
LA CLASSE POLITICA DELLA TRANSIZIONE

di Luca Verzichelli

1994-1996. Un complesso periodo di rinnovamento

La recente transizione italiana ha riaperto questioni che ne-
gli ultimi anni erano state trascurate dalle analisi politologiche,
come le trasformazioni della classe politica e dei suoi modelli di
selezione e carriera. Diversi contributi hanno evidenziato la
nuova rilevanza assunta da tali questioni, confortati peraltro da
un'ampia produzione pubblicistica che si e concentrata essen-
zialmente sulle caratteristiche socio-professionali dei nuovi poli-
tici e suI tasso di rinnovamento del personale parlamentare.
Questo ritorno di interesse non chiarisce tuttavia quali obiettivi
porre all'analisi, stretta tra una impostazione assolutamente de-

I dati utilizzati per questa saggio provengono dall'Arcbiuio sulla Classe Politica Ita-
liana, dell'Uniuersitd degli Studi di Siena. L'aggiornamento dell'arcbiuio, dopo le elezioni
del 1996, estato possibile grazie a un finanziamento del CNR (contratto 94.04271.CT09).
La ricerca e inoltre inserita in un progetto di studio comparato sulle elite politiche finan-
ziato dal programma Vigoni per gli scambi culturali tra Italia e Germania. Oltre ai con-
sueti questionari, diretti al personale parlamentare, sono state consultate alcune [anti, rela-
tive ai dati biografici degli eletti e aile dirigenze partiticbe, reperibili attraverso la rete In-
ternet. In particolare, le banche dati della Camera e del Senato e i siti ufficiali dci lnaggio-
ri partiti politici italiani.

II lavoro di attribuzione partitica degli eletti del 1996 estato [atto di concerto con i
colleghi che hanno contribuito a questa ricerca, seguendo criteri comuni di analisi. Nelle
tabelle, tu ttavia, ho utilizzato livelli diversi di disaggregazione. In particolare, ho distinto i
parlamentari del Pds (146 deputati e 88 senatori) sia rispetto al gruppo di partiti uniti nel
cartello proporzionaledella sinistra europea che rispetto al gruppo parlamentare della sini-
stra democratica. In questa modo laseio [uori i parlamentari laburisti, della rete, i cristiano
sociali, i comunisti unitari, i socialdemocratici e i laici di Ad che hanno aderito all'alleama
con la Quercia. Con 10 stesso criterio ho separato i parlamentari del Ppi (54 e 29) dagli in-
dipendenti, da quelli di Ud e da quelli del Pri cbe avevano aderito al cartello Popolari per
Prodi. I parlamentari del Ccd e quelli del Cdu sono stati riaggregatz: e i loro dati sono
comparati con quelli del solo Ccd relativi al 1994. Nel caso di Rinnovamento e di Forza
ltalia ho invece mantenuto illivello di aggregazione piu alto. Dunque le tre anime di Rin-
novamento (Dini, Patto Segni e Socialisti ltaliani) e le molte di Forza Italia sono tenute
insieme nell'analisi che segue.
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728 Luca Verzichelli

scrittiva, che si limita a riportare Ie variazioni quantitative e
qualitative della elite in un momenta di ricambio evidente, ed
un tentativo interpretativo che an cora oggi appare pieno di ri-
schi, a causa della rnagmaticita in cui si muove il sistema politi-
co italiano.

Esiste gia una nuova classe politica e, se S1, quali caratteristi-
che ha? La difficolta nel trovare risposte a tali interrogativi ap-
pare paradossale, in un paese dove era stata registrata per quasi
mezzo secolo una tale continuita nei caratteri delle elites politi-
che da rendere frustrante illavoro del ricercatore (Mastropaolo
1994). Eppure si tratta di un problema complesso, la cui solu-
zione deve essere cercata in fenomeni sociali e politici molto
lontani rispetto alIa data di inizio della transizione italiana, fe-
nomeni che sono entrati infatti nel mirino degli studiosi. Facen-
do ordine tra i tanti suggerimenti, direi che il quadro teorico di
riferimento per una riflessione sulla classe politica espressa du-
rante la transizione italiana edelimitato da tre grandi argomenti
di studio: in primo luogo, il nesso tra ricambio parlamentare e
declino dei partiti di rnassa, un fenomeno gia evidente alIa fine
dello scorso decennio, che ha spinto gli studiosi a mettere a
punto nuovi possibili modelli teorici della forma partito (Katz e
Mair 1995). II secondo ed il terzo filone di studi da tenere in
considerazione sono invece legati all'evoluzione del caso italia-
no, e si riferiscono rispettivamente aIle interpretazioni della crisi
recente e della transizione che ne e seguita, nonche agli effetti
delle importanti riforme elettorali avvenute negli ultimi cinque
annie

Scendendo nel dettaglio, la crisi organizzativa dei partiti di
massa e culminata, in Italia, con un crollo dei consensi che ha
travolto i protagonisti del vecchio ordine politico e che, comun-
que, ha costretto i principali attori della opposizione a drastiche
operazioni di ristrutturazione, sia a livello di classe dirigente
che di programma (Morlino 1996). Dalla letteratura recente de-
dicata alIa transizione italiana ci giungono invece numerosi
spunti che utilizzano l' argomento del mutamento della classe
politica con una certa varieta di toni e interpretazioni. Molte
sono state Ie spiegazioni «negative», del cambiamento, basate
cioe sulla sopraggiunta debolezza e inutilita del ceto politico
preesistente (Pasquino 1995; Cotta e Verzichelli 1996). Altri au-
tori sottolineano invece elementi di novita presenti gia da qual-
che tempo, come per esempio l'idea della democrazia del leader,
che avrebbe in qualche modo accelerato il declino della vecchia
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La classe politica della transizione 729

elite degli apparati partitici (Zincone 1995) 0 Ie crescenti richie-
ste di una societa in trasformazione gia evidenziate dal voto di
protesta 0 dall' astensionismo, nel quindicennio che precede Ie
elezioni del 1992, e poi sfociate prepotentemente in un comples-
so anti-classe politica (Pizzorno 1996). La totalita dei contributi
concorda perc su una questione: il risultato del 1994, sotto il
profilo del consolidamento dell'elite politica, era il punto di
partenza della transizione e non quello di arrivo. La fine di
un'epoca non aveva segnato con chiarezza i contorni del nuovo
sistema, e la classe dirigente, definita frettolosamente dalla
stampa come la protagonista della seconda repubblica, era attesa
a nuove e decisive verifiche.

