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I l  co lore  de l  l iber i smo
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Nel  loro u l t imo l ibro ( I l  l i b e r i smo  è  d i  s in i s t ra ,  I l  Sag-
g ia tore,  Mi lano,  2007)  Alber to Ales ina  e  Francesco 
Giavazz i  concludono l ’ introduzione affer mando:  “Ecco 
dunque  l e  rag i on i  d i  un  t i t o l o  appar en t emen t e  parado s sa l e .”. 
Evidentemente,  ne l le  130 pag ine de l  loro tes to i  due Au-
tor i  credono di  aver  d imostrato – a  benef ic io  de l l ’ I ta -
l i a  e  de l l ’Europa ,  innanzi tut to  –  che “ i l  l iber i smo è 
d i  s in is t ra” .  E non nascondono i l  loro entus iasmo.
Cer to,  se  confer mata ,  l a  loro tes i  segnerebbe la  nostra 
s tor ia  inte l le t tua le.  Ma,  natura lmente,  Alber to Ales ina 
e  Francesco Giavazz i  non r iescono a  d imostrare  che “ i l 
l iber i smo è  d i  s in is t ra” .  Neanche c i  provano,  in  ver i tà : 
da  c iò  che scr ivono non traspare  a lcun interesse  inte l -
le t tua le  né per  i l  l iber i smo,  né per  la  S in is t ra .  I l  l ibro 
è  una l i tan ia  d i  esempi  d i  “r i for mismo minimal i s ta” 
che de l ineano un’appross imat iva  v is ione neo- l iber i s ta . 
Una l i tan ia  offer ta ,  per  essere  rec i ta ta ,  a l l a  “S in is t ra 
i ta l i ana” .  Ma,  “ i l  l iber i smo è  d i  destra”  –  se  vogl ia -
mo,  come dovremmo,  r i spet tare  i l  vocabolar io  pol i t ico 
che c i  s iamo fat icosamente  costr u i t i .  Diff ic i le  capire 
perché scr ivere  un l ibro per  d imostrare  che è  “di  s i -
n is t ra” .  Diff ic i le  capir l i ,  in  ef fet t i ,  que s t i  economist i .

Logiche incer te 
I l  l iber i smo è  una ideolog ia  che s i  propone come sc ien-
za ,  spesso ingenuamente,  ancora  p iù  spesso intenz io-
na lmente.  Sug ger isce  re laz ioni  t ra  cause  ed effet t i ,  ma 
sono re laz ioni  t ra  event i  d i  un mondo v i r tua le,  che 
non è  i l  nostro.  La sua  sc ienza è ,  cos ì ,  vuota  scola -
s t ica ,  l a  sua  v is ione so lo ideolog ia .  E i l  “r i for mismo 
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i s t i tuz iona le”  che ne d iscende osc i l l a  t ra  bana l i tà  e  i r-
rea l tà :  “L’I ta l i a ,  c ome  l ’Eur opa ,  ha  s o l o  b i s ogno  d e i  g iu s t i 
in c en t i v i ,  f a r  funz ionar e  i l  mer ca t o  e  r ime t t e r s i  a  l a vo rar e” 
(come c i  r icordano g l i  s tess i  Ales ina  e  Giavazz i  in  un 
loro precedente,  memorabi le  l ibro,  Goodbye  Eur opa , 
R izzol i ,  2006,  p.  10) .  Diff ic i le  pers ino controbat tere  a 
una “metaf i s ica  soc ia le”  cos ì .  (Che s igni f ica?  Niente) .
