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In tro du zio ne

Un in ter ro ga ti vo guiderà le ri fles sio ni di que sto con tri bu to: quale ruolo pos so no oggi avere le tra di zio ni re‐ 
li gio se nella rea liz za zio ne di un mondo pa ci fi ca to, giu sto e fra ter no? Gli sce na ri glo ba li a cui as si stia mo,
le nuove pro ble ma ti che re la ti ve al l’in te gra zio ne tra le cul tu re, l’e si gen za di azio ni di sal va guar dia del crea‐ 
to e di nuovi mo del li so ste ni bi li di svi lup po, la di fe sa dei di rit ti e della dignità degli es se ri umani ci por ta‐ 
no a ri flet te re sul con tri bu to che il pa tri mo nio mo ra le e sim bo li co delle re li gio ni può of fri re alla co stru zio‐ 
ne e alla rea liz za zio ne della di men sio ne uni ver sa le del bene co mu ne. Que sto tema si in trec cia, per un
verso, con la pro ble ma ti ca della se co la riz za zio ne e, per altro verso, con l’in tri ca to pro ble ma della laicità
delle isti tu zio ni po li ti che e i dif fe ren ti mo del li in cui essa si in ve ra.

In clu sio ne e coo pe ra zio ne

Il di bat ti to sulla laicità è tor na to in voga negli ul ti mi anni. Lo smar ri men to che l’Oc ci den te sta vi ven do a
se gui to del l’ir rom pe re sulla scena mon dia le di nuove forme di fon da men ta li smi e la ri cer ca di nuove ga‐ 
ran zie sta bi liz za tri ci sul piano iden ti ta rio, mo ti va no l’e si gen za di un sur plus di in da gi ne circa le ra gio ni
del con vi ve re e l’ethos che do vreb be ani ma re lo spa zio pub bli co. Su que sto sfon do pare ur gen te tor na re a
di scu te re delle le ga tu re e dei vin co li so cia li, a par ti re dai fon da men ti etici delle de mo cra zie. Emer ge con
forza, dun que, non solo un’i stan za volta alla ri cer ca di ra gio ni con di vi se sul mondo che vo glia mo con ti‐ 
nua re ad abi ta re, ma anche una nuova in ter ro ga zio ne sulle emer gen ti que stio ni della con vi ven za plu ra le.
Non è suf fi cien te af fron ta re le sfide co gen ti di que sta no stra nuova era glo ba le in re la zio ne al sem pli ce
micro- am bi to delle scel te in di vi dua li o di grup po, né può ba sta re in tra pren de re ini zia ti ve re la ti ve al solo
meso- am bi to del l’ap par te nen za a uno Stato, ma ci siamo resi conto che il li vel lo fon da men ta le per ge sti re i
pro ble mi di oggi è ne ces sa ria men te il macro- am bi to glo ba le of fer to dalla di men sio ne pla ne ta ria.1 Pro po ste
etico- po li ti co- eco no mi che che non si in ve ri no se con do que st’ot ti ca sono de sti na te ad es se re par zial men te
ef fi ca ci, pro prio perché il con te nu to stes so delle sfide glo ba li è tale da dover es se re colto nella sua totalità,
at tra ver so una pluralità di azio ni volte alla go ver nan ce dei pro ces si pla ne ta ri.

Le que stio ni po li ti che hanno sem pre ri svol ti, re la zio ni o na tu ra glo ba li. Il mondo at tua le pare smar rir si di
fron te alle pro vo ca zio ni della na tu ra (crisi eco lo gi ca e pan de mie), della tec ni ca (ge ne ti ca e mo di fi ca zio ni
della na tu ra umana), del l’e co no mia (crisi del mo del lo ca pi ta li sti co), delle cul tu re (civiltà a con fron to,
guer re, di rit ti del l’uo mo). Una nuova stabilità mon dia le è lo sce na rio au spi ca bi le per il fu tu ro del l’u ma no.
In que sto qua dro cosa pos so no fare le re li gio ni e in par ti co la re il cri stia ne si mo?

Serve an zi tut to, a mio pa re re, pro va re a ri de fi ni re un mo del lo di laicità adat to ai segni dei tempi. Se gli
Stati mo der ni sono il ri sul ta to del fa ti co so per cor so sto ri co teso alla fon da zio ne di un or di na men to po li ti co
che as si cu ri libertà e pace ai cit ta di ni al di là di «con fes sio ni, vi sio ni del mondo, ori gi ne et ni ca o so cia le»2,
di ve nen do così stru men ti di in clu sio ne tra di ver si e tol le ran ti spazi di con vi ven za, allo stes so tempo essi
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do vreb be ro de mo cra ti ca men te la scia re espri me re le ri sor se eti che e di senso che le re li gio ni hanno, evi tan‐ 
do così un’in de bi ta loro estro mis sio ne dal no ve ro pub bli co. La scia re che il pen sie ro re li gio so con cor ra po‐ 
si ti va men te alla vita pub bli ca e alla rea liz za zio ne del bene co mu ne è un atto di at ten zio ne che le co sti tu‐ 
zio ni po li ti che do vreb be ro avere nei con fron ti di que sta di men sio ne ine li mi na bi le del l’e si sten za umana.
Ciò ov via men te non si gni fi ca che le isti tu zio ni na zio na li o so vra na zio na li deb ba no ri nun cia re alla loro le‐ 
git ti ma au to no mia e alla piena se pa ra zio ne tra di rit to e re li gio ne, ma si gni fi ca in ul ti ma ana li si non pri var‐ 
si, sul piano della giu sta con vi ven za, del con tri bu to che le re li gio ni pos so no of fri re in or di ne alla vita co‐ 
mu ne, quan do esse siano di spo ste a ri nun cia re ad ogni istan za to ta liz zan te e fon da men ta li sti ca.

