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I L  FON DAMENTO ETICO DEI  D I RITTI UMANI  

I grandi probiern i  che si pongono agl i esseri umani  hanno ormai una dimensio
ne p lanetaria, poiche Io  sv i luppo del l e  tecniche mass-medial i  favorisce una crescen
te interazione tra le  persone, l e  societa e le  culture in un mondo che s i  va sempre piu 
global izzando, in  quel lo che Me. Luhan ha chiamato "vi l l aggio globale". Ogni cui
tura e trascendenza e superamento . Se s i  arresta, come ammonisce Mounier, diven
ta incultura, accademi smo e, se confonde l 'universal ita con la  total ita statica, s i  cri 
stal l  i zza nel s i stema. 

Emerge cosi la consapevolezza di una sol idarieta globale, che trova i l  suo fon
damento ultimo nel l  'un ita del genere umano. Questa s i  traduce in una responsab i l ita 
morale a l ivel lo planetaria e comporta la ricerca di valori etic i  condivi s i .  La cre
scente interdipendenza tra i popal i ,  mentre richiede il rifiuto del terrorismo e del
la violenza come via principale per ricostruire le condizioni essenzial i di giusti
zia e l iberta, esige soprattutto una forte sol idarieta morale, culturale, economica e 
un 'organizzazione pol itica del la societa internazionale che possa garantire i diritti d i  
tutti i popal i .  La soluzione al małe de l  sottosvi luppo e al le situazioni drammatiche 
in cui vivono e muoiono m i l ioni di persone e d i  natura fondamentalmente etica, e ad 
essa devono corrispondere scelte economiche e pol itiche coerenti . Il primo dec is i 
vo contributo per uno svi luppo veramente <legno del l ' uomo e rappresentato da l  so
stegno a programm i  d i  educazione culturale, sottes i  da un ' etica della responsabi l ita. 

Non mancano i tentativi contemporanei per del ineare un ' etica universale .  Dopo 
il secondo confl itto mondiale la com unita del l e  nazioni ha definito nel la Dichiarazio
ne Universale dei diritti del l ' uomo del 1 948  alcuni diritti inal ienab i l i  del la persona 
umana; essi non sono concessi sempl icemente dal legi s latore, ma sono dichiarati po
iche la  loro esi stenza e anteriore al legi s latore . Nel la  D ichiarazione, adottata dal ia as
semblea generale del le  Nazi oni Unite, figura un paragrafo significativo: « . . .  e essen
ziale che i diritti del l 'uomo siano protetti da un regime di diritto affinche l ' uomo non 
sia costretto, come estremo ricorso, alla rivolta contro la tirannia e l ' oppressione» 1 ,  
i n  tale redazione riappare la  vexata quaestio del la fondatezza giuridica di  uno ius 

Dich ia raz ione U n iversa le de i  d i ritti de l l ' uomo ,  Prea mbo lo ,  par. 4 .  
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res istentiae, che ripropone i l  c lassico quesito : in qual i modi  e lec ito difendere la  

liberta? Un interrogativa d i  fondo, la cu i  portata supera l ' ambito giuridico per  inve

stire il piano etico, quel lo della cosc ienza chiamata a operare un discemimento sem

pre esigente, valutando responsabi lmente i mezzi per appoggiare la g iustizia e op

porsi al l '  ingiustizia. Di questa si tratta, in definitiva, quando si  parła di  rispetto o di 

violazione dei diritti dell ' uomo. La Dichiarazione, come ricorda Giovanni Paolo II ,  

rimane una del le "espressioni piu alte del la coscienza umana nel nostro tempo", 

ma i risultati non sempre sano stati forieri d i  buone speranze, giacche emerge sem

pre piu una tendenza a re interpretare i diritti del l ' uomo separandol i  dalia dimensio

ne etica e razionale, che costituisce i l  loro fondamento e il loro fine per un puro le

gal ismo uti l itarista2 . 

Per spiegare il fondamento etico dei diritt i  de l l ' uomo alcuni hanno cercato d i  

elaborare un' "etica mondiale" nel l ' ambito di un dialogo tra le culture e le religioni .  

«L'etica mondiale indica l ' insieme dei valori obbl igatori fondamental i  che da seco l i  

formano i l  tesoro del l ' esperienza umana, la quale e rinvenibi le in tutte le grandi trad

izioni re ligiose e fi losofiche ( „ . ) .  Tale progetto, <legno di interesse, e espressione del 

b isogno attuale d i  un 'etica che abbia validita universale e globale»3 • 

Quattro sona i principi contenuti nella Dichiarazione per un' etica planetaria, 

formulata da alcuni esponenti del parlamento delle rel igioni del mondo nel 1 993 ,  la 

quale afferma che esiste tra le rel igioni un consenso m inimo che riguarda valori ob

bl iganti, norme irrevocabi l i  e tendenze marali  essenzial i :  

l )  nessun nuovo ordine de l  mondo senza un'etica mondiale; 

2) ogni persona umana sia trattata umanamente; 

