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Prologo
Papa Francesco

Cari fratelli e sorelle,

Sono grato per la pubblicazione di questo libro in cui sono raccolti i messaggi che ho rivolto
ai Movimenti Popolari. Ognuno di essi è il risultato di un dialogo serrato che si è rivelato
essere un grande bene. I Movimenti Popolari mi hanno fatto conoscere le loro conclusioni, e
io ho trasmesso loro le mie riflessioni. Abbiamo così creato insieme lo slogan Terra, Casa e
Lavoro, contribuendo ad arricchire, in questo modo, la Dottrina Sociale della Chiesa. Si tratta
di un nuovo esempio di sinodalità, di camminare insieme.

Auspico che la diffusione del frutto di questi dialoghi espressi nei documenti, incoraggi le
Chiese locali a impegnarsi a sviluppare i movimenti popolari per la tutela della Casa comune
e la promozione dello sviluppo umano integrale.

Sono lieto, inoltre, che nel libro siano stati inclusi anche documenti dei miei predecessori. È
importante, infatti, tenere presente la continuità di questi contributi che sono uno sviluppo di
quel tesoro che è la nostra dottrina sociale per vivere gli insegnamenti di Gesù ai nostri
tempi.

Si tratta di promuovere i poveri e gli esclusi che non solo subiscono l’ingiustizia, ma che si
uniscono e lottano contro di essa, sono protagonisti della storia, cercano soluzioni e creano,
con la loro artigianalità, le risposte che il sistema nega loro. Sono poeti sociali e “samaritani
collettivi”.

A voi, uomini e donne dei movimenti, voglio dire ancora una volta di non rinunciare a
costruire un’alternativa umana alla globalizzazione escludente. Voi, i più umili, gli sfruttati, i
poveri e gli esclusi, potete fare e fate molto. Il mondo ha bisogno di voi. Non dimenticate mai
che la speranza non tradisce. Non smettete mai di praticare l’amore per Dio e per gli altri.
Per favore, non traditevi, continuate a lavorare in ciò che è reale, vicino, a partire dalle
periferie, e amatevi gli uni gli altri perché è da questo che vi riconosceranno.

Fraternamente,
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Introduzione: Sentire il grido, percorrere il cammino uniti
Card. Michael Czerny S.J.
Prefetto
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

Juan Grabois
Membro del Dicastero del Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

“L’amore per i poveri è al centro del Vangelo” 1, ha dovuto ricordarci Francesco per spiegare
che quando il Santo Padre parla dei problemi degli esclusi, delle loro cause strutturali e dei
cammini di trasformazione che scaturiscono dal suo pensiero sociale, non fa altro che
predicare e mettere in pratica la via di Gesù. Questa azione, così tipica di un pastore,
suscita scandalo e ancor più lo suscita quando lo fa in dialogo con quanti non si rassegnano
ad essere scartati, ma si organizzano e lottano: “I poveri non solo soffrono l’ingiustizia, ma
anche la combattono!” 2.

La sua appassionata difesa dei diritti che competono ai poveri, la necessità di un
cambiamento strutturale e il valore della lotta popolare, gli sono valsi attacchi e
contrapposizioni di continuo, soprattutto nel suo paese. Non si tratta però di poverismo, di
comunismo o di populismo. Ciò che il Papa fa è mantenersi saldo nel rigoroso adempimento
del dovere cristiano e indicarci la via della salvezza.

Francesco lo ha affermato in più occasioni e contesti diversi: le beatitudini “sono il
programma della vita cristiana”3. Sono linee guida semplici e umane, ma assolutamente
controculturali ai nostri tempi. Insieme alle beatitudini, il Sommo Pontefice individua le opere
di misericordia in Matteo 25 come “il protocollo secondo il quale verremo giudicati” 4.

Non è Francesco ma Dio fatto uomo a dirci come dobbiamo essere: umili, allontandoci
dall'orgoglio, dal successo, dal denaro e dalla fama; solidali con chi soffre, capaci di
piangere con loro e di consolarli; miti, per agire senza violenza né vanto, ma con una
profonda sete di giustizia, lottando con fermezza per il bene comune e per i diritti degli
oppressi. Dobbiamo essere misericordiosi, mostrando compassione e perdono verso gli altri,
evitando osservazioni morali e comprendendo le circostanze che riguardano ogni persona.
Vivere con cuore puro, ricercando il bene con sincerità e onestà; essere costruttori di pace,
promuovendo la riconciliazione in un mondo afflitto da guerre fratricide. Dobbiamo essere
disposti ad affrontare la persecuzione per amore della giustizia, rimanendo saldi nella nostra
fede e nel nostro impegno per la giustizia sociale, pur tra le peggiori offese, disposti perfino
a sacrificare la nostra stessa vita. Non è Francesco ma Dio che ci chiede di soddisfare i
bisogni primari degli altri: dar da mangiare agli affamati affinché a nessuno venga a mancare
il pane quotidiano, dar da bere agli assetati facendo sì che tutti abbiano accesso all’acqua,
vestire gli ignudi perché nessuna famiglia sia esposta alle intemperie, accogliere gli stranieri

4 Francesco (2018), Al Popolo di Dio pellegrino in Cile.
3 Cfr. Omelia del Santo Padre Francesco, Casa Santa Marta, lunedì 9 giugno 2014.

2 I Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari: discorso del Santo Padre. Aula Vecchia del Sinodo (Città del Vaticano), Martedì
28 ottobre 2014.

1 I Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari: discorso del Santo Padre. Aula Vecchia del Sinodo (Città del Vaticano), Martedì
28 ottobre 2014.
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evitando ogni forma di discriminazione nei confronti dei migranti, accompagnare i malati
assicurandosi che ricevano cure adeguate alle loro sofferenze e visitare i detenuti, buoni o
cattivi che siano, affinché a nessuno sia negata la possibilità di vivere con dignità e
redimersi.

Si tratta di indicazioni piuttosto dirette che, ovviamente, hanno conseguenze particolari per
la loro attuazione ai nostri tempi, implicano discernimento sui percorsi per applicarle
strutturalmente, ci espongono a errori e fallimenti permanenti. L’appello però è chiaro.
Nessuno che voglia vivere la fede cristiana può sottrarsi a questi obblighi. Non sono
un’opzione, ma un obbligo. Un obbligo che, per di più, si realizza meglio in comunità perché
“nessuno si salva da solo”.

Dieci anni fa, Papa Francesco riceveva nell'Aula Vecchia del Sinodo, in Vaticano, i
rappresentanti dei poveri di ogni tipo di povertà che popolano i cinque continenti. Si trattava
del I Incontro dei Movimenti Popolari (EMMP). Si impose allora all’attenzione internazionale
una realtà ridotta al silenzio come quegli uomini che ruppero il soffitto per portare davanti a
Gesù il loro amico malato. I poveri, organizzati, vennero a piantare accanto al Papa una
bandiera che lasciasse tre parole d'ordine altrettanto chiare, semplici, cristiane, antecedenti
qualsiasi ideologia o opzione politica: terra, casa e lavoro. Nel ribadire la necessità
improrogabile di garantire questi sacri diritti a tutti, Francesco ha sviluppato il “protocollo di
salvezza” aggiungendo un'altra dimensione indispensabile: l'evangelizzazione.

Da quel momento, Papa Francesco ha mantenuto un dialogo ininterrotto con i movimenti
popolari, a volte in modo discreto, altre in grandi incontri, a volte ancora attraverso lettere
aperte o videomessaggi. Il decimo anniversario segna un decennio di dialogo tra le
organizzazioni sociali e la Chiesa che cerca di affrontare in maniera complessiva la nuova
“questione sociale” – dovremmo dire socio-ambientale – che colpisce il “proletariato
mondiale” scartato, affamato, oppresso, escluso, sfruttato. .. nonché vittima della tratta e
ridotto in schiavitù5.

In ogni incontro, in ogni omelia, in ogni parola su questa realtà che colpisce come una
frustata la frivolezza che regna in molte stanze del potere e del denaro, Papa Francesco
presta la sua voce a chi non riesce a farsi sentire. Speranza, denuncia, impegno per
conquistare “qualcosa che qualsiasi padre, qualsiasi madre vuole per i propri figli; un anelito
che dovrebbe essere alla portata di tutti, ma che oggi vediamo con tristezza sempre più
lontano dalla maggioranza della gente: terra, casa e lavoro”6. Questo è il grido, il diritto
sacro, il fragore dei poveri. E, nella Evangelii Gaudium, che ha superato anch’essa il suo
primo decennale, Francesco sottolinea che “ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad
essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi
possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e attenti ad
ascoltare il grido del povero e soccorrerlo” (EG, 187).

La forza degli esclusi

6 Francesco (2014): “Discorso del Santo Padre Francisco ai partecipanti all’Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari”.

5 Czerny, M. S.J.; Foglizzo, P. (2014): “La forza degli esclusi” in Incontro mondiale dei movimenti popolari in Vaticano
(27/29–X–2014). RFS.
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L'invito ai Movimenti nasce su richiesta dello stesso Papa Francesco a partire dalla
creazione di un comitato organizzativo misto tra il Dicastero e i responsabili sociali che già
avevano precedenti legami con la Chiesa. L'obiettivo era quello di riunire le organizzazioni
che raggruppano i soggetti colpiti dalle diverse forme di esclusione dalla terra, dalla casa e
dal lavoro, prodotte da realtà distruttive come l'ingiustizia sociale, la devastazione
ambientale, la cultura dello scarto e il crimine della guerra.

Le 3T (tierra, techo, trabajo), quindi, non sono solo un grido di rivendicazione bensì la
descrizione di un soggetto storico che ha tra le mani la chiave delle trasformazioni future.
Sono i lavoratori senza diritti, gli agricoltori senza terra, le famiglie senza casa, quanti non
hanno terra, casa e lavoro nella quantità e qualità sufficienti che una vita dignitosa richiede.

Nello specifico, le persone convocate erano raccoglitori di cartone”, riciclatori, venditori
ambulanti, sarti, artigiani, pescatori, costruttori, operatori socio-comunitari, operai di aziende
recuperate, tutti i tipi di cooperative, vale a dire tutti i lavoratori che soffrono le peggiori
condizioni lavorative, sia a causa del sovrasfruttamento a cui sono esposti, sia perché, di
fronte all’esclusione lavorativa, si devono inventare un lavoro. Rischiano di rimanere senza
casa anche le persone senza fissa dimora, i residenti dei quartieri popolari, gli inquilini che
non possono accedere alla propria abitazione e le persone su cui pesano dei mutui
ipotecari. All’incontro parteciparono anche popolazioni indigene, comunità contadine, piccoli
agricoltori, lavoratori rurali – lavoratori della terra e abitanti rurali poveri – penalizzati dalla
crisi climatica, dall’estrattivismo irresponsabile e dalla speculazione economica.

Si tratta di persone che vivono nelle periferie, ai margini di un sistema di esclusione, persone
che lavorano e sono inserite in circuiti che passano per l'informalità lavorativa, abitativa e
territoriale. Tutti erano organizzati in movimenti popolari che, ovviamente, hanno tanti difetti
come l’intera umanità, tanta diversità ideologica quanto le popolazioni e tanta fragilità umana
quanto gli esseri umani, ma che stanno affrontando una battaglia che pochi vogliono
combattere, impegnati “senza superbia ma con coraggio, senza violenza ma con tenacia,
per la dignità umana, per la natura e per la giustizia sociale”7.

Quel primo incontro del 2014 fu indetto per contrastare la piaga dei lavoratori senza diritti ed
esclusi, resi precari, a tempo determinato, migranti... e per discutere su questa prospettiva
con il pensiero di Francesco. In un certo senso, l’EMMP ha dato ai rappresentanti di questi
movimenti l’opportunità di mostrare il modo con cui prendono l‘iniziativa, partecipano e sono
protagonisti, entrando e trovando accoglienza in un luogo che è simbolo di autorità e
leadership mondiale8.

“Noi vogliamo un cambiamento, un vero cambiamento, un cambiamentoo delle strutture”,
reclamava il Papa nel III EMMP. “Questo sistema non regge più, non lo sopportano i
contadini, i lavoratori, le comunità, i villaggi ... E non lo sopporta più la Terra, la sorella
Madre Terra, come diceva San Francesco”9.

9 Francesco (2015): “Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti all’incontro mondiale dei Movimenti Popolari”.

8 Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (2021). “IV Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari in dialogo con
Francesco”.

7 EMMP (2024): Simposio “Piantare una bandiera di fronte alla disumanizzazione”.
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Risuonò allora il grido della terra che continua a riecheggiare ancora oggi, insieme al grido
dei poveri. L’EMMP ha accreditato i movimenti popolari come interlocutori della Chiesa a
livello istituzionale, con l’auspicio che questo dialogo si apra anche a livello delle comunità
ecclesiali locali, per aiutarle a uscire verso le periferie dove possono ritrovare il valore della
solidarietà, tanto fondamentale per la loro vita. Allo stesso tempo, ha accreditato la Chiesa
come interlocutore dei movimenti popolari, che sono ripartiti con la rinnovata speranza di
trovare in essa un alleato capace di ascoltarli e di sostenerli, anche a livello istituzionale, e
non solo nell'ispirazione e nell'accompagnamento10.

Dieci anni dopo possiamo dire che questo primo incontro ha segnato una tappa
fondamentale nel processo di organizzazione e maturazione dei movimenti al fine di dare
risposta all’anelito di terra, casa e lavoro. Fino a che punto abbiamo percorso quel
cammino? Quanto ce n’è ancora da percorrere? Perché “i poveri non solo subiscono
l’ingiustizia, ma lottano anche contro di essa” 11.

Coloro che vivono nelle periferie, nell’informalità, attorno al sistema, non si accontentano di
promesse illusorie di beneficenza o donazioni altruistiche. Non aspettano a braccia conserte
... Vogliono, possono e devono essere protagonisti! E il fatto che gli scenari della società
attuale non li contemplino nei loro progetti non basta a impedire loro di continuare ad
organizzarsi, studiare, lavorare, rivendicare e, soprattutto, “praticare quella solidarietà tanto
speciale che esiste fra quanti soffrono, tra i pveri, e che la nostra civiltà sembra aver
dimenticato, o quantomeno ha molta voglia di dimenticare”12.

Il pensiero sociale della Chiesa

A partire da quale paradigma pensiamo al futuro come società che, di volta in volta, sembra
aver globalizzato l'indifferenza? Come uscire – se vogliamo uscire – dalla logica del “cosa
importa a me di quello che succede agli altri finché difendo quello che è mio?” 13 .

I movimenti popolari e sociali ci sono sempre stati nel mondo, ma forse solo negli ultimi anni
li abbiamo visti irrompere come una forza ineluttabile, portatori di un appello urgente, ma
accompagnato da un messaggio profondo, quello cioè che non devono essere considerati
esclusivamente come destinatari passivi di carità o di strategie palliative. La loro
perseveranza in quanto promotori di un processo in cui confluiscono creativamente milioni di
azioni grandi e piccole – come in una poesia –, che alcuni vogliono dipingere come un
“fastidio”, è superata solo dalla loro tenace capacità trasformativa di seminare il
cambiamento dal basso, da dove nasce la vita e dove si coltiva la speranza.

Fin dal primo momento, Francesco ha voluto unire la sua voce al grido dei movimenti
popolari nelle 3T, terra, casa e lavoro: “Nessuna famiglia senza casa, nessun contadino
senza terra, nessun lavoratore senza diritti, nessuna persona senza la dignità che dà il
lavoro”14. Con il suo magistero il Pontefice è uno strenuo difensore di questa visione, una
visione che pone i poveri al centro del pensiero sociale e pastorale, non come soggetti

14 Ibid.
13 Ibid.
12 Ibid.
11 Francesco (2014): “Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti all’incontro mondiale dei Movimenti Popolari”.

10 Czerny, M. S.J.; Foglizzo, P. (2014): “La forza degli esclusi” in Incontro mondiale dei movimenti popolari in Vaticano (27 al
29–X–2014). RFS.
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passivi, ma come protagonisti essenziali per il futuro della nostra società. I movimenti
popolari ci insegnano, nella loro visione, a issare la bandiera della fratellanza universale,
ricordandoci che la dignità umana non è un privilegio, ma un diritto inerente a ciascuna
persona.

In un certo modo, il magistero pontificio degli ultimi dieci anni ha tracciato, nel suo personale
appello a ciascun cristiano e persona di buona volontà, una mappa di portata globale in cui
si chiede di non neutralizzare mai la dimensione sociale della fede cristiana: il “kerigma della
fede cristiana possiede in se stesso un contenuto sociale, invitando alla costruzione di una
società in cui trionfi la logica delle beatitudini e di un mondo solidale e fraterno”.15 Per
cominciare ha indicato come nella fede troviamo la luce che illumina l'intera esistenza
dell'uomo (Lumen fidei); quindi ci ha invitati a concentrarci sulla gioia del Vangelo per
cercare una Chiesa che vada incontro ai più bisognosi senza emarginare i poveri; ha poi
sottolineato che l'ecologia integrale è una priorità improrogabile per il nostro tempo (Laudato
si') e una sfida per l'inculturazione della fede (Querida Amazonia); infine, in una sorta di
sintesi, ci ha incoraggiati ad approfondire le conseguenze che derivano dal riconoscimento
della "Casa comune" (non ci può esser terra, non ci può essere casa, non ci può essere
lavoro se non abbiamo pace e se distruggiamo il pianeta), e non solo a livello intraecclesiale
ed ecumenico, ma anche per la convivenza sociale e la pace tra i popoli.
“Il Dio-Amore, che in Gesù ci invita a vivere il comandamento dell’amore fraterno, guarisce

attraverso l’amore le nostre relazioni interpersonali e sociali e ci chiama ad essere operatori
pace e di fraternità tra di noi16.

Se in tutta questa sequenza riusciamo a trovare il filo conduttore, esso è quello che
sottolinea la natura missionaria della Chiesa, il riconoscimento, cioè, che la Chiesa non può
restare chiusa in sé stessa, ma deve entrare in dialogo e incontrare il mondo di oggi,
frammentato e bistrattato com’è17.

Ampliare la visione, educare il cuore

Per il Papa i movimenti popolari non sono stati solo grandi protagonisti nel riflettere sulla
necessità di un cambiamento, di cui c'era un disperato bisogno: "sappiamo riconoscere, sul
serio, che le cose non stanno andando bene in un mondo dove ci sono tanti contadini senza
terra, molte famiglie senza casa, molti lavoratori senza diritti, molte persone ferite nella loro
dignità? Cosa posso fare io, raccoglitore di cartoni, frugatrice tra le cose, raccattatore,
riciclatrice, di fronte a problemi così grandi se appena guadagno quel tanto per mangiare?
Cosa posso fare io, artigiano, venditore ambulante, trasportatore, lavoratore escluso, se non
ho nemmeno i diritti dei lavoratori? Cosa posso fare io, contadina, indigeno, pescatore, che
appena appena posso resistere all’asservimento delle grandi imprese? Che cosa posso fare
io dalla mia borgata, dalla mia baracca, dal mio quartiere, dalla mia fattoria quando sono
quotidianamente discriminato ed emarginato”? 18. Inoltre, e soprattutto, sono diventati
seminatori del cambiamento, veri ambasciatori del processo di cambiare il cuore, di irrigare
con gioia ciò di cui gli altri vedranno i frutti: “Voi, da parte dei movimenti popolari, assumete i
compiti di sempre, motivati dall’amore fraterno che si ribella contro l’ingiustizia sociale”19.

19 Ibid.
18 Vatican News (2023): “Evangelii Gaudium: El Papa llama a una solidaridad radical con los pobres”.
17 Vatican News (2023): “Evangelii Gaudium: El Papa llama a una solidaridad radical con los pobres”.
16 Czerny, M. S.J.; Barone, C. (2022): Fraternità, segno dei tempi. Librera Editrice Vaticana.
15 Czerny, M. S.J.; Barone, C. (2022): Fraternità, segno dei tempi. Librera Editrice Vaticana.
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Quel radicamento al vicinato, alla terra, al mestiere, al sindacato, quel riconoscersi nel volto
dell'altro, è ciò che ci permette di esercitare il mandato dell'amore, non a partire da idee o
concetti ma dall'incontro autentico tra le persone20.

I movimenti popolari hanno contribuito a materializzare questa chiamata a costruire una
cultura dell’incontro, perché non si amano né i concetti né le idee. Nessuno ama un
concetto, nessuno ama un'idea; sono le persone che si amano21. Ma per amare le persone,
in molti casi è necessario allargare lo sguardo, anche verso lo “straniero sul cammino”. In
Fratelli tutti, la parabola del Buon Samaritano non vuole renderci più buoni, ma invitarci
piuttosto a essere "nuovi", a lasciarci toccare dal dolore dell'altro tanto profondamente da
vederci completamente cambiati e non essere più gli stessi di prima. Sebbene abbia
conseguito grandi conquiste e raggiunto orizzonti inimmaginabili fino a un secolo fa,
l’umanità non ha ancora imparato il linguaggio della vicinanza agli altri. L'atteggiamento di
disinteresse e di indifferenza, denota un diffuso analfabetismo emotivo: ci siamo abituati a
guardare dall'altra parte ogni volta che un evento non ci coinvolge direttamente (FT 61) 22.

Fratelli tutti ci reintroduce la figura del Buon Samaritano non come una parabola morale
bensì come una lezione di percezione; cerca di farci riconoscere che tutte queste persone
sono nostri fratelli e sorelle. Ciò che dice è: “Dobbiamo essere fratello e sorella per tutti
coloro che hanno bisogno di noi”. La categoria non è “là fuori”, la categoria è qui. La nostra
famiglia umana e la nostra Casa comune richiedono che siamo fratelli e sorelle per le
persone che hanno bisogno di noi23.

I movimenti popolari sono anche uno spazio, un mezzo per riconoscerci nel volto dell'altro, di
chi soffre, di chi è solo. E ci insegnano, con la loro creatività, che la solidarietà non è un
ideale lontano, ma una via concreta per fare la storia. Essi, con “i piedi nel fango e le mani
nella carne” 24 ci invitano a partecipare attivamente alla creazione di un futuro in cui nessuno
sia lasciato indietro.

Con il loro lavoro comunitario e la loro economia popolare, hanno dimostrato che la vera
creatività sociale nasce nelle periferie, dove, giorno dopo giorno, si forgiano la vita e la
dignità. E ci hanno mostrato, in questi dieci anni, che il futuro dell’umanità non è solo nelle
mani dei grandi leader, delle grandi potenze e delle élite, ma è, soprattutto, nelle mani dei
popoli, nella loro capacità di organizzarsi e anche nelle loro mani che irrigano, con umiltà e
convinzione, questo processo di cambiamento.

Questo prologo è un appello a non vedere più i poveri come meri oggetti della nostra carità o
della nostra compassione, ma ad iniziare a riconoscerli come co-creatori di un mondo più
giusto. Esso ci ricorda che questo grido non è scomparso, ma che se non cambiamo la
nostra prospettiva non saremo in grado di ascoltarlo. Se non capiamo che “il punto di
partenza deve essere lo sguardo di Dio”, perché “Dio non guarda con gli occhi, Dio guarda
con il cuore” (FT 281), l'indifferenza e l'individualismo globalizzato diventeranno le vere
minacce per l'umanità.

24 Francesco (2014): “Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti all’incontro Mondiale dei Movimenti Popolari”.
23 America Magazine (2020): “Cardinal Czerny on ‘Fratelli Tutti’: Pope Francis addresses a world ‘on the brink’”.
22 Czerny, M. S.J.; Barone, C. (2022): Fraternità, segno dei tempi. Librera Editrice Vaticana.
21 Vatican News (2023): “Evangelii Gaudium: El Papa llama a una solidaridad radical con los pobres”.
20 Francesco (2015): “Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti all’incontro Mondiale dei Movimenti Popolari”.
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Oggi sappiamo, e lo esclamiamo con il Papa, che “è impossibile immaginare un futuro per la
società senza la partecipazione come protagoniste delle grandi maggioranze e questo
protagonismo trascende i procedimenti logici della democrazia formale” 25. Raccogliamo
quindi l'invito a far parte di questa "poesia sociale" che i movimenti popolari comportano, in
cui con umiltà, solidarietà e coraggio, possiamo costruire insieme un futuro con lo sviluppo di
cui abbiamo bisogno: umano, integrale, rispettoso del Creato – la nostra Casa comune – e
che include tutti.

25 Francisco (2014): “Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en el encuentro Mundial de los Movimientos
Populares”.
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I Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari: discorso del Santo
Padre

Aula Vecchia del Sinodo (Vaticano)
Martedì 28 ottobre 2014

Buongiorno di nuovo,

sono contento di stare tra voi, inoltre vi faccio una confidenza: è la prima volta che scendo
qui, non c’ero mai venuto. Come vi dicevo, provo grande gioia e vi do un caloroso
benvenuto.

Grazie per aver accettato questo invito per dibattere i tanti gravi problemi sociali che
affliggono il mondo di oggi, voi che vivete sulla vostra pelle la disuguaglianza e l’esclusione.
Grazie al Cardinale Turkson per la sua accoglienza, grazie, Eminenza, per il suo lavoro e le
sue parole.

Questo incontro dei Movimenti Popolari è un segno, un grande segno: siete venuti a porre
alla presenza di Dio, della Chiesa, dei popoli, una realtà molte volte passata sotto silenzio. I
poveri non solo subiscono l’ingiustizia ma lottano anche contro di essa!

Non si accontentano di promesse illusorie, scuse o alibi. Non stanno neppure aspettando a
braccia conserte l’aiuto di Ong, piani assistenziali o soluzioni che non arrivano mai, o che, se
arrivano, lo fanno in modo tale da andare nella direzione o di anestetizzare o di
addomesticare, questo è piuttosto pericoloso. Voi sentite che i poveri non aspettano più e
vogliono essere protagonisti; si organizzano, studiano, lavorano, esigono e soprattutto
praticano quella solidarietà tanto speciale che esiste fra quanti soffrono, tra i poveri, e che la
nostra civiltà sembra aver dimenticato, o quantomeno ha molta voglia di dimenticare.

Solidarietà è una parola che non sempre piace; direi che alcune volte l’abbiamo trasformata
in una cattiva parola, non si può dire; ma è una parola che esprime molto più che alcuni atti
di generosità sporadici. È pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti
sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali
della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, la terra e la casa, la negazione dei
diritti sociali e lavorativi. È far fronte agli effetti distruttori dell’Impero del denaro: i
dislocamenti forzati, le emigrazioni dolorose, la tratta di persone, la droga, la guerra, la
violenza e tutte quelle realtà che molti di voi subiscono e che tutti siamo chiamati a
trasformare. La solidarietà, intesa nel suo senso più profondo, è un modo di fare la storia ed
è questo che fanno i movimenti popolari.

Questo nostro incontro non risponde a un’ideologia. Voi non lavorate con idee, lavorate con
realtà come quelle che ho menzionato e molte altre che mi avete raccontato. Avete i piedi
nel fango e le mani nella carne. Odorate di quartiere, di popolo, di lotta! Vogliamo che si
ascolti la vostra voce che, in generale, si ascolta poco. Forse perché disturba, forse perché il
vostro grido infastidisce, forse perché si ha paura del cambiamento che voi esigete, ma
senza la vostra presenza, senza andare realmente nelle periferie, le buone proposte e i
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progetti che spesso ascoltiamo nelle conferenze internazionali restano nel regno dell’idea, è
un mio progetto.

Non si può affrontare lo scandalo della povertà promuovendo strategie di contenimento che
unicamente tranquillizzano e trasformano i poveri in esseri addomesticati e inoffensivi. Che
triste vedere che, dietro a presunte opere altruistiche, si riduce l’altro alla passività, lo si
nega o, peggio ancora, si nascondono affari e ambizioni personali: Gesù le definirebbe
ipocrite. Che bello invece quando vediamo in movimento popoli e soprattutto i loro membri
più poveri e i giovani. Allora sì, si sente il vento di promessa che ravviva la speranza di un
mondo migliore. Che questo vento si trasformi in uragano di speranza. Questo è il mio
desiderio.

Questo nostro incontro risponde a un anelito molto concreto, qualcosa che qualsiasi padre,
qualsiasi madre, vuole per i propri figli; un anelito che dovrebbe essere alla portata di tutti,
ma che oggi vediamo con tristezza sempre più lontano dalla maggioranza della gente: terra,
casa e lavoro. È strano, ma se parlo di questo per alcuni il Papa è comunista. Non si
comprende che l’amore per i poveri è al centro del Vangelo. Terra, casa e lavoro, quello per
cui voi lottate, sono diritti sacri. Esigere ciò non è affatto strano, è la dottrina sociale della
Chiesa. Mi soffermo un po’ su ognuno di essi perché li avete scelti come parola d’ordine per
questo incontro.

Terra. All’inizio della creazione, Dio creò l’uomo custode della sua opera, affidandogli
l’incarico di coltivarla e di proteggerla. Vedo che qui ci sono decine di contadini e di
contadine e voglio felicitarmi con loro perché custodiscono la terra, la coltivano e lo fanno in
comunità. Mi preoccupa lo sradicamento di tanti fratelli contadini che soffrono per questo
motivo e non per guerre o disastri naturali. L’accaparramento di terre, la deforestazione,
l’appropriazione dell’acqua, i pesticidi inadeguati, sono alcuni dei mali che strappano l’uomo
dalla sua terra natale. Questa dolorosa separazione non è solo fisica ma anche esistenziale
e spirituale, perché esiste una relazione con la terra che sta mettendo la comunità rurale e il
suo peculiare stile di vita in palese decadenza e addirittura a rischio di estinzione.

L’altra dimensione del processo già globale è la fame. Quando la speculazione finanziaria
condiziona il prezzo degli alimenti trattandoli come una merce qualsiasi, milioni di persone
soffrono e muoiono di fame. Dall’altra parte si scartano tonnellate di alimenti. Ciò costituisce
un vero scandalo. La fame è criminale, l’alimentazione è un diritto inalienabile. So che alcuni
di voi chiedono una riforma agraria per risolvere alcuni di questi problemi e, lasciatemi dire
che in certi paesi, e qui cito il compendio della Dottrina sociale della Chiesa, “la riforma
agraria diventa pertanto, oltre che una necessità politica, un obbligo morale” (CDSC, 300).

Non lo dico solo io, ma sta scritto nel compendio della Dottrina sociale della Chiesa. Per
favore, continuate a lottare per la dignità della famiglia rurale, per l’acqua, per la vita e
affinché tutti possano beneficiare dei frutti della terra.

Secondo, Casa. L’ho già detto e lo ripeto: una casa per ogni famiglia. Non bisogna mai
dimenticare che Gesù nacque in una stalla perché negli alloggi non c’era posto, che la sua
famiglia dovette abbandonare la propria casa e fuggire in Egitto, perseguitata da Erode.
Oggi ci sono tante famiglie senza casa, o perché non l’hanno mai avuta o perché l’hanno
persa per diversi motivi. Famiglia e casa vanno di pari passo! Ma un tetto, perché sia una
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casa, deve anche avere una dimensione comunitaria: il quartiere ed è proprio nel quartiere
che s’inizia a costruire questa grande famiglia dell’umanità, a partire da ciò che è più
immediato, dalla convivenza col vicinato. Oggi viviamo in immense città che si mostrano
moderne, orgogliose e addirittura vanitose. Città che offrono innumerevoli piaceri e
benessere per una minoranza felice ma si nega una casa a migliaia di nostri vicini e fratelli,
persino bambini, e li si chiama, elegantemente, “persone senza fissa dimora”. È curioso
come nel mondo delle ingiustizie abbondino gli eufemismi. Non si dicono le parole con
precisione, e la realtà si cerca nell’eufemismo. Una persona, una persona segregata, una
persona accantonata, una persona che sta soffrendo per la miseria, per la fame, è una
persona senza fissa dimora; espressione elegante, no? Voi cercate sempre; potrei
sbagliarmi in qualche caso, ma in generale dietro un eufemismo c’è un delitto.

