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Ricardo F. Crespo, Sen y Aristóte-
les : razón práctica y economía, Cua-
dernos Empresa y Humanismo n. 
111, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, Pamplona 
2010, pp. 103.

El profesor Crespo presenta el “enfo-
que capacidades” (capability approach ; 
a partir de ahora CA), propuesto por 
Amartya Sen, como una buena oportu-
nidad para reconciliar la razón práctica 
y la instrumental en el ámbito de la cien-
cia económica. En este sentido, la apor-
tación sustantiva del CA es la introduc-
ción de los fines de la acción y de la razón 
práctica en la economía. 

Se detiene, en primer lugar, a consi-
derar los cuatro conceptos clave del CA : 
funcionamientos, capacidades, libertad 
y agencia. Alrededor de estos elementos 
Crespo caracteriza la concepción de per-
sona de Sen : la heterogeneidad básica de 
los seres humanos y la unicidad de la per-
sona, así como la centralidad de la liber-
tad humana, definida como objetivo pre-
eminente del desarrollo. Para Sen, esta 
concepción de libertad implica un agente 
con un concepto de bien y con capacidad 
intelectual para valorarlo y elegirlo. Así, 
agente es alguien que actúa y ocasiona 
cambios, cuyos logros pueden ser juzga-
dos en términos de sus propios valores y 
objetivos. De este modo, concluye Cres-
po, « el enfoque capacidades de Sen cons-
tituye una perspectiva amplia que con-
sidera a la persona en su individualidad, 
como un agente único que tiene una 
concepción específica del bien y debe ac-
tuar de acuerdo con ella. Esto conduce 
a enriquecer la evaluación del bienestar, 

de la igualdad, del desarrollo y de todos 
los campos en que se puede aplicar. El 
foco no está en los medios (p.e., ingre-
sos), sino en los fines (p.e., la satisfacción 
de aspiraciones y los objetivos finales de 
diferentes personas) » (p. 21).

En un segundo momento, Crespo 
-tras un breve recorrido por las principa-
les críticas que ha recibido el CA- analiza 
las conexiones de dicho enfoque con el 
pensamiento de Aristóteles. El resultado 
será, con los matices oportunos enuncia-
dos por Crespo, la afirmación pacífica de 
las raíces aristotélicas del CA por lo que 
se refiere a la idea general de buscar un 
bien común personal abstracto y com-
patible ; el papel que juega la riqueza en 
una vida lograda : la riqueza es un bien 
meramente útil, buscado en orden a un 
bien mayor ; la concepción de eudaimo-
nia ; el papel de la razón práctica en la 
evaluación de fines ; las conexiones entre 
los conceptos de funcionamiento y ca-
pacidades con, respectivamente, las ca-
tegorías aristotélicas de ergon y dynamis ; 
y, por último, la inconmensurabilidad de 
los bienes.

Junto a estas coincidencias, el autor 
muestra que Sen se aleja de Aristóteles 
a la hora de expresar el contenido espe-
cífico del bien, es decir de las capacida-
des constitutivas de una vida buena. Sen 
prefiere llegar a una lista de capacidades 
no por un camino teórico, sino a través 
del consenso. A partir de aquí, Crespo 
retoma los principales problemas del 
CA planteados por la crítica y los exami-
na a la luz del pensamiento aristotélico. 
El autor entiende que la profundización 
en éste permite superar las deficiencias 
planteadas al CA.

La primera de estas deficiencias hace 
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referencia al problema de la heterogenei-
dad y medición de las capacidades. Sen es 
consciente de que el CA excede el cam-
po de la economía moderna pura, donde 
sólo la racionalidad técnica y el principio 
de maximización tienen cabida, e inclu-
so invade el campo de otras ciencias so-
ciales como la ética o la política. Pero lo 
hace sabiendo que si la economía, tal co-
mo hace el CA, quiere relacionarse con 
los fines -y no sólo con los medios-, de-
be adoptar una racionalidad práctica ilu-
minada por la racionalidad técnica. Será 
tarea de la razón práctica armonizar los 
fines no mensurables. 

