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Upbringing children for using new communication tools  

in catholic families 

 

 

Every family should be a school of fuller humanity1. The subject of family, as 

well as, children and youth education is very important to the Catholic Church. How-

ever, education is a very complex matter which carries many different implications. 

This article discusses the issue of preparing children for using communication tools: 

the mass media. Currently, one can often see a child or an adolescent speaking on a 

mobile phone, texting or searching the Internet. Therefore, apart from the issue of 

preparation for using the traditional mass media, one should take the problems of the 

Internet into consideration. Preparing children for using the newest means of com-

munication wisely should be connected with the activities of Catholic families: the 

schools of humanity. 

The article aims at offering reference points for preparation for using the new 

mass media, for which the Internet is a common plane. The first section presents 

general foundations of education in Catholic families. The second section of the arti-

cle discusses the teachings of the Church's Magisterium and its legal norms which 

concern preparing children for using the traditional mass media. The third section 

concerns the issue of the Internet, and children and youth education in connection to 

the cyberspace. 

                                                 
 Arkadiusz Domaszk SDB, PhD Hab, the associate professor at the Faculty of Canon Law at 

the Cardinal Stephan Wyszynski University (UKSW) in Warsaw, a lecturer in Higher Theological Sem-
inary SDB in Kraków. Scientific interests: law of teaching function, mass media and the canon law, the 
temporal goods of the Church, law governing religion and religious life.  

1 Cf. Vatican Council II, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World “Gaudium 
et spes”, [hereafter: GS], n. 52 - 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651207_gaudium-et-spes_en.html (22.01.2016). 
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1. Educating children in Catholic families: basic principles 

 

The Church is aware of its duty of being present in the field of education and 

the fact that upbringing is a part of its mission. “The duty and right of educating be-

longs in a special way to the Church, to which has been divinely entrusted the mission 

of assisting persons so that they are able to reach the fullness of the Christian life”2. 

Reaching the fullness of the spiritual life is also connected with the right to a religious 

education: “Since all Christians [...] should be called and should be children of God, 

[...] they have a right to a Christian education”3. A Catholic education is also im-

portant to particular Church communities and priests4. 

Parents are primarily responsible and obliged in connection to education, in-

cluding religious education5. Christian parents educate their children in the spirit of 

Catholicism, which also means marriage and family education6. The parents have the 

duty and right of choosing means and institutions thanks to which they can take care 

of their children's Catholic education better7. The Vatican Council's II Declaration 

                                                 
2 Codex Iuris Canonici, auctoritate Joannis Pauli PP. promulgatus, Code of Canon Law 

[hereafter: CCL], can.794 § 1 - http://www.vatican.va/archive/ENG1104/_INDEX.HTM (22.01.2016). 
3 Vatican Council II, Declaration on Christian Education “Gravissimum educationis” [hereaf-

ter: GE), n. 2- http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decl_19651028_gravissimum -educationis_en.html (22.01.2016). Cf. CCL, can. 217; T. Syczewski, 
Znaczenie rodziny jako Kościoła domowego w rozwoju społeczeństwa, in: S. Tymosz (ed.), 
Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Lublin 2008, KUL, p. 91-108. 

4 “The duty and right of educating belongs in a special way to the Church, to which has been 
divinely entrusted the mission of assisting persons so that they are able to reach the fullness of the 
Christian life”, CCL, can. 794 § 1; “Pastors of souls have the duty of arranging everything so that all the 
faithful have a Catholic education”, Ibidem, can. 794 § 2. 

5 Cf. GE, n. 3; John Paul II, Apostolic Exhortation “Familiaris Consortio” (22.11.1981) [hereaf-
ter: FC], n. 36-39 - http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html (22.01.2016); 
Idem, Letter to Families “Gratissimam Sane” (2.02.1994), n. 16, - 
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/letters/1994/documents/hf_jp-
ii_let_02021994_families.html (22.01.2016); The Holy See, The Charter of the Rights of the Family 
[hereafter: CRF], art. 5 - 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_1983
1022_family-rights_en.html (22.01.2016); Catechism of the Catholic Church, n. 2221-2230 - 
http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM (22.01.2016); CCL, can. 226 § 2, 1136. Cf. R. 
Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997, ATK, p. 90-101, 260-264; A. Dzięga, 
Funkcja wychowawcza rodziny w prawie kanonicznym, in: J. Krukowski, T. Śliwowski (ed.), 
Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny. Materiały z ogólnopolskiej 
konferencji naukowej, Łomża 2005, Redakcja „Głosu Katolickiego”, p. 127-136. 

6 Cf. FC, n. 37; John Paul II, Letter to Families “Gratissimam Sane”, n. 16; The Pontifical 
Council for the Family, The Truth And Meaning Of Human Sexuality. Guidelines for Education with-
in the Family (08.12.1995), n. 37-47 - 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_0812
1995_human-sexuality_en.html (22.01.2016), Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda 
i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie, Łomianki 1996, ATK; II Polski Synod Plenarny, 
Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie, Poznań 2001, Pallottinum, n. 14. 

7 Cf. CCL, can. 793 § 1. 
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Dignitatis humanae also emphasizes the parents’ right to choose appropriate schools 

or other educational institutions without having to cope with any unjust burdens8. 

The indicated rights of parents are confirmed by, among others, Charter of the Rights 

of the Family issued in 19839. What is more, this means a number of implications, 

e.g.: the right of collaboration between parents, teachers and school authorities and 

an impact on educational policies used in schools10. Cooperation with a school envi-

ronment or other institutions supporting a family also means that parents require 

that means of social communication promote family values and protect, especially the 

youngest family members, against their negative influence11. 

The education options selected by parents should be properly guaranteed by 

the state: “Parents also have the right to that assistance, to be furnished by civil socie-

ty, which they need to secure the Catholic education of their children”12. Administra-

tive structures, among others, through relevant legislation, should protect fundamen-

tal rights of parents. A good solution, corresponding with families’ needs, is building 

a pluralistic education system which would give a possibility of choosing a school ac-

cording to religious convictions of parents. In Poland, the provisions of the Constitu-

tion of the Republic of Poland of 1997 protect a family13 and provide parents with 

fundamental educational rights, consistent with their beliefs14. “Parents shall have 

the right to ensure their children a moral and religious upbringing and teaching in 

accordance with their convictions”15. Parents’ rights are also guaranteed by the provi-

sions of Polish Concordat of 199716. 

Good upbringing in Catholic families is, to a great extent, dependent on de-

termining the goals. Gravissimum educationis declaration emphasizes a total for-

                                                 
8 Cf. Vatican Council II, Declaration on Religious Freedom “Dignitatis Humanae”, n. 5 - 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_en.html (22.01.2016); The Universal Declaration of Human 
Rights (10.12.1948), art. 26 - http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/, 
(22.01.2016), Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, in: K. Warchałowski (ed.), Prawo wyznanio-
we. Wybór źródeł, Warszawa 2000, UKSW, p. 29-31. 

9 Cf. CRF, art. 5 a-d. 7. 
10 Cf. Ibidem, art. 5 e. 
11 Cf. Ibidem, art. 5 f. 
12 CCL, can. 793 § 2. 
13 Cf. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 [hereafter: KonstRP], Dz. U. z 

1997 r. Nr 78, poz. 483, art. 18. 
14 Cf. Ibidem, art. 48, section 1. Cf. J. Krukowski, Podstawy prawne współdziałania między 

Kościołem i państwem na rzecz małżeństwa i rodziny, in: Współdziałanie Kościoła i państwa…, p. 13-
32; M. Sitarz, Funkcja wychowawcza rodziny w prawie publicznym, in: Ibidem, p. 137-157. 

15  KonstRP, art. 53, section 3, - http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm 
(22.01.2016). 

16 Cf. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993, Dz. U. z 
1998 r., Nr 51, poz. 318, art. 11-12. 
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mation of a human being: his/her physical, moral, intellectual and social endow-

ments17. The law of the Church determines the goals as follows: “Since true education 

must strive for complete formation of the human person that looks to his or her final 

end as well as to the common good of societies, children and youth are to be nurtured 

in such a way that they are able to develop their physical, moral, and intellectual tal-

ents harmoniously, acquire a more perfect sense of responsibility and right use of 

freedom, and are formed to participate actively in social life”18. Education comprises 

an all-embracing formation of a human person, both earthly19 and the ultimate goal-

oriented. Therefore, preparation for using the tools of social communication, both 

traditional and newest ones, constitutes a part of education connected with the total 

formation of a human person. 

 

2. Preparing children for using the mass media 

 

The issues of preparing children for using the mass media wisely and respon-

sibly are not new in the Church. Obviously, the means of social communication play 

an increasingly important role in the contemporary society, and these are, especially, 

press, film making, radio, television and the Internet. Therefore, the Church, in nu-

merous documents of the Magisterium, mentioned these means20. What is more, the 

mass media are sort of first Areopagus of the contemporary world to the Church as 

                                                 
17 Cf. GE, n. 1. 
18 CCL, can. 795. 
19 Cf. The Universal Declaration of Human Rights, art. 26 sections 1-2. 
20 Statements of the Church concerning the means of social communication, for instance cf. 

Vatican Council II, Decree on the Media of Social Communications “Inter Mirifica”, [hereafter: IM], - 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decree_19631204_inter-mirifica_en.html (22.01.2016); Pontificium Consilium Instrumentis Com-
municationis Socialis, Instructio pastoralis “Communio et progression” (23.05.1971) [hereafter: CP], 
“AAS” 63 (1971), p. 593-656; Pontificium Consilium de Communicationibus Socialibus, Instructio Pas-
toralis “Aetatis novae” (22.02.1992), [hereafter: AN], “AAS” 84 (1992), p. 447-468; Idem, Ethics in 
Communications (4.06.2000) [hereafter: ESSP] - 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_200005
30_ethics-communications_en.html (22.01.2016), “L’Osservatore Romano” pol. ed. 4 (2001), p. 48-
56. The Internet, as a current challenge of the contemporary world is a subject of two documents of the 
Church's Magisterium, cf. Pontifical Council for Social Communications, The Church and Internet (22 
II 2002) [hereafter: KI]- 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_200202
28_church-internet_en.html (22.01.2016), Kościół a Internet, “Wiadomości KAI” (10.03.2002), p. 31-
35; Idem, Ethics in Internet (22 II 2002) [hereafter: EI] - 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_200202
28_ethics-internet_en.html (22.01.2016), Etyka w Internecie, “Wiadomości KAI” (17.03.2002), p. 31-
35. 
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they unite humans and make the world a global village21. For the obvious reasons, 

the Church community uses them in its evangelizing mission. By preaching the Gos-

pel, the Church “considers it one of its duties to announce the Good News of salvation 

also with the help of the media of social communication and to instruct men in their 

proper use”22. 

The evangelizing tasks and adopting specific attitudes towards the media also 

concern family environments. One of the most crucial tasks is a proper preparation 

for having a critical eye to the message of the media. Inter mirifica decree mentions 

parents who should make sure that negative content of the message (contrary to faith 

and morals) does not have an influence on their children. What is more, children 

themselves should learn how to perceive the message of the media skilfully and criti-

cally, as well as, use the mass media in moderation23. One should actively search for 

the ideas of preparing children for using the media. Passive parental consent to chil-

dren's unsupervised access to television or computer is as much erroneous as only 

placing prohibitions without positive solutions24. 

The subject of preparing children for the attitude of a prudent viewer is also 

discussed by Communio et progessio instruction. It emphasizes that parents are 

obliged to train the conscience of children, form their artistic taste and teach them to 

make the right choices when watching TV25. Watching TV (films) together, reading 

books, talking, explaining or persuading are more effective than prohibiting. To un-

derstand broadcasts that are the most attractive to a young viewer better, parents and 

educators should get acquainted with particular programmes and publications, and 

make an effort to comprehend the language of the media26. Education of a young 

viewer involving prejudice, makes him/her resistant to negative messages. Apart 

from the good derived from the means of communication; unfortunately, these often 

show a distorted picture of life, family, morality and faith; and fictitious characters 

                                                 
21 Cf. AN, n. 1. 
22 IM, n. 3. Cf. Ibidem, n. 13. Cf. A. Domaszk, Media - nowe drogi ewangelizacji w nauczaniu 

Kościoła i w prawie kanonicznym, in: R. Sztychmiler (eds.), Media – wartości - prawo, Olsztyn 2008, 
UWM, p. 17-37; Idem, Środki komunikacji społecznej w nauczaniu Kościoła i misji ewangelizacyjnej, 
“Seminare. Poszukiwania Naukowe” 34 (2013), p. 81-95. 

23 Cf. IM, n. 10. Discussing threats connected to the media which are full of violence and bru-
tality and show erroneous patterns of a family life, cf. II Polski Synod Plenarny, Powołanie do życia w 
małżeństwie i rodzinie, n. 24. 

24  Cf. II Polski Synod Plenarny, Ewangelizacja kultury i środków społecznego przekazu, 
Poznań 2001, Pallottinum, n. 40. 

25 Cf. CP, n. 67-68; II Polski Synod Plenarny, Ewangelizacja kultury i środków społecznego 
przekazu, n. 80. 

26 Cf. CP, n. 68, 70. 
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and bonds replace real, interpersonal relations27. Therefore, all the believers have a 

task of building a positive, total and religious picture of family life and human inter-

action. Parents, obliged to educate their offspring properly, cannot shift this respon-

sibility onto others; moreover, they cannot replace their educating presence with tel-

evision and publications28. John Paul II, opposing the decline of educational respon-

sibility, shows the parents their obligation to protect their children from the negative 

influence of the media. The way of taking advantage of the means of communication 

should be controlled in the family environment29. 

A family has a right to require that the means of social communication support 

the fundamental values of the family and that the youngest family members are pro-

tected from the negative influence of the media30. This postulate is directed to the 

world of the mass media and state legislators. What is more, school environments 

should support parents in preparing their children for using the mass media. Teach-

ers, taking advantage of well-thought curricula, are gradually training students to de-

velop a critical attitude towards the literature31. The main tasks of mass media educa-

tion, apart from the critical perception, are: awareness of difference between the me-

dia image and the reality, understanding the language of communication and eco-

nomic rules governing the means of social communication32. Moreover, the parents 

themselves can influence people and environments responsible for mass media pro-

duction through different citizens' initiatives, so that family issues are presented from 

the relevant perspective33. 

Also the canon law instructs all believers to be involved in the field of organisa-

tion and use of the means of social communication, so that the Church exercises its 

function effectively34. Through the media, laypersons have an opportunity of bearing 

                                                 
27 Cf. AN, n. 7. 
28 Cf. H. Stawniak, Udział małżonków-rodziców w kościelnej posłudze nauczania, “Prawo 

Kanoniczne” 37 (1994) n. 1-2, p. 176. 
29 Cf. FC, n. 76. The role of the tools of social communication in connection to the tasks of a 

family and the issues of the presence of the media in a family life, cf. John Paul II, Message for the 
14th World Communications Day (24.01.1980) - http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/en/messages/communications/documents/hf_jp-ii_mes_01051980_world-communications-
day.html (22.01.2016), Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, in: M. Lis, (ed.) 
Orędzia papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967-2002, Częstochowa 2002, Święty 
Paweł, p. 90-96. 

30 Cf. CRF, art. 5 f. 
31 Cf. CP, n. 69. 
32 Cf. II Polski Synod Plenarny, Ewangelizacja kultury i środków społecznego przekazu, n. 81. 
33 Cf. FC, n. 76. 
34 “All the Christian faithful, especially those who in any way have a role in the regulation or 

use of the same instruments, are to be concerned to offer assistance in pastoral action so that the 
Church exercises its function effectively through these instruments”, CCL, can. 822 § 3. 
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testimony to the Gospel, also by showing the values of family life and children and 

youth education. However, when publishing one's opinions, one should take the con-

text into consideration: in dailies, magazines and programmes hostile towards the 

Church, the faithful can do that only for a just and reasonable cause35. Statements 

concerning faith and morals should be in accordance with the doctrine of the Church, 

and not just private opinions. This especially concerns those whose authority or func-

tion related to the church institution, or church associations' or organisations' mem-

bership make their statements to be possibly perceived as involvement of the authori-

ty of the Church36. Without a relevant formal authorisation, laypersons cannot repre-

sent the Church37. 

 

3. Preparing children for using the new tools of communication 

 

The issues of preparing children for using the mass media must include the 

newest tool of communication, that is, the Internet, where one can find: digital press, 

radio, television, social networking services, etc. From amongst the means of social 

communication, it is the one playing an increasingly important role, and has got a 

tremendous impact38. Its impact causes a number of ethical and practical problems. 

By indicating ethical and moral criteria, the Church wants to help every user of the 

Internet39. Simultaneously, the Church is open to a creative use of the mass media, 

including the Internet, in its mission40. 

Confrontation between the Catholic upbringing and the Internet, as a tool and 

space used by young people, has been mentioned in the Pope's messages. John Paul 

II, in his message from 2002, said that the young people consider the cyberspace 

their window on the world; therefore, the Christian community should reflect on the 

way of showing the image of Christianity on the Internet in a way that it attracts 

                                                 
35 Cf. Ibidem, can. 831 § 1. 
36  Cf. Konferencja Episkopatu Polski, Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące 

występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w 
audycjach radiowych i telewizyjnych (9.03.2005), “Akta Konferencji Episkopatu Polski” 10 (2005) 1, 
p. 74-76, n. 10. 

37 Cf. Ibidem, n. 11. What is more, the prudence in relation to participation in programmes op-
posing the faith or being directly anti-church, cf. Ibidem, n. 12. 

38 Cf. EI, n. 2. 
39 Cf. Ibidem, n. 18. 
40 Cf. KI, n. 10. 
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young people to the real world of the Church41. What is more, Benedict XVI empha-

sized the great openness of youth in using the new media. Simultaneously, the Pope 

encouraged young Catholics to share their testimonies of faith in the cyber world42. 

The issues of family discussed in the Synod of Bishops in 2015 were also relat-

ed to the influence of the mass media. In the final report, it was observed that gradual 

weakening of the parents' educational role results partly from an aggressive presence 

of the media in the sphere of the family. Nevertheless, there is a positive side to it: the 

media – and, especially, the social media – bond family members together. Using 

email and other social media may unite scattered family members. What is more, the 

media may give an opportunity of evangelizing the youth43. 

The Church thought emphasizes unequivocally that a family is the first school 

of education, and the Christian community supports and completes this indispensa-

ble formation role of parents. However, one should take the reality of great openness 

of young people to the Internet, or their perception of this tool of communication as 

the window on the world into consideration. This fact has its consequences in the 

scope of education. The cyberspace has its obvious impact on children and youth. 

There are many positive properties, but also threats posed to the users. 

What is more, school institutions support the parents. In the field of educa-

tion, the media offer sources of knowledge; these are the popular tools of teaching, 

not only in schools44. On the other hand, the means of social communication may 

pose threats as: wasting time, damaging influence of some programmes, indoctrina-

                                                 
41  John Paul II, Message for the 36th World Communications Day (24.01.2002) - 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/messages/communications/documents/hf_jp-
ii_mes_20020122_world-communications-day.html (22.01.2016), Orędzie na Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu, in: Orędzia papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 
1967-2002, p. 240-246, n. 3. Even before the Pope noticed that the young people are growing in times 
of technological development, which will be challenging; John Paul II, Message for the 24th World 
Communications Day (24.01.1990) - http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/en/messages/communications/documents/hf_jp-ii_mes_24011990_world-communications-
day.html (22.01.2016), Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, in: Orędzia pa-
pieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967-2002, p. 170-175, n. 3. 

42  Cf. Benedict XVI, Message for the 43th World Communications Day (24.01.2009) – 
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/communications/documents/hf_ben-
xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day.html (22.01.2016), Orędzie na Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu, “L’Osservatore Romano” pol. ed. 3 (2009), p. 5-7. 

43 Cf. Synod of Bishops, XIV Ordinary General Assembly, The Final Report to the Holy Father, 
Pope Francis (24.10.2015) - 
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-
xiv-assemblea_en.html (08.01.2016). 

44 Cf. ESSP, n. 10. 
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tion, etc.45 According to the Church's Magisterium, the Internet shows the magnifi-

cent and exciting world; still, not everything in the cyberspace – on the other side of 

the door – is safe, healthy and true46. 

For this reason, education of the participants of the modern electronic com-

munication is so important. The first moral obligation of the participants is discrimi-

nation and choice, so that they make responsible choices of what to read, watch and 

listen to47. Still, the wise choices of children and youth require proper formation, ed-

ucation to elicit specific attitudes. More broadly speaking, one can say that, nowa-

days, everyone needs a form of permanent media education48. 

If parents are first educators to their children, they also should be the first 

guides in the world of the media communication49. Parents become the role models 

in using the media if they are critical viewers, listeners and readers themselves. 

Adults learning certain practical skills concerning the electronic network or the social 

networking services (Facebook, Twitter, etc.), means investing in security and health 

of their children. Despite the fact that children and youth are often more skilful users 

of the Internet, the parents have got a serious obligation of guiding and supervising 

their children when they are using this tool50. 

Therefore, access to the Internet should be supervised and regulated by certain 

principles51. This means determining time limits for surfing the Net and what pages 

                                                 
45 Cf. Ibidem, n. 17. On the threats posed by the media to a family, cf. II Polski Synod Plenarny, 

Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie, no. 24. The legal dimension of family protection (The 
canon law and the Polish law) in relation to the media, cf. R. Sztychmiler, Ochrona rodziny w medi-
ach, in: Media – wartości - prawo, p. 69-76. 

46 Cf. KI, n. 11; Benedict XVI, Address of his Holiness to the Participants of the Annual Plena-
ry Assembly of the Pontifical Council for Social Communications (9 III 2007) - 
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2007/march/documents/hf_ben-
xvi_spe_20070309_social-communications.html (22.01.2016), Odpowiedzialność za wychowanie 
dzieci i młodzieży. Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. 
Środków Społecznego Przekazu, “L’Osservatore Romano” pol. ed. 6 (2007), p. 27. 

47 Cf. ESSP, n. 25; IM, n. 10; KI, n. 11. 
48 Cf. ESSP, n. 25; KI, n. 11. 
49  Cf. A. Domaszk, Możliwości zastosowania Internetu w misji Kościoła. Studium 

kanoniczno-teologiczne, Kraków 2013, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, p. 159-
164. On the need of media education in families, cf. P. Aftab, Internet a dzieci. Uzależnienia i inne 
niebezpieczeństwa, pol. transl. B. Nicewicz, Warszawa 2003; Ed. Prószyński i S-ka; J. Nagórny, 
Dziecko wśród mediów. Wychowanie w rodzinie do korzystania ze środków społecznego przekazu, 
Częstochowa-Łódź 2004, Święty Paweł, N. Laniado, G. Pietra, Gry komputerowe, Internet i telewizja. 
Co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane?, pol. transl.: J. Partyka, Kraków 2006, eSPe. 

50 Cf. KI, n. 11; EI, n. 15. 
51 Supervision over children using the Internet and setting the rules in this scope, cf. FC, n. 76; 

II Polski Synod Plenarny, Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie, n. 38. In the context of par-
ents' responsibility and education which is looking for the balance between freedom and discipline, the 
letter of Pope Benedict XVI is worth mentioning, cf. Idem, Letter of his Holiness to the Faithful of the 
Diocese and City Of Rome on the Urgent Task of Educating Young People (21 I 2008) 
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/letters/2008/documents/hf_ben-
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can be visited. Other practical recommendations are: no Internet before homework is 

done, before going to bed, before school; in case of small children, the computer 

should be placed where it is available to all family members and not in a child's bed-

room, etc.52 Unfortunately, the modern threat is parents shifting this educational re-

sponsibility onto others or escaping from setting the rules. The symptom is filling 

children's time with the Internet, computer games or pandering to children's whims. 

Lack of formation in a family may lead children and youth in the wrong direction, to-

wards consumerism, pornography, violence and isolation from the outside world53. 

A conversation plays an important role in education. To fulfil the obligation of 

training the children's conscience and developing their critical attitude with using the 

Internet, as well as, preparing them for making responsible choices, the parents, to-

gether with the whole family, should initiate conversations. These should be dia-

logues on media influence, safe use of the Internet, bad and good sides of it, meeting 

virtual friends; this kind of discussions educates children. Parents should talk with 

children about things they are watching and experiencing in the cyberspace. What is 

more, sharing experiences with other families which have the same concerns and val-

ues is helpful. Responsible parents help children to mature so that they become criti-

cal and responsible users of the Internet; simultaneously, this protects children from 

                                                                                                                                                         
xvi_let_20080121_educazione.html (22.01.2016), List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie 
wychowania, “L’Osservatore Romano” pol. ed. 4 (2008), p. 4-6. 

52 Cf. G. Delmanowicz, Internet a życie rodzinne, “Wychowawca” 9 (2009), p. 22; Idem, 
Internet moralnym wyzwaniem dla człowieka III tysiąclecia w świetle wybranych dokumentów 
Kościoła, Przemyśl 2007, Com-Net, p. 126-134; P. Aftab, Internet a dzieci. In education, it is also im-
portant to train the children to use moderation and asceticism when taking advantage of the media, to 
abandon them temporarily, for certain days or periods, cf. G. Delmanowicz, Internet a życie rodzinne; 
J. Nagórny, Dziecko wśród mediów, p. 32-36. The issues of threats and preparation for using the me-
dia, especially the Internet, cf. N. Laniado, G. Pietra, Gry komputerowe, Internet i telewizja, p. 114-
115; P. Wallace, Psychologia Internetu, pol. Transl. T. Hornowski, Poznań 2001, Rebis, p. 319-322; C. 
M. Martini, Rozmowy z moim telewizorem. Spotkania Kościoła ze światem mass mediów, pol. transl. 
W. Pawłowski, Kraków 1998, WAM p. 61-65; J. Chwaszcz, M. Pietruszka, D. Sikorski, Media, Lublin 
2005, KUL, p. 144-148; J. Lipińska, Internet i młode pokolenie. Przeciwdziałanie potencjalnym 
zagrożeniom, in: M. Kowalski (ed.), Internet między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem, Tychy 
2008, Saternus Media, p. 34-46; M. Puchała, Komunikatory internetowe zagrożeniem dla dzieci, in: 
J. Bednarek, A. Andrzejewska (ed.), Cyberświat możliwości i zagrożenia, Warszawa 2009, ŻAK, p. 
137-163; A. Andrzejewska, Świat wirtualny - kreatorem rzeczywistości dziecka, Ibidem, p. 164-183; J. 
Kwiek, Media a problem uzależnień, Ibidem., p. 184-202; A. Andrzejewska, Ryzyko uzależnień dzieci i 
młodzieży od mediów cyfrowych, Ibidem, p. 217-242; S. Kołodziejczyk, Cyberprzemoc wobec dzieci – 
zadania rodziców, in: A. Domaszk, M. Saj (ed.), Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła, 
Warszawa 2015, UKSW, p. 207-219; S. Livingstone, M. Bober, Regulating the Internet at home: 
contrasting the perspectives of children and parents, in: D. Buckingham, R. Willett (ed.), Digital 
generations. Children, young people, and new media, Mahwah 2006, Erlbaum Associates, p. 93-113; 
D. Pompili, Il nuovo nell’antico. Comunicazione e testimonianza nell’era digitale, Milano 2011, San 
Paolo Edizioni, p. 121-136; Internet e minori opportunità e problematiche, Roma 2007, Armando 
Editore. 

53 Cf. KI, n. 11. 
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the Internet addiction or neglecting peer interactions54. Through the dialogue or even 

surfing together, parents can explain the rules concerning the use of this medium, 

show the threats, introduce good and worthful websites, including the Catholic ones, 

and observe children's involvement. One of the educational tools can be signing 

common obligations (of a parent and a child) which determine the rules of using the 

Internet55. The well-prepared children are more resistant to blind passivity, inappro-

priate influence of the peers and commercial exploitation. A lack of dialogue in a fam-

ily may lead to peculiar situations. For instance, when son's or daughter's blog is a 

better source of information on the events of his/her life to a parent than everyday 

home meetings. 

Parents should be supported by the media and Catholic environments which 

assistance consists in; among others, reviewing and indicating worthful websites and 

links. Catholic magazines and broadcasts should not only show positive sides of the 

Internet but also negative results of surfing the Internet without supervision56. 

One of the important tools at the parents' disposal is content filtering technol-

ogy. Internet filtering software, installed on the computers or other mobile devices 

(tablet, smartphone) available to children, protects them from pornography, sexual 

persecutors and other threats57. Apart from blocking selected content, software like 

that can limit the time of access to the Internet or prevent children from making their 

personal data, e.g. surname, address, telephone number, credit card number, availa-

ble to others. However, it should be emphasized that technological solutions are not 

enough to fully protect children from harmful content. What is more, the introduc-

tion of filtering technology should be preceded by a conversation explaining the rea-

son for actions taken to a child. 

Amongst the filtering software, there are: Cenzor (www.cenzor.pl), Opiekun 

Dziecka w Internecie (www.opiekun.softstory.pl), Cyber Patrol 

                                                 
54 Cf. KI, n 11. 
55 Cf. P. Aftab, Internet a dzieci, p. 234-237; G. Delmanowicz, Internet a życie rodzinne, p. 22. 
56 Cf. II Polski Synod Plenarny, Ewangelizacja kultury i środków społecznego przekazu, n. 82. 

Examples of Polish press articles showing the Internet threats concerning children, and possible 
parents' actions, cf. M. Dziewiecki, Telewizja, komputer, Internet a wychowanie, “Niedziela” 05 
(2005), p. 24; N. Budzyńska, Sieć - plusy i minusy, “Przewodnik Katolicki” 17 (2008), p. 24-25; J. 
Knie-Górna, „Przyjaciel” z komputera, “Przewodnik Katolicki” 9 (2009), p. 40-41; T. Rożek, 
Wychowanie w sieci, “Gość Niedzielny” 12 (2009), p. 46-47; Idem, Dzieci w sieci, “Gość Niedzielny” 
10 (2010), p. 48-49; K. Tobolska, Karmieni mediami, in Przewodnik Katolicki 26 (2010), p. 32-24; 
François Marty, Sylvain Missonnier, Młodzież i świat wirtualny, “Przegląd Powszechny” 2 (2011), p. 
44-57. 

57 Cf. KI, n. 11. A type of parental control is installing software applications for smartphones, 
which enable parents to locate child's phone and in this way, a child himself/herself. 

http://www.cenzor.pl/
http://www.opiekun.softstory.pl/
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(www.cyberpatrol.com), Parent Friends (www.parents-friend.de), Net Nanny 

(www.netnanny.com), CYBERsitter 2003 (www.cybersitter.com), Kid’s Watch 

(www.kidswatch.com), Komputerowa Niania (www.infologis.pl/niania), Motyl 

(www.adalex.pl) and other58. Software of this type is diverse; there are new ones be-

ing developed constantly; they have got many functions and many language versions. 

Parents should select the best one according to their needs. Parents' awareness of the 

Internet threats is essential - it should urge them to apply relevant protection for 

computers in the house or other mobile devices with the Internet access. 

A good upbringing and technological protection counteract the threats. The re-

al Internet threats concerning children and youth are also mentioned by the studies 

conducted in the cyber network. For instance, Polish Foundation „Dzieci Niczyje” 

(www.fdn.pl) ordered a survey (Gemius, 2006) to be carried out among children from 

12 to 17 years old; the survey concerned meeting new people on the Internet59. The 

survey showed the following picture: Most of the children (64%) meet new people on 

the Internet. Information they give is as follows: e-mail address (78%), photo (58%), 

telephone number (45%). New Internet acquaintances are more and more willing to 

meet in a real life; Only 26% of the respondents did not receive an offer of meeting 

outside the Net. Children, despite their awareness of the threat, are more and more 

willing to meet people they found on the Internet. Only 56% of the respondents did 

not go to the meeting; from among those who went, 50% did that alone, 48% took a 

friend or a sibling. Every fifth child (21%) did not inform anyone about the meeting, 

and only 23% of parents or other adults knew about it60. The vast majority of the ana-

lysed parents (81%) declared that they spoke to children about the safe use of the In-

ternet, while every fifth parent (19%) never discussed this subject. This picture of 

children using the Internet should induce parents and guardians to increase their vig-

ilance and take educational actions. 

                                                 
58 Mentioned websites of filtering software applications: date of access: 7.01.2016. 
59  Cf. Badania: kontakt dzieci z niebezpiecznymi treściami w Internecie, - 

http://fdn.pl/badania-fdn (24.08,2012). The Foundation ordered a number of other surveys related to 
the Internet: Dzieci aktywne online (2007), Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne (2007), 
Zagrożenia wobec dzieci w Internecie (2008), Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie (2008), 
Problem pornografii dziecięcej w sieci w opiniach i doświadczeniach polskich internautów (2009), 
EU NET ADB – Badanie nadużywania Internetu przez młodzież w Polsce i Europie (2012), 
Bezpieczeństwo dzieci w Internecie (2013), Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w 
Polsce (2015), cf. Ibidem. 