Viviamo in città che costruiscono torri, centri commerciali, fanno affari immobiliari ma
abbandonano una parte di sé ai margini, nelle periferie. Quanto fa male sentire che gli
insediamenti poveri sono emarginati o, peggio ancora, che li si vuole sradicare! Sono crudeli
le immagini degli sgomberi forzati, delle gru che demoliscono baracche, immagini tanto simili
a quelle della guerra. E questo si vede oggi.

Sapete che nei quartieri popolari dove molti di voi vivono sussistono valori ormai dimenticati
nei centri arricchiti. Questi insediamenti sono benedetti da una ricca cultura popolare, lì lo
spazio pubblico non è un mero luogo di transito ma un’estensione della propria casa, un
luogo dove generare vincoli con il vicinato. Quanto sono belle le città che superano la
sfiducia malsana e che integrano i diversi e fanno di questa integrazione un nuovo fattore di
sviluppo! Quanto sono belle le città che, anche nel loro disegno architettonico, sono piene di
spazi che uniscono, relazionano, favoriscono il riconoscimento dell’altro! Perciò né
sradicamento né emarginazione: bisogna seguire la linea dell’integrazione urbana! Questa
parola deve sostituire completamente la parola sradicamento, ora, ma anche quei progetti
che intendono riverniciare i quartieri poveri, abbellire le periferie e “truccare” le ferite sociali
invece di curarle promuovendo un’integrazione autentica e rispettosa. È una sorta di
architettura di facciata, no? E va in questa direzione. Continuiamo a lavorare affinché tutte le
famiglie abbiano una casa e affinché tutti i quartieri abbiano un’infrastruttura adeguata
(fognature, luce, gas, asfalto, e continuo: scuole, ospedali, pronto soccorso, circoli sportivi e
tutte le cose che creano vincoli e uniscono, accesso alla salute — l’ho già detto —
all’educazione e alla sicurezza della proprietà.

Terzo, Lavoro. Non esiste peggiore povertà materiale — mi preme sottolinearlo — di quella
che non permette di guadagnarsi il pane e priva della dignità del lavoro. La disoccupazione
giovanile, l’informalità e la mancanza di diritti lavorativi non sono inevitabili, sono il risultato
di una previa opzione sociale, di un sistema economico che mette i benefici al di sopra
dell’uomo, se il beneficio è economico, al di sopra dell’umanità o al di sopra dell’uomo, sono
effetti di una cultura dello scarto che considera l’essere umano di per sé come un bene di
consumo, che si può usare e poi buttare.

Oggi al fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione si somma una nuova dimensione,
una sfumatura grafica e dura dell’ingiustizia sociale; quelli che non si possono integrare, gli
esclusi sono scarti, “eccedenze”. Questa è la cultura dello scarto, e su questo punto vorrei
aggiungere qualcosa che non ho qui scritto, ma che mi è venuta in mente ora. Questo
succede quando al centro di un sistema economico c’è il dio denaro e non l’uomo, la
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persona umana. Sì, al centro di ogni sistema sociale o economico deve esserci la persona,
immagine di Dio, creata perché fosse il dominatore dell’universo. Quando la persona viene
spostata e arriva il dio denaro si produce questo sconvolgimento di valori.

E per illustrarlo ricordo qui un insegnamento dell’anno 1200 circa. Un rabbino ebreo
spiegava ai suoi fedeli la storia della torre di Babele e allora raccontava come, per costruire
quella torre di Babele, bisognava fare un grande sforzo, bisognava fabbricare i mattoni, e
per fabbricare i mattoni bisognava fare il fango e portare la paglia, e mescolare il fango con
la paglia, poi tagliarlo in quadrati, poi farlo seccare, poi cuocerlo, e quando i mattoni erano
cotti e freddi, portarli su per costruire la torre.

Se cadeva un mattone — era costato tanto con tutto quel lavoro —, era quasi una tragedia
nazionale. Colui che l’aveva lasciato cadere veniva punito o cacciato, o non so che cosa gli
facevano, ma se cadeva un operaio non succedeva nulla. Questo accade quando la
persona è al servizio del dio denaro; e lo raccontava un rabbino ebreo nell’anno 1200,
spiegando queste cose orribili.

Per quanto riguarda lo scarto dobbiamo anche essere un po’ attenti a quanto accade nella
nostra società. Sto ripetendo cose che ho detto e che stanno nella Evangelii gaudium. Oggi
si scartano i bambini perché il tasso di natalità in molti paesi della terra è diminuito o si
scartano i bambini per mancanza di cibo o perché vengono uccisi prima di nascere; scarto di
bambini.

Si scartano gli anziani perché non servono, non producono; né bambini né anziani
producono, allora con sistemi più o meno sofisticati li si abbandona lentamente, e ora,
poiché in questa crisi occorre recuperare un certo equilibrio, stiamo assistendo a un terzo
scarto molto doloroso: lo scarto dei giovani. Milioni di giovani — non dico la cifra perché non
la conosco esattamente e quella che ho letto mi sembra un po’ esagerata — milioni di
giovani sono scartati dal lavoro, disoccupati.

Nei paesi europei, e queste sì sono statistiche molto chiare, qui in Italia, i giovani disoccupati
sono un po’ più del quaranta per cento; sapete cosa significa quaranta per cento di giovani,
un’intera generazione, annullare un’intera generazione per mantenere l’equilibrio. In un altro
paese europeo sta superando il cinquanta per cento, e in quello stesso paese del cinquanta
per cento, nel sud è il sessanta per cento. Sono cifre chiare, ossia dello scarto. Scarto di
bambini, scarto di anziani, che non producono, e dobbiamo sacrificare una generazione di
giovani, scarto di giovani, per poter mantenere e riequilibrare un sistema nel quale al centro
c’è il dio denaro e non la persona umana.

Nonostante questa cultura dello scarto, questa cultura delle eccedenze, molti di voi,
lavoratori esclusi, eccedenze per questo sistema, avete inventato il vostro lavoro con tutto
ciò che sembrava non poter essere più utilizzato ma voi con la vostra abilità artigianale, che
vi ha dato Dio, con la vostra ricerca, con la vostra solidarietà, con il vostro lavoro
comunitario, con la vostra economia popolare, ci siete riusciti e ci state riuscendo... E,
lasciatemelo dire, questo, oltre che lavoro, è poesia! Grazie.

Già ora, ogni lavoratore, faccia parte o meno del sistema formale del lavoro stipendiato, ha
diritto a una remunerazione degna, alla sicurezza sociale e a una copertura pensionistica.
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Qui ci sono cartoneros, riciclatori, venditori ambulanti, sarti, artigiani, pescatori, contadini,
muratori, minatori, operai di imprese recuperate, membri di cooperative di ogni tipo e
persone che svolgono mestieri più comuni, che sono esclusi dai diritti dei lavoratori, ai quali
viene negata la possibilità di avere un sindacato, che non hanno un’entrata adeguata e
stabile. Oggi voglio unire la mia voce alla loro e accompagnarli nella lotta.

In questo incontro avete parlato anche di Pace ed Ecologia. È logico: non ci può essere
terra, non ci può essere casa, non ci può essere lavoro se non abbiamo pace e se
distruggiamo il pianeta. Sono temi così importanti che i popoli e le loro organizzazioni di
base non possono non affrontare. Non possono restare solo nelle mani dei dirigenti politici.
Tutti i popoli della terra, tutti gli uomini e le donne di buona volontà, tutti dobbiamo alzare la
voce in difesa di questi due preziosi doni: la pace e la natura. La sorella madre terra, come
la chiamava san Francesco d’Assisi.

Poco fa ho detto, e lo ripeto, che stiamo vivendo la terza guerra mondiale, ma a pezzi. Ci
sono sistemi economici che per sopravvivere devono fare la guerra. Allora si fabbricano e si
vendono armi e così i bilanci delle economie che sacrificano l’uomo ai piedi dell’idolo del
denaro ovviamente vengono sanati. E non si pensa ai bambini affamati nei campi profughi,
non si pensa ai dislocamenti forzati, non si pensa alle case distrutte, non si pensa neppure a
tante vite spezzate. Quanta sofferenza, quanta distruzione, quanto dolore! Oggi, care sorelle
e cari fratelli, si leva in ogni parte della terra, in ogni popolo, in ogni cuore e nei movimenti
popolari, il grido della pace: Mai più la guerra!

Un sistema economico incentrato sul dio denaro ha anche bisogno di saccheggiare la
natura, saccheggiare la natura per sostenere il ritmo frenetico di consumo che gli è proprio.
Il cambiamento climatico, la perdita della biodiversità, la deforestazione stanno già
mostrando i loro effetti devastanti nelle grandi catastrofi a cui assistiamo, e a soffrire di più
siete voi, gli umili, voi che vivete vicino alle coste in abitazioni precarie o che siete tanto
vulnerabili economicamente da perdere tutto di fronte a un disastro naturale. Fratelli e
sorelle: il creato non è una proprietà di cui possiamo disporre a nostro piacere; e ancor
meno è una proprietà solo di alcuni, di pochi. Il creato è un dono, è un regalo, un dono
meraviglioso che Dio ci ha dato perché ce ne prendiamo cura e lo utilizziamo a beneficio di
tutti, sempre con rispetto e gratitudine. Forse sapete che sto preparando un’enciclica
sull’Ecologia: siate certi che le vostre preoccupazioni saranno presenti in essa. Ringrazio,
approfitto per ringraziare per la lettera che mi hanno fatto pervenire i membri della Vía
Campesina, la Federazione dei Cartoneros e tanti altri fratelli a riguardo.

Parliamo di terra, di lavoro, di casa. Parliamo di lavorare per la pace e di prendersi cura della
natura. Ma perché allora ci abituiamo a vedere come si distrugge il lavoro dignitoso, si
sfrattano tante famiglie, si cacciano i contadini, si fa la guerra e si abusa della natura?
Perché in questo sistema l’uomo, la persona umana è stata tolta dal centro ed è stata
sostituita da un’altra cosa. Perché si rende un culto idolatrico al denaro. Perché si è
globalizzata l’indifferenza! Si è globalizzata l’indifferenza: cosa importa a me di quello che
succede agli altri finché difendo ciò che è mio? Perché il mondo si è dimenticato di Dio, che
è Padre; è diventato orfano perché ha accantonato Dio.

Alcuni di voi hanno detto: questo sistema non si sopporta più. Dobbiamo cambiarlo,
dobbiamo rimettere la dignità umana al centro e su quel pilastro vanno costruite le strutture
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sociali alternative di cui abbiamo bisogno. Va fatto con coraggio, ma anche con intelligenza.
Con tenacia, ma senza fanatismo. Con passione, ma senza violenza. E tutti insieme,
affrontando i conflitti senza rimanervi intrappolati, cercando sempre di risolvere le tensioni
per raggiungere un livello superiore di unità, di pace e di giustizia. Noi cristiani abbiamo
qualcosa di molto bello, una linea di azione, un programma, potremmo dire, rivoluzionario. Vi
raccomando vivamente di leggerlo, di leggere le beatitudini che sono contenute nel capitolo
5 di san Matteo e 6 di san Luca (cfr. Matteo, 5, 3 e Luca, 6, 20), e di leggere il passo di
Matteo 25. L’ho detto ai giovani a Rio de Janeiro, in queste due cose hanno il programma di
azione.

So che tra di voi ci sono persone di diverse religioni, mestieri, idee, culture, paesi e
continenti. Oggi state praticando qui la cultura dell’incontro, così diversa dalla xenofobia,
dalla discriminazione e dall’intolleranza che tanto spesso vediamo. Tra gli esclusi si produce
questo incontro di culture dove l’insieme non annulla la particolarità, l’insieme non annulla la
particolarità. Perciò a me piace l’immagine del poliedro, una figura geometrica con molte
facce diverse. Il poliedro riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso conservano
l’originalità. Nulla si dissolve, nulla si distrugge, nulla si domina, tutto si integra, tutto si
integra. Oggi state anche cercando la sintesi tra il locale e il globale. So che lavorate ogni
giorno in cose vicine, concrete, nel vostro territorio, nel vostro quartiere, nel vostro posto di
lavoro: vi invito anche a continuare a cercare questa prospettiva più ampia; che i vostri sogni
volino alto e abbraccino il tutto!

Perciò mi sembra importante la proposta, di cui alcuni di voi mi hanno parlato, che questi
movimenti, queste esperienze di solidarietà che crescono dal basso, dal sottosuolo del
pianeta, confluiscano, siano più coordinati, s’incontrino, come avete fatto voi in questi giorni.
Attenzione, non è mai un bene racchiudere il movimento in strutture rigide, perciò ho detto
incontrarsi, e lo è ancor meno cercare di assorbirlo, di dirigerlo o di dominarlo; i movimenti
liberi hanno una propria dinamica, ma sì, dobbiamo cercare di camminare insieme. Siamo in
questa sala, che è l’aula del Sinodo vecchio, ora ce n’è una nuova, e sinodo vuol dire
proprio “camminare insieme”: che questo sia un simbolo del processo che avete iniziato e
che state portando avanti!

I movimenti popolari esprimono la necessità urgente di rivitalizzare le nostre democrazie,
tante volte dirottate da innumerevoli fattori. È impossibile immaginare un futuro per la società
senza la partecipazione come protagoniste delle grandi maggioranze e questo protagonismo
trascende i procedimenti logici della democrazia formale. La prospettiva di un mondo di pace
e di giustizia durature ci chiede di superare l’assistenzialismo paternalista, esige da noi che
creiamo nuove forme di partecipazione che includano i movimenti popolari e animino le
strutture di governo locali, nazionali e internazionali con quel torrente di energia morale che
nasce dal coinvolgimento degli esclusi nella costruzione del destino comune. E ciò con
animo costruttivo, senza risentimento, con amore.

Vi accompagno di cuore in questo cammino. Diciamo insieme dal cuore: nessuna famiglia
senza casa, nessun contadino senza terra, nessun lavoratore senza diritti, nessuna persona
senza la dignità che dà il lavoro.

Cari fratelli e sorelle: continuate con la vostra lotta, fate bene a tutti noi. È come una
benedizione di umanità. Vi lascio come ricordo, come regalo e con la mia benedizione,
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alcuni rosari che hanno fabbricato artigiani, cartoneros e lavoratori dell’economia popolare
dell’America Latina.

E accompagnandovi prego per voi, prego con voi e desidero chiedere a Dio Padre di
accompagnarvi e di benedirvi, di colmarvi del suo amore e di accompagnarvi nel cammino,
dandovi abbondantemente quella forza che ci mantiene in piedi: questa forza è la speranza,
la speranza che non delude. Grazie.
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II Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari: discorso del Santo
Padre

Expo Feria, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
Giovedì 9 luglio 2015

Sorelle e fratelli, buon pomeriggio!

Qualche mese fa ci siamo incontrati a Roma ed ho presente quel primo nostro incontro.
Durante questo periodo vi ho portato nel mio cuore e nelle mie preghiere. Sono contento di
rivedervi qui, a discutere sui modi migliori per superare le gravi situazioni di ingiustizia che
soffrono gli esclusi in tutto il mondo. Grazie, Signor Presidente Evo Morales, perché
accompagna così risolutamente questo Incontro.

Quella volta a Roma ho sentito qualcosa di molto bello: fraternità, decisione, impegno, sete
di giustizia. Oggi, a Santa Cruz de la Sierra, ancora una volta sento lo stesso. Grazie per
tutto ciò. Ho saputo anche dal cardinale Turkson presidente del Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace, che molti nella Chiesa si sentono più vicini ai movimenti popolari. Me
ne rallegro molto! Vedere la Chiesa con le porte aperte a tutti voi, mettersi in gioco,
accompagnare, e programmare in ogni diocesi, ogni Commissione di Giustizia e Pace, una
reale collaborazione, permanente e impegnata con i movimenti popolari. Vi invito tutti,
Vescovi, sacerdoti e laici, comprese le organizzazioni sociali nelle periferie urbane e rurali,
ad approfondire tale incontro.

Dio ci consente di rivederci nuovamente oggi. La Bibbia ci ricorda che Dio ascolta il grido del
suo popolo e anch’io desidero unire la mia voce alla vostra: le famose “tre t”: terra, casa e
lavoro per tutti i nostri fratelli e sorelle. L’ho detto e lo ripeto: sono diritti sacri. Vale la pena,
vale la pena di lottare per essi. Che il grido degli esclusi si oda in America Latina e in tutta la
terra.

1. Prima di tutto, iniziamo riconoscendo che abbiamo bisogno di un cambiamento. Ci tengo
a precisare, affinché non ci sia fraintendimento, che parlo dei problemi comuni a tutti i
latino-americani e, in generale, a tutta l'umanità. Problemi che hanno una matrice globale e
che oggi nessuno Stato è in grado di risolvere da solo. Fatto questo chiarimento, propongo
di porci queste domande:

- Sappiamo riconoscere, sul serio, che le cose non stanno andando bene in un mondo dove
ci sono tanti contadini senza terra, molte famiglie senza casa, molti lavoratori senza diritti,
molte persone ferite nella loro dignità?

- Riconosciamo che le cose non stanno andando bene quando esplodono molte guerre
insensate e la violenza fratricida aumenta nei nostri quartieri? Sappiamo riconoscere che le
cose non stanno andando bene quando il suolo, l'acqua, l'aria e tutti gli esseri della
creazione sono sotto costante minaccia?

19



E allora, se riconosciamo questo, diciamolo senza timore: abbiamo bisogno e vogliamo un
cambiamento.

Voi nelle vostre lettere e nei nostri incontri - mi avete informato sulle molte esclusioni e sulle
ingiustizie subite in ogni attività di lavoro, in ogni quartiere, in ogni territorio. Sono molti e
diversi come molti e diversi sono i modi di affrontarli. Vi è, tuttavia, un filo invisibile che lega
ciascuna delle esclusioni. Non sono isolate, sono unite da un filo invisibile. Possiamo
riconoscerlo? Perché non si tratta di problemi isolati. Mi chiedo se siamo in grado di
riconoscere che tali realtà distruttive rispondono ad un sistema che è diventato globale.
Sappiamo riconoscere che tale sistema ha imposto la logica del profitto ad ogni costo, senza
pensare all’esclusione sociale o alla distruzione della natura?

Se è così, insisto, diciamolo senza timore: noi vogliamo un cambiamento, un vero
cambiamento, un cambiamento delle strutture. Questo sistema non regge più, non lo
sopportano i contadini, i lavoratori, le comunità, i villaggi .... E non lo sopporta più la Terra, la
sorella Madre Terra, come diceva san Francesco.

Vogliamo un cambiamento nella nostra vita, nei nostri quartieri, nel salario minimo, nella
nostra realtà più vicina; e pure un cambiamento che tocchi tutto il mondo perché oggi
l'interdipendenza planetaria richiede risposte globali ai problemi locali. La globalizzazione
della speranza, che nasce dai Popoli e cresce tra i poveri, deve sostituire questa
globalizzazione dell’esclusione e dell’indifferenza!

Oggi vorrei riflettere con voi sul cambiamento che vogliamo e di cui vi è necessità. Sapete
che recentemente ho scritto circa i problemi del cambiamento climatico. Ma questa volta,
voglio parlare di un cambiamento nell’altro senso. Un cambiamento positivo, un
cambiamento che ci faccia bene, un cambiamento che potremmo dire redentivo. Perché ne
abbiamo bisogno. So che voi cercate un cambiamento e non solo voi: nei vari incontri, nei
diversi viaggi, ho trovato che esiste un’attesa, una ricerca forte, un desiderio di cambiamento
in tutti i popoli del mondo. Anche all'interno di quella minoranza in diminuzione che crede di
beneficiare di questo sistema regna insoddisfazione e soprattutto tristezza. Molti si
aspettano un cambiamento che li liberi da questa tristezza individualista che rende schiavi.

Il tempo, fratelli, sorelle, il tempo sembra che stia per giungere al termine; non è bastato
combattere tra di noi, ma siamo arrivati ad accanirci contro la nostra casa. Oggi la comunità
scientifica accetta quello che già da molto tempo denunciano gli umili: si stanno producendo
danni forse irreversibili all’ecosistema. Si stanno punendo la terra, le comunità e le persone
in modo quasi selvaggio. E dopo tanto dolore, tanta morte e distruzione, si sente il tanfo di
ciò che Basilio di Cesarea – uno dei primi teologi della Chiesa – chiamava lo “sterco del
diavolo”. L’ambizione sfrenata di denaro che domina. Questo è lo “sterco del diavolo”. E il
servizio al bene comune passa in secondo piano. Quando il capitale diventa idolo e dirige le
scelte degli esseri umani, quando l’avidità di denaro controlla l’intero sistema
socioeconomico, rovina la società, condanna l’uomo, lo fa diventare uno schiavo, distrugge
la fraternità interumana, spinge popolo contro popolo e, come si vede, minaccia anche
questa nostra casa comune, la sorella madre terra.

Non voglio dilungarmi a descrivere gli effetti negativi di questa sottile dittatura: voi li
conoscete. E non basta nemmeno segnalare le cause strutturali del dramma sociale e
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ambientale contemporaneo. Noi soffriamo un certo eccesso diagnostico che a volte ci porta
a un pessimismo parolaio o a crogiolarci nel negativo. Vedendo la cronaca nera di ogni
giorno, siamo convinti che non si può fare nulla, ma solo prendersi cura di sé e della piccola
cerchia della famiglia e degli affetti.

Cosa posso fare io, raccoglitore di cartoni, frugatrice tra le cose, raccattatore, riciclatrice, di
fronte a problemi così grandi, se appena guadagno quel tanto per mangiare? Cosa posso
fare io artigiano, venditore ambulante, trasportatore, lavoratore escluso se non ho nemmeno
i diritti dei lavoratori? Cosa posso fare io, contadina, indigeno, pescatore che appena
appena posso resistere all’asservimento delle grandi imprese? Che cosa posso fare io dalla
mia borgata, dalla mia baracca, dal mio quartiere, dalla mia fattoria quando sono
quotidianamente discriminato ed emarginato? Che cosa può fare questo studente, questo
giovane, questo militante, questo missionario che calca quartieri e luoghi con un cuore pieno
di sogni, ma quasi nessuna soluzione ai suoi problemi? Potete fare molto. Potete fare molto!
Voi, i più umili, gli sfruttati, i poveri e gli esclusi, potete fare e fate molto. Oserei dire che il
futuro dell'umanità è in gran parte nelle vostre mani, nella vostra capacità di organizzare e
promuovere alternative creative nella ricerca quotidiana delle “tre t”, d’accordo? - lavoro,
casa, terra - e anche nella vostra partecipazione attiva ai grandi processi di cambiamento,
cambiamenti nazionali, cambiamenti regionali e cambiamenti globali. Non sminuitevi!

2. Voi siete seminatori di cambiamento. Qui in Bolivia ho sentito una frase che mi piace
molto: “processo di cambiamento”. Il cambiamento concepito non come qualcosa che un
giorno arriverà perché si è imposta questa o quella scelta politica o perché si è instaurata
questa o quella struttura sociale. Sappiamo dolorosamente che un cambiamento di strutture
che non sia accompagnato da una sincera conversione degli atteggiamenti e del cuore
finisce alla lunga o alla corta per burocratizzarsi, corrompersi e soccombere. Bisogna
cambiare il cuore. Per questo mi piace molto l’immagine del processo, i processi, dove la
passione per il seminare, per l’irrigare con calma ciò che gli altri vedranno fiorire sostituisce
l’ansia di occupare tutti gli spazi di potere disponibili e vedere risultati immediati. La scelta è
di generare processi e non di occupare spazi. Ognuno di noi non è che parte di un tutto
complesso e variegato che interagisce nel tempo: gente che lotta per un significato, per uno
scopo, per vivere con dignità, per “vivere bene”, dignitosamente, in questo senso.

Voi, da parte dei movimenti popolari, assumete i compiti di sempre, motivati dall’amore
fraterno che si ribella contro l’ingiustizia sociale. Quando guardiamo il volto di quelli che
soffrono, il volto del contadino minacciato, del lavoratore escluso, dell’indigeno oppresso,
della famiglia senza casa, del migrante perseguitato, del giovane disoccupato, del bambino
sfruttato, della madre che ha perso il figlio in una sparatoria perché il quartiere è stato preso
dal traffico di droga, del padre che ha perso la figlia perché è stata sottoposta alla schiavitù;
quando ricordiamo quei “volti e nomi” ci si stringono le viscere di fronte a tanto dolore e ci
commuoviamo, tutti ci commuoviamo. Perché “abbiamo visto e udito” non la fredda
statistica, ma le ferite dell’umanità sofferente, le nostre ferite, la nostra carne. Questo è
molto diverso dalla teorizzazione astratta o dall’indignazione elegante. Questo ci tocca, ci
commuove e cerchiamo l’altro per muoverci insieme. Questa emozione fatta azione
comunitaria non si comprende unicamente con la ragione: ha un “più” di senso che solo la
gente capisce e che dà la propria particolare mistica ai veri movimenti popolari.
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Voi vivete ogni giorno, impregnati, nell’intrico della tempesta umana. Mi avete parlato delle
vostre cause, mi avete reso partecipe delle vostre lotte, già da Buenos Aires, e vi ringrazio.
Voi, cari fratelli, lavorate molte volte nella dimensione piccola, vicina, nella realtà ingiusta
che vi è imposta, eppure non vi rassegnate, opponendo una resistenza attiva al sistema
idolatrico che esclude, degrada e uccide. Vi ho visto lavorare instancabilmente per la terra e
l’agricoltura contadina, per i vostri territori e comunità, per la dignità dell’economia popolare,
per l’integrazione urbana delle vostre borgate e dei vostri insediamenti, per l’autocostruzione
di abitazioni e lo sviluppo di infrastrutture di quartiere, e in tante attività comunitarie che
tendono alla riaffermazione di qualcosa di così fondamentale e innegabilmente necessario
come il diritto alle “tre t”: terra, casa e lavoro.

Questo attaccamento al quartiere, alla terra, all’occupazione, al sindacato, questo
riconoscersi nel volto dell’altro, questa vicinanza del giorno per giorno, con le sue miserie –
perché ci sono, le abbiamo – e i suoi eroismi quotidiani, è ciò che permette di esercitare il
mandato dell’amore non partendo da idee o concetti, bensì partendo dal genuino incontro tra
persone, perché abbiamo bisogno di instaurare questa cultura dell’incontro, perché non si
amano né i concetti né le idee, nessuno ama un concetto, un’idea, si amano le persone. Il
darsi, l’autentico darsi viene dall’amare uomini e donne, bambini e anziani e le comunità:
volti, volti e nomi che riempiono il cuore. Da quei semi di speranza piantati pazientemente
nelle periferie dimenticate del pianeta, da quei germogli di tenerezza che lottano per
sopravvivere nel buio dell’esclusione, cresceranno alberi grandi, sorgeranno boschi fitti di
speranza per ossigenare questo mondo.

Vedo con gioia che lavorate nella dimensione di prossimità, prendendovi cura dei germogli;
ma, allo stesso tempo, con una prospettiva più ampia, proteggendo il bosco. Lavorate in una
prospettiva che non affronta solo la realtà settoriale che ciascuno di voi rappresenta e nella
quale è felicemente radicato, ma cercate anche di risolvere alla radice i problemi generali di
povertà, disuguaglianza ed esclusione.

Mi congratulo con voi per questo. E’ indispensabile che, insieme alla rivendicazione dei
vostri legittimi diritti, i popoli e le loro organizzazioni sociali costruiscano un’alternativa
umana alla globalizzazione escludente. Voi siete seminatori del cambiamento. Che Dio vi
conceda coraggio, gioia, perseveranza e passione per continuare la semina! Siate certi che
prima o poi vedremo i frutti. Ai dirigenti chiedo: siate creativi e non perdete mai il vostro
attaccamento alla prossimità, perché il padre della menzogna sa usurpare nobili parole,
promuovere mode intellettuali e adottare pose ideologiche, ma se voi costruite su basi
solide, sulle esigenze reali e sull’esperienza viva dei vostri fratelli, dei contadini e degli
indigeni, dei lavoratori esclusi e delle famiglie emarginate, sicuramente non sbaglierete.

La Chiesa non può e non deve essere aliena da questo processo nell’annunciare il Vangelo.
Molti sacerdoti e operatori pastorali svolgono un compito enorme accompagnando e
promuovendo gli esclusi di tutto il mondo, al fianco di cooperative, sostenendo
l’imprenditorialità, costruendo alloggi, lavorando con abnegazione nel campo della salute,
dello sport e dell’educazione. Sono convinto che la collaborazione rispettosa con i movimenti
popolari può potenziare questi sforzi e rafforzare i processi di cambiamento.

Teniamo sempre nel cuore la Vergine Maria, umile ragazza di un piccolo villaggio sperduto
nella periferia di un grande impero, una madre senza tetto che seppe trasformare una grotta
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per animali nella casa di Gesù con un po’ di panni e una montagna di tenerezza. Maria è un
segno di speranza per la gente che soffre le doglie del parto fino a quando germogli la
giustizia. Prego la Vergine Maria, così venerata dal popolo boliviano, affinché faccia sì che
questo nostro Incontro sia lievito di cambiamento.

3. Infine vorrei che pensassimo insieme alcuni compiti importanti per questo momento
storico, perché vogliamo un cambiamento positivo per il bene di tutti i nostri fratelli e sorelle,
questo lo sappiamo. Vogliamo un cambiamento che si arricchisca con lo sforzo congiunto
dei governi, dei movimenti popolari e delle altre forze sociali, ed anche questo lo sappiamo.
Ma non è così facile da definire il contenuto del cambiamento, si potrebbe dire il programma
sociale che rifletta questo progetto di fraternità e di giustizia che ci aspettiamo. Non è facile
definirlo. In tal senso, non aspettatevi da questo Papa una ricetta. Né il Papa né la Chiesa
hanno il monopolio della interpretazione della realtà sociale né la proposta di soluzioni ai
problemi contemporanei. Oserei dire che non esiste una ricetta. La storia la costruiscono le
generazioni che si succedono nel quadro di popoli che camminano cercando la propria
strada e rispettando i valori che Dio ha posto nel cuore.

Vorrei, tuttavia, proporre tre grandi compiti che richiedono l’appoggio determinante
dell’insieme di tutti i movimenti popolari:

3.1. Il primo compito è quello di mettere l’economia al servizio dei popoli: gli esseri umani e
la natura non devono essere al servizio del denaro. Diciamo NO a una economia di
esclusione e inequità in cui il denaro domina invece di servire. Questa economia uccide.
Questa economia è escludente. Questa economia distrugge la Madre Terra.

L’economia non dovrebbe essere un meccanismo di accumulazione, ma la buona
amministrazione della casa comune. Ciò significa custodire gelosamente la casa e
distribuire adeguatamente i beni tra tutti. Il suo scopo non è solo assicurare il cibo o un
“decoroso sostentamento”. E nemmeno, anche se sarebbe comunque un grande passo
avanti, garantire l’accesso alle “tre t” per le quali voi lottate. Un'economia veramente
comunitaria, direi una economia di ispirazione cristiana, deve garantire ai popoli dignità,
«prosperità senza escludere alcun bene» (Giovanni XXIII, Lett. enc. Mater et Magistra [15
maggio 1961], 3: AAS 53 (1961), 402). Quest’ultima frase la disse il Papa Giovanni XXIII
cinquant’anni fa. Gesù dice nel Vangelo che a chi avrà dato spontaneamente un bicchier
d’acqua a un assetato, ne sarà tenuto conto nel Regno dei cieli. Ciò comporta le “tre t”, ma
anche l’accesso all’istruzione, alla salute, all’innovazione, alle manifestazioni artistiche e
culturali, alla comunicazione, allo sport e alla ricreazione. Un’economia giusta deve creare le
condizioni affinché ogni persona possa godere di un’infanzia senza privazioni, sviluppare i
propri talenti nella giovinezza, lavorare con pieni diritti durante gli anni di attività e accedere
a una pensione dignitosa nell’anzianità. Si tratta di un’economia in cui l’essere umano, in
armonia con la natura, struttura l’intero sistema di produzione e distribuzione affinché le
capacità e le esigenze di ciascuno trovino espressione adeguata nella dimensione sociale.
Voi, e anche altri popoli, riassumete questa aspirazione in un modo semplice e bello: “vivere
bene” – che non è lo stesso che “passarsela bene”.