“ In  po l i t i c a  e c onomi ca  –  af fer mano g l i  Autor i  –  v i  s ono,  a l 
d i  l à  d e l l e  e t i ch e t t e  po l i t i ch e ,  due  f r on t i  c on t rappo s t i :  que l l o 
l i b e r i s ta  … e  que l l o  non  l i b e r i s ta  …” (p.  12) .  Una tas -
sonomia b inar ia  che r i f iuta  in  modo sprezzante  due 
secol i  d i  pens iero pol i t ico,  f i losof ico ed economi-
co.  Non s i  ar r iva  in  nessun luogo de l  pens iero,  na-
tura lmente,  d iv idendo i l  mondo pol i t ico  in  “ l iber i -
s t i  e  “non l iber i s t i” .  S i  ar r iva ,  invece,  a  sostenere  che 
quel lo  in  cu i  v iv iamo og gi ,  in  I ta l ia ,  “ è  e v id en t emen t e 
un  s i s t ema p ena l izzan t e” – un s i s tema ne l  qua le  i  su-
per mercat i  “non  po s sono  a s sumer e  ragazz i  c ome  ca s s i e r i  p e r 
qua l ch e  o ra  a l  g i o r no,  pagando l i  meno  d e i  d ip enden t i  r eg o -
l a r i”;  un s i s tema ne l  qua le  s i  impedisce  “agl i  s tuden t i 
un i v e r s i t a r i  d i  l a vo ra r e  qua l ch e  o ra  a l  g i o r no  gu idando  tax i 
l a  s e ra” (p.  61) .  Natura lmente,  “ c ome  fanno  mo l t i  s tu -
d en t i  amer i can i .”  Per  questa  v ia  s i  ar r iva  ad affer mare 
che le  profonde,  ev ident i  e  drammat iche d is tors ioni 
de l  mercato far maceut ico ( i ta l i ano e  mondia le )  sono 
un problema da r i so lvere  guardando come esempio a i 
“ g i o van i  f a rmac i s t i  ch e  lungo  l ’ au t o s t rada  v endono  med i c ina -
l i  a  un  p r ezz o  p iù  bas so”.  Lungo l ’ autostrada ,  appunto.
Non s i  ar r iva  da  nessuna par te,  ugua lmente,  propo-
nendo una log ica  ne l la  qua le  non s i  perde d i  v is ta  “ i l 
no s t r o  min imo  c omune  d enomina to r e ,  o vv e r o  ch e  s i ano  tu t -
t i  c on sumato r i  e  c on t r ibuen t i .”  (p.  13) .  E dove c i  con-
duce questa  scoper ta?  A pens ier i  cos ì  (profondi ) : 
“ I  “ cap i ta l i s t i ”  e  i  “ la vo ra t o r i”  po s sono  s c on t ra r s i ,  c ome 
n e l l ’ au tunno  ca ldo  d e l  ‘68 ,  o  po s sono  t r o var e  un  a c c o rdo, 
sp e s s o  a  ca r i c o  d e i  c on t r ibuen t i  e  d e i  c on sumato r i .”  (p.  50) .  
Due incer t i  p i las t r i  per  costr u i re  una sbr ig at iva  e  som-
mar ia  “retor ica  de l  mercato” :  con questo l ibro s iamo a 
un pens iero che s i  fa  scolas t ica  g ià  pr ima d i  prendere 
for ma.  D’a l t ra  par te,  avevamo avuto a l t re  prove de l la 
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presunzione d i  Ales ina  e  Giavazz i :  “Chi  par la  d i  una 
t e rza  v ia  … [ ch i ]  pone  l ’ a c c en t o  su l  f a t t o  ch e  l ’Eur opa  do -
v r ebbe  t en e r s i  l on tana  da l  ‘ l i b e ra l i smo  amer i cano ’  ha  s o l o  i d e e 
c on fu s e .”  (Goodbye Europa ,  p.  14) .  Cer to,  per  paura 
d i  confonders i  tanto va le  non col t ivare  nessuna idea . 
Nel  backs tag e  d i  questo l ibro c ’è  una macchina che pro-
duce infa l l ib i l i  teor ie,  che non r ich iedono di  essere 
cor roborate :  “…anche  p e r ch é  c on  p iù  c on co r r enza  s i  p r odu -
c e  d i  p iù ,  o vv e r o  l a  “ t o r ta”  d e l  P i l  aumen ta .” (p.  51) .  Che 
le  for mula  in  una l ingua che non r i spet ta  né less ico né 
s intass i ,  che non ha neanche i l  tempo di  fars i  l ingua – 
la  l ingua de l  neo- l iber i smo I ta l i an  S t y l e ,  appunto:  “… le 
l i b e ra l izzaz ion i  dov r ebbe r o  e s s e r e  una  band i e ra  d e l l a  s in i s t ra 
p e r ch é  a iu tano  s opra t tu t t o  i  c on sumato r i  p iù  pov e r i .” (p.  49) . 