2 Cfr. Benedetto XVI . Discorso de l  1 8  Apri le 2008 davanti a l l 'Assemblea generale de l l '  On u. in AAS 1 oo (2008) 335 .  
l i  Papa cosi  s i  esprime:  « l i  merito de l la  D ich iarazione U n iversale e state d i  ap ri re a culture ,  a espress ion i  g i u rid i 
che e model l i  istituz iona l i  d iversi l a  possib i l ita d i  convergere a ttorno a u n  nodo fondamentale d i  va lori e qu ind i  d i  
d i ritti : ma e u n o  sforze che ogg i  dev'essere ancora p iu  sostenuto d i  fronte a ista nze che cerca no  d i  re interpreta
re i fondamenti de l la  D ich iaraz ione e di comprendere ! ' un ita interna per favorire il passaggio da l i a  protezione del
l a  d ign ita umana a l l ' appagamento d i  sempl ic i  i nteressi ,  spesso partico lari ( . . . ) . Sovente constatiamo nei  fatti un 
predomin io  de l la  leg a l ita su l la  g i ustizia ,  quando si man ifesta un 'attenz ione a l la rivend icaz ione de i  d i r itt i che g i un 
ge s ino a !ar i i  appar i re come i l  r isu ltato esclusivo d i  d isposizion i  legis lative o d i  decision i  no rmative prese da l ie  d i 
verse istanze de l la  a utorita i n  car ica .  I d i ritt i ,  quando sono presentati sotto u n a  forma d i  pu ra lega l ita , r isch iano  d i  
d iventare proposiz ion i  d i  debo le  portata,  separati da l i a  d i mens ione etica e raziona le ,  che  costituisce i l  l o ro  fonda
mento e i l  lo ro fine .  La D ich iaraz ione u n iversale ha i n fatti r iaffermato con forza l a  convinz ione che i l  r ispetto de i  
d i ritti de l l ' uomo e rad icata prima  d i  tutto in  u n a  g iustizi a  immutab i le  su l l a  qua le  e pure fondata la  fo rza coercit i
va del le p roclamaz ion i  i n ternaziona l i .  E u n  aspetto che spesso e trascurato, quando  si pretende d i  privare i d i rit
ti de l la  l o ro vera funz ione in no  me d i  u n a  stretta prospettiva ut i l i tarista » .  

3 Cfr. Io stud io  Al la  ricerca di un 'etica u n iversa le :  N u evo sg uard o  su l la  legge natura le ,  n. 6 in La Civi l ta catto l ica ,  
2009 1 1 ,  p .  344. Questo documento e la borato da l i a  Commiss ione Teo log ica l nternaz iona le (d 'ora i n  po i  CTI)  i n  oc
casione de l le  sessio n i  p lenarie  de l la  stessa CTI ,  ten utesi a Roma ,  ne l l 'ottobre 2006-2007 e ne l  d i cembre 2008 ,  
e siato po i  a pprovato a l l ' u nan im ita ne l la  sess ione 1 -6 d icembre 2008 ed e siato po i  sottoposto a l  suo presiden
te, i l  card ina le  Wi l l i am J .  Levada ,  che h a  d ato la  sua approvazio n e  per l a  pu bbl icazione.  
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3) la D ichiarazione enuncia  quattro direttive maral i :  non violenza, e rispetto 
della v ita; sol idarieta; tol leranza e verita; uguagl ianza del l 'uomo e del la don
na; 

4) riguardo ai probiern i  dell 'umanita e necessario un cambiamento di mental ita, 
affinche ciascuno possa prendere coscienza del la propria responsabi l ita.4 

G ia  da molti anni verso la fine del XX e l ' inizio di  questa terzo mi l lennio la qu
estione dei fondamenti etic i  del diritto e della stessa politica e stata messa da parte 
in molti settori della cultura contemporanea con il pretesto che ogni pretesa di una 
verita oggettiva e universale sarebbe fonte di into l leranza e d i  violenza, e che soltan
to il relativ i smo potrebbe salvaguardare il plural ismo dei valori e la democrazia. 

S i  va da p iu parti sostenendo i l  positiv ismo giuridico che rifiuta di r iferirsi 
a qualcosa di assoluta, fondante, a un criterio oggettivo, ontologico, d i  cio che e 
giusto . In questa prospettiva, ) ' ultimo orizzonte del diritto e della norma morale 
e la legge in vigore, che e considerata giusta per definizione, poiche e espressione 
della volonta del legislatore . E superflua aggiungere che una s imi le posizione apre 
la via all ' arbitrio del patere, al la dittatura della maggioranza aritmetica e alla ma
n ipolazione ideologica a scapito del valore del bene comune. Giovanni Paolo II ,  
nel l ' encicl ica Fides et ratio, auspica come <mecessaria una filosofia di portata auten
ticamente metafisica, capace c ioe di trascendere i dati empirici  per giungere nella ri
cerca della verita, a qualcosa di assoluta, di  ultimo, di fondante . E un 'es igenza, qu
esta, impl ic ita s ia nella conoscenza a carattere sapienziale che in quella a carattere 
anal itico; in particolare e un ' esigenza propria della conoscenza del bene morale, i l  
cu i  fondamento e i l  bene sommo, Dio stesso»5 • 