Questa economia è non solo auspicabile e necessaria, ma anche possibile. Non è un’utopia
o una fantasia. È una prospettiva estremamente realistica. Possiamo farlo. Le risorse
disponibili nel mondo, frutto del lavoro intergenerazionale dei popoli e dei doni della
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creazione, sono più che sufficienti per lo sviluppo integrale di «ogni uomo e di tutto l’uomo»
(Paolo VI, Lett. enc. Populorum progressio [26 marzo 1967], 14: AAS 59 (1967), 264). Il
problema, invece, è un altro. Esiste un sistema con altri obiettivi. Un sistema che oltre ad
accelerare in modo irresponsabile i ritmi della produzione, oltre ad incrementare
nell’industria e nell’agricoltura metodi che danneggiano la Madre Terra in nome della
“produttività”, continua a negare a miliardi di fratelli i più elementari diritti economici, sociali e
culturali. Questo sistema attenta al progetto di Gesù, contro la Buona Notizia che ha portato
Gesù.

L’equa distribuzione dei frutti della terra e del lavoro umano non è semplice filantropia. E’ un
dovere morale. Per i cristiani, l’impegno è ancora più forte: è un comandamento. Si tratta di
restituire ai poveri e ai popoli ciò che appartiene a loro. La destinazione universale dei beni
non è un ornamento discorsivo della dottrina sociale della Chiesa. E’ una realtà antecedente
alla proprietà privata. La proprietà, in modo particolare quando tocca le risorse naturali,
dev’essere sempre in funzione dei bisogni dei popoli. E questi bisogni non si limitano al
consumo. Non basta lasciare cadere alcune gocce quando i poveri agitano questo bicchiere
che mai si versa da solo. I piani di assistenza che servono a certe emergenze dovrebbero
essere pensati solo come risposte transitorie, occasionali. Non potrebbero mai sostituire la
vera inclusione: quella che dà il lavoro dignitoso, libero, creativo, partecipativo e solidale.

In questo cammino, i movimenti popolari hanno un ruolo essenziale, non solo nell’esigere o
nel reclamare, ma fondamentalmente nel creare. Voi siete poeti sociali: creatori di lavoro,
costruttori di case, produttori di generi alimentari, soprattutto per quanti sono scartati dal
mercato mondiale.

Ho conosciuto da vicino diverse esperienze in cui i lavoratori riuniti in cooperative e in altre
forme di organizzazione comunitaria sono riusciti a creare un lavoro dove c’erano solo scarti
dell’economia idolatrica. E ho visto che alcuni sono qui. Le imprese recuperate, i mercatini
liberi e le cooperative di raccoglitori di cartone sono esempi di questa economia popolare
che emerge dall’esclusione e, a poco a poco, con fatica e pazienza, assume forme solidali
che le danno dignità. Come è diverso questo rispetto al fatto che gli scartati dal mercato
formale siano sfruttati come schiavi!

I governi che assumono come proprio il compito di mettere l’economia al servizio della gente
devono promuovere il rafforzamento, il miglioramento, il coordinamento e l’espansione di
queste forme di economia popolare e di produzione comunitaria. Ciò implica migliorare i
processi di lavoro, provvedere infrastrutture adeguate e garantire pieni diritti ai lavoratori di
questo settore alternativo. Quando Stato e organizzazioni sociali assumono insieme la
missione delle “tre t” si attivano i principi di solidarietà e di sussidiarietà che permettono la
costruzione del bene comune in una democrazia piena e partecipativa.

3.2. Il secondo compito è quello di unire i nostri popoli nel cammino della pace e della
giustizia.

I popoli del mondo vogliono essere artefici del proprio destino. Vogliono percorrere in pace la
propria marcia verso la giustizia. Non vogliono tutele o ingerenze in cui il più forte sottomette
il più debole. Chiedono che la loro cultura, la loro lingua, i loro processi sociali e le loro
tradizioni religiose siano rispettati. Nessun potere di fatto o costituito ha il diritto di privare i
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paesi poveri del pieno esercizio della propria sovranità e, quando lo fanno, vediamo nuove
forme di colonialismo che compromettono seriamente le possibilità di pace e di giustizia,
perché «la pace si fonda non solo sul rispetto dei diritti dell’uomo, ma anche su quello dei
diritti dei popoli, in particolare il diritto all’indipendenza» (Pontificio Consiglio della Giustizia e
della Pace, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 157).

I popoli dell’America Latina hanno partorito dolorosamente la propria indipendenza politica e,
da allora, portano avanti quasi due secoli di una storia drammatica e piena di contraddizioni
cercando di conquistare la piena indipendenza.

In questi ultimi anni, dopo tante incomprensioni, molti Paesi dell’America Latina hanno visto
crescere la fraternità tra i loro popoli. I governi della regione hanno unito le forze per far
rispettare la propria sovranità, quella di ciascun Paese e quella della regione nel suo
complesso, che in modo così bello, come i nostri antichi padri, chiamano la “Patria Grande”.
Chiedo a voi, fratelli e sorelle dei movimenti popolari, di avere cura e di accrescere questa
unità. Mantenere l’unità contro ogni tentativo di divisione è necessario perché la regione
cresca in pace e giustizia.

Nonostante questi progressi, ci sono ancora fattori che minano lo sviluppo umano equo e
limitano la sovranità dei paesi della "Patria Grande" e di altre regioni del pianeta. Il nuovo
colonialismo adotta facce diverse. A volte, è il potere anonimo dell’idolo denaro:
corporazioni, mutuanti, alcuni trattati chiamati “di libero commercio” e l’imposizione di mezzi
di “austerità” che aggiustano sempre la cinta dei lavoratori e dei poveri. Come Vescovi
latino-americani lo denunciamo molto chiaramente nel Documento di Aparecida, quando
affermano che «le istituzioni finanziarie e le imprese transnazionali si rafforzano fino al punto
di subordinare le economie locali, soprattutto indebolendo gli Stati, che appaiono sempre più
incapaci di portare avanti progetti di sviluppo per servire le loro popolazioni» (V Conferenza
Generale dell’Episcopato Latinoamericano [2007], Documento conclusivo, 66). In altre
occasioni, sotto il nobile pretesto della lotta contro la corruzione, il traffico di droga e il
terrorismo - gravi mali dei nostri tempi che richiedono un intervento internazionale coordinato
- vediamo che si impongono agli Stati misure che hanno poco a che fare con la soluzione di
queste problematiche e spesso peggiorano le cose.

Allo stesso modo, la concentrazione monopolistica dei mezzi di comunicazione che cerca di
imporre alienanti modelli di consumo e una certa uniformità culturale è un altro modalità
adottata dal nuovo colonialismo. Questo è il colonialismo ideologico. Come dicono i Vescovi
dell’Africa, molte volte si pretende di convertire i paesi poveri in «pezzi di un meccanismo,
parti di un ingranaggio gigantesco» (Giovanni Paolo II, Esort. ap. Ecclesia in Africa [14
settembre 1995], 52: AAS 88 [1996], 32-33; cfr Lett. enc. Sollicitudo rei socialis [30 dicembre
1987], 22: AAS 80 [1988], 539).

Occorre riconoscere che nessuno dei gravi problemi dell’umanità può essere risolto senza
l’interazione tra gli Stati e i popoli a livello internazionale. Ogni atto di ampia portata
compiuto in una parte del pianeta si ripercuote nel tutto in termini economici, ecologici,
sociali e culturali. Persino il crimine e la violenza si sono globalizzati. Pertanto nessun
governo può agire al di fuori di una responsabilità comune. Se vogliamo davvero un
cambiamento positivo, dobbiamo accettare umilmente la nostra interdipendenza, cioè la
nostra sana interdipendenza. Ma interazione non è sinonimo di imposizione, non è
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subordinazione di alcuni in funzione degli interessi di altri. Il colonialismo, vecchio e nuovo,
che riduce i paesi poveri a semplici fornitori di materie prime e manodopera a basso costo,
genera violenza, povertà, migrazioni forzate e tutti i mali che abbiamo sotto gli occhi...
proprio perché mettendo la periferia in funzione del centro le si nega il diritto ad uno sviluppo
integrale. E questo, fratelli, è inequità, e l’inequità genera violenza che nessuna polizia,
militari o servizi segreti sono in grado di fermare.

Diciamo NO, dunque, a vecchie e nuove forme di colonialismo. Diciamo SÌ all’incontro tra
popoli e culture. Beati coloro che lavorano per la pace.

Qui voglio soffermarmi su una questione importante. Perché qualcuno potrà dire, a buon
diritto, “quando il Papa parla di colonialismo dimentica certe azioni della Chiesa”. Vi dico, a
malincuore: si sono commessi molti e gravi peccati contro i popoli originari dell’America in
nome di Dio. Lo hanno riconosciuto i miei predecessori, lo ha detto il CELAM, il Consiglio
Episcopale Latinoamericano, e lo voglio dire anch’io. Come san Giovanni Paolo II, chiedo
che la Chiesa «si inginocchi dinanzi a Dio ed implori il perdono per i peccati passati e
presenti dei suoi figli» (Bolla Incarnationis mysterium [29 novembre 1998], 11: AAS 91
[1999], 140). E desidero dirvi, vorrei essere molto chiaro, come lo era san Giovanni Paolo II:
chiedo umilmente perdono, non solo per le offese della Chiesa stessa, ma per i crimini
contro le popolazioni indigene durante la cosiddetta conquista dell’America. E insieme a
questa richiesta di perdono, per essere giusti, chiedo anche che ricordiamo migliaia di
sacerdoti e vescovi, che opposero fortemente alla logica della spada con la forza della
Croce. Ci fu peccato, ci fu peccato e abbondante, ma non abbiamo chiesto perdono, e per
questo chiediamo perdono, e chiedo perdono, però là, dove ci fu il peccato, dove ci fu
abbondante peccato, sovrabbondò la grazia mediante questi uomini che difesero la giustizia
dei popoli originari.

Chiedo anche a tutti voi, credenti e non credenti, di ricordarvi di tanti vescovi, sacerdoti e
laici che hanno predicato e predicano la Buona Notizia di Gesù con coraggio e
mansuetudine, rispetto e in pace - ho detto vescovi, sacerdoti e laici; non mi voglio
dimenticare delle suore, che anonimamente percorrono i nostri quartieri poveri portando un
messaggio di pace e di bene -, che nel loro passaggio per questa vita hanno lasciato
commoventi opere di promozione umana e di amore, molte volte a fianco delle popolazioni
indigene o accompagnando i movimenti popolari anche fino al martirio. La Chiesa, i suoi figli
e figlie, sono una parte dell’identità dei popoli dell’America Latina. Identità che, sia qui che in
altri Paesi, alcuni poteri sono determinati a cancellare, talvolta perché la nostra fede è
rivoluzionaria, perché la nostra fede sfida la tirannia dell’idolo denaro. Oggi vediamo con
orrore come il Medio Oriente e in altre parti del mondo si perseguitano, si torturano, si
assassinano molti nostri fratelli a causa della loro fede in Gesù. Dobbiamo denunciare anche
questo: in questa terza guerra mondiale “a rate” che stiamo vivendo, c’è una sorta – forzo il
termine – di genocidio in corso che deve fermarsi.

Ai fratelli e alle sorelle del movimento indigeno latinoamericano, lasciatemi esprimere il mio
più profondo affetto e congratularmi per la ricerca dell’unione dei loro popoli e delle culture;
unione che a me piace chiamare “poliedro”: una forma di convivenza in cui le parti
mantengono la loro identità costruendo insieme una pluralità che, non mette in pericolo,
bensì rafforza l’unità. La loro ricerca di questo multiculturalismo, che combina la

26



riaffermazione dei diritti dei popoli originari con il rispetto dell’integrità territoriale degli Stati,
ci arricchisce e ci rafforza tutti.

3.3. Il terzo compito, forse il più importante che dobbiamo assumere oggi, è quello di
difendere la Madre Terra.

La casa comune di tutti noi viene saccheggiata, devastata, umiliata impunemente. La
codardia nel difenderla è un peccato grave. Vediamo con delusione crescente che si
succedono uno dopo l’altro vertici internazionali senza nessun risultato importante. C’è un
chiaro, preciso e improrogabile imperativo etico ad agire che non viene soddisfatto. Non si
può consentire che certi interessi – che sono globali, ma non universali – si impongano,
sottomettano gli Stati e le organizzazioni internazionali e continuino a distruggere il creato. I
popoli e i loro movimenti sono chiamati a far sentire la propria voce, a mobilitarsi, ad esigere
– pacificamente ma tenacemente – l’adozione urgente di misure appropriate. Vi chiedo, in
nome di Dio, di difendere la Madre Terra. Su questo argomento mi sono debitamente
espresso nella Lettera enciclica Laudato si', che credo vi sarà consegnata alla fine.

4. Per terminare, vorrei dire ancora una volta: il futuro dell’umanità non è solo nelle mani dei
grandi leader, delle grandi potenze e delle élite. E' soprattutto nelle mani dei popoli; nella
loro capacità di organizzarsi ed anche nelle loro mani che irrigano, con umiltà e convinzione,
questo processo di cambiamento. Io vi accompagno. E ciascuno, ripetiamo insieme dal
cuore: nessuna famiglia senza casa, nessun contadino senza terra, nessun lavoratore senza
diritti, nessun popolo senza sovranità, nessuna persona senza dignità, nessun bambino
senza infanzia, nessun giovane senza opportunità, nessun anziano senza una venerabile
vecchiaia. Proseguite nella vostra lotta e, per favore, abbiate molta cura della Madre Terra.
Credetemi, sono sincero, lo dico dal cuore: prego per voi, prego con voi e desidero chiedere
a Dio nostro Padre di accompagnarvi e di benedirvi, che vi colmi del suo amore e vi difenda
nel cammino, dandovi abbondantemente quella forza che ci fa stare in piedi: quella forza è
la speranza. E una cosa importante: la speranza non delude! E, per favore, vi chiedo di
pregare per me. E se qualcuno di voi non può pregare, con tutto rispetto, gli chiedo che mi
pensi bene e mi mandi “buona onda”. Grazie!
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III Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari: discorso del Santo
Padre

Aula Paolo VI
Sabato 5 novembre 2016

Fratelli e sorelle buon pomeriggio!

In questo nostro terzo incontro esprimiamo la stessa sete, la sete di giustizia, lo stesso
grido: terra, casa e lavoro per tutti.

Ringrazio i delegati che sono venuti dalle periferie urbane, rurali e industriali dei cinque
continenti, più di 60 Paesi, che sono venuti per discutere ancora una volta su come
difendere questi diritti che radunano. Grazie ai Vescovi che sono venuti ad accompagnarvi.
Grazie alle migliaia di italiani ed europei che si sono uniti oggi al termine di questo incontro.
Grazie agli osservatori e ai giovani impegnati nella vita pubblica che sono venuti con umiltà
ad ascoltare ed imparare. Quanta speranza ho nei giovani! Ringrazio anche Lei, Cardinale
Turkson, per il lavoro che avete fatto nel Dicastero; e vorrei anche ricordare il contributo
dell’ex Presidente uruguaiano José Mujica che è presente.

Nel nostro ultimo incontro, in Bolivia, con maggioranza di latinoamericani, abbiamo parlato
della necessità di un cambiamento perché la vita sia degna, un cambiamento di strutture;
inoltre di come voi, i movimenti popolari, siete seminatori di cambiamento, promotori di un
processo in cui convergono milioni di piccole e grandi azioni concatenate in modo creativo,
come in una poesia; per questo ho voluto chiamarvi “poeti sociali”; e abbiamo anche
elencato alcuni compiti imprescindibili per camminare verso un’alternativa umana di fronte
alla globalizzazione dell’indifferenza: 1. mettere l’economia al servizio dei popoli; 2. costruire
la pace e la giustizia; 3. difendere la Madre Terra.

Quel giorno, con la voce di una “cartonera” e di un contadino, vennero letti, alla conclusione,
i dieci punti di Santa Cruz de la Sierra, dove la parola cambiamento era carica di gran
contenuto, era legata alle cose fondamentali che voi rivendicate: lavoro dignitoso per quanti
sono esclusi dal mercato del lavoro; terra per i contadini e le popolazioni indigene; abitazioni
per le famiglie senza tetto; integrazione urbana per i quartieri popolari; eliminazione della
discriminazione, della violenza contro le donne e delle nuove forme di schiavitù; la fine di
tutte le guerre, del crimine organizzato e della repressione; libertà di espressione e di
comunicazione democratica; scienza e tecnologia al servizio dei popoli. Abbiamo ascoltato
anche come vi siete impegnati ad abbracciare un progetto di vita che respinga il
consumismo e recuperi la solidarietà, l’amore tra di noi e il rispetto per la natura come valori
essenziali. È la felicità di “vivere bene” ciò che voi reclamate, la “vita buona”, e non
quell’ideale egoista che ingannevolmente inverte le parole e propone la “bella vita”.

Noi che oggi siamo qui, di origini, credenze e idee diverse, potremmo non essere d’accordo
su tutto, sicuramente la pensiamo diversamente su molte cose, ma certamente siamo
d’accordo su questi punti.
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Ho saputo anche di incontri e laboratori tenuti in diversi Paesi, dove si sono moltiplicati i
dibattiti alla luce della realtà di ogni comunità. Questo è molto importante perché le soluzioni
reali alle problematiche attuali non verranno fuori da una, tre o mille conferenze: devono
essere frutto di un discernimento collettivo che maturi nei territori insieme con i fratelli, un
discernimento che diventa azione trasformatrice “secondo i luoghi, i tempi e le persone”,
come diceva sant’Ignazio. Altrimenti, corriamo il rischio delle astrazioni, di «certi nominalismi
dichiarazionisti (slogans) che sono belle frasi ma che non riescono a sostenere la vita delle
nostre comunità» (Lettera al Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina,
19 marzo 2016). Sono slogan! Il colonialismo ideologico globalizzante cerca di imporre
ricette sovraculturali che non rispettano l’identità dei popoli. Voi andate su un’altra strada che
è, allo stesso tempo, locale e universale. Una strada che mi ricorda come Gesù chiese di
organizzare la folla in gruppi di cinquanta per distribuire il pane (cfr Omelia nella Solennità
del Corpus Domini, Buenos Aires, 12 giugno 2004).

Poco fa abbiamo potuto vedere il video che avete presentato come conclusione di questo
terzo incontro. Abbiamo visto i vostri volti nelle discussioni su come affrontare “la
disuguaglianza che genera violenza”. Tante proposte, tanta creatività, tanta speranza nella
vostra voce che forse avrebbe più motivi per lamentarsi, rimanere bloccata nei conflitti,
cadere nella tentazione del negativo. Eppure guardate avanti, pensate, discutete, proponete
e agite. Mi congratulo con voi, vi accompagno e vi chiedo di continuare ad aprire strade e a
lottare. Questo mi dà forza, questo ci dà forza. Credo che questo nostro dialogo, che si
aggiunge agli sforzi di tanti milioni di persone che lavorano quotidianamente per la giustizia
in tutto il mondo, sta mettendo radici.

Vorrei toccare alcuni temi più specifici, che sono quelli che ho ricevuto da voi e che mi hanno
fatto riflettere e che ora vi riporto, in questo momento.

Il terrore e i muri

Tuttavia, questa germinazione, che è lenta - quella alla quale mi riferivo -, che ha i suoi tempi
come tutte le gestazioni, è minacciata dalla velocità di un meccanismo distruttivo che opera
in senso contrario. Ci sono forze potenti che possono neutralizzare questo processo di
maturazione di un cambiamento che sia in grado di spostare il primato del denaro e mettere
nuovamente al centro l’essere umano, l’uomo e la donna. Quel “filo invisibile” di cui abbiamo
parlato in Bolivia, quella struttura ingiusta che collega tutte le esclusioni che voi soffrite, può
consolidarsi e trasformarsi in una frusta, una frusta esistenziale che, come nell’Egitto
dell’Antico Testamento, rende schiavi, ruba la libertà, colpisce senza misericordia alcuni e
minaccia costantemente altri, per abbattere tutti come bestiame fin dove vuole il denaro
divinizzato.

Chi governa allora? Il denaro. Come governa? Con la frusta della paura, della
disuguaglianza, della violenza economica, sociale, culturale e militare che genera sempre
più violenza in una spirale discendente che sembra non finire mai. Quanto dolore e quanta
paura! C’è – l’ho detto di recente – c’è un terrorismo di base che deriva dal controllo globale
del denaro sulla terra e minaccia l’intera umanità. Di questo terrorismo  di base si alimentano
i terrorismi derivati come il narco-terrorismo, il terrorismo di stato e quello che alcuni
erroneamente chiamano terrorismo etnico o religioso. Ma nessun popolo, nessuna religione
è terrorista! È vero, ci sono piccoli gruppi fondamentalisti da ogni parte. Ma il terrorismo
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inizia quando «hai cacciato via la meraviglia del creato, l’uomo e la donna, e hai messo lì il
denaro» (Conferenza stampa nel volo di ritorno del Viaggio Apostolico in Polonia, 31 luglio
2016). Tale sistema è terroristico.

Quasi cent’anni fa, Pio XI prevedeva l’affermarsi di una dittatura economica globale che
chiamò «imperialismo internazionale del denaro» (Lett. enc. Quadragesimo anno, 15 maggio
1931, 109). Sto parlando dell’anno 1931! L’aula in cui ora ci troviamo si chiama “Paolo VI”, e
fu Paolo VI che denunciò quasi cinquant’anni fa, la «nuova forma abusiva di dominio
economico sul piano sociale, culturale e anche politico» (Lett. ap. Octogesima adveniens, 14
maggio 1971, 44). Anno 1971. Sono parole dure ma giuste dei miei predecessori che
scrutarono il futuro. La Chiesa e i profeti dicono, da millenni, quello che tanto scandalizza
che lo ripeta il Papa in questo tempo in cui tutto ciò raggiunge espressioni inedite. Tutta la
dottrina sociale della Chiesa e il magistero dei miei predecessori si ribella contro l’idolo
denaro che regna invece di servire, tiranneggia e terrorizza l’umanità.

Nessuna tirannia si sostiene senza sfruttare le nostre paure. Questo è una chiave! Da qui il
fatto che ogni tirannia sia terroristica. E quando questo terrore, che è stato seminato nelle
periferie con massacri, saccheggi, oppressione e ingiustizia, esplode nei centri con diverse
forme di violenza, persino con attentati odiosi e vili, i cittadini che ancora conservano alcuni
diritti sono tentati dalla falsa sicurezza dei muri fisici o sociali. Muri che rinchiudono alcuni ed
esiliano altri. Cittadini murati, terrorizzati, da un lato; esclusi, esiliati, ancora più terrorizzati,
dall’altro. È questa la vita che Dio nostro Padre vuole per i suoi figli?

La paura viene alimentata, manipolata... Perché la paura, oltre ad essere un buon affare per
i mercanti di armi e di morte, ci indebolisce, ci destabilizza, distrugge le nostre difese
psicologiche e spirituali, ci anestetizza di fronte alla sofferenza degli altri e alla fine ci rende
crudeli. Quando sentiamo che si festeggia la morte di un giovane che forse ha sbagliato
strada, quando vediamo che si preferisce la guerra alla pace, quando vediamo che si
diffonde la xenofobia, quando constatiamo che guadagnano terreno le proposte intolleranti;
dietro questa crudeltà che sembra massificarsi c’è il freddo soffio della paura. Vi chiedo di
pregare per tutti coloro che hanno paura, preghiamo che Dio dia loro coraggio e che in
questo anno della misericordia possa ammorbidire i nostri cuori. La misericordia non è facile,
non è facile... richiede coraggio. Per questo Gesù ci dice: «Non abbiate paura» (Mt 14,27),
perché la misericordia è il miglior antidoto contro la paura. E’ molto meglio degli
antidepressivi e degli ansiolitici. Molto più efficace dei muri, delle inferriate, degli allarmi e
delle armi. Ed è gratis: è un dono di Dio.

Cari fratelli e sorelle, tutti i muri cadono. Tutti. Non lasciamoci ingannare. Come avete detto
voi: «Continuiamo a lavorare per costruire ponti tra i popoli, ponti che ci permettano di
abbattere i muri dell’esclusione e dello sfruttamento» (Documento Conclusivo del II Incontro
mondiale dei movimenti popolari, 11 luglio 2015, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia).
Affrontiamo il terrore con l’amore.

Il secondo punto che voglio toccare è: l’Amore e i ponti.

Un giorno come questo, un sabato, Gesù fece due cose che, ci dice il Vangelo, affrettarono il
complotto per ucciderlo. Passava con i suoi discepoli per un campo da semina. I discepoli
avevano fame e mangiarono le spighe. Niente si dice del “padrone” di quel campo...
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soggiacente è la destinazione universale dei beni. Quello che è certo è che, di fronte alla
fame, Gesù ha dato priorità alla dignità dei figli di Dio su un’interpretazione formalistica,
accomodante e interessata dalla norma. Quando i dottori della legge lamentarono con
indignazione ipocrita, Gesù ricordò loro che Dio vuole amore e non sacrifici, e spiegò che il
sabato è fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato (cfr Mc 2,27). Affrontò il pensiero ipocrita
e presuntuoso con l’intelligenza umile del cuore (cfr Omelia, I Congreso de Evangelización
de la Cultura, Buenos Aires, 3 novembre 2006), che dà sempre la priorità all’uomo e non
accetta che determinate logiche impediscano la sua libertà di vivere, amare e servire il
prossimo.

E dopo, in quello stesso giorno, Gesù fece qualcosa di “peggiore”, qualcosa che irritò ancora
di più gli ipocriti e i superbi che lo stavano osservando perché cercavano una scusa per
catturarlo. Guarì la mano atrofizzata di un uomo. La mano, questo segno tanto forte
dell’operare, del lavoro. Gesù restituì a quell’uomo la capacità di lavorare e con questo gli
restituì la dignità. Quante mani atrofizzate, quante persone private della dignità del lavoro!
Perché gli ipocriti, per difendere sistemi ingiusti, si oppongono a che siano guariti. A volte
penso che quando voi, i poveri organizzati, vi inventate il vostro lavoro, creando una
cooperativa, recuperando una fabbrica fallita, riciclando gli scarti della società dei consumi,
affrontando l’inclemenza del tempo per vendere in una piazza, rivendicando un pezzetto di
terra da coltivare per nutrire chi ha fame, quando fate questo state imitando Gesù, perché
cercate di risanare, anche se solo un pochino, anche se precariamente, questa atrofia del
sistema socio-economico imperante che è la disoccupazione. Non mi stupisce che anche voi
a volte siate sorvegliati o perseguitati, né mi stupisce che ai superbi non interessi quello che
voi dite.

Gesù che quel sabato rischiò la vita, perché, dopo che guarì quella mano, farisei ed erodiani
(cfr Mc 3,6), due partiti opposti tra loro, che temevano il popolo e anche l’impero, fecero i
loro calcoli e complottarono per ucciderlo. So che molti di voi rischiano la vita. So - e lo
voglio ricordare, e la voglio ricordare - che alcuni non sono qui oggi perché si sono giocati la
vita… Per questo non c’è amore più grande che dare la vita. Questo ci insegna Gesù.

Le 3-T, il vostro grido che faccio mio, ha qualcosa di quella intelligenza umile ma al tempo
stesso forte e risanatrice. Un progetto-ponte dei popoli di fronte al progetto-muro del denaro.
Un progetto che mira allo sviluppo umano integrale. Alcuni sanno che il nostro amico il
Cardinale Turkson presiede adesso il Dicastero che porta questo nome: Sviluppo Umano
Integrale. Il contrario dello sviluppo, si potrebbe dire, è l’atrofia, la paralisi. Dobbiamo aiutare
a guarire il mondo dalla sua atrofia morale. Questo sistema atrofizzato è in grado di fornire
alcune “protesi” cosmetiche che non sono vero sviluppo: crescita economica, progressi
tecnologici, maggiore “efficienza” per produrre cose che si comprano, si usano e si buttano
inglobandoci tutti in una vertiginosa dinamica dello scarto... Ma questo mondo non consente
lo sviluppo dell’essere umano nella sua integralità, lo sviluppo che non si riduce al consumo,
che non si riduce al benessere di pochi, che include tutti i popoli e le persone nella pienezza
della loro dignità, godendo fraternamente la meraviglia del creato. Questo è lo sviluppo di cui
abbiamo bisogno: umano, integrale, rispettoso del creato, di questa casa comune.

Un altro punto è: Bancarotta e salvataggio.
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Cari fratelli, voglio condividere con voi alcune riflessioni su altri due temi che, insieme alle
“3-T” e all’ecologia integrale, sono stati al centro dei vostri dibattiti degli ultimi giorni e sono
centrali in questo periodo storico.

So che avete dedicato una giornata al dramma dei migranti, dei rifugiati e degli sfollati. Cosa
fare di fronte a questa tragedia? Nel Dicastero di cui è responsabile il Cardinale Turkson c’è
una sezione che si occupa di queste situazioni. Ho deciso che, almeno per un certo tempo,
quella sezione dipenda direttamente dal Pontefice, perché questa è una situazione
obbrobriosa, che posso solo descrivere con una parola che mi venne fuori spontaneamente
a Lampedusa: vergogna.

Lì, come anche a Lesbo, ho potuto ascoltare da vicino la sofferenza di tante famiglie espulse
dalla loro terra per motivi economici o violenze di ogni genere, folle esiliate – l’ho detto di
fronte alle autorità di tutto il mondo – a causa di un sistema socio-economico ingiusto e delle
guerre che non hanno cercato, che non hanno creato coloro che oggi soffrono il doloroso
sradicamento dalla loro patria, ma piuttosto molti di coloro che si rifiutano di riceverli.

Faccio mie le parole di mio fratello l’Arcivescovo Hieronymos di Grecia: «Chi vede gli occhi
dei bambini che incontriamo nei campi profughi è in grado di riconoscere immediatamente,
nella sua interezza, la “bancarotta” dell’umanità» (Discorso nel Campo profughi di Moria,
Lesbos, 16 aprile 2016). Cosa succede al mondo di oggi che, quando avviene la bancarotta
di una banca, immediatamente appaiono somme scandalose per salvarla, ma quando
avviene questa bancarotta dell’umanità non c’è quasi una millesima parte per salvare quei
fratelli che soffrono tanto? E così il Mediterraneo è diventato un cimitero, e non solo il
Mediterraneo... molti cimiteri vicino ai muri, muri macchiati di sangue innocente. Nei giorni di
questo incontro – lo dite nel video – quanti sono i morti nel Mediterraneo?

La paura indurisce il cuore e si trasforma in crudeltà cieca che si rifiuta di vedere il sangue, il
dolore, il volto dell’altro. Lo ha detto il mio fratello il Patriarca Bartolomeo: «Chi ha paura di
voi non vi ha guardato negli occhi. Chi ha paura di voi non ha visto i vostri volti. Chi ha paura
non vede i vostri figli. Dimentica che la dignità e la libertà trascendono la paura e
trascendono la divisione. Dimentica che la migrazione non è un problema del Medio Oriente
e dell’Africa settentrionale, dell’Europa e della Grecia. È un problema del mondo» (Discorso
nel Campo profughi di Moria, Lesbos, 16 aprile 2016).