La rapida delegittimazione della classe politica del passato
ha poi favorito, come sottolineato dalla totalita dei contributi
sopra menzionati, un cambiamento incentrato in larga misura
sulla reazione anti-partitocratica, imputando proprio aIle vee-
chie formazioni politiche la responsabilita di aver trasformato la
democrazia italiana da un sistema di partecipazione ad uno di
protezione (Pizzorno 1996). Un primo strumento per osservare
gli effetti della spinta anti-partitocratica sulla costruzione della
nuova elite e contare semplicemente il numero di movimenti
portati suI mercato elettorale, a partire dal 1992, che hanno ri-
nunciato all'etichetta di «partito» e alIa classica struttura orga-
nizzativa interna. Studi approfonditi hanno poi delineato come
il sentimento anti-partitico abbia permeato l'intero spettro poli-
tico, obbligando molti attori a sottolineare una impostazione di
rottura rispetto al passato e creando Ie condizioni per coalizioni
nuove ed anomale (Bardi 1996). Pili in generale e stato il «rin-
novamento della politica» la parola d'ordine che ha accomuna-
to Ie proposte per uscire dalla crisi e gli attori in competizione:
quelli nuovissimi, quelli semi-nuovi e perfino alcuni navigatissi-
mi leader del vecchio ordine scampati alla decimazione dei pri-
mi anni '90.

Dall'altra parte dobbiamo tenere in conto i vincoli e Ie op-
portunita apparsi con Ie elezioni di questo ultimo quinquennio
e non collegati direttamente con la crisi dei singoli partiti. In
particolare, la nuova normativa elettorale (D' Alimonte e Chiara-
monte 1994). A pili riprese gli studiosi hanno sottolineato l'im-
patto di tali novita, che richiamo qui in modo sommario: la
comparsa della esigenza maggioritaristica, con la prima, debole,
riforma applicata nel 1992 (l'abolizione della preferenza multi-
pla per l' elezione della Camera); il passaggio all' attuale sistema
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730 Luca Verzichelli

misto, applicato a partire dal 1994, che ha incluso il ripristino,
dopo ottant'anni, del collegio uninominale; Ie altre riforme in
senso maggioritario, applicate alIa legislazione elettorale degli
enti locali, che hanno avuto effetti importanti nella re-distribu-
zione delle opportunita di carriera politica e nella organizzazio- .
ne delle formazioni in lizza.

Quanto messo in luce dalla letteratura descrive dunque i
presupposti di una vera transizione, capace di apportare pro-
fonde modificazioni, anche qualitative, all'intero processo di
formazione e consolidamento della classe politica. Ricorrendo al
modello a quattro variabili descritto da Pedersen nel suo classi-
co lavoro sulle trasformazioni di lungo periodo delle elite dane-
si (197 6), diremo che i diversi profili riscontrabili oggi nella
composizione della classe politica possono essere dovuti ad «ef-
fetti mediati» sia in virtu dei mutamenti occorsi nelle strutture
delle opportunita all'interno dei vari partiti, sia alIa nuova di-
stribuzione di seggi che consegue ad un forte trauma nel siste-
ma partitico. Nel modello di Pedersen questi due fattori inter-
venienti, che potremo chiamare rispettivamente fattore intra-
partitico e inter-partitico del mutamento nell' elite, variano insie-
me quando la quarta variabile, quella indipendente, e rappre-
sentata da una complessa serie di cambiamenti sociali e politici.
Questo puo essere il caso della transizione italiana degli anni
'90, nella quale emerge tuttavia una particolarita: i mutamenti
sociali e politici, pur profondi, non hanno avuto conseguenze
rivoluzionarie: la costituzione del 1948 e la forma di governo
parlamentare non hanno subito a tutt'oggi modificazioni, e an-
che Ie altre riforme annunciate, relative al decentramento ammi-
nistrativo e fiscale, tardano a giungere in porto. L'incertezza
della situazione genera una serie di retroazioni che incidono ul-
teriormente sui due fattori di mutamento della classe politica
che menzionavo, tant'e che, nelle tre tornate elettorali ripetutesi
in soli quattro anni, i cambiamenti sia a livello intra-partitico
(cambiamcnti di leadership, di organizzazione interna e di stra-
tegie) che a livello di sistema dei partiti (rnobilita elettorale, fu-
sioni, scissioni) hanno continuato a ripetersi invece di volgere
verso la stabilizzazione.

Rispetto a ipotesi «forti» che prefigurano la scomparsa di
quei modelli di reclutamento che hanno segnato l'esperienza
storica della democrazia italiana, dovremo allora essere malta
cauti; sara utile invece differenziare i possibili scenari a seconda
dell'impatto reale delle variabili sopra menzionate suI processo
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La classe politica della transizione 731

di stabilizzazione della nuova classe politica. In particolare, rela-
tivamente al ruolo del reclutamento partitico, si puo ipotizzare
l' accorciarsi del processo di socializzazione politica interna, con
una incidenza minore delle carriere di partito rispetto all' acqui-
sizione di posizioni pubbliche 0 professionali qualificanti. Ma
sara importante verificare se l' arretramento del ruolo partitico si
arresta, con il procedere della transizione, e soprattutto se epre-
sente in modo omogeneo nelle varie formazioni politiche.