60 A child who enters into communication with a stranger can be exposed to abuse of pe-
dophilic nature. A criminal usually pretends to be a friend and, through wilful manipulation, aims at 
sexual abuse, cf. J. Knie-Górna, „Przyjaciel” z komputera, p. 40-41; A. Wrona, Cyberpornografia i 
cyberseks, in: J. Bednarek, A. Andrzejewska (ed.), Cyberświat możliwości i zagrożenia, Warszawa 
2009, ŻAK, p. 302-322. 

http://www.cyberpatrol.com/
http://www.parents-friend.de/
http://www.netnanny.com/
http://www.cybersitter.com/
http://www.infologis.pl/niania
http://www.adalex.pl/
http://www.fdn.pl/
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Another exemplary survey from 2013 showed discrepancies between parents' 

and children's declarations concerning time and method of using the Net. Children 

declare that using the Internet takes longer than parents think. What is more, chil-

dren use the Internet outside the house more often than parents think. Parents are 

more willing to say that children use the Internet to obtain information, while chil-

dren are more interested in entertainment and communication with others, e.g. on 

social networking services. Moreover, parents declare higher commitment: they are 

more willing to say that they use the Internet together with children and that they 

spoke to them about safety on the Internet. A discrepancy is also visible at the level of 

declarations concerning the supervision over the youngest children's actions on the 

Internet. Almost all parents declare that they control their children's actions on the 

Net, while two-thirds of children mention parental control. Children and parents also 

differ in their views on threats of the Internet – children are afraid of losing access to 

the Net and experiencing cyber violence, and the biggest fears of parents concern 

dangerous content and getting in touch with strangers61. 

Providing safety to children using the Internet is an objective of different insti-

tutions, not only those of the Church. Different foundations are parents' ally in pre-

paring children for using the media wisely. The above-mentioned foundation - 

„Dzieci Niczyje” - not only carries out Internet surveys but also introduces a number 

of preventive programmes62. One of them is action focused on safety of children and 

youth on the Internet: „Dziecko w sieci” (www.dzieckowsieci.pl). The particular seg-

ments of this programme are dedicated to children, parents and people responsible 

for education. For the purposes of the protection against paedophiles, the campaign 

Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie [You never know who is on the other 

side of the screen] was organised. Other social campaign worth noticing are: Każdy 

ruch w Internecie zostawia ślad, Pomyśl zanim wrzucisz, Myślę więc nie ślę [Every 

move online leaves a trace, Think before you publish, I think, therefore I do not 

send]. Detailed educational materials for children can be found on the websites of 

this foundation: www.sieciaki.pl and www.necio.pl. Other foundation offering assis-

                                                 
61 Cf. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie (2013) - http://fdn.pl/badania-fdn (07.01.2016). 
62 “Dzieci Niczyje” Foundation was established in 1991; it is a non-governmental, non-profit 

organisation. It aims at protecting children from harm and abuse and helping abused children, their 
families and guardians. The Foundation offers psychological, medical and legal assistance and organ-
izes campaigns for a safe internet for children.  

http://www.dzieckowsieci.pl/
http://www.sieciaki.pl/
http://www.necio.pl/
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tance to parents is Kidprotect63. The organisation gives support and advice, prepares 

and offers educational materials, including the ones on preparing children for using 

the Internet safely.  Other programmes of Kidprotect Foundation are: Stop pedofilom 

[To Stop Paedophiles] or Klikaj z głową [Use your head when clicking]64. Founda-

tions of this type have got the monitoring centres when one can report dangerous sit-

uations or find useful links. 

In dangerous situations, one can also find assistance on some websites 

www.saferinternet.pl, or www.dyzurnet.pl (illegal content monitoring)65 . What is 

more, there is the initiative of the European Commission, Safer Internet Day which 

has been celebrated since 2004. The slogan for 2010 was: „Think B4 U Post!”, 2011: 

„Internet, it's more than a game, it's your life”, 2012: „Discover the digital world to-

gether... safely!”, 2013: „Connect with Respect”, 2014: „Let's create a better internet 

together”, 2015: „Discover the digital world together”, 2016: “Play your part for a bet-

ter internet”66. The issues of safety were also discussed by Caritas charity of the dio-

ceses which organised project “Rodzina w sieci” [Family on the Net] under the auspi-

ces of the Ministry of National Education, which was dedicated to parents and their 

children67. 

 

Conclusion 

 

Children receiving good education are open to a possibility of doing good, liv-

ing their dreams and enriching the lives of others. Thanks to good preparation for us-

ing the media, executed in families - schools of humanity - the children can be the fu-

ture for the society and the Church. However, the young must be taught that the mass 

media and the Internet are not only the sources of entertainment and consumer satis-

                                                 
63 The Foundation (www.Kidprotect.pl) is a non-governmental and non-profit organisation. Its 

aim is also protection of children and youth from the threats of real and virtual worlds. Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie [Polish Nationwide Emergency Service for Victims of Do-
mestic Violence] „Niebieska Linia” also offers help to children and youth, cf. 
http://www.niebieskalinia.pl/index.php (07.01.2016). 

64 Cf. http://stoppedofilom.pl/, http://klikajzglowa.pl/ (08.01.2016). 
65 The already closed programme can be mentioned here: www.helpline.org.pl, which was the 

result of cooperation between „Dzieci Niczyje” Foundation and Fundacja Orange. 
66  Cf. http://www.saferinternet.pl/pl/dzien-bezpiecznego-internetu (08.01.2016). Legal and 

sociological issues concerning children safety in the Internet, Cf. Internet child abuse. Current re-
search and Policy, Routledge-Cavendish, New York 2011 ed. J. Davidson, P. Gottschalk. 

67 Cf. http://www.rodzinawsieci.pl/ (23.09.2011). 

http://www.saferinternet.pl/
http://www.dyzurnet.pl/
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faction. They are, among others, tools useful at work. Educating children means go-

ing against the tide and choosing what is real and good68. 

The fundamental parents' duty of educating their children requires the attitude 

of responsibility from the former. Taking up the educational challenge in this scope, 

they should be creative. It seems that the basic tool here is a dialogue with children 

concerning traditional media and the cyberspace. The parents should also take ad-

vantage of the filtering technologies installed on the computers and other mobile de-

vices. What is more, they cannot decline responsibility of supervising the forms of us-

ing the Internet by children. The social media, their meaning for children and youth, 

as well as, preparing children for using them wisely, constitute a challenge that re-

quires further analysis. 

 

Title 

Upbringing children for using new communication tools in catholic families 

 

Summary 

Education is a very complex matter which is related to many different refer-

ences. The article deals with the subject of children's preparation for using the tools 

of communication: the mass media. This includes the Internet which constitutes a 

common plane for other media. The first section introduced general foundations of 

the issues of education in the Catholic families. The second section of the article dis-

cusses the teachings of the Church's Magisterium and its legal norms which concern 

preparing children for using the traditional mass media. The third section concerns 

the issue of the Internet, and children and youth education in connection to the cy-

berspace. 

Children receiving good education are open to a possibility of doing good. 

However, the young must be taught that the mass media and the Internet are not on-

ly the sources of entertainment and consumer satisfaction. Educating children means 

going against the tide and choosing what is real and good. The fundamental parents' 

duty of educating their children requires the attitude of responsibility from the for-

mer. Taking up the educational challenge in this scope, the parents should be crea-

tive. It seems that the basic tool here is a dialogue with children concerning tradition-

al media and the cyberspace. The parents should also take advantage of the filtering 

                                                 
68 Cf. KI, n. 11. 
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technologies installed on the computers and other mobile devices. What is more, they 

cannot decline responsibility of supervising the forms of using the Internet by chil-

dren. The social media, their meaning for children and youth, as well as, preparing 

children for using them wisely, constitute a challenge that requires further analysis. 

 

Key words: the upbringing, parents, children, Internet, the canon law. 
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Significato e ruolo del termine “iurisprudentia” al can. 19 del CIC 

 

 

Introduzione 

 

Nella scienza canonica il termine “giurisprudenza” è ambiguo 1 . Con la 

definizione di questo termine Antoni Stankiewicz nel “Diccionario de Derecho 

Canonico” ha affermato che nell’aspetto funzionale della dottrina ci sono quattro 

dimensioni: soggettiva, oggettiva, materiale e formale2. Soggettivamente si tratta di 

uno strumento per l’attuazione della funzione giurisdizionale in diritto canonico; 

oggettivamente si tratta delle sentenze giudiziarie emesse dai tribunali ecclesiali nei 

limiti delle loro competenze. Invece, la giurisprudenza in senso materiale è l’insieme 

delle sentenze coerenti emesse dai tribunali ecclesiali entro le proprie giurisdizioni. 

Infine, la giurisprudenza in senso formale è l’insieme delle decisioni coerenti emesse 

dai tribunali superiori per importanza e prestigio3. 

Nell’ordine legale canonico il termine “giurisprudenza” si incontra in alcuni 

regolamenti, sia codiciali che extracodiciali. Nello studio presente, il principale 

oggetto di interesse diventa una questione di significato e la funzione di questa 

nozione presente nel can. 19 CIC. Il legislatore in questo regolamento ha deciso che, 

in caso di assenza di una legge esplicita universale o particolare, o anche di diritto 

                                                 
 Ginter Dzierżon, priest of the Gliwice diocese (Poland), the full professor at the Faculty of 

Canon Law of the Cardinal Stephan Wyszynski University (UKSW) in Warsaw, a lecturer in Higher 
Theological Seminary of diocese of Opole, a defender of the bond. Scientific interests: canon marriage 
law and common norms of canon law.  

1 Cf. R. Sobański, Komentarz do kan. 19 KPK, in: J. Krukowski, R. Sobański (ed.) Komentarz 
do Kodeksu Prawa Kanonicznego, vol. 1, Poznań 2003, Pallottinum, p. 74. 

2 Cf. A. Stankiewicz, Iurisprudentia, in: J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano (ed.), Diccionario de 
Derecho Canónico, vol. 4, Pamplona 2012, Aranzadi, p. 914. 

3 Ibidem. 
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consuetudinario, la questione dovrebbe essere risolta tra l’altro tenendo conto della 

giurisprudenza e della prassi della Curia Romana. 

Prendendo in considerazione il tema specificato nel titolo dell’elaborazione, in 

via preliminare occorre precisare che la realizzazione dello scopo della ricerca non 

rimarrebbe completa senza esaminare il problema della fonte diretta del can. 19 CIC, 

che è il can. 20 CIC del 1917. 

 

1. Can. 20 CIC del 1917 come fonte diretta del can. 19 CIC 

 

Nel can. 20 CIC del 1917 si stabiliva che nel caso di assenza esplicita della 

disposizione della legge, sia universale sia particolare, si doveva stabilire la norma tra 

l’altro in base allo stile e alla prassi della Curia Romana. Così riteneva anche 

l’opinione comune e costante degli studiosi. 

Confrontando la formulazione dei canoni elencati va notato che nel can. 20 

CIC del 1917 non esisteva il termine “iurisprudentia”, che si trova nel can. 19 CIC del 

1983. Tuttavia, il termine è apparso nei ragionamenti dei commentatori 

contemporanei, ma non è stato uniformamente inteso. Gommarus Michiels ha legato 

il concetto alla classica scienza di diritto riferendola alla categoria normativa 

“dell’opinione comune e costante degli studiosi”4. Con la presentazione diversa del 

problema ci incontriamo a Eduardo Regatillo e Francesco Finnochiaro. Il primo dei 

due studiosi ha riferito la nozione della “iurisprudentia” allo stile e alla prassi della 

Curia Romana; universale e costante opinione degli scienziati ha qualificato come 

dottrina5. Finnochiaro era incline a considerare la tesi secondo la quale sia lo stile che 

la prassi della Curia Romana, sia il parere degli studiosi sono i prodotti della 

giurisprudenza6.  

 

 

                                                 
4 Cf. G. Michiels, Normae generales iuris canonici, vol. 1, Lublin 1929, Universitas Catholica, 

p. 476. 
5 Cf. E. Regatillo, Institutiones iuris canonici, vol. 1, Santander 1961, Editorial «Sal terre», p. 

89. 
6  Cf. F. Finocchiaro, La giurisprudenza nell’ordinamento canonico, „Ius Canonicum” 30 

(1975), p. 121-122: “Cosí sembra abbastanza chiaro che lo «stylus Curiae romanae» e la costante 
«opinio communis doctorum» abbiano il carattere di fonte sussidaria di norme giuridiche; una fonte 
che é costituita, dalla prassi giudiziaria e dai contributi della scienza, fuori d’ogni intervento del 
legislatore, e ciò nonotsante, fonte produttiva di «norme» giuridiche aventi carattere ll’astratezza e 
della generalità, che sono propri delle massime consolidate delle costanti decisioni dei tribunali e 
dall’indirizzo prevalente della dottrina”. 
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2. Il significato del termine “iurisprudentia” al can. 19 CIC 

 

Il contenuto del can. 19 CIC rispetto al can. 20 del 1917 è stato un’po 

modificato, perchè è apparso in esso il termine „iurisprudentia”; al posto 

dell’espressione „stylus et praxis Curiae Romanae” è stato introdotto invece il 

concetto della „praxis Curiae Romanae”. A margine va aggiunto che nel can. 1501 

CCEO non si trova l’espressione “iurisprudentia et praxis Curiae Romanae”, ma il 

termine “giurisprudenza ecclesiale” (iurisprudentia ecclesiastica). 

Esaminando i lavori di codificazione sul can. 19 CIC Cosimo Jannone scrive 

che nella prima fase – a suo parere in modo del tutto naturale – nel contenuto del 

presente regolamento è apparso per la prima volta il termine “iurisprudentia 

ecclesiastica”. Sulla base di materiali di base il suddetto canonista indicava che 

durante i lavori il significato di questo concetto non è stato discusso dai consultori7. 

Egli ha dimostrato che la dicitura “iurisprudentia et praxis Curiae Romanae” è stata 

introdotta nel 1982 durante l’ultima fase dei lavori di codificazione. È ancora 

impossibile sapere con esattezza quali sono i motivi determinanti per questa e non 

altra dicitura del can. 19 CIC8. Secondo Jannone, da un lato, hanno voluto in questo 

modo sottolineare la verità che solo la giurisprudenza derivante dai tribunali della 

Curia Romana è una fonte supplementare di legge, d’altra parte hanno voluto 

articolare il valore e l’importanza della giurisprudenza dei Dicasteri della Curia 

Romana, e in particolare della giurisprudenza della Rota Romana9. 

Considerando l’obiettivo principale di questo studio si dovrebbe chiedere: qual 

è il significato del termine “iurisprudentia”, che ritroviamo nel can. 19 CIC?10 Alla 

ricerca della risposta a questa domanda, in primo luogo si dovrebbero indagare le 

opinioni dei commentatori. Un’analisi dei commenti al can. 19 CIC all’inizio mostra 

che in alcune posizioni gli autori non hanno fatto osservazioni a questa categoria 

concettuale normativa11; nelle altre posizioni si cerca invece di definirla.  

                                                 
7 Cf. C. Jannone, Il valore della giurisprudenza canonica, Roma 2012, EDUSC, p. 83.  
8 Ibidem. 
9 Ibidem, p. 84-86. 
10 Traduzione polacca di questo canone è errata. Il traduttore infatti ha separato da una virgola 

i termini “iurisprudentia” e “praxis Curiae Romanae”; in testo latino questi termini sono collegati dalla 
congiunzione „et”. 

11 Cf. W. Aymans, K. Mörsdorf, Kanonisches Recht, vol. 1, Padeborn – München – Wien – 
Zürich 1991, Ferdinand Schöningh Verlag, p. 186; R. Puza, Katholischen Kirchenrecht, Heidelberg 
1993, Juristicher Verlag GmbH, p. 130; L. Chiappetta, ll Codice di Diritto Canonico. Commento 
giuridco- pastorale, vol. 1, Roma 1996, Edizioni Dehoniane, p. 70. 
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La definizione che compare nel “Commentario” elaborato da Velasio De Paolis 

e Andrea D’Auria pare piuttosto bizzarra. Questi autori definiscono il termine 

secondo il ragionamento errato chiamato “circulus in definiendo”, usando nella 

definizione espressione che definiscono in definiens 12 . Affermano: “La 

giurisprudenza: si tratta di decisioni date già dalla giurisprudenza”13.  

Definizioni ricercate del termine „giurisprudenza” sono state elaborate tra gli 

altri da Francisco Urrutia e Pio Vito Pinto. Per Urrutia nozione “iurisprudentia” 

significa le decisioni in casi simili, che non hanno un valore vincolante, salvo i casi 

risolti14. Invece per Pinto, la giurisprudenza è una direttiva, che deduttivamente 

deriva da una serie di soluzioni coerenti della Segnatura Apostolica e della Rota 

Romana15. 

Secondo la dottrina recente, il termine “iurisprudentia”, con certezza non si identifica 

con il significato classico del termine definito come la scienza di diritto16. I canonisti 

legano il termine con la funzione “ius dicente” dei giudici 17. Affrontando questo 

problema De Paolis ha osservato che la giurisprudenza è il frutto di “ius dicere” del 

giudice18.  

Ci sono alcuni commentatori che fanno riferimento a questo ragionamento. 

Secondo Hubert Socha, nel can. 19 CIC il termine lo “stile” è stato sostituito dal 

termine “giurisprudenza”. Egli ritiene che questo concetto rimane in uno stretto 

collegamento con il termine prossimo, funzionante in questa regolazione che è la 

“prassi della Curia Romana”. Favorendo questa affermazione ricorda l’espressione 

“Iurisprudentia […] praesertim stilo et praxi Curiae Romanae”, presente nel can. 19 

dello “Schema Novissimum” del 1982 19 . Il canonista ritiene che la nozione di 

                                                 
12 K. Pawlowski, Zarys logiki, Warszawa 2012, UKSW, p. 54. 
13 Cf. V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali di Diritto Canonico. Commento al Codice di 

Diritto Canonico, Roma 2008, Urbaniana University Press, p. 156. 
14 Cf. F. Urrutia, De normis generalibus.Adnotationes in Codicem: Liber I, Romae 1983, 

Pontificia Universitas Gregoriana, p. 20: “Iurisprudentia seu decisiones datae in causis similibus, 
immo eiusdem factispecie, quae tamen carent valore ligandi nisi eos quorum cauas dirempta fuit”. 

15 Cf. P. V. Pinto, De normis generalibus, in: P. Pinto (ed.), Commento al Codice di Diritto 
Canonico, Città del Vaticano 2001, Libreria Editrice Vaticana, p. 23: “La giurisprudenza è la direttiva 
che si evince da un congruo numero di casi giudicati della Segnatura Apostolica e della Rota Romana”. 

16  Cf. W. Wołodkiewicz, Iurisprudentia, in: B. Sitek, W. Wołodkiewicz (ed.), Wielka 
Encyklopedia Prawa, vol. 1, Warszawa 2014, Fundacja “Ubi societas, ibi ius”, p. 219. 

17 Cf. Z. Varalta, De iurisprudentiae conceptu, “Periodica” 62 (1973), p. 39-40; A. Stankiewicz, 
Iurisprudentia, p. 914. 

18 Cf. V. De Paolis, La giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana e i tribunali locali, 
“Quaderni dello Studio Rotale” 18 (2008), p. 141. 

19 Cf. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema novissimum iuxta 
placitum Patrum Commissionis emandatum atque Summo Pontifice praesentatum, Città del 
Vaticano 1982, can. 19; H. Socha, Allgemeine Normen, in: K. Lüdicke (ed.), Münsterischer 
Kommentar zum Codex Iuris Canonici, vol. 1, Essen 1985, Ludgerus Verlag, p. 19, 10. 
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giurisprudenza non si può rievocare in nessun modo con la scienza di diritto, ma 

necessariamente bisogna collegarla con la pratica legale (Rechtpraxis)20. Similmente 

anche Javier Otaduy sostiene che il termine „iurisprudentia” organicamente si collega 

con il termine “stylus curiae”, che per il contenuto comprende sia l’aspetto formale 

dei casi affrontati, sia l’interpretazione della legge21. Si deve pertanto aggiungere che 

la dottrina recente ha in mente lo stile della Curia nel senso materiale, inteso come la 

giurisprudenza e le leggi oggettive, che sono di base nella risoluzione di casi 

concreti22.  

In connessione con l’attuazione dello scopo della ricerca si pone anche la 

questione di ambito del termine “iurisprudentia”? Stankiewicz mostrando 

l’importanza di questa nozione nel quarto volume del „Diccionario de Derecho 

Canónico” ha indicato esclusivamente il potere giudiziario. Egli ha concluso che in 

questo caso si tratta di “cognitio” del giudice, oppure un insieme delle sentenze 

giudiziarie 23 . Tale modo è da considerarsi riduttivo. Probabilmente il punto di 

riferimento dell’Autore sono state le affermazioni criticate di Papa Giovanni Paolo 

espresse nel suo discorso alla Rota Romana il 25 gennaio del 1992. Egli, 

commentando il can. 19 CIC ha sottolineato, che se ci si richiama il significato del 

termine della giurisprudenza alla dichiarazione della nullità del matrimonio, diventa 

evidente, dal punto di vista del diritto sostanziale, che questo concetto dovrebbe 

essere associato con la giurisprudenza della Rota Romana24. 

Va sottolineato che tale modo di riconoscimento non esaurisce la complessità 

del problema presentato. Affrontando questo problema Remigiusz Sobański ha 

scritto: «Il confronto delle denominazioni “iurisprudentia” e “praxis” impone di 

sollevare, che si tratta sia per quanto riguarda il merito sia per quanto riguarda la 

procedura delle questioni risolte dei Dicasteri della Curia Romana, questioni sia 

giudiziarie sia amministrative» 25 . Notiamo quindi che nella dottrina recente il 

termine “iurisprudentia” non solo è associato all’ambito del potere giurisdizionale, 

ma anche a quello dell’autorità amministrativa. Pertanto, se stiamo parlando di 

                                                 
20 H. Socha, Allgemeine Normen, p. 19, 10. 
21 Cf. J. Otaduy, Comento al. can. 19 CIC, in: A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (ed.), 

Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, , vol. 1, EUNSA, Pamplona 1996, p. 394. 
22 Cf. J. Coughlin, Stylus curiae, in: Diccionario de Derecho Canónico, vol. 7, p. 415. 
23 A. Stankiewicz, Iurisprudentia, p. 914. 
24 Cf. Joannes Paulus II, Allocutio ad Romanae Rotae iudices coram admissos (23.01.1992), 

“Acta Apostolicae Sedis” 85 (1993), p. 142. 
25 R. Sobański, Komentarz do kan. 19 KPK, p. 74. 
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giurisprudenza intendiamo non solo la giurisprudenza della Rota Romana, ma anche 

quella degli altri Dicasteri della Curia Romana che esercitano il potere esecutivo26. 

Non sussistono dubbi che nel can. 19 CIC la giurisprudenza è una delle misure 

per integrare le lacune nell’ordinamento legale canonico. Una questione che rimane 

tuttavia aperta, secondo Jannone, è il problema di giurisprudenza di quale autorità si 

tratta? La domanda posta è legata alla successiva: se la nozione di giurisprudenza 

include anche la giurisprudenza dell’autorità di grado inferiore di giurisdizione? 

Jannone afferma, che secondo la mente del legislatore (mens legislatoris) in primo 

luogo si tratta di giurisprudenza dei tribunali apostolici; in caso di mancanza di 

quella può servire anche la giurisprudenza di livello inferiore27. D’altra parte Otaduy 

ritiene che la Curia diocesana potrebbe per analogia, servirsi dalla propria 

giurisprudenza nel porre rimedio alle lacune sulla propria legge particolare 28 . 

Jannone ritiene che questo sarebbe anche possibile in relazione al diritto universale, 

ma in base al principio di sussidiarietà e decentralizzazione29. Con un approccio un 

po’ diverso c’incontriamo a Cristian Becus. Egli scrive che se si fa una interpretazione 

del can. 19 CIC alla luce del art. 126 PB, diventa comprensibile che nella nozione di 

„iurisprudentia” entra anche la giurisprudenza dei tribunali locali. A suo parere, 

l’unità a cui fa riferimento l’art. 126 PB deve essere intesa come l’armonia con la 

quale il giudice del tribunale di livello inferiore di giurisdizione emette le sue 

soluzioni tenendo conto delle soluzioni della Rota Romana. Egli sostiene che il 

Tribunale Apostolico in decidere le cause deve anche tener conto della giurisprudenza 

elaborata dai tribunali di livello inferiore di giurisdizione30. 

 

3. Funzione del termine „iurisprudentia” nel can. 19 CIC 

 

Nelle considerazioni essenziali rimane anche la questione di funzione 

legislativa della giurisprudenza dei Dicasteri della Curia Romana. In altre parole, si 

sta andando a rispondere alla domanda: giurisprudenza, di cui al can. 19 CIC, può 

                                                 
26  V. De Paolis, La giurisprudenza…, p. 153; C. Becus, L’armonia della giurisprudenza 

canonica, Roma 2002, Lateran Universyty Press, p. 33; P. Lombardía, Commento al can. 19 CIC, in: J. 
Arrieta (ed.), Codice di Diritto Canonico e le leggi complementari, Roma 2007, Coletti a San Pietro, p. 
87: “Con espressione giurisprudenza e prassi della Curia Romana, si allude, con criteri molto ampi, 
alle soluzioni adottate per applicare il diritto, nell’attività, tanto giudiziale quanto amministrativa, 
dell’organizzazione centrale della Chiesa”. 

27 C. Jannone, Il valore…, p. 87. 
28 J. Otaduy, Comento al. can. 19 CIC, p. 397. 
29 C. Jannone, Il valore…, p. 87. 
30 C. Becus, L’armonia…, p. 36. 
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produrre una norma giuridica? Per rispondere a questa domanda è necessario 

anzitutto rilevare che il contenuto del can. 19 CIC rispetto al can. 20 CIC del 1917 è 

stato un po’ modificato. La frase “norma sumenda est” è stata sostituita da “causa 

dirimenda est”. Le soluzioni contenute nel can. 19 CIC riguardano quindi 

esclusivamente la lacuna giuridica (lacuna iuris). Va inoltre notato che la categoria 

“iurisprudentia” in questo regolamento non ha un carattere esclusivo. Varie 

condizioni elencate in questo canone che dovrebbero colmare le lacune non hanno un 

carattere graduale; non sono di fatto ordinate in modo gerarchico. Il canonista che 

prende la decisione di colmare la lacuna giuridica non è obbligato a servirsi 

primariamente della giurisprudenza; può anche avvalersi di altre misure articolate 

nella norma31. Sviluppando questo argomento, Becus ha sottolineato che nel colmare 

la lacuna si può completamente saltare la giurisprudenza con riferimento, per 

esempio, al principio di analogia della legge32.  

Trattando questo problema Theodorus Jimenéz Urresti parla di analogia 

decisionale in un caso particolare (la analogia decisional singular), o di analogia 

giurisprudenziale sia nel campo processuale che amministrativo 33 . Pertanto la 

maggior parte dei canonisti recenti sembrano più favorevoli alla tesi che in questo 

caso non ci può essere interpretazione in senso della norma34. Sviluppando questo 

argomento De Paolis ha sottolineato che è difficile in questa ipotesi assegnare alla 

Rota Romana una funzione legislativa. La giurisprudenza di questo tribunale non può 

creare la norma generale che vincola e obbliga i tribunali inferiori alla sua 

applicazione in casi analoghi. Secondo il parere del canonista, in questa situazione 

sarebbe ragionevole parlare solo della norma operativa 35 . Egli ritiene che se il 

legislatore parla di una lacuna giuridica, questo non significa la creazione della norma 

sostitutiva, ma offre l’uso di un determinato strumento, che permetta di 

completarla 36 . Nel già citato “Commento” elaborato da De Paolis e D’Auria si 

sottolinea che la giurisprudenza in se stessa ha efficacia vincolante solo in relazione a 

                                                 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Cf. T. Jimenéz Urresti, Comento al. can. 19 CIC, in: L. De Echeveria (ed.), Código de 

Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada, Madrid 1985, Biblioteca de Autores Cristianos, p. 31-
32. 

34 C. Becus, L’armonia…, p. 37. 
35 V. De Paolis, La giurisprudenza…, p. 153. 
36 Ibidem, p. 154. 
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persone o materie in questione. Rispetto allo stesso o simile stato essa può diventare 

un punto di riferimento per il nuovo caso irregolare dalla legge37. 

 D’altra parte Eduardo Baura, discutendo la questione, parla di giurisprudenza 

come di precedente. A suo parere, la comprensione della giurisprudenza come 

categoria di una fonte complementare, non può essere miscelato con la norma 

generale di carattere astratto. Egli ritiene che si può parlare di giurisprudenza come 

fonte della nuova legge. In relazione alla funzione del can. 19 CIC è infondato 

affermare il valore normativo di essa38.  

Va aggiunto che nella dottrina recente si presentano osservazioni che la Rota 

Romana dalle proprie sentenze è capace di creare una norma avente carattere di 

consuetudine legale 39 . Nella letteratura si giustifica questa affermazione che il 

suddetto Tribunale soddisfa il requisito di base per la capacità di recepire la legge 

(can. 25 CIC)40. Sembra tuttavia frequente che questo non soddisfa le condizioni di 

consuetudine legale fissate nei canoni 23-28 CIC, sopratutto per quanto riguarda la 

prescrizione41.  

 

Conclusione 

 

Dallo studio presente emerge che non ci sono dubbi sul fatto che la 

giurisprudenza nel can. 19 CIC è una delle misure per colmare le lacune giuridiche nel 

senso di “fons essendi”. Nella dottrina recente questo termine non si collega con il 

significato classico della scienza di diritto, ma con il significato funzionale connesso 

allo svolgimento della funzione ”iuris dicere”. Attualmente, non vi è alcun dubbio sul 

fatto che questo termine dovrebbe essere connesso sia con l’esercizio della potestà 

giudiziaria, sia della potestà esecutiva dei Dicasteri della Curia Romana. La questione 

discutibile diventa stabilire il valore della giurisprudenza della giurisdizione di grado 

inferiore. Sembra che essa potrebbe servire a colmare le lacune giuridiche, ma 

solamente in base del principio di sussidiarietà. 

                                                 
37 V. De Paolis, A. D’Auria, Le norme generali..., p. 156. 
38 Cf. E. Baura, Riflesssioni sul valore canonico della giurisprudenza, in: J. Kowal i J. Llobell 

(ed.), «Iustitia et iudicium». Studi di diritto matrimoniale e proccesuale canonico in onore di Antoni 
Stankiewicz, vol. 3, Città del Vaticano 2010, Libreria Editrice Vaticana, p. 1398.  

39 Cf A. Stankiewicz, La portata della funzione nomopoietica della giurisprudenza rotale, 
„Periodica” 100 (2011), p. 399. 

40 Ibidem, p. 400. 
41  Cf. G. Dzierżon, Troska Roty Rzymskiej o jedność jurysprudencji w Kościele, “Prawo 

Kanoniczne” 42 (1999), p. 203. 
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Sulla base della considerazione del can. 19 CIC c’è un dibattito: se la 

giurisprudenza, soprattutto quella della Rota Romana, può creare la legge in senso di 

norma giuridica astratta? Questi analisi mostrano che la maggior parte dei canonisti 

non è a favore di una tale possibilità. Questa posizione è sostenuta da numerosi 

argomenti. In primo luogo, la disposizione iniziale del can. 19 CIC rispetto al can. 20 

CIC del 1917 è stata cambiata. Il can. 19 CIC contiene gli orientamenti riguardanti la 

complementazione delle lacune nella legge; questa è l’idea originaria del legislatore 

(mens legislatoris); in secondo luogo sembra che la maggioranza delle considerazioni 

canonistiche in questione si svolge sulla base del art. 126 PB, che evidenzia 

l’importanza della giurisprudenza della Rota Romana nell’ordinamento legale 

canonico. Quindi appare che le opinioni dei commentatori che riconoscono che la 

Rota Romana può creare una norma giuridica astratta distorcono l’originale “mens 

legislatoris”; in terzo luogo optando in questo caso per la tesi che la Rota Romana può 

creare tale norma in conseguenza dell’introduzione di una consuetudine, appare 

infondata perchè tale consuetudine non soddisfa i criteri della prescrizione previsti 

nel can. 26 CIC. 

Allo stesso tempo si deve notare che nella canonistica recente non si affronta la 

questione in modo positivistico. Si evidenzia anche il valore intrinseco (preliminare) 

della giurisprudenza. Non si esclude intanto che la Rota Romana pronunciandosi è 

capace per la dichiarazione della legge naturale. In questo senso essa può creare le 

norme giuridiche42. La questione segnalata, però, va oltre questa elaborazione. 

