
$9/B7 
L'economia italiana 

tra valori di efficienza 
ed 

efficienza del valori 

89 

L'arcivescovo di Milano, 
Carlo Maria Martini, 
richiama gll industriall 
al dovere di una polltica 
economica che realizzi 11 
dirltto al lavoro 
(p. 89) 

MIchele Salvati 
anallzza In dettagllo 
le proposte del 
minlstro De Michells 
e le vistose 
insufflcienze del suo 
piano contro 
la disoccupazione 
(P-94) 

Federico Caff6 
costruisce una 
appasslonata difesa del 
Welfare attraverso la 
critica delle ideologie 
plu recenti che 
Intendono scredltario 
(p. 116) 

IL PROFITTO VIENE DOPO 
L'evangelica tensionea 'farsiprossimo'. 

La categoria del 'discernimento'. Smascherare 
le pretese di neutralita della sclenza economica. 

L'Insopprimibile Istanza della solidarleta. 

CARLO MARIA MARTINI 

Riproduciamo qui II testo integrale dell'intervento del Cardinale Carlo Maria Martini 
all'incontro sulla disoccupazione giovanile, tenuto a S. Fedeie, in Milano, 

i'11 gennaio 1986 

Anzitutto mi si consenta di richiamare ii senso e ia prospettiva di que-
sto incontro: esso si configura come un'occasione di studio e di rifles-
sione comunitaria in vista della «giornata della solidarietd», che cele-
breremo domenica 19 gennaio. Si tratta di un appuntamento ormai tra-
dizionale clie, tuttavia, quest'anno assume un rilievo e un'intonazione 
particolari, a motivo di una duplice circostanza: esso, in primo luogo, 
si situa lungo I'itinerario che condurrd la diocesi di Milano a celebrare, 
nell'ottobre prossimo, un grande convegno sulla carit^ all'lnsegna del-



90 i'evangelica tensione a «farsi prossimo»; in secondo luogo, la «giorna-
ta della solidariet^» di quest'anno, situandosi nella stagione della 
Chiesa italiana clie fa seguito al convegno di Loreto, suggerisce e rac-
comanda I'adozione di uno spirito informato alia categoria del «discer-
nimento», inteso quale condizione e premessa di una lucida iniziativa 
pastorale. 
Opportunamente, si 6 voluto fissare I'attenzione suM'angoscioso pro-
blema della disoccupazione giovanile, che rappresenta certo una dalle 
piCi gravi emergenze etico-civili del nostro paese. II numero complessi-
vo del giovani disoccupati, pur scontando la ben nota approssimazione 
delle statistiche ufficiali, 6 in sensibile aumento e colpisce in prevalen-
za le ragazze e i giovani con basso grado di istruzione. E pur senza 
voler stabilire rigidi determinismi, non si pu6 misconoscere che I'ennar-
ginazione produttiva § foriera di insicurezza, di mortificazione, di ansia 
e, talora, costituisce 11 terreno di coltura di nnolteplici forme di trasgres-
sione e di devianza sociale. 
Lo stesso Paolo Giovanni II, nella Laborem Exercens, cosi si esprime-
va: «La disoccupazione ^ in ogni caso un male e, quando assume certe 
dimensioni, pu6 diventare una vera calamity sociale. Essa diventa un 
problema doloroso, quando vengono colpiti soprattutto i giovani, i qua
il, dopo essersi preparati mediante un'appropriata formazione cultura-
le, tecnica e professionale, non riescono a trovare un posto di lavoro 
e vedono penosamente frustrate la loro sincera volenti di lavorare e la 
loro disponibilit^ ad assumersi la propria responsabilit^ per lo svilup-
po economico e sociale della comunit^». 
Quello della disoccupazione giovanile ^, dunque, problema che inter-
peila la Chiesa, almeno sotto un duplice profile: nei suoi risvoiti etico-
sociali e in quelii educativi. 
a) - Come ^ noto la disoccupazione giovanile ^ il prodotto di ragioni 
molteplici e complesse che se esigono un accorto discernimento capa-
ce di operare distinzioni e di riconoscere le legittime autonomie, alia 
fine non possono sottrarsi a un giudizio etico. II problema morale ^ 
fondamentalmente il problema del senso e del valore, cio^ della tota
lity e deH'orizzonte complessivo, entro il quale ogni aspetto della vita 
e deirattivit^ umana — economia compresa — deve trovare la sua 
giusta collocazione e anche la misura di autonomia che gli compete. 
E la fede — ma per certi versi anche una retta ragione umana — illu-
mina tale orizzonte di significato, orientando cosl 11 conseguente di
scernimento pratico. 
Tale discernimento conosce due movimenti: I'uno critico, di denuncia 
di ci6 che, contraddicendo quel senso, quel fine, quella ragione etica, 
si dimostra appunto irragionevole o insensate; I'aitro (movimento) po
sitive e creative, di integrazioni e correttivi voiti a conferire coerenza 
di sense e quindi morality aM'agire umane (cempreso I'agire economi
co). 
Con riguardo al memento critico, il discernimento etico in materia eco-
nomica ha anche il compito di smascherare la carenza ideologica o 
cemunque le opzioni normative settese a categerie e concetti propri di 
teerie economiche che, in nome della scientificit^, tendono a sottrarsi 