Anche riguardo agli effetti della normativa elettorale mag-
gioritaria si possono costruire ipotesi differenti: l'idea di un ri-
baltamento totale delle procedure tradizionali di selezione cen-
tralizzata delle candidature veniva gia fortemente messa in dub-
bio dalle prime analisi dedicate aIle elezioni del 1994, quando
pure l' esigenza di rinnovamento e il disagio organizzativo dei
partiti avrebbero potuto determinare il trionfo della territoria-
lizzazione (Mattina 1994; Lanza 1995). Tuttavia, il ricorso alIa
competizione maggioritaria ed alIa candidatura uninominale ha
prodotto alterazioni profonde nelle strategie partitiche (Katz
1996), e possiamo tornare a verificare ipotesi sugli effetti di un
processo di apprendimento del sistema uninominale (Verzichelli
1994), che consisterebbero nell'emergere di una classe parla-
mentare relativamente slegata dal ceto politico nazionale, e
maggiormente condizionata dalle strutture sociali ed economi-
che delle realta locali.

Infine, dobbiamo misurare i reali effetti della complessa cri-
si italiana, e in particolare quelli del sentimento anti-partitocra-
tico. Per Ie ragioni discusse sopra, la categoria dei parlamentari
si e trasformata in pochi anni da simbolo della «stabilita italia-
na» al segmento di classe dirigente piu suscettibile di cambia-
mento, per connotarsi (ancora oggi) come una classe politica
della transizione, ossia un insieme ancora disomogeneo, all'in-
terno del quale coesistono uomini politici vecchi e nuovi, ele-
menti del reclutamento tradizionale ed evidenti tentativi di in-
novazione, rna anche personaggi «di passaggio», legati alIa con-
tingenza e non destinati ad entrare nella elite politica.

Gli studi successivi aIle elezioni del 1994 avevano messo in
rilievo soprattutto la dimensione del cambiamento, sollevando
nel contempo forti dubbi circa la omogeneita e la stabilita della
nuova classe politica, e generando, per forza di cose, piu inter-
rogativi che risposte. Dopo due tornate maggioritarie possiamo
invece cominciare a cambiare prospettiva: il problema di oggi e
quello di capire se la classe politica della transizione si stia con-
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732 Luca Verzichelli

solidando su basi differenti rispetto ai modelli di reclutamento
e carriera predominanti fino a ieri, e se Ie sue varie facce pre-
sentino gradi diversi di innovazione. A tale fine la strada da
percorrere e quella della doppia comparazione. Da una parte,
tenendo sullo sfondo Ie caratteristiche note della classe politica
preesistente, potremo descrivere quanto diversi rispetto al pas-
sato siano, a questo punto della transizione, i profili dei vari
segmenti del ceto politico in via di formazione. Dall'altra parte
un confronto di breve periodo tra i caratteri della classe parla-
mentare del 1996 con quella prodotta soltanto due anni or
sono, nel momenta culminante della crisi italiana, puo dirci
qualcosa di piu chiaro circa le strategie perseguite e le potenzia-
lita organizzative dei nuovi attori politici, nonche sui reali effetti
di una legislazione maggioritaria-uninominale che, sia pure con
possibili nuovi e importanti cambiamenti strutturali, e destinata
a rimanere centrale nel nuovo ordinamento italiano.

Questo contributo si propone dunque di fare il punto suI
processo di stabilizzazione della nuova classe politica e sulle sue
caratteristiche socio- politiche, per cogliere Ie novita emerse ri-
spetto ai modelli di reclutamento del passato e Ie variazioni si-
gnificative presenti oggi al suo interno. L' analisi dei tassi di
continuita della classe parlamentare degli ultimi anni sara segui-
ta dalla descrizione dei profili sociali e politici distinguibili nei
suoi vari settori. Nella parte finale dell'articolo mi concentrero
invece sulle prospettive che si aprono alIa classe politica dopo
la transizione. In particolare vorrei chiarire se e come verra so-
stituito quel professionismo politico che e stato l' elemento por-
tante della classe parlamentare del passato (Cotta 1979; Mastro-
paolo 1993).

AlIa ricerca della classe politica: ricambio parlamentare e fenome-
ni di ritorno

Veniamo dunque al primo punto, relativo alIa stabilita della
classe politica. I dati relativi aIle elezioni del 1996 mostrano
che, pur senza ripetersi il fenomeno del 1994, i livelli di ricam-
bio parlamentare si mantengono elevati, evidenziando un turn
over che oramai dal!' inizio della crisi italiana (e da tre elezioni)
si mantiene ben oltre gli standard del quarantennio precedente
(fig. 1). Si puo supporre che in occasione delle elezioni 1996
abbia giocato anche il fattore inter-partitico di rinnovamento,
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FIG.!. Ricambio parlamentare 1946-1996.

cioe la bocciatura «sul campo» di una parte della classe politica
dovuta allo spostamento di consensi dal polo di centro-destra,
vincitore nel 1994, a quello di centro-sinistra. La classe politica
italiana di oggi risponderebbe per cosi dire ad un fenomeno di
assestamento del sistema partitico, attraverso il quale una parte
del personale espresso dal cartello elettorale sconfitto eforzata-
mente costretta ad uscire di scena.

Ma a tale fattore bisogna aggiungerne altri di diversa natura,
in particolare l'esigenza di un ulteriore avvicendamento all'inter-
no della classe politica dovuto a scelte interne agli attori partiti-
ci, avvenute sin dal momenta della definizione delle candidatu-
re. Per far luce su questo fenomeno ricostruiamo il destino dei
parlamentari uscenti nel 1996 (tabb, 1 e 2): il cambiamento dei
sistemi elettorali non consente, ovviamente, proficue compara-
zioni con il passato, ma e possibile ricercare in questi dati un
orientamento tendenziale delle forze politiche oggi in campo
circa illoro grado di controllo sui processi di selezione e di pro-
mozione delle candidature. In primo luogo si deve rilevare l' alta
percentuale di uscita dal circuito della competizione elettorale,
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TAB. 1. Pcrsistenza e abbandono della classe parlamcntarc Camera 1994-1996. (% sui
parlamentari della XII legislature)

Rc Pds Verdi Ppi Lega Ccd Fi An Tot.