 

(Translated by Małgorzata Wierzchowska) 

 

Title 

The Meaning and Function of the Term „Jurisprudence” in can. 19 CIC 

 

Summary 

The author of the presented article focused his attention on the issue of the 

meaning and function of the term „jurisprudence” in Can. 19 CIC. The research he 

carried out showed that jurisprudence is one of the instruments used in order to fill a 

legal loophole. In the doctrine, the term refers to exercising both judicial power and 

executive power of the organs of the Holy See. The jurisprudence of these organs 

                                                 
42 Ibidem, p. 203; A. Stankiewicz, La portata…, p. 400.  
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however cannot make a law in a form of an abstract legal norm. The author believes 

that there are a few arguments to support this thesis. Firstly, the initial disposition in 

can. 19 CIC differs from the one included in can. 20 of 1917 CIC since can. 19 CIC in-

cludes directives for how to fill legal loopholes, which is the original idea of the legis-

lator (mens legislatoris). Secondly, most of the canonists based their considerations 

in this matter on art. 126 PB which accentuates the significance of the jurisprudence 

of the Roman Rota in the canonical legal order. Therefore, it seems that the views of 

the commentators who claim that the Roman Rota can create an abstract legal form 

pervert the original idea of “mens legislatoris”. Thirdly, supporting the thesis that the 

Roman Rota is capable of creating such a norm as a result of a previously introduced 

custom is groundless because such a non-long-standing custom does not meet the 

time criteria codified in can. 26 CIC. 

 

(Translated by Krzysztof Wolański) 

 

Key words: jurisprudence, legal loophole, Canon Law. 
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Gravis defectus discretionis iudicii (can. 1095, n. 2 CIC) 

o incapacitas assumendi (can. 1095, n. 3 CIC)?  

Il problema di classificazione del caso sul quale è stata pronunciata 

sentenza della Rota Romana c. Erlebach del 25 ottobre 2007 

 

 

Dal 1983 il gravis defectus discretionis iudicii (can. 1095, n. 2 CIC) e 

l’incapacitas assumendi (can. 1095, n. 3 CIC) sono i più frequenti titoli di nullità del 

matrimonio considerati nei tribunali ecclesiastici, e ripetutamente si verificano 

insieme rispetto alla stessa persona. Questi titoli sono tra loro compatibili, e ciò rende 

possibile il fatto che in molti casi la sentenza è pro nullitate per l’uno o l’altro titolo. 

Succede così che dopo i termini dubbi di entrambi i titoli nella formula, la sentenza 

positiva viene pronunciata solo a motivo di uno di loro (per non parlare del fatto che 

non di rado viene emanata sentenza negativa a motivo di entrambi). 

Entrambi questi titoli di nullità del matrimonio nei confronti della stessa 

persona sono stati definiti nella formula del dubbio stabilita nella causa di 

Montisvidei; Nullitatis matrimonii del procedimento rotale c. Erlebach (il titolo 

gravis defectus discretionis iudicii è stato riconosciuto nella terza istanza, invece il 

titolo incapacitas assumendi in prima istanza), nella quale è stata pronunciata, il 25 

ottobre 2007, la sentenza positiva ob incapacitatem assumendi, negativa invece ob 

gravem defectum discretionis iudicii1.  

 

 

                                                 
 Wojciech Góralski, priest of the Płock diocese (Poland), the full professor at the Faculty of 

Canon Law of the Cardinal Stephan Wyszynski University (UKSW) in Warsaw, judge, founder and edi-
tor of the quarterly magazine “Ius Matrimoniale”, vice-President of the Associaton of Polish Canonists, 
consultor of the Roman Rota. Scientific interests: canon marriage law, history of canon and religious 
law.  

1 G. Erlebach, Montesvidei. Nullitatis matrimonii, “Romanae Rotae Decisiones” [hereafter: 
“RRD”] 99 (2007), p. 293-307. 
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1. Dati di base circa il procedimento della causa 

 

Le parti della causa sono stati Olivia e Orfeo, entrambi cattolici che si sono 

incontrati nel 1980 nel convitto universitario. Olivia per quattro anni (1980-1984) ha 

mantenuto un rapporto più stretto con un altro uomo, che amava tanto, ma è stata 

costretta a fermare questo rapporto a causa della resistenza dalla madre e per 

l’impossibilità di trasferirsi in Argentina. Nel 1984 ha iniziato il rapporto fidanziale 

con Orfeo, durante il quale non ci sono stati tra di loro rapporti sessuali (secondo la 

relazione dell’uomo solo una volta vi è stato un tentativo da parte sua di prendere 

iniziativa, che è stato respinto dalla donna). Alla fine del 1986, su iniziativa di Olivia, 

le parti hanno stipulato il matrimonio civile e, dopo che ella aveva superato la sua 

difficoltà (non voleva celebrare il matrimonio in Chiesa), il 30 aprile 1987, in una 

delle chiese conventuali in Montevideo (Uruguay), le parti hanno celebrato il 

matrimonio canonico; lei aveva 30 anni e lui 27.  

Fin dall’inizio la vita matrimoniale delle parti è stata difficile, soprattutto a 

causa di problemi nella sfera sessuale relativa alla consumazione del matrimonio (il 

dolore della donna durante il tentativo di penetrazione); un intervento chirurgico non 

ha portato risultati. Quando si sono aggravate le difficoltà anche di natura mentale, 

Olivia si è sottoposta a un trattamento psicologico e psichiatrico, anche questo senza 

alcun risultato. Per ritrovare il suo equilibrio ha chiesto la separazione, che è 

avvenuta nel mese di ottobre 1989 e si è dimostrata essere definitiva. In quel 

momento, di comune accordo, la coppia ha chiesto e ottenuto il divorzio civile.  

Il 30 maggio 1991 Olivia ha chiesto al Tribunale Ecclesiastico in Montevideo la 

dichiarazione di nullità del matrimonio a causa di “impotenza relativa tra le due 

parti”, “mancanza di una piena considerazione e di conseguenza, la mancanza di 

consenso pieno e libero del matrimonio (can. 1057 CIC)” dalla sua parte, e anche a 

causa della “mancanza di discrezione di giudizio dalla sua parte (can. 1095, n. 2 

CIC)”. 

Dopo la costituzione del Tribunale e la convocazione dell'imputato, che subito 

ha fatto una dichiarazione scritta sul loro matrimonio, il 18 marzo 1992 si stabilì la 

formula del dubbio sul titolo di impotenza “tra le due parti” e la mancanza di 

discernimento e di valutazione da parte della donna. Dopo aver sentito le parti, 

l’accettazione della relazione scritta del  parroco del convenuto e dopo l'interrogatorio 

dei tre testimoni (senza la nomina di un perito), il 7 ottobre 1994 il Tribunale ha 
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pronunciato la sentenza per la nullità del matrimonio solo per  la mancanza di 

discrezione di giudizio dalla parte delle donna. 

Il Tribunale d'appello non ha confermato il decreto della prima sentenza, come 

previsto nel can. 1682 § 2 CIC, dirigendo il caso al procedimento ordinario. Il 10 

dicembre 1994 si costituisce l'oggetto della controversia nel rispetto degli stessi titoli 

di nullità riconosciuti in prima istanza. Tuttavia, a causa della inattività processuale 

dell'attrice, con il decreto dell'11 dicembre 1995, il caso è stato interrotto. 

Su richiesta del convenuto, il 22 giugno 1999 il caso è stato riaperto. Non 

completando le istruzioni probatorie, il Tribunale d'appello ha emesso il 7 aprile 

2000 un giudizio negativo per entrambi i titoli. 

L’11 giugno 2000 il convenuto ha fatto ricorso presso la Rota Romana dove, 

dopo aver ricevuto gli atti, venne costituito il Tribunale (G. Erlebach, ponente, A. 

Ciani, J. Ferreira Pena) e nominato ex officio il patrono dell’uomo; il 31 ottobre 2002 

venne definita come segue la formula del dubbio: nullità del matrimonio per la 

mancanza di discrezione di giudizio della parte attrice (nella terza istanza) e 

l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte della donna 

(in prima istanza). 

La Corte ha svolto una sufficientemente ampia istruzione di prove, si è 

interrogato ancora una volta le parti e quattro nuovi testimoni; inoltre, è stato chiesto 

parere all’esperto (prof. Z.) ex officio2.  

Dopo la pubblicazione degli atti e la chiusura della fase di discussione, il 25 

ottobre 2007 il turno, come già è stato indicato, in via preliminare, ha dichiarato il 

matrimonio invalido solo sotto il titolo di incapacitas assumendi. 

 

2. Motivi giuridici della sentenza 

 

Il ponente nella sua introduzione si riferisce all’insegnamento del Concilio 

Vaticano II (Costituzione apostolica Gaudium et spes, n. 48) sul matrimonio, 

sottolineando che il suo scopo è il bene della prole, senza diminuire in niente l’altro 

scopo che è il bonum coniugum; il matrimonio è una profonda comunione di vita e 

amore coniugale, in cui un uomo e una donna che agiscono nel patto matrimoniale si 

uniscono tanto da diventare “una sola carne” (Mt 19, 6). Questo insegnamento della 

                                                 
2 Ibidem, p. 293-295. 
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Chiesa sul matrimonio è stato assunto ed espresso in sintesi dal Codice di Diritto 

Canonico (cann. 1055 § 1 e 1057 § 2). 

Quando si tratta di matrimonio dichiarato nullo, spiega la sentenza, si 

dovrebbe prendere in considerazione il matrimonium in fieri, cioè il consenso 

sponsale. Il matrimonio, infatti, è proprio il consenso delle parti legalmente capaci, 

espresso secondo la legge (can. 1057 § 1 CIC). 

Le cause di nullità del consenso matrimoniale, afferma il ponente, devono 

essere considerate - in casi particolari - con grande cura, prestando attenzione che da 

un lato si tratta di un diritto fondamentale dei fedeli, che è ius connubii (can.1058 

CIC), dall’altra parte si dà una generale presunzione di validità dell'atto giuridico 

circa i suoi elementi esterni correttamente adempiuti (cfr. can. 124 § 2 CIC): nel 

campo del favor matrimonii si dà cioè la presunzione di validità del matrimonio 

(can.1060 CIC)3. 

Per quanto riguarda i titoli d’incapacità al matrimonio, osserva il redattore 

della sentenza, il legislatore ecclesiastico descrive nel can. 1095 CIC tre figure legali, 

tra cui la grave mancanza di giudizio discrezionale relativo ai diritti e agli obblighi 

essenziali del matrimonio, reciprocamente dati e accettati (n. 2), e l'impossibilità di 

assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per motivi psicologici (n.3). 

Riferendosi al gravis defectus discretionis iudicii il ponente spiega che si tratta 

qui di un termine tecnico che, oltre alla necessaria capacità critica, cioè valutativa, 

comporta anche di utilizzare in modo sufficiente il potere della scelta, in modo che il 

soggetto avrebbe potuto decidere di sposarsi hic et nunc con una persona specifica. 

Non si richiede, tuttavia, la possibilità di valutare perfettamente tutti i singoli 

elementi che riguardano il matrimonio, che deve essere incluso, o di godersi una 

grande libertà interiore. Basterebbe che il soggetto possa sviluppare un giudizio 

pratico (iudicium practico-practicum) in relazione ai diritti e agli obblighi essenziali 

del matrimonio ed avere maturità psico – affettiva minima necessaria  per 

determinare se stesso almeno in termini sufficienti perchè la sua decisione possa 

essere un vero e proprio atto umano (actus humanus). Pertanto nel can. 1095 CIC 

l’incapacità è riconosciuta solo quando la persona è affetta da una grave mancanza di 

giudizio discrezionale. Si tratta qui dell’oggetto formale del consenso matrimoniale 

non diversamente che come oggetto formale ed essenziale4. 

                                                 
3 Ibidem, p. 295-296. 
4 Ibidem, p. 296. 
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Quando si tratta di incapacitas assumendi, il ponente afferma che essa 

avviene solo quando qualcuno - al momento dello scambio del consenso 

matrimoniale - non può “far entrare nella pratica” l’assolvimento degli obblighi 

essenziali del matrimonio5. Si tratta di una vera e propria incapacità, ma non una 

difficoltà ordinaria anche se grave. Dopo tutto si dovrebbe sempre ricordare 

l'affermazione di Giovanni Paolo II secondo cui “solo l'incapacità e non la difficoltà 

nell'adottare consenso matrimoniale e nella realizzazione di una vera comunità di vita 

e di amore rende invalido il matrimonio” 6 . Una cattiva volontà, poi, aggiunge 

Erlebach, l’omissione di adeguata diligenza, o alcuna incompatibilità di carattere 

(come si usa dire) non può essere equiparata con l’incapacità in senso stretto, la quale 

dovrebbe andare oltre le capacità della volontà umana. 

Nella sua sentenza l'autore sconfessa l’argomento incluso nella frase: post hoc 

ergo propter hoc (“dopo questo, quindi, a causa di questo”). Si riferisce qui di nuovo 

al discorso di Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 5 febbraio 1987, in cui il Santo 

Padre afferma che la disintegrazione dell'unità del matrimonio non è di per sé una 

prova per l’incapacità delle parti che possono trascurare o non correttamente 

utilizzare i mezzi naturali e soprannaturali a loro disposizione, o possono non 

accettare gli inevitabili limiti e gli oneri della vita coniugale, sia a causa della natura 

delle inibizioni (subconscio) o di patologie minori che non influiscono essenzialmente 

sulla libertà umana, e, infine, a causa delle carenze di ordine morale7. 

Riguardo poi la questione degli obblighi essenziali del matrimonio, il ponente 

nota che non è facile definirli. In generale, la costante giurisprudenza rotale presume 

che essi si riferiscono al settore dei bona: la sacramentalità (indissolubilità), la 

fedeltà, la prole e il bene dei coniugi. Questo illustra la parte della sentenza della Rota 

Romana c. Stankiewicz, in cui l’ex decano della suddetta Corte ha dichiarato: 

“Essenziali obblighi [matrimoniali – W.G.] prendono l'importanza canonica dal 

significativo oggetto formale del consenso matrimoniale, compresa l’essenza del 

matrimonio e le qualità e gli obiettivi essenziali  (can.1055 § 1; 1056; 1061 § 1), e la 

loro specifica la ricevono dai beni essenziali del matrimonio. E quindi per essenziali 

obblighi normalmente si intendono principalmente nei tre beni del matrimonio, cioè 

                                                 
5 “Incapacitas assumendi habetur solummodo si quis iam tempore commutationis consensus 

non valeat deducere in praxim obligationes matrimoniales essentiales”. Ibidem. 
6 “[…] solo la incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera 

comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio”. Ioannes Paulus II, Allocutio ad Rotam 
Romanam diei 5 februarii 1987, “AAS” 79 (1987), p. 1457, n. 7. Ibidem. 

7 Ibidem. 
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il bene della prole, la fedeltà e il sacramento [...]. Si aggiunge anche un dovere 

inerente al bene dei coniugi (can. 1055 § 1), cioè il mantenimento duraturo e 

significativo da parte dei coniugi della comunità di vita e di amore coniugale, 

mediante l'integrazione reciproca e vitale interpersonale e psicosessuale per tutta la 

vita coniugale «così che non sono più sono due, ma un corpo solo» (Mt 19,6; cfr can. 

1061 § 1)”8. 

Passando invece alle questioni che riguardano le cause sia della grave 

mancanza di giudizio discrezionale sia l'incapacità di assumere gli impegni essenziali 

del matrimonio, l’auditore rotale nota, in via preliminare, che questo è solo per la 

ragione adeguata, cioè una proporzionata anomalia di natura psicologica. Richiama 

qui ancora una volta l’allocuzione del Papa alla Rota Romana del 5 febbraio 1987 in 

cui Giovanni Paolo II ha sottolineato che la vera incapacità è possibile solo in 

presenza di una grave forma di anomalia che però, volendo definirla, dovrebbe 

toccare in modo significativo la capacità di comprendere e/o il volere del contraente9. 

Con riferimento all’art. 209 § 2, nn. 2-3 della Istruzione Dignitas connubii il 

ponente nota che quando si tratta di mancanza di giudizio discrezionale, in singoli 

casi, dovrebbe essere studiato quello che è stato l'effetto dell'anomalia sul potere 

critico e la scelta nel prendere gravi decisioni relative, in particolare, alla libera scelta 

dello stato di vita; per quanto riguarda invece l'incapacità di assumere gli obblighi 

essenziali del matrimonio si dovrebbe analizzare quella che è stata la gravità della 

causa psicologica, per motivo della quale la parte interessata non era solo in una 

grave difficoltà, ma anche nell’impossibilità da intraprendere azioni appartenenti agli 

obblighi del matrimonio. 

Tra le ragioni per l'incapacità nella donna, si indica nella sentenza, tra l'altro, 

la dispareunia femminile appartenente alla impossibilità sessuale 10 . Anche se si 

verifica il riconoscimento di tale malattia solo se il sintomo è grave, argomenta il 

                                                 
8 “Obligationes essentiales relevantiam canonicam ab obiecto formali essentiali consensus 

matrimonialis respiciunt, matrimonii essentiam essentialesque proprietates ac fines amplectente (cf. 
can. 1055 § 1; 1056; 1061 § 1), dum specificationem ab essentialibus matrimonii bonis obtinent. Qua de 
causa obligationes essentiales imprimis in tribus matrimonii bonis deprehendi solent, videlicet in bono 
prolis, fidei et sacramenti […]. Huc quoque accedit obligatio insita in bono coniugum (can. 1055 § 1), 
scilicet perpetuo sustinendi communionem vitae et amoris coniugalis per mutuam substantialemquem 
inter coniuges integrationem interpersonalem ac psychosexualem, per quam iidem totius vitae coni-
ugalis cursu <iam non sunt duo, sed una caro> (Mt 19, 6; cf. 1061 § 1) (sent. diei 26 iunii 1997, 
“RRDec” 89 (1997), p. 535, n. 11)”. Ibidem, p. 297. 

9 Ioannes Paulus II, Allocutio ad Rotam Romanam diei 5 februarii 1987, p. 1457. 
10 Il ponente richiama qui cinque sentenze rotali: Dec. c. De Lanversin del 24.03.1993, “RRD” 

85 (1993), p. 231-232; Dec. c. Bruno del 27.03.1981, “RRD” 73 (1981), p. 191; Dec. c. Serrano del 28.07. 
1981, “RRD” 73 (1982), p. 423; Dec. c. Funghini del 08.11.1989, “RRD” 81 (1981), p. 668; Dec. c. 
Stankiewicz del 29.04.1999, A. 57/99 (inedito).  



42 
 

ponente, non si può dire che una donna affetta da questo disturbo non è quindi in 

grado di assumere qualsiasi dovere coniugale significativo. Prima di tutto ci si 

dovrebbe assicurare con l'aiuto di esperti che, in questo caso particolare, si tratta di 

disturbi gravi e incurabili. Un disturbo leggero e transitorio deve essere trattato solo 

come una difficoltà che non può essere equiparata alla vera e propria incapacità.  Con 

la sentenza c. Serrano del 28 luglio 1981, il redattore ribadisce che di una vera e 

propria incapacità si può parlare solo quando non è possibile rispettare il dovere di 

una vita sessuale normale11. 

Focalizzando la sua attenzione sulla sfera della vita sessuale, Erlebach ricorda 

la necessità di distinguere tra incapacitas assumendi a causa di dispareunia e 

impotentia coëundi. È impossibile determinare una doppia origine della nullità del 

matrimonio nella stessa area in relazione alla stessa questione: una prima, precisa e 

severa, derivata dal can. 1084 e una seconda, mite e magnanime, meno impegnativa, 

che scaturisce dal concetto integrante dell'istituzione del matrimonio12. 

Il ponente considera come saggia la regola indicata nella sentenza c. 

Stankiewicz del 27 gennaio 2000. In esa si dice che in singoli casi occorre accertare se 

si tratta della causa  psicosessuale che influisce esclusivamente in relazione al 

rapporto sessuale nel matrimonio, e quindi si pone il problema di ostacoli 

(impotenza); altrimenti, si tratta d'impossibilità di assumere gli obblighi essenziali 

del matrimonio, se tale ragione ostacola o addirittura impedisce la formazione di una 

comunità stabile di vita e di amore coniugale, indirizzata alla procreazione13. 

La parte finale della sentenza c. Erlebach contiene una dichiarazione concisa 

del modo di provare, in caso di mancanza di discrezione di giudizio, l'incapacità di 

assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Si tratta di: la testimonianza delle 

parti, la testimonianza di testimoni, l'esame di esperti (can. 1680 CIC). Lo scopo di 

questi ultimi, ricorda il ponente, è quello di fornire dati su: a) l'esistenza di un 

disturbo mentale della parte che è considerata incapace nel contrare il matrimonio; 

                                                 
11 Cf. Dec. c. Serrano del 28.07. 1981, “RRD” 73 (1982), p. 423. 
12 Si richiama qui: Dec. c. Funghini del 08.11.1989, “RRD” 81 (1989), p. 660-661.  
13 “Sapiens igitur, regula indicata est in una coram Stankiewicz diei 27 ianuarii 2000: <singulis 

in casibus videndum est, an de causa psychosexuali agatur exclusive operante in ordine ad coëundum 
in matrimonio, et tunc de impotentia venit quaestio; secus de incapacitate assumendi onera coniugalia 
agendum est, si eiusmodi causa communionem permenentem vitae et amoris coniugalis ad prolem 
ordinatam gignere impediat aut revera efficiat> (coram Serrano Ruiz, sent. diei 14 decembros 1979, 
RRDec., vol. LXXI, p.575, n. 10)” (ibidem, vlol. XCII, pp. 107-108). G. Erlebach, Montesvidei. 
Nullitatis matrimonii, p. 298. 
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b) la natura e la gravità di partenza di questi disturbi; c) l'impatto dei disturbi sul 

processo di decisione di sposarsi e di adempiere agli obblighi del matrimonio14. 

 

3. Motivi di fatto della sentenza 

 

All'inizio della parte in facto della sentenza si afferma che, poiché il caso 

riguarda questioni intime (vita coniugale), è importante stabilire la credibilità delle 

parti. Per quanto riguarda la parte convenuta, lo sposo ha ricevuto una buona 

reputazione sia dal suo parroco sia dal rettore del convitto universitario dove ha 

vissuto. Quest'ultimo specialmente ha scritto di Orfeo una testimonianza molto 

lodevole, sottolineando le sue qualità di carattere, tra cui sensibilità, verità e sincerità. 

Buona reputazione egli ha anche ricevuto da testimoni nel caso. Mentre il testimone 

S.M. ha espresso alcune riserve circa la sincerità della parte attrice, in quanto non si 

confidava al testimone sui suoi sentimenti durante il fidanzamento. Il ponente 

osserva che, indipendentemente da una certa modestia in materia di propri 

sentimenti da parte di Olivia, non vi è alcun motivo di dubitare almeno della sua 

credibilità15.  

1. Facendo riferimento al titolo di una grave mancanza di giudizio discrezionale, il 

ponente nota che nella denuncia dell’attrice, redatta da un avvocato, senza dubbio si 

afferma che Olivia non ha avuto una capacità sufficiente per la giusta valutazione 

delle conseguenze del matrimonio, senza i veri sentimenti del matrimonio. 

 Tale dichiarazione, nota Erlebach, solleva molti dubbi. Partendo dal 

presupposto che lo stato in cui l'attrice ha proceduto al matrimonio (contenuto nella 

denuncia) ha in realtà avuto luogo ma solo in termini molto generali, ci si può 

chiedere se l'impossibilità era vera o meglio se fosse l’unica difficoltà nel 

funzionamento della capacità di discernimento. Ci si può anche chiedere, riguardo 

l’oggetto della presunta grave mancanza di giudizio discrezionale, se fosse solo esse 

erano le conseguenze del matrimonio? 

 La sentenza di primo grado, continua il ponente, in cui questo titolo di 

invalidità è stato considerato come dimostrato, è basata principalmente sulla 

testimonianza di uno psicologo (Dr. F.), interrogato come testimone. Nella parte in 

facto della sentenza - in relazione alla mancanza di giudizio discrezionale - vengono 

                                                 
14 Si richiama qui: Dec.c. Davino del 30.03.1984, Quiten., A. 59/84, n. 4 (inedito) e anche Dec. 

c. Boccafola del 17.01.2002, “RRD” 94 (2002), p. 8. 
15 G. Erlebach, Montesvidei. Nullitatis matrimonii, p. 299. 
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dati pochissimi elementi che indicano gravis defectus discretionis iudicii, non 

confermati dall'esperienza reale. Non c'è da stupirsi che i giudici del Tribunale 

d'appello hanno emanato una sentenza fortemente contraria, affermando che non ci 

sono elementi, indizi e prove che mostrano l’incapacità dell’attrice di discernere ciò 

che è stato il matrimonio16. 

 Invece leggiamo più avanti nella sentenza che il perito rotale (dr Z.) ha fatto 

una buona valutazione nel pieno accordo con gli atti della causa, arricchiti nel 

frattempo dalle nuove testimonianze delle parti e anche della testimonianza di 

quattro testimoni, accertando che si è verificata una certa immaturità dell’attrice, 

anche se i testimoni (salvo Don P.) parlano di questo in termini generali. È stata 

presa in considerazione la difficile situazione di famiglia, un cambiamento che ha 

avuto luogo dopo il matrimonio e la tristezza dell’attrice dopo il crollo del primo 

fidanzamento. L’esperto ha parlato poi della sua denuncia contro Orfeo sulla sua 

presunta omosessualità, che ha avuto una risposta significativa, e, inoltre, ha rivelato 

la scarsa profondità del giudizio dell’attrice, la sua grande imprudenza e poca 

delicatezza in relazione al marito. Tutto questo, però, si legge nella perizia, non indica 

l'esistenza di gravi anomalie psichiche della parte attrice durante la conclusione del 

matrimonio in relazione alla sua capacità critica e sulla scelta, in particolare per 

quanto riguarda la sua libertà interiore. Basandosi sulle informazioni raccolte nel 

fascicolo, egli scrive, si può presumere che probabilmente una certa immaturità si è 

verificata in Olivia nel contrarre il matrimonio, ma mancano gli elementi sufficienti 

per l’accettazione di questa immaturità, dato il carattere vago della testimonianza17. 

Il patrono del convenuto ex officio, continua Erlebach, dal canto suo, cerca di 

sostenere la tesi riguardante l’insicurezza della donna, cioè il suo status incerto per 

quanto riguarda la decisione del matrimonio. Indica a questo scopo molti elementi 

come: un primo rapporto di fidanzamento incomprensibile, senza amore, instaurato 

con la parte convenuta; una difficile situazione psicologica della madre, che ha creato 

un contesto di interdipendenza tra l'attrice e la sua madre, in modo tale che Olivia è 

stata ostacolata nell’uscire dalla casa; la passività negli incontri fidanziali con il futuro 

marito; la riconosciuta irresponsabilità; la separazione dei genitori e l'assenza di un 

padre nella casa di famiglia, che sembra causare ulteriori difficoltà dell’attrice; la 

maniera ambigua del suo comportamento (il patrono qui si riferisce alla difficoltà 

                                                 
16 Ibidem, p. 300. 
17 Ibidem. 
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dell’attrice di esporre il proprio mondo affettivo), la sua superficialità e 

irresponsabilità nella falsa accusa al marito di essere omosessuale18. 

Questo patrono della parte attrice, leggiamo poi nella sentenza, cita anche la 

testimonianza di due psicologi (donne), recuperate in prima istanza. Secondo il dr. F. 

l’attrice ha avuto una situazione molto ambigua quando si è trattato di sposarsi: 

voleva questo per uscire dalla sua situazione, ma sembrava come se la decisione presa 

coscientemente. La seconda psicologa (dr M.H.C.) ha incontrato l'attrice 

nell'ambiente di lavoro e la riconobbe come persona molto conflittuale, che sembrava 

essere una ragazza, non una donna; era sempre agitata, emotivamente infantile19. 

Il parere del patrono del convenuto, come fa notare il ponente, si è trovato di 

fronte un esperto rotale (prof. Z) quando ha elaborato la sua perizia, e non aveva 

obiezioni per ritenere che le conclusioni del parere fossero inaccettabili. Inoltre, 

l'esperto sostiene che durante la celebrazione del matrimonio la parte attrice avrebbe 

potuto sufficientemente valutare, anche in concreto, i diritti e gli obblighi essenziali 

del matrimonio grazie alla formazione ricevuta, e soprattutto attraverso le 

conversazioni con Don P. Il sacerdote ha affermato nella sua testimonianza che 

conosceva Olivia “fin dal principio”, e che ella ha partecipato attivamente nella vita 

parrocchiale; poi l’aveva preparata per il matrimonio, che ha benedetto. Non aveva 

alcuna informazione relativa all'incertezza o all'ansia sia dell’una che dell'altra parte 

prima della conclusione di questo matrimonio. Spesso ha parlato con loro del futuro 

matrimonio. 

Il ponente afferma che già prima del matrimonio si sono verificati nell'attrice segni di 

una difficoltà. Il suddetto testimone (Don. P.) ha dichiarato davanti al giudice i dubbi 

che rispetto a questo nutrivano altre persone. Ha affermato, tra l'altro, che lo 

psicologo del suo Istituto (che ha esaminato tutti i ragazzi) gli ha detto quello che 

anche lui ha visto e che tra i due fidanzati ci fosse una distanza nel loro stile di vita e 

nel progetto della vita coniugale; sembravano essere vicini, ma lo psicologo ha 

valutato che uno non era adatto per l'altra. E quindi ha avuto qualche sospetto. Altre 

coppie erano diverse da loro quando si trattava di spontaneità nella manifestazione 

dei sentimenti20.  

Per la chiusura della questione che riguarda la mancanza del giudizio discrezionale, il 

ponente afferma che tutto questo non è sufficiente ad accettare la tesi circa l'esistenza 

                                                 
18 Ibidem, p. 301. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
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di grave impedimento al funzionamento della valutazione di capacità della donna. 

Non c'è dubbio che la sua capacità di scegliere a causa della ridotta libertà interiore è 

stata limitata, ma, a quanto pare, l'attrice non era priva della libertà neccessaria a 

sposarsi e ha proceduto sulla base della sua autodeterminazione. Pertanto, si 

dovrebbe optare per la validità del matrimonio a causa gravis defectus discretionis 

iudicii21. 

2. Riferendosi a sua volta al titolo dell’incapacità di assumere gli impegni essenziali 

del matrimonio, il ponente ricorda che questo titolo è riconosciuto dal turno rotale 

del Tribunale di prima istanza, su richiesta del patrono del convenuto. La base di 

questo titolo, come nota, non è qualcosa di nuovo, solo ora scoperto, ma un fatto 

giuridico indicato già nella denuncia dell'attrice, classificato pco opportunamente 

come incapacità di rapporto coniugale, così come è espresso nella frase ambigua “tra 

le due parti” (“entre ambas partes”) e che sembra significare una particolare 

impotenza sessuale relativa, cioè tale che si verifica non solo in una parte nei 

confronti dell'altra, ma esiste tra entrambe le parti. Nella denuncia, l'attrice ha 

menzionato l'impossibilità di consumazione del matrimonio a causa delle difficoltà 

fisiche comunicate e vaginismo involontario di lei. 

Significativamente, l’affermazione della sentenza in cui l’auditore rotale ritiene 

che forse non si tratta solo delle difficoltà della sfera fisica da parte della donna 

quando si prende in considerazione ciò che si legge nella sua dichiarazione. Ha 

rilevato in essa che allo scopo di affrontare alcune di queste sfide, in luglio o agosto 

1987 ella ha subito un intervento chirurgico eseguito dal dr. B., ma questo non ha 

aiutato a rimuovere le difficoltà. Inoltre non ha portato risultati un'altra terapia presa 

da Olivia, il che ha causato che nel mese di ottobre del 1989, a sua richiesta, la coppia 

ha deciso di separarsi. 

In una dichiarazione depositata presso il Tribunale di prima istanza, si legge 

nella sentenza, l’attrice ha affermato che dopo lo sposalizio le parti non hanno avuto 

rapporti intimi, e che il matrimonio non era stato consumato a causa del suo 

vaginismo. Rispondendo alla domanda di precisare meglio il fatto della non 

consumazione del matrimonio, Olivia ha detto che la penetrazione non solo non c’è 

stata ma che ci sono stati anche problemi da parte del convenuto con eiaculatio 

precox . Ella ha detto che qualche volta la situazione era favorevole da parte sua ma 

sfavorevole da parte di lui, e vice versa.  

                                                 
21 Ibidem, p. 301-302. 
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Nell’udienza in istanza rotale, il redattore della sentenza afferma che l'attrice 

ha spiegato il suo presunto vaginismo affermando che l'azione dei muscoli dava 

fastidio nella penetrazione, che non poteva avvenire; ci sono stati tentativi di 

penetrazione, forse anche fino all'ingresso della vagina, ma non era un vero rapporto 

sessuale, e il dolore era tale da interferire con la penetrazione normale. Erlebach 

menziona almeno due volte che anche in questa testimonianza la stessa donna ha 

confermato definitivamente la mancata consumazione del matrimonio affermando 

che non vi era alcuna penetrazione e che non esistevano rapporti sessuali durante il 

matrimonio, ma solo tentativi in questo senso22.  

L'uomo, si afferma nella sentenza, è stato d'accordo con la testimonianza della 

donna, ma in un primo momento ha sostenuto che si era invece verificato il rapporto 

completo. Infatti, nella sua risposta scritta alla citazione, egli ha dichiarato che nella 

“luna di miele” non erano in grado di avere rapporti sessuali, perchè Olivia sentiva il 

dolore al momento della penetrazione. Egli ricorda la visita delle parti nel Centro 

Cattolico, dopo la quale hanno utilizzato una certa crema, ma che non ha aiutato, 

come anche l'operazione che la donna ha subìto. L'uomo ha aggiunto che i diversi 

mezzi non hanno dato risultati positivi; inoltre, da parte sua c'era un problema di 

eiaculatio precox. 

