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Abstract:

Il  seminario  si  propone  di  mettere  a  fuoco  due  differenti  esigenze  teoriche 
rispetto  alla  comprensione  di  una  parte  rilevante  dell’età  contemporanea.  Da  una 
parte, esso intende offrire una presentazione critica di  dibattiti,  concetti  e risultati 
concettuali ormai consolidati e connessi all’insieme costitutivo della cosiddetta “società 
multiculturale”.  Dall’altra,  il  seminario  intende  prospettare  un  tentativo  di 
inquadramento  di  alcuni  dei  “lati  oscuri”  di  tale  società,  forse  non  (ancora) 
sufficientemente tematizzati dall’odierno dibattito,  che, nell’aprire nuovi orizzonti di 
interazione sociale,  nascondono al  fondo un’ansia  di  omologazione che finisce con 
l’inibirne, limitarne o distorcerne i possibili effetti positivi di lunga durata.

Ideali “ponti” di connessione tra la prima e la seconda esigenza del seminario 
saranno offerti da una riconsiderazione critica di alcune coppie concettuali cardine per 
la comprensione del nostro tempo. Si farà dunque innanzitutto riferimento ai binomi 
multiculturalismo/interculturalità, identità/alterità, riconoscimento/misconoscimento e 
individuo/comunità.

Letture specifiche

A. Pirni, “Dire comunità, oggi?”, in Id., (a cura di), Comunità, identità e sfide 
del riconoscimento, Reggio Emilia, Diabasis 2007, pp. 86-102;

A. Pirni, “L’identità personale, tra determinismo e libertà”, in M. Signore – G. 
Scarafile (a cura di), La natura umana, tra determinismo e libertà, Padova, Edizioni 
Messaggero 2008, pp. 247-272;

A. Pirni, “Riconoscimento e libertà, con e attraverso l’altro”, in A. Pirni (a cura 
di), Logiche dell’alterità, Pisa, ETS 2009, pp. 137-155;

A.  Pirni,  “La  società  multiculturale  e  i  non-luoghi  dell’interculturalità”, 
Cosmopolis, IV (2009), n. 1, pp. 201-211 (http://www.cosmopolisonline.it/20090522/
pirni.php);
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A. Pirni, “Cosa riconosce il riconoscimento? Il difficile guado tra teoria e prassi 
politica”,  in  A.  Carnevale,  I.  Strazzeri  (a  cura  di),  Lotte,  riconoscimento,  diritti, 
Morlacchi, Perugia 2011, pp. 219-245;

A. Pirni, “Verso un cosmo-culturalismo?”, in G. Cunico, D. Venturelli (a cura di), 
Culture e religioni. La pluralità e i suoi problemi, il melangolo, Genova 2011, pp. 135-
160;

A. Pirni, “Graffiare la superficie dei concetti. Alcune considerazioni preliminari”, 
in Id. (a cura di), Globalizzazione, saggezza, regole, ETS, Pisa 2011, pp. 11-26.

Bibliografia generale

Sul multiculturalismo

B. Henry – A.  Pirni,  La via identitaria  al  multiculturalismo. Charles Taylor e 
oltre, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS), 2006;

W.  Kymlicka,  Multicultural  Citizenship:  A  Liberal  Theory  of  Minority  Rights, 
Clarendon Press, Oxford 1995, trad. it. di G. Gasperoni, La cittadinanza multiculturale, 
il Mulino, Bologna 1999; 

A.E. Galeotti,  Multiculturalismo. Filosofia politica e conflitto identitario, Liguori, 
Liguori, Napoli 1999; 

V.  Cesareo,  Società  multietniche  e  multiculturalismi,  Vita  e  pensiero,  Milano 
2000;

V. Cesareo (a cura di), L’Altro. Identità, dialogo e conflitto nella società plurale, 
Vita e Pensiero, Milano 2004, pp. 29-81; 