E’, veramente, un problema del mondo. Nessuno dovrebbe vedersi costretto a fuggire dalla
propria patria. Ma il male è doppio quando, davanti a quelle terribili circostanze, il migrante si
vede gettato nelle grinfie dei trafficanti di persone per attraversare le frontiere, ed è triplo se
arrivando nella terra in cui si pensava di trovare un futuro migliore, si viene disprezzati,
sfruttati, addirittura schiavizzati. Questo si può vedere in qualunque angolo di centinaia di
città. O semplicemente non si lasciano entrare.

Chiedo a voi di fare tutto il possibile; di non dimenticare mai che anche Gesù, Maria e
Giuseppe sperimentarono la condizione drammatica dei rifugiati. Vi chiedo di esercitare
quella solidarietà così speciale che esiste tra coloro che hanno sofferto. Voi sapete
recuperare fabbriche dai fallimenti, riciclare ciò che altri gettano, creare posti di lavoro,
coltivare la terra, costruire abitazioni, integrare quartieri segregati e reclamare senza sosta
come la vedova del Vangelo che chiede giustizia insistentemente (cfr Lc 18,1-8). Forse con il
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vostro esempio e la vostra insistenza, alcuni Stati e Organizzazioni internazionali apriranno
gli occhi e adotteranno le misure adeguate per accogliere e integrare pienamente tutti coloro
che, per un motivo o per un altro, cercano rifugio lontano da casa. E anche per affrontare le
cause profonde per cui migliaia di uomini, donne e bambini vengono espulsi ogni giorno
dalla loro terra natale.

Dare l’esempio e reclamare è un modo di fare politica, e questo mi porta al secondo tema
che avete dibattuto nel vostro incontro: il rapporto tra popolo e democrazia. Un rapporto che
dovrebbe essere naturale e fluido, ma che corre il pericolo di offuscarsi fino a diventare
irriconoscibile. Il divario tra i popoli e le nostre attuali forme di democrazia si allarga sempre
più come conseguenza dell’enorme potere dei gruppi economici e mediatici che sembrano
dominarle. I movimenti popolari, lo so, non sono partiti politici e lasciate che vi dica che, in
gran parte, qui sta la vostra ricchezza, perché esprimete una forma diversa, dinamica e
vitale di partecipazione sociale alla vita pubblica. Ma non abbiate paura di entrare nelle
grandi discussioni, nella Politica con la maiuscola, e cito di nuovo Paolo VI: «La politica è
una maniera esigente – ma non è la sola – di vivere l’impegno cristiano al servizio degli altri»
(Lett. ap. Octogesima adveniens, 14 maggio 1971, 46). O questa frase che ripeto tante
volte, e sempre mi confondo, non so se è di Paolo VI o di Pio XII: “La politica è una delle
forme più alte della carità, dell’amore”.

Vorrei sottolineare due rischi che ruotano attorno al rapporto tra i movimenti popolari e
politica: il rischio di lasciarsi incasellare e il rischio di lasciarsi corrompere.

Primo, non lasciarsi imbrigliare, perché alcuni dicono: la cooperativa, la mensa, l’orto
agroecologico, le microimprese, il progetto dei piani assistenziali... fin qui tutto bene. Finché
vi mantenete nella casella delle “politiche sociali”, finché non mettete in discussione la
politica economica o la politica con la maiuscola, vi si tollera. Quell’idea delle politiche sociali
concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, mai dei i poveri e tanto
meno inserita in un progetto che riunisca i popoli, mi sembra a volte una specie di carro
mascherato per contenere gli scarti del sistema. Quando voi, dal vostro attaccamento al
territorio, dalla vostra realtà quotidiana, dal quartiere, dal locale, dalla organizzazione del
lavoro comunitario, dai rapporti da persona a persona, osate mettere in discussione le
“macrorelazioni”, quando strillate, quando gridate, quando pretendete di indicare al potere
una impostazione più integrale, allora non ci si tollera, non ci si tollera più tanto perché state
uscendo dalla casella, vi state mettendo sul terreno delle grandi decisioni che alcuni
pretendono di monopolizzare in piccole caste. Così la democrazia si atrofizza, diventa un
nominalismo, una formalità, perde rappresentatività, va disincarnandosi perché lascia fuori il
popolo nella sua lotta quotidiana per la dignità, nella costruzione del suo destino.

Voi, organizzazioni degli esclusi e tante organizzazioni di altri settori della società, siete
chiamati a rivitalizzare, a rifondare le democrazie che stanno attraversando una vera crisi.
Non cadete nella tentazione della casella che vi riduce ad attori secondari o, peggio, a meri
amministratori della miseria esistente. In questi tempi di paralisi, disorientamento e proposte
distruttive, la partecipazione da protagonisti dei popoli che cercano il bene comune può
vincere, con l’aiuto di Dio, i falsi profeti che sfruttano la paura e la disperazione, che
vendono formule magiche di odio e crudeltà o di un benessere egoistico e una sicurezza
illusoria.
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Sappiamo che «finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando
all’autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e aggredendo le cause
strutturali della inequità, non si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun
problema. L’inequità è la radice dei mali sociali» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 202). Per
questo, l’ho detto e lo ripeto, «il futuro dell’umanità non è solo nelle mani dei grandi leader,
delle grandi potenze e delle élite. E’ soprattutto nelle mani dei popoli; nella loro capacità di
organizzarsi ed anche nelle loro mani che irrigano, con umiltà e convinzione, questo
processo di cambiamento» (Discorso al II incontro mondiale dei movimenti popolari, Santa
Cruz de la Sierra, 9 luglio 2015). Anche la Chiesa può e deve, senza pretendere di avere il
monopolio della verità, pronunciarsi e agire specialmente davanti a «situazioni in cui si
toccano le piaghe e le sofferenze drammatiche, e nelle quali sono coinvolti i valori, l’etica, le
scienze sociali e la fede» (Intervento al vertice di giudici e magistrati contro il traffico di
persone e il crimine organizzato, Vaticano, 3 giugno 2016). Questo è il primo rischio: il
rischio di lasciarsi incasellare e l’invito a mettersi nella grande politica.

Il secondo rischio, vi dicevo, è lasciarsi corrompere. Come la politica non è una questione
dei “politici”, la corruzione non è un vizio esclusivo della politica. C’è corruzione nella politica,
c’è corruzione nelle imprese, c’è corruzione nei mezzi di comunicazione, c’è corruzione nelle
chiese e c’è corruzione anche nelle organizzazioni sociali e nei movimenti popolari. E’ giusto
dire che c’è una corruzione radicata in alcuni ambiti della vita economica, in particolare
nell’attività finanziaria, e che fa meno notizia della corruzione direttamente legata all’ambito
politico e sociale. E’ giusto dire che tante volte si utilizzano i casi corruzione con cattive
intenzioni. Ma è anche giusto chiarire che quanti hanno scelto una vita di servizio hanno un
obbligo ulteriore che si aggiunge all’onestà con cui qualunque persona deve agire nella vita.
La misura è molto alta: bisogna vivere la vocazione di servire con un forte senso di austerità
e di umiltà. Questo vale per i politici ma vale anche per i dirigenti sociali e per noi pastori. Ho
detto “austerità” e vorrei chiarire a cosa mi riferisco con la parola austerità, perché può
essere una parola equivoca. Intendo austerità morale, austerità nel modo di vivere, austerità
nel modo in cui porto avanti la mia vita, la mia famiglia. Austerità morale e umana. Perché in
campo più scientifico, scientifico-economico, se volete, o delle scienze del mercato, austerità
è sinonimo di aggiustamento… Non mi riferisco a questo, non sto parlando di questo.

A qualsiasi persona che sia troppo attaccata alle cose materiali o allo specchio, a chi ama il
denaro, i banchetti esuberanti, le case sontuose, gli abiti raffinati, le auto di lusso,
consiglierei di capire che cosa sta succedendo nel suo cuore e di pregare Dio di liberarlo da
questi lacci. Ma, parafrasando l’ex-presidente latinoamericano che si trova qui, colui che sia
affezionato a tutte queste cose, per favore, che non si metta in politica, che non si metta in
un’organizzazione sociale o in un movimento popolare, perché farebbe molto danno a sé
stesso, al prossimo e sporcherebbe la nobile causa che ha intrapreso. E che neanche si
metta nel seminario!

Davanti alla tentazione della corruzione, non c’è miglior rimedio dell’austerità, questa
austerità morale, personale; e praticare l’austerità è, in più, predicare con l’esempio. Vi
chiedo di non sottovalutare il valore dell’esempio perché ha più forza di mille parole, di mille
volantini, di mille “mi piace”, di mille retweets, di mille video su youtube. L’esempio di una
vita austera al servizio del prossimo è il modo migliore per promuovere il bene comune e il
progetto-ponte delle “3-T”. Chiedo a voi dirigenti di non stancarvi di praticare questa
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austerità morale, personale, e chiedo a tutti di esigere dai dirigenti questa austerità, che –
del resto – li farà essere molto felici.

Care sorelle e cari fratelli,

la corruzione, la superbia e l’esibizionismo dei dirigenti aumenta il discredito collettivo, la
sensazione di abbandono e alimenta il meccanismo della paura che sostiene questo sistema
iniquo.

Vorrei, per concludere, chiedervi di continuare a contrastare la paura con una vita di servizio,
solidarietà e umiltà in favore dei popoli e specialmente di quelli che soffrono. Potrete
sbagliare tante volte, tutti sbagliamo, ma se perseveriamo in questo cammino, presto o tardi,
vedremo i frutti. E insisto: contro il terrore, il miglior rimedio è l’amore. L’amore guarisce
tutto. Alcuni sanno che dopo il Sinodo sulla famiglia ho scritto un documento che ha per
titolo “Amoris laetitia” – la “gioia dell’amore” - un documento sull’amore nelle singole
famiglie, ma anche in quell’altra famiglia che è il quartiere, la comunità, il popolo, l’umanità.
Uno di voi mi ha chiesto di distribuire un fascicolo che contiene un frammento del capitolo
quarto di questo documento. Penso che ve lo consegneranno all’uscita. E quindi con la mia
benedizione. Lì ci sono alcuni “consigli utili” per praticare il più importante dei comandamenti
di Gesù.

In Amoris laetitia cito un compianto leader afroamericano, Martin Luther King, il quale
sapeva sempre scegliere l’amore fraterno persino in mezzo alle peggiori persecuzioni e
umiliazioni. Voglio ricordarlo oggi con voi; diceva: «Quando ti elevi al livello dell’amore, della
sua grande bellezza e potere, l’unica cosa che cerchi di sconfiggere sono i sistemi maligni.
Le persone che sono intrappolate da quel sistema le ami, però cerchi di sconfiggere quel
sistema […] Odio per odio intensifica solo l’esistenza dell’odio e del male nell’universo. Se io
ti colpisco e tu mi colpisci, e ti restituisco il colpo e tu mi restituisci il colpo, e così di seguito,
è evidente che si continua all’infinito. Semplicemente non finisce mai. Da qualche parte,
qualcuno deve avere un po’ di buon senso, e quella è la persona forte. La persona forte è la
persona che è capace di spezzare la catena dell’odio, la catena del male» (n. 118; Sermone
nella chiesa Battista di Dexter Avenue, Montgomery, Alabama, 17 novembre 1957). Questo
lo ha detto nel 1957.

Vi ringrazio nuovamente per il vostro lavoro, per la vostra presenza. Desidero chiedere a Dio
nostro Padre che vi accompagni e vi benedica, che vi riempia del suo amore e vi difenda nel
cammino dandovi in abbondanza la forza che ci mantiene in piedi e ci dà il coraggio per
rompere la catena dell’odio: quella forza è la speranza. Vi chiedo per favore di pregare per
me, e quelli che non possono pregare, lo sapete, pensatemi bene e mandatemi una buona
onda. Grazie.
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Lettera del Santo Padre ai Movimenti Popolari

12 aprile 2020, Domenica di Pasqua

Cari amici,

Ricordo spesso i nostri incontri: due in Vaticano e uno a Santa Cruz de La Sierra, e confesso
che questa "memoria" mi fa bene, mi avvicina a voi, mi fa ripensare ai tanti dialoghi avvenuti
durante quegli incontri, ai tanti sogni che lì sono nati e cresciuti, molti dei quali sono poi
diventati realtà. Ora, in mezzo a questa pandemia, vi ricordo nuovamente in modo speciale
e desidero starvi vicino.

In questi giorni, pieni di difficoltà e di angoscia profonda, molti hanno fatto riferimento alla
pandemia da cui siamo colpiti ricorrendo a metafore belliche. Se la lotta contro la COVID-19
è una guerra, allora voi siete un vero esercito invisibile che combatte nelle trincee più
pericolose. Un esercito che non ha altre armi se non la solidarietà, la speranza e il senso di
comunità che rifioriscono in questi giorni in cui nessuno si salva da solo. Come vi ho detto
nei nostri incontri, voi siete per me dei veri “poeti sociali”, che dalle periferie dimenticate
creano soluzioni dignitose per i problemi più scottanti degli esclusi.

So che molte volte non ricevete il riconoscimento che meritate perché per il sistema vigente
siete veramente invisibili. Le soluzioni propugnate dal mercato non raggiungono le periferie,
dove è scarsa anche l’azione di protezione dello Stato. E voi non avete le risorse per
svolgere la sua funzione. Siete guardati con diffidenza perché andate al di là della mera
filantropia mediante l'organizzazione comunitaria o perché rivendicate i vostri diritti invece di
rassegnarvi ad aspettare di raccogliere qualche briciola caduta dalla tavola di chi detiene il
potere economico. Spesso provate rabbia e impotenza di fronte al persistere delle
disuguaglianze persino quando vengono meno tutte le scuse per mantenere i privilegi.
Tuttavia, non vi autocommiserate, ma vi rimboccate le maniche e continuate a lavorare per
le vostre famiglie, per i vostri quartieri, per il bene comune. Questo vostro atteggiamento mi
aiuta, mi mette in questione ed è di grande insegnamento per me.

Penso alle persone, soprattutto alle donne, che moltiplicano il cibo nelle mense popolari
cucinando con due cipolle e un pacchetto di riso un delizioso stufato per centinaia di
bambini, penso ai malati e agli anziani. Non compaiono mai nei mass media, al pari dei
contadini e dei piccoli agricoltori che continuano a coltivare la terra per produrre cibo senza
distruggere la natura, senza accaparrarsene i frutti o speculare sui bisogni vitali della gente.
Vorrei che sapeste che il nostro Padre celeste vi guarda, vi apprezza, vi riconosce e vi
sostiene nella vostra scelta.

Quanto è difficile rimanere a casa per chi vive in una piccola abitazione precaria o per chi
addirittura un tetto non ce l’ha. Quanto è difficile per i migranti, per le persone private della
libertà o per coloro che si stanno liberando di una dipendenza. Voi siete lì, presenti
fisicamente accanto a loro, per rendere le cose meno difficili e meno dolorose. Me ne
congratulo e vi ringrazio di cuore. Spero che i governi comprendano che i paradigmi
tecnocratici (che mettono al centro lo Stato o il mercato) non sono sufficienti per affrontare
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questa crisi o gli altri grandi problemi dell'umanità. Ora più che mai, sono le persone, le
comunità e i popoli che devono essere al centro, uniti per guarire, per curare e per
condividere.

So che siete stati esclusi dai benefici della globalizzazione. Non godete di quei piaceri
superficiali che anestetizzano tante coscienze, eppure siete costretti a subirne i danni. I mali
che affliggono tutti vi colpiscono doppiamente. Molti di voi vivono giorno per giorno senza
alcuna garanzia legale che li protegga: venditori ambulanti, raccoglitori, giostrai, piccoli
contadini, muratori, sarti, quanti svolgono diversi compiti assistenziali. Voi, lavoratori precari,
indipendenti, del settore informale o dell’economia popolare, non avete uno stipendio stabile
per resistere a questo momento... e la quarantena vi risulta insopportabile. Forse è giunto il
momento di pensare a una forma di retribuzione universale di base che riconosca e dia
dignità ai nobili e insostituibili compiti che svolgete; un salario che sia in grado di garantire e
realizzare quello slogan così umano e cristiano: nessun lavoratore senza diritti.

Vorrei inoltre invitarvi a pensare al "dopo", perché questa tempesta finirà e le sue gravi
conseguenze si stanno già facendo sentire. Voi non siete dilettanti allo sbaraglio, avete una
cultura, una metodologia, ma soprattutto quella saggezza che cresce grazie a un lievito
particolare, la capacità di sentire come proprio il dolore dell'altro. Voglio che pensiamo al
progetto di sviluppo umano integrale a cui aneliamo, che si fonda sul protagonismo dei
popoli in tutta la loro diversità, e sull'accesso universale a quelle tre T per cui lottate: tierra,
techo e trabajo (terra – compresi i suoi frutti, cioè il cibo –, casa e lavoro). Spero che questo
momento di pericolo ci faccia riprendere il controllo della nostra vita, scuota le nostre
coscienze addormentate e produca una conversione umana ed ecologica che ponga fine
all'idolatria del denaro e metta al centro la dignità e la vita. La nostra civiltà, così competitiva
e individualista, con i suoi frenetici ritmi di produzione e di consumo, i suoi lussi eccessivi e
gli smisurati profitti per pochi, ha bisogno di un cambiamento, di un ripensamento, di una
rigenerazione. Voi siete i costruttori indispensabili di questo cambiamento ormai
improrogabile; ma soprattutto voi disponete di una voce autorevole per testimoniare che
questo è possibile. Conoscete infatti le crisi e le privazioni... che con pudore, dignità,
impegno, sforzo e solidarietà riuscite a trasformare in promessa di vita per le vostre famiglie
e comunità.

Continuate a lottare e a prendervi cura l’uno dell’altro come fratelli. Prego per voi, prego con
voi e chiedo a Dio nostro Padre di benedirvi, di colmarvi del suo amore, e di proteggervi
lungo il cammino, dandovi quella forza che ci permette di non cadere e che non delude: la
speranza. Per favore, anche voi pregate per me, che ne ho bisogno.

Fraternamente

Francesco

37



IV Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari: videomessaggio del
Santo Padre

16 ottobre 2021

Sorelle, fratelli, cari poeti sociali!

1. Cari poeti sociali

Così mi piace chiamarvi, “poeti sociali”. Perché voi siete poeti sociali, in quanto avete la
capacità e il coraggio di creare speranza laddove appaiono solo scarto ed esclusione.
Poesia vuol dire creatività, e voi create speranza. Con le vostre mani sapete forgiare la
dignità di ciascuno, quella delle famiglie e quella dell’intera società con la terra, la casa e il
lavoro, la cura e la comunità. Grazie perché la vostra dedizione è parola autorevole, capace
di smentire i rinvii silenziosi e tante volte “educati” a cui siete stati sottoposti, o a cui sono
sottoposti tanti nostri fratelli. Ma pensando a voi credo che la vostra dedizione sia
principalmente un annuncio di speranza. Vedervi mi ricorda che non siamo condannati a
ripetere né a costruire un futuro basato sull’esclusione e la disuguaglianza, sullo scarto o
sull’indifferenza; dove la cultura del privilegio sia un potere invisibile e insopprimibile e lo
sfruttamento e l’abuso siano come un metodo abituale di sopravvivenza. No! Questo voi lo
sapete annunciare molto bene. Grazie.

Grazie per il video che abbiamo appena condiviso. Ho letto le riflessioni dell’incontro, la
testimonianza di quello che avete vissuto in questi tempi di tribolazione e di angoscia, la
sintesi delle vostre proposte e delle vostre aspirazioni. Grazie. Grazie di rendermi partecipe
del processo storico che state attraversando e grazie di condividere con me questo dialogo
fraterno, che cerca di vedere il grande nel piccolo e il piccolo nel grande, un dialogo che
nasce nelle periferie, un dialogo che giunge a Roma e nel quale tutti possiamo sentirci
invitati e interpellati. «Per incontrarci e aiutarci a vicenda abbiamo bisogno di dialogare»
(Enc. Fratelli tutti, 198), e quanto!

Avete avvertito che la situazione attuale meritava un nuovo incontro. Lo stesso ho sentito io.
Anche se non abbiamo mai perso il contatto – sono già passati sei anni, credo, dall’ultimo
incontro generale –. In questo tempo sono successe molte cose, tante sono cambiate. Si
tratta di cambiamenti che segnano punti di non ritorno, punti di svolta, crocevia in cui
l’umanità è chiamata a scegliere. Occorrono nuovi momenti di incontro, discernimento e
azione congiunta. Ogni persona, ogni organizzazione, ogni Paese, e il mondo intero, ha
bisogno di cercare questi momenti per riflettere, discernere e scegliere. Perché ritornare agli
schemi precedenti sarebbe davvero suicida e, se mi consentite di forzare un po’ le parole,
ecocida e genocida. Sto forzando!

In questi mesi molte delle cose da voi denunciate sono risultate del tutto evidenti. La
pandemia ha fatto vedere le disuguaglianze sociali che colpiscono i nostri popoli e ha
esposto – senza chiedere permesso né scusa – la straziante situazione di tanti fratelli e
sorelle, quella situazione che tanti meccanismi di post-verità non hanno potuto occultare.
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Molte cose che davamo per scontate sono cadute come un castello di carte. Abbiamo
sperimentato come, da un giorno all’altro, il nostro modo di vivere può cambiare
drasticamente, impedendoci, per esempio, di vedere i nostri familiari, compagni e amici. In
molti Paesi gli Stati hanno reagito. Hanno ascoltato la scienza e sono riusciti a porre limiti
per garantire il bene comune e hanno frenato almeno per un po’ questo “meccanismo
gigantesco” che opera in modo quasi automatico, dove i popoli e le persone sono semplici
ingranaggi (cfr S. Giovanni Paolo II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 22).

Tutti abbiamo subito il dolore della chiusura, ma a voi come sempre è toccata la parte
peggiore. Nei quartieri privi di infrastrutture di base (dove vivono molti di voi e milioni e
milioni di persone), è difficile restare in casa; non solo perché non si dispone di tutto il
necessario per portare avanti le misure minime di cura e di protezione, ma semplicemente
perché la casa è il quartiere. I migranti, le persone prive di documenti, i lavoratori informali
senza reddito fisso si sono visti privati, in molti casi, di qualsiasi aiuto statale e impossibilitati
a svolgere i loro compiti abituali, aggravando la loro già lacerante povertà. Una delle
espressioni di questa cultura dell’indifferenza è che sembrerebbe che questo “terzo”
sofferente del nostro mondo non rivesta sufficiente interesse per i grandi media e per chi fa
opinione. Non appare. Rimane nascosto, “rannicchiato”.

Voglio fare riferimento anche a una pandemia silenziosa che da anni colpisce i bambini, gli
adolescenti e i giovani di ogni classe sociale; e credo che, in questo tempo d’isolamento, sia
cresciuta ancora di più. Si tratta dello stress e dell’ansia cronica, legata a diversi fattori come
l’iperconnettività, lo smarrimento e la mancanza di prospettiva di futuro, che si aggrava
senza un vero contatto con gli altri – famiglie, scuole, centri sportivi, oratori, parrocchie –;
insomma, si aggrava per la mancanza di un vero contatto con gli amici, perché l’amicizia è la
forma in cui l’amore risorge sempre.

È evidente che la tecnologia può essere uno strumento di bene, ed è uno strumento di bene,
che permette dialoghi come questo e tante altre cose, ma non può mai sostituire il contatto
tra noi, non può mai sostituire una comunità in cui radicarci e in cui far sì che la nostra vita
diventi feconda.

E, parlando di pandemia, non possiamo non interrogarci sul flagello della crisi alimentare.
Nonostante i progressi della biotecnologia, milioni di persone sono state private di alimenti,
benché questi siano disponibili. Quest’anno venti milioni di persone in più si sono viste
trascinate a livelli estremi di insicurezza alimentare, salendo a [molti] milioni di persone.
L’indigenza grave si è moltiplicata. Il prezzo degli alimenti è aumentato notevolmente. I
numeri della fame sono orribili, e penso, per esempio, a Paesi come Siria, Haiti, Congo,
Senegal, Yemen, Sud Sudan; ma la fame si fa sentire anche in molti altri Paesi del mondo
povero e, non di rado, anche nel mondo ricco. È possibile che le morti annuali legate alla
fame possano superare quelle del Covid26. Ma questo non fa notizia, questo non genera
empatia.

Desidero ringraziarvi perché avete sentito come vostro il dolore degli altri. Voi sapete
mostrare il volto della vera umanità, quella che non si costruisce voltando le spalle alla
sofferenza di chi sta accanto, ma nel riconoscimento paziente, impegnato e spesso perfino

26 “Il virus della fame si moltiplica”, rapporto dell’Oxfam del 9 luglio 2021, in base al Global Report on Food Crises (GRFC) del
Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite.
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doloroso del fatto che l’altro è mio fratello (cfr Lc 10,25-37) e che i suoi dolori, le sue gioie e
le sue sofferenze sono anche i miei (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes,
1). Ignorare chi è caduto è ignorare la nostra stessa umanità che grida in ogni nostro fratello.

Cristiani e non, avete risposto a Gesù che ha detto ai suoi discepoli davanti alla gente
affamata: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mt 14,16). E dove c’era scarsità, il miracolo
della moltiplicazione si è ripetuto in voi che avete lottato instancabilmente perché a nessuno
mancasse il pane (cfr Mt 14,13-21). Grazie!

Come i medici, gli infermieri e il personale sanitario nelle trincee sanitarie, voi avete messo il
vostro corpo nella trincea dei quartieri emarginati. Ho presenti molti, tra virgolette, “martiri” di
questa solidarietà, dei quali ho saputo tramite voi. Il Signore ne terrà conto.

Se tutti quelli che per amore hanno lottato insieme contro la pandemia potessero anche
sognare insieme un mondo nuovo, come sarebbe tutto diverso! Sognare insieme.

2. Beati

Voi siete, come vi ho detto nella lettera che vi ho inviato lo scorso anno27, un vero esercito
invisibile; siete parte fondamentale di quella umanità che lotta per la vita di fronte a un
sistema di morte. In questa dedizione vedo il Signore che si fa presente in mezzo a noi per
donarci il suo Regno. Gesù, quando ci ha presentato il “protocollo” con il quale saremo
giudicati – cfr Mt 25 –, ci ha detto che la salvezza consisteva nel prendersi cura degli
affamati, dei malati, dei prigionieri, degli stranieri, insomma, nel riconoscere e servire Lui in
tutta l’umanità sofferente. Perciò mi sento di dirvi: «Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia, perché saranno saziati» ( Mt 5,6); «Beati gli operatori di pace, perché saranno
chiamati figli di Dio» ( Mt 5,9).

Vogliamo che questa beatitudine si estenda, permei e unga ogni angolo e ogni spazio dove
la vita si vede minacciata. Ma ci succede, come popolo, come comunità, come famiglia e
persino individualmente, di dover affrontare situazioni che ci paralizzano, dove l’orizzonte
scompare e lo smarrimento, il timore, l’impotenza e l’ingiustizia sembrano impossessarsi del
presente. Sperimentiamo anche resistenze ai cambiamenti di cui abbiamo bisogno e a cui
aspiriamo, resistenze che sono profonde, radicate, che vanno al di là delle nostre forze e
decisioni. È ciò che la Dottrina sociale della Chiesa ha chiamato “strutture di peccato”, che
siamo chiamati anche noi a convertire e che non possiamo ignorare nel momento in cui
pensiamo al modo di agire. Il cambiamento personale è necessario, ma è anche
imprescindibile adeguare i nostri modelli socio-economici, affinché abbiano un volto umano,
perché tanti modelli lo hanno perso. E, pensando a queste situazioni, divento insistente nel
chiedere. E inizio a chiedere. A chiedere a tutti. E a tutti voglio chiedere in nome di Dio.

Ai grandi laboratori, che liberalizzino i brevetti. Compiano un gesto di umanità e permettano
che ogni Paese, ogni popolo, ogni essere umano, abbia accesso al vaccino. Ci sono Paesi
in cui solo il tre, il quattro per cento degli abitanti è stato vaccinato.

27 Lettera ai movimenti popolari, 12 aprile 2020.
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Voglio chiedere, in nome di Dio, ai gruppi finanziari e agli organismi internazionali di credito
di permettere ai Paesi poveri di garantire i bisogni primari della loro gente e di condonare
quei debiti tante volte contratti contro gli interessi di quegli stessi popoli.

Voglio chiedere, in nome di Dio, alle grandi compagnie estrattive – minerarie, petrolifere –,
forestali, immobiliari, agroalimentari, di smettere di distruggere i boschi, le aree umide e le
montagne, di smettere d’inquinare i fiumi e i mari, di smettere d’intossicare i popoli e gli
alimenti.

Voglio chiedere, in nome di Dio, alle grandi compagnie alimentari di smettere d’imporre
strutture monopolistiche di produzione e distribuzione che gonfiano i prezzi e finiscono col
tenersi il pane dell’affamato.

Voglio chiedere, in nome di Dio, ai fabbricanti e ai trafficanti di armi di cessare totalmente la
loro attività, che fomenta la violenza e la guerra, spesso nel quadro di giochi geopolitici il cui
costo sono milioni di vite e di spostamenti.

Voglio chiedere, in nome di Dio, ai giganti della tecnologia di smettere di sfruttare la fragilità
umana, le vulnerabilità delle persone, per ottenere guadagni, senza considerare come
aumentano i discorsi di odio, il grooming [adescamento di minori in internet], le fake news
[notizie false], le teorie cospirative, la manipolazione politica.

Voglio chiedere, in nome di Dio, ai giganti delle telecomunicazioni di liberalizzare l’accesso
ai contenuti educativi e l’interscambio con i maestri attraverso internet, affinché i bambini
poveri possano ricevere un’educazione in contesti di quarantena.

Voglio chiedere, in nome di Dio, ai mezzi di comunicazione di porre fine alla logica della
post-verità, alla disinformazione, alla diffamazione, alla calunnia e a quell’attrazione malata
per lo scandalo e il torbido; che cerchino di contribuire alla fraternità umana e all’empatia
con le persone più ferite.

Voglio chiedere, in nome di Dio, ai Paesi potenti di cessare le aggressioni, i blocchi e le
sanzioni unilaterali contro qualsiasi Paese in qualsiasi parte della terra. No al
neocolonialismo. I conflitti si devono risolvere in istanze multilaterali come le Nazioni Unite.
Abbiamo già visto come finiscono gli interventi, le invasioni e le occupazioni unilaterali,
benché compiuti sotto i più nobili motivi o rivestimenti.

Questo sistema, con la sua logica implacabile del guadagno, sta sfuggendo a ogni controllo
umano. È ora di frenare la locomotiva, una locomotiva fuori controllo che ci sta portando
verso l’abisso. Siamo ancora in tempo.

Ai governi in generale, ai politici di tutti i partiti, voglio chiedere, insieme ai poveri della terra,
di rappresentare i propri popoli e di lavorare per il bene comune. Voglio chiedere loro il
coraggio di guardare ai propri popoli, di guardare negli occhi la gente, e il coraggio di sapere
che il bene di un popolo è molto più di un consenso tra le parti (cfr Esort. ap. Evangelii
gaudium, 218). Si guardino dall’ascoltare soltanto le élite economiche tanto spesso
portavoce di ideologie superficiali che eludono le vere questioni dell’umanità. Siano al
servizio dei popoli che chiedono terra, casa, lavoro e una vita buona. Quel “buon vivere”
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aborigeno che non è la “dolce vita” o il “dolce far niente”, no. Quel buon vivere umano che ci
mette in armonia con tutta l’umanità, con tutto il creato.