Otra dificultad planteada es cómo 
hacer operativo el CA : es decir, cómo 
puede servir dicho enfoque para que el 
gobernante ayude a sus ciudadanos a 
alcanzar una vida lograda. El problema 
presente en el enfoque de Sen sería el ca-
rácter inexacto de la razón práctica. Para 
Crespo, es necesario establecer una serie 
de principios generales, sin caer en una 
sobre-especificación de los mismos que 
no aceptaría Sen. Siguiendo a Aristóteles, 
Crespo presenta unas cuantas orientacio-
nes que ayudarían a definir los bienes-ca-
pacidades específicos que el gobernante 
debería proporcionar a sus ciudadanos.

Una tercera cuestión planteada por la 
crítica hace referencia al amplio y confu-
so rango de aplicación del término ‘capa-
cidades’ acuñado por Sen. Crespo traza 
un mapa del espacio de capacidades que 
permite comprender las diferencias y la 
interconexión entre éstas. Las caracteri-
za partiendo de una primera división nu-
clear en capacidades básicas y refinadas : 
las primeras permiten el desarrollo de la 
razón práctica ; las últimas garantizan el 
desarrollo humano completo. A partir 
de aquí, va determinando otros rasgos 
de las capacidades : homogéneas y he-
terogéneas ; carácter instrumental (me-

dios) o intrínseco (fines) ; aislamiento y 
conexión ; derechos y responsabilidad. 

Para Crespo el CA puede superar es-
tas críticas si incorpora una concepción 
mínima de bien, ya implícitamente re-
conocida por Sen. Esto es especialmente 
importante si se tiene en cuenta que el 
consenso puede fallar al elegir las capa-
cidades apropiadas. Para ello se sugiere 
una ulterior profundización en la doctri-
na aristotélica del bien humano.

Santiago de Apellániz

Romano Guardini, L’uomo. Fonda-
menti di una antropologia cristiana, a 
cura di M. Borghesi, trad. it. di C. 
Brentari, Morcelliana, Brescia 2009, 
pp. 598. 

Tra il 1933 e il 1939, nei successivi seme-
stri accademici, Romano Guardini tenne 
una serie di corsi sull’antropologia cri-
stiana, sviluppando un progetto docente 
ben preciso nell’ambito della sua catte-
dra di Religionsphilosophie und katholische 
Weltanschauung (Filosofia della religione 
e visione cattolica del mondo). Il Mini-
stero del regime hitleriano, a ulteriore 
dimostrazione delle sue radici anticri-
stiane, soppresse nel 1939 la cattedra di 
Guardini nell’Università di Berlino, ma 
i testi utilizzati per le lezioni sono stati 
conservati nell’archivio guardiniano e 
vengono adesso pubblicati in italiano in 
prima edizione mondiale. Viene offerto 
ai lettori un volume di notevole impor-
tanza, giacché, come annota il curatore, 
è « l’opera di una vita » (p. 7). 

Poiché il progetto fu interrotto bru-
scamente, nelle pagine restano evidenti 
le tracce del linguaggio parlato, alcune 
ripetizioni e alcuni vuoti di argomenti 
da sviluppare in seguito. Ma l’opera pre-
senta una struttura organica ben definita 
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e coerente, con lo stile lucido e affasci-
nante che contraddistingue le opere di 
Guardini. 

Nell’egregia introduzione, da attento 
studioso del pensiero guardiniano, Mas-
simo Borghesi spiega che nell’orizzonte 
del progetto qui svolto spiccano autori 
quali Agostino, Platone, Dante, Pascal, e 
che il metodo adottato non è « un’impo-
stazione classico-sistematica del proble-
ma ma un insieme di ‘saggi’ che, a par-
tire da un metodo esistenziale, tendono 
ad approfondire l’umano tenendo come 
stella polare il contenuto storico della fe-
de cristiana, la figura di Gesù Cristo » (p. 
17). 