I l  razional i smo moderno pone la ragione come criterio unico del vero, del bene, 
del giusto e pretende d i  avere certezze assolute senza presupposti escludendo ! ' idea 
d Dio che si e manifestato nella storia con Cri sto, in favore di una morale da segui 
re " etsi Deus  non daretur" ponendo Dio tra parentesi . E nota a l  riguardo la formula
zione kantiana dell ' autonomia della morale che esclude Dio nella riflessione filoso-

4 Ne l l ' i ncontro di g i ugno  1 993 ,  34 governi arab i  ed as iat ic i  pubb l icarono la D ich ia raz ione di Bangkok ,  in cu i  venne 
affermato che la noz ione di  d i ritti umani e re lativa a l l a  d iversita cu l tura le ,  re l ig iosa e sto rica del le nazioni  e che 
le potenze occidenta l i  non dovrebbero usare i d i ritti uman i  come strumento di press ione po l it ica ( U n iversal ity of 
R ighth is  d ifended by U S ; protesto of Da la i  Lama Mars Vienna  Ta lks .  "The Wash ington Post", J u n e  1 5 , 1 993 ,  
Sec.  1 ,  p .  1 5) .  l i  docu mento fi na le ,  nonostante le d iverse idee, afferma u n a  posiz ione essenz ia lmente u n iversa
l ista : «I d i ritti uman i  e le l i  berta fondamenta l i  son o per nascita d i ritti d i  tutti gl i esseri u m a n i  ( . . .  ) . Tutti i d i ritti u ma
n i  sono u n iversa l i ,  i nd ivis i b i l i ,  i nterd i pendenti e i nterra pportati» (Word Conference o n  Human  Rights The Vienna 
Declarat ion and  Programma of Actio n ,  June  1 993 ,  New York U n ited Nat ions Department of Pubb l ic  l n formation ,  
1 993 ,  pp .  28-29) .  Ta le docu mento sotto l i nea con forza i d i ritti de l l e  donne ,  de i  bamb in i ,  de l l e  m inora nze etn iche 
e de i  soggetti i n  d ifficolta , e specifica che " i l  d i ritto d i  sv i lu ppo" non  puó ma i  g i u stificare l ' i nflaz ione dei  d i ritti uma
n i  perche « la  persona umana e i l  soggetto centra le de l io  svi l u ppo» (ibidem, p .  31  ) .  Su l l a  centra l i ta del la  persona 
e i l  fo ndamento et ico de i  d i ritti umani  cfr. M .  l nde l l icato , La centra l ita de l la  person a  ne l  pensiero d i  Jacques Mari 
ta i n ,  Lecce 2009 .  

5 G. Pao lo  1 1 ,  Leli. enc F ides et ratio ,  1 4  settembre 1 988 ,  n. 83 .  
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fica per non ledere la liberta del l ' uomo ed aderire autonomamente al bene morale e 
alla moralita stessa. A questa punto vien spontaneo chieders i :  chi non ammette Dio 
e non riconosce che l ' uomo e imago Dei su che cosa fonda la morale, i d iritti umani 
e la dignita della stessa persona? 

Se e vero che nel nostro tempo e maturata una coscienza sempre piu viva cir
ca la dignita della persona umana, del suo valore unica e irripetibile, e quindi del ri
spetto e del l ' inviolabi l ita dei suoi diritti, e anche vero che la vis ione del l ' uomo come 
persona e nata e s i  e affermata col cristianesimo, che ha pasto la persona al centro 
della vis ione cristiana del l ' uomo, immagine di Dio.  Ovunque l ' uomo scopre la pre
senza di  un richiamo al l ' assoluto e al trascendente, l i  gli si apre « uno spiraglio ver
so la dimensione metafisica del reale : nella verita, nella bellezza, nei valori maral i ,  
nella persona altrui ,  nell ' essere stesso in Dio»6 •  Perc io, ammonisce ancora G iovanni 
Paolo II, la grande sfida che c i  attende e quella «d i  saper compiere il passaggio, tan
to necessario, quanta urgente, dal fenomena al fondamento . Non e possibile fermar
si alla sola esperienza; anche quando questa esprime e rende manifesta l ' interiorita 
del l ' uomo e la sua spiritualita, e necessario che la riftessione speculativa raggiunga 
la sostanza spirituale e i l  fondamento che la sorregge»7 •  