Voglio chiedere anche a noi tutti, leader religiosi, di non usare mai il nome di Dio per
fomentare guerre o colpi di Stato. Stiamo accanto ai popoli, ai lavoratori, agli umili e lottiamo
insieme a loro affinché lo sviluppo umano integrale sia una realtà. Gettiamo ponti di amore
perché la voce della periferia, con il suo pianto, ma anche con il suo canto e la sua gioia,
non provochi paura ma empatia nel resto della società.

E così sono insistente nel chiedere.

È necessario che insieme affrontiamo i discorsi populisti d’intolleranza, xenofobia,
aporofobia – che è l’odio per i poveri –, come tutti quelli che ci portano all’indifferenza, alla
meritocrazia e all’individualismo, queste narrative sono servite solo a dividere i nostri popoli
e a minare e neutralizzare la nostra capacità poetica, la capacità di sognare insieme.

3. Sogniamo insieme!

Sorelle e fratelli, sogniamo insieme! E poiché chiedo questo con voi, insieme a voi, voglio
anche trasmettervi alcune riflessioni sul futuro che dobbiamo costruire e sognare. Ho detto
riflessioni, ma forse bisognerebbe dire sogni, perché in questo momento non bastano il
cervello e le mani, abbiamo bisogno anche del cuore e dell’immaginazione: abbiamo
bisogno di sognare per non tornare indietro. Abbiamo bisogno di utilizzare quella facoltà
tanto eccelsa dell’essere umano che è l’immaginazione, quel luogo dove l’intelligenza,
l’intuizione, l’esperienza, la memoria storica si incontrano per creare, comporre, avventurarsi
e rischiare. Sogniamo insieme, perché sono stati proprio i sogni di libertà e di uguaglianza,
di giustizia e di dignità, i sogni di fraternità a migliorare il mondo. E sono convinto che
attraverso questi sogni passa il sogno di Dio per tutti noi, che siamo suoi figli.

Sogniamo insieme, sognate tra voi, sognate con altri. Sappiate che siete chiamati a
partecipare ai grandi processi di cambiamento, come vi ho detto in Bolivia: «Il futuro
dell’umanità è in gran parte nelle vostre mani, nella vostra capacità di organizzare, di
promuovere alternative creative» (Discorso ai movimenti popolari, Santa Cruz de la Sierra, 9
luglio 2015). È nelle vostre mani.

“Ma queste sono cose irraggiungibili”, dirà qualcuno. Sì, ma hanno la capacità di metterci in
movimento, di metterci in cammino. E proprio lì sta tutta la vostra forza, tutto il vostro valore.
Perché siete capaci di andare al di là delle miopi autogiustificazioni e dei convenzionalismi
umani che riescono solo a continuare a giustificare le cose così come stanno. Sognate!
Sognate insieme. Non cadete in quella rassegnazione dura e perdente… Il Tango lo esprime
bene: “Dai che va tutto bene! Che tanto è lo stesso. Laggiù all’inferno ci incontreremo!”. No,
no, per favore, non cascateci. I sogni sono sempre pericolosi per quanti difendono lo status
quo, perché mettono in discussione la paralisi che l’egoismo del forte e il conformismo del
debole vogliono imporre. E qui c’è una sorta di patto non fatto ma che è inconscio: quello tra
l’egoismo dei forti e il conformismo dei deboli. Ma non può funzionare così. I sogni
trascendono gli angusti limiti che ci vengono imposti e ci propongono nuovi mondi possibili.
E non sto parlando di fantasticherie basse che confondono il vivere bene con il divertirsi, che
non è altro che passare il tempo per riempire il vuoto di senso e così restare alla mercé della
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prima ideologia di turno. No, non è questo, ma sognare per quel buon vivere in armonia con
tutta l’umanità e con il creato.

Ma qual è uno dei pericoli più grandi che dobbiamo affrontare oggi? Durante la mia vita –
non ho quindici anni, una certa esperienza ce l’ho – ho potuto rendermi conto che da una
crisi non si esce mai uguali. Da questa crisi della pandemia non usciremo uguali: o ne
usciremo migliori o ne usciremo peggiori, come prima no. Non ne usciremo mai uguali. E
oggi dobbiamo affrontare insieme, sempre insieme, questa domanda: “Come usciremo da
questa crisi? Migliori o peggiori? Certamente vogliamo uscirne migliori, ma per questo
dobbiamo rompere i legacci di ciò che è facile e dell’accettazione passiva del “non c’è
alternativa”, del “questo è l’unico sistema possibile”, quella rassegnazione che ci annienta,
che ci porta a rifugiarci solo nel “si salvi chi può”. E per questo bisogna sognare. Mi
preoccupa il fatto che, mentre siamo ancora paralizzati, ci sono già progetti avviati per
riarmare la stessa struttura socioeconomica che avevamo prima, perché è più facile.
Scegliamo il cammino difficile, usciamone migliori.

In Fratelli tutti ho utilizzato la parabola del Buon Samaritano come la rappresentazione più
chiara di questa scelta impegnata nel Vangelo. Mi diceva un amico che la figura del Buon
Samaritano viene associata da una certa industria culturale a un personaggio mezzo tonto.
È la distorsione che provoca l’edonismo depressivo con cui s’intende neutralizzare la forza
trasformatrice dei popoli, e specialmente della gioventù.

Sapete che cosa mi viene in mente adesso, insieme ai movimenti popolari, quando penso al
Buon Samaritano? Sapete che cosa mi viene in mente? Le proteste per la morte di George
Floyd. È chiaro che questo tipo di reazione contro l’ingiustizia sociale, razziale o maschilista
può essere manipolato o strumentalizzato da macchinazioni politiche o cose del genere; ma
l’essenziale è che lì, in quella manifestazione contro quella morte, c’era il “samaritano
collettivo” (che non era per niente scemo!). Quel movimento non passò oltre, quando vide la
ferita della dignità umana colpita da un simile abuso di potere. I movimenti popolari sono,
oltre che poeti sociali, “samaritani collettivi.

In questi processi ci sono così tanti giovani che io sento speranza…; ma ci sono molti altri
giovani che sono tristi, che forse per sentire qualcosa in questo mondo hanno bisogno di
ricorrere alle consolazioni a buon mercato che offre il sistema consumistico e narcotizzante.
E altri – è triste – altri scelgono proprio di uscire dal sistema. Le statistiche di suicidi giovanili
non vengono pubblicate nella loro totale realtà. Quello che voi fate è molto importante, ma è
anche importante che riusciate a contagiare le generazioni presenti e future con ciò che fa
ardere il vostro cuore. In questo avete un duplice lavoro o responsabilità. Restare attenti,
come il Buon Samaritano, a tutti quelli che sono feriti lungo la strada ma, al tempo stesso,
far sì che molti di più si uniscano in questo atteggiamento: i poveri e gli oppressi della terra
lo meritano, la nostra casa comune ce lo chiede.

Voglio offrire alcune piste. La Dottrina sociale della Chiesa non contiene tutte le risposte, ma
ha alcuni principi che possono aiutare questo cammino a concretizzare le risposte e aiutare
sia i cristiani sia i non cristiani. A volte mi sorprende che ogni volta che parlo di questi
principi alcuni si meravigliano e allora il Papa viene catalogato con una serie di epiteti che si
utilizzano per ridurre qualsiasi riflessione alla mera aggettivazione screditante. Non mi fa
arrabbiare, mi rattrista. Fa parte della trama della post-verità che cerca di annullare qualsiasi
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ricerca umanistica alternativa alla globalizzazione capitalista; fa parte della cultura dello
scarto e fa parte del paradigma tecnocratico.

I principi che espongo sono misurati, umani, cristiani, compilati nel Compendio elaborato
dall’allora Pontificio Consiglio “Giustizia e Pace” [3]. È un piccolo manuale della Dottrina
sociale della Chiesa. E a volte, quando i Papi, sia io, sia Benedetto, o Giovanni Paolo II,
diciamo qualcosa, c’è gente che si meraviglia: “Da dove ha preso questo?”. È la dottrina
tradizionale della Chiesa. C’è molta ignoranza in questo. I principi che espongo stanno in
quel libro, al capitolo quarto. Voglio chiarire una cosa: sono inseriti in questo Compendio e
questo Compendio è stato voluto da san Giovanni Paolo II. Raccomando a voi, e a tutti i
leader sociali, sindacali, religiosi, politici e imprenditoriali di leggerlo.

Nel capitolo quarto di questo documento troviamo principi come l’opzione preferenziale per i
poveri, la destinazione universale dei beni, la solidarietà, la sussidiarietà, la partecipazione, il
bene comune, che sono mediazioni concrete per attuare a livello sociale e culturale la
Buona Novella del Vangelo. E mi rattrista quando alcuni fratelli della Chiesa s’infastidiscono
se ricordiamo questi orientamenti che appartengono a tutta la tradizione della Chiesa. Ma il
Papa non può non ricordare questa dottrina anche se molto spesso dà fastidio alla gente,
perché a essere in gioco non è il Papa ma il Vangelo.

E in questo contesto, vorrei riprendere brevemente alcuni principi sui quali contiamo per
portare avanti la nostra missione. Ne menzionerò due o tre, non di più. Uno è il principio di
solidarietà. La solidarietà non solo come virtù morale ma come principio sociale, principio
che cerca di affrontare i sistemi ingiusti allo scopo di costruire una cultura della solidarietà
che esprima – dice letteralmente il Compendio – «la determinazione ferma e perseverante di
impegnarsi per il bene comune» (n. 193).

Un altro principio è quello di stimolare e promuovere la partecipazione e la sussidiarietà tra i
movimenti e tra i popoli, capace di limitare qualsiasi schema autoritario, qualsiasi
collettivismo forzato o qualsiasi schema stato-centrico. Non si può utilizzare il bene comune
come scusa per schiacciare l’iniziativa privata, l’identità locale o i progetti comunitari.
Pertanto, questi principi promuovono un’economia e una politica che riconoscano il ruolo dei
movimenti popolari, «della famiglia, dei gruppi, delle associazioni, delle realtà territoriali
locali, in breve, di quelle espressioni aggregative di tipo economico, sociale, culturale,
sportivo, ricreativo, professionale, politico, alle quali le persone danno spontaneamente vita
e che rendono loro possibile una effettiva crescita sociale». Questo nel numero 185 del
Compendio28.

Come vedete, cari fratelli, care sorelle, sono principi equilibrati e ben stabiliti nella Dottrina
sociale della Chiesa. Con questi due principi credo che possiamo compiere il prossimo
passo dal sogno all’azione. Perché è tempo di agire.

4. Tempo di agire

Spesso mi dicono: “Padre, siamo d’accordo, ma in concreto, che dobbiamo fare?”. Io non ho
la risposta, perciò dobbiamo sognare insieme e trovarla insieme. Tuttavia, ci sono misure

28 Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 2004.
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concrete che forse possono permettere qualche cambiamento significativo. Sono misure che
si trovano nei vostri documenti, nei vostri interventi, e di cui ho tenuto molto conto, sulle quali
ho meditato e ho consultato esperti. In incontri passati abbiamo parlato dell’integrazione
urbana, dell’agricoltura familiare, dell’economia popolare. A queste, che ancora richiedono di
continuare a lavorare insieme per concretizzarle, mi piacerebbe aggiungerne altre due: il
salario universale e la riduzione della giornata lavorativa.

Un reddito minino (l’RMU) o salario universale, affinché ogni persona in questo mondo
possa accedere ai beni più elementari della vita. È giusto lottare per una distribuzione
umana di queste risorse. Ed è compito dei Governi stabilire schemi fiscali e redistributivi
affinché la ricchezza di una parte sia condivisa con equità, senza che questo presupponga
un peso insopportabile, soprattutto per la classe media – generalmente, quando ci sono
questi conflitti, è quella che soffre di più –. Non dimentichiamo che le grandi fortune di oggi
sono frutto del lavoro, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnica di migliaia di uomini
e donne nel corso di generazioni.

La riduzione della giornata lavorativa è un’altra possibilità. Il reddito minimo è una possibilità,
l’altra è la riduzione della giornata lavorativa. E occorre analizzarla seriamente. Nel XIX
secolo gli operai lavoravano dodici, quattordici, sedici ore al giorno. Quando conquistarono
la giornata di otto ore non collassò nulla, come invece alcuni settori avevano previsto. Allora
– insisto – lavorare meno affinché più gente abbia accesso al mercato del lavoro è un
aspetto che dobbiamo esplorare con una certa urgenza. Non ci possono essere tante
persone che soffrono per l’eccesso di lavoro e tante altre che soffrono per la mancanza di
lavoro.

Ritengo che siano misure necessarie, ma naturalmente non sufficienti. Non risolvono il
problema di fondo, e non garantiscono neppure l’accesso alla terra, alla casa e al lavoro
nella quantità e qualità che i contadini senza terra, le famiglie senza una casa sicura e i
lavoratori precari meritano. Non risolveranno nemmeno le enormi sfide ambientali che
abbiamo davanti. Ma ho voluto menzionarle perché sono misure possibili e segnerebbero un
positivo cambiamento di direzione.

È bene sapere che in questo non siamo soli. Le Nazioni Unite hanno cercato di stabilire
alcune mete attraverso i cosiddetti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), ma purtroppo non
conosciute dai nostri popoli e dalle periferie; e questo ci ricorda l’importanza di condividere e
di coinvolgere tutti in questa ricerca comune.

Sorelle e fratelli, sono convinto che il mondo si veda più chiaramente dalle periferie. Bisogna
ascoltare le periferie, aprire loro le porte e permettere loro di partecipare. La sofferenza del
mondo si capisce meglio insieme a quelli che soffrono. Nella mia esperienza, quando le
persone, uomini e donne, che hanno subito nella propria carne l’ingiustizia, la
disuguaglianza, l’abuso di potere, le privazioni, la xenofobia, nella mia esperienza vedo che
capiscono meglio ciò che vivono gli altri e sono capaci di aiutarli ad aprire, realisticamente,
strade di speranza. Quanto è importante che la vostra voce sia ascoltata, rappresentata in
tutti i luoghi in cui si prendono decisioni! Offrirla come collaborazione, offrirla come una
certezza morale di ciò che si deve fare. Sforzatevi di far sentire la vostra voce, e anche in
quei luoghi, per favore, non lasciatevi incasellare è non lasciatevi corrompere. Due parole
che hanno un significato molto grande, del quale non parlerò ora.
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Riaffermiamo l’impegno che abbiamo preso in Bolivia: mettere l’economia al servizio dei
popoli per costruire una pace duratura fondata sulla giustizia sociale e sulla cura della Casa
comune. Continuate a portare avanti la vostra agenda di terra, casa e lavoro. Continuate a
sognare insieme. E grazie, grazie sul serio, perché mi lasciate sognare con voi.

Chiediamo a Dio di effondere la sua benedizione sui nostri sogni. Non perdiamo le
speranze. Ricordiamo la promessa che Gesù ha fatto ai suoi discepoli: “Sarò sempre con
voi” (cfr Mt 28,20); e ricordandola, in questo momento della mia vita, voglio dirvi che anche
io sarò con voi. L’importante è che siate consapevoli che Lui è con voi. Grazie!
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Messaggio di Papa Francesco in occasione del 10º anniversario
dell’Evangelii Gaudium

24 novembre 2023

Cari fratelli e sorelle,

Ringrazio il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale per aver organizzato
questo simposio di riflessione su Evangelii gaudium a dieci anni dalla sua pubblicazione.

In quella occasione mi sono rivolto ai cristiani per invitarli a una nuova fase nell’annuncio del
Vangelo. Ho proposto di recuperare la gioia missionaria dei primi cristiani, «ricolmi di
coraggio, instancabili nell’annuncio e capaci di una grande resistenza attiva»29, anche in un
contesto che, naturalmente, «non era favorevole all’annuncio del Vangelo, né alla lotta per la
giustizia, né alla difesa della dignità umana»30. Furono diffamati, perseguitati, torturati,
assassinati... e, ciononostante, invece di rinchiudersi, furono il paradigma di una Chiesa in
uscita, che «sapeva prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e
arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi»31.

Anche nel nostro tempo ci sono difficoltà, meno esplicite ma forse più insidiose. Non
essendo tanto visibili, agiscono come un’anestesia o come il monossido di carbonio delle
vecchie stufe che uccide silenziosamente. «In ogni momento della storia è presente la
debolezza umana, la malsana ricerca di sé, l’egoismo comodo e, in definitiva, la
concupiscenza che ci minaccia tutti. Tale realtà è sempre presente, sotto l’una o l’altra
veste»32.

L’annuncio del Vangelo nel mondo attuale continua a richiedere da parte nostra «una
resistenza profetica, come alternativa culturale, di fronte all’individualismo edonista
pagano»33, come quella dei Padri della Chiesa, resistenza di fronte a un sistema che uccide,
esclude, distrugge la dignità umana; resistenza di fronte a una mentalità che isola, aliena,
limita la vita interiore ai propri interessi, ci allontana dal prossimo, ci allontana da Dio.

In Evangelii gaudium ho voluto mostrare con chiarezza che, chiamati ad avere «gli stessi
sentimenti di Gesù Cristo», la nostra missione evangelizzatrice e la nostra vita cristiana non
possono trascurare i poveri. «Tutto il cammino della nostra redenzione è segnato dai
poveri»34. Tutto. A partire da sua madre, la Vergine Santa, una ragazza povera della periferia
sperduta di un grande impero. Lo stesso Gesù che si fece povero, che nacque in una stalla
tra animali e contadini, che crebbe tra lavoratori e si guadagnò da vivere con le proprie mani,
che si circondò di folle di diseredati, si identificò con loro, li mise al centro del suo cuore,
annunciò loro per primo la Buona Novella, promise loro il Regno dei Cieli e ci ha inviati tutti,
discepoli missionari, a dar loro da mangiare, a distribuire con giustizia i beni con loro, a

34 Ibidem, n. 197.
33 Ibidem, n. 193.
32 Ibidem, n. 263.
31 Ibidem, n. 24.
30 Ibidem.
29 Esortazione apostolica Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n. 263.
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difendere la loro causa a tal punto da indicarci con chiarezza che «la misericordia verso di
loro è la chiave del cielo» (cfr. Mt 25, 35s)35.

«È un messaggio così chiaro, così diretto, così semplice ed eloquente, che nessuna
ermeneutica ecclesiale ha il diritto di relativizzarlo»36, anche perché qui è in gioco la nostra
salvezza. Per questo, il Papa non può smettere di porre i poveri al centro. Non è politica,
non è sociologia, non è ideologia, è puramente e semplicemente l’esigenza del Vangelo. Le
implicazioni pratiche che questo principio innegoziabile può avere per ogni contesto, società,
persona e istituzione — negli organismi internazionali e nei governi, nei sindacati e nei
movimenti popolari, nelle imprese e nelle istituzioni finanziarie, nei politici, nei giudici e nei
mezzi di comunicazione — possono e devono variare, ma ciò da cui nessuno può sottrarsi o
esentarsi è il debito d’amore che ogni cristiano — e oserei dire, ogni essere umano – ha nei
confronti dei poveri.

La Chiesa può trovare nei poveri il vento che ravviva la fiamma di un fervore calante, come
quel liquido denso con cui gli antichi sacerdoti al tempo di Neemia ravvivarono il fuoco
dell’altare dopo l’esilio, affinché risplendesse «un gran rogo, con grande meraviglia di
tutti»37. Nell’amore attivo che dobbiamo ai poveri si trova la cura per «il grande rischio del
mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una tristezza
individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri
superficiali, dalla coscienza isolata»38.

In Evangelii gaudium, senza pretendere il monopolio dell’interpretazione della realtà sociale,
ho sostenuto, che per risolvere radicalmente i problemi dei poveri, condizione necessaria
per risolvere qualsiasi altro problema poiché l’inequità è radice dei mali sociali, avevamo
bisogno di un profondo cambiamento di mentalità e di strutture. Vorrei parlare brevemente di
questi due aspetti prendendo alcuni paragrafi dalla Esortazione.

Una nuova mentalità

«Una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto
all’appropriazione dei beni da parte di alcuni»39.

«La solidarietà è una reazione spontanea di chi riconosce la funzione sociale della proprietà
e la destinazione universale dei beni come realtà anteriori alla proprietà privata. Il possesso
privato dei beni si giustifica per custodirli e accrescerli in modo che servano meglio al bene
comune, per cui la solidarietà si deve vivere come la decisione di restituire al povero quello
che gli corrisponde. Queste convinzioni e pratiche di solidarietà, quando si fanno carne,
aprono la strada ad altre trasformazioni strutturali e le rendono possibili. Un cambiamento
nelle strutture che non generi nuove convinzioni e atteggiamenti farà sì che quelle stesse
strutture presto o tardi diventino corrotte, pesanti e inefficaci»40.

40 Ibidem, n. 189.
39 Ibidem, n. 188.
38 Esortazione apostolica Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n. 2.
37 2 Mac 1, 22.
36 Ibidem, n. 194.
35 Ibidem, n. 197.
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«A volte si tratta di ascoltare il grido di interi popoli, dei popoli più poveri della terra, perché
“la pace si fonda non solo sul rispetto dei diritti dell’uomo, ma anche su quello dei diritti dei
popoli”. Deplorevolmente, persino i diritti umani possono essere utilizzati come
giustificazione di una difesa esacerbata dei diritti individuali o dei diritti dei popoli più ricchi.
Rispettando l’indipendenza e la cultura di ciascuna Nazione, bisogna ricordare sempre che il
pianeta è di tutta l’umanità e per tutta l’umanità, e che il solo fatto di essere nati in un luogo
con minori risorse o minor sviluppo non giustifica che alcune persone vivano con minore
dignità. Bisogna ripetere che “i più favoriti devono rinunciare ad alcuni dei loro diritti per
mettere con maggiore liberalità i loro beni al servizio degli altri”. Per parlare in modo
appropriato dei nostri diritti dobbiamo ampliare maggiormente lo sguardo e aprire le orecchie
al grido di altri popoli o di altre regioni del nostro Paese. Abbiamo bisogno di crescere in una
solidarietà che “deve permettere a tutti i popoli di giungere con le loro forze ad essere artefici
del loro destino”, così come “ciascun essere umano è chiamato a svilupparsi”»41.

Nuove strutture sociali

Le nuove strutture, fondate su questa nuova mentalità, devono «rinunciare all’autonomia
assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e aggredire le cause strutturali della
inequità»42.

«La dignità di ogni persona umana e il bene comune sono questioni che dovrebbero
strutturare tutta la politica economica, ma a volte sembrano appendici aggiunte dall’esterno
per completare un discorso politico senza prospettive né programmi di vero sviluppo
integrale. Quante parole sono diventate scomode per questo sistema! Dà fastidio che si parli
di etica, dà fastidio che si parli di solidarietà mondiale, dà fastidio che si parli di distribuzione
dei beni, dà fastidio che si parli di difendere i posti di lavoro, dà fastidio che si parli della
dignità dei deboli, dà fastidio che si parli di un Dio che esige un impegno per la giustizia.
Altre volte accade che queste parole diventino oggetto di una manipolazione opportunista
che le disonora. La comoda indifferenza di fronte a queste questioni svuota la nostra vita e
le nostre parole di ogni significato. La vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro,
sempre che si lasci interrogare da un significato più ampio della vita; questo gli permette di
servire veramente il bene comune, con il suo sforzo di moltiplicare e rendere più accessibili
per tutti i beni di questo mondo»43.

«Non possiamo più confidare nelle forze cieche e nella mano invisibile del mercato. La
crescita in equità esige qualcosa di più della crescita economica, benché la presupponga,
richiede decisioni, programmi, meccanismi e processi specificamente orientati a una migliore
distribuzione delle entrate, alla creazione di opportunità di lavoro, a una promozione
integrale dei poveri che superi il mero assistenzialismo. Lungi da me il proporre un
populismo irresponsabile, ma l’economia non può più ricorrere a rimedi che sono un nuovo
veleno, come quando si pretende di aumentare la redditività riducendo il mercato del lavoro
e creando in tal modo nuovi esclusi»44.

44 Ibidem, n. 204.
43 Ibidem, n. 203.
42 Ibidem, n. 202.
41 Ibidem, n. 190.
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Se non riusciamo a realizzare questo cambiamento di mentalità e di strutture, siamo
condannati a vedere come si approfondisce la crisi climatica, sanitaria, migratoria e, in
particolare, la violenza e le guerre, che mettono a rischio l’intera famiglia umana, poveri e
non poveri, integrati ed esclusi, perché «siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a
remare insieme».

In Evangelii gaudium ho cercato di mettere in guardia da ciò:

«Oggi da molte parti si reclama maggiore sicurezza. Ma fino a quando non si eliminano
l’esclusione e l’inequità nella società e tra i diversi popoli sarà impossibile sradicare la
violenza. Si accusano della violenza i poveri e le popolazioni più povere, ma, senza
uguaglianza di opportunità, le diverse forme di aggressione e di guerra troveranno un
terreno fertile che prima o poi provocherà l’esplosione. Quando la società — locale,
nazionale o mondiale — abbandona nella periferia una parte di sé, non vi saranno
programmi politici, né forze dell’ordine o di intelligence che possano assicurare
illimitatamente la tranquillità. Ciò non accade soltanto perché l’inequità provoca la reazione
violenta di quanti sono esclusi dal sistema, bensì perché il sistema sociale ed economico è
ingiusto alla radice. Come il bene tende a comunicarsi, così il male a cui si acconsente, cioè
l’ingiustizia, tende ad espandere la sua forza nociva e a scardinare silenziosamente le basi
di qualsiasi sistema politico e sociale, per quanto solido possa apparire. Se ogni azione ha
delle conseguenze, un male annidato nelle strutture di una società contiene sempre un
potenziale di dissoluzione e di morte. È il male cristallizzato nelle strutture sociali ingiuste, a
partire dal quale non ci si può attendere un futuro migliore. Siamo lontani dalla cosiddetta
“fine della storia”, giacché le condizioni di uno sviluppo sostenibile e pacifico non sono
ancora adeguatamente impiantate e realizzate»45.

«I meccanismi dell’economia attuale promuovono un’esasperazione del consumo, ma risulta
che il consumismo sfrenato, unito all’inequità, danneggia doppiamente il tessuto sociale. In
tal modo la disparità sociale genera prima o poi una violenza che la corsa agli armamenti
non risolve né risolverà mai. Essa serve solo a cercare di ingannare coloro che reclamano
maggiore sicurezza, come se oggi non sapessimo che le armi e la repressione violenta,
invece di apportare soluzioni, creano nuovi e peggiori conflitti. Alcuni semplicemente si
compiacciono incolpando i poveri e i paesi poveri dei propri mali, con indebite
generalizzazioni, e pretendono di trovare la soluzione in una “educazione” che li tranquillizzi
e li trasformi in esseri addomesticati e inoffensivi. Questo diventa ancora più irritante se gli
esclusi vedono crescere questo cancro sociale che è la corruzione profondamente radicata
in molti Paesi — nei governi, nell’imprenditoria e nelle istituzioni — qualunque sia l’ideologia
politica dei governanti»46.

Allo stesso modo, le crisi climatiche, sanitarie e migratorie affondano le loro radici
nell’inequità di questa economia che uccide, scarta e distrugge la sorella madre terra, nella
mentalità egoista che la sostiene, di cui ho parlato più approfonditamente in Laudato si’. Chi
pensa che può salvarsi da solo, in questo mondo o nell’altro, si sbaglia.

A dieci anni dalla pubblicazione di Evangelii gaudium, riaffermiamo che solo se ascolteremo
il grido spesso soffocato della terra e dei poveri, potremo compiere la nostra missione

46 Ibidem, n. 60.
45 Ibidem, n. 59.
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evangelizzatrice, vivere la vita che ci propone Gesù e contribuire a risolvere i gravi problemi
dell’umanità.

Vi ringrazio di nuovo per questo Simposio.

Grazie per quello che fate. Vi benedico e accompagno con la preghiera. E voi, per favore,
non dimenticatevi di pregare per me.
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Altri documenti del pensiero sociale di Papa Francesco

Alcuni punti dell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (2013)

Alcune sfide del mondo attuale

52. L’umanità vive in questo momento una svolta storica che possiamo vedere nei progressi
che si producono in diversi campi. Si devono lodare i successi che contribuiscono al
benessere delle persone, per esempio nell’ambito della salute, dell’educazione e della
comunicazione. Non possiamo tuttavia dimenticare che la maggior parte degli uomini e delle
donne del nostro tempo vivono una quotidiana precarietà, con conseguenze funeste.
Aumentano alcune patologie. Il timore e la disperazione si impadroniscono del cuore di
numerose persone, persino nei cosiddetti paesi ricchi. La gioia di vivere frequentemente si
spegne, crescono la mancanza di rispetto e la violenza, l’inequità diventa sempre più
evidente. Bisogna lottare per vivere e, spesso, per vivere con poca dignità. Questo
cambiamento epocale è stato causato dai balzi enormi che, per qualità, quantità, velocità e
accumulazione, si verificano nel progresso scientifico, nelle innovazioni tecnologiche e nelle
loro rapide applicazioni in diversi ambiti della natura e della vita. Siamo nell’era della
conoscenza e dell’informazione, fonte di nuove forme di un potere molto spesso anonimo.

No a un’economia dell’esclusione

53. Così come il comandamento “non uccidere” pone un limite chiaro per assicurare il valore
della vita umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della inequità”.
Questa economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato
un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questo è
esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo, quando c’è gente che soffre la
fame. Questo è inequità. Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più
forte, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi
masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive,
senza vie di uscita. Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di consumo, che
si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura,
viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e
dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa
radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei
bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati”
ma rifiuti, “avanzi”.

54. In questo contesto, alcuni ancora difendono le teorie della “ricaduta favorevole”, che
presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato, riesce a produrre
di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa opinione, che non è
mai stata confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di
coloro che detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema
economico imperante. Nel frattempo, gli esclusi continuano ad aspettare. Per poter
sostenere uno stile di vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo ideale
egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza. Quasi senza accorgercene,
diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, non
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piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto
fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete. La cultura del benessere ci
anestetizza e perdiamo la calma se il mercato offre qualcosa che non abbiamo ancora
comprato, mentre tutte queste vite stroncate per mancanza di possibilità ci sembrano un
mero spettacolo che non ci turba in alcun modo.

No alla nuova idolatria del denaro

55. Una delle cause di questa situazione si trova nella relazione che abbiamo stabilito con il
denaro, poiché accettiamo pacificamente il suo predomino su di noi e sulle nostre società.
La crisi finanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è una profonda
crisi antropologica: la negazione del primato dell’essere umano! Abbiamo creato nuovi idoli.
L’adorazione dell’antico vitello d’oro (cfr Es 32,1-35) ha trovato una nuova e spietata
versione nel feticismo del denaro e nella dittatura di una economia senza volto e senza uno
scopo veramente umano. La crisi mondiale che investe la finanza e l’economia manifesta i
propri squilibri e, soprattutto, la grave mancanza di un orientamento antropologico che
riduce l’essere umano ad uno solo dei suoi bisogni: il consumo.

56. Mentre i guadagni di pochi crescono esponenzialmente, quelli della maggioranza si
collocano sempre più distanti dal benessere di questa minoranza felice. Tale squilibrio
procede da ideologie che difendono l’autonomia assoluta dei mercati e la speculazione
finanziaria. Perciò negano il diritto di controllo degli Stati, incaricati di vigilare per la tutela del
bene comune. Si instaura una nuova tirannia invisibile, a volte virtuale, che impone, in modo
unilaterale e implacabile, le sue leggi e le sue regole. Inoltre, il debito e i suoi interessi
allontanano i Paesi dalle possibilità praticabili della loro economia e i cittadini dal loro reale
potere d’acquisto. A tutto ciò si aggiunge una corruzione ramificata e un’evasione fiscale
egoista, che hanno assunto dimensioni mondiali. La brama del potere e dell’avere non
conosce limiti. In questo sistema, che tende a fagocitare tutto al fine di accrescere i benefici,
qualunque cosa che sia fragile, come l’ambiente, rimane indifesa rispetto agli interessi del
mercato divinizzato, trasformati in regola assoluta.