Il tempo della post- secolarità, per usare un’e spres sio ne di Ha ber mas,3 ci spin ge verso un nuovo orien ta‐ 
men to sul l’i dea di laicità. Esclu de la ri pro po si zio ne di una laicità ri gi da che si espli ci ta neoil lu mi ni sti ca‐ 
men te nel non ri co no sci men to del va lo re pub bli co- so cia le del pen sie ro re li gio so e nel l’e sclu sio ne giu ri di ca
del suo ap por to alla vita dello Stato.

L’i dea che i di spo si ti vi po li ti ci (dopo Weber) siano neu tra li ri spet to alla di men sio ne va lo ria le e che nello
spa zio pub bli co pos sa no solo es se re af fron ta te que stio ni di giu sti zia (al lon ta nan do ogni ri fe ri men to a idee
di vita buona) sem bra ri sul ta re de bo le e fuor vian te. In fondo l’i dea di laicità col ti va ta dal Mo der no, espli‐ 
ci ta ta si so stan zial men te come ge stio ne ne go zia le di in te res si in di vi dua li o cor po ra ti vi, è in crisi. A fron te
di ciò proceduralità e sostanzialità, fi ni tez za e universalità, giu sti zia e bene, etica e po li ti ca do vreb be ro tor‐ 
na re a co niu gar si in modo si ner gi co. Le società post- se co la ri non sono più in grado di "sop por ta re" la
rigidità del mo del lo li be ra le della se pa ra zio ne tra sfera re li gio sa/mo ra le (am bi to pri va to) e sfera giu ri di ca
(am bi to pub bli co). Tale pa ra dig ma di laicità po te va at tuar si in pas sa to perché una co mu ne cor ni ce va lo ria‐ 
le e la koinè cul tu ra le fun zio na va no da ma tri ci uni fi can ti. L’e ro sio ne di que ste basi pre- po li ti che espo ne lo
Stato laico al l’in dif fe ren za ri spet to alle pre fe ren ze dei sin go li, con la con se guen za che il di rit to si li mi ti a
nor ma re le esi gen ze emer gen ti, ma ni fe stan do un so stan zia le si len zio sul l’i dea com ples si va di uomo e sul
fu tu ro de sti no dell’umanità. Con il ri schio sur ret ti zio che tale ri du zio ne del l’a gi re po li ti co a mera que stio‐ 
ne ne go zia le possa far im plo de re la strut tu ra stes sa delle de mo cra zie e il fra gi le equi li brio tra le dif fe ren ze
su cui si ar ti co la.

Il mondo e l’Oc ci den te in par ti co la re sono chia ma ti al l’e ser ci zio di una nuova responsabilità nella ge stio ne
della conflittualità tra di ver si. Si trat ta di ri pen sa re prima su scala na zio na le e poi trans na zio na le la na tu ra
stes sa dello spa zio so cia le, va lo riz zan do ne i trat ti in clu si vi e cer can do, allo stes so tempo, di li mi ta re le
spin te iden ti ta rie e le chiu su re si ste mi che. In tale di re zio ne bi so gna che si giun ga ad una vera col la bo ra zio‐ 
ne tra cre den ti e non cre den ti, alla ri cer ca del bene con cre ta men te e sto ri ca men te pos si bi le.4

Ogni pre te sa vin co lan te del lin guag gio re li gio so è di ve nu ta il le git ti ma per la co scien za co mu ne. Ma sa reb‐ 
be ugual men te il le git ti mo non ri co no sce re una certa paradossalità che abita le società lai ciz za te: «il mo vi‐ 
men to di eman ci pa zio ne dal l’u ni ver so re li gio so – scri ve Danièle Her vieu- Léger – che le fonda come
società "se co la ri" ha la sua ori gi ne – solo in parte ma per una parte im por tan te – nel loro re tro ter ra re li gio‐ 
so ebrai co e cri stia no», non solo, «il modo in cui la modernità ha pen sa to la sto ria è ri ma sto al l’in ter no
della vi sio ne re li gio sa alla quale si è sot trat ta per con qui sta re la sua au to no mia»5. Il rin no va to espan der si
del lin guag gio re li gio so, che le società at tua li in vario modo spe ri men ta no, è il segno di que sta ambiguità
della se co la riz za zio ne, mai av ve nu ta se con do il pro no sti co il lu mi ni sti co.6 In que sto senso, ri ten go giu sti fi‐ 
ca ta la tesi che la se co la riz za zio ne non sia la fine della re li gio ne, piut to sto un in sie me di pro ces si volti alla
rior ga niz za zio ne delle cre den ze nella sfera pub bli ca.7 La fase di ria dat ta men to post- se co la re che l’Oc ci‐ 
den te sta pro van do a ge sti re pare evol ve re verso un pas sag gio fon da men ta le: dalla neutralità esclu den te
della ra gio ne laica a «una coo pe ra zio ne ra gio na ta in ma te ria di pro du zio ne di ri fe ri men ti etici, di con ser va‐ 
zio ne della me mo ria e di co stru zio ne del le ga me so cia le»8. Non si trat ta di una fu sio ne per fet ta ma, nella
lo gi ca della ra gio ne pub bli ca, si trat ta di rac co glie re in una sorta di unità di na mi ca e pro gres si va i punti di
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vista, fa cen do del dis sen so il cuore della prova va li dan te. Alla ra gion pra ti ca spet ta la fa ti ca mai com piu ta
di scio glie re i nodi, rian no dan do le ga mi che con tri bui sco no al bene co mu ne.