C io e tanto piu necessario oggi quanta piu ass istiamo alla "cris i  del senso", cri
si cosi profonda che non pochi s i  chiedono « se abbia ancora senso porsi una doman
da sui senso» e cosi s i  vive in «un orizzonte di  totale assenza di  senso»8, e c io deriva 
proprio dal fatto che s i  rinunzia a «porre domande radical i sui senso e sui fondamen
to della v ita umana, personale e sociale»9 • La cris i  del senso, come cri s i  della stessa 
domanda di senso, la cris i  del fondamento e la cris i  d i  un pensiero metafis ico, come 
capacita di accesso al fondamento, investono anche l ' esperienza religiosa contem
poranea. I l problema piu grave con cui s i  deve confrontare oggi i l  cristianesimo in 
Europa e i l  nihi l ismo, mentre ieri era l ' ateismo. "Con la morte d i  Dio ' ' ,  tanto osan
nata da Nietzsche, e arrivata la morte dell ' uomo .Cio che e in gioco, oggi, al l ' inizio 
del terzo mil lennia e la questione d i  senso . I l  nihilismo e la cris i  della speranza, del 
senso delle cose, del la propria v ita, del l ' es istenza stessa; e questa perche non e rico
nosciuto i l  fondamento etico dei diritti umani,  del nostro essere, del nostro v ivere e 
convivere, e perche sono in cris i  le ragioni ultime che orientano la vita e permetto
no che questa possa essere vissuta come un progetto . A tal proposito Bobbio, che de
finisce questa problema del fondamento o della giustificazione teorica " l ' i l lus ione 
del fondamento assoluta", afferma che non puo essere pasto in quanta tale e che il 
vero banco di  prova dei diritti del l ' uomo oggi non e tanto "quello di giustificarl i ,  
quanta quello di proteggerl i" e c ioe un problema non fi losofico ma pol itico e l ' unico 

6 Ibidem 
7 Ibidem 
8 Cfr. Ibidem, n n .  8 1 -9 1 . 
9 Ibidem, n. 5 .  
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banco di prova della sua validita e « i l  consenso generale dell ' umanita» 1 0 •  Poi  ag
giunge : « i l  fondamento assoluta non e soltanto una i l lus ione; qualche volta e anche 
un pretesto per difendere posizioni reazionarie» . 1 1  

Certamente i diritti umani vanno protetti ,  ma non possano non essere giustifi
cati anche perche non e poi semplice separare attuazione da giustificazione. Senza 
giustificazione v iene a mancare non un motivo qual siasi , ma un motivo fondamen
tale proprio per la  tutela  e la protezione dei diritti umani ;  i l  cui futuro e affidato tra 
l ' altro ad una progressiva presa di coscienza delle ragioni che li giustificano. Se i va
lori ultim i non si giustificano, ma si assumono e segno che tutti i valori s i  equivalgo
no e che non c ' e  un criterio per provare la  superiorita o la  preferenza d i  uno ri spet
to ad altr i .  

E diffici le vedere come ci  s i  possa battere per de i  diritti che vengono consi
derati solo come assunzioni del le qual i non e possibile rendere ragione avendo un 
fondamento contingente, convenzionale, e quindi  necessariamente caratterizzato nel  
senso del l ' arbitrarieta, s ia  esso collettivo (la volonta pol itica), s ia  esso individua
le (la volonta soggettiva) . A l lora affemrnre che l ' importante non e fondare i diritt i  
del l 'uomo, ma difenderl i ,  s ignifica voler costruir l i  sul la sabbia. Posizione questa cer
tamente debole, perche i d iritti del l 'uomo vanno fondati, non per una vaga esigenza 
culturale o emozionale, ma perche e una esigenza del la ragione. E il fondamento dei 
diritti del l ' uomo e innanzitutto e soprattutto di  natura etica, la cui dimensione non 
e dunque una sovrastruttura, essa e parte integrante del la persona, e apertura fonda
mentale all ' alterita e al m i stera che presiede ogni relazione ed incontro tra g l i  esse
ri uman i .  Ne la coscienza puo essere considerata, da sola, i l  luogo di determ inazione 
della legge morale :  essa necessita d i  uno specifica approccio scientifico e filosofico, 
che i l lumini certi aspetti del la realta e della condizione umana. 

La questione fondamentale e decisiva della fondazione dei diritti umani indica 
l ' es igenza di al largare gli spazi del la nostra razional ita, di  riaprirla al le  grandi que
stioni del vero, del bene, del giusto, dell ' etica della vita, del r ispetto del l a  vita, del la  
dignita della persona e quindi  di coniugare tra loro la teologia, la fi losofia e le scien
ze, nel pieno ri spetto dei loro metodi propri e del la loro rec iproca autonomia, ma 
anche del la  consapevolezza del l ' intrinseca unita che l i  tiene insieme. La conside
razione dell 'uman ita come soggetto naturale ed essenziale e per questa trascenden-