Con la sua riflessione, il ponente del turno rotale osserva che - come affermato 

dalla parte convenuta - alla fine del 1987 le parti sono andate dalla sessuologa (dr. 

C.), la quale, tra l’altro, ha dato loro consiglio di fare di nuovo „luna di miele”, cosa 

che ha avuto luogo nel mese di gennaio 1988, quando nessuno di loro ha avuto 

problemi. Ma dopo il ritorno al loro luogo di residenza, dichiara il convenuto, quando 

ancora una volta sono ricomparsi i dolori di Olivia, la situazione è diventata tesa, e da 

parte sua si ripresentò il problema della eiaculatio precox. Tale difficoltà dell’uomo è 

stata risolta, almeno per il momento, ma per quanto riguarda Olivia no. Dopo aver 

consultato uno psicologo (dott. F.) e uno psichiatra (dott. L.) alla fine del 1988 e nel 

corso dell'anno successivo, come ha testimoniato il convenuto, la depressione della 

donna e il rifiuto della sua persona sono aumentati23.  

Durante questo periodo, si ricorda nella sentenza uno strano modo di 

procedere dell’attrice. Da un lato ella si è dedicata allo studio, dall'altra parte ha del 

                                                 
22 “Yo sigo afirmando que no hubo consumación; yo estoy diciendo que no hubo consumación. 

Las relaciones sexuales durante el matrimonio fueron inexistentes aunque hubieron intentos”. Ibidem, 
p. 302. 

23 Ibidem, p. 303. 
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tutto trascurato la cura della propria casa e il rapporto con il convenuto. Inoltre nei 

riguardi del convenuto la sua depressione è aumentata e lei stava cercando fuori da 

questa situazione; in quel periodo ella visse in tranquillità, con gli occhi chiusi e 

totalmente distratta. In queste circostanze, afferma il ponente, la donna - a metà del 

1989 - ha proposto al marito la separazione, al fine di mantenere la distanza e 

risolvere la loro situazione, che ha dato origine alla fine della loro comunione di vita. 

Lo stesso giudice rotale sottolinea che, chiusa la causa in prima istanza, l'uomo ha 

dichiarato che dopo l'operazione di Olivia la consumazione del matrimonio ha avuto 

luogo completamente: ci furono infatti le penetrazioni, anche se combinate con il 

dolore della donna. 

Quando però il caso è stato affrontato dal turno rotale, afferma il ponente, il 

convenuto con più attenzione ha spiegato - in una lettera del 24 maggio 2002 - che c’è 

stato un errore nella precedente testimonianza per quanto riguarda la nozione di 

consumazione, la quale non ebbe mai luogo a causa della sua mancanza di 

eiaculazione in vagina della donna. Egli credeva che la consumazione avenesse per la 

stessa penetrazione membri virilis in vagina in mulieris. 

Il convenuto, nota Erlebach, ha brevemente descritto nella sopra citata lettera i 

problemi che aveva sperimentato in materia intima con l'attrice. Ha confessato che 

fin dalla prima volta che ha provato a penetrarla, Olivia aveva sofferto, è stato come 

se fosse disperata, “bloccata” nel tema della sessualità, e la situazione non si è risolta 

né con l’intervento chirurgico della membrana né mediante la terapia sessuale o lo 

psicologo: i successivi tentativi di penetrazione che si sono rivelati vani; l’aspetto 

sessuale ha perso l’importanza per lei e, con questo, la relazione dei partner è scaduta 

ed è avvenuta la separazione24. 

Quando si tratta di testimoni, il turno rotale considera particolarmente 

significativa la testimonianza del dr B., che a suo tempo ha fatto un esame diretto 

sull'attrice e ha ordinato un intervento chirurgico, da egli stesso eseguito. Questo 

medico, che ha testimoniato in istanza rotale, afferma che la diagnosi di Olivia aveva 

evidenziato che ella aveva una membrana fibrosa, la quale costituisce un ostacolo nel 

determinare la corretta penetrazione; essa non disturbava nel rapporto sessuale ma 

funzionalmente, perché causava il dolore. L’intervento chirurgico aveva migliorato la 

situazione della donna, in modo che lei poteva avere rapporti sessuali normali. 

Quest'ultima affermazione, dice il ponente, viene negata da entrambe le parti. Altri 

                                                 
24 Ibidem, p. 303-304. 
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testimoni, leggiamo nella sentenza, hanno conosciuto - direttamente o 

indirettamente - le questioni problematiche in materia sessuale, tra cui il sopra 

menzionato psicologo dott. C., che ha indirizzato le parti alla sessuologa (dr. C)25. 

Indipendentemente da questo, si sottolinea nella citata sentenza se c’è stata 

consumazione del matrimonio; come afferma il patrono del convenuto è 

assolutamente certo che non vi è stata, data la fondamentale impossibilità delle partii 

di condurre, anche in minima parte, una vita sessuale normale. E non solo circa il 

rapporto genitale. Il convenuto, quando gli viene chiesto in modo esplicito sulla 

circostanza, ha risposto che si è trattato solo di tentativi e che non è stato possibile un 

rapporto sessuale anche minimo. Oltre che „fianco a fianco” con l'altro, non vi è stata 

manifestazione di un incontro sessuale né in forma di petting né in qualsiasi altra 

forma. Lo ha confermato anche l'attrice. 

Il turno rotale, afferma Erlebach, ha trovato questo fatto dimostrato, 

aggiungendo che per quanto riguarda una qualificazione psicologica e psichiatrica, 

occorre fare riferimento alla perizia di un esperto26.  

Il prof. Z., continua il ponente, ha chiaramente condiviso il punto di vista del 

dott. B. e ha concluso nel suo parere che le difficoltà nel campo del rapporto sessuale 

devono essere attribuite al fatto che la membrana fibrosa è di stata ostacolo in una 

penetrazione rendendola dolorosa. D'altra parte, non classifica questa difficoltà - 

come fa la stessa Olivia – nella tipologia del vaginismo (parola da lei spesso 

utilizzata), ma annota: “Per quanto è possibile ritenere, Olivia è stata colpita da 

dispareunia, in cui esistenza probabilmente ha avuto la sua quota di immaturità 

personale”27. 

Il perito nel suo parere ha sottolineato che in questo caso si tratta più di 

dispareunia che di vaginismo. Con vaginismo, ha spiegato, si intende lo spasmodico, 

involontario bloccaggio dell’apertura vaginale al momento del rapporto sessuale da 

parte dall'azione dei muscoli circostanti, in modo che non è possibile la penetrazione. 

Questa disfunzione non interferisce con il raggiungere l'orgasmo al di fuori di un 

rapporto e chiede più volte al soggetto di aumentare le carezze per convincere il 

partner circa la propria esperienza sessuale. Questo tipo di giochi erotici non esiste 

                                                 
25 Ibidem, p. 304. 
26 Ibidem. 
27  ”Per quanto è possibile giudicare, Olivia era affetta da dispareunia, in cui aveva 

probabilmente parte una certa immaturità personale”. Ibidem, p. 305. 
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nel caso di dispareunia, che conduce gli sposi alla reciproca assegnazione della colpa 

l'uno all'altro per la mancanza di rapporti, come è avvenuto in questo caso28. 

Per il perito rotale, sottolinea il ponente, non vi è alcun dubbio circa l'effetto di 

anomalia della donna in relazione alla comunità del matrimonio. Secondo lui, 

durante il matrimonio un disturbo di questo tipo non consentiva a Olivia di 

soddisfare gli obblighi del matrimonio. Il rifiuto di suo marito, ha detto, deve essere 

attribuito a dispareunia. Il vero problema era allora la disfunzione di Olivia, che, 

indipendentemente dal fatto che non ha permesso di consumare il matrimonio, 

rendeva anche impossibile l’intimità sessuale dei coniugi. 

Alla fine della sua esperienza, osserva il redattore della sentenza 

(sottolineando l’alta qualificazione professionale del perito rotale, i suoi molti anni di 

esperienza nella pratica clinica e di insegnamento presso il Pontificio Istituto della 

Famiglia e lo Studium Rotale), il prof. Z. ha dichiarato che sicuramente basterebbe un 

rapporto genitale completo per consumare il matrimonio, ma la vita coniugale viene 

effettuata nella sfera di intimità sessuale, la quale tuttavia, anche se cambia nel corso 

del tempo e in funzione della personalità della coppia, dovrebbe essere presente in 

tutte le sue varie manifestazioni, affettive e genitali, altrimenti non possono essere 

garantiti il benessere degli sposi, lo sviluppo ottimale della dimensione affettiva e la 

regolazione delle singole tensioni29.  

Il prof. Z., valuta il ponente, era molto attento nel definire la causa o le cause 

del presunto disturbo. Da un lato, ha affermato che all’inizio la disfunzione si è 

originata dal danno organico (membrana fibrosa) e la situazione gradualmente si è 

complicata per la formazione di dispareunia, la quale probabilmente è arrivata a 

trovare nelle emozioni di una donna e nel suo complesso conscio o inconscio un 

terreno benefico. D'altra parte, per spiegare le sue osservazioni, il perito ha 

testimoniato che non vi erano elementi per confermare che la disfunzione sessuale di 

Olivia dipendeva da patologia mentale. Il che non esclude, ha aggiunto, che una 

disabilità mentale potrebbe influenzare la determinazione della sfera affettiva. 

Tuttavia, dopo un attento esame delle varie cause di questo disturbo, sottolinea 

Erlebach, il perito non aveva alcun dubbio che - come già detto in precedenza - nel 

                                                 
28 Ibidem. 
29 “Certo, basta un solo rapporto genitale completo per consumare il matrimonio, ma la vita 

coniugale si sostanzia di un’intimità sessuale che pur variando naturalmente nel tempo e a secondo 
della personalità dei coniugi deve tuttavia essere nelle sue multiformi manifestazioni, affettive e 
genitali, altrimenti non può essere garantito il benessere dei coniugi, lo sviluppo ottimale delle 
dimensioni affettive e la regolazione delle tensioni individuali”. Ibidem.  
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periodo della conclusione del matrimonio un disturbo di questo tipo non ha 

consentito poi alla donna di adempiere i doveri del matrimonio30. 

Per quanto riguarda la questione di anteriorità della causa di disturbo nella 

sfera sessuale dell’attrice, il patrono ha espresso la sua convinzione che è facile 

dedurla dalla realtà dalla quale sono emersi tutti i problemi, che è stato il difetto nella 

formazione della membrana, rivelato solo dopo il matrimonio perché in precedenza 

non vi era alcuna relazione sessuale. 

Tuttavia, dopo un attento esame, nota il ponente, anche se la particolare 

formazione della membrana in questo caso ha reso difficile qualunque rapporto 

sessuale, il perito rotale indica anche altre cause di natura psicologica che si 

verificano evidentemente prima del matrimonio, prevalentemente l'immaturità 

psico-affettiva. La stessa attrice, in risposta alla domanda:, “Quali sono state le 

questioni che più Hanno influenzato la situazione personale di ciascuno?”, ha 

risposto: “I rapporti personali, la mancanza di amore, non si sentiva la necessità di 

mantenere tali rapporti”. D'altra parte, l’intervento chirurgico non ha rimosso gli 

ostacoli nei rapporti sessuali, né la terapia psicologica, psichiatrica e sessuologica non 

ha risolto efficacemente il problema. 

Quindi, qualunque cosa si possa dire sui motivi specifici di questi disturbi 

esterni, leggiamo nella sentenza, certamente non possono essere ridotti a qualche 

ragione fisica, e la dispareunia della donna certamente esisteva già al momento del 

matrimonio, o almeno in quel momento c’erano le prime cause che hanno dato 

origine a tale anomalia. 

Tenendo conto quindi, conclude il ponente, della buona volontà di entrambi i 

coniugi, che non si tratta di una storia di maltrattamenti e, infine, della breve durata 

della comunità coniugale, si deve escludere la negligenza o la malafede dell’uno e 

dell'altro coniuge31.  

È un giudizio adeguato riconosciuto dal redattore per rispondere alle 

osservazioni del difensore del vincolo del matrimonio. Quest'ultimo chiede circa la 

gravità oggettiva della presunta incapacità sessuale della donna durante la 

conclusione del matrimonio, e quindi rileva che, di fatto, negli atti della causa non si 

vede l'esistenza delle cause mentali di tale gravità per le quali l'attrice non avrebbe 

potuto iniziare, costruire e conservare una comunità di vita e di amore coniugale. Su 

                                                 
30 Ibidem, p. 305-306. 
31 Ibidem, p. 306. 
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questa obiezione il ponente risponde notando che non bisogna dimenticare che 

secondo il can. 1095 n. 3 CIC “ob causas naturae psychicae” è solo una categoria 

generale, che comprende anche le anomalie psicosessuali, che sono state menzionate 

nel primo schema della summenzionata norma giuridica. E la gravità di tale causa si 

rivela attraverso i suoi effetti, che nella breve vita comune divennero non solo gravi, 

ma anche molto gravi. 

Il ponente non vede anche le difficoltà circa il titolo d'invalidità del 

matrimonio, stabilito nella istanza rotale, e cioè l’incapacità di assumere gli obblighi 

essenziali del matrimonio da parte dell’attrice. E anche se a causa di dispareunia si 

può accettare il fallimento del matrimonio, in questo caso abbiamo a che fare - più 

che con l’impotenza - con l'incapacità di una donna di mantenere la relazione 

sessuale coniugale nella vita ordinaria, e ciò conduce necessariamente 

all'impossibilità di creare il suo rapporto essenziale del matrimonio. L'attore non solo 

ha respinto il convenuto quando si trattava di rapporti sessuali, ma anche nelle 

manifestazioni esterne di sentimenti. C'era infine l'impossibilità di effettuare la vita 

comunitaria: qualunque cosa si possa dire circa le spiegazioni psicodinamiche 

(psicologo F.), è questo il motivo per cui l’attrice ha respinto il convenuto e anche per 

queste ragioni Olivia ha anche chiesto la separazione. 

Si tratta, quindi, continua il ponente, di vera e propria incapacità dell’attrice, 

già nella conclusione del matrimonio, di assumere il bene dei coniugi, del quale il 

rapporto sessuale ordinario è solo la prima ragione ed espressione32.  

Il redattore della sentenza si riferisce a un’altra obiezione portata dal difensore 

del vincolo, il quale sottolinea che le parti hanno parlato delle difficoltà nel soddisfare 

l'atto coniugale, in particolare l’attrice che menziona il suo vaginismo. Ella andò 

comunque dal dott. B. per risolvere suoi problemi. Erlebach spiega che in un 

procedimento giudiziario di questo tipo, il modo di parlare delle parti non esclude la 

vera incapacità, intesa in senso giuridico, che ha il suo proprio oggetto. Certo, 

ammette il ponente, le dichiarazioni delle parti sembrano essere autentiche. Tuttavia 

la Corte (e non le partii) deve emettere la sentenza circa la condizione corretta della 

donna in termini della sua capacità o meno di assumere gli obblighi essenziali del 

matrimonio33. 

                                                 
32 “Agitur ergo de vera et propria incapacitate mulieris, iam existente tempore nuptiarum, 

assumendi bonum coniugum, cuius minima ordinaria relatio sexualis constituit solummodo primam 
rationem ac manifestationem”. Ibidem, p. 307.  

33 Ibidem. 
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La sentenza: “Affirmattive, seu constare de matrimonii nullitate, in casu, 

dumtaxat ob incapacitatem assumendi essentiales matrimonii obligationes ex parte 

mulieris actricis, cui vetatur transitus ad alias canonicas nuptias inconsulto Tribunali 

primi iudicii gradus”34. 

 

4. Note conclusive 

 

La sentenza qui presentata riguarda il caso del matrimonio ammesso 

all’istruzione in prima istanza a causa della relativa impotenza tra due parti e una 

grave mancanza di discrezione di giudizio dalla parte dell’attrice: il Tribunale di 

prima istanza si è confermato pro nullitate su quest'ultimo titolo; il Tribunale 

d'appello ha approvato la sentenza pro vinculo su entrambi i titoli. Nell'appello del 

convenuto alla Rota Romana la causa viene riconosciuta da c. Erlebach: per il titolo 

gravis defectus discretionis iudicii da parte dell’attrice (come la Tribunale di terza 

istanza) e anche incapacitatem assumendi dalla parte della donna (come il Tribunale 

di prima istanza). La richiesta per l'aggiunta nell'istanza rotale di quest'ultimo, il 

nuovo titolo di invalidità è stata diretta dal patrono designato ex officio del convenuto 

e questa richiesta ha dimostrato di essere pienamente giustificata. Significativo è 

stato il fatto di completare in istanza rotale l’istruzione probatoria attraverso il 

procedimento di riesame su entrambe le parti, di introdurre quattro nuovi testimoni 

e di chiedere il parere del perito rotale. In questo modo il materiale probatorio è 

diventato molto più ricco, permettendo ai giudici di esaminare a fondo una questione 

non facile. 

Un tema chiave in questo caso è stata la difficoltà del rapporto sessuale 

dell’attrice  con il marito, in un primo momento; in ogni caso, secondo la 

rivendicazione contenuta nella denuncia dell'attrice, è stato oggetto di contestazione, 

in primo e secondo grado. Ma in entrambi i tribunali non è stata provata la presunta 

impotenza relativa. 

Il titolo dell’impotenza relativa tra le due parti è stato quindi riconosciuto 

definitivamente come non provato, e i giudici rotali hanno focalizzato la loro 

attenzione sul titolo gravis defectus discretionis iudicii (riconosciuto come 

dimostrato dalla prima istanza) e il titolo appena aggiunto incapacitas assumendi. 

                                                 
34 Ibidem. 
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Va sottolineato che il ponente molto chiaramente ha presentato i motivi legali 

relativi all'incapacità specificata nei nn. 1 e 2 can. 1095 CIC sottolineando che sia nel 

primo che nel secondo caso non si richiede dalle parti contraenti qualcosa di 

"straordinario". Quindi, per quanto riguarda il giudizio discrezionale, che comprende 

la capacità necessaria di critica cioè valutativa (facultas critica seu aestimativa) che 

riguarda i diritti e gli obblighi del matrimonio e l'uso sufficiente del potere della 

libertà di fare scelte (facultas electiva), assumendo sufficiente libertà interiore 

(libertas interna) e relativa necessaria maturità psico - affettiva (maturitas psico-

affectiva), si richiede che una decisione sul matrimonio era veramente actus 

humanus. Così, grave mancanza di giudizio discrezionale significa l'incapacità di cui 

al n. 2 del canone citato. Analogamente, per quanto riguarda l'impossibilità di 

effettuare funzioni coniugali significative, come nel n. 3 del canone, è necessaria la 

possibilità di ottenere il corretto, anche se non necessariamente perfetto, rapporto 

coniugale. Così l’unica vera impossibilità di assumere gli obblighi essenziali, piuttosto 

che una ordinaria difficoltà nell’attuazione di essi, determina l'esistenza di 

incapacitas assumendi, come sottolinea, tra gli altri, l’Istruzione Dignitas connubii 

(art. 209 § 2, n. 3). Questa affermazione risuona fortemente nella sentenza, secondo 

la già citata allocuzione di Papa Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 5 febbraio 

1987, in cui il Santo Padre mette in guardia contro la falsa comprensione di questa 

incapacità, e anche prima di semplificare l'adozione della sua esistenza sulla base 

della caduta della comunione coniugale35. 

Il ponente non ha dimenticato anche di identificare le fonti principali degli 

obblighi essenziali del matrimonio: questi sono i tre beni del matrimonio e bene dei 

coniugi. Quando si tratta di bonum coniugum è necessario ricordare - con la sentenza 

c. Stankiewicz - che un importante obbligo che deriva dal bene dei coniugi è quello di 

creare una comunità stabile di vita e di amore coniugale tra marito e moglie nella 

reciproca e sostanziale integrazione personale e psicosessuale, attraverso la quale essi 

diventano “una sola carne”. Questa dichiarazione giocherà - a quanto pare - un ruolo 

cruciale nel risultato riconosciuto dal turno rotale.  

Come importante dovrebbe essere considerata la considerazione della regola 

contenuta anche nel suddetto discorso pontificio, in base al quale sia la grave 

                                                 
35 W. Góralski, Dialog sędziego z biegłym w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułu 

niezdolności psychicznej w świetle przemówienia papieża Jana Pawła II do Roty Rzymskiej z 5 II 
1987 r., in: M.M. Grzybowski (ed.), Mazowieckie Studia Kościelne, Płock 1990, Biblioteka Diecezjalna, 
p. 22-25. 
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mancanza di giudizio discrezionale sia l'incapacità di assumere impegni essenziali del 

matrimonio richiedono l'esistenza di una adeguata, cioè proporzionale ragione in 

forma di anomalia mentale proporzionale, vale a dire che colpisce in modo 

significativo la capacità di discernimento e/o il volere del contraente. 

Non meno significativa è la dichiarazione citata nelle varie sentenze rotali36 

che riguardano le cause di incapacitas assumendi che si verificano nelle donne e che 

possono provocare l’impedimento all'uso ordinario del loro matrimonio nella sfera 

sessuale. Tra queste cause si elenca come conosciuta dalle scienze mediche la 

dispareunia femminile. Il ponente sottolinea fedelmente, tuttavia, che non tutte tali 

disfunzioni rendono automaticamente una donna incapace di assumere gli obblighi 

essenziali del matrimonio. 

Interessante è l’inclusione nella sentenza della distinzione tra incapacitas 

assumendi causata da dispareunia e l'impossibilità di un rapporto sessuale 

(impotentia coëundi). La riflessione del ponente va qui verso la dimostrazione che la 

sfera sessuale non può essere connessa nello stesso tempo a una "doppia" fonte di 

nullità del matrimonio. Se si trattasse di una causa psicosessuale funzionante 

esclusivamente nella zona di rapporto sessuale nel matrimonio, in seguito 

eventualmente (considerando i criteri del can. 1084 § 2 CIC) si poteva trattare di 

ostacolo per l'impotenza; se la causa di questo tipo ostacola la creazione della 

comunità stabile di vita e di amore, quindi (mantenendo le regole per la corretta 

comprensione della disposizione del can. 1095 n. 3 CIC) si può parlare dell'incapacità 

di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. 

L’argomentazione del redattore della sentenza rotale gli pose l'obbligo di 

indagare circa l’essenziale dovere matrimoniale, che non poteva essere ammesso nel 

caso di dispareunia. In risposta, egli cita il criterio con cui si pone l'accento sulla 

conformità con l'atto del matrimonio che dovrebbe avere il suo diritto nelle capacità 

della natura consensuale, il soggetto di cui non sono atti di matrimonio in sé, ma solo 

il diritto e l'obbligo di soddisfare come segno di potere reciproco dei coniugi nella 

dimensione della loro “matrimonialità”37.   

Nella parte della sentenza contenente le motivazioni di fatto, il ponente si è 

rivolto con molta attenzione verso ambedue i titoli riconosciuti dal turno giudiziale, 

                                                 
36 Cf. Dec. c. De Lanverin del 24.03.1993, “RRD” 85 (1993), p. 231-232; Dec. c. Bruno del 

27.03.1981, “RRD” 73 (1981), p. 191; Dec. c. Serrano del 28.07.1981, “RRD” 73 (1981), p. 423; Dec. c. 
Funghini del 08.11.1989, “RRD” 81 (1989), p. 668; Dec. c. Stankiewicz del 29.04.1999, “RRD” A. 
57/99, n. 8 (inedito) 

37 Cf. Dec. c. Serrano del 14.12.1979, “RRD” 71 (1979), p. 575. 
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dimostrando la capacità di applicare le norme giuridiche precedentemente rilevate 

per il caso. 

Per quanto riguarda il presunto gravis defectus discretionis iudicii dell’attrice, 

sembra importante la domanda che il redattore della sentenza pone in premessa, 

circa la questione descritta in generale nella denuncia della mancanza della donna 

verso una corretta valutazione delle conseguenze del matrimonio senza il vero atto 

coniugale, se essa sia una vera e propria impossibilità o, meglio, solo una certa 

difficoltà a tale valutazione di discernimento. Come poco chiaro è stato anche 

riconosciuto l’oggetto di questa presunta mancanza di discernimento, e l'indicazione 

solo delle conseguenze di matrimonio è una formulazione molto generale. Non è 

sorprendente che - tenendo conto delle prove accumulate, compreso anche in istanza 

rotale - il turno c. Erlebach, anche se ha riconosciuto a Olivia una certa immaturità 

nel periodo in cui ha contratto il matrimonio, però non aveva alcun dubbio circa il 

fatto che entrando in questo rapporto ella ha avuto la necessaria conoscenza della 

valutazione riguardante i diritti matrimoniali essenziali e gli obblighi ad essere 

reciprocamente dati e accettati. Non c'è da stupirsi anche che la sentenza emessa pro 

nullitate dal Tribunale di prima istanza sia stata sottoposta a critiche. 

Per ovvie ragioni, molta più attenzione è stata dedicata ad un altro titolo nella 

causa, quello dell’incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, che 

implicite è stato formulato già nella denuncia dell'attrice come l'incapacità di 

rapporto coniugale tra le parti (e nello stesso tempo l’attrice menziona il vaginismo). 

Molto importante per il risultato del caso era determinare se da parte della 

donna si trattava unicamente di difficoltà nella sfera fisica. Di queste difficoltà hanno 

detto nelle loro  testimonianza entrambe le parti, e - l'una e l'altro – hanno 

menzionato l’eiaculatio precox del convenuto. Invece meno importante per l'esito del 

caso è stata la questione del completamento dalle parti del matrimonio, che de facto, 

non è stato pienamente spiegato (per ovvie ragioni, è stato importante di determinare 

se il matrimonio era davvero valido). 

Ricordando la questione sulla natura delle difficoltà dell'attrice, si rintracciano 

nella sentenza diversi tipi di terapie, che essa ha seguito per rimuovere il suo 

disturbo. Il ponente ha richiamato l'attenzione al sistematico approfondimento della 

depressione e l’aumento della distanza in relazione al marito, e anche il modo d’agire 

di Olivia che suscita sorpresa, soprattutto quando si tratta di trascurare 
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l'adempimento dei compiti domestici e il rapporto con il marito, atteggiamento che 

ha portato al proposito della separazione da parte della donna. 

Molto importante deve essere considerata la seguente dichiarazione, che 

indica chiaramente un elemento significativo nel caso: “Actrix devenit ad 

matrimonium cum limitatione libertatis, sed non ob limitatam libertatem la 

comprovata impossibilità delle parti di condurre una vita sessuale normale, non solo 

in termini di rapporto sessuale genitale. Come documentazione di questo fatto è stata 

significativa la testimonianza unanime di entrambe le parti, in base alla quale la loro 

vita sessuale era priva di tutte le sue forme”. 

Non vi è dubbio che nel risultato del caso non può essere sottovalutato il 

parere del perito rotale (prof. Z.), che ha fatto una interpretazione psicologica e 

psichiatrica approfondita circa lo stato mentale dell’attrice. Prima di tutto, 

condividendo il parere del dr. B., che ha visitato la donna emettendo una diagnosi di 

membrana fibrosa, facendo cadere allo stesso tempo ogni dubbio circa la non 

esistenza del vaginismo (come lei stessa riteneva). L’esperto rotale ha affermato la 

presenza di dispareunia a Olivia, probabilmente a causa della immaturità psico-

affettiva. Descrivendo la differenza che si verifica tra vaginismo e dispareunia, e 

tenendo conto dei sintomi di disfunzione dell'attrice, in modo convincente ha 

dimostrato che ciò le impediva di vivere l'intimità sessuale nel matrimonio. Esito 

positivo significativo nel caso del can. 1095, n. 3 CIC è la dichiarazione del ponente, 

secondo la quale la scoperta dopo il matrimonio di questo disturbo nell’attrice non si 

riduce a un fattore di natura fisica perchè nella questione sono incluse anche cause di 

natura mentale, in particolare l’immaturità della donna di cui sopra. Sulla base della 

perizia di un esperto, nella sentenza si è espressa anche la convinzione che la causa di 

tali disturbi nella sfera sessuale (difetto di forma hymene virginale) esisteva prima 

del matrimonio. 

Va sottolineato che la decisione c. Erlebach è un esempio eloquente e istruttivo 

della valutazione abile della perizia da parte dei giudici. 

In modo convincente, a quanto pare, il ponente ha rovesciato i gravi problemi 

sollevati dal difensore del vincolo matrimoniale. Per quanto riguarda la gravità 

controversa della causa psichica egli focalizza l’attenzione circa il carattere delle cause 

nella sfera psicosessuale, dove la gravità della causa mostra i suoi effetti. Allo stesso 

modo lo ha fatto in relazione alla contestazione per l'ammissibilità del caso, 

dimostrando che si trattava dell'incapacità dell’attrice di mantenere normale vita 
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coniugale nella sfera sessuale, e quindi - lo stesso - circa l'impossibilità di creare il suo 

rapporto essenziale del matrimonio. 

 

 

Title 

Gravis defectus discretionis iudicii (can. 1095, n. 2 CIC) or incapacitas assumendi 

(can. 1095, n. 3 CIC) ? Problem of qualifying the case by the verdict of Roman Rota c. 

Erlebach of 25.10.2007. 

 

Summary 

The case is decided both by the third instance (ob defectum discretionis iudicii 

actricis) and in the first instance (ob incapacitatem assumendi eiusdem mulieris). 

The matter applies to the marriage of 30 April 1987, lasting only two years. The mari-

tal life turned out to be difficult, primarily because of the sexual problems of the 

woman regarding the consumption of marriage.  

The Cort annulled marriage as on 25 October, 2007, under the the can. 1095, 

n. 2 CIC. After completing witness’s statements hearings of parties and four new wit-

nesses; while the annulment was ascertained as per can. 1095, n. 3 CIC. After com-

pleting the evidence instruction, among other things, by second hearing of both par-

ties and four new witnesses; based on the opinion of the expert (prof. Z.) judges of the 

Roman Rota decided that the women's dysfunction in the sexual sphere is caused by 

not only of physiological but also psychological ground. These ones reasons, in the 

course of married life, caused the inability of the woman to meet the relevant marital 

obligation, in relation to bonum coniugum.  

 

Key words: marriage; nullity of marriage; grave defect of discretion of judgment; 

incapacity to assume the essential obligations of marriage. 
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La mancanza della libertà interna nel caso di un grave disturbo della 

personalità 

 

 

Gli atti umani provengono dalla consapevolezza e dalla libera scelta dirette da 

un chiaro intendimento della ragione. Il consenso matrimoniale inteso come scambio 

delle volontà dei nubendi è un atto umano. Perciò, per essere valido deve essere 

libero. Nella maggioranza dei casi la libertà di una persona che scambia il consenso 

non è intaccata, succede però che in certi casi intervengono dei fattori esterni oppure 

interni che possono limitare la libertà della persona w per questo intaccare il 

consenso espresso. In tali casi la manifestazione della volontà non sarà diretta a 

costruire il vincolo matrimoniale. Una di queste ipotesi può verificarsi in presenza di 

un disturbo della personalità grave in cui la libertà della persona viene limitata 

impedendola di esprimere il consenso valido. Nel presente lavoro vogliamo fermarsi 

sul tema della libertà necessaria per contrarre validamente il matrimonio e della sua 

limitazione per causa di un grave disturbo della personalità. 

 

1. Intelletto e volontà 

 

Secondo la scuola tomista due sono le facoltà che intervengono nel processo 

decisionale. Si può parlare di due diverse facoltà dell’uomo che interagiscono nel 

processo che porta una persona ad una singola decisione: intelletto e volontà. 

Il detto processo parte dall’intelligenza o meglio dall’intelletto che si articola in 

tre fasi successive: cognitio (la semplice conoscenza dell’oggetto, la fase 
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dell’esplorazione della ricerca); aestimatio (l’oggetto viene riconosciuto come valore 

in se stesso e fatto proprio) e electio (la capacità di scegliere fra diverse soluzioni 

proposte dall’intelletto, la capacità di valutare gli argomenti pro e contro e anche la 

capacità di valutare dei doveri da assumere in un determinato stato di vita)1. Si inizia, 

quindi con un percorso astrattivo operato dall’intelletto per arrivare alla formulazione 

dei giudizi. Mentre l’astrazione tende a conoscere l’essenza della cosa, il giudizio a lo 

scopo di vedere l’esistenza o meno di una certa omogeneità tra due concetti2. 

Successivamente viene chiamata in causa la volontà della persona per 

un’adesione ragionevole e responsabile, che la coinvolge globalmente e la dirige verso 

l’azione3. Non basta, però, vedere chiaramente come si dovrebbe agire perché ne 

segua un comportamento adeguato4, anzi, sembra chiaro che tra intelletto e volontà, è 

quest’ultima che dirige una persona ad una decisione concreta. Non si può parlare di 

due fasi totalmente distinte, perché non accade mai che prima noi scegliamo i motivi, 

o dopo determiniamo a scegliere tale oggetto. A questa autodeterminazione 

giungiamo di solito per reciproca causalità dell’intelletto e della volontà5. 