Re li gio ni e bene co mu ne

In una vi sio ne ampia della laicità – come spa zio in clu si vo e di coo pe ra zio ne per la ri cer ca del bene co mu‐ 
ne – anche le re li gio ni mo no tei sti che, per il loro ca rat te re ten den zial men te uni ver sa le, pos so no con tri bui re
a forme di con vi ven za pa ci fi ca e so li da le. Cer ta men te ri ma ne da ri sol ve re il nodo cru cia le dei fon da men ta‐ 
li smi, in par ti co la re quel li di ma tri ce isla mi ca, che cre sco no in con te sti in cui un mix esplo si vo di povertà,
scarsità di stru men ti cul tu ra li, ir ri sol te que stio ni iden ti ta rie e com mi stio ni mor ta li tra isti tu zio ni e credo re‐ 
li gio so con tri bui sco no a ren de re fuori dalla sto ria l’in te gra li smo della loro vi sio ne del mondo. Se stia mo
in ve ce al ruolo spe ci fi co che il cri stia ne si mo può in ter pre ta re nel nuovo con te sto pla ne ta rio, scor gia mo
cer ta men te vasti spazi per con cor re re alla pro mo zio ne della dignità della per so na e alla sal va guar dia del
crea to. In ot ti ca cri stia na la pro mo zio ne del vir tuo so in trec cio di at ten zio ne alla vita, crea zio ne di le ga mi e
senso co mu ni ta rio dell’ulteriorità può tra dur si nel l’at ti va pro mo zio ne di forme di con vi ven za giu sta, che
hanno come base ir ri nun cia bi le il ri co no sci men to dei di rit ti umani fon da men ta li.

Serve però in ter ro gar si su quale sta tus o quale au to com pren sio ne ri chie de che le re li gio ni ab bia no affinché
possa es se re ri co no sciu ta la fun zio ne pub bli ca del lin guag gio re li gio so. Pos so no es se re utili per tale sen tie‐ 
ro pro ble ma ti co le con si de ra zio ni di due pen sa to ri con tem po ra nei, che in anni re cen ti con ri go re hanno
con tri bui to ad ali men ta re il di bat ti to etico- po li ti co su que sti temi. Ci ri fe ria mo ai già ci ta ti Ha ber mas e
Böckenförde. Nelle ri fles sio ni dei due au to ri com pa io no utili e con ver gen ti in di ca zio ni sia sul ruolo pub‐ 
bli co delle re li gio ni (e del con nes so prin ci pio di laicità), sia sulle modalità di ge stio ne del rap por to tra cre‐ 
den ti e non cre den ti. Sulla legittimità di una pre sen za pub bli ca delle re li gio ni se con do Böckenförde, in un
qua dro li be ral- de mo cra ti co, il pro ces so che con du ce alla for ma zio ne della volontà po li ti ca (per via di ret ta
o tra mi te rap pre sen tan za) è «in linea di prin ci pio un pro ces so aper to». Esso è ac ces si bi le a chiun que (sin‐ 
go li o grup pi); l’a per tu ra ri guar da non solo le di na mi che di espres sio ne del l’o pi nio ne, ma anche que stio ni
so stan zia li: «sul con te nu to non esi sto no pre te se an ti ci pa te». Per que sto, in linea di prin ci pio, al lin guag gio
re li gio so deve esser con ces so di in ter ve ni re purché avan zi le pro prie pre te se e il pro prio con tri bu to in
modo tale da es se re «in te gra bi li e co mu ni ca bi li nel con te sto di un or di na men to se co la re mon da no»9. Nelle
de mo cra zie, se con do l’au to re te de sco, ri spet to alla re li gio ne

lo Stato si man tie ne neu tra le, e quin di aper to. […] In ciò esso si di stin gue dallo Stato lai ci sta, che mira ad al lon ta na re
la re li gio ne dalla vita pub bli ca. […] Lo Stato se co la re, per con tro, as si cu ra alla re li gio ne (nelle forme de fi ni te dalle co‐ 
sti tu zio ni) la libertà di svi lup po sia nello spa zio pri va to sia in quel lo pub bli co, senza tut ta via iden ti fi car si con essa e
senza farsi met te re al ser vi zio di scopi re li gio si.[E.W. Böckenförde, La re li gio ne nello Stato se co la re, in Cri stia ne si‐ 
mo, libertà, de mo cra zia, a cura di M. Ni co let ti, Mor cel lia na, Bre scia 2007, p. 168. Note sono altresì le tesi sulla na sci‐ 
ta dello Stato come af fran ca men to da ogni forma di ga ran zia- fon da zio ne re li gio sa, espres se dal l’au to re, tra l’al tro, nel
sag gio La for ma zio ne dello Stato come pro ces so di se co la riz za zio ne, a cura di M. Ni co let ti, Mor cel lia na 2006.]