Rielettil 28 86 9 20 32 8 58 62 338
(70,0) (69,9) (81,8) (58,8) (27,1) 08,1) (48,7) (58,5) (52,9)

Candidati
non rieletti 4 13 7 38 7 27 27 134

(10,0) (10,6) (20,7) 02,2) 03,3) (22,7) (25,0) (21,0)

Ritirati- 8 24 2 7 48 6 34 17 167
(20,0) (19,5) (18,2) (20,7) (40,6) (28,6) (28,6) (16,0) (26,1)

1 Include i rieletti al Senato.
2 Include i deputati dimessi 0 deceduti durante la legislatura precedente.

TAB. 2. Persistenza e abbandono della classe parlamentarc Senato1994-1996 (~) sui parla-
mentari della XII legislature)

Rc Pds Verdi Ppi Lega Ccd Fi An Tot.

Rieletti 8 52 6 19 18 3 16 28 162
(42,1) (72,7) (46,2) (57,6) OD,D) (23,1) (44,4) (58,3) (50,3)

Candidati
non rieletti 3 1 1 2 11 6 5 3 33

(15,8) (1,3) (7,7) (6,1) (18,3) (46,2) (13,9) (6,3) (l0,2)

Ritirati 8 21 6 12 31 4 15 17 127
(42,1) (26,6) (46,2) 06,4) (51,7) 00,8) (41,7) 05,4) 09,4)

piuttosto accentuata in alcuni dei nuovi partiti di questo decen-
nio (Lega Nord e Forza Italia), E facile rnettere in relazione tale
fenorneno con gli eventi e Ie trasforrnazioni interne ai partiti
stessi, avvenuti nel con citato periodo che corrisponde alla XIII
legislatura', rna riscontri ernpirici pill dettagliati evidenziano an-
che l'esistenza di precise strategie di rirnodulazione dei criteri di

1 Gli assestamenti del sistema partitico prima dello scontro elettorale sono rico-
struiti in dettaglio da AIdo Di Virgilio in questo stesso numero. Riguardo agli effetti
dell'instabilita del sistema partitico sulla classe parlamentare durante la XII legislatura,
rimando invece a Verzichelli (1996). La componente parlamentare che risente in modo
maggiore di tale instabilita e ovviamente quella della Lega Nord, costretta a rinverdire
Ie proprie liste dall' abbandono di molti parlamentari. Ma puo essere interessante rove-
sciare il discorso, osservando quanto siano cambiati gli altri cartelli proprio per ospitare
i transfughi dal partito di Bossi. Contiamo infatti 5 ex parlamentari leghisti oggi rieletti
per il Polo, che ne aveva ricandidati altri cinque. A questi si aggiunge Pierluigi Pietrini
che estato rieletto per la lista Dini. Infine, altri sette ex deputati leghisti si sono presen-
tati nel 1996 con partiti minori.
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selezione del personale, dovuti a cause diverse, come il cambia-
mento dei rapporti di forza interni nei rinnovati cartelli elettora-
Ii e l' alto grado di centralizzazione del processo di candidatura
in aicune formazioni. Lo sforzo comune a tutti gli attori, in un
quadro di grande incertezza e con un elevato numero di collegi
«a rischio», estate quello di preservare il futuro politico di una
certa leadership, andando alIa ricerca di una elezione sicura e
sacrificando invece molti outsiders in collegi innaturali. Soltanto
il 61% dei parlamentari «incombenti» si ricandida per mantene-
re il proprio collegio, e anche togliendo dal con to gli eletti del
1994 in quota proporzionale, oltre 1/4 degli «incombenti mag-
gioritari» non si presenta nel collegio vinto due anni prima", A
Iivello disaggregato colpisce il dato relativo a Forza Italia (ben
21 candidati incombenti spostati), tenendo anche conto che, per
molti dei parlamentari azzurri, non si etrattato di un cambio di
destinazione (dalla Camera al Senato) 0 di un semplice sposta-
mento di collegio all'interno della stessa regione (tipica strategia
adottata dalla Lega per favorire la rielezione di alcuni parlamen-
tari rimastigli fedeli), ma di una operazione diretta dal centro
che ha «paracadutato» molti leader visibili in regioni lontane da
quelle originarie. Sotto questo profile, certamente, l' adozione di
un sistema uninominale non sembra aver ancora portato ad una
territorializzazione della selezione politica (Fabbrini 1996), ed il
vantaggio della incumbency, ammesso che di tale vantaggio si
possa parlare, non e collegato tanto al potere ritagliato autono-
mamente dai parlamentari dentro il proprio collegio - come e
state dimostrato nel caso degli Stati Uniti ma anche in Canada,
Germania e Giappone (Somit, Wildenmann, Noll, Rommcle
1994) - rna, piuttosto, con Ie strategie adottate a livello centrale,
dai partiti 0 dai «tavoli» coalizionali.

In generale Ie elezioni del 1996, nonostante la riduzione da
tre a due grandi cartelli capaci di concorrere per i seggi unino-
minali, confermano un sistema partitico-parlamentare basato su
circa dieci formazioni. Seguendo un discorso iniziato solo poco
tempo fa, possiamo dire che la conferma di una parte cospicua
del ceto politico affacciatosi sulla scena parlamentare nel 1992 e

2 Esattamente, gli incombenti che si presentavano in un collegio uninominale era-
no 606. Di questi 93 hanno corso in un collegio diverso rispetto a quello di due anni
prima, 34 sono passati all'altro braccio del parlamento e 107 coloro che provenivano da
una elezione in quota proporzionale. I «fedeli» al collegio sono dunque 372. Ringrazio
Alessandro Chiaramonte che ha condotto insieme a me questo rilevamento.
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nel 19943 trasforma davvero gli sfidanti di ieri nella nuova elite,
sebbene la seniority parlamentare rimanga molto meno marcata
rispetto al passato (tab. 3). Differenze evidenti permangono tra
i vari partiti, anche all'interno dei due schieramenti maggiorita-
rio In particolare nel Polo per Ie liberta, dove una formazione
come Forza Italia, ancora scarsamente istituzionalizzata dentro
e fuori il parlamento, si contrappone a partiti connotati da un
personale sicuramente pili esperto. Da notare come sia i gruppi
di Rifondazione comunista che del Pds mostrano una percen-
tuale contenuta di senior members in entrambe Ie camere, ma
cia e da mettere in relazione con due diverse spiegazioni: nel
caso di Rifondazione, partito nato da una componente oramai
«sommersa» nel Pci e quindi scarsamente rappresentata in par-
lamento prima del 19924, la selezione centralizzata, che fu tipica
del modello comunista, funziona ancora: gli organi direttivi del
partito stabiliscono esplicitamente anche il limite massimo di
mandati per i propri rappresentanti. Nel dato relativo al Pds in-
cide sicuramente una maggiore varieta del personale. La ridu-
zione dei parlamentari esperti non emarcata come nel caso di
Rc, ma l'abbassamento complessivo dell'anzianita di questo
gruppo mostra il peso della componente giunta in parlamento
dopo i11992, ovvero della generazione di politici che ha trovato
spazio nel partito dopo il congresso di Rimini.