Ch. Taylor, “The Politics of Recognition”, in A. Gutmann (ed.), Multiculturalism 
and  ‘The  Politics  of  Recognition’,  Princeton  University  Press,  Princeton  1992; 
ripubblicato con ulteriori saggi di commento con il titolo: Multiculturalism. Examining 
the Politics of Recognition, ed by A. Gutmann,  Princeton University Press,  Princeton, 
1994;  trad.  it.  Multiculturalismo.  La  politica  del  riconoscimento,  trad.  it.  di  G. 
Rigamonti, Milano, 1993; nuova ed., con il titolo “La politica del riconoscimento”, in J. 
Habermas – Ch. Taylor,  Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, trad. it. di L. 
Ceppa e G. Rigamonti, Feltrinelli, Milano, 1998, 20056;

M.L. Lanzillo, Il multiculturalismo, Laterza, Roma-Bari 2005;

C. Galli (a cura di), Multiculturalismo. Ideologie e sfide, il Mulino, Bologna 2006, 
20072; 

F.  Fistetti,  Multiculturalismo.  Una mappa tra filosofia  e  scienze sociali,  Utet, 
Torino 2008;

C. Vigna e E. Bonan (a cura di), Multiculturalismo e interculturalità. L’etica in 
questione, Vita e Pensiero, Milano 2011 (si veda, in particolare, il saggio di F. Totaro, 
“Multiculturalismo, interculturalità ed etica pubblica”, ivi, pp. 15-30).
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Sul concetto di interculturalità

F.M. Wimmer,  Interkulturelle  Philosophie.  Eine Einführung,  Passagen,  Vienna 
2003; 

R.A.  Mall,  Philosophie  im Vergleich  der  Kulturen. Interkulturelle  Philosophie: 
Eine neue Orientierung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995, trad. it. 
di P. Massardo, Interculturalità. Una nuova prospettiva filosofica, Ecig, Genova 2002; 

R.  Fornet-Betancourt,  Transformación  intercultural  de  la  filosofía.  Ejercicios 
teóricos y prácticos de filosofía intercultural desde América Latina en el contexto de la  
globalización,  Editorial  Desclée  de  Brouwer,  Bilbao  2001,  trad.  it.  G.  Coccolini, 
Trasformazione interculturale della filosofia, Pardes, Bologna 2006; 

N.G.  Canclini,  Diferentes,  Desiguales  y  Desconectados.  Mapas  de  la 
interculturalidad, Gedisa Editorial, Barcelona 2006;

G.  Cacciatore,  G.  D’Anna  (a  cura  di),  Interculturalità.  Tra  etica  e  politica, 
Carocci, Roma 2010.

Per una rassegna bibliografica molto più ampia e argomentata di quanto sia possibile 
fare  in  questo  contesto,  incentrata  sui  dibattiti  relativi  a  multiculturalismo  e 
interculturalità, ma attenta anche a molteplici macro-questioni interne ad ognuno di 
essi, dal tema dell’alterità a quello della cittadinanza, dal dibattito intorno al dialogo 
interreligioso alle questioni di genere, dal nesso tra bioetica e multiculturalismo, ai 
temi dell’universalismo, relativismo e conflitti sociali, rinvio a:

S.  Mollicchi,  “Alterità,  multiculturalismo,  filosofia  interculturale.  Bibliografia 
ragionata”, in A. Pirni, Logiche dell’alterità, ETS, Pisa 2009, pp. 187-225.

Domande

– Che  cos’è  il  multiculturalismo?  Origine,  sensi  e  limiti  di  un  dibattito 
contemporaneo.

– Che cos’è l’interculturalità? Perché e sotto quali profili essa è concettualmente 
contrapposta al multiculturalismo?

– Cosa significa dialogo multiculturale e in che senso può dirsi distinto dal dialogo 
interculturale?

– Quali sono i protagonisti di tali dibattiti? 

– Che  cos’è  l’identità?  Il  dibattito  contemporaneo tra  prospettive  innovative  e 
potenziali ritorni al passato.

– Che cos’è l’alterità e perché ha senso proporre una riflessione autonoma su tale 
concetto nell’età contemporanea?

– Come può essere inquadrata l’interazione sociale da un punto di vista filosofico: 
limiti e aperture, tra riconoscimento e/o misconoscimento.

– Esiste l’individualismo? Possibilità politiche e aporie etiche di un concetto.

– Cosa significa “comunità”, in relazione alle società occidentali contemporanee?
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