1 O N. Bobb io ,  li problema de l la  g uerra e le vie de l la  pace, Bo logna 1 979 ,  p. 2 9 .  
1 1  Ibidem, p .  1 27 .  Ne l  capito lo q u i nto de l la  stessa opera ,  i ntito lato P resente e avven i re dei  d i ritti de l l ' uomo ,  Bob

b io  affe rma :  « l i  problema che ci sta d i n n a nz i ,  i n fatt i ,  non  e fi losofico ma g iur id ico ,  e in p i u  l a rgo  senso po l it ico» 
(ibidem,  p .  1 3 1 ) .  Ed ancora «La  d ich iaraz ione un iversa le de i  d i ritti de l l ' uomo rappresenta la  man ifestazione 
de l l ' u n ica prova con cu i  u n  s istema d i  va lori puó essere r iconosciuto , e q uesta prova e i l  consenso generale c i r
ca la sua va l id ita . I g iusnatura l ismi  avrebbero pa rlato di 'consensus omn ium gent ium' o ' human i  generis ' ( . . .  ). S i  
stratta d i u n  fondamento ,  q u e l l o  stor ico de l  consenso c h e  puó essere fata lmente provato . Ebbene,  la  D ich i a razio
ne de i  d i ritti de l l ' uomo puó  essere accolta come la p iu  grande prova stor ica che mai s ia siata data , de l  'consen
sus omn ium genti um '  circa un determ i nato s istema d i  va lor i»  (ibidem,  pp .  1 33-1 34) .  Cfr. su ta le a rgomento an
che F. D i  Blasi ,  D io  e l a  legge natura le .  Una r i lettura d i  Tommaso d'Aqu i no ,  P isa 1 999 ,  pp .  32-38 .  
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tale, fondante i diritti umani, da, a l la  stessa architettonica giuridica, le forme della 

total ita, del l ' unita e del l ' universalita, non solo per quanto riguarda l ' estensione degl i  

stessi  diritti , ma anche per la loro applicabi l ita. 

Il formalismo giuridico ha, quale assunto di partenza, la neutral izzazione 

del l ' etica nell ' ambito del diritto, ma una teoria del diritto non riguarda solo cio che il 

diritto e in se stesso al fine di distinguerlo dal non diritto, ma riguarda anche un am

bito che si inscrive al l ' interno di  una fi losofia pratica, scuola e pol itica, sia come pre

supposto che come conseguenza. 1 2  

Non si  possano salvaguardare i diritti umani, la stessa dignita della persona, pre

scindendo dalie ragioni profonde in cui essi  trovano la loro ultima spiegazione e fon

dazione, ragione e giustificazione. Queste ultime non possano essere che etico-fi lo

sofiche e religiose, perche fondate sulla struttura ontologica dell ' uomo. L'ostacolo 

reale e di fondo e l ' innata resistenza <legli Stati a riconoscere che la loro sovranita 

e e deve essere l imitata non gia da questa o quella Superpotenza, bensi da un dirit

to superiore naturale e divino . I diritti de l l ' uomo perdono cosi il loro preciso fonda

mento con la negazione del diritto naturale, che di per se implica il riconoscimento 

della universal ita del la natura umana. 

Restando abbandonati percio alla contingenza storica e, in' ultima anal isi ,  alla 

volonta del legislatore storico, rimangono lettera morta e tutto rimane sulla carta. 

Una cosa, infatti, sono le Dichiarazioni e le Convenzioni; ed altra cosa e la loro re

al izzazione pratica, concreta, operativa, se la giustizia internazionale non riuscira 

a impors i e a sovrappors i alle giurisdizioni nazional i .  Quindi se s i  evita o si rimuove 

la questione del loro fondamento quelle dichiarazioni finiscono per risultare <legl i 

assiomi, sia pure d i  nobile ordine morale, per i quali e stato possibile solo un accor

da pratico, mentre e stato impossibile un accorda teorico. Maritain infatti ricorda 

1 2  Cfr. F. Vio la  - G .  Zaccari a ,  Dir itto e i nterpretaz ion i ,  Roma-Bari 2002 ,  p .  3 .  l i  posit ivismo g i u rid ico h a  pervaso i l  
pensiero g i u rid ico de l l a  convinz ione che  etica e d i ritto sano  su due  p ian i  d i fferenti e che i l  d i ritto s ' identifica con 
le legg i d ich iarate da l i o  Siato , rispetto al le qua l i  l 'et ica puó infi u i re soltanto nel  momento pre-g i u rid ico .  La cr i
si del  posit iv ismo r imette i n  d iscussione questa assioma e Capograssi  i ntrod uce la  concez ione del d i ritto come 
esperienza g i u rid ica e qu i nd i  non  tanto o non  come d i ritto uffic ia le statua le ,  ma come rego lamentazione dei rap
port i  i nterpersona l i  sui q u a l i  l 'et ica ha  un peso n otevole e ta lara d a  rag ione  e contenuto al la rego la  pol i t ica . l i  
g i u rista Pao lo  Grossi afferma c h e  i l  d i ritto i n  quanta h a  a c h e  fare c o n  la  vita quotid i ana  de l l ' uomo non  p u ó  n o n  
avere imp l icaz ion i  etiche.  I n  questa q uadro i l  " g i u rid ico" appart iene sempre p i u  a l  d i ritto e m e n o  a l l a  legge ed e 
l 'etica a ch iari re il contenuto de l la  norma  che tende a torn a re ad essere espress ione del  volere dei  s ingo l i  e de l le  
col lett ivita . Grossi afferma :  « i l  d i ritto non  e solta nto o rd i n a mento,  ma o rd i namento osservato ( . . .  ) , s i  fonda su una 
precisa consapevo lezza de l  va lore che Io  sorregge ( . . .  ) .  L' o rd ine  g i u rid ico autentico atti nge a l l a  strato de i  va lori 
di u n a  comu n ita per trarne que l  la forza vita le che nas ce u n ica mente da u n a  convinz ione sentita, per trarne que l la  
so l id ita che non  ha  b isogno de l la  coaz ione pol iziesca per mantenersi  stab i le» (P.Grossi ,  Pr ima lezione d i  d i ritto , 
Roma-Bari 2003 ,  p. 20) .  Mentre Kelsen ,  sebbene us i  spesso l 'espressione "etico-gi u rid ico" ,  a fferma che il d i ritto 
non  ha n u l l a  di etico e n o n  ha rapporto a l l 'et ica :  in esso non  e ammissib i le neanche un «m in imo etico» in quanta 
questa non e un va lore essenzia le a l  d i ritto .  La v ia seg u ita d a  Kelsen e que l la  de l la  neutra l i ta assio log ica s ia del 
d i ritto che de l la  scienza del  d i ritto . Cfr. su tale a rgomento H. Kelsen ,  La dottrin a  pura del d i ritto , tr. it . d i  M . G .  Losa
no ,  Tor ino 1 966 .  
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che ] ' accorda ci puo essere nel la formulazione dei diritti , a condizione che non ci s i  
domandi i l  perche . 1 3  