Le re li gio ni hanno facoltà di par te ci pa re alla vita pub bli ca tra mi te i pro pri ade ren ti nelle forme e nei modi
con sen ti ti dalle leggi vi gen ti. E con ri fe ri men to al cri stia ne si mo anche le Chie se pos so no avere ampi mar‐ 
gi ni per con tri bui re al l’in te res se ge ne ra le, purché non va li chi no il prin ci pio della non in ge ren za con la vita
delle isti tu zio ni, e dif fon da no le pro prie opi nio ni sul piano del di scor so pub bli co aper to alla cri ti ca e al
prin ci pio del l’ar go men to mi glio re. Sia il cre den te Böckenförde che il laico Ha ber mas guar da no al pen sie ro
re li gio so ap prez zan do ne il va lo re co gni ti vo, ve den do nelle re li gio ni degli im por tan ti ser ba toi di senso e ri‐ 
sor se per la via co mu ni ta ria: esse, in se ri te nella di men sio ne de mo cra ti ca, pos so no con tri bui re in modo de‐ 
ci si vo alla rea liz za zio ne di un’e ti ca pub bli ca con di vi sa e alla for ma zio ne di le ga mi so li da li tra cit ta di ni.
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Una comunità – scri ve Böckenförde – che sia ap pro da ta alla pluralità e al l’a per tu ra, in ef fet ti, per poter vi ve re come
tale ha bi so gno di un con sen so di fondo con fun zio ne in te gra ti va, che con tra sti gli in te res si e le ten den ze cen tri fu ghi
pro dot ti dal plu ra li smo etico- spi ri tua le e delle vi sio ni del mondo. La re li gio ne è quin di una di quel le istan ze che tra‐ 
smet to no e man ten go no vive con ce zio ni e at teg gia men ti di fondo di tipo etico- mo ra le, anche se essa non de tie ne nes‐ 
sun mo no po lio in que sto campo.10

Allo stes so modo per Ha ber mas,

la ri cer ca di ra gio ni mi ran ti ad un piano ge ne ra le di plausibilità potrà dun que evi ta re di con dur re ad una esclu sio ne
scor ret ta della re li gio ne dalla sfera pub bli ca – esito che pri ve reb be la società se co la re di ri sor se im por tan ti per la fon‐ 
da zio ne del senso – solo se anche la com po nen te se co la re riuscirà a con ser va re una sensibilità per la forza di ar ti co la‐ 
zio ne dei lin guag gi re li gio si. […] cia scu na delle parti sia pron ta ad ac co glie re anche la pro spet ti va del l’al tra.11

Il fi lo so fo fran co for te se au spi ca dun que uno spa zio so cia le in clu si vo, po li fo ni co e dia lo gi co. Un di bat ti to
pub bli co che, la scian do si alle spal le ogni ten ta zio ne lai ci sta, si apra alla coo pe ra zio ne e alla tra du zio ne re‐ 
ci pro ca tra i di ver si oriz zon ti va lo ria li. In un mondo sem pre più le ga to da trame glo ba li, e spes so la ce ra to
dai con flit ti cul tu ra li, l’in con tro tra fedi e cul tu re può av ve ni re solo nella modalità del l’a scol to e del mutuo
ri co no sci men to. Ap pel lar si all’uso pub bli co della ra gio ne è, da un lato, un modo per la scia re che le re li‐ 
gio ni por ti no il loro con tri bu to so stan zia le alla vita del mondo e, dal l’al tro, per chie de re alle con fes sio ni di
ab ban do na re (nel foro pub bli co) le loro pre te se on ni com pren si ve, ac cet tan do la con di zio ne del plu ra li smo
po li ti co. Del resto la sfera pub bli ca de mo cra ti ca, per un verso, non sop por ta spazi di «extraterritorialità di‐ 
scor si va»12 e, per altro verso, vive di una solidarietà pre- po li ti ca (o pre- isti tu zio na le) che af fon da le ra di ci
nei va lo ri di un ethos co mu ne. In tal senso svin co lar si da una cul tu ra del con flit to comprenderà la fa ti ca
della ri cer ca di so lu zio ni ap pro pria te al l’e co lo gia umana, oltre ogni lo gi ca esclu den te.

La di men sio ne etico- po li ti ca per sua na tu ra in cro cia va lo ri e pro ble mi sto ri ci, pro get ti e bi so gni. Tra que ste
in ter se zio ni, lo spi ri to de mo cra ti co è, nello stes so tempo, an ti dog ma ti co e an ti scet ti co: si muove con tro la
vio len za del l’im po si zio ne, ma non può per ce pir si come ni chi li sti co e re la ti vi sti co. Penso, dun que, che un
ra gio na re pub bli co volto non solo a so lu zio ni ope ra ti ve, ma ai gran di temi che in ter pel la no la vita e il
senso pro fon do del vi ve re co mu ne è quan to le società post- se co la ri oggi ne ces si ti no. Per ga ran ti re, sep pur
nella fallibilità di ogni ri sul ta to, e nella rivedibilità di ogni sta tui zio ne sto ri ca, il più ampio con sen so sui
va lo ri e le ra gio ni che pre sie do no alla pro du zio ne nor ma ti va. La laicità così di vie ne pro ces so aper to e
luogo delle buone ra gio ni.