a una esplicita considerazione critica. Si pensi alle dense e complesse 91 
nozioni di bisogno, di risorse, di cost!, di profitto, spesso angustamen-
te interpretate in chiave economicistica o addirittura monetaria. I rap-
porti tra etica ed economia sono certo rapporti complessi. Sui quali si 
pu6 e si deve discutere e indagare. Sui quali, anche la plurality del 
giudizi, onesti e meditati, 6 motive di arricchimento. Ma non riesco a 
sottrarmi ali'impressione che, in via di fatto, alcuni tenaci assertori 
della neutrality dell'economia, forse inavvertitamente, finiscono tutta-
via per assegnarle — in sostituzione del valori etico-sociali che procla-
mano estrinseci — altri e piCi determinati fini, non propriamente ogget-
tivi e che hanno poco a che fare con le ferree leggi della scienza eco-
nomica. 
wQuasi che — come notava Giovanni XXIIi nella Pacem in terris — i 
rapporti tra gli uomini e tra i popoli non possano essere regolati che 
per mezzo della forza», cio6 «con le stesse leggi che sono proprie delle 
forze e degli eiementi irrazionali deiruniverso». II che noi ci rifiutiamo 
di credere. In conseguenza, ci ostiniamo a concepire I'economia come 
una scienza e una attivit^ autenticamente umana, che si concreta nella 
diuturna ricerca di ricondurre i mezzi scarsi al conseguimento del fini 
individuali e sociaii che, in quanto configurano lo sviluppo integrale 
dell'uomo, assumono dignity e rilevanza etica. 
Anche Paolo VI, neirOcfofifes/ma Adveniens, rilevava, come un tratto 
caratteristico del nostro tempo, olo slittamento verso un nuovo positi-
vismo: la tecnica generalizzata come forma dominante di attivit^, co
me modo assorbente di esistere e magari come linguaggio, senza che 
la questione del suo significato sia realmente posta». 
Per quanto attiene al momento propositivo, il discernimento non pu6 
prescindere dalla fondamentale esigenza etica della solidariet^, che, 
per la coscienza credente, affonda robuste radici nella nostra comune 
condizione di uomini dotati di una sostanziale eguaglianza nella di
gnity, in quanto generati, riscattati e assunti al rango di «figli di Dio». 
Ma, certo, perch6 I'irrinunciabile valore della solidariet^ non si risolva 
in una retorica velleitaria si richiede I'intelligente mediazione di com-
petenze e di ability, tecniche e politiche, orientate a plasmare le strut-
ture della «societd complessa», con la consapevolezza delle molteplici 
interdipendenze. 

