
«LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI COSTITUI-
SCE UN PRINCIPIO FONDATORE DELL’UNIONE EURO-
PEA E IL PRESUPPOSTO INDISPENSABILE DELLA SUA
LEGITTIMITÀ. Allo stato attuale dello sviluppo
dell’Unione, è necessario elaborare una Carta
di tali diritti al fine di sancirne in modo visibile
l’importanza capitale e la portata per i cittadini
dell’Unione». Queste sono le parole con le quali
il Consiglio europeo di Colonia dava mandato,
nel giugno 1999, ad una convenzione perché ve-
nisse predisposto il testo di quella che sarebbe
divenuta la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Il Consiglio sottolineava
così l’inadeguatezza del quadro istituzionale fi-
no ad allora costruito, ricorrendo ad una parola
assai impegnativa come «legittimità». Non più
soltanto un «deficit di democrazia» insidiava
l’Unione, ma un ben più radicale deficit di legit-
timità, che in questi anni si è accentuato, incri-
nando la fiducia dei cittadini che deve essere
ricostruita proprio partendo dal tema dei dirit-
ti. Proclamata a Nizza nel dicembre del 2000,
la Carta dei diritti fondamentali trova immedia-
to riconoscimento in una Comunicazione della
commissione e subito costituisce il fondamento
di decisioni di corti nazionali e sovranazionali.

A questa convinta adesione dei giudici non
corrisponde altrettanta attenzione da parte dei
politici. E non si deve dimenticare che proprio
da sinistra venne una sbrigativa critica, che con-
siderava la Carta un’astuzia della destra liberi-
sta che voleva così consolidare la sua egemonia.
In realtà, proprio il percorso che aveva portato
alla Carta smentiva questa interpretazione. Al-
la base del mandato di Colonia vi era la convin-
zione che il mercato, e le libertà economiche
che l’accompagnano, non fossero sufficienti
per attribuire legittimità ad una costruzione dif-
ficile come quella europea. Il passaggio
dall’«Europa dei mercati» all’«Europa dei dirit-
ti» diveniva così ineludibile, condizione necessa-
ria perché l’Unione potesse raggiungere piena
legittimazione democratica. Quando oggi si in-
voca più Europa politica, si conferma quella lon-
tana diagnosi sull’inadeguatezza della sola logi-
ca economica, anche se raramente la richiesta
di più Europa comprende oggi l’esplicita consa-
pevolezza che la nuova dimensione politica non
può prescindere dalla dimensione dei diritti.

In questi anni, proprio i diritti sono stati ri-
cacciati sullo sfondo, anche dopo che, nel 2009,
il Trattato di Lisbona ha esplicitamente ricono-
sciuto alla Carta «lo stesso valore giuridico dei
trattati». Certo, la Carta non fa parte del Tratta-
to. Ma questa separazione non la indebolisce.
La colloca piuttosto in una condizione simile a
quella del Bill of Rights degli Stati Uniti. E allora
diventa ineludibile una domanda. Può l’Unione
europea proseguire il suo cammino ignorando
il proprio Bill of Rights? Si può amputare l’Unio-
ne di una parte essenziale del suo tessuto istitu-
zionale? Non è una questione formale. Terra di
diritti, l’Europa ha rinnovato la sua vocazione
proprio con la Carta, la prima dichiarazione dei
diritti del terzo millennio. Considerandola non
determinante per la definizione delle proprie
politiche, l’Unione europea finirebbe con il se-
pararsi da se stessa. Un’Europa all’opposizione
dell’Europa? Si può ben dire che, nel silenzio
della politica, sono stati i giudici a fare l’Euro-

pa, con centinaia di sentenze fondate sulla Car-
ta, più di 150 della sola Corte di Giustizia. Ma
una Unione a due velocità istituzionali è impen-
sabile. (...)

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea si apre con le parole «la dignità umana
è inviolabile». Non è una affermazione astratta.
La Corte di Giustizia, in particolare con due fon-
damentali sentenze (caso Omega del 2004 e ca-
so Brustle del 2011), ha ritenuto illegittimo lo
svolgimento di determinate attività economi-
che proprio per il loro contrasto con il principio
di dignità. L’Unione diviene così protagonista
di quella «rivoluzione della dignità» che è il trat-
to caratteristico dell’ultima fase del costituzio-
nalismo e che, nella Carta dei diritti fondamen-
tali, è accompagnata dalla rilevanza assunta dai
principi di eguaglianza e solidarietà, assenti nel-
le versioni precedenti dei trattati. E il Trattato
di Lisbona ha voluto ulteriormente ridimensio-
nare la preminenza del profilo economico, par-
lando della concorrenza solo in uno dei proto-
colli aggiuntivi. Questa innovazione costituzio-
nale assume oggi particolare rilevanza perché,
nella generale regressione dell’attenzione per i
diritti, spicca quella relativa ai diritti sociali, ab-
bandonati, più che sacrificati alla congiuntura
economica avversa. Qui davvero la contraddi-
zione si fa estrema. La Carta dei diritti, infatti,
ha portato a compimento quella che potremmo
definire la «costituzionalizzazione della perso-
na», che rappresenta la sua più forte innovazio-
ne.

E nel Preambolo compaiono due espressioni
impegnative. «L’Unione pone la persona al cen-
tro della sua azione» e «si fonda sui valori indivi-
sibili e universali della dignità umana, della li-
bertà, dell’eguaglianza e della solidarietà». An-
che in questo caso non si tratta di affermazioni
generiche, ma di indicazioni politicamente e
giuridicamente vincolanti. Proprio perché si
parla di indivisibilità, non è ammissibile che i
diritti sociali vengano considerati di rango infe-
riore a quello di tutti gli altri diritti. Proprio per-
ché si afferma che l’Unione è fondata su digni-
tà, libertà, eguaglianza, solidarietà, sono inam-
missibili politiche che abbiano come unico o
prevalente riferimento la dimensione economi-
ca, con un evidente rischio di regressione politi-
ca e culturale. Già importanti nel momento in
cui la Carta veniva proclamata, quei principi lo
sono ancora di più oggi, nell’Europa dove cre-
scono drammaticamente le diseguaglianze, do-
ve torna il rifiuto dell’altro – immigrato, omoses-
suale, rom – negando a queste persone la loro
stessa dignità. (...)

LETTURE : Il ferragostodabrividi incompagniadeigiallisti italiani PAG. 18

FOCUS : Mahraganat, lacolonnasonorachefaballare l’Egitto PAG. 19

EVENTI : TeatroaSantarcangelo PAG. 20 ARTE : Pitturaepoesia inmostra PAG. 21

U:
RAGIONAMENTI

L’Europa
deidiritti
IlvaloredellaCartaatutela
delladignitàdellepersone
Anticipiamounampiostralciodell’articolodelgiurista
cheverràpubblicato integralmentesulla rivista
«Politeia»dedicataai temidellabioetica laica

STEFANORODOTÀ

INLIBRERIA

Un numero ricco di interventi
eriflessioni inedite

Oltrealla lecturedi Rodotà, vi segnaliamo su
«Politeia»anche il saggio inedito su«Bioethics
andMoralPluralism»di TristramEngelhardt
(professoredi filosofia allaRiceUniversity,
Houston),bioeticista tra i più importanti. Si tratta
dellaanticipazionedi un capitolo centraledel
volumedal titolo «AfterGod: Moralityand
Bioethics ina Secular Age»,ancora inedito e che
saràpubblicatoa fine annoanche in Italia.
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