II consolidamento di una classe dirigente nuova non etutta-
via COS1 facile. II cambio della guardia e avvenuto, ma non ha
ancora portato a quell'equilibrio tra fattori intra-partitici e
inter-partitici necessario per una forte stabilizzazione. II dato
relativo al turnover nelle ultime tre tornate elettorali costituisce
di per se una evidente conferma di questa interpretazione.

Nel tentativo di produrre una lettura pili dettagliata di que-
sto difficile processo di consolidamento indicherei tre possibili
direzioni: in primo luogo, facendo riferimento aIle cause inter-
partitiche, il ricambio complessivo dell'elite politica degli ultimi
anni puo essere ricondotto agli effetti di una «tripla rivoluzio-
ne»: un primo momento, caratterizzato dallo sfaldamento par-
ziale del vecchio sistema, con la comparsa di nuovi attori parti-

3 In tot ale tra gli attuali parlamentari troviamo 198 deputati che hanno esordito
nel 1994 e 85 nel 1992. AI Senato questi due gruppi contano 95 e 57 unita. La percen-
tuale di parlamentari entrati durante gli anni della crisi e oggi confermati in parlamento
edunque del 47,0 alia Camera e del 48,3 al Senato.

4 Ancor piu evidente e questa tendenza dopo la scissione dei comunisti unitari,
che ha tolto a Rifondazione comunista alcuni dei suoi piu navigati parlamentari.
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tier in alcune aree del paese (1992); una seconda fase, corri-
spondente alIa vittoria del centro-destra nel 1994 e all'esordio
di una formazione del tutto nuova (Forza Italia) che sfida, an-
che all'interno della propria area politica, il criterio tradizionale
della selezione partitica; infine la rivincita del centro-sinistra nel
1996, con un ulteriore ritocco nella strutturazione dell'alleanza
elettorale che implica non pochi cambiamenti anche a livello di
classe politica",

Un secondo elemento da tenere in considerazione e costitui-
to dalla presenza di «fenomeni di ritorno» da parte di alcuni seg-
menti del vecchio ceto politico (figg. 2 e 3). II dato generale circa
i rieletti dopo un intervallo non ealtissimo (40 parlamentari, pari
al 4,2% dell'universo), rna diventa significativo in alcune forma-
zioni centrali (Ccd, Cdu e Ppi ed anche Ie componenti partitiche
della Lista Dini), che utilizzano oggi il proprio potenziale coali-
zionale per riportare in parlamento esponenti, generalmente non
di primo livello, gia arrivati sulla scena politica nazionale prima
del 1994. Anche altri partiti, da Rifondazione comunista a Forza
Italia, non si sottraggono a questo fenomeno in parte spiegabile
con il legame che unisce alcune formazioni, nuove 0 rinnovate,
ad una leadership in qualche modo emarginata nei rispettivi par-
titi di origine". Uri'altra spiegazione puo essere trovata nella de-
bolezza organizzativa dei nuovi partiti che, soprattutto in quelle
realta locali dove settori del vecchio ceto politico mostrano anco-
ra un buon rendimento elettorale, preferiscono reclutare i navi-
gati uomini della prima repubblica. Emblematico e in questa
senso il caso di De Mita, vincitore nel proprio collegia can una
lista sostenuta dall'Ulivo. Ma sono molte Ie formazioni che raf-
forzano il proprio consenso can l' acquisizione di politici locali
provenienti dai partiti storici.

5 La lettura piu semplicistica di tale evoluzione ci porterebbe ad individuare un
attore «nuovo» (la Lista Dini) da contrapporre ai partiti tradizionali. In rcalta la situa-
zione epiu complicata. All'interno di Rinnovamento troviamo infatti formazioni e pic-
coli gruppi gia sperimentati, che portano in parlamento alcune personalita dall'esperien-
za politica relativamente lunga. Il gruppo dei Popolari acquista un ristretto numero di
parlamentari con una origine diversa da queHa democristiana. Infine la compagine del
Pds, partito an cora in fase di ristrutturazione interna, affianca al personale politico pro-
veniente dall'esperienza comunista, una serie di personalita della piu vasta area dei pro-
gressisti gia attivi in altre iniziative politiche degli ultimi anni.