Se s i  nega i l  sapere metafisico, come i l  concetto di persona, non e possib i le  dare 
una sol ida fondazione dei d iritti del l ' uomo che non avrebbero un fondamento ogget
tivo e sol ida e si  ridurrebbero ad enunciazioni di buona volonta. Per una fondazione 
stabi le  e sicura dei diritti del l ' uomo c ' e  b isogno di una spiegazione razionale ed eti 
ca che l i  sottragga al l a  variab i l ita e che puo trovarsi nel la  legge naturale insita nel
Ja persona umana, creata ad immagine e somigl ianza di Dio, proprio perche, per d ir
la con Rosmini ,  la persona ha nel la sua natura tutti i costitutivi del diritto, in quanta 
essa e il «diritto sussi stente», « l ' essenza stessa del diritto» 1 4 •  

1 3  Cfr. J .  Marita i n ,  l ntroduz ione a AAW , Dei  d i ritti de l l ' u o m o ,  tesli raccolt i de l l '  U N ESCO,  tr. it .  M i l ano  1 952 ,  pp .  1 2-
1 8 . Cfr. a nche su ta le argomento M .  lnde l l icato , La centra l ita de l la  persona  in Jacques Marita i n ,  op. cit„ in part i
co lare capito l i  I e  l i .  