La de mo cra zia, del resto, è quel la forma emi nen te di con vi ven za che pone al cen tro della sua stes sa ra gion
d’es se re le libertà e i di rit ti delle per so ne. L’ap por to delle re li gio ni può esser pro prio quel lo di con tri bui re
alla rea liz za zio ne di con di zio ni so cia li e cul tu ra li tali che ga ran ti sca no la dignità delle per so ne e la loro
unicità in so sti tui bi le. Su que sta realtà an tro po lo gi ca può poi sal da men te fon dar si un’i dea alta del l’in te res se
ge ne ra le e la stes sa di men sio ne di universalità del bene co mu ne. La de sti na zio ne unica dei beni umani,
cen tra ta sul l’u gua glian za di na tu ra di tutti gli uo mi ni, chia ma le re li gio ni a ren der si di spo ni bi li per la rea‐ 
liz za zio ne di un mondo meno "squi li bra to" ed in cui la di stri bu zio ne delle ric chez ze non crei asim me trie e
di su gua glian ze in so ste ni bi li.13 Il mes sag gio delle re li gio ni do vreb be, dun que, so ste ne re il cam mi no
dell’umanità verso oriz zon ti di fraternità e di coe si sten za pa ci fi ca.14 Ogni uti liz zo in te gral men te for zo so
del lin guag gio re li gio so per fo men ta re conflittualità, se pa ra zio ne, guer re è una modalità eti ca men te con‐ 
dan na bi le.

La re li gio ne cri stia na ha avan za to negli ul ti mi se co li si gni fi ca ti vi passi di li be ra zio ne ri spet to ad ogni
istan za tem po ra li sti ca. Essa, pu ri fi ca ta anche dal l’ac co glien za dei prin ci pi e dall’ethos plu ra le della de mo‐ 
cra zia, è da tempo in grado di ope ra re affinché i de sti ni pla ne ta ri dell’umanità si svol ga no al l’in se gna della
ri cer ca del bene con di vi so e della pro mo zio ne della dignità umana.15 In par ti co la re, credo che al cri stia ne‐ 
si mo spet ti un dop pio com pi to: a) la vo ra re per un ecu me ni smo reale, ope ran do per un ri co no sci men to dia‐ 
lo gi co tra le con fes sio ni re li gio se. Un ri co no sci men to che ac com pa gni il cam mi no dell’umanità verso oriz‐ 
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zon ti dav ve ro in clu si vi e giu sti; b) te ne re desta l’at ten zio ne verso la cifra di mi ste ro che la vita di ogni per‐ 
so na rap pre sen ta, e a tutte quel le si tua zio ni in cui una vi sio ne de bo le della dignità della per so na non pro‐
du ce ac co glien za, ri spet to re ci pro co ma, in ve ce, scan da lo si li vel li di povertà ma te ria le e mo ra le. La ri ser va
esca to lo gi ca, nu cleo au ten ti co e fon dan te del pen sie ro re li gio so, non sia fonte di con flit ti e di un eser ci zio
dell’autorità poco ri spet to so delle libertà, ma di ven ti fonte di aper tu ra al mi ste ro sim bo li co che è l’u ma no.

Le re li gio ni fa cen do si com pa gne delle fa ti che del l’uo mo e delle sof fe ren ze dei po po li (in un mondo de sti‐ 
na to al l’in con tro e all’unità), pos so no dav ve ro di ve ni re realtà ca pa ci di con tri bui re alla rea liz za zio ne del‐ 
l’au ten ti co bene umano. Do vrem mo au spi ca re che sem pre più si rea liz zi no luo ghi di in ter re la zio ne e di
ascol to tra le cul tu re; luo ghi in cui pro get ta re la pace e spe ra re per un mondo vi vi bi le. Ogni passo verso
l’unità del ge ne re umano ri spon de, a mio pa re re, alla vo ca zio ne au ten ti ca di ogni fede e al l’i stan za an tro‐ 
po lo gi ca più pro fon da del l’e si ste re.

Il con cet to stes so di bene co mu ne, nella sua va len za etico- po li ti ca, non può ri ma ne re con fi na to al solo am‐ 
bi to sta ta le, esso va spe ri men ta to in tutte le sue potenzialità e profondità. La ri fles sio ne sul bene con di vi so
in trec cia così, per un verso, la que stio ne an tro po lo gi ca e, per altro verso, la di men sio ne glo ba le degli stru‐
men ti di go ver nan ce pla ne ta ria, con un’at ten zio ne dia cro ni ca al fu tu ro del l’uo mo e alla vita delle nuove
ge ne ra zio ni. In tal senso un tri pli ce al lar ga men to (spa zia le, tem po ra le, con cet tua le) pare in te res sa re la dot‐ 
tri na del bene co mu ne, no no stan te la crisi che spe ri men ta non solo a li vel lo pra ti co, ma anche e so prat tut to
sul piano teo ri co. Nes su na delle teo rie po li ti che mag gior men te af fer ma te uti liz za que sta ca te go ria in modo
fon da ti vo, si pre fe ri sce far ri fe ri men to al con cet to di giu sti zia (per le mi no ri im pli ca zio ni sul piano dei va‐ 
lo ri). In ve ce è quan to mai op por tu no tor na re a ri flet te re sul tema del bene uni ver sa le del l’uo mo e sulla de‐ 
sti na zio ne uni ver sa le dei beni.