6 Cia evisibile soprattutto nei tre partiti di ispirazione cattolica e nella componen-
te socialista della Lista Dini, dove osserviamo il ritorno di alcuni personaggi gia in par-
Iamento fin dagli anni '70. Anche Fi recluta alcuni ex parlamentari del pentapartito,
mentre Rc riporta in parlamento l' ex segretario di Democrazia Proletaria e tre ex parla-
mentari comunisti.
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FIG. 2. Neoeletti e rieletti 1996. Camera dei deputati.
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FIG. 3. Neoeletti e rieletti 1996. Senato della Repubblica.
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Infine, si deve sottolineare l'elevato abbandono, a distanza
di soli due anni, da parte di una cospicua fetta della classe poli-
tica espressa nel momenta della «rivoluzione» del 1994: circa il
26% dei deputati uscenti e addirittura il 40% dei senatori non
si e ricandidato, e tale fenomeno estate particolarmente accen-
tuato nella Lega, nei partiti cattolici e in Forza Italia (tabb. 1 e
2). Ancora una volta si tratta di un dato che sta a meta tra il
picco assolutamente straordinario del 1994 e la consolidatissima
tendenza del periodo precedente, che si attestava alIa Camera
intorno al 200/0. Su questo dato influiscono tuttavia vari feno-
meni, che agiscono in modo diverso sui vari gruppi: l' alto ab-
bandono tra Ie fila del personale della Lega Nord, per esempio,
e da mettere in relazione con Ie vicende interne al partito du-
rante il biennio della XII legislatura, che hanno determinato la
fuoriuscita di oltre un terzo del personale parlamentare in cari-
ca", Gli altri scossoni subiti dal sistema partitico nel biennio tra
Ie due tornate elettorali non avrebbero dovuto incidere sulle
aspettative di rielezione dei parlamentari nei vari gruppi colpiti
dalle scissioni", Cio nonostante il tasso di abbandono rimane,
come si vede, piuttosto elevato. Particolarmente rilevante al ri-
guardo il caso di Forza Italia, che «taglia» una larga parte dei
parlamentari uscenti, spesso con un seguito di polemiche, no-
nostante l'atteso aumento della propria quota rappresentativa.
In questo caso si conferma il controllo centralistico sulla sele-
zione dei candidati (cfr. il saggio di Mattina e Tonarelli in que-
sto numero). Percentuali elevate di abbandoni sono riscontrabi-
li anche nel Ccd e in Rifondazione comunista. AI contrario, il
Pds abbassa ulteriormente il tasso di selezione pre-elettorale sui
parlamentari uscenti, allontanandosi, questa volta in modo pili
netto, dal modelio tradizionale del Pci.

Nel complesso i dati suI ricambio e sull'esperienza del per-
sonale parlamentare mostrano che la nuova classe politica e
giunta nella fase cruciale di un processo di istituzionalizzazione
che puo essere meno rapido di quello vissuto all'inizio del-
l'esperienza repubblicana, a causa della minore capacita di pe-
netrazione degli attuali partiti politici e dei problemi indotti
dalla riforma maggioritaria. Questo fatto rende ancora pili im-

7 Esattamente si trattava di 42 deputati su 117 e 20 senatori su 60 (Verzichelli
1996).

8 In effetti gli ex popolari passati al Cdu hanno trovato un'arnpia «quota» di can-
didature nelle liste del Polo e in quelle proporzionali comuni con il Ccd, mentre i Co-
munisti unitari sana entrati ufficialmente nella quota del Pds.
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La c1asse politica della transizione 741

portante il ricorso ad uri' analisi dei suoi connotati socio-politici,
come quella che segue nei prossimi paragrafi, rna apre anche
nuovi interrogativi proprio sul problema dell'istituzionalizzazio-
ne. In particolare dovremmo tenere sotto controllo il grado di
autonomia delle sub-strutture parlamentari e il ruolo della se-
niority nella selezione della leadership, sia politica che organiz-
zativa, elementi che nel vecchio parlamento italiano avevano
mostrato una grande continuita". Per questi ultimi temi rinvio
naturalmente ad ulteriori investigazioni.

I protagonisti della transizione italiana: chi sono i nuovi politici

L'analisi della classe politica puo contare su un'arnpia lette-
ratura teorica e su una serie di ricerche empiriche che costitui-
scono importanti punti di riferimento. L'utilizzo di tali esempi
puo essere tuttavia fuorviante nella messa a punto di una ricerca
dedicata ad una fase di trasformazione come quella di oggi: i
mutamenti dell'ambiente sociale e politico possono infatti deter-
minare, nel tempo, il ridimensionamento della capacita esplicati-
va di alcuni classici indicatori usati in questo approccio. E il
caso di alcune variabili relative ai caratteri personali e sociali
della elite, come il sesso, la scolarita, l' eta media del personale
eletto. La fisionomia della attuale classe politica, rispetto a quel-
la di un tempo, appare molto piu stabilizzata ed omogenea (per
esempio la generale prevalenza di politici con una educazione
universitaria) e comunque Ie variazioni riscontrate, nel tempo 0
nella distribuzione attraverso i vari gruppi partitici, sono dovute
a fattori diversi rispetto al passato. In molti paesi occidentali
l' analisi della struttura sociale degli eletti etornata in auge negli
ultimi due decenni, quando il declino del partito di massa e la
trasformazione della cultura politica hanno determinato alcuni
cambiamenti significativi. La classe parlamentare italiana, sotto
questo profilo, ha recepito in ritardo ed in misura limitata la do-
manda di una maggiore rappresentanza femminile, mostrando
invece un allargamento della scolarita universitaria in tutta l'elite
politica, compreso il settore di essa proveniente dai vecchi parti-
ti della sinistra di classe (Mastropaolo 1990; Meny 1995).

9 Si tratta dei classici indicatori dell'istituzionalizzazione parlamentare usati da
Polsby e dagli altri studiosi che hanno trattato per primi questi concetti. Nei lavori di
Cotta 0976; 1979) troviamo una messa a punto specifica di tali indicatori e una serie di
valutazioni su cosa essi mostrano relativamente al caso italiano.
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Diversi argomenti sono stati collegati aile peculiarita del
caso italiano: per esempio il ricorso ad un reclutamento che co-
niugasse il personale partitico con elementi di visibilita sociale,
se non la rinascita (per esempio nel Psi pill recente) di elementi
di selezione clientelare-Iocalistica. Oppure 10 scarso impatto
della cultura post-materialista, che aveva invece inciso in modo
pill evidente nei sistemi partitici (e nella classe politica) di altri
paesi. Ma quello che pill ci interessa, nel fotografare complessi-
vamente la situazione degli anni passati, erilevare come i partiti
storici, pur nelle loro differenze organizzative, abbiano determi-
nato criteri di selezione del personale politico sempre pill omo-
genei tra loro. L'evoluzione dei modelli di reclutamento parla-
mentare nel mezzo secolo della prima repubblica, racchiusi tra i
tipi polari del modello d'apparato puro e quello partitico-cliente-
lare (Cotta 1979) aveva dunque 'portato ad una classe politica
dai tratti sociali non dissimili nei vari gruppi. Per questo motivo
trascuro, in questa sede, l' analisi di lungo periodo delle caratte-
ristiche pre-politiche del personale parlamentare, limitandomi a
presentare, nelle tabelle 4 e 5, i dati relativi aIle ultime tre legi-
slature: la colonna relativa al 1992 fotografa, per COS! dire, la si-
tuazione al termine del processo di evoluzione che ha visto pro-
tagonisti i partiti storici. Sono evidenti i segnali di invecchia-
mento della classe politica, soprattutto tra i partiti di governo'",
ed emerge anche una prima differenza tra il personale del Pds,
piu giovane e scolarizzato, rispetto a quello di Rifondazione Co-
munista. Nella tornata elettorale successiva osserviamo significa-
tive differenze tra i vari partiti che, nonostante qualche assesta-
mento, vengono confermate con Ie elezioni del 1996. Mi riferi-
sco, in particolare, al dato relativo all'eta media, che risente del-
10 svecchiamento rispetto al decennio precedente (Lanza 1995),
ma senza tornare ai livelli delle prime legislature repubblicane.
II fenomeno della stabilizzazione di una elite «nuova» ma non
COS! giovane e del resto ancor pill evidente quando osserviamo
il dato relativo all'eta di esordio in parlamento!'. Viene confer-

