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di M.Rosaria Bottegal

consiglio Cif nazionale

Giovani, opportunità e crescita

Terz o settore:

� � Nel III settore, l’etica che si propone a soste-

g no d elle attiv ità  è  q u ella “ d el d are per v olere” , attu a-

tiv a cioè  d el principio d i su ssid iarietà  che è  l’u nico

che perm ette, all’interno d elle org aniz z az ione sociale,

il v ero sv ilu ppo d el b ene com u ne. “L ’econom ia socia-

le d i m ercato è  u n m od ello d i sv ilu ppo d ell’econom ia

che si propone d i g arantire sia la lib ertà  d i m ercato

che la g iu stiz ia sociale, arm oniz z and ole fra loro” .

C o s ì R o m e o  C im in e llo , p ro fe s s o re  d i S c ie n z e

S o c ia li a ll’U n iv e rs ità  G re g o ria n a , n e ll’in tro d u z io n e  a l

c a p ito lo “ Il sig nificato reale d ell’econom ia sociale d i

m ercato. D enaro, econom ia, finanza e b ene com u ne” ,

in te rv e n u to  a l C o n v e g n o  “I F ra n c e s c a n i e  l’u s o  d e l d e -

n a ro ” , G re c c io  2 0 1 0 .

T a le  tip o  d i e c o n o m ia , g ra z ie  a lla  lib e ra  in iz ia -

tiv a , è  c a p a c e  d i s v ilu p p a re  le  a ttitu d in i d e lle  p e rs o n e

o ltre  a  c o n s e n tire  d i ra g g iu n g e re  il b e n e  c o m u n e , c o m e

d e s c ritto  d a lla  C o s titu z io n e  P a s to ra le  G a u d iu m  e t S p e s

( c a p  IV ,7 5 ) e  d a l c o m p e n d io  d e lla  D o ttrin a  s o c ia le

d e lla   C h ie s a  (c a p . IV , 1 6 4  s g g .). L ’e c o n o m ia  s o c ia le ,

c o m e  re a ltà  in te rd ip e n d e n te , p re s e n ta  o b b lig h i d i n o n

s o s titu z io n e  n é  d e llo  s ta to  n é  d e l m e rc a to ; h a  d iritti d i

s o s te g n o  m ira to , in  ra p p o rto  a ll’e ffic ie n z a  e s p re s s a ; h a

o b b lig h i d i ris p e tto  d e lle  re g o le  d i m e rc a to  in  u n a  lo g i-

c a  d i p ro fitto  n o n  s p e c u la tiv o ;  p o s s ie d e  il d iritto  a d

a v e re  u n  c a n a le  c re d itiz io  d e d ic a to  c o n  s p e c ific h e  p re -

ro g a tiv e , n o rm e  d i v ig ila n z a  e  d i tra s p a re n z a  b a n c a ria .

L ’e c o n o m ia  s o c ia le  n o n  rifiu ta  le  le g g i d e l m e rc a to , i

v in c o li d e lla  te o ria  e c o n o m ic a  tra d iz io n a le  re la tiv i a l

re p e rim e n to  e  a lla  g e s tio n e  o c u la ta  d e lle  ris o rs e , a ll’e f-

fic a c ia , a ll’e ffic ie n z a  e  a lla  p ro fe s s io n a lità , m a  s e m p li-

c e m e n te  li u s a  p e r il ra g g iu n g im e n to  d i u n  o b ie ttiv o  d i-

v e rs o  d a lla  m a s s im iz z a z io n e  d e l p ro fitto : il b e n e s s e re

e  lo  s v ilu p p o  d e ll’u o m o  n e lla  g lo b a lità  d e lle  s u e  d i-

m e n s io n i, d a  q u e lla  e c o n o m ic a  a  q u e lla  s o c ia le  e  m o -

ra le  (c fr. p a g  1 4 1  p a s s im ).

V o le n d o  s in te tiz z a re  le  c a ra tte ris tic h e  d e l m o -

d e llo  d i s v ilu p p o  in  c u i s i in s e ris c e  l’e c o n o m ia  s o c ia -

le , R o m e o  C im in e llo  a ffe rm a  c h e : “e s s o  a s s u m e  c o m e

p ro p rio  p u n to  d i p a rte n z a  le  re la z io n i s o c ia li, a ll’in te r-

n o  d e lle  q u a li in te rv ie n e , c o m e  S ta to , m e rc a to  e  te rz o

s e tto re , c e rc a n d o  d i re a liz z a re ,  a ttra v e rs o  la  re la z io n e

e  la  s o lid a rie tà , i d iritti e  i d o v e ri d i c itta d in a n z a . T a le

m o d e llo  d i s v ilu p p o  im p lic a  la  c e n tra lità  d e l te rrito rio ,

p e rc h é  o p e ra  n e i lu o g h i in  c u i s i s v o lg e  la  q u o tid ia n ità

d e lla  v ita ; e s s o  in c o rp o ra  il p rin c ip io  c a rd in e  d i re c i-

p ro c ità : re s p o n s a b ilità , s o lid a rie tà , s u s s id ia rie tà , a ltru i-

s m o  e  g ra tu ità ; v a lo riz z a  le  ris o rs e  u m a n e  e  m a te ria li

p re s e n ti n e l te rrito rio  a ttra v e rs o  l’in c lu s io n e  e  l’in te -

g ra z io n e , ris o rs e  c h e  s p e s s o  fo rn is c o n o  ris p o s te  s o c ia -

li in n o v a tiv e ” .

