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Apps� UHOLJLRVH� H� LQWHOOLJHQ]D� DUWLÀFLDOH� JHQHUDWLYD��
problematiche giuridiche

5HOLJLRXV�$SSV�DQG�*HQHUDWLYH�$UWLÀFLDO�,QWHOOLJHQFH��
Legal Issues

FABIO BALSAMO

RIASSUNTO

Il contributo esamina le problematiche giuridiche derivanti dall’utilizzo di tecnologie 
di intelligenza artificiale generativa per il funzionamento delle apps religiose nell’ambito 
dello spazio giuridico euro-unitario, su cui sarà destinato ad incidere la futura entrata in 
vigore del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (c.d. “AI Act”). 

PAROLE CHIAVE

Apps religiose; intelligenza artificiale generativa; intelligenza artificiale; AI Act; re-
ligioni e intelligenza artificiale; dati religiosi; ChatGpt

ABSTRACT

7KH�SDSHU�H[DPLQHV�WKH�OHJDO�LVVXHV�DULVLQJ�IURP�WKH�XVH�RI�JHQHUDWLYH�DUWLILFLDO�LQWHOOL-
gence for the functioning of religious apps within the European Union legal system, which 
will be innovated with the future entry into force of the European Regulation on artificial 
intelligence (so-called “AI Act”).

KEYWORDS

Religious apps; Generative Artificial Intelligence; Artificial Intelligence; AI Act; Reli-
gions and Artificial Intelligence; religious dates; ChatGpt

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Dagli “Orientamenti etici per un’IA affidabi-
le” all’accordo tra Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea 
sul testo dell’Artificial Intelligence Act – 3. Il contributo delle confessioni 
religiose al dibattito sull’eticità dell’intelligenza artificiale – 4. L’impatto 
dell’intelligenza artificiale generativa nelle apps religiose e nella robotica 
teomorfa – 5. I principali rischi derivanti dall’impiego delle apps religiose 
per i fedeli e per i gruppi religiosi – 6. L’impiego delle tecniche di intelli-
genza artificiale generativa nella “interpretazione algoritmica” dei testi 
religiosi e le nuove frontiere del principio della sorveglianza umana.
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Apps religiose e intelligenza artificiale generativa:  problematiche giuridiche

1. Premessa

Il crescente interesse dei giuristi per il tema dell’intelligenza artificiale de-
riva soprattutto dalla necessità di elaborare soluzioni normative in un ambito, 
per larga parte, ancora non raggiunto dal legislatore statuale e sovranazionale1 
e che, al di là del suo significativo impatto economico nel mercato globale dei 
beni e dei servizi, genera nuove problematiche rispetto all’esercizio dei diritti 
fondamentali della persona, compreso il diritto di libertà religiosa2. Si pensi, 
ad esempio, all’avvento delle neurotecnologie o all’utilizzo di strumenti di 
controllo datoriale imperniati su sistemi automatizzati di raccolta e trattamen-
to delle informazioni del lavoratore, in cui la sua identità religiosa assume un 
rilievo tutt’altro che trascurabile. 

La regolazione dell’esponenziale sviluppo delle applicazioni dell’intelli-
genza artificiale costituisce, pertanto, una delle principali sfide che il diritto, 
quale «ordine dell’agire»3, è chiamato ad affrontare nelle società contempo-
ranee per riaffermare la sua centralità a dispetto del suo “declino” e della sua 
“crisi”4. 

1 In argomento vedasi ANTONIO D’ALOIA (a cura di), ,QWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�H�GLULWWR��&RPH�UHJRODUH�
un mondo nuovo, Franco Angeli, Milano, 2021. Soltanto alcuni profili relativi all’impiego delle tec-
niche di intelligenza artificiale – e specificamente quelli concernenti le attività di profilazione – sono 
contemplati dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 (GDPR).

2 Cfr. MARIA D’ARIENZO, Zuckerberg e i nuovi rapporti tra diritto e religioni. A proposito di libertà 
di coscienza nell’era digitale, in Diritto e Religioni, 1, 2019, pp. 384-396; EAD., Diritto e Religioni 
nell’era digitale. Zuckerberg ci salverà? I nuovi paradigmi ermeneutici della libertà di coscienza tra 
verità, errore e falsità delle informazioni, in ,�OH[��6FLHQ]H�JLXULGLFKH��VFLHQ]H�FRJQLWLYH�H�,QWHOOLJHQ]D�
$UWLÀFLDOH. Rivista quadrimestrale on-line (ZZZ�L�OH[�LW), fasc. 12, 1-3, 2019, pp. 245-258. Vedasi inoltre 
VINCENZO PACILLO, «$OH[D��'LR�HVLVWH"ª��5RERWLFD��LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�H�IHQRPHQR�UHOLJLRVR��SURÀOL�
giuridici, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1, 2021, pp. 69-84; ILARIA VALENZI, Libertà 
UHOLJLRVD�H�LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH��SULPH�FRQVLGHUD]LRQL, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 
2, 2020, pp. 353-365; LUCA PIETRO VANONI, Deus ex machina��,QWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�H�OLEHUWj�UHOL-
giosa nel sistema costituzionale degli Stati Uniti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 
telematica (www.statoechiese.it), 15, 2020, pp. 87-124; SIMONE BALDETTI, Il “giudice” algoritmo di 
fronte al fenomeno religioso, in DPCE online, 3, 2020, pp. 3451-3455; ANDREA SIMONCINI, L’algorit-
PR�LQFRVWLWX]LRQDOH��LQWHOOLJHQ]D�DUWLÀFLDOH�H�LO�IXWXUR�GHOOH�OLEHUWj, in BioLaw Journal – Rivista di 
BioDiritto, 2019, pp. 63-89; RAFFAELE PASCALI, Le leggi informatiche e le latae sententiae, in Diritto 
e Religioni, 2, 2011, pp. 31-67.

3 L’espressione è di GIORGIO OPPO, Scienza, diritto, vita umana, in Rivista di diritto civile, 1, 
2002, p. 11. 

4 Si pensi, ad esempio, alla difficoltà del legislatore nazionale e sovranazionale di disciplinare il 
funzionamento delle piattaforme telematiche e dei social networks, regolamentati in via pressoché 
esclusiva dai relativi gestori senza un’effettiva capacità di intervento del diritto. Cfr. MARIA D’ARIEN-
ZO, Zuckerberg e i nuovi rapporti tra diritto e religioni. A proposito di libertà di coscienza nell’era 
digitale, cit., specialmente p. 394.

Con specifico riguardo alla difficoltà del diritto di rispondere tempestivamente alle problematiche 