10 OItre al dato sulla De, riportato nelle tabelle, anche i partiti laid e socialisti
presentavano all'inizio degli anni novanta un'eta media moIto elevata. II Psi inoItre «av-
vicinava» la Dc anche nel tasso di scolarizzazione universitaria.

11 Il dato complessivo alIa Camera si mantiene intorno ai 45 anni, in linea dunque
con quello registrato nel 1992 e nel 1994, rna chiaramente superiore aIle medie registra-
te in passato (Lanza 1995,223). Concorrono, ad aumentare l'eta media di prima elezio-
ne dei deputati, soprattutto Forza Italia (oltre 47 anni di media) ed il gruppo di Rinno-
vamento (49 anni). Tra i partiti legati in qualche modo a formazioni della prima repub-
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La classe politica della transizione 743

mato, inoltre, l'arresto del processo di allargamento della rap-
presentanza femminile, gia evidenziato alIa fine degli anni '80.
L' eccezionale dato relativo alIa Camera nel 1994 e dunque da
imputare soltanto alIa norma, che obbligava l'alternanza di uo-
mini e donne nelle liste proporzionali. Sparita tale clausola, si
torna ad una «normale» sotto-rappresentazione femminile, ri-
partita, come da tradizione, in modo piuttosto asimmetrico tra
sinistra e destra. An, infatti, mostra in assoluto la pili bassa per-
centuale di donne in parlamento ed anche i partiti cristiano-de-
mocratici di entrambi gli schieramenti si mantengono nettamen-
te sotto la media". II Pds e Rifondazione sono invece i partiti
con il gender gap parlamentare meno marcato. Relativamente al-
l'istruzione, dobbiamo ancora una volta registrare come l'eredi-
ta dei partiti di classe si faccia sentire, rna con differenze meno
marcate rispetto al passato: I'omogeneita di questi dati potrebbe
essere imputata alIa distribuzione di «vee chi» militanti partitici
un po' in tutto 10 spettro politico. Un caso evidente e quello
della Lista Rinnovamento, nella quale i pochi parlamentari con
un background politico (essenzialmente quelli espressi dai Socia-
listi Italiani di Boselli e Del Turco) bilanciano il gran numero di
laureati candidati da Lamberto .Dini e il suo entourage. Spari-
scono i micro-partiti parlamentari fatti quasi esclusivamente di
intellettuali, che sfidavano Ie grandi formazioni di massa. Ma,
dall' altra parte, si raggiunge in tutte Ie liste un tasso di scolariz-
zazione molto elevato: con Ie sole eccezioni di Lega Nord e del
partito neo-comunista, si assesta in ogni gruppo sopra il 600~

con picchi di poco inferiori al 90% nei partiti moderati e catto-
lici.

Una tendenza da mettere in evidenza, rispetto a quanto ge-
nericamente descritto fino ad ora, eproprio quella che emerge
nel personale della Lega Nord. Oramai da anni osserviamo
come il partito di Bossi sia stato capace di formare una leader-
ship diversa rispetto a quelle dei partiti tradizionali. In partico-
lare, 10 scarto nei dati sull' eta media e sull'eta di accesso in par-
lamento indica come questo settore della classe politica rappre-
senti, pili che l'effetto di un salto generazionale, l'integrazione
di parti della societa sicuramente estranee alIa politica prima

blica sono Ppi (47 anni) e An (oltre 45) a mostrare oggi l'eta piu elevata di accesso in
parlamento.

12 II dato relativo al Ppi nel 1994 08,2%) e infatti da imputare essenzialmente
alla quota proporzionale.
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746 Luca Verzichelli

degli anni '90. L'altro elemento, quello del basso livello di sco-
larita universitaria, ci dice che, nella prepotente ascesa della lea-
dership leghista, non sono gli elementi sociali e culturali a qua-
lificare il candidato rna, evidentemente, la militanza all'interno
dell'organizzazione. Su questo specifico punto tornero tuttavia
piu avanti.