I l  l iberismo è di  destra
I l  l iber i smo s i  è  af fer mato ne l  corso de l l ’Ottocento 
come un’ ideolog ia  che guardava a i  mercat i  non rego-
la t i  senza preoccupars i  de i  cost i  soc ia l i  che ess i  ge -
neravano.  I l  l iber i smo diventa  un’ ideolog ia  d i  destra 
quando accet ta  l ’ as immetr ia  d i  potere  economico 
su l la  qua le  s i  basava i l  funzionamento concreto de i 
mercat i  ne l  nascente  capi ta l i smo europeo.  I l  l ibe -
r i smo è  d i  destra  perché assegna a l  prof i t to  un r uo-
lo  esc lus ivo ne l  model lare  la  t ra ie t tor ia  d i  sv i luppo 
de l l ’ economia e  de l la  soc ietà .  I l  l iber i smo è  d i  de-
s t ra  perché accet ta  i l  dominio d i  una é l i te  economi-
ca  ne l la  qua le  s i  concentra  anche i l  potere  pol i t ico. 
Nel  corso de l l ’Ottocento,  in  Europa ,  i l  l iber i smo è 
apparso per  quel lo  che è :  una mist i f icaz ione,  un’ ide-
o log ia  che tog l ieva  leg i t t imi tà  mora le  a l lo  s tesso ca-
p i ta l i smo.  Sotto la  sp inta  de l la  S in is t ra  –  o,  forse, 
a l imentandos i  a l le  sue rad ic i  inte l le t tua l i  – ,  anche la 
Destra  in  Europa – la  par te  p iù  cons is tente,  a lmeno 
– s i  è  l iberata  de l le  ingenue fa l s i f icaz ioni  de l  l iber i -
smo:  d i  questo eterno scambiare  mondi  v i r tua l i  per 
mondi  rea l i ,  d i  questo r i tenere  i  mercat i  sempl icemen-
te  i l  f r ut to  d i  una predispos iz ione de l la  natura  umana. 
I l  “proget to europeo” r inasce,  dopo la  seconda guer-
ra  mondia le,  non tanto intorno a l  concet to d i  “s ta to 
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soc ia le”  quanto a  quel lo  d i  “mercato soc ia le”  (Soz ia l -
markt ) :  un model lo  d i  capi ta l i smo che s i  l asc ia  a l le  spa l -
le  le  sempl i f icaz ioni  l iber i s te  e  accet ta  che i l  mercato 
debba essere  regolato e  l imi ta to.  In  Europa ,  i  mercat i 
regola t i  sono i l  punto d i  incontro t ra  proget to l ibera le 
e  capi ta l i smo.   Ma Ales ina  e  Giavazz i ,  ne l  loro prece -
dente  l ibro (Goodbye  Eur opa ,  p.  12) ,  s i  erano g ià  l ibe-
rat i  de l  concet to d i  “mercato soc ia le”  con la  seguente, 
s tupefacente  osser vaz ione :  “… una t e o r ia  inv en ta ta  da l l a 
German ia  s e c ondo  la  qua l e  i l  g o v e r no  dov r ebbe  po r r e  un  f r eno 
a l l e  f o rz e  d i  mer ca t o .” .  Ciò che g l i  Autor i  def in iscono 
rozzamente  una “ t e o r ia  inv en ta ta  da l l a  German ia” è  – 
come non saper lo !  –  i l  prec ip i ta to d i  due secol i  d i  s to-
r ia  inte l le t tua le  e  pol i t ica  de l l ’Europa .  E,  comunque, 
la  Ger mania  che ne l l ’ incer to i ta l i ano d i  Ales ina  e  Gia -
vazz i  pone “un f r eno  a l l a  f o rz e  d i  mer ca t o” è  la  Ger ma-
nia  de l  miracolo de l la  r icostr uz ione economica  dopo 
la  seconda guer ra  mondia le,  de l la  r inasc i ta  de l  capi ta -
l i smo più  prog redi to  che s i  s ia  mai  avuto ne l la  s tor ia .

Uno Stato minimo
I l  l iber i smo è  d i  s in is t ra  è  un l ibro che promuove 
un proget to pol i t ico che s ta  t rasc inando l ’ I ta l i a  ver-
so i l  dec l ino economico e  mora le :  lo  “Stato minimo” 
come soluz ione a i  p iccol i  e  g randi  d is -equi l ibr i .  Un 
proget to senza fondamento,  un er rore  s t raordinar io.