No a un denaro che governa invece di servire

57. Dietro questo atteggiamento si nascondono il rifiuto dell’etica e il rifiuto di Dio. All’etica si
guarda di solito con un certo disprezzo beffardo. La si considera controproducente, troppo
umana, perché relativizza il denaro e il potere. La si avverte come una minaccia, poiché
condanna la manipolazione e la degradazione della persona. In definitiva, l’etica rimanda a
un Dio che attende una risposta impegnativa, che si pone al di fuori delle categorie del
mercato. Per queste, se assolutizzate, Dio è incontrollabile, non manipolabile, persino
pericoloso, in quanto chiama l’essere umano alla sua piena realizzazione e all’indipendenza
da qualunque tipo di schiavitù. L’etica – un’etica non ideologizzata – consente di creare un
equilibrio e un ordine sociale più umano. In tal senso, esorto gli esperti finanziari e i
governanti dei vari Paesi a considerare le parole di un saggio dell’antichità: « Non
condividere i propri beni con i poveri significa derubarli e privarli della vita. I beni che
possediamo non sono nostri, ma loro»47.

47 San Giovanni Crisostomo, De Lazaro Concio II, 6: PG 48, 992.
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58. Una riforma finanziaria che non ignori l’etica richiederebbe un vigoroso cambio di
atteggiamento da parte dei dirigenti politici, che esorto ad affrontare questa sfida con
determinazione e con lungimiranza, senza ignorare, naturalmente, la specificità di ogni
contesto. Il denaro deve servire e non governare! Il Papa ama tutti, ricchi e poveri, ma ha
l’obbligo, in nome di Cristo, di ricordare che i ricchi devono aiutare i poveri, rispettarli e
promuoverli. Vi esorto alla solidarietà disinteressata e ad un ritorno dell’economia e della
finanza ad un’etica in favore dell’essere umano.

No all’inequità che genera violenza

59. Oggi da molte parti si reclama maggiore sicurezza. Ma fino a quando non si eliminano
l’esclusione e l’inequità nella società e tra i diversi popoli sarà impossibile sradicare la
violenza. Si accusano della violenza i poveri e le popolazioni più povere, ma, senza
uguaglianza di opportunità, le diverse forme di aggressione e di guerra troveranno un
terreno fertile che prima o poi provocherà l’esplosione. Quando la società – locale, nazionale
o mondiale – abbandona nella periferia una parte di sé, non vi saranno programmi politici,
né forze dell’ordine o di intelligence che possano assicurare illimitatamente la tranquillità.
Ciò non accade soltanto perché l’inequità provoca la reazione violenta di quanti sono esclusi
dal sistema, bensì perché il sistema sociale ed economico è ingiusto alla radice. Come il
bene tende a comunicarsi, così il male a cui si acconsente, cioè l’ingiustizia, tende ad
espandere la sua forza nociva e a scardinare silenziosamente le basi di qualsiasi sistema
politico e sociale, per quanto solido possa apparire. Se ogni azione ha delle conseguenze,
un male annidato nelle strutture di una società contiene sempre un potenziale di
dissoluzione e di morte. È il male cristallizzato nelle strutture sociali ingiuste, a partire dal
quale non ci si può attendere un futuro migliore. Siamo lontani dalla cosiddetta “fine della
storia”, giacché le condizioni di uno sviluppo sostenibile e pacifico non sono ancora
adeguatamente impiantate e realizzate.

60. I meccanismi dell’economia attuale promuovono un’esasperazione del consumo, ma
risulta che il consumismo sfrenato, unito all’inequità, danneggia doppiamente il tessuto
sociale. In tal modo la disparità sociale genera prima o poi una violenza che la corsa agli
armamenti non risolve né risolverà mai. Essa serve solo a cercare di ingannare coloro che
reclamano maggiore sicurezza, come se oggi non sapessimo che le armi e la repressione
violenta, invece di apportare soluzioni, creano nuovi e peggiori conflitti. Alcuni
semplicemente si compiacciono incolpando i poveri e i paesi poveri dei propri mali, con
indebite generalizzazioni, e pretendono di trovare la soluzione in una “educazione” che li
tranquillizzi e li trasformi in esseri addomesticati e inoffensivi. Questo diventa ancora più
irritante se gli esclusi vedono crescere questo cancro sociale che è la corruzione
profondamente radicata in molti Paesi – nei governi, nell’imprenditoria e nelle istituzioni –
qualunque sia l’ideologia politica dei governanti.
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Omelia del Santo Padre: "Il lavoro è la vocazione dell’uomo"

Capella di Casa Santa Marta (Vaticano)
1 maggio 2020

«E Dio creò» (Gen 1,27). Un Creatore. Creò il mondo, creò l’uomo, e diede una missione
all’uomo: gestire, lavorare, portar avanti il creato. E la parola lavoro è quella che usa la
Bibbia per descrivere questa attività di Dio: «Portò a compimento il lavoro che aveva fatto e
cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro» (Gen 2,2). E consegna questa attività all’uomo:
“Tu devi fare questo, custodire quello, quell’altro, tu devi lavorare per creare con me – è
come se dicesse così – questo mondo, perché vada avanti” (cfr Gen 2,15.19-20). A tal punto
che il lavoro non è che la continuazione del lavoro di Dio: il lavoro umano è la vocazione
dell’uomo ricevuta da Dio alla fine della creazione dell’universo.

E il lavoro è quello che rende l’uomo simile a Dio, perché con il lavoro l’uomo è creatore, è
capace di creare, di creare tante cose; anche di creare una famiglia per andare avanti.
L’uomo è un creatore e crea con il lavoro. Questa è la vocazione. E dice la Bibbia che «Dio
vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona» (Gen 1,31). Cioè, il lavoro ha dentro
di sé una bontà e crea l’armonia delle cose – bellezza, bontà – e coinvolge l’uomo in tutto:
nel suo pensiero, nel suo agire, tutto. L’uomo è coinvolto nel lavorare. È la prima vocazione
dell’uomo: lavorare. E questo dà dignità all’uomo. La dignità che lo fa assomigliare a Dio. La
dignità del lavoro.

Una volta, in una Caritas, a un uomo che non aveva lavoro e andava per cercare qualcosa
per la famiglia, un dipendente della Caritas [ha dato qualcosa da mangiare] e ha detto:
“Almeno lei può portare il pane a casa” – “Ma a me non basta questo, non è sufficiente”, è
stata la risposta: “Io voglio guadagnare il pane per portarlo a casa”. Gli mancava la dignità,
la dignità di “fare” il pane lui, con il suo lavoro, e portarlo a casa. La dignità del lavoro, che è
tanto calpestata, purtroppo.

Nella storia abbiamo letto le brutalità che facevano con gli schiavi: li portavano dall’Africa in
America – penso a quella storia che tocca la mia terra – e noi diciamo: “Quanta barbarie!”.
Ma anche oggi ci sono tanti schiavi, tanti uomini e donne che non sono liberi di lavorare:
sono costretti a lavorare per sopravvivere, niente di più. Sono schiavi: i lavori forzati… Ci
sono lavori forzati, ingiusti, malpagati e che portano l’uomo a vivere con la dignità
calpestata. Sono tanti, tanti nel mondo. Tanti. Nei giornali alcuni mesi fa abbiamo letto, in un
Paese dell’Asia, come un signore aveva ucciso a bastonate un suo dipendente che
guadagnava meno di mezzo dollaro al giorno, perché aveva fatto male una cosa. La
schiavitù di oggi è la nostra “in-dignità”, perché toglie la dignità all’uomo, alla donna, a tutti
noi. “No, io lavoro, io ho la mia dignità”. Sì, ma i tuoi fratelli, no. “Sì, Padre, è vero, ma
questo, siccome è tanto lontano, a me fa fatica capirlo. Ma qui da noi…”. Anche qui, da noi.
Qui, da noi. Pensa ai lavoratori, ai giornalieri, che tu fai lavorare per una retribuzione minima
e non otto, ma dodici, quattordici ore al giorno: questo succede oggi, qui. In tutto il mondo,
ma anche qui. Pensa alla domestica che non ha retribuzione giusta, che non ha assistenza
sociale di sicurezza, che non ha capacità di pensione: questo non succede in Asia soltanto.
Qui.
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Ogni ingiustizia che si compie su una persona che lavora è calpestare la dignità umana;
anche la dignità di quello che fa l’ingiustizia: si abbassa il livello e si finisce in quella tensione
di dittatore-schiavo. Invece, la vocazione che ci dà Dio è tanto bella: creare, ri-creare,
lavorare. Ma questo si può fare quando le condizioni sono giuste e si rispetta la dignità della
persona.

Oggi ci uniamo a tanti uomini e donne, credenti e non credenti, che commemorano la
Giornata del Lavoratore, la Giornata del Lavoro, per coloro che lottano per avere una
giustizia nel lavoro, per coloro – bravi imprenditori – che portano avanti il lavoro con
giustizia, anche se loro ci perdono. Due mesi fa ho sentito al telefono un imprenditore, qui, in
Italia, che mi chiedeva di pregare per lui perché non voleva licenziare nessuno e ha detto
così: “Perché licenziare uno di loro è licenziare me”. Questa coscienza di tanti imprenditori
buoni, che custodiscono i lavoratori come se fossero figli. Preghiamo pure per loro. E
chiediamo a San Giuseppe – con questa icona [una statua collocata vicino all’altare] tanto
bella, con gli strumenti di lavoro in mano – che ci aiuti a lottare per la dignità del lavoro,
perché ci sia il lavoro per tutti e che sia lavoro degno. Non lavoro di schiavo. Questa sia oggi
la preghiera.
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Alcuni punti della Lettera Enciclica Fratelli Tutti (2020)

116. Gli ultimi in generale «praticano quella solidarietà tanto speciale che esiste fra quanti
soffrono, tra i poveri, e che la nostra civiltà sembra aver dimenticato, o quantomeno ha molta
voglia di dimenticare. Solidarietà è una parola che non sempre piace; direi che alcune volte
l’abbiamo trasformata in una cattiva parola, non si può dire; ma è una parola che esprime
molto più che alcuni atti di generosità sporadici. È pensare e agire in termini di comunità, di
priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare contro
le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, della terra e della
casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi. È far fronte agli effetti distruttori dell’Impero
del denaro […]. La solidarietà, intesa nel suo senso più profondo, è un modo di fare la storia,
ed è questo che fanno i movimenti popolari»48.

118. Il mondo esiste per tutti, perché tutti noi esseri umani nasciamo su questa terra con la
stessa dignità. Le differenze di colore, religione, capacità, luogo di origine, luogo di
residenza e tante altre non si possono anteporre o utilizzare per giustificare i privilegi di
alcuni a scapito dei diritti di tutti. Di conseguenza, come comunità siamo tenuti a garantire
che ogni persona viva con dignità e abbia opportunità adeguate al suo sviluppo integrale.

162. Il grande tema è il lavoro. Ciò che è veramente popolare – perché promuove il bene del
popolo – è assicurare a tutti la possibilità di far germogliare i semi che Dio ha posto in
ciascuno, le sue capacità, la sua iniziativa, le sue forze. Questo è il miglior aiuto per un
povero, la via migliore verso un’esistenza dignitosa. Perciò insisto sul fatto che «aiutare i
poveri con il denaro dev’essere sempre un rimedio provvisorio per fare fronte a delle
emergenze. Il vero obiettivo dovrebbe sempre essere di consentire loro una vita degna
mediante il lavoro»49. Per quanto cambino i sistemi di produzione, la politica non può
rinunciare all’obiettivo di ottenere che l’organizzazione di una società assicuri ad ogni
persona un modo di contribuire con le proprie capacità e il proprio impegno. Infatti, «non
esiste peggiore povertà di quella che priva del lavoro e della dignità del lavoro»50. In una
società realmente progredita, il lavoro è una dimensione irrinunciabile della vita sociale,
perché non solo è un modo di guadagnarsi il pane, ma anche un mezzo per la crescita
personale, per stabilire relazioni sane, per esprimere sé stessi, per condividere doni, per
sentirsi corresponsabili nel miglioramento del mondo e, in definitiva, per vivere come popolo.

168. Il mercato da solo non risolve tutto, benché a volte vogliano farci credere questo dogma
di fede neoliberale. Si tratta di un pensiero povero, ripetitivo, che propone sempre le stesse
ricette di fronte a qualunque sfida si presenti. Il neoliberismo riproduce sé stesso tale e
quale, ricorrendo alla magica teoria del “traboccamento” o del “gocciolamento” – senza
nominarla – come unica via per risolvere i problemi sociali. Non ci si accorge che il presunto
traboccamento non risolve l’inequità, la quale è fonte di nuove forme di violenza che
minacciano il tessuto sociale. Da una parte è indispensabile una politica economica attiva,
orientata a «promuovere un’economia che favorisca la diversificazione produttiva e la
creatività imprenditoriale»51, perché sia possibile aumentare i posti di lavoro invece di ridurli.

51 Lett. enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 129: AAS 107 (2015), 899.

50 Discorso ai membri del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede (12 gennaio 2015): AAS (107) (2015), 165; cfr
Discorso ai partecipanti all’Incontro mondiale dei movimenti popolari (28 ottobre 2014): AAS 106 (2014), 851-859.

49 Lett. enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 128: AAS 107 (2015), 898.
48 Discorso ai partecipanti all’Incontro mondiale dei movimenti popolari (28 ottobre 2014): AAS 106 (2014), 851-852
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La speculazione finanziaria con il guadagno facile come scopo fondamentale continua a fare
strage. D’altra parte, «senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non
può pienamente espletare la propria funzione economica.Ed oggi è questa fiducia che è
venuta a mancare»52. La fine della storia non è stata tale, e le ricette dogmatiche della teoria
economica imperante hanno dimostrato di non essere infallibili. La fragilità dei sistemi
mondiali di fronte alla pandemia ha evidenziato che non tutto si risolve con la libertà di
mercato e che, oltre a riabilitare una politica sana non sottomessa al dettato della finanza,
«dobbiamo rimettere la dignità umana al centro e su quel pilastro vanno costruite le strutture
sociali alternative di cui abbiamo bisogno»53.

169. In certe visioni economicistiche chiuse e monocromatiche, sembra che non trovino
posto, per esempio, i movimenti popolari che aggregano disoccupati, lavoratori precari e
informali e tanti altri che non rientrano facilmente nei canali già stabiliti. In realtà, essi danno
vita a varie forme di economia popolare e di produzione comunitaria. Occorre pensare alla
partecipazione sociale, politica ed economica in modalità tali «che includano i movimenti
popolari e animino le strutture di governo locali, nazionali e internazionali con quel torrente di
energia morale che nasce dal coinvolgimento degli esclusi nella costruzione del destino
comune»; al tempo stesso, è bene far sì «che questi movimenti, queste esperienze di
solidarietà che crescono dal basso, dal sottosuolo del pianeta, confluiscano, siano più
coordinati, s’incontrino»54. Questo, però, senza tradire il loro stile caratteristico, perché essi
sono «seminatori di cambiamento, promotori di un processo in cui convergono milioni di
piccole e grandi azioni concatenate in modo creativo, come in una poesia»55. In questo
senso sono “poeti sociali”, che a modo loro lavorano, propongono, promuovono e liberano.
Con essi sarà possibile uno sviluppo umano integrale, che richiede di superare «quell’idea
delle politiche sociali concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, mai dei
poveri e tanto meno inserita in un progetto che riunisca i popoli»56. Benché diano fastidio,
benché alcuni “pensatori” non sappiano come classificarli, bisogna avere il coraggio di
riconoscere che senza di loro «la democrazia si atrofizza, diventa un nominalismo, una
formalità, perde rappresentatività, va disincarnandosi perché lascia fuori il popolo nella sua
lotta quotidiana per la dignità, nella costruzione del suo destino»57.

57 Ibid.
56 Ibid.

55 Discorso ai partecipanti all’Incontro mondiale dei movimenti popolari (5 novembre 2016): L’Osservatore Romano, 7-8
novembre 2016, pp. 4-5.

54 Ibid.
53 Discorso ai partecipanti all’Incontro mondiale dei movimenti popolari (28 ottobre 2014): AAS 106 (2014), 858.
52 Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 35: AAS 101 (2009), 670.
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Evento internazionale online: “The economy of Francesco – i giovani, un
patto, il futuro”: videomessaggio del Santo Padre.

21 novembre 2020

Cari giovani, buon pomeriggio!

Grazie per essere lì, per tutto il lavoro che avete fatto, per l’impegno di questi mesi,
malgrado i cambi di programma. Non vi siete scoraggiati, anzi, ho conosciuto il livello di
riflessione, la qualità, la serietà e la responsabilità con cui avete lavorato: non avete
tralasciato nulla di ciò che vi dà gioia, vi preoccupa, vi indigna e vi spinge a cambiare.

L’idea originaria era di incontrarci ad Assisi per ispirarci sulle orme di San Francesco. Dal
Crocifisso di San Damiano e da altri volti – come quello del lebbroso – il Signore gli è andato
incontro, lo ha chiamato e gli ha affidato una missione; lo ha spogliato degli idoli che lo
isolavano, delle perplessità che lo paralizzavano e lo chiudevano nella solita debolezza del
“si è sempre fatto così” – questa è una debolezza! – o della tristezza dolciastra e
insoddisfatta di quelli che vivono solo per sé stessi e gli ha regalato la capacità di intonare
un canto di lode, espressione di gioia, libertà e dono di sé. Perciò, questo incontro virtuale
ad Assisi per me non è un punto di arrivo ma la spinta iniziale di un processo che siamo
invitati a vivere come vocazione, come cultura e come patto.

La vocazione di Assisi

“Francesco va’, ripara la mia casa che, come vedi, è in rovina”. Queste furono le parole che
smossero il giovane Francesco e che diventano un appello speciale per ognuno di noi.
Quando vi sentite chiamati, coinvolti e protagonisti della “normalità” da costruire, voi sapete
dire “sì”, e questo dà speranza. So che avete accettato immediatamente questa
convocazione, perché siete in grado di vedere, analizzare e sperimentare che non possiamo
andare avanti in questo modo: lo ha mostrato chiaramente il livello di adesione, di iscrizione
e di partecipazione a questo patto, che è andato oltre le capacità. Voi manifestate una
sensibilità e una preoccupazione speciali per identificare le questioni cruciali che ci
interpellano. L’avete fatto da una prospettiva particolare: l’economia, che è il vostro ambito di
ricerca, di studio e di lavoro. Sapete che urge una diversa narrazione economica, urge
prendere atto responsabilmente del fatto che «l’attuale sistema mondiale è insostenibile da
diversi punti di vista»58 e colpisce nostra sorella terra, tanto gravemente maltrattata e
spogliata, e insieme i più poveri e gli esclusi. Vanno insieme: tu spogli la terra e ci sono tanti
poveri esclusi. Essi sono i primi danneggiati… e anche i primi dimenticati.

Attenzione però a non lasciarsi convincere che questo sia solo un ricorrente luogo comune.
Voi siete molto più di un “rumore” superficiale e passeggero che si può addormentare e
narcotizzare con il tempo. Se non vogliamo che questo succeda, siete chiamati a incidere
concretamente nelle vostre città e università, nel lavoro e nel sindacato, nelle imprese e nei
movimenti, negli uffici pubblici e privati con intelligenza, impegno e convinzione, per arrivare

58 Lett. enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 61. D’ora in poi LS.
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al nucleo e al cuore dove si elaborano e si decidono i temi e i paradigmi59. Tutto ciò mi ha
spinto a invitarvi a realizzare questo patto. La gravità della situazione attuale, che la
pandemia del Covid ha fatto risaltare ancora di più, esige una responsabile presa di
coscienza di tutti gli attori sociali, di tutti noi, tra i quali voi avete un ruolo primario: le
conseguenze delle nostre azioni e decisioni vi toccheranno in prima persona, pertanto non
potete rimanere fuori dai luoghi in cui si genera, non dico il vostro futuro, ma il vostro
presente. Voi non potete restare fuori da dove si genera il presente e il futuro. O siete
coinvolti o la storia vi passerà sopra.

Una nuova cultura

Abbiamo bisogno di un cambiamento, vogliamo un cambiamento, cerchiamo un
cambiamento60. Il problema nasce quando ci accorgiamo che, per molte delle difficoltà che ci
assillano, non possediamo risposte adeguate e inclusive; anzi, risentiamo di una
frammentazione nelle analisi e nelle diagnosi che finisce per bloccare ogni possibile
soluzione. In fondo, ci manca la cultura necessaria per consentire e stimolare l’apertura di
visioni diverse, improntate a un tipo di pensiero, di politica, di programmi educativi, e anche
di spiritualità che non si lasci rinchiudere da un’unica logica dominante61. Se è urgente
trovare risposte, è indispensabile far crescere e sostenere gruppi dirigenti capaci di
elaborare cultura, avviare processi – non dimenticatevi questa parola: avviare processi –
tracciare percorsi, allargare orizzonti, creare appartenenze… Ogni sforzo per amministrare,
curare e migliorare la nostra casa comune, se vuole essere significativo, richiede di
cambiare «gli stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di
potere che oggi reggono le società»62. Senza fare questo, non farete nulla.

Abbiamo bisogno di gruppi dirigenti comunitari e istituzionali che possano farsi carico dei
problemi senza restare prigionieri di essi e delle proprie insoddisfazioni, e così sfidare la
sottomissione – spesso inconsapevole – a certe logiche (ideologiche) che finiscono per
giustificare e paralizzare ogni azione di fronte alle ingiustizie. Ricordiamo, ad esempio, come
bene osservò Benedetto XVI, che la fame «non dipende tanto da scarsità materiale, quanto
piuttosto da scarsità di risorse sociali, la più importante delle quali è di natura istituzionale»63.
Se voi sarete capaci di risolvere questo, avrete la via aperta per il futuro. Ripeto il pensiero
di Papa Benedetto: la fame non dipende tanto da scarsità materiale, quanto piuttosto da
scarsità di risorse sociali, la più importante delle quali è di natura istituzionale.

La crisi sociale ed economica, che molti patiscono nella propria carne e che sta ipotecando il
presente e il futuro nell’abbandono e nell’esclusione di tanti bambini e adolescenti e di intere
famiglie, non tollera che privilegiamo gli interessi settoriali a scapito del bene comune.
Dobbiamo ritornare un po’ alla mistica [allo spirito] del bene comune. In questo senso,
permettetemi di rilevare un esercizio che avete sperimentato come metodologia per una
sana e rivoluzionaria risoluzione dei conflitti. Durante questi mesi avete condiviso varie
riflessioni e importanti quadri teorici. Siete stati capaci di incontrarvi su 12 tematiche (i
“villaggi”, voi li avete chiamati): 12 tematiche per dibattere, discutere e individuare vie
praticabili. Avete vissuto la tanto necessaria cultura dell’incontro, che è l’opposto della

63 Lett. enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 27.
62 S. Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus (1 maggio 1991), 58.
61 Cfr LS, 111.
60 Cfr Discorso all'Incontro mondiale dei Movimenti popolari, Santa Cruz de la Sierra, 9 luglio 2015.
59 Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 74. D’ora in poi EG.
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cultura dello scarto, che è alla moda. E questa cultura dell’incontro permette a molte voci di
stare intorno a uno stesso tavolo per dialogare, pensare, discutere e creare, secondo una
prospettiva poliedrica, le diverse dimensioni e risposte ai problemi globali che riguardano i
nostri popoli e le nostre democrazie64. Com’è difficile progredire verso soluzioni reali quando
si è screditato, calunniato e decontestualizzato l’interlocutore che non la pensa come noi!
Questo screditare, calunniare o decontestualizzare l’interlocutore che non la pensa come noi
è un modo di difendersi codardamente dalle decisioni che io dovrei assumere per risolvere
tanti problemi. Non dimentichiamo mai che «il tutto è più delle parti, ed è anche più della loro
semplice somma»65, e che «la mera somma degli interessi individuali non è in grado di
generare un mondo migliore per tutta l’umanità»66.

Questo esercizio di incontrarsi al di là di tutte le legittime differenze è il passo fondamentale
per qualsiasi trasformazione che aiuti a dar vita a una nuova mentalità culturale e, quindi,
economica, politica e sociale; perché non sarà possibile impegnarsi in grandi cose solo
secondo una prospettiva teorica o individuale senza uno spirito che vi animi, senza alcune
motivazioni interiori che diano senso, senza un’appartenenza e un radicamento che diano
respiro all’azione personale e comunitaria67.

Così il futuro sarà un tempo speciale, in cui ci sentiamo chiamati a riconoscere l’urgenza e la
bellezza della sfida che ci si presenta. Un tempo che ci ricorda che non siamo condannati a
modelli economici che concentrino il loro interesse immediato sui profitti come unità di
misura e sulla ricerca di politiche pubbliche simili che ignorano il proprio costo umano,
sociale e ambientale68. Come se potessimo contare su una disponibilità assoluta, illimitata o
neutra delle risorse. No, non siamo costretti a continuare ad ammettere e tollerare in silenzio
nei nostri comportamenti «che alcuni si sentano più umani di altri, come se fossero nati con
maggiori diritti»69 o privilegi per il godimento garantito di determinati beni o servizi
essenziali70. Non basta neppure puntare sulla ricerca di palliativi nel terzo settore o in
modelli filantropici. Benché la loro opera sia cruciale, non sempre sono capaci di affrontare
strutturalmente gli attuali squilibri che colpiscono i più esclusi e, senza volerlo, perpetuano le
ingiustizie che intendono contrastare. Infatti, non si tratta solo o esclusivamente di sovvenire
alle necessità più essenziali dei nostri fratelli. Occorre accettare strutturalmente che i poveri
hanno la dignità sufficiente per sedersi ai nostri incontri, partecipare alle nostre discussioni e
portare il pane alle loro case. E questo è molto più che assistenzialismo: stiamo parlando di
una conversione e trasformazione delle nostre priorità e del posto dell’altro nelle nostre
politiche e nell’ordine sociale.

70 Benché tutti siamo dotati della medesima dignità, non tutti partono dalla stessa posizione e con le stesse possibilità allorché
si considera l’ordine sociale. Questo ci interroga e ci chiede di pensare delle strade affinché la libertà e l’uguaglianza non siano
un dato meramente nominale che si presta a favorire l’ingiustizia (cfr FT, 21-23). Ci farà bene domandarci: «Che cosa accade
senza la fraternità consapevolmente coltivata, senza una volontà politica di fraternità, tradotta in un’educazione alla fraternità,
al dialogo, alla scoperta della reciprocità e del mutuo arricchimento come valori?» (FT, 103).

69 LS, 90. Per esempio «incolpare l’incremento demografico e non il consumismo estremo e selettivo di alcuni, è un modo per
non affrontare i problemi. Si pretende così di legittimare l’attuale modello distributivo, in cui una minoranza si crede in diritto di
consumare in una proporzione che sarebbe impossibile generalizzare, perché il pianeta non potrebbe nemmeno contenere i
rifiuti di un simile consumo» (LS, 50).

68 Favorendo, all’occorrenza, l’evasione fiscale, il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, come pure «la possibilità di
corruzione da parte di alcune delle imprese più grandi del mondo, non di rado in sintonia con il settore politico governante»
(Discorso al Seminario “Nuove forme di fraternità solidale, di inclusione, integrazione e innovazione”, cit.).

67 Cfr LS, 216.
66 Lett. enc. Fratelli tutti (3 ottobre 2020), 105. D’ora in poi FT.
65 EG, 235.

64 Cfr Discorso al Seminario “Nuove forme di fraternità solidale, di inclusione, integrazione e innovazione” organizzato dalla
Pontificia Accademia delle Scienze Sociali (5 febbraio 2020). Ricordiamo che «la vera sapienza, frutto della riflessione, del
dialogo e dell’incontro generoso fra le persone, non si acquisisce con una mera accumulazione di dati che finisce per saturare
e confondere, in una specie di inquinamento mentale» (LS, 47).
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In pieno secolo XXI, «non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e
dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa
radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei
bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori»71. State attenti a questo: con
l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza alla società in cui si vive,
dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si
sta fuori. È la cultura dello scarto, che non solamente scarta, bensì obbliga a vivere nel
proprio scarto, resi invisibili al di là del muro dell’indifferenza e del confort.

Io ricordo la prima volta che ho visto un quartiere chiuso: non sapevo che esistessero. È
stato nel 1970. Sono dovuto andare a visitare dei noviziati della Compagnia, e sono arrivato
in un Paese, e poi, andando per la città, mi hanno detto: “No, da quella parte non si può
andare, perché quello è un quartiere chiuso”. Dentro c’erano dei muri, e dentro c’erano le
case, le strade, ma chiuso: cioè un quartiere che viveva nell’indifferenza. A me colpì tanto
vedere questo. Ma poi questo è cresciuto, cresciuto, cresciuto…, ed era dappertutto. Ma io ti
domando: il tuo cuore è come un quartiere chiuso?

Il patto di Assisi

Non possiamo permetterci di continuare a rimandare alcune questioni. Questo enorme e
improrogabile compito richiede un impegno generoso nell’ambito culturale, nella formazione
accademica e nella ricerca scientifica, senza perdersi in mode intellettuali o pose
ideologiche – che sono isole –, che ci isolino dalla vita e dalla sofferenza concreta della
gente72. È tempo, cari giovani economisti, imprenditori, lavoratori e dirigenti d’azienda, è
tempo di osare il rischio di favorire e stimolare modelli di sviluppo, di progresso e di
sostenibilità in cui le persone, e specialmente gli esclusi (e tra questi anche sorella terra),
cessino di essere – nel migliore dei casi – una presenza meramente nominale, tecnica o
funzionale per diventare protagonisti della loro vita come dell’intero tessuto sociale.

Questo non sia una cosa nominale: esistono i poveri, gli esclusi… No, no, che quella
presenza non sia nominale, non sia tecnica, non funzionale. È tempo che diventino
protagonisti della loro vita come dell’intero tessuto sociale. Non pensiamo per loro,
pensiamo con loro. Ricordatevi l’eredità dell’illuminismo, delle élites illuminate. Tutto per il
popolo, niente con il popolo. E questo non va. Non pensiamo per loro, pensiamo con loro. E
da loro impariamo a far avanzare modelli economici che andranno a vantaggio di tutti,
perché l’impostazione strutturale e decisionale sarà determinata dallo sviluppo umano
integrale, così ben elaborato dalla dottrina sociale della Chiesa. La politica e l’economia non
devono «sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia. Oggi,
pensando al bene comune, abbiamo bisogno in modo ineludibile che la politica e l’economia,
in dialogo, si pongano decisamente al servizio della vita, specialmente della vita umana»73.
Senza questa centralità e questo orientamento rimarremo prigionieri di una circolarità
alienante che perpetuerà soltanto dinamiche di degrado, esclusione, violenza e
polarizzazione: «Ogni programma, elaborato per aumentare la produzione, non ha in

73 LS, 189.
72 Cfr Cost. ap. Veritatis gaudium (8 dicembre 2017), 3

71 EG, 53. In un mondo di virtualità, cambiamenti e frammentazione, i diritti sociali non possono essere solamente esortazioni o
appelli nominalistici, ma devono essere faro e bussola del cammino, perché «lo stato di salute delle istituzioni di una società
comporta conseguenze per l’ambiente e per la qualità della vita umana» (LS, 142)

62



definitiva altra ragion d’essere che il servizio della persona. La sua funzione è di ridurre le
disuguaglianze, combattere le discriminazioni, liberare l’uomo dalle sue servitù. […] Non
basta accrescere la ricchezza comune perché sia equamente ripartita – no, non basta
questo –, non basta promuovere la tecnica perché la terra diventi più umana da abitare»74.
Neppure questo basta.