In ef fet ti il bene co mu ne (in te so come sommo bene po li ti co che per met te a tutti, in quan to corpo so cia le, e
a cia scu no, in quan to in di vi dui strut tu ral men te in re la zio ne con altri, di per se gui re la pro pria au to de ter mi‐ 
na zio ne esi sten zia le nel con te sto ge ne ra le della com mu ni tas) non è stac ca to dalla temporalità. È ovvio in‐ 
fat ti che la realizzabilità del bene co mu ne umano è sem pre le ga ta a con di zio ni sto ri che, a con te sti par ti co‐ 
la ri e mo ven ti per so na li. Ma que sti ul ti mi non sono, come crede gran parte della ri fles sio ne fi lo so fi ca at‐ 
tua le, vin co li che in chio da no al fal li men to la lo gi ca del bene con di vi so. È ovvio che esi ste una per ce zio ne
con di zio na ta dalla pro spet ti va sto ri ca, dal con te sto cul tu ra le e so cia le di ciò che è un bene per me e che
può es se re un bene di tutti e per tutti, ma que sto, è utile ri ba dir lo, non si gni fi ca es se re vit ti me del l’in dif fe‐ 
ren za ri spet to alle vi sio ni di società che uno Stato ac co glie e alle con nes se vi sio ni di uomo che esse con‐ 
cor ro no ad avan za re. La contemporaneità ha plu ra liz za to l’i dea di va lo re, posto sotto scac co l’i dea di
verità, de co strui to l’i dea che vi sia una ra gio ne che ac co mu ni tutti gli uo mi ni e che abi li ti a ri cer ca re e sco‐ 
pri re la verità sul piano pra ti co. La crisi della ra gio ne, la fine delle società se co la ri, l’av ven to del post mo‐ 
der no e la liquidità della glo ba liz za zio ne hanno crea to una co stel la zio ne mul ti for me sul piano delle vi sio ni
della na tu ra umana e dei fini che essa per se gue. L’o riz zon te a cui spin ge la gram ma ti ca etica del bene co‐ 
mu ne è co sti tui to in ve ce da al cu ni pi la stri es sen zia li: 1) il fine della società non è un bene in di vi dua le, né
la somma di que sti; 2) il bene co mu ne è un fine e non solo un mezzo per la felicità dei sin go li; 3) solo il
bene co mu ne può es se re fon da men to dell’autorità e dei pub bli ci po te ri; 4) esso si ri fe ri sce alla totalità
della società, non solo alla Stato; 5) il con te nu to del bene co mu ne non è de fi ni bi le teo ri ca men te, ma va de‐ 
ter mi na to sto ri ca men te in re la zio ne al mas si mo bene umano per se gui bi le in con di zio ni date; 6) esso ac‐
com pa gna l’e vo lu zio ne com ples si va della vita so cia le e la pro pria qualità uma niz zan te.16

Ap pun ti con clu si vi

Il de sti no del l’uo mo pare non poter pre scin de re da un at teg gia men to coo pe ra ti vo tra i po po li e le cul tu re.
Ed in tal senso do vrem mo au spi ca re che le gran di re li gio ni si im pe gni no sem pre più nella pro mo zio ne di
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forme di vita giu sta a par ti re dalla tra du zio ne sul piano an tro po lo gi co e etico- po li ti co delle pro prie vi sio ni
ge ne ra li della realtà, at tra ver so un im pe gno per ma nen te per la me dia zio ne cul tu ra le tra fede, vita e sto ria.
Ciò ri chie de un’a per tu ra epi ste mo lo gi ca ri le van te: l’e ser ci zio pub bli co e direi laico del logos. Le re li gio ni
nello spa zio so cia le do vreb be ro evi ta re di muo ver si alla stre gua di grup pi d’in te res se in com pe ti zio ne con
altri, ma ri co no scen do la pro pria na tu ra spi ri tua le do vreb be ro non per de re la loro po si zio ne di part ner in‐ 
com men su ra bi li17 con il li vel lo plu ra le della po li ti ca. Ciò con cre ta men te com por ta il te ner si fuori dal l’a go‐ 
ne po li ti co, da un lato, svin co lan do si da im pro prie al lean ze (alla lunga mor ta li) con spe ci fi che cul tu re,
parti o mag gio ran ze po li ti che e, dal l’al tro, svol ge re fino in fondo il pro prio uf fi cio di esor ta zio ne e vi gi lan‐ 
za sulla dignità umana (co niu gan do prin ci pi sul l’uo mo e con di zio ni sto ri che di realizzabilità del bene co‐ 
mu ne), ac co glien do così l’ethos dia lo gi co della de mo cra zia.

