavoratori di diver
so culto o perlomeno un'alternativa compatlblle (si pensi in questo senso 
alia polifunzionalitá del clbo vegetariano per i diversi culti). Ma l'insidioso 
percorso socio-normativo lastricato di buone intenzioni che porta ad un 
Paese che ragiona nella stessa direzione, quella dell'interazione se non pro-

A seguito della pronuncia n. 52 della Corte Costituzlonale ¡n mérito, si é arrivati a ri- 
tenere che non vi sia un obbligo di consentiré l'inlzio della procedura amminlstrativa 
della c.d. Intesa da parte dello Stato Italiano, pur avendo parte della giurisprudenza 
lavorato in senso opposto in questl anni, ma che si trattl di un atto político. Vedi a 
commentoVedl POGGIA., Unasentenza “preventiva"sulle prossimerichieste diIntese 
da parte di confessioni religiose? (in margine alia sentenza n. 52 della Corte Costituzio- 
nale), in www.federallsmi.it, n. 6/2016, 5.
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prio dell'integrazione della diversitá, finisce per restituiré una fotografía non 
reale della sltuazione51 52 53. SI succedono infattl, eplsodl e comportamentl, con 
contestuale varo di leggi comunali di appoggio a dette politiche, volti ad al
zare muri e creare confini, scavare solchi per difendersi da un'alteritá che 
non si vuole e non si comprende, separando "...// dentro e ilfuori..."5*. In 
questi anni l'elemento cibo, inteso come cibo étnico o religiosamente orién
tate e la sua commercializzazione hanno addirittura rappresentato per alcu- 
ni Comuni del nord-ltalia un elemento di divisione o di "incompatibilitá con le 
esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-ambientale e di qua- 
lificazione della zona del centro storicosy', cosí come avvenuto nel 2008 a Luc- 
ca dove la Giunta comunale ha varato la famosa "ordinanza anti-kebab" 
come se tale cibo di per sé, con la sua preparazione e la sua presenza in un 
territorio geográficamente non di provenienza potesse sfregiare o vilipen
deré, dequalificandolo, un dato contesto cittadino. E allora ecco che si ma- 
terializza una frattura o per meglio rappresentare il fenómeno, direi una 
polarizzazione. Da una parte un mondo che progetta e ragiona a livello glo- 
bale, facendo giustamente conto su pilastri quali la conoscenza, 
l'lntegrazlone, la solidarietá, varando eventl planetari che hanno un fine an
che educativo e di lotta al bisogno54 come l'Expo di Milano de 2015 che ruo- 
tava intorno al tema "Nutriré il Planeta, energía per la Vita" o il Giubileo 
straordinario della Misericordia incentrato sulla lotta alia fame e alia povertá

51 Autorevole dottrina giá da tempo segnalava l'insufficienza o la voluta inadeguatezza 
della nostra attuale griglia di regolamentazione ne¡ confronti di gruppi sociali che 
oggl sono minoranze religiose ma che si candidano a breve a rappresentare una con
sistente fetta della nostra popolazione, vedi sul punto M.TEDESCHI, Le minoranze 
religiose tra autonomía e immobilismo del legistatore, in www.statoechiese.it, aprile 
2010, 8 che rileva appunto come: "I problemi ci sono, sono sotto gli occhi di tutti, e 
prima o dopo ipresenteranno in tutta la loro trágica realtd. Sono problemi di convivenza 
tra civiltá e religioni diverse, creati anche dalla costante immigrazione, sono problemi d 
cittadinanza e di esercizio del culto, in una parola di liberta religiosa, sono problemi non 
tanto economici e politici quanto religiosi. Quando questi gruppi si organizzeranno non 
sara piu possibile parlare di minoranze religiose [...] La realtd vívente prevarica perianto 
su quella formalizzata, che ci siamo costruita nel corso dei secoli e che pensavamo po
tesse durare indefinitamente...".

52 Cosí N. IRTI, Nichilismogiuridico, Roma-Bari, 2004, 9.
53 Cfr. P. CONSORTI, Diritto ereligione, Roma-Bari, 2014, 272.
5<> "Mangiare é una discriminante seria tra la vita e la morte, lo sa bene quella gran parte 

dell'umanitá che lotta ogni giorno 'per il pane quotidiano'..." cosí A. G. CHIZZONITI 
e M.TALLACCHINI, Introduzione, in (a cura di) ID., Cibo e religione: diritto e diritti,, 
Tricase, 2010,7.
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e dall'altra un micro-mondo sempre piú municipale, direi figlio della crisl del 
contenitore Stato-nazione e sempre piú chiuso in una lógica anti-planetaria, 
che sembra interpretare, nelle sue punte estreme, la dlfesa di un territorio 
come purezza identitaria dello stesso cosicché, anche un cibo "altro", puó 
rappresentare un ¡ndiretto attacco al modello di vita-recinto che gradisce 
consumare solo prodotti a km zero e compatibili con la storia e la gente del 
posto.
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