In consonanza con altri autori a lui 
contemporanei, Guardini avverte tutta 
la problematicità dell’esistenza umana e 
cerca di non inscatolarla in schemi rigidi. 
Con coraggio, egli annuncia l’obiettivo 
dei suoi corsi : « Queste lezioni si interro-
gano su che cos’è l’uomo nella coscien-
za cristiana. La questione dev’essere 
trasposta, e senza alcuna esitazione, nel 
moderno stile di pensiero. […] Ciò im-
plica in primo luogo la consapevolezza 
che le concezioni tradizionali hanno am-
piamente perso la loro ovvietà, e in se-
condo luogo l’idea che i vincoli pseudo-
dogmatici posti dalla scienza moderna 
sono stati profondamente indeboliti » (p. 
88). Dall’enunciazione di questi intenti si 
comprende che l’esposizione dell’ampio 
contenuto è in grado di parlare con effi-
cacia al lettore moderno.

L’accentuazione della prospettiva esi-
stenziale induce l’autore a svalutare in 
qualche passaggio l’analisi metafisica, 
come accade ad esempio nel parlare 
dell’idea di natura umana (cfr. pp. 221 
ss.). Lo fa notare puntualmente il cura-
tore, che sottolinea con serietà anche 
qualche altro limite della proposta guar-
diniana (presente non solo in quest’ope-

ra), in particolare riguardo all’etica e 
alla nozione di amore ; si potrebbe dire 
che, malgrado tutto, in Guardini si av-
verta l’influsso di Barth, Kierkegaard e 
Scheler. 

È indubbio, comunque, che dalla let-
tura di questo volume si riceve molto e 
si resta ammirati per le efficaci ricostru-
zioni della storia di taluni concetti (co-
me quelli di soggetto, di interiorità, di 
cultura o di persona) e per la modernità 
di certe intuizioni di fondo, come l’idea 
centrale di “incontro” o l’idea positiva di 
laicità (cfr. p. 232). 

Va condiviso il giudizio conclusivo del 
curatore : « Ciò che viene ora alla luce, 
dopo settant’anni di oblio, è un grande 
cantiere, una miniera dalle molte galle-
rie, percorsi su cui l’autore ha indugiato 
a lungo, che ora viene consegnato, per 
la prima volta, alla riflessione contempo-
ranea » (p. 72). Ma va aggiunto che l’im-
magine del cantiere o della miniera de-
ve servire per invogliare ad addentrarsi 
in essi, coadiuvati da un’eccellente veste 
editoriale, da una lunga introduzione, da 
una precisa “nota al testo” e dagli utilissi-
mi indici dei nomi e delle materie.

 Francesco Russo

Marco Ivaldo, Libertà e moralità. A 
partire da Kant, Il prato, Saonara 
(Pd) 2010, pp. 226.

Marco Ivaldo è rinomato per i suoi 
studi sulla filosofia classica tedesca e per 
la sua, invero non comune, capacità di 
trarne, con rigore e chiarezza, quelle 
idee di fondo che possano ancora ali-
mentare il pensiero contemporaneo. Il 
titolo del presente lavoro, una raccolta 
di studi già precedentemente pubblicati, 
conferma, in tal senso, un’impostazione 
che l’autore ha coerentemente seguito 
sino ad ora e nei confronti della quale 
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egli si sente particolarmente debitore al-
lo studioso tedesco, recentemente scom-
parso, Reinhard Lauth. Ne potremmo 
compendiare il profilo nel modo seguen-
te : la moralità è l’istanza più elevata per 
la comprensione della libertà, e la libertà 
è la determinazione più sintetica dell’io ; 
gli autori che hanno dapprima sostenuto 
e che hanno quindi approfondito questa 
tesi, rispettivamente Kant e Fichte, van-
no ripresi, andando al di là di una mera 
esegesi dei testi, nelle articolazioni es-
senziali del loro pensiero, la cui validità 
dev’essere nuovamente provata alla luce 
delle acquisizioni più significative della 
filosofia contemporanea.