La distinzione reale però tra l’intelletto e la volontà sembra chiara. Infatti, è 

possibile il caso, in cui il giudizio di valore nella scelta di una delle diverse possibilità 

offerte dall’intelletto non avvenga necessariamente attraverso un processo 

intellettivo, ma tramite i diversi fattori affettivi che formando, e soprattutto 

rafforzando i motivi, spingono una persona ad una concreta decisione. Il peso 

determinante rimane però sempre nella competenza del giudizio pratico del valore 

che il soggetto emette “sia in forma in forma imperativa, sia in forma comparativa”6. 

D’altra parte, come scrive giustamente Mario Pompedda, la volontà segue 

l’intelletto soltanto per ciò che riguarda il bene universale, per quanto invece riguarda 

i beni particolari, non deve esistere un legame necessario tra intelletto e volontà, ma 

questa è libera di volere o non volere, e di volere questo o l’altro oggetto. Per questo, 

                                                 
1 Cf. A. Amati, L’incidenza dell’immaturità psico-affettiva sul consenso matrimoniale nella 

dottrina e giurisprudenza canonica (can. 1095), Roma 1993, Officium Libri Catholici, p. 57. 
2 Cf. M.T. Romano, La rilevanza invalidante del dolo sul consenso matrimoniale (can. 1098 

CJC): dottrina e giurisprudenza, Roma 2000, Editrice Pontificia Università Gregoriana, p. 98-99. 
3 Cf. P.A. Bonnet, La capacità di intendere e di volere nel matrimonio canonico, Roma 1976, 

Giuffrè Editore, p. 147. 
4 Cf. L. Zani, Psicologia e vita, Milano 1967, Fabri, p. 58. 
5  Cf. M.F. Pompedda, Nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso 

matrimoniale, in: AA. VV., Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel diritto canonico, 
Roma 1976, Libreria Editrice Vaticana, p. 63. 

6  Cf. M.F. Pompedda, L’incapacità consensuale, “Ius Canonicum” 31 (1991), p. 118; R. 
Zavalloni, La libertà personale - Psicologia della condotta umana, Milano 1973, p. 101. 
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si può parlare, come vedremo più avanti, dei diversi disturbi che intaccano solamente 

la volontà e non intelletto come tale7. 

 

2. Libertà nel senso psicologico 

 

Parlando della libertà intesa nel senso psicologico bisogna prima distinguere 

questa da così detta libertà filosofica. Per una libertà filosofica bisogna intendere la 

libertà necessaria per un atto umano. Questa libertà presuppone la libera 

deliberazione dell’intelletto e la sua capacità di fare un libero giudizio. La libertà nel 

senso psicologico significa la libertà da ogni influsso, circostanza, malattia, pressione 

il quale potrebbero rendere l’esercizio della libertà intesa filosoficamente impossibile. 

La libertà intesa nel senso psicologico acquista i diversi gradi ed in pratica significa 

l’assenza di ogni tipo di ostacolo o di pressione esterna oppure interna che potrebbe 

rendere l’impossibile l’esercizio della libertà intesa nel senso filosofico8. 

Detto questo sembra chiaro che un’azione può essere considerata libera 

solamente quando deriva dalla capacità di valutazione, di determinazione e di libertà 

decisionale del soggetto, cioè quando è il risultato di una equilibrata integrazione 

della razionalità con l’inconscio. Quando manca questa capacità di valutazione o di 

determinazione, oppure viene ridotta o paralizzata la volontà della persona, un’azione 

non può essere assolutamente considerata libera 9 . Quindi, nel momento in cui 

l’uomo, avendo le condizioni richieste per agire, è pure capace di scegliere di fare o 

meno una determinata cosa, oppure di compiere o non compiere una determinata 

azione, può essere considerato libero, quindi si può parlare della così detta “libertà 

psicologica” della persona10. 

Chiaramente il valore per essere riconosciuto dall’uomo non può essere 

concepito come la coercizione esercitata da un elemento esterno, ma come qualcosa 

che già è in lui e per lui. La libertà, però, non significa andare in qualsiasi direzione, 

sotto la guida di qualsiasi istinto, significa invece convertire ciò che l’uomo ha inteso 

                                                 
7 Cf. M.F. Pompedda, L’incapacità consensuale, op. cit., p. 118. 
8 W. Ommeren, Mental Illness Affecting matrimonial consent, Washington 1961, The Catholic 

University of America, p. 76-77. 
9  Cf. J.M. Pinto Gomez, L’immaturità affettiva nella giurisprudenza rotale, AA. VV., 

L’immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana, Città del Vaticano 1990, 
Libreria Editrice Vaticana, p. 30. 

10 Cf. M.F. Pompedda, L’incapacità consensuale, op. cit., p. 119. 
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come valore in un motivo efficace e causa d’azione11. Se la libertà dell’uomo deve 

essere affermata e riconosciuta, ciò non di meno non possiamo negare che egli 

subisca condizionamenti nel suo agire quotidiano ed anche nelle scelte fondamentali 

della propria esistenza. Sappiamo cioè che l’uomo è libero, ma non sconfinatamente 

libero: egli non è libero della propria natura di essere corporeo, socievole, sessuato 

ecc.; non è libero di tendere verso il bene; non può sottrarsi ad una certa dipendenza 

dal mondo, dalla società e dalla storia; la libertà è infine condizionata dalle passioni12. 

L’uomo, quindi, non può essere privo dei diversi difetti, debolezze, delle 

diverse frustrazioni o disturbi di carattere. La capacità di determinazione, la volontà 

considerata come libera, non presuppone affatto una mancanza di pulsioni, ma “esige 

che tali impulsi non siano di tanta gravità da determinare la volontà”13. Quello che 

conta, quindi, e che si presenta più importante per noi, è vedere se ed in quale modo i 

detti disturbi potrebbero intaccare la sua libera volontà per renderlo incapace ad un 

atto umano specifico cioè quello matrimoniale. 

Al problema della libertà viene affiancato il problema della motivazione. La 

motivazione “indica i fattori o le ragioni che influiscono sul processo della scelta e 

riguarda la presenza delle alternative fra cui l’individuo deve scegliere”14.  

Il fattore della motivazione si presenta sotto due aspetti totalmente diversi: la 

motivazione cosciente e la motivazione incosciente. Come afferma giustamente Mario 

Pompedda, seguendo una delle sentenze c. Pinto del 20 aprile 1979: “la dipendenza 

della volontà da motivi che non abbiano carattere psico-patologico, non lede la 

volontà”15. 

Dall’altra parte, però, ci sono nell’uomo le motivazioni di carattere inconscio 

che possono influire gravemente sulla libertà della persona. Per inconscio “(...) si 

intende l’insieme di tutte le nozioni, impressioni, ricordi, tendenze, complessi, 

rimozioni, che non sono attualmente conosciuti dall’individuo, ma che tuttavia 

esistono, influenzando la condotta”16. 

Questi, nella situazione normale, anche se certamente influiscono sulla libertà 

della scelta dell’uomo, non determinano necessariamente la sua condotta, ma 

                                                 
11 Cf. G. Canepa, Il concetto di personalità nei suoi aspetti filosofici, biologici e medico-legali, 

Roma 1953, Edizioni dell’Ateneo, p. 96-98. 
12 M.F. Pompedda, L’incapacità, op. cit., p. 122. 
13 M.F. Pompedda, Studi di diritto matrimoniale canonico, Milano 1993, Giuffrè Editore, p. 

63. 
14 Ibidem, p. 64-65. 
15 Ibidem, p. 67. 
16 M.F. Pompedda, L’incapacità consensuale, op. cit., p. 126-127. 
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solamente la condizionano permettendo ad una sola persona di agire liberamente. 

Non è il motivo che determina l’attività dell’uomo, ma proprio al contrario, è l’uomo il 

padrone dei propri atti. Il motivo non è quindi causa di azione, ma solamente una 

condizione, più o meno forte. Nella situazione patologica questo concetto si presenta 

in modo contrario17. 

 

3. Libertà nel senso giuridico 

 

L’atto costitutivo del matrimonio è il consenso che secondo la dottrina 

canonistica deve essere deliberato e caratterizzato dalla libertà. Si parla, però, di quel 

minimo della libertà che è necessario per porgere un atto umano. Qui bisogna 

ricordare tutto quello che abbiamo detto riguardo le due facoltà dell’uomo, cioè il suo 

intelletto e la sua volontà, nel processo della creazione della sua decisione. Bisogna 

anche ricordare il concetto di libertà presentato dal punto di vista psicologico, in cui 

la grande importanza acquistano i diversi elementi, motivi e valori che spingono una 

persona a determinarsi o meno verso il concetto prescelto. 

Parlare di libertà, quindi, significa riferirsi alla capacità del soggetto di porsi 

verso le diverse possibilità di scelta e di determinarsi verso una di queste, a prendere 

la decisione. Ci sono, però, le diverse circostanze in presenza dei quali la persona o 

non è in grado di volere oppure pur avendo la capacità volitiva non ha la libertà 

necessaria per volere. In questo caso è importante distinguere quando si tratta di una 

persona che non ha le capacità di porre in essere il procedimento decisionale corretto 

ed è quindi priva della libertà necessaria per porre un atto umano, come quello 

matrimoniale e quando viene solante limitata nella sua possibilità di scelta da un 

elemento esterno che non le impedisce di porre in essere un atto valido18. Solo nel 

primo caso si parla della mancanza della libertà per contrarre validamente il 

matrimonio19. 

                                                 
17 Cf. Ibidem, p. 128. 
18 Cf. M.T. Romano, op. cit., p. 109-111. 
19 A questo punto è utile ricordare che i diversi Autori, soprattutto spagnoli distinguono la così 

detta libertà interna e la libertà esterna. Così vede il problema anche M.F. Pompedda il quale 
mancanza della libertà interna riferisce al can. 1095, n. 2, invece la mancanza della libertà esterna al 
can. 1103 CIC. Cf. S. Panizo, Nulidades de matrimonio por incapacidad, Salamanca 1982, Universidad 
Pontificia Salamanca, p. 162; M.F. Pompedda, Il consenso matrimoniale, in: AA. VV, Dilexit Iustitiam, 
Città del Vaticano 1984, Libreria Editrice Vaticana, p. 12. 

Non è d’accordo con questa distinzione ad esempio M.T. Romano: “Una tale impostazione, 
però, se analizzata in base ai criteri di un ragionamento giuridico puro, può indurre ad una confusione 
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Il problema dal punto di vista canonico riguarda soprattutto la concezione di 

quel grado minimo di libertà che è necessario perché un soggetto compia validamente 

il consenso. E non è un problema facile da risolvere, perché non esiste una 

definizione canonica in merito. A questo punto è necessario rivolgersi alla 

giurisprudenza rotale, che in ogni caso deve precisare se un soggetto abbia compiuto 

il consenso matrimoniale validamente o meno. E anche lo scopo della Rota Romana 

di dare i principi di diritto sostantivo agli altri tribunali e di garantire l’unità della 

giurisprudenza evitando le confusioni inutili20. Anche nel nostro tema è necessario 

guardare quale sia la posizione della giurisprudenza romana per capire quando i 

diversi disturbi della personalità possono privare una persona di una libertà 

necessaria per contrarre validamente il matrimonio. 

 

4. La limitazione della libertà a causa dei diversi disturbi 

della personalità 

 

I disturbi della personalità che possono avere la diversa provenienza, come ad 

esempio l’immaturità psico-affettiva 21 , possono distruggere la libertà accecando 

l’intelletto, ma possono anche intaccare l’atto della volontà, nel senso che possono 

impedire l’esecuzione dei comandi della libera volontà, privando così il soggetto di 

poter disporre liberamente dalla sua attività volitiva e di agire come abbia scelto22. 

Così nel caso di una persona intaccata da qualche disturbo della personalità, che 

                                                                                                                                                         
sulla effettiva nozione di libertà, confusione che può portare a ritenere un atto viziato, per mancanza 
della debita libertà, laddove la mancanza in realtà non vi è” (M.T. Romano, op. cit., p. 110, nota 46). 

20 Cf. Ibidem, p. 109-111. 
21 Cf. G. Leszczyński, Le dichiarazioni delle parti nelle cause matrimoniali per immaturità 

affettiva, “Apollinaris” 73 (2000), p. 265-312; Idem, La prova periziale come uno dei fondamentali 
mezzi di prova nelle cause matrimoniali per immaturità affettiva, “Apollinaris” 74 (2001), p. 529-
548. 

22 In una sentenza c. Serrano possiamo leggere: “Unde ex inspecta eiusdem ima costituzione 
concludendum est consensum coniugalem, etsi iure naturae ac divina ordinatione omnibus hominibus, 
qui genuina potiantur facultate deliberandi et decidendi nec aliunde legitime impediantur, facile 
potere; in se tamen haberi negotium arduum atque implexum, in quod plures ac graves confluunt 
animi humani vires, sicuti sunt rationis usus ac voluntatis expeditum exercitium, sed et affectus 
emotivitatis impulsus vehementes, qui hinc inde consensum graviter exturbare possunt” (c. Serrano, 5 
aprile 1973, „Monitor Ecclesiasticus” 101 (1976-I), p. 115). In un’altra invece coram Wynen leggiamo: 
“Consensus denique qui matrimonium perficit debet essere deliberatus et voluntarius. Sane, ad 
matrimonium valide inundum non sufficit ut nupturients sciat quid sit matrimonium, sed praeterea ad 
istud contrahendum sese determinare et deinceps voluntariae consensum suum praestare debet, 
Quare (abstrahendo heic a coactione externa, de qua in casu non agitur) excludatur oportet omnis 
praedeterminatio interna cui homo ab abnormem suam conditionem resistere non valet, atque 
generatim omnis status morbosus qui contrahentem impedit quominus sese determinet; insuper actus 
voluntatis liber sit necesse est seu contrahens debet esse dominus sui actus per liberum arbitrium” (c. 
Wynen, 13 aprile 1943, in: “Sacrae Romanae Rotae Decisiones seu Sententiae” 35 (1943), p. 272). 



 

66 

 

 

bisogna sottolineare gravemente, viene a mancare la sua libertà di scelta oppure la 

sua libertà di autodeterminazione verso l’obiettivo prescelto.  

Il caso della mancanza della libertà, soprattutto quella interna, anche se non 

ha raggiunto un capo autonomo nel vigente Codice di diritto canonico, da alcuni 

autori viene considerato in modo assolutamente autonomo per quanto riguarda la 

capacità della persona a prestare validamente il consenso matrimoniale, acquistando 

un posto importante soprattutto nella giurisprudenza23. Secondo la dottrina vigente il 

caso della mancanza della libertà interna viene considerato come un caso del can. 

1095, 2° CIC24. 

La libertà di cui si parla non è una libertà pura ma questa calata nella 

condizione esistenziale dell’uomo. L’uomo nel suo determinarsi ad agire è certamente 

sotto l’influsso di una serie di elementi, interni ed esterni, che insieme creano un atto 

volontario25. Nell’uomo normale, però, l’influsso di tali condizionamenti non è mai 

così forte da determinare una persona in modo assoluto lasciandolo libero nelle sue 

decisioni26. Come scrive Antoni Stankiewicz, la libertà interna: “(...) non esclude, anzi 

presuppone, il vasto e complesso dinamismo degli istinti, delle tendenze, delle 

disposizioni psico-fisiche, delle abitudini acquisite, dei tratti ereditari; ed è nel punto 

più elevato dove questo dinamismo emerge nel mondo dello spirito, che la libertà di 

scelta si realizza”27. 

Quindi, come appare chiaro, la libertà non si oppone alle pulsioni interne ma 

solamente esige che gli impulsi sulla volontà non siano di tale intensità da 

determinarla necessariamente. Nel nostro caso, invece, il soggetto non è più il 

padrone dei propri atti oppure la sua autonomia è limitata gravemente per una causa 

interna28. 

                                                 
23 Cf. ad esempio: c. Ewers, 2 dicembre 1972, Sacrae Romanae Rotae Decisiones” 64 (1972), p. 

738; c. Bruno, 30 maggio 1986, “Monitor Ecclesiasticus” 112 (1987), p. 451-454; c. Stankiewicz, 19 
dicembre 1985, “Diritto Ecclesiastico” 97 (1986-II), p. 315; c. Serrano, 24 aprile 1974, “Ephemerides 
Iuris Canonici” 31 (1975), p. 192ss. 

24 Di questo ci occupiamo nel punto seguente.  
25 Noi non ci occupiamo di possibili influssi esterni sulla volontà dell’uomo, perché questo è il 

problema che riguarda la invalidità del consenso provocata dal metus e non dalla mancanza della 
libertà interna. 

26 Cf. E. Davino, L’incapacità psicologica a contrarre matrimonio dal Codice pio-benedettino 
al nuovo Codice del diritto canonico, in: U. Trauma (ed.), Giustizia e Servizio. Studi sul nuovo codice 
di diritto canonico in onore di mons. Giuseppe De Rosa, Napoli 1984, M. D’Auria Editore, p. 130-131. 

27 Cf. Stankiewicz, 19 dicembre 1985, op. cit., p. 317. 
28 Cf. O. Fumagalli, Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale di diritto canonico, Milano 

1974, Vita e pensiero, p. 334; F. Gil de las Heras, El miedo y la falta de libertad interna, “Ius 
Canonicum” 22 (1982), p. 236. 
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La libertà interna significa soprattutto la capacità di determinarsi liberamente 

ad agire nel caso in cui il soggetto ha scelto razionalmente fra il contrarre ed il non 

contrarre il matrimonio. In questa autodeterminazione ad agire o se si vuole, nella 

scelta volontaria, esiste certamente una serie delle motivazioni che spingono un 

soggetto ad agire nella direzione razionalmente già valutata. Sono le ragioni o come le 

chiamano gli psicologi i fattori interni dell’uomo che danno energia e direzione alla 

sua condotta. Alla fine, però, è l’uomo che agisce dando la sua preferenza ad un 

motivo piuttosto che ad un altro29. Si può quindi parlare, come si parla di mancanza 

di maturitas cognitionis, anche di mancanza di maturitas libertatis oppure di 

immaturitas voluntatis. Quindi, nello stesso modo in cui la maturitas cognitionis 

deve raggiungere un livello proporzionato al matrimonio, anche la maturitas 

voluntatis è sufficiente quando sia proporzionata alla res matrimonialis. Il criterio 

giuridico che si può ritenere sufficiente per determinare il grado di libera scelta è 

quello della proporzione tra il libero arbitrio del contraente e l’impegno ad istaurare 

consortium vitae. Sembra però più esatto il criterio negativo da usare in questo caso 

precisando gli ostacoli interni che diminuiscono la libertà e quali sono i sintomi che 

ne indicano la gravità e l’importanza, fino a punto da non permettere che la volontà 

sia proporzionata alla res matrimonialis30. 

Una delle cause che possono provocare il difetto della libertà interna è anche 

grave disturbo della personalità, come ad esempio l’immaturità psico-affettiva. 

Quando una persona è gravemente immatura, la sua volontà viene attaccata in modo 

tale che essa non è capace di una azione libera verso la direzione magari 

razionalmente valutata31. Si tratta comunque di una mancanza che rende il soggetto 

incapace a dare vita al matrimonio anche se fosse capace di decidere riguardo il 

matrimonio o la persona. E’ la sufficiente volontà che manca per agire verso lo scopo 

deciso razionalmente. Il punto fondamentale del tema consiste nel fatto della gravità 

del disturbo di cui parliamo. Non si tratta quindi di un qualsiasi disturbo, ma di un 

grave disturbo, cioè tale da rendere una persona incapace di prestare validamente il 

consenso matrimoniale. 

 
                                                 

29 Cf. M.F. Pompedda, Il canone 1095, op. cit., p. 547-548. 
30 Cf. O. Fumagalli, Intelletto e volontà, op. cit., p. 335-336. 
31 Come spiega F. Gil de las Heras: “Siendo escasa la afectividad, falta el atractivo necesario 

para una decisión libre en el momento de contraer y de decidir. Tampoco ha extiditoesta libertad 
cuando el atractivo ha sido tan intenso que la voluntad non ha potido resistir a los impulsos de estos 
afectos. Ambos casos puenden darse en la hipótesis de una inmadurez afectiva grave” (F. Gil de las 
Heras, Neurosis, Psicopatías e Inmadurez afectiva, “Ius Canonicum” 28 (1988), p. 289). 
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5. La mancanza della libertà interna e il grave difetto 

della discrezione di giudizio 

 

La mancanza della libertà interna, come abbiamo detto, non ha raggiunto nel 

vigente Codice di diritto canonico un capo autonomo. Viene, quindi considerata come 

uno dei casi del canone 1095, 2°. Non ci sembra che questa è una soluzione ideale, 

soprattutto perché a nostro parere esiste la differenza tra la mancanza della libertà 

interna e il difetto della discrezione di giudizio32. La mancanza della libertà interna 

intacca soprattutto la volontà di una persona, invece il grave difetto della discrezione 

di giudizio, di cui parla il can. 1095, 2° CIC  si riferisce al giudizio sulla natura, le 

proprietà, gli obblighi del matrimonio ed ad un giudizio pratico-pratico sul 

matrimonio da contrarre33. Infatti, la discretio iudicii può essere così descritta: è una 

facoltà estimativa e deliberativa che viene espressa mediante un atto della ragione, 

atto che, nella sua specificità, consiste in un iudicium praticum de rebus agendis. Le 

sue funzioni principali sono in primo luogo, la inquisitio o investigatio; ma anche e 

soprattutto la aestimatio che consiste nel soppesare o valutare oppure giudicare 

attentamente, i pro e contro delle diverse possibilità. Non dobbiamo dimenticare che 

nel caso del consenso matrimoniale, tali possibilità sono riguardo a questo 

determinato matrimonio, con questa determinata persona (capacità relativa), con la 

quale si deve condividere senza riserve la totalità della vita nell’impegno personale 

delle relazioni interpersonali e vita coniugale che deve durare per sempre34. 

Un soggetto, comunque, deve scegliere fra lo sposarsi o no, con questa o 

un’altra persona, per motivi ragionevoli35. A questa decisione si arriva dopo un lungo 

processo che gli fa capire che il matrimonio, nella sua struttura permanente e stabile, 
                                                 

32 A proposito Ewers scrive: “(...) istis magis indicatur quaedam abulia seu passivitas adeo ut 
subiectum veluti externis impulsibus agatur quin addat suam ipsius deliberationem; illis, vero, 
pressius intenditur impulsio ab intrinseco proveniens cuius impetui homo resistere hand valeat. Sed 
facto utraque hypothesis cum altera convenit, saltem eo quod utrobique deest plena ac sufficiens 
deliberatio” (c. Ewers, 27 maggio 1972, “Sacrae Romanae Rotae Decisiones” 64 (1972), p. 332). 

33 A proposito A. Mendonça scrive: “The first element is adequate knowledge of the subject 
and of theobject of matrimonial consent. This knowledge should be not merely speculative or abstract, 
but appreciative (evaluative) as well. The second element is the ability for critical reflection which con-
sist in putting judgement together in order to arrive at a new judgement or decision. The third element 
is internal freedom not only for critical reflection but also for making the final decision (election) con-
cerning the object” (A. Mendonça, The Effects of Personality Disorders on Matrimonial Consent, 
„Studia Canonica” 21 (1987), p. 86). 

34  Cf. J.F. Castaño, Il Sacramento del matrimonio, Roma 1992, Tipolitografia Pioda 
Gianfranco, p. 312-314. 

35 Cf. c. Annè, 26 gennaio 1971, “Sacrae Romanae Rotae Decisiones”, 63 (1971), p. 66ss; c. 
Davino, 5 febbraio 1975, “Sacrae Romanae Rotae Decisiones”, 67 (1975), p. 42ss. 
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ha senso solo con questa determinata persona. In questo processo concorrono le 

facoltà conoscitive e appetitive, con una causalità reciproca. La volontà farà che 

l’intelletto pratico esamini e metta a confronto i motivi tanto positivi come negativi 

per celebrare o no questo matrimonio. La coloritura affettiva derivata dalla volontà 

presenterà detto matrimonio come desiderabile o no e dopo la valutazione della 

motivazione da parte dell’intelletto e della volontà verrà la scelta volontaria. Nella 

valutazione dei motivi, necessariamente deve entrare la ponderazione responsabile di 

ciò che sostanzialmente implicano i doveri e i diritti essenziali del matrimonio 

concernenti la procreazione ed educazione della prole, la fedeltà dell’altro coniuge, il 

consorzio di vita coniugale almeno tollerabile, impegni da osservare durante tutta la 

vita, nelle circostanze del caso concreto36. 

Questa decisione, però, è possibile solamente quando il soggetto ha raggiunto 

un certo stadio di maturità fisica, psichica e anche affettiva. Nel difetto di discrezione 

di giudizio o della facoltà estimativa proporzionata al matrimonio sono comprese 

comunque tutte le mancanze di maturità psicologica e morale che possono impedire 

al contraente di percepire sufficientemente la portata e l’importanza del matrimonio. 

Quella mancanza di sufficiente discrezione di giudizio porta realmente una 

perturbazione o menomazione tale della naturale capacità intellettiva o volitiva del 

contraente all’atto della prestazione del consenso, da privarlo in tale momento della 

maturità di giudizio proporzionata al matrimonio37. Questa incapacità, che bisogna 

ricordare, si intende sempre in ordine agli iura et officia matrimonialia tradenda et 

acceptanda che sono l’oggetto specifico del matrimonio. Il consortium totius vitae 

che nasce dal consenso matrimoniale, dal punto di vista giuridico, è un insieme dei 

diritti e dei doveri, benché includa altri valori umani. Che trascendono il solo valore 

giuridico. Di conseguenza l’oggetto del consenso sembra essere più vasto che una 

semplice relazione diritti-doveri matrimoniali, anche se questi, come richiede il 

canone, sono essenziali38. 

Esiste una stretta correlazione fra affettività e volontà. Per questo motivo è così 

importante una volontà che funzioni normalmente e, per lo stesso motivo, è 

altrettanto importante una certa maturità affettiva della persona che la renda capace 

di scegliere liberamente fra sposare o meno, tra sposare questa determinata persona 

                                                 
36 Cf. J.M. Pinto Gomez, L’immaturità, op. cit., p. 46. 
37 Cf. F. Bersini, La pastorale dei matrimoni falliti e le cause di nullità, Torino 1975, Edizioni 

Paoline, p. 84-85. 
38 Cf. J.F. Castaño, Il Sacramento, op. cit., p. 319-320. 
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essendo sicuro della sua scelta39. Anche per questo motivo una persona deve essere 

libera internamente per poter autodeterminarsi verso l’obiettivo prescelto. Nel caso 

in cui questa liberta viene a mancare a causa di un grave disturbo di personalità si 

parla di mancanza della libertà interna la quale comporta il grave difetto della 

discrezione di giudizio, secondo il can. 1095, 2° CIC. 

 

Conclusione 

 

Il tema della mancanza della libertà interna non è affatto facile. E’ così 

soprattutto perché non tutti Autori sono d’accordo che si può parlare di una 

mancanza di una libertà interna della persona. D’altra parte, come abbiamo detto, la 

mancanza della libertà interna non è stata valutata dal nuovo Codice come un titolo 

separato della nullità matrimoniale. Anzi, gli Autori e la giurisprudenza lo 

considerano come una delle forme del grave difetto della discrezione di giudizio, 

formulato dal canone 1095, 2° CIC. 

E’ importante, però, notare che la libertà di una persona può essere limitata da 

parte della sua personalità, o meglio dai certi disturbi della personalità, come ad 

esempio l’immaturità psico-affettiva, che in certi casi gravi possono rendere una 

persona incapace di scegliere liberamente e di determinarsi verso l’obbiettivo 

prescelto. Nel caso della mancanza della libertà interna si tratta soprattutto di una 

mancata volontà a causa di un grave disturbo, di andare verso quello che 

teoricamente la persona abbia scelto. Questa determinazione riguarda sia 

matrimonio come tale, ma anche o forse soprattutto gli obblighi matrimoniali. 

Il punto fondamentale consiste nel fatto della gravità del disturbo della 

personalità. Come ripete continuamente la giurisprudenza, solamente il grave 

disturbo può essere considerato come causa che rende una persona incapace a 

prestare validamente il consenso matrimoniale. 

 

 

Title 

Lack of inside freedom in a case of deep personality disorder 

 

                                                 
39 Cf. A. Amati, L’incidenza, op. cit., p. 99-100; L.M. García, El grave defecto de discreción de 

judicio en el contexto del can. 1095, “Ius Canonicum” 29 (1989), p. 238. 
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Summary 

The Code of Canon Law of 1983 classifies the reasons for marriage invalidity in 

three different categories: diriment impediments, defects in matrimonial consent and 

lack or defect of canon form. Among different defects in matrimonial consent, in 

1095, Code of Canon Law enumerates lack of discretion of judgment. The lack of in-

side freedom is a case of lack of discretion of judgment dating from personality disor-

ders. 

 

Key words: freedom, marriage consent, personality disorder, discretion of judg-

ment. 
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Rilevanza della reparatio damnorum nel procedimento  

di dimissione dei religiosi 

 

 

Introduzione 

 

Il diritto consente la pacifica convivenza e l’ordine civile garantendo la 

soluzione di conflittualità. Le relazioni interpersonali, spesso, possono essere 

caratterizzate da litigi. Fattispecie che, poi, possono trovare tipizzazione, connotando 

il soggetto coinvolto da una peculiare posizione ordinamentale dei soggetti implicati. 

Vista la centralità dei rapporti tra fedeli – per il valore delle circostanze di carattere 

istituzionale-giuridico – si rileva come l’ordinamento canonico attribuisca una 

fondamentale importanza alla precisa determinazione dello statuto personale dei 

battezzati, nonostante l’intero sistema, impiegando termini propri delle dottrine 

civilistiche, non possa denominarsi privato.  

Qualora, comunque, fosse impossibile condurre i contendenti verso una 

pacifica composizione della lite, la stessa, conclusa innanzi all’Autorità competente, 

potrebbe determinare una declaratoria di modifica dello statuto personale degli 

interessati e, per l’urgente necessità di risarcire gli eventuali danni, una decisione di 

condanna. 

 In tal senso, è possibile ipotizzare che un potenziale quanto possibile danno – 

connaturato alla controversia – possa costituire oggetto dell’actio damnorum 

reparanda a mente del can. 128 CIC/83. 

 Oggetto del peculiare interesse dottrinale della presente trattazione 

riguarderà, innanzitutto, la rilevanza del detto istituto giuridico nell’ipotesi di 

                                                 
 Przemysław Michowicz OFMConv, PhD, a lecturer in Higher Theological Seminary of the Or-

der of Friars Minor Conventual in Krakow (Poland). Scientific interests: canon law for religious, ad-
ministrative cannon law and comparative law. 
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dimissione dei sodali dall’Istituto religioso. Fattispecie esemplare quanto al 

cambiamento radicale delle prerogative personali. 

  

1. Statuto canonico quale bene giuridico 

 

 Per pervenire alle conclusioni prospettate nella premessa, diventa 

fondamentale avanzare un discorso che abbia ad oggetto non tanto la presentazione 

sistematica della problematica inerente lo statuto giuridico dei sodali 1 , quanto 

piuttosto proporre una ragionata sintesi del presente argomento in cui gli elementi 

costitutivi verteranno sul valore legale-canonico dello stesso statuto, qui interpretato 

come un bene giuridico tutelabile e/o oggetto di possibile tutela risarcitoria. 

 Ciò posto, occorre premettere che nel sistema giuridico della Chiesa – a 

differenza degli ordinamenti statali, ad esempio quello italiano - è inesistente ogni 

distinzione concettuale tra il “bene giuridico” ed il “bene in senso giuridico”, tanto sul 

piano normativo quanto più dottrinale2. Il Legislatore, dunque, adopera il termine 

“bene” in diversi significati non offrendo, tuttavia, nessuna sua esplicitazione 

provocando, necessariamente, la polivalenza semantica ed operativa della nozione3. 

Da una parte, la summenzionata mancanza non abilita a non riconoscere un 

valore giuridico vero e proprio del personale statuto giuridico dei fedeli, dall’altra, 

invece, spinge la dottrina verso una critica riflessione inerente la ragionata fondatezza 

di tale affermazione.  

La menzionata differenza nell’ordinamento italiano, solo apparentemente 

irrilevante, diventa tuttavia decisiva qualora sia messa in evidenza la portata 

semantica degli citati termini. Il primo enunciato equivale ad un interesse tutelato da 

una fattispecie incriminatrice, definendo “un bene” in termini di qualunque 

valore/interesse tutelato dalla legge penale. Il secondo, invece, rinvia ad una vasta 

gamma di possibili personali situazioni di vantaggio e, cioè, a cose capaci di costituire 

                                                 
1 Cf. P. Valdrini, Comunità, persone, governo. Lezioni sui Libri I e II del CIC 1983, Città del 

Vaticano 2013, Lateran University Press, p. 175-176. 
2 In effetti, il concetto di “bene”, pur ampiamento utilizzato in vari contesti canonici, trova una 

difficile definizione autonoma nel senso tecnico utile alla presente riflessione, come ben dimostra la 
sua sostanziale assenza nella maggior parte degli strumenti di ricerca giuridica. Neppure il Diccionario 
General de Derecho Canónico, di recente pubblicazione (2012), tratta la problematica.  