1 4  Cfr. A Rosmin i ,  F i l osofia d e l  d i ritto , a cura d i  R .  O recch i a ,  Padova 1 967 ,  p p .  1 9 1 -1 92 .  G iuseppe Ca pograss i ,  
a tal proposito, ha  messo i n  evidenza , con i l l u m i n a nti osser.vazio n i ,  i l  senso un ico d i  q uesta identificaz ione de l la  
persona umana con i l  d i r itto sussistente , e cos i  scrive «Che s ign ifica questa s ingo lare identificazione del  d i ritto 
con la  persona ,  che a no i  a b ituati come s iamo a vedere nel d i r itto qua lche cosa di normativo , di socia le ,  di co l let
t ivo, di coattivo ,  sembra p iu  che paradossale add i rittu ra i n comprens ib i le? Tutto il concetto di Rosm in i  , la novita 
del suo concetto ,  sta in questa identificaz ione.  E s ign ifica : che tutta l 'esperienza concreta e sto rica del d i ritto , le 
a utorita , le legg i ,  le obbedienze che la  compongono  , mettono  capo a q uesto u n ico punto vivo che e la persona 
( .  . .  ) .  Questa specie d i  a ne l lo  mag i  co de l l ' i nfi n ito e de l l ' emp i rico ,  e ,  come ta le ,  attivita e sovran ita : attivita perche 
e la vita stessa che si muove e si organ izza i n  tutte le sue concrete esigenze e sovra n ita perche e l 'affermazione 
de l la  v ita come verita cioe de l la  sua dest inaz ione in fi n ita Per conseguenza la persona  e i l  d i ritto suss istente ,  
perche ne l la  person a  ver i ta e vita , eterno e senti mento ,  va lore e fatto fa n n o  blocco:  per essa rea l izzare la pro
pr ia vita e adempire u n  i nfin ito dovere ne l  q u a le s i  r iassumono  tutti i doveri della v ita .  E qu i nd i  i n  essa , per usare 
il l i nguagg io  preciso de i  g i u risti , d i r itto oggettivo e d i r itto soggettivo co inc idono l ' affermazione de l la  propr ia vita 
come tendenza a l l a  fe l icita e l 'affermazione de l la  v i ta come legge assoluta ( . . .  ) . I fatti fondamenta l i  e costitutivi
la  esistenza della person a ,  e la  cong i u nz ione che l a  person a  fa a se stessa ,  a l  suo pr inc ip io su premo,  delle sue 
attivita part icolar i  che cosi d iventa no propr ie ,  e attraverso ta l i  att ivita la  cong iunz ione che essa fa a se stessa a l l a  
qua lche la sua sete de l l 'essere la  sp inge ,  de l le  cose ,  de l le  volonta , de l le  persone- costitu iscono l 'essenza stes
sa e il s istema dei d i ritt i .  li d i ritto e la  persona .  Eg l i  c i  ha detto u n a  verita la qua lche secondo la  natura de l la  verita 
e ricca di i n n u merevo l i  conten uti ed inesaur ib i le  ne l la  sua ricchezza . E' una verita che Rosm in i  ci  ha detto , ma e 
una  verita che se non tutti r ico noscono ,  tutt i  effett ivamente seg uono e la storia de l  pensiero g i u rid ico Io d imostra» 
(G. Capograss i ,  l i  d i ritto secondo Rosmi n i ,  i n  O pere,  M i l a n o  1 959 ,  vol . IV, pp .  331 ss) . Q uesta lap idaria  fo rmu la  
de l la  persona "d i ritto sussistente" non  ra ppresenta u n a  defi n iz ione retorica o vaga ma e u n a  espress ione den
sa d i  s ign ificato: i l  d i ritto e antropo log ica mente ed ass io log icamente fondato , e la persona-di ritto espr ime i l  ge
nera le  p r i nc ip io  onto log ico d i  sussistenza .  l i  d i r itto e pensab i le  come u n  modo d 'essere de l l ' uomo ,  d ic iamo pu re 
che non esistendo fuori de l l ' uomo e senza del l ' u o m o ,  il d i ritto e un atto "onto logico"nel  qua le  l ' uomo progetta e 
rea l izza la condiz ione de l la  convivenza con un m i n i m o  d i  interio rita e un massimo di esterio rita re laz iona le .  «Ne l  
quadro de l  p r i nc ip io  ontologico d i  sussistenza , - a fferma - Serg i o  Gotta , Rosmin i  i nd iv idua la  "supremazia natu
rale" de l la  persona nel l 'ord ine n atura le e socia le po iche su i  p iano conoscit ivo essa ha " l a  potenza d i  affermare 
tutto l 'essere" Ne  consegue ,  su i  p i ano  d i rettivo- retto dal pr inc ip io  d i  "r iconoscere (ne l l ' ag i re )  le cose per que l le 
che sono" - il dovere u n itar io (mora le ,  g i u rid ico ,  po l i t ico) d i  r ispetta re la person a  ne l la  sua  sussistenza .  In questi 
term i n i ,  la costruz ione rosm in i ana  r isu lta perfettamente coerente e r ivelatrice del fondamento dei d i ritti de l l ' uomo .  
La persona , l ' i nd iv iduo umano ,  e la  rea lta onto log ica  pri m a ,  i l  p r i nc ip io  ( non  ne l  senso d i  ass ioma bens i  d i  a rke) 
ne l l 'ord ine tanto de l l ' umana  rifless ione teoretica e coscienzia le ,  quanto dell ' ag i re pratico i n  ogni sua fo rma» 
(S .  Gotta ,  La persona come "d i ritto sussistente" ,  oggi ,  i n  AA. W„ Rosmi n i  pensatore europeo,  Atti del  Congres
so i nternaz iona le ,  Roma 26-29 ottobre 1 988 ,  M i l a n o  1 98 9 ,  p. 1 77) . Per un 'etica de l la  v ita esigente i l  d i ritto , e a l  
d i r itto n aturale c h e  b isogna fa r r ifer imento i nna nzitutto ,  come a l l ' apr ior i  o ntoass io log ico-un iversa le  a ntropo log i 
co ,  perche « i l  d i ritto , come afferma Aldo Moro ,  e essenz ia lmente la  stessa legge etica come verita e perc ió  d eter
m inante d i  un completo processo di attu az ione de l l a  tota le vita etica de l la  uman itil» (A. Moro ,  Lo Siato. li D i ritto . 
Bar i  2006 ,  p. 45 ) .  li mondo umano  e a nche essenz ia lmente g i u rid ico a tito lo de l la  sua propr ia uman i ta ,  in rag ione  
c ioe  d i  que l la  v ibrazione etica che Io pervade e ne costituisce l ' an ima d i  l i berta . «Se ci sono d i ritti soggettiv i ,  n o n  
e s o l o  perche pr ima c i  s o n o  norme g i u rid iche che l i  ist itu iscono e l i  gara ntiscono  con l 'usbergo d e l l a  sanz ione m i 
na cciata a ch i  o s a  v io lar l i  ( „ . ) . La l i n fa de i  d i ritti soggettiv i ,  e non  esisto no d i r itti p iu  soggettivi de i  d i ritti de l l ' uomo ,  
precede le n orme g i u rid iche dei  codic i  e de l l e  leg g i .  Ed erompe,  i codic i  e le l egg i  non  essendo che  crosta d i  u n  
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Alla base dei  valori essenzial i v i  e solo i l  riconoscimento di  una legge morale 
che, in quanto "legge naturale" iscritta nel cuore del l ' uomo, per dirla con Maritain, 
e punto di  riferimento normativo della stessa legge c ivi le .  Quando, per un tragico 
oscuramento della cosc ienza col lettiva, Io scetticismo giungesse a porre in dubbio 
persino i principi fondamental i  della legge, Io stesso ordinamento democratico sa
rebbe scosso e minato nel le sue fondamenta. Scrive Giovanni Paolo II: « Al di la 
delle intenzioni, talvolta buone, e delle circostanze, spesso difficil i ,  le autorita civi
l i  e i soggetti particolari non sono mai autorizzati a trasgredire i d iritti fondamental i 
e inalienabi l i  della persona umana. Cosi solo una morale che riconosce delle norme 
valide sempre e per tutti senza alcuna eccezione, puo garantire il fondamento etico 
della convivenza sociale sia nazionale che intemazionale» 1 5 •  