In tema di ideazione o di riforma dell'assetto economico-sociale nel 
segno di una piu effettiva solidarietd dovrebbe pure costituire motivo 
di comune riflessione I'articolo con cui si apre la nostra Carta Costitu-
zionale: «L'ltalia 6 una repubblica democratica fondata sui lavoro». 
Un'espressione impegnativa che, neil'lntenzione stessa del proponen-
ti, aspirava a rimarcare il segno di novit^ storica e la valenza etico-po-
litica di uno Stato che si apriva alia partecipazione e all'apporto di 
masse tradizionalmente escluse. Riconoscendo, altresi, nel lavoro — 
inteso in senso lato — un titolo e una forma in certo modo privilegiati 
di partecipazione aU'edificazione della «casa comune». 
Spesso si lamenta la disaffezione giovanile in rapporto alia comunit^ 
e alle istituzioni civili. Ma come si pu6, ragionevolmente, sperare di 
sanare la frattura, di vincere le diffidenze se la society italiana nel suo 



92 complesso non mostrer^, nel fattI, una volont^ ferma e inequivoca dl 
ripensare se stessa, I suoi paradlgml e le sue strutture, per dare lavoro 
al glovani? CI siamo un po' tutti compiacluti per I toni pacati e civlll 
delle manlfestazioni studentesche svlluppatesi sul finire dello scorso 
anno e per I'asserlta natura riformlsta e pragmatica delle loro rlvendl-
cazlonl. 
E tuttavia esse ponevano una questlone dl grande rillevo civile: quella 
del dirltto al sapere e del dirltto al lavoro. Quale formazlone, per quale 
cultura, per quale lavoro? Plu o meno espllcltamente, I «ragazzi deir85» 
Interrogavano la society adulta e la sua classe dirlgente sul suol mo
dem culturall, sul suo modello di sviluppo economico-soclale, alia fine 
sulla sua scala dl valorl. Chledendo, In conseguenza, che prezzo — 
anche economico — II paese ^ disposto a pagare per asslcurare un 
future meno precarlo alle glovani generazionl. Polltici, Intellettuali, uo-
mlnl dl scuola hanno fatto a gara nel plaudire al resuscitate protago-
nlsmo glovanlle, mostrando talora dl Ignorare dl essere In dovere dl 
risposte sincere e puntuali su moltl e complessi problemi che vanno 
ben al dl 1^ delle responsabllit^ dl un singolo, anche se membro di 
governo. 
Ma I'eserclzlo del discernimento pratico — nel suo momento critico e 
in quelle prepositive — eslge una cendlzione prelimlnare: la celtivazlo-
ne, a llvello personale, dl una viva sensibility morale, pregrammatlca-
mente tesa ad avvertire, approfendire e rielaborare 11 senso dl egni 
esperlenza, II signiflcato al dl 1^ del date. Dl qui la mla insistente rac-
comandazlone, indlrizzata a chi si dedica a Impegnl pratlcl e seciali, 
afflnch^ sviluppi un'attltudine centemplatlva. Perch^, ultimamente, la 
stessa quality morale della convlvenza sociale si alimenta alia misura 
di morality delle cesclenze Individual!. E qui il discerso si fa tlpicamen-
te educative e si Indlrizza alle singole cesclenze glevanlll. 
b) - E note che I'atteggiamente del glovani In rapperto al lavoro si cen-
flgura come problematlco. Caplsco che pu6 apparire un po' fuorl luogo 
discorrere del rapperto qualitative tra i glovani e II lavoro, clo§ del si
gniflcato seggettivamente Investito dal glovani nell'esperienza di lavo
ro, quando questo manca o d conflnate nella marglnalit^. SI ha cemun-
que I'lmpressiene dl una certa polarizzazione dialettica nel vissuto glo
vanlle, quanto all'etica del lavoro. Sullo sfende della tendenzlale cadu-
ta della centralit^ del lavoro, della sua cenflgurazlone quale «mezzo» 
utile a conseguire altrl «flnl», si registrano spinte contrastanti: da quel
le che investeno signiflcato e valere nel tempo del nen-lavoro, a quelle 
che guardano al lavoro come alia via in certo mode privllegiata per la 
propria ascesa sociale e 11 proprio «successo». 