3  Il Codice utilizza le espressioni come bonum (in senso spirituale e materiale); bonum 
animarium; bonum commune; bonum Ecclesiae; bonum privatum/privatorum; bonum pubblicum, 
bonum ecclesiasticum; bonum mobile; bonum temporale. Cf. X. Ochoa, Index verborum ac 
locutionum Codicis iuris canonici, Città del Vaticano 1984, 2ª ed, Libreria Editrice Lateranense, p. 56-
57. 
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oggetto del diritto e tutela sino al punto da ottenere la riparazione di eventuali danni, 

anche, sul piano civilistico4.  

 Lungi dall’inserire istituti giuridici degli ordinamenti statali nel campo 

normativo della Chiesa, la seconda distinzione sembra più confacente all’oggetto 

della presente riflessione ed all’intera struttura ordinamentale della Chiesa 

(prevalentemente e sostanzialmente amministrativa5), poiché la disposizione del can. 

128 CIC/83 non indica in alcun modo un’unica applicazione penale della satisfactio, 

ma neanche la esclude6. 

 Attesa l’inesistenza delle elaborazioni dogmatiche in relazione alla dottrina del 

bonum iuridicum nel sistema canonico, quest’ultimo tutela, comunque, ogni 

peculiare posizione ordinamentale dei battezzati ricorrendo, qualora sia opportuno, 

anche a strumenti capaci di modificarla a vantaggio del soggetto, non escludendo 

l’ipotesi contraria della rilevante restrizione dei diritti e doveri propri. Tale stato di 

cose deriva, piuttosto, dalla preoccupazione del Concilio Vaticano II il quale, nel Suo 

autorevole insegnamento inerente la persona umana, ha attribuito alla medesima il 

valore fondativo ed ontologico dell’intero ordinamento della Chiesa7. Le conseguenze 

immediate del principio così formulato si rinvengono da alcuni, cosiddetti diritti 

soggettivi8 previsti espressamente dal Legislatore canonico. 

Quanto sin qui asserito, si rinviene nella vita, nell’incolumità, nella libertà di 

autodeterminazione (can. 219 CIC/83), nella dignità, nella buona fama, nella 

cosiddetta privacy (can. 220 CIC/83) che costituiscono entità riconducibili alla figura 

della persona ed oggetto di tutela, perfino, penale9. Le stesse entità possono formare 

oggetto di diritto obbligatorio al risarcimento del danno per violazione della 

legittimità dell’operato amministrativo dell’Autorità. È doveroso segnalare, quindi, 

come non solo l’esercizio di dette prerogative ma, anche, la loro qualità giuridica può 

variare in forza del soggetto agente, considerando però immutato l’oggetto tutelabile. 

                                                 
4 Cf. S. Pugliatti, Bene, in: Enciclopedia del diritto, vol. 5, Milano 1959, Giuffré Editore, p. 164. 
5 Cf. F.J. Urrutia, El campo administrativo en la actividad de la Iglesia, “Revista española de 

Derecho canónico” 17 (1962), p. 647; similmente P. Gherri, Introduzione al diritto amministrativo 
canonico. Fondamenti, Milano 2015, Giuffrè Editore, p. 249. 

6 Cf. can. 1389 CIC/83. 
7 Cf. Concilium Œcumenicum Vaticanum II, Constitutio pastoralis de Ecclesia “Gaudium et 

spes”, “Acta Apostolicae Sedis“ [hereafter: “AAS”] 58 (1966), n. 29 e 41. 
8 Sebbene il concetto ius subiectivum sia uno di quelli più frequentemente utlizzati nel mondo 

giuridico della Chiesa, è anche uno di quelli, viste le problematiche ne anesse, meno studiati in 
proporzione della sua importanza e retta comprensione. Cf. J.I. Arrieta, Diritto soggettivo. II) Diritto 
canonico, in: Enciclopedia giuridica, vol. XI, Roma 1989, Treccani, p. 6-7. 

9 Cf. cann. 1397-1398 CIC/83. 
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Diverso è lo statuto, diverse sono, poi, le conseguenze nell’ipotesi della tutela 

giuridica delle soprammenzionate garanzie.  

In tal senso gli atti dei fedeli - la cui posizione giuridico-canonica si rinviene 

dallo stato assunto e dagli eventuali offici, incarichi, ministeri, responsabilità - 

possono autodeterminare il loro statuto10. Esso esprime una gamma di personali 

prerogative insieme al loro libero esercizio ragion per cui, per lo stesso fatto che esse 

costituiscono attribuzioni - attive o passive - sono da considerarsi un bonum 

iuridicum la cui svantaggiosa modifica o l’assoluta estinzione dovrebbe attivare, oltre 

le istanze contenziose, gli adeguati procedimenti amministrativi di tutela. Ogni 

modifica statutaria comporta, infatti, il venir meno delle prerogative derivanti dalla 

determinazione giuridica. Ulteriore ragione si rinviene dal fatto secondo il quale ogni 

fedele deve operare in modo personale per il bene dell’intera Comunità di fede. 

 

2. Via amministrativa del procedimento della dimissione 

 

La prospettiva sin qui esposta impone a questo punto una necessaria 

riflessione inerente le conseguenze dell’attuazione del procedimento dimissorio ed, in 

un secondo momento, un discorso relativo alle ipotesi dell’illegittimità dell’operato 

amministrativo da parte di chi dimette (cann. 697-699 CIC/83) o chi conferma tal 

atto (can. 700 CIC/83)11.  

Quanto al primo argomento, preme costatare che in forza del decreto della 

dimissione, il sodale perde l’incorporazione all’Istituto poiché detto legame si fonda 

sulla professione dei voti che, di diritto, cessano ai sensi del can. 701 CIC/83. In altre 

parole: il religioso perde – a volte irrimediabilmente – il suo statuto personale 

(consacrato) dal quale derivano tutti i diritti, obblighi propri ed indisponibili 

nell’ipotesi della mancata presentazione del ricorso contro la conferma esterna della 

dimissione, a mente del can. 700 CIC/83. Si forma, in tal senso, una nuova posizione 

ordinamentale del dimesso, pubblicamente riconoscibile e relazionamene rilevante 

nei confronti sia dell’Istituto sia della Chiesa. 

                                                 
10 Cf. P. Michowicz, Akty autodeterminujące personalny status prawno-kanoniczny osób 

konsekrowanych, “Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015) n. 1, p. 115-119. 
11 Lo studio, sebbene limitattivo, di pregevole rilievo: cf. P. Malecha, Alcuni aspetti dell’attività 

dell’autorità amministrativa durante il ricorso giurisdizionale, in: J. Wroceński, M. Stokłosa (ed.), La 
funzione amministrativa nell’ordinamento canonico. XIV Congresso internazionale di diritto 
canonico, vol. 2, Varsavia 2012, UKSW, p. 802-806. 
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Quanto affermato rileva, soprattutto, per una corretta comprensione del detto 

istituto giuridico la cui applicazione - sotto il regime del Codice piano-benedettino – 

variava sostanzialmente quanto agli effetti, considerando la qualifica giuridica 

dell’Istituto d’appartenenza ed il tipo di voti ivi emessi come le coordinate specificanti 

la situazione personale del sodale post dimissionem12. In realtà, con il cambiamento 

procedimentale – dal processo giudiziale sic et simpliciter al procedimento 

amministrativo, attuabile senza alcuna distinzione materiale-formale nei confronti di 

tutti i religiosi - si doveva, poi, determinare i limiti del retto espletamento delle 

facoltà permettenti di espellere, poiché la celebrazione del processo esclude di regola 

la discrezionalità dell’agente, perlomeno quanto alle solennità ed agli atti più 

importanti. In tal senso, l’attuazione della potestà discrezionale esige, ancor di più 

che nell’ipotesi della via giudiziale, una stretta osservanza del principio di legalità per 

non trovarsi a non applicare la legge, soprattutto, quando la stessa non stabilisce 

delle attribuzioni soggettive vantaggiose, piuttosto, le modalità operative e, cioè, i 

procedimenti per chi è chiamato a governare13. 

Attesa la gravità del procedimento, va ricordato che con il rinnovato progetto 

del diritto canonico in materia dei consacrati – in particolare quanto ai 

provvedimenti disciplinari – si tentava di superare la negativa esperienza del passato 

giuridico 14  ovverosia si riteneva necessario considerare una nuova concezione e 

rimodulazione della generale modalità di governo ecclesiale, volendo soprattutto 

escludere di principio qualunque tipo di arbitrarietà nell’operato dei Superiori15. Con 

il riconoscimento di cosiddetti diritti soggettivi, si cercava di porre fine 

all’autoritarismo del governo, spesso, purtroppo, umiliante nei confronti dei sodali, 

sebbene responsabili e colpevoli di quanto in accusa contestato. L’attenta lettura delle 

Principia16 dimostra, infatti, che il compito primordiale della nuova legislazione della 

Chiesa latina non era tanto porre in rilievo il legame intercorrente tra detti diritti e la 

loro tutela quanto, soprattutto, dimostrare l’inadeguatezza del governo dei Superiori 

                                                 
12 Cf. P. Michowicz, La dimissione facoltativa dall’Istituto religioso secondo il Codice di diritto 

canonico del 1983. Le problematiche nell’applicazione della procedura, Theses ad doctoratum in 
Utriusque Iuris, Romæ 2013, p. 40-47; 282-284. 

13 Cf. I. Zuanazzi, La procedura di formazione dell’atto amministrativo singolare: esigenze 
pastorali ed esigenze giuridiche, in: J.I. Arrieta (ed.), Discrezionalità e discernimento nel governo 
della Chiesa, Venezia 2008, Marcianum Press, p. 113-114. 

14 Cf. J. Beyer, La dimissione nella vita consacrata, in: Arcisodalizio della Curia Romana (ed.), 
Studi giuridici XXVII: I procedimenti speciali nel diritto canonico, Città del Vaticano 1992, Libreria 
Editrice Vaticana, p. 337-339. 

15 Cf. P. Gherri, Introduzione al diritto amministrativo canonico, op. cit., p. 135. 
16 Cf. Synodus Episcoporum, Principia quæ Codicis Iuris canonici recognitionem dirigant, 

“Communicationes” 1 (1969), p. 82-83. 
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– nel senso di un arbitrario utilizzo del potere – alla natura e missione della Chiesa; il 

tutto al fine d’eliminare, in linea di massima, una qualunque allusione al suo 

sregolato uso.  

A miglior dimostrazione di quanto sin qui affermato, preme rimarcare che la 

normativa vigente - relativa al provvedimento dimissorio - prevede, espressamente, 

una necessaria conferma della decretata decisione da parte dell’ Istituto garantendo, 

al contempo, una possibile verifica di tale atto dall’Autorità esterna, anche 

giudiziaria. In quest’ottica, il decreto dimissorio, inteso come atto gravoso, dovrebbe 

configurarsi come un atto lecito e legittimo in riferimento alla legge, tuttavia, non 

sempre adeguato in riferimento al sodale al quale, indiscutibilmente, il Legislatore 

riconosce il diritto di opporre resistenza (rimostranza ed un successivo ricorso 

gerarchico). In tal ipotesi, il dimesso dovrebbe perlomeno chiedere la revisione della 

decisone in base agli elementi da lui addotti e, cioè, domandando di valutare 

nuovamente le situazioni/circostanze individuali, dimostrando l’inopportunità di 

quanto decretato17. In altre parole: il segno di tutela del proprio statuto personale 

deriva dalla garanzia che tale atto odioso/gravoso non risponde alle modalità di porlo 

prefissate dal Legislatore (error iuris), anche valutative (in decernendo). Detta 

protezione può trasformarsi in una petitum gerarchica vera e propria - attuabile, 

solitamente, dal sodale – inoltrata, poi, con obiettivo non solo di presentare la sua 

argomentazione logico-difensiva in sede della discussione ma, anche, di sottoporre ad 

un ulteriore controllo legale l’adeguatezza formale della dimissione18. 

Sono, poi, i medesimi presupposti strutturali che permettono al Supremo 

Tribunale della Segnatura Apostolica d’intervenire urgendo la piena legalità 

dell’attività di governo dei competenti Dicasteri della Curia Romana attraverso la 

dichiarazione dell’illegittimità dell’atto dei provvedimenti errati senza, tuttavia, 

attribuirsi la competenza sul merito della controversia. Segue che le azioni 

contenziose in materia amministrativa, presso la stessa Segnatura Apostolica, hanno 

                                                 
17 Cf. G.P. Montini, La giustizia amministrativa dal Concilio al Codice, “Periodica” 102 (2013), 

p. 661. 
18 Preme osservare che neanche nell’ipotesi della dimissione obbligatoria di cui al can. 695, §1 

CIC/83 (fattispecie delittuosa), il Superiore comptente deve attivare il procedimento dimissorio. Non è 
obbligato a farlo qualora sussitino i seri e fondati motivi ragion per cui un‘attuazione degli alternativi 
procedimenti/provvedimenti/penitenze renderà realmente possibile l’ottenimento della riparazione 
dello scandalo, il ristabilimento della giustizia e l’emendamento del sodale colpevole ai sensi del can. 
1341 CIC/83, al quale il dispostivo del can. 695, §1 fa un esplicito riferimento. Cf. D. Andrés, Le forme 
di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di diritto canonico, Roma 2008, 
Ediurcla, p. 306. 



 

79 

 

 

quale convenuto non il Superiore religioso, ma il Dicastero competente che ne ha 

confermato l’atto amministrativo.  

 

3. Azione ad reparatio damnorum 

 

La prospettiva sin qui assunta obbliga ora ad esaminare i punti principali della 

disposizione normativa del can. 128 CIC/83 al fine di comprendere rettamente la sua 

incidenza all’argomento di cui si discorre.  

La norma generale stabilisce espressamente la condizione giuridica soggettiva, 

indispensabile in rapporto di beneficiare dell’azione risarcitoria. In verità, il 

Legislatore richiede che il pregiudizio sia stato causato illegittimamente da un atto 

giuridico oppure lo stesso sia stato effettuato per dolo o per colpa. Come osserva la 

dottrina, dette causæ damnificantes devono essere contemporanee e, cioè, per dar 

luogo al risarcimento – economico e/o morale – occorre provare il nesso causale tra 

l’atto illecito posto per dolo o colpa (non penale) e il danno arrecato19. Segue che la 

mancanza di un reale danno - quale conseguenza dell’operato illegittimo - potrebbe, 

possibilmente, attivare l’azione rescissoria (can. 126 CIC/83).  

L’ipotesi della dimissione costituisce pertanto oggetto di ammissibile 

risarcimento, estendibile - quanto alla materia – ad una riparazione di quei danni che 

prescindono dalla solita satisfactio economica. Come affermato sopra, il danno è 

prodotto da una decisione posta in modo non conforme alla legge ma, anche, 

effettuato per falsa percezione della realtà personale, non escludendo, inoltre, 

l’ipotesi in cui un atto è stato applicato contro l’equità canonica. In quell’ultimo senso 

rileva la decisione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 31 maggio 

1980 ove veniva affrontata la situazione di una religiosa, affetta da una personalità 

paranoica e da una forma di delirio paranoideo20 - causa impeditiva al compimento di 

quanto richiesto in virtù del voto d’obbedienza - nei confronti della quale la Superiora 

ha attuato il procedimento dimissorio. Provata l’imputabilità della suora, è difficile 

credere che l’Autorità, attuando un’inadeguata formalità procedimentale, agisse 

colposamente, semmai dolosamente, considerando inoltre che il Ponente, in 

conclusione del proprio ragionamento, ha affermato: „verum ægrotans non dimittitur 

                                                 
19 Cf. J. García Martín, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, 5ª ed., Roma 2006, 

Ediurcla, p. 466. 
20 Cf. Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Felici, decisio diei 31 maii 1980, Prot. 

N. 10460/78 CA, in: X. Ochoa, Leges Ecclesiæ annis 1979-1985 editæ, vol. VI, n° 4777, col. 7972, Roma 
1987, Ediurcla. 
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sed curatur”21. Tuttavia, detta pronuncia si mostra carente quanto all’argomento 

risarcitorio, soprattutto, con riferimento all’oggetto del petitum.  

In quest’ottica, è doveroso ricordare del compito di ogni Superiore religioso –

riconducibile, poi, detto munus in termini giuridici di responsabilità decisionale 

propria – teso a tutelare la vita di chi è completamente incorporato all’Istituto. La 

stessa vita consacrata al cui fondamento si pone la professione dei consigli evangelici 

– causa efficiente dello stato/statuto personale – ha un valore tutelato e, 

giuridicamente, tutelabile. L’attuazione di mezzi adeguati allo scopo di ristabilire la 

giustizia violata, sebbene risponda alle istanze della parte lesa, deve sempre ispirarsi 

al criterio di equità.      

Del resto, l’elaborazione normativo-canonica del principio di riparazione, 

proprio in quanto attinente all’obbligo di giustizia, risulta carente di qualsiasi 

riferimento al requisito di ingiustizia del danno22. Ugualmente imprecise sono le 

previsioni legali in rapporto alla definizione del danno, alle modalità di riparazione 

fino al punto di non determinare la lesione del cosiddetto diritto soggettivo quale 

condizione necessaria per l’esperibilità dell’azione di riparazione del danno. È 

ipotizzabile che le forme dello stesso indennizzo, il quomodo ed il quantum, possano 

differenziarsi in relazione alla specificità della situazione soggettiva, potendo la stessa 

configurarsi quale necessità materiale, fisica, psicologica, morale, spirituale, sociale23. 

 

4. Giurisprudenza del Supremo Tribunale 

della Segnatura Apostolica 

 

 Quanto esposto ed argomentato nelle riflessioni che precedono trova la sua 

conferma, o perlomeno il riflesso della complessa realtà di fatti, nelle pronunce 

definitive del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.  

 Ad onore del vero, la situazione del sodale post dimissionem può configurarsi, 

sostanzialmente, in due realtà giuridiche. La prima riguarda una condizione del 

religioso nei confronti del quale è stata decretata la dimissione dopo la quale 

l’interessato non ha voluto attuare nessun mezzo di resistenza legale o non ha potuto 
                                                 

21 Ibidem, n° 4777, col. 7973. 
22 Cf. can. 128 CIC/83; art. 123, § 2 della Pastor Bonus; art. 34, § 2 della Lex propria della 

Segnatura del 2008. 
23  G.P. Montini, Il risarcimento del danno provocato dall’atto giuridico illegittimo e la 

competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in: Arcisodalizio della Curia Romana 
(ed.), Studi giuridici XXIV: La giustizia amministrativa nella Chiesa, Città del Vaticano 1991, Libreria 
Editrice Vaticana, pp. 188-189. 
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avvertire una possibile illiceità di un atto la cui esecuzione24 - fatta senza alcuna 

contestazione - ne potrebbe avvallare la presunta validità, sebbene lo stesso atto, ope 

legis, sia nullo (can. 10 CIC/83) 25 . Tuttavia, in tal ipotesi, al sodale che, 

giuridicamente parlando, mantiene il proprio statuto giuridico del membro pleno 

iure - ma, di fatto, ne è privato - l’ordinamento universale non assicura nessun tipo di 

compenso economico, non potendosi configurare però il cosiddetto subsidium 

caritativum (can. 702, §2 CIC/83) un’indennità vera e propria26.  

 Il medesimo tenore delle soluzioni legali afferma F. Daneels, dichiarando in 

oggetto l’inesistenza del precedenti risarcitori nei confronti del dimesso, effettuata a 

seguito dell’espulsione prospettata in materia27. 

 Come asserito, la scarsa e, di certo, l’insufficiente pubblicazione delle 

pronunce della Segnatura, rende sostanzialmente problematico illustrare quanto 

detto. Tuttavia, quale strumento di comparazione, diventa possibile comprendere 

come la suddetta ipotesi non sia solo una proposta puramente teorica, considerando, 

utile, invece, la disponibile giurisprudenza avente per oggetto la perdita dello statuto 

funzionale da parte di chi svolge una docenza accademica o esercita un ufficio. 

 Alla luce di quanto considerato, rileva la seconda ipotesi della condizione post 

dimissionem la quale porta a constatare che il sodale illegittimamente dimesso, dopo 

esser ricorso avanti la Segnatura Apostolica ed aver ottenuto una decisione a se 

favorevole, deve ritornare sotto l’obbedienza (i comandi) del Superiore dimettente. In 

altre parole: affermata l’illegittimità di quanto deciso dai Superiori gerarchicamente 

inferiori, il sodale ricorrente gode integralmente di tutte le prerogative personali 

garantite dal diritto universale e proprio. 

 A questo punto, massimamente rileva la celeberrima pronuncia coram 

Ratzinger del 17 ottobre 1984 nella quale il Ponente, attraverso un ordine espresso in 

                                                 
24 Ossia quello emesso contro la legge e, cioè, dopo aver violato quanto espressamente indicato 

e tutelato: quattro membri del collegio votante, i motivi sommariamente esposti per dimettere, 
l’indicazione del diritto al ricorso, ai sensi dei cann. 699-700 CIC/83. Le violazioni in oggetto riporta: 
Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Sabattini, decisio diei 20 ianuarii 1986, Prot. N. 
17156/85 CA, “Monitor Ecclesiasticus” 111 (1986), p. 150-151, (la mancaza dei motivi esposti saltem 
summarie e la mancata indicazione del diritto al ricorso). 

25 Cf. P. Gherri, Introduzione al diritto amministrativo canonico, op. cit., p. 163. 
26  Cf. M. D’Arienzo, L’obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di 

ricerca, Cosenza 2013, Luigi Pellegrini Editore, p. 121. 
27 Afferma: „la Segnatura ha, infatti, poca esperienza in materia di riparazione dei danni 

siccome a norma dell’art. 123, §2 della Pastor Bonus, essa presuppone una decisione che lagge è stat 
violata e nel periodo esaminato [1996-2005] soltanto in 8 cause c’è stata un atel decisione, mentre 
neanche in tutte queste cause era richiesta detta riparazione”, F. Daneels, Il contenzioso-
amministrativo nella prassi, in: E. Baura, J. Canosa (red.), La giustizia nell’attività amministrativa 
della Chiesa: il contenzioso amministrativo, Milano 2006, Giuffrè Editore, p. 322. 
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termini restituendum esse a munere docendi28, comandava una reintegrazione del 

sodale ricorrente nel senso di un completo ripristino dello statuto funzionale in 

rischio. Detta decisione, oltre la rara incidenza del medesimo Tribunale sul merito 

della controversia, intendeva la riparatio damnorum come un’imposizione alle 

autorità accademiche dell’obbligo di riammettere il ricorrente alla docenza e, cioè, di 

ricostruire lo status quo ante29.  

Tuttavia, nell’ipotesi della dimissione, l’inibizione provvisoria dell’efficacia del 

decreto30 non permette di affermare che il sodale è reintegrato sic et simpliciter nella 

sua precedente condizione giuridica poiché, di fatto, detto statuto non è venuto 

meno; è stata, piuttosto, sospesa la decisione circa la sua eventuale modifica e/o 

l’esecuzione del decreto. 

Particolare rilevanza in oggetto assume, comunque, il periodo in cui l’effetto 

sospensivo – in tal caso previsto come eccezione - ha potuto pregiudicare non solo 

l’esercizio di altre, più specifiche prerogative personali ma, anche, vietare, sebbene ad 

cautelam, l’espletamento di altre mansioni derivanti da un certo ufficio o un incarico 

(statuto funzionale) svolto a nome dell’Istituto. 

In tal senso, occorre precisare che in casi simili la medesima Segnatura, 

riguardo all’entità del danno subito dall’atto illegittimo, ha fatto comprendere la 

restituzione degli stipendi ingiustamente non percepiti insieme ai relativi interessi31, 

non potendo, a volte, escludere la riparazione dei danni morali 32 . In realtà, la 

menzionata poc’anzi sentenza coram Pompedda del 6 maggio 2000, oltre gli aspetti 

puramente pecuniari, stabiliva la restituzione dell’ufficio al soggetto ricorrente dopo 

che il medesimo era stato, illegittimamente, rimosso dall’incarico. Il tal senso, detta 

nuova "provvisione" dell’ufficio ha fatto rideterminare una posizione ordinamentale 

del ricorrente, con tutti gli effetti che tal atto provoca.  

                                                 
28 Cf. Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Ratzinger, decretum diei 1 iuniis 

1985, Prot. N. 10977/79 CA, „Il diritto ecclesiastico” 96 (1995), p. 261. 
29  Cf. J. Canosa, La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione 

ecclesiastica, in: J. Wroceński, M. Stokłosa (red.), La funzione amministrativa nell’ordinamento 
canonico. XIV Congresso internazionale di diritto canonico, vol. 2, UKSW, Varsavia 2012, UKSW, p. 
776. 

30 Cf. J. Miras, J. Canosa, E. Baura, Compendio di diritto amministrativo canonico, Roma 
2007, EDUSC, p. 405. 

31 Cf. Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Pompedda, decisio diei 6 maiis 2000, 
Prot. N. 29240/98 CA, in: F. Daneels, Il contenzioso amministrativo nella prassi, in: E. Baura, J. 
Canosa (ed.), La giustizia nell’attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo, 
Milano 2006, Giuffrè Editore, p. 323-324. 

32 Cf. Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Schotte, decretum diei 30 novembris 
2002, Prot. N. 31547/00 CA, in: P.V. Pinto, Diritto amministrativo canonico. La Chiesa: mistero e 
istituzione, Bologna 2006, Edizioni Dehoniane, p. 513-517. 
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 Ciò posto, è possibile dedurre che la restituzione, sebbene tale espressione 

riporti quasi immediatamente alle disposizioni codiciali del tutto diverse che il tema 

in considerazione33, può essere intesa come una modalità di riparazione in forma 

specifica del danno34. In realtà, è stato dottrinalmente evidenziato lo stretto legame 

tra la restitutio e la reparatio, non potendo, tuttavia, ridurre semanticamente dette 

nozioni ai termini di ristoro di una perdita economica o contenutisticamente esaurire 

il loro significato solo alla buona fama35 e/o all’onore36. 

   

Conclusioni 

 

 È opportuno cogliere quanto emerso dall’analisi dell’argomento in questione. 

La prospettiva del proposto ragionamento ha dimostrato che l’obbligo giuridico di 

riparare i danni ingiustamente arrecati non può limitarsi solo alla fattispecie 

patrimoniale, configurandosi la stessa, soprattutto, come un dovere legale teso a 

ripristinare una situazione originaria del soggetto leso. L’ipotesi della dimissione dei 

sodali rappresenta, secondo lo scrivente, un ottimo esempio della giusta ma, 

ragionevole, tutela del proprio statuto personale, qui inteso come il bene giuridico. 

 In tal senso, il fondamento della possibile ricezione del risarcimento - 

cagionato dall’atto amministrativo illegittimo - si riferisce al magistero conciliare 

inerente il personalismo il quale ha trovato una vera formalizzazione nel Codice di 

diritto canonico vigente secondo il principio guida a Concilio ad Codicem.  

 Inoltre, la presente trattazione ha permesso d’analizzare la nuova Lex propria 

della Segnatura Apostolica in oggetto (art. 34, §2; 93, §2 e 101-103), constatando le 

omesse previsioni in ordine alla specificazione dei presupposti sostanziali sia 

dell’azione sia delle modalità di riparazione del danno.  

 Particolare rilevanza in oggetto ha assunto l’analisi critica delle pronunce del 

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, dimostrando che la reparatio 

damnorum concerne, quasi esclusivamente in tema trattato, la tutela dello statuto 

funzionale (docenza accademica, uffici, responsabilità) non essendo, invece, sollevata 

                                                 
33 Cf. cann. 1515; 1281, § 3; 1289; 1333, § 4 CIC/83. 
34 Cf. M. D’Arienzo, L’obbligo di riparazione del danno in diritto canonico, op. cit., p. 123. 
35 Cf. Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Palazzini, decisio diei 23 ianuarii 

1988, Prot. N. 15721/83 CA, in: W. L. Daniel (ed.), Ministerium iustitiae: Jurisprudence of the 
Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, Montréal 2011, Wilson & Lafleur Editors, p. 226. 

36 Cf. G.P. Montini, Il risarcimento del danno provocato dall’atto giuridico illegittimo, op. 
cit., p. 190. 
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– salvi rari casi in cui si richiede la satisfactio morale-spirituale – nell’ipotesi della 

dimissione dei sodali dall’Istituto sic et simpliciter.  

 Infine, attesa la specificità e la peculiarità dell’ordinamento canonico, è 

probabile che l’obbligo di riparazione del danno - nell’ipotesi della dimissione - non 

sia solo correlato al ripristino dello status quo ante, piuttosto, verta sull’obbligo di 

riparazione dell’Autorità arrecante il danno. Detta prospettiva, seppur più teorica che 

pratica, permette, comunque, di comprendere l’istituto giuridico della riparazione del 

danno in chiave di responsabilità personale, rilevante quanto alla costruzione del 

bene comune dell’intera Comunità di fede.  

 

Title 

The repair damage action and its relevance for the dismissal of religious 

 

Summary 

The paper points out the problematic concerning the possible legal application 

of the right to receive the repair damage after having been dismissed from the reli-

gious Institute. The particular attention is given to the legal clarification of the canon-

ical personal status and its lawful value. The analysis of the jurisprudence of the Su-

preme Tribunal of the Apostolic Signatura leads the Author to the conclusion that the 

loss of the functional legal status permits an aggrieved – by such a decision - to de-

mand the canonical satisfaction. Although, this kind of petition is not admitted while 

a religious has been deprived of the incorporation sic et simpliciter to his proper In-

stitute.  
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Introduction 

 

Following the Second Vatican Council, began the era of modern concordats, 

whose substance includes, among other things, proclamation of the principle of mu-

tual respect for the independence and autonomy of Church and State, resulting from 

human dignity and religious freedom. In this paper, the scale of the implementation 

of the postulate of the Fathers of the Council will be presented with regard to the 

proclamation of this principle in modern concordats during the period of over half a 

century after the conclusion of the Council. Individual concordats will be presented 

taking into account how the principle was proclaimed, to be later chronologically di-

vided into continents, starting from Latin America which is currently home to the 

largest number of Catholics2. 
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1. The concordats explicitly proclaiming the principle of mutual respect 

for the independence and autonomy of Church and State 

 

In the concordats with the South American states, the principle in question has 

been explicitly confirmed in Art. I of the concordat with Peru (1980) 3 and in the pre-

amble to the concordat with Brazil (2008) 4. 

In Art. I of the concordat with Peru, dated 19 July 1980, the state concluded 

the following: “The Catholic Church in Peru shall enjoy full independence and auton-

omy. In recognition of the significant role that the Church has had in shaping the his-

torical, cultural and moral formation of the Country, it shall establish with the State 

an appropriate cooperation for the better implementation of its service to the national 

community”5. 

In the preamble to the concordat with Brazil, dated 13 November 2008, the 

parties stated that the Church and the state are each, in their own right, autonomous 

and independent.  

In Europe, the principle of mutual respect for the independence and autonomy 

of Church and State has been explicitly confirmed in6: the preamble to the concordat 

with Spain (1976)7; Art. 1 of the concordat with Italy on the revision of the Lateran 

Concordat (1984)8; the preamble to the concordat with San Marino (1992)9; Art. 1 of 

the concordat with Croatia on legal matters (1996)10; Art. 1 of the concordat with 

Lithuania (2000)11; Art. 1 of the concordat with Latvia (2000) 12; Art. 1 of the concor-

dat with Slovakia (2000) 13; the preamble to the concordat with Slovenia (2001)14; the  

                                                 
3 “Acta Apostolicae Sedis” [hereafter: “AAS”] 72 (1980) p. 807-812.  
4 “AAS” 102 (2010) p. 118-129. 
5 Agreement between the Holy See and the Republic of Peru of July 19, 1980, in: J. Krukowski 

(ed.), Konkordaty współczesne. Doktryna. Teksty (1964-1994), Warszawa 1995, Wydawnictwo CIVI-
TAS CHRISTIANA, p. 374. 

6  Cf. also D. Němec, Concordat Agreements between the Holy See and the  
Post-Communist Countries (1990-2010), Leuven – Paris – Walpole 2011, Peeters, p. 108-109.  

7 “AAS” 68 (1976) p. 509-512. 
8 “AAS” 77 (1985) p. 521-535.  
9 “AAS” 85 (1993) p. 324-334. 
10 “AAS” 89 (1997) p. 277-287. 
11 “AAS” 92 (2000) p. 795-809. 
12 “AAS” 95 (2003) p. 102-120. 
13 “AAS” 93 (2001) p. 136-155. 
14 “AAS” 98 (2006) p. 142-148. 
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preamble to the concordat with Portugal (2004)15, Art. 1 of the concordat with Bosnia 

and Herzegovina (2006)16, and Art. 1 of the concordat with Montenegro (2011)17. 