Ciò che aiuterà nel ri co no sci men to della legittimità pub bli ca del pen sie ro re li gio so per la pro mo zio ne del‐
l’in te res se ge ne ra le, sarà di fatto la sua capacità di evi ta re in te gra li smi o pe ri co lo si cor to cir cui ti iden ti ta ri,
at tra ver so l’e ser ci zio sa pien te della pras si dia lo gi ca. Af fi dar si alla fa ti ca del l’ar go men ta re pub bli co è, per
un verso, un modo emi nen te per in se rir si nel cir co lo vir tuo so del ri co no sci men to, e se gna la, per altro
verso, il de si de rio di evi ta re at teg gia men ti con flit tua li e di strut ti vi in si ti in al cu ne ver sio ni on ni com pren si‐ 
ve del re li gio so.

La fine delle gran di nar ra zio ni coin ci de nel no stro con ti nen te con il tempo del l’e spo si zio ne al l’al tro. Tale
stato di cose può, a mio av vi so, di ven ta re fa vo re vo le per nuove in ter ro ga zio ni sul de sti no del l’u ma no e sul
bene au ten ti co della per so na. Que sta chan ce si pre sen ta come una sorta di po si ti va pro vo ca zio ne per le re‐ 
li gio ni ed in par ti co la re per il cri stia ne si mo: il bene del l’uo mo e la sua re den zio ne è il cen tro del lin guag‐ 
gio re li gio so, e ciò ri suo na come un in vi to ad ado pe rar si per la ri cer ca di vie pra ti ca bi li di con vi ven za e
per la co stru zio ne di un mondo che tende all’unità della fa mi glia umana.

Pro te zio ne e pro mo zio ne della dignità umana do vreb be ro es se re i prin ci pi cen tra li di un or di ne po li ti co
pla ne ta rio nuovo. Ma tali au spi ci sem bra no lon ta ni dal rea liz zar si: «finché gli Stati non li mi te ran no dra sti‐ 
ca men te la loro sovranità, finché non si riuscirà a crea re un’autorità so vraor di na ta e cen tra liz za ta (ma ope‐ 
ran te se con do re go le de mo cra ti che), non si potrà es se re certi di as si cu ra re un mi ni mo di ri spet to uni ver sa le
per la dignità umana»18.

1. Cfr. K.O. Apel, Comunità e co mu ni ca zio ne, tr. it. di G. Car chia, Ro sen berg & Sel lier, To ri no 1977, cap. I; H.
Jonas, Il prin ci pio responsabilità. Un’e ti ca per la civiltà tec no lo gi ca, tr. it. P.P. Por ti na ro, Ei nau di, To ri no
1990. ↩ 

2. E.W. Böckenförde, Quel senso pre- giu ri di co di «co mu nan za», tr. it. di M. Car pi tel la, in «Reset», 104/2007,
p. 16. ↩ 

3. Cf. J. Ha ber mas, I fon da men ti mo ra li pre po li ti ci dello Stato li be ra le, in J. Ha ber mas- J. Ra tzin ger, Etica, re li‐ 
gio ne e Stato li be ra le, cura di M. Ni co let ti, Mor cel lia na, Bre scia 2005. Ha ber mas ri pren de tale con cet to dalla
ri fles sio ne del so cio lo go te de sco K. Eder, uti liz zan do lo per chia ri re lo sfon do su cui si gioca oggi il rap por to tra
sfera pub bli ca e re li gio ne, in un con te sto che ha su pe ra to il tema we be ria no della se co la riz za zio ne e del di sin‐ 
can to. L’au to re pren de atto, in pre sen za di nuove ur gen ze etico- po li ti che, che le re li gio ni si ri pro pon go no quali
sog get ti at ti vi al l’in ter no del di scor so pub bli co. In di ver si studi que sto fe no me no viene in di ca to come de- pri va‐ 
tiz za zio ne della re li gio ne e de- se co la riz za zio ne della società. Se gna lo qui al cu ni tra i più noti e ori gi na li: J. Ca‐ 
sa no va, Oltre la se co la riz za zio ne. Le re li gio ni alla ri con qui sta della sfera pub bli ca, tr. it. di M. Pi sa ti, Il Mu li‐ 
no, Bo lo gna 2000; A.B. Se lig man, La scom mes sa della modernità. L’autorità, il sé e la tra scen den za, tr. it. di
M. Bor to li ni - M. Ro sa ti, Mel te mi, Roma 2002; K. Eder, La re li gio ne li be ra ta, tr. it. di D. Ca stel la ni, in
«Reset», 95/2006; G.E. Ru sco ni, Lo Stato se co la riz za to nell’età postse co la re, il Mu li no, Bo lo gna 2008. ↩ 
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4. Come ha so ste nu to J. Ma ri tain: «il fine della società è il bene della comunità, il bene del corpo so cia le. Ma se
non si ca pi sce che que sto bene del corpo so cia le è un bene co mu ne di per so ne umane, come il corpo so cia le
stes so è un tutto di per so ne umane, que sta for mu la, a sua volta, con dur reb be ad altri er ro ri, di tipo to ta li ta rio. Il
bene co mu ne della città non è la sem pli ce col le zio ne dei beni pri va ti, […]. È la buona vita umana della mol ti tu‐ 
di ne, di una mol ti tu di ne di per so ne; è la loro co mu nio ne nel vi ve re bene», La per so na e il bene co mu ne, tr. it. di
M. Maz zo la ni, Mor cel lia na, Bre scia 1995, p. 31. ↩ 