pane d u ra solo a l l 'esterno ,  da  u n  dovere etico ( . . . ) .  L a  sua (del d i ritto) forza deterrente e d e  b o  le  a l  cospetto del
la  forza che ha la  voce de l la  mia coscienza» (D .  Corrad i n i ,  E in  L iebensl ied ,  i n  F. Arnó-D. Corra d i n i  H .  Broussard,  
Pisa 2003 ,  p .  32 ) .  

1 5  Giovann i  Pao lo  1 1 ,  Lett. enc .  Veritatis sp lendor, 6 agosto 1 993 ,  n .  97 .  
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IL FON DA M ENTO ETICO DE I  D I RITTI U M A N I  

La questione fondamentale e dec is iva della fondazione dei diritti umani indica 
l ' es igenza di al largare gl i  spazi della nostra razional i ta, di  riaprirla alle grandi que
stioni del vero, del bene, del giusto, dell ' etica della v ita, del rispetto della v ita, del
la dignita della persona e quindi di  congiungere tra loro la teologia, la fi losofia e le 
scienze, nel pieno ri spetto dei loro metodi propri e della loro rec iproca autonomia, 
ma anche della consapevolezza del l ' intrinseca unita che li tiene insieme. 

Non e possibi le salvaguardare i diritti umani ,  J a  stessa dignita della persona, 
prescindendo dal le ragioni profonde in cui essi trovano la Joro ultima spiegazione 
e fondazione, ragione e giustificazione. Queste ultime non possano essere che eti 
co--rel igiose percM fondate sulla struttura ontologica del l ' uomo .  I l  diritto e la per
sona e Ja persona e la realta onto-assiologica prima, il principia nell 'ord ine tanto 
del l 'umana riflessione teoretica e coscienziale, quanta del l ' agire pratico in ogni sua 
forma. 
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ETYCZN E  PODSTAWY PRAW CZŁOWI E KA 

Fundamentalną oraz decydującą kwestią podczas ustanawiania praw człowieka 
jest potrzeba rozszerzenia zakresu naszej racj onalności i ponownego otworzenia j ej 
na ważne kwestie prawdy, dobra, sprawiedliwości, etyki życia, godności ludzkiej ,  
a więc połączenia ze sobą teologi i ,  fi lozofii i nauki przy pełnym poszanowaniu ich 
własnych metod i ich wzaj emnej autonomii ,  j ak i również przy świadomości ich we
wnętrznej j edności ,  która utrzymuj e  je razem. 

Nie ma możliwości ochrony praw człowieka, samej godności osoby, nie biorąc 
pod uwagę głębokich przyczyn, w których znajdują one ostateczne wyjaśnienie oraz 
swoj e  ustanowienie, powód i wytłumaczenie. Te ostatnie  mają  charakter etyczno
rei igij ny ponieważ opieraj ą  się na strukturze ontologicznej człowieka. Prawo jest 
osobą a osoba j est najp ierw rzeczywistością anto-aksjologiczną, zasadą w porząd
ku stworzoną na podstawie zarówno refleksj i teoretycznej i sumienia ludzkiego, j ak 
i praktycznego działania w każdej formie .  
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THE ETH I CAL BASIS OF H U MAN RIG HTS 

The fundamental and decisive factor in estab l i shing human rights, is the need 
to extend the scope of our rational ity and to re-open it on important i ssues of truth, 
good, justice, ethics of l i fe, human dignity, and therefore the fusion of theology, 
phi losophy and science with ful l  respect for their  own methods and their  mutual 
autonomy, and al so with the awareness of their inner unity, which keeps them 
together. 

There i s  no possibi l ity of protection of human rights, the d ignity of a person, 
not taking into account the profound causes, in which they have their definitive 
explanation and estab l i shment, the reason and explanation. The latter are of ethical 
and rel igious character because they are based on the ontological structure of the 
human being. The right is the person and the person is the onto-axiological real ity at 
first, the principle of the order created on the base of both theoretical reflection and 
human conscience, and practical action in any form . 

Key words :  human rights, theology, ph i losophy, science, rationality 
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