
MERCATO E LIBERTÀ: 
UN'ESPOSIZIONE 

NON CONVENZIONALE 

di S tefano Zamagni 

Tre fallacie carat ter izzano la nos t ra ere-
di tà intel le t tuale: a) il m e r c a t o viene 

p r ima e l ' i n te rven to sociale (e in par t ico la-
re, quel lo dello Sta to) viene d o p o per r ipa-
ra re i dann i dei cosiddet t i fa l l iment i del 
merca to ; b) il pe r segu imen to del l ' in teresse 
propr io produce , grazie a l l 'operare indistur-
b a t o della m a n o invisibile, il più g r a n d e be-
ne per il p iù g r a n d e n u m e r o ; e) il m e r c a t o 
è u n a " z o n a m o r a l m e n t e n e u t r a " . Invece, 
è o r m a i acquis i to che: a ' ) è la società civile 
che " c r e a " il m e r c a t o ed è lo S t a to che lo 
" s o s t i e n e " m e d i a n t e u n a re te di is t i tuzioni 
" p r o t e t t i v e " e la f i ssaz ione di ben precise 
regole del g ioco . D o p o t u t t o , il m e r c a t o è 
un ' i s t i t uz ione e in q u a n t o tale esso deve es-
sere " i s t i t u i t o " da q u a l c u n o o d a qua lco -
sa; b ' ) il m e r c a t o deve essere " p r o g e t t a t o " 
perché esso possa p r o d u r r e il più g r a n d e be-
ne per il p iù g r a n d e n u m e r o . D ive r samen-
te, n o n v ' è g a r a n z i a a l cuna che la m a n o 
invisibile r iesca ad ass icura re a tu t t i la pos -
sibilità di accesso al g ioco di m e r c a t o ; c ' ) 
l ' is t i tuzione merca to è compat ib i le con "cu l -
t u r e " diverse (c 'è m e r c a t o sia in G i a p p o n e 
sia negli U S A sia in E u r o p a Con t inen t a l e ) , 
m a la diversi tà dei p resuppos t i cultural i non 
è senza effet t i sui risultati economici del mer-
ca to s tesso . 

Al la luce di ciò, diviene necessar io r ipensa-
re, in m o d o or ig ina le , le relazioni t ra mer -
ca to , S t a to , società civile a pa r t i r e da l la 
cons ide raz ione che le nos t r e società a v a n -
za te p o s s o n o essere viste c o m e vasti sistemi 
di d is t r ibuzione di parecchie categorie di be-
ni: beni pr iva t i ( t ip i camente i beni m e r c a n -
tili); beni pubblici e beni meri tori (istruzione; 
salute; s icurezza); beni relazionali (reti di fi-
ducia ; servizi al la pe r sona ; capi ta le sociale). 
Il p r o b l e m a è a l lo ra que l lo di s ape re qual i 
t r a quest i " b e n i " s i a n o suscett ibi l i di esse-

re distr ibuit i s econdo le regole del m e r c a t o 
e qual i es igano invece un a l t ro m o d o di di-
s t r ibuz ione; e in ques to caso, qua le . I n f a t -
ti, la cri t ica oggi accet tabi le del cap i ta l i smo 
è quel la del cap i ta l i smo come sis tema di di-
s t r ibuz ione dei beni che ident i f ica la to ta l i -
tà dei beni con quelli mercant i l i . Il capi ta-
l ismo va d u n q u e cri t icato q u a n d o pre tende , 
in ques to preciso senso, di d iven ta re " t o t a -
l i t a r i o " e to ta l i zzan te . C iò s ignif ica che la 
s f ida del l 'oggi è quel la di t racc iare i con f in i 
della sfera mercantile e non già quella di mo-
di f icare la logica di f u n z i o n a m e n t o dell ' isti-
tuz ione m e r c a t o , la qua le , al par i di ogni 
a l t ra is t i tuzione, poss iede sue p r o p r i e no r -
m e cost i tu t ive . In t acca re o m o d i f i c a r e una 
o più di queste n o r m e significa semplicemen-
te distruggere l ' isti tuzione stessa oppure con-
dannar l a a generare effett i perversi. Quel che 
occor re invece c o m p r e n d e r e è che la p lu ra -
lità delle ca tegor ie di beni oggi d o m a n d a t i 
dai c i t tadini di una m o d e r n a e c o n o m i a esi-
ge m o d i diversi di p r o d u z i o n e e di d i s t r ibu-
z ione - non si p r o d u c o n o al lo stesso m o d o 
beni pr ivat i e beni re laz ional i , ad e sempio 
- e d u n q u e che u n a società a u t e n t i c a m e n -
te " l i b e r a l e " n o n p u ò l imitarsi a g a r a n t i r e 
il p lu ra l i smo nelle is t i tuzioni , m a deve spin-
gersi f i n o a r ende re possibi le il p l u r a l i s m o 
delle i s t i tuzioni e c o n o m i c h e . 
La difesa de l l 'o rd ine di merca to non p u ò av-
venire p r e s c i n d e n d o dai f ini che gli u o m i n i 
che v ivono in società si p r o p o n g o n o di rag-
g iungere . Il m e r c a t o e i suoi c lement i cost i-
tutivi ( p ro f i t t o , p ropr i e t à p r iva ta , l ibertà di 
impresa ecc.) si g iu s t i f i c ano so lo in relazio-
ne ai fini che essi p e r m e t t o n o di raggiunge-
re e ai valori che tali fini i n c o r p o r a n o . 
M a fini e valori non sono immanen t i al mer-
c a t o s tesso, il qua l e per ciò n o n p u ò a u t o -
fonda r s i ; non è cioè in g r a d o di t rovare cleri-

L a società civile crea il mer-
cato, che deve es se re prò 
gettato e che riflette la cui 
tura che lo genera . 

Beni privati, beni pubblici o 
meritori, beni relazionali: 
dove tracciare i confini del-
la sfera mercantile? 

Il mercato e i suoi elementi 
costitutivi si giustificano so-
lo in relazione ai fini degli 
uomini nella società. 