In the preamble to the concordat with Spain, dated 28 July 1976, it was decid-

ed that “due to the far-reaching process of transformations undergone by the Spanish 

community in recent years, and also in what concerns the relations between the polit-

ical community and religious beliefs, and between the Catholic Church and the State; 

after considering that the Second Vatican Council, on their behalf, established as fun-

damental the principles that should apply to the relations between the political com-

munity and the Church, both the principle of mutual independence of the two Parties, 

in their right, and the principle of sound cooperation between them; and instructed 

that the Church's freedom constitutes a fundamental principle in relations between 

the Church and the public authorities and the entirety of civil order”18. It should also 

be noted that in the Art. 1.1 of the concordat with Spain, dated 3 January 197619, the 

state recognized the right of the Catholic Church to conduct its apostolic mission and 

guaranteed it the right to freely and publicly exercise activities proper to the Church, 

particularly in terms of worship, jurisdiction and teaching20. 

According to Art. 1 of the Lateran Concordat of 1929, amended as a result of 

the arrangement with Italy on the revision of the Lateran Concordat of 18 February 

1984: “the Republic of Italy and the Holy See reaffirm that the State and the Catholic 

Church are, each in their own right, independent and sovereign, and they shall under-

take to fully respect this principle in their mutual relations and in mutual cooperation 

for the promotion of man and the good of the Country”21. The above formulation 

                                                 
15 “AAS” 97 (2005) p. 29-50. 
16 “AAS” 99 (2007) p. 939-945. 
17 “AAS” 104 (2012) p. 587-598. 
18 Agreement between the Holy See and the State of Spain, signed on 28 July 1976, in: 

Konkordaty współczesne, op. cit., p. 304. Cf. also R. Minnerath, The experience of the Catholic Church 
in structuring its relationship with States in the 20th century, ”Forum Iuridicum” 2 (2003), p. 153. G. 
Lajolo emphasizes that the content of this concordat clearly refers to the documents of the Second Vat-
ican Council relating to the relations of Church and State: Pastoral Constitution on the Church in the 
Modern World Gaudium et Spes and the Declaration on Religious Freedom Dignitatis Humanae. Cf. 
G. Lajolo, La diplomazia concordatoria della Santa Sede nel XX secolo: tipologia dei Concordati, 
”Forum Iuridicum” 4 (2005), p. 48. 

19 “AAS” 72 (1980) p. 29-36.  
20 Cf. The first agreement between the Holy See and the State of Spain concerning legal mat-

ters, signed on 2 January 1979, in: Konkordaty współczesne, op. cit., p. 306. Cf. also T. Bertone, 
Analiza i ocena umów między Kościołem a wspólnotami politycznymi zawartymi po Soborze 
Watykańskim II, in: J. Krukowski, H. Misztal (ed.), Kościół i Prawo, vol. 4, Lublin 1985, Redakcja 
Wydawnictw KUL, p. 38. 

21 Agreement between the Holy See and the Republic of Italy on the revision of the Lateran 
Concordat, signed on 18 February 1984, in: Konkordaty współczesne, op. cit., p. 423. Cf. also T. 
Bertone, Analiza i ocena, op. cit., p. 42. P. Stanisz expresses the view that the Church was guaranteed a 
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found application in many successive concordats the Holy See concluded with other 

states22. 

In the preamble to the concordat with San Marino, signed on 2 April 1992, the 

parties stated the following: “The Catholic Church and the State, seeking, in mutual 

respect for the independence and sovereignty of each in its own right, progress within 

the sincere and fruitful cooperation in matters of common interest, and especially 

those pertaining to fundamental values of the human person, for the good of man and 

the community of San Marino, have recognized the need to conclude this Agreement 

[...]”23. 

In Poland, the principle of mutual respect for the independence and autonomy 

of church and state was proclaimed in Art. 1 of the concordat between the Holy See 

and the Republic of Poland, signed in Warsaw on 28 July 1993, according to which: 

“The Republic of Poland and the Holy See reaffirm that the State and the Catholic 

Church are - each within their field - independent and autonomous, and shall under-

take to fully respect this principle in their mutual relations and in their cooperation 

for human development and the common good”24. It should be noted that the adop-

tion of the principle of mutual respect for the independence and autonomy of Church 

and State met in Poland with criticism from opponents of the ratification of the con-

cordat25, who claimed that church and state could not be placed on the same pedestal 

since the former, as a social organization, should be subordinate to the sovereign au-

thority of the state26. The above criticism should be regarded as defective, as it stems 

from a misinterpretation of the principle of mutual respect for  the independence and 

autonomy of Church and State. This principle does not imply that the Church is a 

                                                                                                                                                         
broad range of freedom to act by the concordat of 1929. Cf. P. Stanisz, Porozumienia w sprawie 
regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim 
porządku prawnym, Lublin 2007, Wydawnictwo KUL, p. 24.  

22 Cf. R. Minnerath, How Should State and Church Interact, “The Jurist” 70 (2010) 2, p. 484. 
23 Agreement between the Holy See and the Republic of San Marin, signed on 2 April 1992, in: 

Konkordaty współczesne, op. cit., p. 400. R. Minnerath is of the opinion that this concordat was mod-
eled on the concordat with Italy. Cf. R. Minnerath, The experience, op. cit., p. 154. Cf. also J. 
Krukowski, Recepcja doktryny Vaticanum II w prawie konkordatowym, in: S. Tymosz (ed.), Recepcja 
Vaticanum II w prawie kanonicznym. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej 20 
kwietnia 2005 r. z okazji 40-lecia zakończenia Soboru Watykańskiego II, Lublin 2005, Wydawnictwo 
KUL, p. 51. 

24 “Law Gazette” 1998 No. 12, item. 42; “AAS” 90 (1998) 310-329. 
25 Cf. J. Wisłocki, Wątpliwości wobec konkordatu, “Państwo i Prawo” 49 (1994) 7-8/581-582, 

p. 14. 
26 Opossed to the above opinion is also H. Suchocka. Cf. H. Suchocka, Polski model relacji 

państwo-Kościół w świetle Konstytucji RP i Konkordatu z 1993 roku, in: J. Wroceński, H. Pietrzak 
(ed.), Konkordat polski w 10 lat po ratyfikacji. Materiały z konferencji, Warszawa 2008, Wydawnic-
two Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, p. 54. 
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“state within a state”27. One cannot level the political community with the religious 

one, as the objectives of these communities are not the same. The state cannot be su-

perior to the Church, nor can the Church be superior to the state. With this in view, it 

should be stated that the concordat of 1993 ended with the reception of the principle 

of mutual respect for the independence and autonomy of the Church and the political 

community, as proclaimed by the Second Vatican Council28. 

The principle of mutual respect for independence and autonomy, proclaimed 

during the Second Vatican Council, was reflected in Art. 1 of the concordat with Croa-

tia on 19 December 199629, according to which: “The Church and the State shall be 

independent and autonomous”30. However, in Art. 5 of the concordat, Croatia con-

cludes that: “The Church shall have the exclusive authority to determine its internal 

board”31. Consequently, in Art. 1 of the concordat, the parties envisage cooperation 

between the two. It is worth noting that in Art. 2, Croatia, specifying the principle of 

mutual respect for the independence and autonomy of Church and State, also recog-

nized the public legal status of the Catholic Church. 

                                                 
27 A different view is shared by R. M. Małajny and J. Szymanek. Cf. R. M. Małajny, Państwo a 

Kościół w Konstytucji III RP (refleksje aksjologiczne), “Państwo i Prawo” 50 (1995) 8/594, p. 79; J. 
Szymanek, Klauzule wyznaniowe w Konstytucji RP, “Studia z Prawa Wyznaniowego” 8 (2006), p. 25. 

28  J. Dyduch, Relacje Kościół-Państwo w nauczaniu Vaticanum II i ich recepcja  
w Konkordacie z 1993 r., in: Rola i znaczenie konkordatu 1993 r., J. Dyduch (ed.), Krakow 1994, Wy-
dawnictwo «Czuwajmy», p. 29; W. Góralski, Gwarancje złożone państwu polskiemu przez Kościół 
Katolicki w konkordacie z 1993 r., in: D. Walencik (ed.), Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). 
Analizy – dyskusje – postulaty, Katowice – Bielsko-Biała 2009, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Banko-
wości i Finansów, p. 157; idem, Niezależność i autonomia państwa i Kościoła jako podstawowa 
zasada w stosunkach dwustronnych w świetle konkordatu polskiego z 1993 roku, in: E. Gajda, A. 
Sokala (ed.), Honeste vivere… Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Toruń 
2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, p. 358; idem, Wstęp do prawa 
wyznaniowego, Warszawa 2003, Płocki Instytut Wydawniczy, p. 131-132; idem, A. Pieńdyk, Zasada 
niezależności i autonomii Państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993 roku, Warszawa 2000, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, p. 11; M. Makowski, Nominacje 
biskupów w Kościele katolickim, Warszawa 2007, Instytut Wydawniczy PAX, p. 176; K. Skubiszewski, 
Polska i Stolica Apostolska przed rokowaniami nad konkordatem, “Ruch Prawniczy Ekonomiczny i 
Socjologiczny” 68 (2006) 2, p. 273; H. Suchocka, Polska i nowy konkordat polski, in: G. Dobroczyński 
(ed.), Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej, vol. 1, Warszawa 1995, Oficyna wydawnicza 
KONTRAST, p. 53.  

29 Cf. J. Calvo-Álvarez, Desarrollo del derecho concordatario después del CIC de 1983, “Ius 
Canonicum” 49 (2009) 98, p. 351. 

30 Cf. also P. Erdö, Typen des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat in den Beitrittslän-
dern. Die Kirchen als Partner der Europäischen Union?, “Forum  Iuridicum” 2 (2003), p. 143; idem, 
Wpływ prawa Unii Europejskiej na wewnętrzne prawo kościołów, in: J. Krukowski, O. Theisen (ed.), 
Kultura i Prawo. Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i wolność religijna w 
Unii Europejskiej. Warszawa, 2-4 września 2002, Lublin 2003, Towarzystwo Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego p. 112. 

31 J. Krukowski, Kościelne prawo publiczne w Europie i w Polsce, in: K. Góźdź, K. Klauza, C. 
Rychlicki, H. Słotwińska, P. Szczur (ed.), Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska 
wobec nowych wyzwań, vol. I, Wykłady i wprowadzenia do dyskusji grupowych, Lublin 2004, Wy-
dawnictwo KUL, p. 421. Cf. also R. Minnerath, The experience, op. cit., p. 154. 
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The Holy See and Lithuania confirmed in Art. 1 of the concordat with Lithua-

nia, dated 5 May 2000, that the Catholic Church and the State are, each within their 

field, independent and autonomous, and they should work together for the good of 

every person and of society as a whole32. One should note that, as a consequence of 

the foregoing statement by the parties, in Art. 2 of the concordat, the Lithuanian state 

recognized the legal status of the Catholic Church and its organizational units. 

In Art. 1 of the concordat with Latvia, dated 8 November 2000, the Holy See 

and Latvia recognized that they are, each in their own respect, competent, autono-

mous and independent. Therefore, in Art. 2, Latvia recognized the public legal status 

of the Catholic Church and the legal status of ecclesiastical units. 

In the concordat with Slovakia of 24 November 2000, the parties concluded in 

Art. 1 that the Holy See and Slovakia are mutually independent and autonomous33. 

Consequently, in Art. 2, Slovakia recognized the right of the Church to its free and in-

dependent activity related to public worship, proclamation of the Catholic faith, the 

Church's mission, exercise of powers within the meaning of canon law, exercise of the 

right of ownership and management of its own affairs. In Art. 3, meanwhile, the state 

recognized the freedom of the Church in terms of establishing, altering and abolish-

ing its administrative units. 

In the preamble to the concordat with Slovenia, dated 14 December 2001, the 

parties acknowledged that the Catholic Church and the State are, each in their own 

right, independent and autonomous, and should undertake to fully adhere to this 

principle in their mutual relations and cooperation for the promotion of the person 

and the common good. Slovenia also recognized that the Catholic Church should be 

able to operate without restrictions, under canon law and in accordance with the legal 

order of Slovenia. 

According to the preamble to the concordat with Portugal of 18 May 2004, the 

Church and the State are, each in their own right, autonomous and independent. In 

Art. 1 of the concordat, both parties undertook to cooperate in promoting human dig-

nity, justice and peace. As a consequence of this principle, in Art. 2 of the concordat, 

Portugal recognized the right of the Catholic Church to conduct its apostolic mission, 

and committed to guaranteeing the freedom of exercising its public activity, especial-

                                                 
32 Cf. also V. Vaičiūnas, Konkordatowa regulacja sytuacji prawnej Kościoła katolickiego na 

Litwie, “Studia z Prawa Wyznaniowego” 8 (2006), p. 138. 
33 Cf. also P. Erdö, Typen des Verhältnisses, op. cit., p. 142; idem, Wpływ prawa, op. cit., p. 

111. 
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ly in terms of worship, teaching as well as its ecclesiastical affairs. In Art. 9.1. of the 

concordat, the State confirmed that the Church should be free to establish, alter and 

abolish its own organizational units. Then, in Art. 9.2., recognized was the Church’s 

civil and legal status as long as it had personality under canon law. 

In Art. 1 of the concordat with Bosnia and Herzegovina, dated 19 April 2006, 

the parties stated that the Catholic Church and the State, each to the extent appropri-

ate, are independent and autonomous. At the same time, both parties agreed to re-

spect this principle in their relations and mutual cooperation for integral human de-

velopment, both spiritual and material, as well as for promotion of the common good. 

Consequently, in Art. 2.1. of the concordat, the State recognized the public status of 

the Catholic Church. In Art. 2.2., meanwhile, acknowledged was the status of ecclesi-

astical bodies as long as they had legal personality under canon law. In addition, Bos-

nia and Herzegovina confirmed in Art. 2.3. that the competent ecclesiastical authority 

should have the right to establish, alter and abolish ecclesiastical units under canon 

law. 

In art. 1 of the concordat with Montenegro, dated 24 June 2011, the Holy See 

and Montenegro confirmed that the state and the Catholic Church are, each in their 

own right, independent and autonomous. The parties also undertook to respect this 

principle in their mutual relations and mutual cooperation for integral – i.e. spiritual 

and material – human development and for promotion of the common good. 

In Africa, the principle of mutual respect for the independence and autonomy 

of Church and State has been explicitly confirmed in the preamble and Art. 1.3. of the 

concordat with Mozambique (2011) 34, Art. 1 of the concordat with Equatorial Guinea 

(2013)35, Art. 1 of the concordat with Cameroon (2014) 36, Art. 1 of the concordat with 

the Republic of Burundi (2014)37, and in the preamble to the concordat with the Re-

public of Cabo Verde (2014) 38. 

In the preamble to the concordat with Mozambique of 7 December 2011, it was 

indicated that the concordat was concluded in order to promote sound cooperation, 

with respect for the independence and autonomy of each of the parties within their 

field. On the basis of Art. 1.3., the Parties vowed to respect the principles of inde-

pendence, sovereignty and autonomy in their mutual relations. 

                                                 
34 “AAS” 104 (2012) p. 567-586. 
35 “AAS” 105 (2013) p. 987-1000. 
36 “ASS” 106 (2014) p. 286-296. 
37 “AAS” 106 (2014) p. 195-207. 
38 “AAS” 106 (2014) p. 472-492. 
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On the basis of Art. 1 of the concordat with Equatorial Guinea, dated 25 Octo-

ber 2013, the parties confirmed that the State and the Church are, each in their own 

right, sovereign, independent and autonomous, and they undertook to respect these 

principles in their mutual relations in order to work together for the spiritual and ma-

terial development of man and promotion of the common good. 

The Holy See and the Republic of Cameroon confirmed, in Art. 1 of the concor-

dat of 13 January 2014, that the state and the Catholic Church are, each in their own 

right, sovereign, independent and autonomous, and vowed to work together for the 

moral, spiritual and material good of the human person and the common good. 

In line with Art. 1 of the concordat with Burundi, dated 29 January 2014, it 

was confirmed that the Holy See and the Republic of Burundi are, each in their own 

right, sovereign, independent and autonomous, and they undertook to observe this 

principle and cooperate for the spiritual, moral, social, cultural and material good of 

the human person, and promotion of the common good with respect for the dignity 

and rights of the human person. 

The Holy See and the Republic of Cabo Verde, in the preamble to the Concor-

dat of 3 April 2014, confirmed that they are, each in their own right, autonomous, in-

dependent and sovereign, and they will cooperate in creating a more just, peaceful 

and fraternal international community. It is worth noting that Art. 2 of the concordat, 

Cabo Verde, on the basis of the right to religious freedom, recognized the right of the 

Catholic Church to freely exercise its apostolic mission, guaranteeing it the public 

performance of its activities, particularly worship, teaching and ministry, as well as 

jurisdiction in ecclesiastical matters. 

In Asia, the principle of mutual respect for the independence and autonomy of 

Church and State has been explicitly confirmed in Art. 2 of the concordat with China, 

dated 2 December 2011, concerning educational issues39: “The Parties agree that both 

authorities, responsible for their own Higher Education System and for the Higher 

Education Institutions established or approved by the same authorities or otherwise 

considered as belonging to their systems, shall be independent and autonomous each 

within their field and adhering to the said principles shall closely cooperate among 

them”. 

 

 

                                                 
39 “AAS” 105 (2013) p. 93-104. 
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2. The concordats explicitly proclaiming the independence 

of Church and State 

 

First and foremost, it should be noted that recognition of the Church’s inde-

pendence automatically implies recognition of its autonomy since independence is 

the highest degree of autonomy that excludes the possibility of interference of one en-

tity in the internal affairs of another40. 

In Latin America, the sole independence of the Church has been recognized 

explicitly in Art. 1 of the concordat with Colombia of July 12 197341, according to 

which:”[...] The State shall guarantee the Catholic Church, and those belonging to it, 

full recognition of their religious rights, without prejudice to the equitable religious 

freedom of other religions and their members, as well as all citizens”42. In Art. 2 of 

the above, Colombia concludes that: “The Catholic Church shall maintain full free-

dom and independence from the civil authority, and consequently freely and integral-

ly exercise its spiritual power and its ecclesiastical jurisdiction, ruling and adminis-

tering according to its own laws”43. Significant is also Art. 3, according to which can-

on law, being independent from civil law, is not a part of it and should be respected 

by the authorities of the Republic44. 

In Europe, this independence of the Church has been recognized explicitly in: 

Art. 2.(2). of the concordat with Thuringia (1997)45; the preamble to the concordat 

with Saxony-Anhalt (1998)46 and the preamble to the concordat with Schleswig-

Holstein (2009)47. 

                                                 
40 Cf. J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, Verba, p. 68; idem, 

Konstytucyjny system relacji między państwem a Kościołem katolickim oraz innymi kościołami i 
związkami wyznaniowymi, in: R. Mojak (ed.), Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, vol. X, 
Lublin 2000, Wydawnictwo UMCS, p. 110; Idem, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, 
Lublin 2000, Redakcja Wydawnictw KUL, p. 105. Cf. also W. Góralski, Konkordat z 28 lipca 1993 r. – 
zasady wzajemnych relacji państwo – Kościół katolicki, H. Misztal (ed.), in: Prawo wyznaniowe III 
Rzeczypospolitej, Lublin – Sandomierz 1999, Wydawnictwo Diecezjalne (Sandomierz), p. 66; idem, 
Niezależność i autonomia, op. cit., p. 359; Idem, A. Pieńdyk, Zasada niezależności, op. cit., p. 12; K. 
Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i 
traktatach Unii Europejskiej, Lublin 2007, Wydawnictwo KUL, p. 194. 

41 “AAS” 67 (1975) p. 421-434. 
42 Concordat between the Holy See and the Republic of Colombia, signed on 12 July 1973, in: 

Konkordaty współczesne, op. cit., p. 333. 
43 Ibidem. 
44 Cf. Ibidem. 
45 “AAS” 89 (1997) p. 756-795. 
46 “AAS” 90 (1998) p. 470-502.  
47 “AAS” 101 (2009) p. 539-556. 
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In line with Art. 2.(2). of the concordat with Thuringia of 11 June 1997, the 

Church should independently manage and run its own affairs within the limits of 

generally applicable laws. 

In the preamble to the concordat with Saxony-Anhalt of 15 January 1998, the 

parties confirmed the principle of mutual independence of Church and State. Specify-

ing this principle in Art. 1, the State concluded that “[The Church - ed. M. P.] shall 

manage and run its own affairs within the limits of generally applicable laws”48. 

Meanwhile, according to Art. 2 of the concordat with Schleswig-Holstein of 12 

January 2009, the Church should independently manage and run its own affairs 

within the limits of generally applicable laws. 

 

3. The concordats explicitly proclaiming the autonomy 

of Church and State 

 

In Europe, the sole autonomy of the Church has been explicitly recognized in: 

the preamble to the concordat of Mecklenburg-Vorpommern (1997)49; the preamble 

to the concordat with Brandenburg (2003) 50 and the preamble to the concordat with 

Hamburg (2005) 51. 

In the preamble to the Concordat of Mecklenburg-Vorpommern of 15 Septem-

ber 1997, the Parties confirmed the autonomy of Church and State, mutual respect for 

their right to self-determination and willingness to cooperate. Therefore, in Art. 2 of 

the concordat, Mecklenburg-Vorpommern also stated that the Church should retain 

independence in regulating and managing its own affairs within the limits of general-

ly applicable laws. 

The preamble to the concordat with Brandenburg of 12 November 2003 con-

tains the statement by the parties, according to which the relations between church 

and state should be marked by autonomy and cooperation. In Art. 2.(2). Brandenburg 

acknowledges that the Church should independently regulate and manage its own af-

fairs within the limits of generally applicable laws. 

In the preamble to the concordat with Hamburg of 29 November 2005, both 

parties confirmed the autonomy of Church and State, their right to self-determination 

                                                 
48 J. Krukowski, Kościelne prawo, op. cit., p. 421. 
49 “AAS” 90 (1998) p. 98-116.  
50 “AAS” 96 (2004) p. 625-652. 
51 “AAS” 98 (2006) p. 825-847. 
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and willingness to cooperate. Consequently, the above-mentioned federal state found 

in Art. 2 of the concordat that the Church should regulate and manage its affairs au-

tonomously, within the limits of generally applicable laws. 

 

4. The concordats implicitly proclaiming the principle of mutual re-

spect for the independence and autonomy of Church and State 

 

In the concordats with certain states, the principle of mutual respect for the 

independence and autonomy of church and state has also been recognized implicitly. 

In South America, the principle of mutual respect for the independence and autono-

my of Church and State has been recognized implicitly in: Art. I of the concordat with 

Venezuela (1964) 52 and Art. 1 of the concordat with Argentina (1966)53. 

On the basis of Art. I of the concordat with Venezuela, signed on 6 March 

1964: “The State of Venezuela continues to ensure and guarantee the free and full ex-

ercise of the spiritual authority of the Catholic Church, as well as the free and public 

exercise of Catholic worship throughout the territory of the Republic”54. Then, ac-

cording to Art. II of the concordat: „The State of Venezuela recognizes the free exer-

cise by the Catholic Church of the right to promulgate bulls, briefs, acts, decrees, en-

cyclicals and pastoral letters in the field of its competence and to pursue the objec-

tives that are relevant to it”55. 

Argentina, meanwhile, in Art. I of the concordat of 10 October 1966, states the 

following: “The State of Argentina recognizes and guarantees the Apostolic Roman 

Catholic Church the free and public exercise of its spiritual authority, free and public 

exercise of its worship and its jurisdiction in the sphere of its competence, and the 

pursuit of its specific objectives”56.  

Among the European states, the principle in question has been recognized in: 

Sec. 1 and 5 of the concordat with Estonia (1998)57; Art. 1 of the concordat with Alba-

nia (2002)58 and Art. IV, Sec. 1 of the concordat with Andorra (2007)59. 

                                                 
52 “AAS” 56 (1964) p. 925-932.  
53 “AAS” 59 (1967) p. 127-130. 
54 Convention between the Holy See and the Republic of Venezuela, signed on 6 March 1964, 

in: Konkordaty współczesne, op. cit., p. 418. 
55 Ibidem. 
56 Relations between the Holy See and Argentina, in: Konkordaty współczesne, op. cit., p. 227. 

Cf. also J. G. Navarro Floria, Argentina, in: G. Robbers (ed.), Encyclopedia of world constitutions, 
New York 2007, Facts On File, p. 40. 

57 “AAS” 91 (1999) p. 414-418. 
58 “AAS” 94 (2002) p. 660-664. 
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Based on Sec. 1 of the concordat with Estonia of 23 December 1998, the Catho-

lic Church in Estonia has the right to organize and conduct its mission under the legal 

order of Estonia. In Sec. 5, meanwhile, Estonia undertakes that the competent eccle-

siastical authority should have the right to create the structures proper to the Church, 

in particular with regard to establishing and altering religious legal persons, under 

canon law and adhering to  the state acts. 

According to Art. 1 of the concordat with Albania, dated 23 March 2002, the 

Catholic Church in Albania has the right to organize and conduct its mission. Conse-

quently, in Art. 2, Albania recognizes the legal status of specific ecclesiastical  units 

formed under canon law, following their prior registration in accordance with state 

law. 

In line with Art. IV, Sec. 1 of the concordat with Andorra, dated 17 March 

2007, the Church has the right to conduct its mission. 

Among the African states, this principle has been confirmed implicitly in a let-

ter by the Moroccan King, Hassan II, addressed to Pope John Paul II, dated 30 De-

cember 198360, where King – by giving the letter value of legal dispositions – stated 

the following: “[...] The Catholic Church in the Kingdom of Morocco shall continue 

the public and free exercise of its activities, especially in what concerns worship, mag-

isterium, internal jurisdiction, beneficence towards its followers and religious teach-

ings”61. 

As per Asian states, this principle has been implicitly recognized in: Art. 3, Sec. 

1) of the concordat with Israel (1993)62, Art. 2 of the concordat with Kazakhstan 

(1998)63, Art. 1 of the concordat with Azerbaijan (2011)64. 

According to Art. 3, Sec. 1) of the concordat with Israel, signed on 30 Decem-

ber 1993: “The Holy See and the State of Israel recognize their mutual freedom in the 

exercise of their rights and authorities, and they shall undertake to respect this prin-

ciple in their mutual relations and in mutual cooperation for the common good of the 

                                                                                                                                                         
59 “AAS” 101 (2009) p. 330-339. 
60 “AAS” 77 (1985) p. 712-715.  
61 Letter by the King of Morocco, Hassan II, to Pope John Paul II, in: Konkordaty współczesne, 

op. cit., p. 355. 
62 “AAS” 86 (1994) p. 716-729. 
63 “AAS” 92 (2000) p. 316-324. 
64 “AAS” 103 (2011) p. 528-534. 
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people”65. Thus, based on this concordat, both parties acknowledged to be autono-

mous and independent subjects of international law66. 

The principle of mutual respect for the independence and autonomy of Church 

and State was also implicitly recognized in Kazakhstan67. In Art. 2 of the concordat 

with Kazakhstan, dated 24 September 1998, the parties confirmed the mutual free-

dom in the use they make of their rights, and they undertook to mutually respect this 

principle in their mutual relations and cooperation for the good of the people. At the 

same time, in Art. 3, Kazakhstan recognized the legal status of specific ecclesiastical 

units formed under canon law, following their prior registration in accordance with 

the state law. 

In Azerbaijan, the principle of mutual respect for the independence and auton-

omy of Church and State was adopted implicitly in Art. 1 of the concordat of 29 April 

2011, according to which the Catholic Church should have the right to organize in the 

Republic of Azerbaijan under canon law, and also have the right to conduct its mis-

sion within its religious competence while respecting the legal provisions of the Re-

public of Azerbaijan and the concluded concordat68. 

 

Conclusions 

 

When analyzing the various modern concordats, in which the principle of mu-

tual respect for the independence and autonomy of Church and State has been recog-

nized either explicitly or implicitly, it should be noted that the parties to those con-

cordats often include such recognition in the preamble or first articles. This means 

that the Holy See and the individual states consider the principle of mutual respect 

for the independence and autonomy of Church and State to be fundamental and con-

stituting a starting point for determining their mutual relations as well as their coop-

eration for the good of the human person and the common good69. 

                                                 
65 Fundamental Agreement between the Holy See and the State of Israel, signed on 30 Decem-

ber 1993, in: Konkordaty współczesne, op. cit., p. 325. 
66 Cf. H. P. Bocala, Diplomatic Relations between the Holy See and The State of Israel: Policy 

Basis in the Pontifical Documents (1948-1997), Rome 2003, p. 175. 
67  Cf. also J. Krukowski, Recepcja doktryny, op. cit., p. 51. It should be noted that in 

Kazakhstan only 0.4% of the population is Catholic, Cf. R. Podoprigora, Kazakhstan, in: Encyclopedia 
of world, op. cit., p. 471. 

68 In Azerbaijan, Catholics account for less than 1.8% of the population. Cf. E. Alijev, Azerbai-
jan, in: Encyclopedia of world, op. cit., p. 64. 

69 Cf. also W. Góralski, Niezależność i autonomia, op. cit., p. 359; Idem, A. Pieńdyk, Zasada 
niezależności, op. cit., p. 13. 
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Proclamation of this principle in the concordats is bilateral70, meaning that the 

state recognizes the spiritual sovereignty of the Church, while the Church recognizes 

the secular sovereignty of the state71. 

The degree of detail in proclaiming the principle of mutual respect for the in-

dependence and autonomy of Church and State is often adapted to the specificity of 

the political system in a given state, and although the very writing of this principle 

tends to vary, its essence has been successfully conveyed in the concordats presented 

in this paper. 

Proclamation of the principle in question is most common in Europe which, to 

some extent, is owed to the number of states in this continent. Worth noting is the 

significant momentum of concluding concordats with African and Asian states. Also 

in Latin America, this principle has been proclaimed in many states with the largest 

number of Catholics, although there has been no such proclamation of this principle 

at the concordat level in Mexico and Ecuador, among others. Similar lack of this kind 

of regulation is additionally observed in the states of North America, as well as Aus-

tralia and Oceania. 

It is worth stressing that the concordats concluded between the Holy See and 

numerous post-communist states of Central and Eastern Europe, where the principle 

of mutual respect for the independence and autonomy of Church and State was pro-

claimed positively, served the process of stabilization of relations between the Church 

and the individual states laying the foundation for democracy72. In particular, atten-

tion should be paid to the concordat of 2002 with Albania, the state which under 

communism, in 1967, announced to be „the first atheist state in the world”73. 

The principle of mutual respect for the independence and autonomy of Church 

and State has been proclaimed on the legal and natural, rather than theological74, 

grounds. Because of this, many states - including those not historically linked with 

the Catholic Church - officially recognize the autonomy of the Church by concordat 

                                                 
70 Cf. J. Krukowski, Konstytucyjny model, op. cit., p. 95. 
71 Cf. S. Gąsior, Regulacja stosunków pomiędzy Kościołem a państwem w konkordatach 

polskich z 1925 r. i 1993 r., Kraków 2000, Wydawnictwo Naukowe PAT, p. 89-90; W. Góralski, 
Konkordat z 28 lipca 1993, op. cit., p. 67. 

72 Cf. J. Krukowski, Konkordaty między Stolicą Apostolską a państwami Europy Środkowej i 
Wschodniej. Problemy aktualne i perspektywy, ”Forum Iuridicum” 1 (2002), p. 167; Idem, Kościelne 
prawo, op. cit., p. 418. 

73 Cf. A. Bosiacki (int.), Konstytucja Albanii, Warszawa 2000, Wydawnictwo Sejmowe, p. 10. 
74 Cf. J. Krukowski, Konkordaty z państwami Europy Środkowej i Wschodniej zawarte na 

przełomie XX i XXI wieku, in: J. Krukowski, I. Nowakowski, M. Sitarz (ed.), Teka Komisji Prawniczej. 
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, vol. III, Lublin 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie, p. 101. 
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through recognition of the legal status of the Catholic Church and all its organization-

al units that enjoy the relevant status under canon law75. The Holy See has concluded 

numerous concordats with secular states and even those religious states whose offi-

cial religion is not Christianity76. 

The content and number of concluded concordats leads to the conclusion that, 

in the last fifty years, there has been a wide reception of the conciliar principle of re-

spect for the mutual independence and autonomy of Church and State, as evidenced 

by numerous concordats concluded between the Holy See and modern states77. How-

ever, one should bear in mind that this principle follows directly from the principles 

of religious-political dualism formulated by Jesus Christ nearly two thousand years 

ago78. 

It is worth noting that conclusion of concordats between the Holy See and in-

dividual states on different continents resulted in that the principle of respect for the 

mutual independence and autonomy has become part of the international public law 

and provides the basis for cooperation between the parties in pursuing the moral, 

spiritual and material good of the human person, and promoting the common good. 

 

(Translated by J. Majchrzak) 

 

 

 

 

Title 

Proclamation of the principle of mutual respect for the independence and autonomy 

of Church and State in modern concordats  

 

 

                                                 
75 Cf. Idem, Konkordaty współczesne, op. cit., pp. 355-357, 412-417; Idem, Kościelne prawo, 

op. cit., p. 422; Idem, Recepcja doktryny, op. cit., p. 52; R. Minnerath, The experience, op. cit., p. 155; 
Idem, How Should, op. cit., p. 485. 

76 Cf. J. Krukowski, Dyplomacja Stolicy Apostolskiej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II, in: 
S. Koperek, S. Szczur (ed.), Servo Veritatis, Krakow 2003, Wydawnictwo Naukowe PAT, p. 358. 