5. D. Her vieu- Léger, Il pel le gri no e il con ver ti to: la re li gio ne in mo vi men to, tr. it. di M. Offi, Il Mu li no, Bo lo gna
2003, p. 29. ↩ 

6. Si ve da no le in te res san ti con si de ra zio ni espo ste da P. Ber ger, I molti al ta ri della modernità. Le re li gio ni al
tempo del plu ra li smo, EMI, 2017 e da R. Ce la da Bal lan ti, Fi lo so fia del dia lo go in ter re li gio so, Mor cel lia na,
Bre scia 2020. ↩ 

7. Cf. D. Her vieu- Léger, Il pel le gri no e il con ver ti to: la re li gio ne in mo vi men to, op. cit., p. 33. ↩ 

8. Ivi, p. 203. ↩ 

9. E.W. Böckenförde, Quel senso pre- giu ri di co di co mu nan za, op. cit., pp. 16-17. ↩ 

10. E.W. Böckenförde, La re li gio ne nello Stato se co la re, op. cit., p. 178. ↩ 

11. J. Ha ber mas, Fede e sa pe re, tr. it. di L. Ceppa, in «Mi cro Me ga», 5/2001, p. 13. Con di vi do le af fer ma zio ni della
Ga leot ti, se con do la quale «i trat ti di un se co la ri smo cre di bi le e pra ti ca bi le […] do vreb be ro es se re i se guen ti: a)
legittimità di tutti gli at to ri […] a par te ci pa re e con tri bui re alla di scus sio ne pub bli ca con i pro pri con vin ci men ti
re li gio si o meno; b) la forma pub bli ca delle ra gio ni avan za te è una ca rat te ri sti ca ine li mi na bi le; c) il re ci pro co ri‐ 
co no sci men to delle parti come aven ti ugua le dignità epi ste mo lo gi ca; d) la neutralità posta a ga ran zia di equi di‐ 
stan za tra le parti». Cf. A.E. Ga leot ti, Ma c’è laicità e laicità, in «Reset», 104/2007, p. 24. ↩ 

12. J. Ha ber mas, Tra scien za e fede, tr. it. di M. Car pi tel la, La ter za, Roma- Bari 2007 p. 33. ↩ 

13. Cfr. Paolo VI, Po pu lo rum pro gres sio. In par ti co la re al n. 76, so ste nen do che lo svi lup po è il nuovo nome della
pace, si legge: «Com bat te re la mi se ria e lot ta re con tro l’in giu sti zia, è pro muo ve re, as sie me al mi glio ra men to
delle con di zio ni di vita, il pro gres so umano e spi ri tua le di tutti, e dun que il bene co mu ne dell’umanità». ↩ 

14. Molto in te res san ti le con si de ra zio ni di Morin espres se nel breve sag gio La fra ter ni ta, perché? Re si ste re alla
crudeltà del mondo, tr. it. di N. Man ghi, Edi tri ce Ave, Roma 2019. L’au to re fran ce se ci pre sen ta lo schiz zo di
un uma ne si mo cen tra to sulla fra gi le po ten za della fraternità. L’i dea di so li da le co mu nan za di Morin ha molti
punti di con tat to con la re cen tis si ma Fra tel li tutti, en ci cli ca di Papa Ber go glio de di ca ta pro prio alla fraternità e
al l’a mi ci zia so cia le. In par ti co la re le due pro spet ti ve hanno una co mu ne po si zio ne an tin di vi dua li sti ca ed espri‐ 
mo no di sa gio ri spet to al l’as sur do si ste ma di svi lup po pla ne ta rio, che si con fi gu ra sem pre più come la scena di
un gran de pro get to egoi sti co. ↩ 

15. Gio van ni XXIII nella Pacem in ter ris (n. 73) af fer ma va che «come il bene co mu ne delle sin go le comunità po li‐ 
ti che, così il bene co mu ne uni ver sa le non può es se re de ter mi na to che aven do ri guar do alla per so na umana. Per
cui anche i po te ri pub bli ci della comunità mon dia le de vo no pro por si come obiet ti vo fon da men ta le il ri co no sci‐ 
men to, il ri spet to, la tu te la e la pro mo zio ne dei di rit ti della per so na […]» (miei i cor si vi). ↩ 

16. Cfr. V. Pos sen ti, La que stio ne del bene co mu ne, in Id., Le società li be ra li al bivio, Ma riet ti, Ge no va 1991. ↩ 

17. Cf. Böckenförde, L’e thos della de mo cra zia mo der na e la chie sa, in Cri stia ne si mo, libertà, de mo cra zia, op. cit.,
pp. 200-201. Sul tema della impoliticità della Chie sa si veda anche, nello stes so vo lu me, il sag gio Man da to po‐ 
li ti co della Chie sa? ↩ 

18. A. Cas se se, I di rit ti umani oggi, La ter za, Roma- Bari 2005, pp. 233-234. ↩ 
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