A ttu a lm e n te , in  Ita lia , l’in s ie m e  d e lle  s tru ttu re

c h e  re a liz z a n o  l’e c o n o m ia  s o c ia le  d i m e rc a to  è  d e n o -

m in a to  T e rz o  S e tto re  e  c o m p re n d e  d a lle  a n tic h e  o p e re

d i b e n e fic e n z a  a lle  im p r e s e  s o c ia li

(O rg a n iz z a z io n i p riv a te  c h e  e s e rc ita n o , in  v ia  s ta b ile  e

p rin c ip a le , u n ’a ttiv ità  e c o n o m ic a  o rg a n iz z a ta  a l fin e

d e lla  p ro d u z io n e  e  d e llo  s c a m b io  d i b e n i o  s e rv iz i d i

u tilità  s o c ia le , d ire tta  a  re a liz z a re  fin a lità  d i in te re s s e

g e n e ra le  A rt.1  d e c re to  le g is la tiv o  1 5 5 /0 6 ) c h e  s o n o  a n -

d a te  a  s o s titu ire  le  Is titu z io n i P u b b lic h e  d i A s s is te n z a

sviluppo e scelta
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e Beneficenza (IPAB) e sono suddivise in:

Istituzioni ecclesiastiche, che hanno origine

antica, alcune dall’8 00. Principalmente sono E nti pri-

vati riconosciuti che hanno ottenuto il riconoscimento

civile in quanto soggetti che esercitano attività di inte-

resse pubblico a favore di laici e che, per molti aspet-

ti, per es. fiscale e finanziario, sono equiparati all’ordi-

namento degli enti morali;

A ssociazioni, nate grazie alla volontà di una

pluralità di persone per realizzare un determinato sco-

po sociale, sono disciplinate dal Libro I, Titolo II del

C.C. e la loro costituzione ha natura contrattuale. Si di-

stinguono in a) Associazioni riconosciute, che sono

dotate di personalità giuridica e costituite per atto

pubblico e devono possedere 2 organi: gli amministra-

tori e l’assemblea degli associati che vigila sull’opera-

to dei primi; b) Associazioni non riconosciute, che non

hanno personalità giuridica, quindi chi opera per con-

to dell’Associazione è direttamente responsabile. 

In Italia le Associazioni non riconosciute sono

più  numerose di quelle riconosciute, perché la forma

delle non riconosciute garantisce maggiore libertà nel-

la formazione dello Statuto e quindi maggiore libertà

operativa.

F ond azioni, che hanno “un patrimonio per uno

scopo”, ovvero, il patrimonio, il capitale finanziario, le

donazioni, le disposizioni testamentarie, sono gli elemen-

ti fondamentali per realizzare lo scopo sociale. Le

Fondazioni sono disciplinate dall’art.12 sgg. del titolo II

del C.C. H anno personalità giuridica e  lo statuto deve

contenere le clausole che regolano la struttura e le attività.

C om itati, i quali possono sorgere anche per ini-

ziativa di un solo individuo e prevedono, come le

Associazioni, una serie di responsabilità dei soggetti

che agiscono per il comitato (cfr. art.3 9  –  42 Titolo II

C.C.).

O r g anizzazioni d i v olontar iato, che r icor r ono

in modo prevalente o determinante a prestazioni gratui-

te, volontarie e personali  dei membri di appartenenza.

E sse hanno avuto in Italia un forte sviluppo dalla metà

degli anni 70  e sono riconosciute dalla Legge quadro

266 del 19 9 1, che stabilisce il carattere non professiona-

le di tali organismi ed offre un profilo giuridico al lavo-

ro volontario, vincola il finanziamento pubblico esclusi-

vamente al sostegno di specifiche e documentate attività

e progetti. La Fivol è la Fondazione Italiana per il

Volontariato.

C oop er ativ e sociali, nate in Italia negli anni 8 0

sono disciplinate dalle legge 3 8 1 del 19 9 1. Si distinguo-

no in a) cooperative di solidarietà sociale a cui sono af-

fidati i compiti di gestione dei servizi socio sanitari; b)

cooperative di produzione e lavoro integrato, che hanno

la finalità dell’inserimento di soggetti svantaggiati nel-

l’attività lavorativa, attraverso settori agricoli industriali,

commerciali o di servizi. Le cooperative sociali sono

soggette al vincolo di non distribuire utili e perseguono,

nella loro attività, scopi esterni (promozione umana, in-

tegrazione).

Romeo Ciminello sottolinea che il III settore “E ’

quell’ambito in cui i giovani di oggi possono più  facil-

mente inserirsi e, con una formazione mirata all’euro-

progettazione, si possono creare opportunità di lavoro

per lo sviluppo e la riqualificazione dei territori, per la

promozione eno-gastronomica e molte altre attività sia

nel campo multimediale che delle tecnologie informati-

che e delle reti relazionali in ambito sociale”.

Invita quindi a consultare il portale dell’Unione

europea (http://europa.eu/index _ it.htm), il sito dei fi-

nanziamenti etici (http://w w w .bancaetica.it), quello del-

la cooperazione sociale (http://w w w .coinsociale.it) e

quello delle organizzazioni non governative per lo svi-

luppo (http://w w w .cesvi.it).��
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