77 Cf. also D. Němec, Concordat Agreements, op. cit., p. 107-109, 300. 
78  Cf. also M. Poniatowski, Dualizm religijno-polityczny w pierwszym tysiącleciu 

chrześcijaństwa, in: M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak (ed.), Reddite ergo  quae sunt Caesaris Caesari 
et quae sunt Dei Deo, Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi 
Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, Lublin 2014, Towarzystwo Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, p. 211-238. 
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Summary 

The author of the article analyses proclamation of the principle of mutual respect 

for the independence and autonomy of Church and State in all modern concordats 

during the period of over half a century after the conclusion of the Second Vatican 

Council. 

A significant conclusion is that concordats between the Holy See and individual 

states on different continents resulted in that the principle of respect for the mutual 

independence and autonomy has become part of the international public law and 

provides the basis for cooperation between the parties in pursuing the moral, spiritu-

al and material good of the human person, and promoting the common good. 

 

Key words: independence and autonomy of Church and State, modern concordats, 

human dignity, religious freedom, international public law.  
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The teaching of religion in public schools in countries with diverse  

cultural structure: a study based on selected countries 

(Austria, Cyprus, France, Germany, Switzerland, United Kingdom) 

 

 

Many European countries today are structured along diverse ethnic and cul-

tural lines. This phenomenon is reflected in the educational systems in force in the 

public school systems of these countries and, more precisely, in those countries 

where, owing to historically conditioned conflicts between cultures coexisting in one 

nation-state, an urgent need has arisen to develop a model capable of incorporating 

diverse cultural differences. Amongst these differences, one of the more prominent 

and sensitive issues has been the teaching of religion, an issue all the more significant 

given the sensitive nature of the relationship between the various agencies of the 

state, the churches, and individual religious communities. Religious instruction, to-

gether with the contents of that instruction, the number of hours, and the range of 

teaching, vary considerably according to specific countries and regions. This study 

will present the results of researches into a few selected cases of innovations in reli-

gious education introduced by selected European countries.  

 

1. Austria 

 

Austria is divided into nine federal states. As such, Austria embodies one mod-

el of the neutral separation of state and church, grounded in mutual cooperation and 
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respect for autonomy1. Each and every religious community is treated equally under 

the law, which precludes any exclusive privilege granted to any of them2. The law 

guarantees that each officially recognized religious community has the right to teach 

in schools. These are: the Roman Catholic Church, the Evangelical Lutheran church, 

the Reformed church, the Muslim community, the Jewish community, and the Aus-

trian Buddhist community3. For students belonging to these religious communities, 

mandatory religion classes in all public and private schools are obligatory4. In line 

with the provisions of the Austrian Constitution5, those responsible for the manage-

ment of public schools must be notified according to the provisions of national asso-

ciations of municipalities or municipalities6. A fundamental aspect of public schools 

is that they are universally available to students, within limits established by statutory 

requirements, regardless of birth, sex, race, status, class, language and confession7.  

This basis, which established the public and legal existence of denominational 

schools, was guaranteed by the 1919 Weimar Constitution, which stipulated the crea-

tion of compulsory public school education, while simultaneously guaranteeing par-

                                                 
1
 K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a Kościołami w konstytucjach państw 

członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, Lublin 2007, Wydawnictwo KUL p. 120-125; R. Potz, 
Państwo i kościół w Austrii, in: G. Robbers (ed.), Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, 
Wrocław 2007, p. 12-27; M. Czuryk, Ochrona prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z 
własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w systemach edukacji publicznej państw 
członkowskich UE, Warszawa 2013, Wydawnictwo AON, p. 78-79. 

2 According to data from 2010. The largest religious group are Catholics (64,2 %) , but their 
share is steadily declining. More recently the second largest number of followers occupy Muslim 6.2% 
and 4.8% Lutherans . The other adherents belong to other Protestant and Orthodox churches , Bud-
dhism , Hinduism , Judaism and others. However, the study also notes an increase in the number of 
people not belonging to any church. Currently, there are 14 registered churches and religious 
organizations, cf. A. Sawicki, Relacje między Kościołami a państwem w obszarze nauczania religii 
oraz finansowania Kościoła - opracowanie przypadków 14 europejskich krajów, Instytut Spraw 
Publicznych - www.isp.gov.pl (21.10.2015), p. 3. 

3 R. Potz, Citizens and believers in the countries of the European Union: Austria, in: Citizens 
ad believers in the countries of the European Union, op. cit., p. 354; The Catholic Church gained his-
torical recognition. Other churches and religious organizations recognized in Austria are listed in An-
nex A to the Enforcement Decree of the Minister of Education, Science and Culture , as indicated in the 
circular of 5 March 2007. This decree also specifies where the school religion classes are mandatory. 
However, according to the ruling of the Constitutional Court in relation to other religious communi-
ties, there is an obligation on the authorities to grant them recognition if such a religious association 
meets certain requirements, in: K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem, op. cit., p. 84. 

4  Only in vocational schools in the Länder of Burgenland, Kartnen, Niederosterreich, 
Oberosterreich, Salzburg, Styria and Vienna religion is elective. M. Czuryk, Ochrona, op. cit., p. 79-88. 

5 The Federal Constitutional Act of the Republic of Austria on 1 October 1920 r. as to the con-
solidated text of the Federal Constitutional Act as of January 1, 1930. (Version 7 December 1929). 
Translation: P. Black and B. Naleziński. The original text of the Constitution of Austria was amended 
on several occasions. Last edited by federal constitutional law, announced publication reference in the 
official organ of the Republic of Austria „Bundesgesetzblatt”, No. 43/2011. Text unified and specific 
changes were published on the website www.ris.bka.gv.at. (7.07.2011). 

6 M. Czuryk, Ochrona, op. cit., p. 84. 
7 Ibidem. 
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ents the right to establish, at their request, public religious schools8 All children be-

longing officially to an officially recognized church or religious group are obliged to 

undergo instruction in their particular religion9. Religion classes are organized by re-

ligious communities, and are  compulsory subjects in all public primary schools, as 

well as agricultural and forest schools. In other religion class facilities are as to addi-

tional subject10.  

In terms of catechesis and evangelization, the teaching of religion is confes-

sional; in other words, the teaching is focused on one religion and is aimed at the 

deepening the faith of religious students, as well as the conversion of unbelievers. 

Participation in religious instruction of students who profess another religion, or who 

do not describe themselves as religious at all, is possible only with the prior permis-

sion of the teacher11. In the case that the class comprises less than half the number of 

students of a particular faith, students are free to attend another class; there is no re-

quirement to reduce the number of hours per week given over to the teaching of reli-

gion. And if a class consists of more than 50 percent of Christian pupils, the school is 

obliged to place a cross on the wall.  

School buildings can be dedicated only in private religious schools recognized 

in law; in the case of state schools, such an act would represent a violation of the 

principle of state neutrality in relation to the churches12. 

 

2. Cyprus 

 

The provisions of the 1980 Cyprus Constitution states that no one religion or 

church dominates or is privileged in law; and that religious associations, if not secret, 

enjoy legal autonomy13. In matters that are common to the teaching of religion or 

family matters, the state and religious communities cooperate on an equal position14.  

                                                 
8 J. Krukowski, Konkordaty współczesne, Lublin 2005, Wydawnictwo Civitas Christiana, p. 

188; B. Primetshofer, The constitutional status of religious entities in Austria, in: G. Robbers (ed.), 
The constitutional status of churches in the European Union countries, Baden Baden 2005, Nomos, p. 
57. 

9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 R. Potz, Citizens and believers in the countries of the European Union: Austria, in: Citizens 

ad believers, op. cit., s. 355. 
13 The Constitution of the Republic of Cyprus, Art. 18 paragraph  1: „All religions whose dogma 

and rites are not secret are free”. 
14  J. Waszczuk-Napiórkowska, Opinia prawna dotycząca wolności sumienia w konstytucjach 

państw UE, “Zeszyty Prawnicze”, Biuro Analiz Sejmowych, n. 3 (35) 2012, p. 238. 
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It needs to be pointed that the problem that Cyprus cannot overcome for the 

last years is Greek-Turkish conflict which has divided island into two hostile parts, 

nowadays controlled by the Turks in a main part. This division is not only symbolic, 

reflecting the ethnic structure of the island. It is a kind of testimony of fighting be-

tween the two nationalities inhabiting the same territory for hundreds years. In this 

text, regarding to the constitutional law, the state a country will not be distinguished 

as to Turkish and Greek part. 

Nevertheless, Cyprus is counted among those democratic countries that are al-

so religious; the Constitution of the Republic of Cyprus officially recognizes two reli-

gious communities: the Greek Orthodox Church and Muslim religious community15. 

The Orthodox Church has the status of a legal person in public law16.   

Five major religions in Cyprus have been granted a special status. They are: the 

Orthodox, Muslims, Armenians, Maronites and Roman Catholics. Other religious 

groups, such as Jews and Jehovah's Witnesses, also enjoy freedom of religion, but 

they are not regarded as religious groups in the constitutional sense17. Of  the popula-

tion of Cyprus as a whole, the largest group comprise the members of the Auto-

cephalous Greek Orthodox Church of Cyprus; the second-largest group comprises , 

who mostly live in the northern territory, which is under Turkish occupation, and 

over which the Republic of Cyprus has no control. The other groups are made up of 

Maronites, Armenians, Roman Catholics, and believers of other churches18.  

Religious instruction takes place within the public school system, and is pro-

vided at the primary and secondary levels19. In primary and secondary schools, stu-

dents are required to attend Orthodox religion classes for one to two hours per week. 

Religious classes are Orthodox. In primary schools, the class teacher is responsible 

for the teaching of religious classes, and in secondary schools instruction is provided 

by graduates of theological schools and, occasionally, by Orthodox clergy. Students of 

other faiths are free not to attend these classes; however, in instance, a written state-

                                                 
15 M. Czuryk, Ochrona prawa rodziców, op. cit., p. 92. 
16 K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem, op. cit., p. 64-69. 
17 R. Chałupniak, Katolickie wychowanie religijne w szkołach publicznych w jednoczącej się 

Europie, “Zeszyty Katechetyczne” 13 (2007) n. 1, p. 7-38. 
18 Ibidem. 
19 A. Emilianides, State and Church in Cyprus, in: G. Robbers (ed.), State and Church in the 

European Union, Baden Baden 2005, Nomos, p. 241; M. Czuryk, Ochrona prawa, op. cit., p. 99. 
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ment addressed to the Ministry of Education is required in the case of students aged 

less than 16 years, as well as the consent of their parents20.  

 

3. France 

 

The radically secular state system operating in France is founded on the prin-

ciple of separation between state and church, a principal moreover which is hostile to 

the inclusion of religion in the public sphere and is characterized by policies aimed at 

limiting the freedom of religion to the private sphere of the individual. This is carried 

out under the banner of state’s ideological neutrality and, consequently, has led to the 

elimination of religion from public life21 Because France is a secular country, no sta-

tistics on religious structures are officially recorded. The data presented in this paper 

are therefore estimates derived from surveys conducted by various research insti-

tutes. In 2009, according to La Croix, 64% of the population were Catholics, 8-10% 

were Muslims, and 7% followers of other religions (including 2% Protestants, Bud-

dhists and Jews 1%, Orthodox 0.2%). In turn, according to Jeshua Project data for 

2010 are as follows: 55% Catholics, nearly 11% Muslim, 2.6% Protestants, 1.8% Or-

thodox Christians, Buddhists 1.3% and as many as 25% indicated themselves as being 

of no religious affiliation22.  

The French principle of secularism should not be taken to mean that there is a 

restriction on the teaching of religion; nonetheless, the French education system does 

strictly regulate these matters within educational institutions and educational activity 

itself23 However, the principle of secularism is not inconsistent with the power of 

public authorities to allow the teaching of religious classes as part of public educa-

                                                 
20 A. Sawicki, Relacje między Kościołami a państwem, op. cit., p. 8-9; It is not enough just ex-

pression of the will that the child did not attend classes in religion. According to the Circular of August 
2012. Parents who are not Orthodox Christians should submit an application for exemption from clas-
ses directed to the hands of the headmaster od school. Thereafter the request is analyzed by officials of 
the Regional Office of Education. The final decision is sent to the parents and to the school principal. A 
student who was dismissed from class, participates in other parallel activities at school. The nature of 
discretion abovementioned decision RBE provides judgment of the Supreme Court of the Republic of 
Cyprus dated April 21, 1994. The court considered unlawful rejection of the application for exemption 
applied by parents who were the Jehowa’s witnesses. Acc. (1994) 3 CLR 859, in: M. Czuryk, Ochrona 
prawa, op. cit., p. 100. 

21 J. Krukowski, Religia i wolność religijna w prawie Unii  Europejskiej. Doświadczenia i 
perspektywy, in: Wolność w Unii Europejskiej, ed. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin 2003, 
Towarzystwo Naukowe KUL, p. 220. 

22 A. Sawicki, Relacje między Kościołami a państwem, op. cit.,  p. 17. 
23 F. Messner, Religion et education en France, in: G. Robbers (ed.), Religion in Public Educa-

tion, Baden Baden 2005, Nomos, p. 155. 
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tion24. To maintain the principle that no one religion is present in the school, was in-

troduced one day from school (Wednesday); during this period, students could attend 

religion classes organized outside the school25.  

Owing to the radical separation of Church and State in France, public schools 

are secular, and therefore there is no possibility of teaching religious lessons in any 

form26. Only partial aspects of issues connected to religion are channeled through the 

teaching of history, but such classes have nothing to do with catechesis27. Religion 

classes are not conducted in public schools, apart from the areas of Alsace and Mo-

selle28. The exception is Alsace and Lorraine, a territory in which the Act of 1905. 

does not apply to all public schools, and in which religion classes are taught. Attend-

ance is mandatory. As an alternative, students who are formally registered as unbe-

lievers, are obliged to attend classes in ethics. The costs of this education are covered 

by the state29. Schools in France are secular, which does not imply that religious edu-

cation has been completely eliminated, since religious education has been replaced 

civic moral education30.  

 

4. Germany 

 

For many reasons, Germany is to be regarded as a unique country. One such 

reason lies in the fact that Germany consists of 16 states (Länder), each of which has 

its own government and parliament. Lands enjoy a wide range of possibilities for 

making laws and exercise executive power. This has implications for the sphere of 

education31.  

Germany is not a confessional state, even though the majority of its population 

belongs to the Christian religion (Protestants, Catholics, Orthodox). Germany is char-
                                                 

24 M. Czuryk, Ochrona prawa, op. cit., p. 483-484. 
25 F. Messner, Religion et education en France, op. cit., p. 157-158. 
26 This is one of the most secular countries in the world. The first regulation of the teaching of 

religion in schools was adopted already in 1833. It was then distinguishes between public schools and 
private, which were conducted by religious congregations. The issue of secularism appeared in 1869. 

27 A. Sawicki, Relacje między Kościołami a państwem, op. cit., p. 18. 
28 P. Brenner, Wolność religijna i wychowanie w Europie Zachodniej, in: Wolność religijna w 

Unii Europejskiej, ed. G. Robbers, Wrocław 2007, Towarzystwo Naukowe KUL, p. 86. 
29 Alsace and Lorraine, which in the years 1871-1914 was under control of  the German state 

was not covered by French law from 1905. From primary up to secondary school religion class was in 
the area of the school and has the status of a compulsory subject which may be optionally and changed 
into ethics classes (cf . German model). These classes were confessional. The following religions used 
to be taught: Catholic, Reformed Evangelical Lutheran and Judaic. Approx. 95 % of students take part 
in these lessons. A. Sawicki, Relacje między Kościołami a państwem, op. cit.,  p. 18. 

30 M. Czuryk, Ochrona prawa, op. cit.,  p. 485. 
31 Ibidem, p. 163. 
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acterized by the principle of separation between Church and State, itself based on the 

principle of neutrality, tolerance and equality32. The Basic Law, in its preamble, ex-

plicitly refers to God; at the same time, however, the content of the Constitution em-

phasizes that there is no state church33. Atheism, and any other state religion are 

therefore inadmissible34. In accordance with the provisions of the Constitution, reli-

gious instruction in public schools is part of the basic curriculum, and at both the lev-

els of public and private education, national teaching standards apply (Bild-

ungsstandards)35. However, the greater part of powers concerning the administration 

and the legislation governing education have been ceded to the federal states (Län-

der), especially when it comes to education at primary and secondary levels36.  

Ministers of Education, who preside over the Ministries of Education, Culture 

and Science in the individual Länder, cooperate within the framework governing the 

Standing Conference of the Ministers of Education and Culture of the Länder. This 

makes it possible to create a comparable and unified primary educational structure 

throughout Germany37.  

While subject to state supervision, religious instruction is provided in accord-

ance with the rules on the teaching of religion; parents have the right to decide 

whether their children take part in these school classes38. Religious education in 

schools, with the exception of non-confessional schools, is included within the school 

                                                 
32 G. Robbers, Państwo i Kościół w Niemczech, in: Państwo i Kościół w krajach, op. cit., p. 

279, Konstytucyjne podstawy stosunków miedzy państwem a kościołami w Republice Federalnej 
Niemiec, in: A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz (ed.), Divina et Humana. Księga Jubileuszowa w 65 
rocznicę Księdza Profesora Henryka Misztala, Lublin 2001, Wydawnictwo KUL, p. 21; K. Orzeszyna, 
Podstawy relacji, op. cit., p. 153-160. 

33 G. Robbers, Religia i wolność religijna w Niemczech – Bóg w Ustawie Zasadniczej, in: 
Wolność religijna w Unii Europejskiej, op. cit.,  p. 59. 

34 Ibidem, p. 60. 
35  Compare to art. 7.3. Constitution of Federal Germany 1949, polish text in: Ustawa 

Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r., pol. transl. L. Janicki, Poznań 1997, In-
stytut Zachodni p. 80; The exception applies to Bremen and Berlin, where according to the federal law 
of  January 1, 1949 teaching religion was not a compulsory subject in public schools. In Brandenburg 
introduced similar regulations, it is guaranteed to churches as the religious right to teach religion in 
schools. Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of 
the Lander in the Federal Republic of Germany, The education system in the Federal Republic of 
Germany 1999, op. cit., p . 19.  

36 Eurydice, Fundamental principles and basic legislation in Germany, Bruksela 2001; Secre-
tariat of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Lander in 
the Federal Republic of Germany, The education system,  op. cit., p. 28. 

37 Ibidem. 
38 Compare to  art. 7.2. Constitution of Federal Germany of 1949, p. 80; J. Krukowski, Kościół i 

państwo, op. cit., p. 55; Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cul-
tural Affairs of the Lander in the Federal Republic of Germany, op. cit., p. 19. 
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curriculum39. Religious instruction is the only subject in the curriculum of public 

schools which is guaranteed by the Basic Law. These lessons are religious, catecheti-

cal, and aimed at the ongoing evangelization of the students40. Religion classes in 

public schools in Germany are devised to familiarize the students with topics such as 

religious pluralism, religious tolerance and the rights and freedoms of others41. By 

design, these lessons are intended not only for adherents of particular religious be-

liefs, but also for children from those families whose parents have rather distanced 

themselves from religion42.  

Hence, school programs are organized in such a way that the children are ena-

bled to learn as much as possible about other religions and denominations. This is 

also dictated by the fact that in Germany there are as many as five main churches and 

religious associations43. Such differentiation in the teaching material should not be 

taken as suggesting that the parents’ religious convictions and philosophical beliefs 

are disregarded, even if the course is attended by children adhering to only one creed 

or religion44. The content presented in the classroom is determined by the ecclesiasti-

cal authorities, who also grant authorization to religion teachers and catechists to 

teach religion. The oversight to proper teaching of these programs is also the respon-

sibility of the ecclesiastical authorities45. In most Länder, children who choose not to 

participate in religious classes, take part in lessons in ethics or another alternative 

subject46 All the German provinces, with the exceptions of Berlin, Bremen and Bran-

denburg, have similar systems of religious instruction47. It is not unusual that chil-

dren often participate in religious instruction of faith other than their own. This is 

explicable primarily in terms of the religious pluralism prevailing in Germany. The 

multiplicity and diversity of religious faiths allows the individual Länder authorities 

                                                 
39 Art. 7.3 of the Basic Law: „Teaching religion in public schools, with the exception of schools 

nondenominational and is a regular subject of teaching. Religious education takes place in accordance 
to the principles of churches and religious associations which do not infringe the rights of state super-
vision. No teacher can be forced against his will to teach religion”. 

40 P. Makosa, Współczesne ujęcia nauczania religii w europejskim szkolnictwie publicznym, 
“Roczniki Pastoralno – Katechetyczne” 58 (2011) n. 3, p. 133-134. 

41 M. Czuryk, Ochrona prawa, op. cit., p. 88. 
42 Ibidem, p. 139-141. 
43 Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of 

the Lander in the Federal Republic of Germany, op. cit., p. 18. 
44 Compare. dec. X.Y.Z. v. Niemcy, 15.7.1982, application  nr 9411/81, DK 29/224, p. 516, in: 

M. A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór Orzecznictwa, Warszawa 2012, Wolters 
Kluwer, p. 516. 

45 M. Czuryk, Ochrona, op. cit., p. 170-171. 
46 J. Krukowski, Podmiotowość rodziców w zakresie religijnego i moralnego wychowania 

dzieci w ramach edukacji szkolnej, “Roczniki Nauk Prawnych” 4 (1994), p. 141. 
47 M. Czuryk, Ochrona prawa, op. cit., p. 171. 
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to adapt regulations, which permit (temporarily) the possibility of organizing joint 

religious instruction for children of different faiths, depending on the agreement of 

the parents and the students themselves. This is the case even when there is a short-

age of teachers working for a particular denomination, or when the number of stu-

dents is insufficient48. Catholic and Protestant churches, in this regard, collaborate 

closely49 

 

5. Switzerland 

 

Switzerland is a federal state consisting of 26 cantons, each of which is sepa-

rate from state institutions. The cantons operate on the basis of direct democracy, 

grounded upon the institution of the referendum. Switzerland is an obvious and evi-

dent example of a country influenced by the various and differing traditions and cul-

tures of Europe, not the least because one of the features distinguishing Switzerland 

from other European countries is its multilingualism. The population of Switzerland 

speaks up to four official languages. The languages are: German (72.8%), French 

(13%), Italian (6.5%) and Romanish (0.5%). As many as 20% of the country's popula-

tion are foreigners: the highest rate in Europe. 

The specificity of Switzerland makes it difficult for the Catholic Church to es-

tablish a unified and centralized means of promoting evangelization and catechesis 

throughout the country as whole, not to mention the difficulties facing different 

Catholic dioceses, all the more so given that there are different regulations operating 

in the cantons located within one diocese. Swiss cantons are established on distinct 

constitutional provisions and legal acts representing differing relations between the 

state and particular religious communities and groups50. This has also had an impact 

on the teaching of the Catholic religion, which takes place in the individual cantons 

according to different principles, which in turn are regulated by law and the govern-

ment of the individual canton51.  

                                                 
48 Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Lander on 

Protestant religious education, Catholic religious education and ethics education, Bonn 1998. 
49 C. Rogowski, Edukacja religijna, założenia-uwarunkowania- perspektywy rozwoju, Toruń, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, p. 79-80. 
50 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 1. 

Januar  2011), Art. 3 und 42, abs. 1 BV, in: D. Belina, Nauczanie religii katolickiej w Polsce i 
Szwajcarii, Lublin 2012, NATAN, p. 20-21. 

51 The Constitution of Switzerland in 1848. introduced the principle of religious neutrality in 
schools, and in 1999 established the principle that this cantons decide on matters related to the teach-
ing of religion in public schools. Therefore, there is no sollution accepted for whole Switzerland. A. 
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In Switzerland therefore it is only to be expected that there are all possible 

types of religious education. They are: religion class organized by the canton, provid-

ed in public schools; religion lessons taught in public schools, for which the Church 

authorities are responsible for organizing; and the teaching of religion which is not 

integrated into the public school curriculum and which is organized by individual 

parishes, in institutions located in their area52.  

The majority of the Swiss dioceses are responsible for the formation of cate-

chetical commissions. Often, however, it is the case that cantons under the jurisdic-

tion of a bishop operate according to regulations concerning religious education in 

public schools will differ significantly from canton to canton53. Accordingly, in addi-

tion to the general diocese catechetical commissions belonging to the diocese having 

jurisdiction in a particular canton, there are also are cantonal committees that deter-

mine programs of catechesis across cantons. Since 2002 it has been recommended 

that the Orientierung Religion Programme be used54. The Bishops’ Conference for 

German-speaking Switzerland, has recommended the use of this document as the ba-

sis for the creation of regional plans for catechetical programs and, in this sense, the 

same document may be considered to be the core curriculum for religious education. 

One of the main objectives of this program is to encourage the young people to live, as 

far as it is possible, in a good relationship with God, with others, and with the world. 

Students should master the rules of life in the community and in society in accord-

ance with the commandment to love God and one’s neighbor. The students learn 

about the Church as a community gathered around Christ and commissioned to carry 

His gospel to the world55. 

 

 

 

6. United Kingdom 

                                                                                                                                                         
Porębski, Porębski A., Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu, Kraków 2010, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. p. 132-133. 

52 Types of religious learning in the individual cantons of the Swiss Confederation were dis-
cussed, in: Bellinger A., Staatlicher und kirchlicher Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen 
der Deutschschweizer Kantone, Luzern 2002, Abteilung Schulentwicklun des Kantons Luzern (EKD); 
R. Weibel, Unterschiedliche Zuordnungen Religionsunterricht in der Schweiz, “Herder Korre-
spondenz”, H. 2, Bern 2002, p. 96-99; D. Belina, Nauczanie religii katolickiej w Polsce, op. cit., p. 21. 

53 D. Belina, ,,Orientierung Religion”– podstawa programowa nauczania religii katolickiej w 
Szwajcarii niemieckojęzycznej, ”Katcheta” 6 (2014), 
www.katecheta.pl/Archiwum/2014/(20.06.2015.). 

54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
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The United Kingdom comprises England, Wales and Scotland, located on the 

island of Great Britain, and Northern Ireland, located in the northern part of the is-

land of Ireland.  

In England has a state church, whose supreme ruler is the reigning king or 

queen56. In Wales and Northern Ireland, the Anglican church enjoys the status of be-

ing the established church, whereas the Anglican Church in Scotland is of marginal 

importance compared to the Church of Scotland (Presbyterian)57. In the UK there are 

various forms of state-church relations58. The Anglican state church (which includes 

England, Wales and Northern Ireland), comprising the the Church of Wales, the 

Church of Northern Ireland, is separated from the state; the Church of Scotland is not 

a church state in Scotland59. The United Kingdom is a formal confessional state: the 

established church is the Church of England60.  

In England, schools are divided into two categories: state (publicly funded 

schools, maintained by the state) and private schools. The teaching of religion is 

compulsory in public schools, but the shape and content of religious education is de-

termined at the local level. Daily public prayer is a requirement. Parents have the 

right to exempt their children from participating in religious instruction61. The re-

sponsibility for the education system in England, Wales, and Northern Ireland is di-

vided between central government, local education authorities and the managers of 

churches and individual institutions62. There is also no single legal act regulating is-

sues related to education. More often than not, this legal situation, sometimes 

amounting to confusion, is shaped by judgments issued by UK courts having general 

                                                 
56 The connection between church and state in England are so strong that there is hard to say 

about the possibility of concluding any agreements between these entities. T.J. Zieliński, Miejsce 
religii w porządku konstytucyjnym Wielkiej Brytanii, “Przegląd Prawa Wyznaniowego” 5 (2013), p. 
189. 

57 K. Orzeszyna, Podstawy, op. cit., p. 91; D. McClean, Państwo i Kościół w Zjednoczonym 
Królestwie in: G. Robbers (ed.), Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, Wrocław 2007, Towa-
rzystwo Naukowe KUL, p. 407-408. 

58  G. Robbers, Wolność religijna i jej zakres przedmiotowy z uwzględnieniem sytuacji 
prawnej i praktyki prawnej w Unii Europejskiej oraz regulacji Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka, in: G. Robbers (ed.), Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Wrocław 2007, 
Towarzystwo Naukowe KUL, p. 124. 

59 The law defines the status of the Church in 1922. Church is sovereign and their functions 
shall be performed in cooperation with the State. T.J. Zieliński, Miejsce religii w porządku 
konstytucyjnym Wielkiej Brytanii, op. cit., p. 190. 

60 S. Bożyk, Konstytucyjna regulacja problematyki wyznaniowej w wybranych państwach 
Unii Europejskiej, “Przegląd Prawa Wyznaniowego” 5 (2013), p. 158. 

61 A. Sawicki, Relacje między Kościołami a państwem, op. cit., p. 22. 
62 Education Act, 1996, in: Eurydice, Fundamental principles and basic legislation in England 

and Wales, Brussel 2010. 
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jurisdiction, and by decisions determined on the basis of case law made by the Court 

of Human Rights in Strasbourg. England and Wales, as well as Northern Ireland and 

Scotland, have similar legal regulations63.  

The UK government has constantly been developing general guidelines for the 

program of religious instruction, which then are implemented in institutions 

throughout the country. The public authorities are obliged to organize such a system 

of education, one capable of providing religious and philosophical convictions re-

spected by parents concerning the teaching and implementation of all tasks related to 

this64. Respect for the convictions of the parents, however, does not mean that that 

such convictions are always necessarily reflected in their entirety within the state 

school system65.  

 

Conclusions 

 

In the course of the last few decades, one can observe the huge differentiation 

of the population in terms of culture. This is associated with the phenomenon of 

widespread globalization and, further, is based on historical and geographical condi-

tions. The specificity of intercultural education should work on the assumption that it 

is important for students to become acquainted with, to come to understand, and to 

accept different cultures and so to learn the value of multiculturalism and diversity as 

a common good. The teaching of religion can provide an important foundation, one 

capable of integrating these differences.  

As already described above, various countries have developed different models 

of religious education: (a) compulsory religious education, regulated according to the 

concept of a state religion, where the predominance of the adherents of the two dom-

inant religions is so obvious that one can even can observe discriminatory attitudes to 

other faiths; (b) another solution where, as it would in Cyprus lead to mandatory reli-

gion classes in public schools, but nonetheless the form and content of religious edu-

cation is determined at the local level; (c) on the other hand, school students in Aus-

tria and Germany are required to attend classes in religion, but all recognized religion 

                                                 
63 Ibidem. 
64 Compare dec. Campbell i Consans c. UK, 25.2. 1982 r., A 48, par. 33, in: M. A. Nowicki, 

Orzecznictwo, op. cit., p. 516. 
65 Cf. W. and D., M.i M. i H. I. c. UK, 6.3.1984r., appl. nr 10228/82 and 10229/82, DR 37, p. 

98-100, in: M. A. Nowicki, Orzecznictwo, op. cit., p. 131. 
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enjoy the same status, and the students and their parents can freely benefit from their 

preferred course.  

This solution also offers the possibility of making use of alternative activities 

for classes in religion; according to this option, none of the churches or religious as-

sociations enjoys any special privileged position. In Switzerland, the one country in 

our survey that is most diverse in terms of culture and ethnicity, issues related to the 

teaching of religion in schools are subject to the jurisdiction of local authorities. This 

arrangement does, on the one hand, have the advantage of exercising authority in 

matters pertaining to religious education over the country as a whole; on the other 

hand, this arrangement has led to a degree of chaos in the way that the teaching of 

religion is to be implemented, owing largely to the necessity of having to comply with 

too many legal stipulations simultaneously. In fact, it is difficult to decide which of 

the educational systems examined in this study is the more satisfactory. One thing 

that cannot be doubted is that this case study on the teaching of religion in public 

schools amply demonstrates the difficulties involved in reconciling elements of dif-

ferent cultures and religions. This is, and will continue to be, a major challenge facing 

modern societies, not the least because the coexistence of representatives of different 

nations and religions calls for action to create a common ground, rather than opting 

for isolation and separation. In this context, it would seem that the French solution is 

the least convincing. 

 

Title 

The teaching of religion in public schools in countries with diverse cultural structure: 

a study based on selected countries (Austria, Cyprus, France, Germany, Switzerland, 

United Kingdom) 

 

Summary 

Many European countries today are structured along diverse ethnic and cul-

tural lines. This phenomenon is reflected in the educational systems in force in the 

public school systems of presented countries. Religious instruction, together with the 

contents of that instruction, the number of hours, and the range of teaching, vary 

considerably according to specific countries and regions. This study presents the re-

sults of researches into a few selected cases of innovations in religious education in-

troduced by selected European countries. Various countries have developed different 
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models of religious education: (a) compulsory religious education, regulated accord-

ing to the concept of a state religion, where the predominance of the adherents of the 

two dominant religions is so obvious that one can even can observe discriminatory 

attitudes to other faiths; (b) another solution where, as it would in Cyprus lead to 

mandatory religion classes in public schools, but nonetheless the form and content of 

religious education is determined at the local level; (c) on the other hand, school stu-

dents in Austria and Germany are required to attend classes in religion, but all recog-

nized religion enjoy the same status, and the students and their parents can freely 

benefit from their preferred course.  

 

Key words: teaching religion in schools, Austria, Cyprus, France, Germany, Switzer-

land, United Kingdom. 
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