Lo “Stato minimo” è  comunque uno Stato che ha  un 
r uolo dec is ivo ne l l ’ economia e  ne l la  soc ietà .  Lo “Sta -
to  minimo” che s i  l imi ta  a  produr re  in  for ma pr iva-
ta  i  beni  pubbl ic i  -  che intende aff idars i  a l  mercato 
per  la  loro produzione -  è  uno Stato che deve avere 
una competenza amminis t ra t iva  e  una mora l i tà  mol -
to  e levate.  È uno Stato,  inol t re,  che deve eserc i tare 
la  sua  az ione in  una soc ietà  ne l la  qua le  l ’onesta  è  un 
ancorag g io de l le  sce l te  indiv idua l i .  Og gi ,  propor-
re  in  I ta l ia  l ’u topia  de l lo  “Stato minimo” come so-
luz ione (ovvia ,  pera l t ro ! )  ag l i  a t tua l i  d is -equi l ibr i 
economic i  e  soc ia l i  s ign i f ica  non avere  compreso nul -
la  –  asso lutamente  nul la  –  né de l la  sostanza d i  que-
s ta  utopia  né de l la  natura  de i  d is -equi l ibr i  de l la  so -
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cietà  i ta l i ana ,  né  de l le  carenze de l lo  Stato i ta l i ano.
I l  problema de l la  soc ietà  i ta l i ana  –  che s i  t rasc ina 
da  decenni ,  da l l ’ in iz io  de l la  sua  s tor ia  –  è  l ’ assenza 
d i  ogni  qua l i tà  ne l l ’ az ione de l lo  Stato :  è  la  sua  im-
mora l i tà ,  l a  sua  ineff ic ienza ,  l a  sua  s tupid i tà .  Questa 
assenza d i  qua l i tà  s i  manifes ta  og gi  ne l la  produzio-
ne d i ret ta  d i  beni  e  ser v iz i ,  cos ì  come s i  manifes terà 
domani  –  g ià  o ra ,  in  v e r i t à  –  ne l le  procedure d i  appa l -
to  per  la  produzione pr ivata  de i  beni  pubbl ic i ,  ne l la 
regolamentaz ione de i  mercat i ,  ne l la  deter minaz ione 
d i  compens i  e  incent iv i .  Una par te  de l  “r i for mismo 
minimal i s ta”  d i  Ales ina  e  Giavazz i  è  so l tanto i l  r i f les -
so de l la  mancata  modernizzaz ione de l lo  Stato i ta l i a -
no.  Nient ’a l t ro.  I  d isas tr i  economic i  e  mora l i  ne i  qua -
l i  quot id ianamente  c i  imbatt iamo sono i l  prodotto d i 
uno Stato pre-moderno,  che manifes ta  la  sua  ar retra -
tezza  a  ogni  angolo d i  s t rada .  Non s i  r i so lvono af -
fa t to  con “più mercato” ,  bens ì  r i for mando lo  Stato.

Un nuovo inizio?
Di fronte  a l l ’ inf in i ta  t ragedia  de i  fa l l iment i  de l lo  Stato 
i ta l i ano che s i  manifes ta  ne l le  condiz ioni  de l le  c i t tà  de l 
Sud (d i  Napol i ,  d i  Taranto,  d i  Pa ler mo,  de l la  loro urba-
nis t ica ,  de l la  loro i l l eg a l i tà ) ,  ne l  potere  de l la  cr imina l i -
tà  organizzata ,  ne l le  profonde carenze infras tr ut tura l i , 
ne l l ’ ineff ic ienza energet ica ,  ne l le  condiz ioni  d i  l avoro 
in  fabbr ica ,  ne l la  rendi ta  urbana e  f inanziar ia  e  ne i  tant i 
a l t r i  drammat ic i  d is -equi l ibr i  che osser v iamo i  l iber i s t i 
d is to lgono lo  sguardo.  E lo  volgono a l t rove.  Ai  luo-
ghi  a i  qua l i  s i  a l imenta  i l  loro sorprendente  ot t imismo.