t, questa, un'ambivalenza che se ha caratteristlche manlfestazioni re-
centi ^ in certa misura iscritta nella tradlzlene fllosofica e teologica 
eccidentale, che, come 6 noto, conosce questo dupllce registro: II lavo
ro come fatica e come pena, come «cifra della finitezza umana»; e per 
converse, 11 lavoro come esperlenza di autoreallzzazione e di soclallz-
zazlone, come attestato della signoria deH'uemo sul create e come 
prelungamento deH'opera dl creaziene. 
Ma — dobbiamo chiedercl, come educatorl — come sanare questa 



schizofrenia, come ricomporre, nel vissuto giovanile, un armonico 93 
equilibrio, ove I'homo faber si coniughi con I'homo ludens nel segno di 
una sapienza intessuta di contemplazione e di lavoro? 
Accenno solo — e cosi conclude — a tre condizioni. 
1) Che si dia modo ai giovani di non tardare, dopo la debita formazione 
nel fare concreta esperienza di lavoro: non c'6 terapia piCi efficace, per 
combattere I'immagine mitica del lavoro o, sul fronte opposto, il senso 
di oppressione e di angoscia che talora evoca nei giovani, che I'impat-
to concrete con un lavoro, con le prestazioni e le relazioni umane — 
gratificanti e non — che esso comporta. Quando la coscienza e la li
berty del giovane in formazione fanno la concreta esperienza del valore 
ma, anche del limite, sviluppano queU'equilibrio che ^ indizio di matu
rity. L'esperienza insegna che il lavoro ^ scuola di vita, esercizio di 
responsabilit^, ingresso nella comunit^ adulta. 
2) In secondo luogo la diffusa domanda di una diversa e piu alta qualitci 
del lavoro deve stimolare I'invenzione sociale. Alia Chiesa che si inca-
rica di dare voce ad alcune essenziali esigenze etiche e solidaristiche, 
si usa rimproverare una visione regressive, incline a distribuire risorse 
stazionarie o calanti, anzich6 a stimolare la positiva produzione di ric-
chezza. Possiamo anche raccogliere I'obiezione. Solo vorremmo che, 
coerentemente, si conducesse a fondo e si estendesse il riiievo, sino 
a comprendere la sfida a mettere in valore le risorse intellettuali e pra-
tiche dell'uomo cui spetta il compito di adeguare I'organizzazione eco-
nomica e produttiva ai grado di sviluppo della sua piu esigente sogget-
tivit^. 
3) Terza condizione di un auspicabile rapporto mature e «sapienziale» 
del giovani con il lavoro ^ la sua assunzione in una pregnante prospet-
tiva vocazionale. II problema del senso soggettivamente assegnato ai 
lavoro fatalmente rimanda al piu complessivo e radicale problema del 
senso ultimo dell'esistenza. Educare i giovani a un atteggiamento 
equilibrate verse il lavoro significa educarii al sense della radicalit^ e 
della globalit^ con cui interrogarsi sul significato della propria vita. 
Certe, non si ffissa un orientamento etico una velta per tutte, n6 si 
sceglie sempre con rigorosa e puntuale coerenza. Ma, pur tra debolez-
ze e centraddizieni, una coscienza che progressivamente si cestruisce 
dentro un orizzonte di vita consapevelmente e liberamente assunto sa 
conferire al lavoro la sua fisielogica rilevanza e sa illuminare la scelta 
del lavoro e le scelte nel lavoro. Si prefila qui tutte il vaste campo delle 
respensabilitA etiche nello svolgimento del preprio specifico lavoro. 
In definitiva, sulla Chiesa, in quanto «esperta in umanitei» (secondo 
i'espressiene cara a Paolo VI), incembe il dovere di sviluppare la co
scienza della latltudine e della prefondit^ della «questione merale»: 
questa, ben al di 1^ di possibili banalizzazioni, attinge le ragioni del 
vivere e del cenvivere. 


