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Introduzione  
 

Sull’idea di Conflitto nel mondo contemporaneo 
 
 

ANTONINO MONORCHIO 
 

 
«Etica è la ricerca generale  

su ciò che è bene» 
E. MOORE 

 
 
 
 
Fino a quando l’uomo si nasconderà a se stesso, fino ad allora – os-

sia sempre – sarà in una condizione dominata dal conflitto. 
È il caso di ricordare che “ogni uomo è mendace” (Romani 3,4). 

Più precisamente, con altre parole, che ogni uomo – tutti gli uomini 
– vive in una condizione di paura prodotta da conflitto. 

Paura di sé e, quindi, paura degli altri. Da ciò la scaturigine della 
menzogna e della malafede. 

Ma qual è il sentimento che sottende la condizione di conflitto, es-
sendo il conflitto, in senso relazionale e sociale, l’appalesarsi percetti-
vo di una incompatibilità di interessi tra due o più parti in causa? 

Questo sentimento è, per l’appunto, l’invidia, parte pudenda dello 
spirito umano. 

Non esiste infatti comportamento intenzionale che non sia motivato 
dall’invidia. 

Pigliarne coscienza è – dovrebbe essere – impegno di ciascuno sia 
a livello personale che sociale. 

Tuttavia veniamo a contatto con questa ineludibile e sgradevole 
condizione in tutti i rapporti interpersonali, sociali e istituzionali1. 

La nascosta percezione di questo sentimento arcaico pone in una 
condizione critica e pregna di ingiustizia e prevaricazione l’idea di au-
torità. 
 

1 H. SCHOECK, L’invidia e la società, Rusconi, Milano 1974. 
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