La prospettiva dello sviluppo umano integrale è una buona notizia da profetizzare e da
attuare – e questi non sono sogni: questa è la strada – una buona notizia da profetizzare e
da attuare, perché ci propone di ritrovarci come umanità sulla base del meglio di noi stessi: il
sogno di Dio che impariamo a farci carico del fratello, e del fratello più vulnerabile (cfr Gen
4,9). «La misura dell’umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e
col sofferente – la misura dell’umanità –. Questo vale per il singolo come per la società»75;
misura che deve incarnarsi anche nelle nostre decisioni e nei modelli economici.

Come fa bene lasciar risuonare le parole di San Paolo VI, quando, nel desiderio che il
messaggio evangelico permeasse e guidasse tutte le realtà umane, scriveva: «Lo sviluppo
non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere autentico sviluppo deve essere
integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo. […] – ogni
uomo e tutto l’uomo! –. Noi non accettiamo di separare l’economico dall’umano, lo sviluppo
dalla civiltà dove si inserisce. Ciò che conta per noi è l’uomo, ogni uomo, ogni gruppo
d’uomini, fino a comprendere l’umanità intera»76.

In questo senso, molti di voi avranno la possibilità di agire e di incidere su decisioni
macroeconomiche, dove si gioca il destino di molte nazioni. Anche questi scenari hanno
bisogno di persone preparate, «prudenti come i serpenti e semplici come le colombe» (Mt
10,16), capaci di «vigilare in ordine allo sviluppo sostenibile dei Paesi e per evitare
l’asfissiante sottomissione di tali Paesi a sistemi creditizi che, ben lungi dal promuovere il
progresso, sottomettono le popolazioni a meccanismi di maggiore povertà, esclusione e
dipendenza»77. I sistemi creditizi da soli sono una strada per la povertà e la dipendenza.
Questa legittima protesta chiede di suscitare e accompagnare un modello di solidarietà
internazionale che riconosca e rispetti l’interdipendenza tra le nazioni e favorisca i
meccanismi di controllo capaci di evitare ogni tipo di sottomissione, come pure vigilare sulla
promozione dei Paesi più svantaggiati e in via di sviluppo; ogni popolo è chiamato a rendersi
artefice del proprio destino e di quello del mondo intero78.

* * *

Cari giovani, «oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere
fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti, invece di
fomentare odi e risentimenti»79. Un futuro imprevedibile è già in gestazione; ciascuno di voi,
a partire dal posto in cui opera e decide, può fare molto; non scegliete le scorciatoie, che
seducono e vi impediscono di mescolarvi per essere lievito lì dove vi trovate (cfr Lc
13,20-21). Niente scorciatoie, lievito, sporcarsi le mani. Passata la crisi sanitaria che stiamo

79 FT, 77.
78 Cfr PP, 65.
77 Discorso all’Assemblea Generale dell’ONU (25 settembre 2015).
76 PP, 14.
75 Benedetto XVI, Lett. enc. Spe salvi (30 novembre 2007), 38.
74 S. Paolo VI, Lett. enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), 34. D’ora in poi PP.
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attraversando, la peggiore reazione sarebbe di cadere ancora di più in un febbrile
consumismo e in nuove forme di autoprotezione egoistica. Non dimenticatevi, da una crisi
mai si esce uguali: usciamo meglio o peggio. Facciamo crescere ciò che è buono, cogliamo
l’opportunità e mettiamoci tutti al servizio del bene comune. Voglia il Cielo che alla fine non
ci siano più “gli altri”, ma che impariamo a maturare uno stile di vita in cui sappiamo dire
“noi”80. Ma un “noi” grande, non un “noi” piccolino e poi “gli altri”, no, questo non va.

La storia ci insegna che non ci sono sistemi né crisi in grado di annullare completamente la
capacità, l’ingegno e la creatività che Dio non cessa di suscitare nei cuori. Con dedizione e
fedeltà ai vostri popoli, al vostro presente e al vostro futuro, voi potete unirvi ad altri per
tessere un nuovo modo di fare la storia. Non temete di coinvolgervi e di toccare l’anima delle
città con lo sguardo di Gesù; non temete di abitare coraggiosamente i conflitti e i crocevia
della storia per ungerli con l’aroma delle Beatitudini. Non temete, perché nessuno si salva da
solo. Nessuno si salva da solo. A voi giovani, provenienti da 115 Paesi, rivolgo l’invito a
riconoscere che abbiamo bisogno gli uni degli altri per dar vita a questa cultura economica,
capace di «far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare
fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di speranza, imparare l’uno
dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza
alle mani, e ispiri ai giovani – a tutti i giovani, nessuno escluso – la visione di un futuro
ricolmo della gioia del Vangelo»81. Grazie!

81 Discorso all’inizio del Sinodo dedicato ai giovani (3 ottobre 2018).
80 Cfr ibid., 35.

64



Ai membri della Fondazione “Centesimus Annus Pro Pontifice” Discorso del
Santo Padre

Sala Clementina
Sabato, 23 ottobre 2021

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Sono lieto di incontrarvi nel contesto del vostro Convegno Internazionale. Grazie, Signora
Presidente, per le Sue cortesi parole – e chiare, come Lei fa sempre, chiare –. In questi
giorni trattate temi grandi ed essenziali: la solidarietà, la cooperazione e la responsabilità
come antidoti all’ingiustizia, alla disuguaglianza e all’esclusione.

Sono riflessioni importanti, in un tempo nel quale le incertezze e le precarietà che segnano
l’esistenza di tante persone e comunità sono aggravate da un sistema economico che
continua a scartare vite in nome del dio denaro, istillando atteggiamenti rapaci nei confronti
delle risorse della Terra e alimentando tante forme di iniquità. Dinanzi a questo non
possiamo restare indifferenti. Ma la risposta alle ingiustizie e allo sfruttamento non è solo la
denuncia; è soprattutto la promozione attiva del bene: denunciare il male ma promuovere il
bene. E per questo vi esprimo il mio apprezzamento: per le attività che portate avanti,
specialmente nel campo educativo e formativo, in particolare per l’impegno di finanziare
studi e ricerche per i giovani sui nuovi modelli di sviluppo economico-sociale ispirati alla
dottrina sociale della Chiesa. È importante, ne abbiamo bisogno: nel terreno inquinato dal
predominio della finanza abbiamo bisogno di tanti piccoli semi che facciano germogliare
un’economia equa e benefica, a misura d’uomo e degna dell’uomo. Abbiamo bisogno di
possibilità che diventino realtà, di realtà che diano speranza. Questo significa tradurre in
pratica la dottrina sociale della Chiesa.

Riprendo la parola “predominio della finanza”. Quattro anni fa è venuta a trovarmi una
grande donna economista che aveva un lavoro, anche, in un governo. E mi disse che lei
aveva cercato di fare un dialogo tra economia, umanesimo e fede, religione, e che è andato
bene, è un dialogo che è andato bene e continua ad andare bene, in un gruppo di
riflessione. Ho cercato lo stesso – mi disse – con la finanza, l’umanesimo e la religione, e
non siamo potuti neppure partire. Interessante. Questo mi fa pensare. Quella donna mi
faceva sentire che la finanza era qualcosa di inagibile, qualcosa di “liquido”, “gassoso” che
finisce come la catena di Sant’Antonio… Vi dico questa esperienza, forse può servirvi.

Proprio le tre parole da voi scelte – solidarietà, cooperazione e responsabilità –
rappresentano tre assi portanti della dottrina sociale della Chiesa, che vede la persona
umana, naturalmente aperta alla relazione, come il vertice della creazione e il centro
dell’ordine sociale, economico e politico. Con questo sguardo, attento all’essere umano e
sensibile alla concretezza delle dinamiche storiche, la dottrina sociale contribuisce a una
visione del mondo che si oppone a quella individualista, in quanto si fonda
sull’interconnessione tra le persone e ha come fine il bene comune. E nello stesso tempo si
oppone alla visione collettivistica, che oggi riemerge in una nuova versione, nascosta nei
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progetti di omologazione tecnocratica. Ma non si tratta di una “faccenda politica”: la dottrina
sociale è ancorata alla Parola di Dio, per orientare processi di promozione umana a partire
dalla fede nel Dio fattosi uomo. Per questo essa va seguita, amata e sviluppata:
appassioniamoci nuovamente alla dottrina sociale, facciamola conoscere: è un tesoro della
tradizione ecclesiale! È proprio studiandola che anche voi vi siete sentiti chiamati a
impegnarvi contro le disuguaglianze, che feriscono in particolare i più fragili, e a lavorare per
una fraternità reale ed effettiva.

Solidarietà, cooperazione, responsabilità: tre parole che in questi giorni ponete come cardini
delle vostre riflessioni e che richiamano lo stesso mistero di Dio, che è Trinità. Dio è una
comunione di Persone e ci orienta a realizzarci attraverso l’apertura generosa agli altri
(solidarietà), attraverso la collaborazione con gli altri (cooperazione), attraverso l’impegno
per gli altri (responsabilità). E a farlo in ogni espressione della vita sociale, attraverso le
relazioni, il lavoro, l’impegno civile, il rapporto con il creato, la politica: in ogni ambito siamo
oggi più che mai tenuti a testimoniare l’attenzione per gli altri, a uscire da noi stessi, a
impegnarci con gratuità per lo sviluppo di una società più giusta ed equa, dove non
prevalgano gli egoismi e gli interessi di parte. E nello stesso tempo siamo chiamati a vigilare
sul rispetto della persona umana, sulla sua libertà, sulla tutela della sua inviolabile dignità.
Ecco la missione di attuare la dottrina sociale della Chiesa.

Cari amici, nel portare avanti questi valori e questo stile di vita – lo sappiamo – si va spesso
controcorrente, ma – ricordiamolo sempre – non siamo soli. Dio si è fatto vicino a noi. Non a
parole, ma con la sua presenza: in Gesù Dio si è incarnato. E con Gesù, fattosi nostro
fratello, riconosciamo in ogni uomo un fratello, in ogni donna una sorella. Animati da questa
comunione universale, come comunità credente possiamo collaborare senza paura con
ciascuno per il bene di tutti: senza chiusure, senza visioni escludenti, senza pregiudizi.
Come cristiani siamo chiamati a un amore senza frontiere e senza limiti, segno e
testimonianza che si può andare oltre i muri degli egoismi e degli interessi personali e
nazionali; oltre il potere del denaro che spesso decide le cause dei popoli; oltre gli steccati
delle ideologie, che dividono e amplificano gli odi; oltre ogni barriera storica e culturale e,
soprattutto, oltre l’indifferenza, quella cultura dell’indifferenza che, purtroppo, è quotidiana.
Possiamo essere fratelli tutti, e dunque possiamo e dobbiamo pensare e operare come
fratelli di tutti. Può sembrare un’utopia irrealizzabile. Preferiamo invece credere che sia un
sogno possibile, perché è lo stesso sogno del Dio uno e trino. Con il suo aiuto è un sogno
che può cominciare a realizzarsi anche in questo mondo.

È dunque un grande compito quello della costruzione di un mondo più solidale, giusto ed
equo. Per un credente non è qualcosa di pratico staccato dalla dottrina, ma è dare corpo alla
fede, a lode di Dio, amante dell’uomo, amante della vita. Sì, cari fratelli e sorelle, il bene che
fate ad ogni uomo sulla terra rallegra il cuore di Dio nei cieli. Continuate con coraggio il
vostro cammino. Vi accompagno con la preghiera e benedico voi e il vostro impegno. E, per
favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
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Evento “Economy of Francesco”: discorso del Santo Padre

Pala-Eventi di Santa Maria degli Angeli (Assisi)
24 settembre 2022

Carissime e carissimi giovani, buongiorno! Saluto tutti voi che siete venuti, che avete avuto
la possibilità di essere qui, ma anche vorrei salutare tutti coloro che non sono potuti arrivare
qui, che sono rimasti a casa: un ricordo a tutti! Siamo uniti, tutti: loro dal loro posto, noi qui.

Ho atteso da oltre tre anni questo momento, da quando, il primo maggio 2019, vi scrissi la
lettera che vi ha chiamati e poi vi ha portati qui ad Assisi. Per tanti di voi – lo abbiamo
appena ascoltato – l’incontro con l’Economia di Francesco ha risvegliato qualcosa che
avevate già dentro. Eravate già impegnati nelcreare una nuova economia; quella lettera vi
ha messo insieme, vi ha dato un orizzonte più ampio, vi ha fatto sentire parte di una
comunità mondiale di giovani che avevano la vostra stessa vocazione. E quando un giovane
vede in un altro giovane la sua stessa chiamata, e poi questa esperienza si ripete con
centinaia, migliaia di altri giovani, allora diventano possibili cose grandi, persino sperare di
cambiare un sistema enorme, un sistema complesso come l’economia mondiale. Anzi, oggi
quasi parlare di economia sembra cosa vecchia: oggi si parla di finanza, e la finanza è una
cosa acquosa, una cosa gassosa, non la si può prendere. Una volta, una brava economista
a livello mondiale mi ha detto che lei ha fatto un’esperienza di incontro tra economia,
umanesimo e religione. Ed è andato bene, quell’incontro. Ha voluto fare lo stesso con la
finanza e non è riuscita. State attenti a questa gassosità delle finanze: voi dovete riprendere
l’attività economica dalle radici, dalle radici umane, come sono state fatte. Voi giovani, con
l’aiuto di Dio, lo sapete fare, lo potete fare; i giovani hanno fatto altre volte nel corso della
storia tante cose.

State vivendo la vostra giovinezza in un’epoca non facile: la crisi ambientale, poi la
pandemia e ora la guerra in Ucraina e le altre guerre che continuano da anni in diversi
Paesi, stanno segnando la nostra vita. La nostra generazione vi ha lasciato in eredità molte
ricchezze, ma non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace.
Quando voi sentite che i pescatori di San Benedetto del Tronto in un anno hanno tirato fuori
dal mare 12 tonnellate di sporcizia e plastiche e cose così, vedete come non sappiamo
custodire l’ambiente. E di conseguenza non custodiamo neppure la pace. Voi siete chiamati
a diventare artigiani e costruttori della casa comune, una casa comune che “sta andando in
rovina”. Diciamolo: è così. Una nuova economia, ispirata a Francesco d’Assisi, oggi può e
deve essere un’economia amica della terra, un’economia di pace. Si tratta di trasformare
un’economia che uccide (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 53) in un’economia della vita, in
tutte le sue dimensioni. Arrivare a quel “buon vivere”, che non è la dolce vita o passarla
bene, no. Il buon vivere è quella mistica che i popoli aborigeni ci insegnano di avere in
rapporto con la terra.

Ho apprezzato la vostra scelta di modellare questo incontro di Assisi sulla profezia. Mi è
piaciuto quello che avete detto sulle profezie. La vita di Francesco d’Assisi, dopo la sua
conversione, è stata una profezia, che continua anche nel nostro tempo. Nella Bibbia la
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profezia ha molto a che fare con i giovani. Samuele quando fu chiamato era un fanciullo,
Geremia ed Ezechiele erano giovani; Daniele era un ragazzo quando profetizzò l’innocenza
di Susanna e la salvò dalla morte (cfr Dn 13,45-50); e il profeta Gioele annuncia al popolo
che Dio effonderà il suo Spirito e «diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie» (3,1).
Secondo le Scritture, i giovani sono portatori di uno spirito di scienza e di intelligenza. Fu il
giovane Davide a umiliare l’arroganza del gigante Golia (cfr 1 Sam 17,49-51). In effetti,
quando alla comunità civile e alle imprese mancano le capacità dei giovani è tutta la società
che appassisce, si spegne la vita di tutti. Manca creatività, manca ottimismo, manca
entusiasmo, manca il coraggio per rischiare. Una società e un’economia senza giovani sono
tristi, pessimiste, ciniche. Se voi volete vedere questo, andate in queste università
ultra-specializzate in economia liberale, e guardate la faccia dei giovani e delle giovani che
studiano lì. Ma grazie a Dio voi ci siete: non solo ci sarete domani, ci siete oggi; voi non siete
soltanto il “non ancora”, siete anche il “già”, siete il presente.

Un’economia che si lascia ispirare dalla dimensione profetica si esprime oggi in una visione
nuova dell’ambiente e della terra. Dobbiamo andare a questa armonia con l’ambiente, con la
terra. Sono tante le persone, le imprese e le istituzioni che stanno operando una
conversione ecologica. Bisogna andare avanti su questa strada, e fare di più. Questo “di più”
voi lo state facendo e lo state chiedendo a tutti. Non basta fare il maquillage, bisogna
mettere in discussione il modello di sviluppo. La situazione è tale che non possiamo soltanto
aspettare il prossimo summit internazionale, che può non servire: la terra brucia oggi, ed è
oggi che dobbiamo cambiare, a tutti i livelli. In questo ultimo anno voi avete lavorato
sull’economia delle piante, un tema innovativo. Avete visto che il paradigma vegetale
contiene un diverso approccio alla terra e all’ambiente. Le piante sanno cooperare con tutto
l’ambiente circostante, e anche quando competono, in realtà stanno cooperando per il bene
dell’ecosistema. Impariamo dalla mitezza delle piante: la loro umiltà e il loro silenzio possono
offrirci uno stile diverso di cui abbiamo urgente bisogno. Perché, se parliamo di transizione
ecologica ma restiamo dentro il paradigma economico del Novecento, che ha depredato le
risorse naturali e la terra, le manovre che adotteremo saranno sempre insufficienti o
ammalate nelle radici. La Bibbia è piena di alberi e di piante, dall’albero della vita al granello
di senape. E San Francesco ci aiuta con la sua fraternità cosmica con tutte le creature
viventi. Noi uomini, in questi ultimi due secoli, siamo cresciuti a scapito della terra. È stata lei
a pagare il conto! L’abbiamo spesso saccheggiata per aumentare il nostro benessere, e
neanche il benessere di tutti, ma di un gruppetto. È questo il tempo di un nuovo coraggio
nell’abbandono delle fonti fossili d’energia, di accelerare lo sviluppo di fonti a impatto zero o
positivo.

E poi dobbiamo accettare il principio etico universale – che però non piace – che i danni
vanno riparati. Questo è un principio etico, universale: i danni vanno riparati. Se siamo
cresciuti abusando del pianeta e dell’atmosfera, oggi dobbiamo imparare a fare anche
sacrifici negli stili di vita ancora insostenibili. Altrimenti, saranno i nostri figli e i nostri nipoti a
pagare il conto, un conto che sarà troppo alto e troppo ingiusto. Io sentivo uno scienziato
molto importante a livello mondiale, sei mesi fa, che ha detto: “Ieri mi è nata una nipotina. Se
continuiamo così, poveretta, entro trent’anni dovrà vivere in un mondo inabitabile”. Saranno i
figli e i nipoti a pagare il conto, un conto che sarà troppo alto e troppo ingiusto. Occorre un
cambiamento rapido e deciso. Questo lo dico sul serio: conto su di voi! Per favore, non
lasciateci tranquilli, dateci l’esempio! E io vi dico la verità: per vivere su questa strada ci
vuole coraggio e alcune volte ci vuole qualche pizzico di eroicità. Ho sentito, in un incontro,
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un ragazzo, 25enne, appena uscito come ingegnere di alto livello, non trovava lavoro; alla
fine l’ha trovato in un’industria che non sapeva bene cosa fosse; quando ha studiato cosa
doveva fare – senza lavoro, in condizione di lavorare – ha rifiutato, perché si fabbricavano le
armi. Questi sono gli eroi di oggi, questi.

La sostenibilità, poi, è una parola a più dimensioni. Oltre a quella ambientale ci sono anche
le dimensioni sociale, relazionale e spirituale. Quella sociale incomincia lentamente ad
essere riconosciuta: ci stiamo rendendo conto che il grido dei poveri e il grido della terra
sono lo stesso grido (cfr Enc. Laudato si’, 49). Pertanto, quando lavoriamo per la
trasformazione ecologica, dobbiamo tenere presenti gli effetti che alcune scelte ambientali
producono sulle povertà. Non tutte le soluzioni ambientali hanno gli stessi effetti sui poveri, e
quindi vanno preferite quelle che riducono la miseria e le diseguaglianze. Mentre cerchiamo
di salvare il pianeta, non possiamo trascurare l’uomo e la donna che soffrono.
L’inquinamento che uccide non è solo quello dell’anidride carbonica, anche la
diseguaglianza inquina mortalmente il nostro pianeta. Non possiamo permettere che le
nuove calamità ambientali cancellino dall’opinione pubblica le antiche e sempre attuali
calamità dell’ingiustizia sociale, anche delle ingiustizie politiche. Pensiamo, per esempio, a
un’ingiustizia politica; il povero popolo martoriato dei Rohingya che vaga da una parte
all’altra perché non può abitare nella propria patria: un’ingiustizia politica.

C’è poi una insostenibilità delle nostre relazioni: in molti Paesi le relazioni delle persone si
stanno impoverendo. Soprattutto in Occidente, le comunità diventano sempre più fragili e
frammentate. La famiglia, in alcune regioni del mondo, soffre una grave crisi, e con essa
l’accoglienza e la custodia della vita. Il consumismo attuale cerca di riempire il vuoto dei
rapporti umani con merci sempre più sofisticate – le solitudini sono un grande affare nel
nostro tempo! –, ma così genera una carestia di felicità. E questa è una cosa brutta. Pensate
all’inverno demografico, per esempio, come è in rapporto con tutto questo. L’inverno
demografico dove tutti i Paesi stanno diminuendo grandemente, perché non si fanno figli,
ma conta più avere un rapporto affettivo con i cagnolini, con i gatti e andare avanti così.
Bisogna riprendere a procreare. Ma anche in questa linea dell’inverno demografico c’è la
schiavitù della donna: una donna che non può essere madre perché appena incomincia a
salire la pancia, la licenziano; alle donne incinte non è sempre consentito lavorare.

C’è infine una insostenibilità spirituale del nostro capitalismo. L’essere umano, creato a
immagine e somiglianza di Dio, prima di essere un cercatore di beni è un cercatore di senso.
Noi tutti siamo cercatori di senso. Ecco perché il primo capitale di ogni società è quello
spirituale, perché è quello che ci dà le ragioni per alzarci ogni giorno e andare al lavoro, e
genera quella gioia di vivere necessaria anche all’economia. Il nostro mondo sta
consumando velocemente questa forma essenziale di capitale accumulata nei secoli dalle
religioni, dalle tradizioni sapienziali, dalla pietà popolare. E così soprattutto i giovani soffrono
per questa mancanza di senso: spesso di fronte al dolore e alle incertezze della vita si
ritrovano con un’anima impoverita di risorse spirituali per elaborare sofferenze, frustrazioni,
delusioni e lutti. Guardate la percentuale di suicidi giovanili, com’è salito: e non li pubblicano
tutti, nascondono la cifra. La fragilità di molti giovani deriva dalla carenza di questo prezioso
capitale spirituale – io dico: voi avete un capitale spirituale? Ognuno si risponda dentro – un
capitale invisibile ma più reale dei capitali finanziari o tecnologici. C’è un urgente bisogno di
ricostituire questo patrimonio spirituale essenziale. La tecnica può fare molto; ci insegna il
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“cosa” e il “come” fare: ma non ci dice il “perché”; e così le nostre azioni diventano sterili e
non riempiono la vita, neanche la vita economica.

Trovandomi nella città di Francesco, non posso non soffermarmi sulla povertà. Fare
economia ispirandosi a lui significa impegnarsi a mettere al centro i poveri. A partire da essi
guardare l’economia, a partire da essi guardare il mondo. Senza la stima, la cura, l’amore
per i poveri, per ogni persona povera, per ogni persona fragile e vulnerabile, dal concepito
nel grembo materno alla persona malata e con disabilità, all’anziano in difficoltà, non c’è
“Economia di Francesco”. Direi di più: un’economia di Francesco non può limitarsi a lavorare
per o con i poveri. Fino a quando il nostro sistema produrrà scarti e noi opereremo secondo
questo sistema, saremo complici di un’economia che uccide. Chiediamoci allora: stiamo
facendo abbastanza per cambiare questa economia, oppure ci accontentiamo di verniciare
una parete cambiando colore, senza cambiare la struttura della casa? Non si tratta di dare
pennellate di vernice, no: bisogna cambiare la struttura. Forse la risposta non è in quanto noi
possiamo fare, ma in come riusciamo ad aprire cammini nuovi perché gli stessi poveri
possano diventare i protagonisti del cambiamento. In questo senso ci sono esperienze molto
grandi, molto sviluppate in India e nelle Filippine.

San Francesco ha amato non solo i poveri, ha amato anche la povertà. Questo modo di
vivere austero, diciamo così. Francesco andava dai lebbrosi non tanto per aiutarli, andava
perché voleva diventare povero come loro. Seguendo Gesù Cristo, si spogliò di tutto per
essere povero con i poveri. Ebbene, la prima economia di mercato è nata nel Duecento in
Europa a contatto quotidiano con i frati francescani, che erano amici di quei primi mercanti.
Quella economia creava ricchezza, certo, ma non disprezzava la povertà. Creare ricchezza
senza disprezzare la povertà. Il nostro capitalismo, invece, vuole aiutare i poveri ma non li
stima, non capisce la beatitudine paradossale: “beati i poveri” (cfr Lc 6,20). Noi non
dobbiamo amare la miseria, anzi dobbiamo combatterla, anzitutto creando lavoro, lavoro
degno. Ma il Vangelo ci dice che senza stimare i poveri non si può combattere nessuna
miseria. Ed è invece da qui che dobbiamo partire, anche voi imprenditori ed economisti:
abitando questi paradossi evangelici di Francesco. Quando io parlo con la gente o confesso,
io domando sempre: “Lei dà l’elemosina ai poveri?” – “Sì, sì, sì!” – “E quando lei dà
l’elemosina al povero, lo guarda negli occhi?” – “Eh, non so …” – “E quando tu dai
l’elemosina, tu butti la moneta o tocchi la mano del povero?”. Non guardano gli occhi e non
toccano; e questo è un allontanarsi dallo spirito di povertà, allontanarsi dalla vera realtà dei
poveri, allontanarsi dall’umanità che deve avere ogni rapporto umano. Qualcuno mi dirà:
“Papa, siamo in ritardo, quando finisci?”: finisco adesso.

E alla luce di questa riflessione, vorrei lasciarvi tre indicazioni di percorso per andare avanti.

La prima: guardare il mondo con gli occhi dei più poveri. Il movimento francescano ha
saputo inventare nel Medioevo le prime teorie economiche e persino le prime banche solidali
(i “Monti di Pietà”), perché guardava il mondo con gli occhi dei più poveri. Anche voi
migliorerete l’economia se guarderete le cose dalla prospettiva delle vittime e degli scartati.
Ma per avere gli occhi dei poveri e delle vittime bisogna conoscerli, bisogna essere loro
amici. E, credetemi, se diventate amici dei poveri, se condividete la loro vita, condividerete
anche qualcosa del Regno di Dio, perché Gesù ha detto che di essi è il Regno dei cieli, e
per questo sono beati (cfr Lc 6,20). E lo ripeto: che le vostre scelte quotidiane non
producano scarti.
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La seconda: voi siete soprattutto studenti, studiosi e imprenditori, ma non dimenticatevi del
lavoro, non dimenticatevi dei lavoratori. Il lavoro delle mani. Il lavoro è già la sfida del nostro
tempo, e sarà ancora di più la sfida di domani. Senza lavoro degno e ben remunerato i
giovani non diventano veramente adulti, le diseguaglianze aumentano. A volte si può
sopravvivere senza lavoro, ma non si vive bene. Perciò, mentre create beni e servizi, non
dimenticatevi di creare lavoro, buon lavoro e lavoro per tutti.

La terza indicazione è: incarnazione. Nei momenti cruciali della storia, chi ha saputo lasciare
una buona impronta lo ha fatto perché ha tradotto gli ideali, i desideri, i valori in opere
concrete. Cioè, li ha incarnati. Oltre a scrivere e fare congressi, questi uomini e donne hanno
dato vita a scuole e università, a banche, a sindacati, a cooperative, a istituzioni. Il mondo
dell’economia lo cambierete se insieme al cuore e alla testa userete anche le mani. I tre
linguaggi. Si pensa: la testa, il linguaggio del pensiero, ma non solo, unito al linguaggio del
sentimento, del cuore. E non solo: unito al linguaggio delle mani. E tu devi fare quello che
senti e pensi, sentire quello che fai e pensare quello senti e fai. Questa è l’unione dei tre
linguaggi. Le idee sono necessarie, ci attraggono molto soprattutto da giovani, ma possono
trasformarsi in trappole se non diventano “carne”, cioè concretezza, impegno quotidiano: i
tre linguaggi. Le idee sole si ammalano e noi finiremo in orbita, tutti, se sono solo idee. Le
idee sono necessarie, ma devono diventare “carne”. La Chiesa ha sempre respinto la
tentazione gnostica – gnosi, quello della idea sola –, che pensa di cambiare il mondo solo
con una diversa conoscenza, senza la fatica della carne. Le opere sono meno “luminose”
delle grandi idee, perché sono concrete, particolari, limitate, con luce e ombra insieme, ma
fecondano giorno dopo giorno la terra: la realtà è superiore all’idea (cfr Esort. ap. Evangelii
gaudium, 233). Cari giovani, la realtà è sempre superiore all’idea: state attenti a questo.

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per il vostro impegno: grazie. Andate avanti, con
l’ispirazione e l’intercessione di San Francesco. E io – se siete d’accordo – vorrei concludere
con una preghiera. Io la leggo e voi con il cuore la seguite:

Padre, Ti chiediamo perdono per aver ferito gravemente la terra, per non aver rispettato le
culture indigene, per non avere stimato e amato i più poveri, per aver creato ricchezza senza
comunione. Dio vivente, che con il tuo Spirito hai ispirato il cuore, le braccia e la mente di
questi giovani e li hai fatti partire verso una terra promessa, guarda con benevolenza la loro
generosità, il loro amore, la loro voglia di spendere la vita per un ideale grande. Benedicili,
Padre, nelle loro imprese, nei loro studi, nei loro sogni; accompagnali nelle difficoltà e nelle
sofferenze, aiutali a trasformarle in virtù e in saggezza. Sostieni i loro desideri di bene e di
vita, sorreggili nelle loro delusioni di fronte ai cattivi esempi, fa’ che non si scoraggino e
continuino nel cammino. Tu, il cui Figlio unigenito si fece carpentiere, dona loro la gioia di
trasformare il mondo con l’amore, con l’ingegno e con le mani. Amen.

E grazie tante.
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Come si sono espressi altri Pontefici riguardo a terra, casa e
lavoro?
I Movimenti Popolari in continuità con il Magistero Sociale della Chiesa

La lotta per la terra, la casa e il lavoro non è un'invenzione recente, né un grido isolato dei
movimenti popolari del nostro tempo. Si tratta, piuttosto, di un'eco profonda che risuona in
tutta la storia della Chiesa e della sua Dottrina sociale, una continuità viva che attraversa il
magistero di numerosi Papi. Essa risponde all’anelito di giustizia, misericordia e carità
presenti nel cuore del Vangelo. È un insegnamento che interpella costantemente i cristiani a
rispondere all'ingiustizia, a riconoscere la dignità di ogni essere umano e ad agire di
conseguenza.