La disposizione degli studi in questa 
pubblicazione privilegia nella prima par-
te l’enucleazione del vincolo reciproco 
tra libertà e moralità in Kant, esaminan-
done le maggiori implicazioni (il concet-
to di ragion pratica, di volontà e arbitrio, 
il problema del male) e prospettandone 
la successiva elaborazione di Reinhold e 
di Fichte. La seconda parte apre alle più 
notevoli conseguenze dottrinali, in par-
ticolare etiche ed antropologiche, che 
virtualmente discendono dai punti pre-
cedentemente stabiliti. Ivaldo si soffer-
ma qui specialmente sulla concezione 
dell’intersoggettività e sulla natura della 
persona.

Proprio a questo proposito, nel tocca-
re temi di decisiva importanza specula-
tiva, nonché di universale interesse, egli 
sembra offrire al lettore molta materia 
di riflessione. La libertà non è, secondo 
Ivaldo, una mera determinazione acci-
dentale di un sostrato, peraltro indistinto 
– a questa impostazione risponderebbe 
invece una lettura superficiale della con-
cezione sostanzialistica classica –. Se essa 
è riguardata nelle sue note fenomenolo-
giche più concrete, come la coscienza di 
un’obbligazione assoluta e le relazioni in-

terpersonali informate dalla gratuità, la 
libertà si mostra quale espressione primi-
genia e quale nota costitutiva dello stes-
so essere personale ; conseguentemente, 
la libertà fornisce il criterio d’interpreta-
zione per ciò che possa significare, in tale 
applicazione, la nozione metafisica di so-
stanza o di natura. Con le parole dell’au-
tore : « È in grazia di un appello che io so-
no io. Io sono principiato nel senso che 
il primo atto della libertà che io sono 
consiste nel riceverla nella forma dell’ap-
pello a esercitarla, e io comincio a esse-
re come io con un atto di consenso a un 
appello a esistere come tale. Ego sum me 
mihi : “Si tratta d’un accusativo e d’un da-
tivo (me mihi)) che si fanno nominativo” 
[L. Pareyson]. L’ego – quello che Ricoeur 
chiama ipseità – è libero consenso a un 
invito a essere. Nella prassi quotidiana il 
rapporto educativo e auto-educativo of-
fe un’attestazione efficace di questo pro-
cesso di costruzione dell’ipseità » (p. 218). 
L’individuazione dell’io richiede, perciò, 
la mediazione della coscienza morale, 
poiché l’io esiste e si manifesta come ta-
le, soltanto, nell’atto di autodetermina-
zione, e l’autodeterminazione non ac-
cade né si comprende altrimenti che nel 
contesto delle relazioni interpersonali e 
in relazione ad un’istanza oggettiva di 
valore assoluto.

Tale lettura della dottrina kantiana 
presenta, ad avviso di chi scrive, una po-
tente fenomenologia della libertà e sug-
gerisce inoltre molte indicazioni nel sen-
so di un personalismo ontologico. A tale 
proposito, rimane, tuttavia, da chiedersi 
se l’essere dato dell’io a se stesso, che av-
viene in maniera particolarmente signi-
ficativa nell’esercizio della libertà, non 
presupponga e non riveli, in realtà, una 
“donazione” dell’io antecedente : l’es-
sere appunto (sum). Questo punto non 
sembra irrilevante per comprendere lo 
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stesso contenuto della moralità, poiché 
ridimensiona l’autonomia del soggetto 
sul fondamento di una gratuità origina-
ria, che non è riconducibile ad ogni sorta 
di necessità, sia pure la necessità mora-

le. D’altra parte, una lettura rigidamente 
sostanzialistica risulta certo incompatibi-
le per cogliere la viva realtà dell’io, nella 
ricchezza delle sue dimensioni.

Ariberto Acerbi
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