Per  Ales ina  e  Giavazz i  es i s te  un’I ta l ia  che ha  capi to  e 
che a t tua  le  pol i t iche g iuste.  Questa  I ta l ia  s i  espr ime 
in  t re  (emblemat iche)  sce l te  pubbl iche,  d iscusse  ne l 
capi to lo  f ina le  de l  l ibro.  Esempi  che lasc iano senza 
f ia to :  “È i l  ca so  d e i  l a va v e t r i  a i  s ema fo r i  d i  Bo l ogna  c on t r o 
cu i ,  n e l  2005,  i l  s inda co  Co f f e ra t i  a vv i ò  un ’az i one  en e r g i ca 
p e r  e l im inar e  que l l a  ch e  d i  f a t t o  e ra  d i v en ta ta  una  “ ta s sa 
su l  r o s s o.”;  è  i l  caso “de l  c en t r o  d i  Bo l ogna ,  d e va s ta t o  da i 
b i va c ch i  no t tu r n i ,  in  d i f e sa  d e l  qua l e  Co f f e ra t i  ha  ado t ta t o 
un ’ o rd inanza  ch e  v i e ta  i l  c on sumo d i  b e vande  a l c o l i ch e”;  è 
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i l  caso de l  provvedimento de l  v ices indaco d i  Mi lano 
De Corato “che  p r e v ed e  i l  t rans ennamen to  d e l l ’ a r ea  d e l -
l e  c o l onne  d i  San  Lor enzo  e  d e l  sa g ra t o  d e l l a  bas i l i c a  da l -
l e  7  d i  s e ra  a l l e  7  d i  mat t ina  …” (p.  125) .  Da queste 
t re  dec is ioni  pubbl iche – “v e r e  e  p r opr i e  s v o l t e  p e r  una 
c omuni tà” ne l la  v is ione deg l i  Autor i  –  r ipar te  l ’ I ta l i a .
Uno “Stato minimo”,  cer to,  que l lo  che sostengono 
Ales ina  e  Giavazz i  ne l  loro l ibro,  che s i  fa  v ivo t ran-
sennando sag rat i  d i  bas i l i che,  v ie tando i l  consumo di 
bevande a lco l iche.  E noi  che c i  aspet tavamo che s i  fa -
cesse  v ivo – se  non a l t ro,  anche  –  ne l le  per i fer ie  de l le 
c i t tà  i ta l i ane,  in  quest i  ed i f ic i  scolas t ic i  fa t i scent i ,  ne i 
cons ig l i  d i  amminis t raz ione d i  imprese  che i l  capi ta -
l i smo cer to non onorano e  non venerano,  con le  fa -
mig l ie  che v ivono d i  s tent i .  Che s i  facesse  v ivo con le 
sue Author i t y  a  contro l lare  i l  nostro capi ta l i smo fuor i 
ses to,  a  Por to Marghera  e  laddove s i  consuma la  cr i -
s i  ecolog ica  e  mora le  i ta l i ana ,  ne l le  fabbr iche e  neg l i 
uff ic i  in  cu i  non s i  r i spet tano le  nor me d i  s icurezza  e 
in  tut t i  g l i  a l t r i  luoghi  in  cu i  s i  manifes tano i  d is -equi -
l ibr i  che sono ne l la  nostra  povera  agenda d i  c i t tad in i . 

Dalla  capitale  morale  del l ’I ta l ia
Non s i  può so l levare  a lcuna obiez ione a l  fa t to  che s i 
proponga i l  “proget to neo- l iber i s ta” .  Ciascuno pro-
muove i  propr i  idea l i ,  quando vuole  e  quando può; 
soprat tut to,  come sa .  Ma so l tanto in  I ta l ia  un’affer-
mazione come “ i l  l iber i smo è  d i  s in is t ra”  non appare 
immediatamente  per  quel lo  che è :  un vuoto oss imo-
ro,  un’affer mazione senza s igni f icato.  Solo in  I ta l ia 
può accadere  che un l ibro come questo s ia  pronta -
mente  sa lutato da  Mi lano – da l la  nostra  “capi ta le  mo-
ra le”  –  su l la  pr ima pag ina  de l  p iù  impor tante  quo-
t id iano i ta l i ano come “un l i b r o  ch e  an imerà  la  s ta g i on e 
po l i t i c a”.  I l  pr inc ipa le  problema de l l ’ I ta l i a  d i  que-
s t i  anni  non è  l ’ ant i -pol i t ica  bens ì  l ’ ant i -pens iero. 