Di seguito, presentiamo una selezione di testi di Pontefici precedenti che, come Francesco,
hanno difeso questi diritti fondamentali nel corso di tutto il loro magistero. Dalla "Rerum
novarum" di Leone XIII (1891) alla "Caritas in veritate" di Benedetto XVI (2009), questi
documenti mostrano come la difesa della terra, la casa e il lavoro siano stati una costante
della dottrina sociale della Chiesa. Lungi dall'essere un'idea rivoluzionaria di un'epoca
specifica, è un appello alla giustizia che, nel corso degli anni, ha mantenuto viva la speranza
di un mondo in cui ogni persona possa vivere con la dignità dei figli di Dio.
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Alcuni punti dell’Esortazione Apostolica Rerum Novarum (1891) di Papa
Leone XIII

15. Nella presente questione, lo scandalo maggiore è questo: supporre una classe sociale
nemica naturalmente dell'altra; quasi che la natura abbia fatto i ricchi e i proletari per
battagliare tra loro un duello implacabile; cosa tanto contraria alla ragione e alla verità. In
vece è verissimo che, come nel corpo umano le varie membra si accordano insieme e
formano quell'armonico temperamento che si chiama simmetria, così la natura volle che nel
civile consorzio armonizzassero tra loro quelle due classi, e ne risultasse l'equilibrio. L'una
ha bisogno assoluto dell'altra: né il capitale può stare senza il lavoro, né il lavoro senza il
capitale. La concordia fa la bellezza e l'ordine delle cose, mentre un perpetuo conflitto non
può dare che confusione e barbarie. Ora, a comporre il dissidio, anzi a svellerne le stesse
radici, il cristianesimo ha una ricchezza di forza meravigliosa.

3 - Relazioni tra le classi sociali
a) giustizia

16. Innanzi tutto, l'insegnamento cristiano, di cui è interprete e custode la Chiesa, è
potentissimo a conciliare e mettere in accordo fra loro i ricchi e i proletari, ricordando agli uni
e agli altri i mutui doveri incominciando da quello imposto dalla giustizia. Obblighi di giustizia,
quanto al proletario e all'operaio, sono questi: prestare interamente e fedelmente l'opera che
liberamente e secondo equità fu pattuita; non recar danno alla roba, né offesa alla persona
dei padroni; nella difesa stessa dei propri diritti astenersi da atti violenti, né mai trasformarla
in ammutinamento; non mescolarsi con uomini malvagi, promettitori di cose grandi, senza
altro frutto che quello di inutili pentimenti e di perdite rovinose. E questi sono i doveri dei
capitalisti e dei padroni: non tenere gli operai schiavi; rispettare in essi la dignità della
persona umana, nobilitata dal carattere cristiano. Agli occhi della ragione e della fede il
lavoro non degrada l'uomo, ma anzi lo nobilita col metterlo in grado di vivere onestamente
con l'opera propria. Quello che veramente è indegno dell'uomo è di abusarne come di cosa
a scopo di guadagno, né stimarlo più di quello che valgono i suoi nervi e le sue forze. Viene
similmente comandato che nei proletari si deve aver riguardo alla religione e ai beni
dell'anima. È obbligo perciò dei padroni lasciare all'operaio comodità e tempo che bastino a
compiere i doveri religiosi; non esporlo a seduzioni corrompitrici e a pericoli di scandalo; non
alienarlo dallo spirito di famiglia e dall'amore del risparmio; non imporgli lavori sproporzionati
alle forze, o mal confacenti con l'età e con il sesso.

17. Principalissimo poi tra i loro doveri è dare a ciascuno la giusta mercede. Il determinarla
secondo giustizia dipende da molte considerazioni: ma in generale si ricordino i capitalisti e i
padroni che le umane leggi non permettono di opprimere per utile proprio i bisognosi e gli
infelici, e di trafficare sulla miseria del prossimo. Defraudare poi la dovuta mercede è colpa
così enorme che grida vendetta al cospetto di Dio. Ecco, la mercede degli operai... che fu
defraudata da voi, grida; e questo grido ha ferito le orecchie del Signore degli eserciti (Giac
5,4). Da ultimo è dovere dei ricchi non danneggiare i piccoli risparmi dell'operaio né con
violenza né con frodi né con usure manifeste o nascoste; questo dovere è tanto più rigoroso,
quanto più debole e mal difeso è l'operaio e più sacrosanta la sua piccola sostanza.
L'osservanza di questi precetti non basterà essa sola a mitigare l'asprezza e a far cessare le
cagioni del dissidio ?

73



27.b. Sebbene tutti i cittadini senza eccezione alcuna, debbano cooperare al benessere
comune che poi, naturalmente, ridonda a beneficio dei singoli, tuttavia la cooperazione non
può essere in tutti né uguale né la stessa. Per quanto si mutino e rimutino le forme di
governo, vi sarà sempre quella varietà e disparità di condizione senza la quale non può darsi
e neanche concepirsi il consorzio umano. Vi saranno sempre pubblici ministri, legislatori,
giudici, insomma uomini tali che governano la nazione in pace, e la difendono in guerra; ed è
facile capire che, essendo costoro la causa più prossima ed efficace del bene comune,
formano la parte principale della nazione. Non possono allo stesso modo e con gli stessi
uffici cooperare al bene comune gli artigiani; tuttavia vi concorrono anch'essi potentemente
con i loro servizi, benché in modo indiretto. Certo, il bene sociale, dovendo essere nel suo
conseguimento un bene perfezionativo dei cittadini in quanto sono uomini, va principalmente
riposto nella virtù. Nondimeno, in ogni società ben ordinata deve trovarsi una sufficiente
abbondanza dei beni corporali, l'uso dei quali è necessario all'esercizio della virtù (S. Th., De
reg, princ. I,17). Ora, a darci questi beni è di necessità ed efficacia somma l'opera e l'arte dei
proletari, o si applichi all'agricoltura, o si eserciti nelle officine. Somma, diciamo, poiché si
può affermare con verità che il lavoro degli operai è quello che forma la ricchezza nazionale.
È quindi giusto che il governo s'interessi dell'operaio, facendo si che egli partecipi ín qualche
misura di quella ricchezza che esso medesimo produce, cosicché abbia vitto, vestito e un
genere di vita meno disagiato. Si favorisca dunque al massimo ciò che può in qualche modo
migliorare la condizione di lui, sicuri che questa provvidenza, anziché nuocere a qualcuno,
gioverà a tutti, essendo interesse universale che non rimangano nella miseria coloro da cui
provengono vantaggi di tanto rilievo.

41. Degnissimi d'encomio sono molti tra i cattolici che, conosciute le esigenze dei tempi,
fanno ogni sforzo per migliorare onestamente le condizioni degli operai. E presane in mano
la causa, si studiano di accrescerne il benessere individuale e domestico; di regolare,
secondo equità, le relazioni tra lavoratori e padroni; di tener viva e profondamente radicata
negli uni e negli altri il senso del dovere e l'osservanza dei precetti evangelici; precetti che,
allontanando l'animo da ogni sorta di eccessi, lo inducono alla moderazione e, tra la più
grande diversità di persone e di cose, mantengono l'armonia nella vita civile. A tal fine
vediamo che spesso si radunano dei congressi, ove uomini saggi si comunicano le idee,
uniscono le forze, si consultano intorno agli espedienti migliori, Altri s'ingegnano di stringere
opportunamente in società le varie classi operaie; le aiutano col consiglio e i mezzi e
procurano loro un lavoro onesto e redditizio. Coraggio e protezione vi aggiungono i vescovi,
e sotto la loro dipendenza molti dell'uno e dell'altro clero attendono con zelo al bene
spirituale degli associati. Non mancano finalmente i cattolici benestanti che, fatta causa
comune coi lavoratori, non risparmiano spese per fondare e largamente diffondere
associazioni che aiutino l'operaio non solo a provvedere col suo lavoro ai bisogni presenti,
ma ad assicurarsi ancora per l'avvenire un riposo onorato e tranquillo. I vantaggi che tanti e
sì volenterosi sforzi hanno recato al pubblico bene, sono così noti che non occorre parlarne.
Di qui attingiamo motivi a bene sperare dell'avvenire, purché tali società fioriscano sempre
più, e siano saggiamente ordinate. Lo Stato difenda queste associazioni legittime dei
cittadini; non si intrometta però nell'intimo della loro organizzazione e disciplina, perché il
movimento vitale nasce da un principio intrinseco, e gli impulsi esterni facilmente lo
soffocano.
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Alcuni punti dell’Esortazione Apostolica Quadragesimo anno (1931) di Papa
Pio XI

54. Di qui avviene che, tolto il caso che altri lavorino intorno al proprio capitale, tanto l'opera
altrui quanto l'altrui capitale debbono associarsi in un comune consorzio, perché l'uno senza
l'altro non valgono a produrre nulla. Il che fu bene osservato da Leone XIII, quando scrisse:
Non può sussistere capitale senza lavoro, né lavoro senza capitale (enc. Rerum novarum, n.
16). Per cui è del tutto falso ascrivere o al solo capitale o al solo lavoro ciò che si ottiene con
l'opera unita dell'uno e dell'altro; ed è affatto ingiusto che l'uno arroghi a sé quel che si fa,
negando l'efficacia dell'altro.

a) ingiuste rivendicazioni del capitale

55. Per lungo tempo certamente il capitale troppo aggiudicò a sé stesso. Quanto veniva
prodotto e i frutti che se ne ricavavano, ogni cosa il capitale prendeva per sé, lasciando
appena all'operaio tanto che bastasse a ristorare le forze e a riprodurre. Giacché andavano
dicendo che per una legge economica affatto ineluttabile, tutta la somma del capitale
apparteneva ai ricchi, e per la stessa legge gli operai dovevano rimanere in perpetuo nella
condizione di proletari, costretti cioè a un tenore di vita precario e meschino. E' bensì vero
che con questi princìpi dei liberali, che volgarmente si denominano di Manchester, l'azione
pratica non si accordava né sempre né dappertutto; pure non si può negare che gli istituti
economico-sociali avevano mostrato di piegare verso quei princìpi con vero e costante
sforzo. Ora, che queste false opinioni, questi fallaci supposti siano stati fortemente
combattuti, e non da coloro solo che per essi venivano privati del naturale diritto di
procurarsi una migliore condizione di vita, nessuno vi sarà che se ne meravigli.

b) ingiuste rivendicazioni del lavoro

56. Perciò agli operai angariati, si accostarono i cosiddetti intellettuali, contrapponendo a
una legge immaginaria un principio morale parimenti immaginario: che cioè quanto si
produce e si percepisce di reddito, trattone quel tante che basti a risarcire e riprodurre il
capitale, si deve di diritto all'operaio. Questo errore, quanto è più lusinghevole di quello di
vari socialisti, i quali affermano che tutto ciò che serve alla produzione si ha da trasfondere
allo Stato, o come dicono da « socializzare », tanto è più pericoloso e più atto a ingannare
gli incauti: blando veleno, che fu avidamente sorbito da molti, che un aperto socialismo non
aveva mai potuto trarre in inganno.

c) principio direttivo di giusta ripartizione

57. Certo, ad impedire che con queste false teorie non si chiudesse l'adito alla giustizia e
alla pace tanto per il capitale quanto per il lavoro, avrebbero dovuto giovare le sapienti
parole del Nostro Predecessore, che cioè la terra, sebbene divisa tra i privati, resta
nondimeno a servizio e utilità di tutti, (enc. Rerum novarum, n. 7). E ciò stesso Noi pure
abbiamo insegnato poc'anzi nel riaffermare che la spartizione dei beni in private proprietà è
stabilita dalla natura stessa, affinché le cose create possano dare agli uomini tale comune
utilità stabilmente e con ordine. Il che conviene tenere di continuo presente, se non si vuole
uscire dal retto sentiero della verità.
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58. Ora, non ogni distribuzione di beni e di ricchezze tra gli uomini è tale da ottenere il fine
inteso da Dio o pienamente o con quella perfezione che si deve. Onde è necessario che le
ricchezze le quali si amplificano di continuo grazie ai progressi economici e sociali, vengano
attribuite ai singoli individui e alle classi in modo che resti salva quella comune utilità di tutti,
lodata da Leone XIII, ovvero, per dirla con altre parole, perché si serbi integro il bene
comune dell'intera società. Per questa legge di giustizia sociale non può una classe
escludere l'altra dalla partecipazione degli utili. Che se perciò è violata questa legge dalla
classe dei ricchi, quando spensierati nell'abbondanza dei loro beni stimano naturale
quell'ordine di cose, che riesce tutto a loro favore e niente a favore dell'operaio; è non meno
violata dalla classe proletaria, quando, aizzata per la violazione della giustizia e tutta intesa
a rivendicare il suo solo diritto, di cui è conscia, esige tutto per sé, siccome prodotto dalle
sue mani, e quindi combatte e vuole abolita la proprietà e i redditi o proventi non procacciati
con il lavoro, di qualunque genere siano o di qualsiasi ufficio facciano le veci nell'umana
convivenza, e ciò non per altra ragione se non perché son tali.
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Alcuni punti dell’Enciclica Mater et Magistra (1961) di Papa Giovanni XXIII

12. Lo Stato, la cui ragion d’essere è l’attuazione del bene comune nell’ordine temporale,
non può rimanere assente dal mondo economico; deve esser presente per promuovervi
opportunamente la produzione di una sufficiente copia di beni materiali, "l’uso dei quali è
necessario per l’esercizio della virtù" (S. Th., De regimine principum, 1, 15.), e per tutelare i
diritti di tutti i cittadini, soprattutto dei più deboli, quali sono gli operai, le donne, i fanciulli. È
pure suo compito indeclinabile quello di contribuire attivamente al miglioramento delle
condizioni di vita degli operai.

13. È inoltre dovere dello Stato procurare che i rapporti di lavoro siano regolati secondo
giustizia ed equità, e che negli ambienti di lavoro non sia lesa, nel corpo e nello spirito, la
dignità della persona umana. A questo riguardo nell’enciclica leoniana sono segnate le linee
secondo le quali si è intessuta la legislazione sociale delle comunità politiche nell’epoca
contemporanea; linee, come già osservava Pio XI nell’enciclica Quadragesimo anno (Cf.
AAS, XXIII, 1931, p. 185), che hanno contribuito efficacemente al sorgere e allo svilupparsi
di un nuovo e nobilissimo ramo del diritto, e cioè del diritto del lavoro.

70. Perciò se le strutture, il funzionamento, gli ambienti d’un sistema economico sono tali da
compromettere la dignità umana di quanti vi esplicano le proprie attività, o da ottundere in
essi sistematicamente il senso della responsabilità, o da costituire un impedimento a che
comunque si esprima la loro iniziativa personale, un siffatto sistema economico è ingiusto,
anche se, per ipotesi, la ricchezza in esso prodotta attinga quote elevate e venga distribuita
secondo criteri di giustizia e di equità.

71. Non è possibile fissare nelle loro particolarità le strutture di un sistema economico più
rispondenti alla dignità degli uomini e più idonee a sviluppare in essi il senso di
responsabilità. Tuttavia il nostro predecessore Pio XII traccia opportunamente questa
direttiva: "La piccola e media proprietà nell’agricoltura, nelle arti e nei mestieri, nel
commercio e nell’industria, debbono essere garantite e promosse assicurando loro i
vantaggi della grande azienda attraverso unioni cooperative; mentre nelle grandi aziende
deve essere offerta la possibilità di temperare il contratto di lavoro con il contratto di società"
(Radiomessaggio 10 sett. 1944.).

133. Però i lavoratori della terra, come del resto i lavoratori di ogni altro settore produttivo,
nell’utilizzare la loro multiforme organizzazione, devono muoversi nell’ambito dell’ordine
morale-giuridico: devono cioè conciliare i loro diritti e i loro interessi con i diritti e gli interessi
delle altre categorie economico-professionali e subordinare gli uni e gli altri alle esigenze del
bene comune. I lavoratori della terra, impegnati a migliorare ed elevare il mondo
agricolo-rurale, possono legittimamente domandare che l’opera loro sia sostenuta e
integrata dai poteri pubblici quando essi pure si mostrino e siano sensibili ai richiami del
bene comune e contribuiscano alla sua attuazione.

134. A questo punto ci è caro esprimere il nostro compiacimento a quei figli che in varie parti
del mondo sono impegnati nelle iniziative cooperativistiche, nelle associazioni professionali
e nei movimenti sindacali ad elevazione economico-sociale di quanti lavorano la terra.
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Alcuni punti dell’Enciclica Populorum Progressio (1967) di Papa Paolo VI

26. Ma su queste condizioni nuove della società si è malauguratamente instaurato un
sistema che considerava il profitto come motore essenziale del progresso economico, la
concorrenza come legge suprema dell’economia, la proprietà privata dei mezzi di
produzione come un diritto assoluto, senza limiti né obblighi sociali corrispondenti. Tale
liberalismo senza freno conduceva alla dittatura, a buon diritto denunciata da Pio XI come
generatrice dell’"imperialismo internazionale del denaro". Non si condanneranno mai
abbastanza simili abusi, ricordando ancora una volta solennemente che l’economia è al
servizio dell’uomo. Ma se è vero che un certo capitalismo è stato la fonte di tante sofferenze,
di tante ingiustizie e lotte fratricide, di cui perdurano gli effetti, errato sarebbe attribuire alla
industrializzazione stessa dei mali che sono dovuti al nefasto sistema che l’accompagnava.
Bisogna, al contrario, e per debito di giustizia, riconoscere l’apporto insostituibile
dell’organizzazione del lavoro e del progresso industriale all’opera dello sviluppo.

29. Bisogna affrettarsi: troppi uomini soffrono, e aumenta la distanza che separa il progresso
degli uni e la stagnazione, se non pur anche la regressione, degli altri. Bisogna altresì che
l’opera da svolgere progredisca armonicamente, pena la rottura di equilibri indispensabili.
Una riforma agraria improvvisata può fallire al suo scopo. Una industrializzazione precipitosa
può dissestare delle strutture ancora necessarie, e generare delle miserie sociali che
costituirebbero un passo indietro dal punto di vista dei valori umani.

34. Giacché ogni programma, elaborato per aumentare la produzione, non ha in definitiva
altra ragion d’essere che il servizio della persona. La sua funzione è di ridurre le
disuguaglianze, combattere le discriminazioni, liberare l’uomo dalle sue servitù, renderlo
capace di divenire lui stesso attore responsabile del suo miglioramento materiale, del suo
progresso morale, dello svolgimento pieno del suo destino spirituale. Dire sviluppo è in effetti
dire qualcosa che investe tanto il progresso sociale che la crescita economica. Non basta
accrescere la ricchezza comune perché sia equamente ripartita, non basta promuovere la
tecnica perché la terra diventi più umana da abitare. Coloro che sono sulla via dello sviluppo
devono imparare dagli errori di coloro che hanno sperimentato prima tale strada quali sono i
pericoli da evitare in questo campo. La tecnocrazia di domani può essere fonte di mali non
meno temibili che il liberalismo di ieri. Economia e tecnica non hanno senso che in rapporto
all’uomo ch’esse devono servire. E l’uomo non è veramente uomo che nella misura in cui,
padrone delle proprie azioni e giudice del loro valore, diventa egli stesso autore del proprio
progresso, in conformità con la natura che gli ha dato il suo Creatore e di cui egli assume
liberamente le possibilità e le esigenze.

44. Questo dovere [la fraternità dei popoli] riguarda in primo luogo i più favoriti. I loro obblighi
sono radicati nella fraternità umana e soprannaturale e si presenta sotto un triplice aspetto:
dovere di solidarietà, cioè l’aiuto che le nazioni ricche devono prestare ai paesi in via di
sviluppo; dovere di giustizia sociale, cioè il ricomponimento in termini più corretti delle
relazioni commerciali difettose tra popoli forti e popoli deboli; dovere di carità universale,
cioè la promozione di un mondo più umano per tutti, un mondo nel quale tutti abbiano
qualcosa da dare e da ricevere, senza che il progresso degli uni costituisca un ostacolo allo
sviluppo degli altri. Il problema è grave, perché dalla sua soluzione dipende l’avvenire della
civiltà mondiale.
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86. Voi tutti che avete inteso l’appello dei popoli sofferenti, voi tutti che lavorate per
rispondervi, voi siete gli apostoli del buono e vero sviluppo, che non è la ricchezza egoista e
amata per se stessa, ma l’economia al servizio dell’uomo, il pane quotidiano distribuito a
tutti, quale sorgente di fraternità e segno della Provvidenza.
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Alcuni punti dell’Enciclica Laborem Exercens (1981) di Papa Giovanni Paolo II

8. Solidarietà degli uomini del lavoro

Se si tratta del lavoro umano nella fondamentale dimensione del suo soggetto, cioè
dell'uomo-persona che esegue un dato lavoro, si deve da questo punto di vista fare almeno
una sommaria valutazione degli sviluppi, che nei novant'anni trascorsi dalla Rerum Novarum
sono avvenuti in rapporto all'aspetto soggettivo del lavoro. Difatti, per quanto il soggetto del
lavoro sia sempre lo stesso, cioè l'uomo, tuttavia nell'aspetto oggettivo si verificano notevoli
variazioni. Benché si possa dire che il lavoro, a motivo del suo soggetto, è uno (uno e ogni
volta irripetibile), tuttavia, considerando le sue oggettive direzioni, bisogna costatare che
esistono molti lavori: tanti diversi lavori. Lo sviluppo della civiltà umana porta in questo
campo un arricchimento continuo. Al tempo stesso, però, non si può non notare come nel
processo di questo sviluppo non solo compaiono nuove forme di lavoro, ma pure che altre
spariscono. Pur concedendo che in linea di massima questo sia un fenomeno normale,
bisogna, tuttavia, vedere se non si infiltrino in esso, e in quale misura, certe irregolarità, che
per motivi etico-sociali possono essere pericolose.

Proprio a motivo di una tale anomalia di grande portata è nata nel secolo scorso la
cosiddetta questione operaia, definita a volte come «questione proletaria». Tale questione -
con i problemi ad essa connessi - ha dato origine ad una giusta reazione sociale, ha fatto
sorgere e quasi irrompere un grande slancio di solidarietà tra gli uomini del lavoro e, prima di
tutto, tra i lavoratori dell'industria. L'appello alla solidarietà e all'azione comune, lanciato agli
uomini del lavoro - soprattutto a quelli del lavoro settoriale, monotono, spersonalizzante nei
complessi industriali, quando la macchina tende a dominare sull'uomo, - aveva un suo
importante valore e una sua eloquenza dal punto di vista dell'etica sociale. Era la reazione
contro la degradazione dell'uomo come soggetto del lavoro, e contro l'inaudito, concomitante
sfruttamento nel campo dei guadagni, delle condizioni di lavoro e di previdenza per la
persona del lavoratore. Tale reazione ha riunito il mondo operaio in una comunità
caratterizzata da una grande solidarietà.

Sulle orme dell'Enciclica Rerum Novarum e di molti documenti successivi del Magistero della
Chiesa bisogna francamente riconoscere che fu giustificata, dal punto di vista della morale
sociale, la reazione contro il sistema di ingiustizia e di danno, che gridava vendetta al
cospetto del Cielo13, e che pesava sull'uomo del lavoro in quel periodo di rapida
industrializzazione. Questo stato di cose era favorito dal sistema socio-politico liberale che,
secondo le sue premesse di economismo, rafforzava e assicurava l'iniziativa economica dei
soli possessori del capitale, ma non si preoccupava abbastanza dei diritti dell'uomo del
lavoro, affermando che il lavoro umano è soltanto uno strumento di produzione e che il
capitale e il fondamento, il coefficiente e lo scopo della produzione.

Da allora, la solidarietà degli uomini del lavoro, insieme con una presa di coscienza più netta
e più impegnativa circa i diritti dei lavoratori da parte degli altri, ha prodotto in molti casi
cambiamenti profondi. Si sono escogitati diversi nuovi sistemi. Si sono sviluppate diverse
forme di neo-capitalismo o di collettivismo. Non di rado gli uomini del lavoro possono
partecipare, ed effettivamente partecipano, alla gestione ed al controllo della produttività
delle imprese. Per il tramite di appropriate associazioni, essi influiscono sulle condizioni di
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lavoro e di rimunerazione, come anche sulla legislazione sociale. Ma nello stesso tempo vari
sistemi ideologici o di potere, come anche nuove relazioni, sorte ai diversi livelli della
convivenza umana, hanno lasciato persistere ingiustizie flagranti o ne hanno creato di
nuove. A livello mondiale, lo sviluppo della civiltà e delle comunicazioni ha reso possibile
una più completa diagnosi delle condizioni di vita e di lavoro dell'uomo in tutta la terra, ma ha
anche messo in luce altre modalità di ingiustizia, ben più vaste di quelle che, nel secolo
scorso, stimolarono l'unione degli uomini del lavoro per una particolare solidarietà nel mondo
operaio. Così nei Paesi che hanno già compiuto un certo processo di rivoluzione industriale;
così anche nei Paesi nei quali il cantiere primario del lavoro non cessa di essere la
coltivazione della terra, o altre occupazioni ad essa consimili.

Movimenti di solidarietà nel campo del lavoro - di una solidarietà che non deve mai essere
chiusura al dialogo e alla collaborazione con gli altri - possono essere necessari anche in
riferimento alle condizioni di ceti sociali che prima non erano in essi compresi, ma che
subiscono, nei sistemi sociali e nelle condizioni di vita che cambiano, un'effettiva
«proletarizzazione», o addirittura si trovano in realtà già in una condizione di «proletariato»,
la quale, anche se non ancora conosciuta con questo nome, di fatto è tale da meritarlo. In
questa condizione possono trovarsi alcune categorie o gruppi dell'«intellighenzia» lavorativa,
specialmente quando insieme con l'accesso sempre più largo all'istruzíone, col numero
sempre crescente delle persone, che hanno conseguito diplomi per la loro preparazione
culturale, diminuisce il fabbisogno del loro lavoro. Tale disoccupazione degli intellettuali
avviene o aumenta, quando l'istruzione accessibile non è orientata verso i tipi di impiego o di
servizi richiesti dai veri bisogni della società, o quando il lavoro, per il quale si esige
l'istruzione, almeno professionale, è meno ricercato o meno pagato di un lavoro manuale. E
ovvio che l'istruzione di per se stessa costituisce sempre un valore ed un importante
arricchimento della persona umana; ma ciononostante, taluni processi di «proletarizzazione»
restano possibili indipendentemente da questo fatto.

Perciò, bisogna continuare a interrogarsi circa il soggetto del lavoro e le condizioni in cui egli
vive. Per realizzare la giustizia sociale nelle varie parti del mondo, nei vari Paesi e nei
rapporti tra di loro, sono necessari sempre nuovi movimenti di solidarietà degli uomini del
lavoro e di solidarietà con gli uomini del lavoro. Tale solidarietà deve essere sempre
presente là dove lo richiedono la degradazione sociale del soggetto del lavoro, lo
sfruttamento dei lavoratori e le crescenti fasce di miseria e addirittura di fame. La Chiesa e
vivamente impegnata in questa causa, perché la considera come sua missione, suo servizio,
come verifica della sua fedeltà a Cristo, onde essere veramente la «Chiesa dei poveri». E i
«poveri» compaiono sotto diverse specie; compaiono in diversi posti e in diversi momenti;
compaiono in molti casi come risultato della violazione della dignità del lavoro umano: sia
perché vengono limitate le possibilità del lavoro - cioè per la piaga della disoccupazione -,
sia perché vengono svalutati il lavoro ed i diritti che da esso scaturiscono, specialmente il
diritto al giusto salario, alla sicurezza della persona del lavoratore e della sua famiglia.
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Alcuni punti del messaggio per la XLIII Giornata Mondiale della Pace di Papa
Benedetto XVI (2010) - “Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato”.

2. Nell’Enciclica Caritas in veritate ho posto in evidenza che lo sviluppo umano integrale è
strettamente collegato ai doveri derivanti dal rapporto dell’uomo con l’ambiente naturale,
considerato come un dono di Dio a tutti, il cui uso comporta una comune responsabilità
verso l’umanità intera, in special modo verso i poveri e le generazioni future. Ho notato,
inoltre, che quando la natura e, in primo luogo, l’essere umano vengono considerati
semplicemente frutto del caso o del determinismo evolutivo, rischia di attenuarsi nelle
coscienze la consapevolezza della responsabilità82. Ritenere, invece, il creato come dono di
Dio all’umanità ci aiuta a comprendere la vocazione e il valore dell’uomo. Con il Salmista,
pieni di stupore, possiamo infatti proclamare: «Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che hai fissato, che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio
dell’uomo, perché te ne curi?» (Sal 8,4-5). Contemplare la bellezza del creato è stimolo a
riconoscere l’amore del Creatore, quell’Amore che «move il sole e l’altre stelle»83.

7. Purtroppo, si deve constatare che una moltitudine di persone, in diversi Paesi e regioni
del pianeta, sperimenta crescenti difficoltà a causa della negligenza o del rifiuto, da parte di
tanti, di esercitare un governo responsabile sull’ambiente. Il Concilio Ecumenico Vaticano II
ha ricordato che «Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti gli
uomini e di tutti i popoli»84. L’eredità del creato appartiene, pertanto, all’intera umanità.
Invece, l’attuale ritmo di sfruttamento mette seriamente in pericolo la disponibilità di alcune
risorse naturali non solo per la generazione presente, ma soprattutto per quelle future85. Non
è difficile allora costatare che il degrado ambientale è spesso il risultato della mancanza di
progetti politici lungimiranti o del perseguimento di miopi interessi economici, che si
trasformano, purtroppo, in una seria minaccia per il creato. Per contrastare tale fenomeno,
sulla base del fatto che «ogni decisione economica ha una conseguenza di carattere
morale»86, è anche necessario che l’attività economica rispetti maggiormente l’ambiente.
Quando ci si avvale delle risorse naturali, occorre preoccuparsi della loro salvaguardia,
prevedendone anche i costi – in termini ambientali e sociali –, da valutare come una voce
essenziale degli stessi costi dell’attività economica. Compete alla comunità internazionale e
ai governi nazionali dare i giusti segnali per contrastare in modo efficace quelle modalità
d’utilizzo dell’ambiente che risultino ad esso dannose. Per proteggere l’ambiente, per
tutelare le risorse e il clima occorre, da una parte, agire nel rispetto di norme ben definite
anche dal punto di vista giuridico ed economico, e, dall’altra, tenere conto della solidarietà
dovuta a quanti abitano le regioni più povere della terra e alle future generazioni.

14. Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. La ricerca della pace da parte di tutti gli
uomini di buona volontà sarà senz’altro facilitata dal comune riconoscimento del rapporto
inscindibile che esiste tra Dio, gli esseri umani e l’intero creato. Illuminati dalla divina
Rivelazione e seguendo la Tradizione della Chiesa, i cristiani offrono il proprio apporto. Essi
considerano il cosmo e le sue meraviglie alla luce dell’opera creatrice del Padre e redentrice
di Cristo, che, con la sua morte e risurrezione, ha riconciliato con Dio «sia le cose che

86 Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, 37.
85 Cfr Giovanni Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 34.
84 Cost. Past. Gaudium et spes, 69.
83 Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, XXXIII, 145.
82 Benedetto XVI, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2008, 48.
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stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli» (Col 1,20). Il Cristo, crocifisso e risorto, ha
fatto dono all’umanità del suo Spirito santificatore, che guida il cammino della storia, in
attesa del giorno in cui, con il ritorno glorioso del Signore, verranno inaugurati «nuovi cieli e
una terra nuova» (2 Pt 3,13), in cui abiteranno per sempre la giustizia e la pace. Proteggere
l’ambiente naturale per costruire un mondo di pace è, pertanto, dovere di ogni persona.
Ecco una sfida urgente da affrontare con rinnovato e corale impegno; ecco una
provvidenziale opportunità per consegnare alle nuove generazioni la prospettiva di un futuro
migliore per tutti. Ne siano consapevoli i responsabili delle nazioni e quanti, ad ogni livello,
hanno a cuore le sorti dell’umanità: la salvaguardia del creato e la realizzazione della pace
sono realtà tra loro intimamente connesse! Per questo, invito tutti i credenti ad elevare la
loro fervida preghiera a Dio, onnipotente Creatore e Padre misericordioso, affinché nel cuore
di ogni uomo e di ogni donna risuoni, sia accolto e vissuto il pressante appello: Se vuoi
coltivare la pace, custodisci il creato.
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