Quanto osservato sin qui evidenzia che, salvi gli effetti del
«ricambio generazionale», avvenuto tra il 1992 e il 1994 (Lanza
1995), 1'identikit sociologico della classe politica italiana non
varia di molto rispetto al recente passato. Soltanto il personale
leghista ha mostrato, fin dal suo esordio sulla scena politica, se-
gnali rilevanti di novita, parzialmente confermate (soprattutto in
merito all'eta di entrata in parlamento), dal personale di Forza
Italia. Altre forze, in particolare Rifondazione comunista, rifler
tone alcuni caratteri tipici dei loro referenti storici, mentre Ie
formazioni nuove e rinnovate sia nel Polo che nell'Ulivo espri-
mono una classe parlamentare dai tratti sociologici stabili e non
rivoluzionari rispetto ai partiti della prima repubblica. Si puo
dunque ipotizzare una qualche forma di persistenza dei classici
meccanismi di selezione anche tra i settori piu rinnovati della
classe politica, quelli con basse percentuali di senior members
(tab. 3) 0 di recuperati alia carriera parlamentare (figg. 2 e 3). In
particolare nel caso di Rifondazione, partito dalla classe parla-
mentare «nuova» rna non giovane e dai caratteri sociali conti-
nuativi rispetto al passato; in misura inferiore il Pds e anche
An, per il quale, d'altra parte, l'allargamento del consenso ha
permesso la conferma di gran parte della classe politica preesi-
stente e la promozione di molti quadri intermedi e outsiders del
passato. In altri casi, soprattutto in Forza Italia, nei partiti cat-
tolici e nelle liste di centro apparse nel 1994 e 1996, la conti-
nuita puo essere dovuta ad una persistenza dell'elite, piu che
dell'apparato: gli outsiders del partito «antenato», gli esponenti
di altri vecchi partiti recuperati dal nuovo movimento e i mem-
bri di elites non partitiche convertiti alIa politica attiva potreb-
bero essere, l'analisi successiva ce 10 dira, i «nuovi» politici con
caratteristiche sociali «antiche».

Un quadro completamente diverso si incontra osservando
invece l'origine professionale dei parlamentari, che mostra evi-
denti segnali di variazione, anche rispetto al passato recente, ed
una grande eterogeneita interna alia classe politica attuale
(tabb, 6 e 7). Tale fenomeno ha recentemente interessato anche
la stampa, che ha investigato su coloro che avrebbero dovuto
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La c1asse politica della transizione 747

sostituire i politici professionisti scomparsi dopo Ie tornate elet-
torali del 1992 e 1994. Alcuni elementi evidenziati dagli osser-
vatori sono validi e comprovati dalla ricerca empirica: per
esempio l'emergere e la persistenza, tra 1994 e 1996, di gruppi
professionali «nuovi» per il parlamento, come i manager, i pic-
coli imprenditori, gli artigiani, i consulenti finanziari ed altri
professionisti non forensi, 0 il rafforzamento dei professori uni-
versitari, dei medici e dei funzionari pubblici. Le conclusioni a
cui si epervenuti sono invece arbitrarie e spesso erronee. II par-
tito dei manager per esempio, identificato spesso come una del-
le anime del Polo per lc liberta da contrapporre ad un partito
di dipendenti pubblici 0 di professori universitari che vivrebbe
all'interno dell'Ulivo, e in realta composto da un gruppo certa-
mente connotato sotto il profilo politico, rna che si identifica
essenzialmente nel solo segmento di rappresentanti eletti dal
partito di Berlusconi. La restante componente, tra i manager
privati saliti sulla scena politica, e infatti distribuita tra tutte le
altre formazioni. La variabilita nell'origine professionale dei
parlamentari, all'interno dei blocchi maggioritari, e infatti evi-
dente sia nel 1994 che oggi. Ma gli errori di interpretazione non
sono dovuti solo alIa lettura superficiale dei dati. Bisogna infatti
tener presente la capacita esplicativa parziale di una variabile di
background come l'origine professionale e la sua interazione con
altri fattori. Per fare un esempio, l'importanza del carattere so-
cio-occupazionale in un gruppo di accademici chiamati da un
flash movement elettorale non puo sicuramente essere valutata
nello stesso modo rispetto a quella di intellettuali militanti che
dividono la propria vita tra universita e politica. In questo piu
ampio quadro interpretativo, i dati relativi all' origine professio-
nale dei parlamentari italiani suggeriscono considerazioni diver-
se: Ie trasformazioni sociali degli ultimi decenni avevano gia de-
terminato, nelle ultime tornate elettorali dell'epoca proporzio-
nale, alcuni piccoli, rna significativi, mutamenti del background
socio-occupazionale" dei politici. II dato sulla crescita dei par-
lamentari provenienti dal settore pubblico eun buon indicatore
di cio, perchc segna una netta inversione di tendenza rispetto

13 Rispetto ad una percentuale di funzionari ed impiegati pubblici (non contando
dunque gli accademici) che tradizionalmente non superava il 15o;{" dalla fine degli anni
70 abbiamo riscontrato un aumento di questa categoria, che gia nelle due ultime legi-
slature proporzionali aveva raddoppiato la propria rappresentanza, concentrandosi so-
prattutto nella Dc e nei partiti del centro-sinistra.
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748 Luca Verzichelli

ad una peculiare caratteristica della elite politica italiana, quella
appunto del peso limitato del funzionariato pubblico, rilevata
dalle analisi comparate (Meny 1995, 275). Quando, a tale tra-
sformazione incrementale, si e aggiunta la crisi dei partiti stori-
ci, il ricorso a figure esterne ediventato una necessita alla quale
quasi tutti gli attori in lizza hanno dovuto rispondere, e l' arrivo
di una legge elettorale incentrata suI sistema uninominale ha in-
fine giocato come fattore di accelerazione di questo processo.
Tuttavia non dobbiamo dimenticare che la selezione della nuo-
va classe politica rappresenta il punto di arrivo di un processo
nel quale giocano (ancora) Ie organizzazioni che si fanno carico
della campagna elettorale, e quindi in primo luogo i partiti (0 i
movimenti «non partitici» della transizione) in grado di riscuo-
tere il consenso, e oggi, in seconda battuta, Ie «alleanze» eletto-
rali. Quanto sta cambiando nella classe parlamentare ci puo in-
vece dire qualcosa circa la minore influenza di quel particolare
ceto di professionisti della politica che rappresentava la vera pe-
culiarita del caso italiano (Cotta 1979; Mastropaolo 1990;
1993). Ecco che il calo della percentuale di funzionari politico-
sindacali'" a tempo pieno si spiega come un effetto naturale del
«dimagrimento» organizzativo dei partiti e, piu in generale, la
maggiore variabilita riscontrabile a partire dal 1994 nella origi-
ne professionale dei parlamentari indica il tentativo di rivolgersi
a settori della societa un tempo estranei alla politica attiva.

All'interno di questa quadro generale possiamo osservare
alcune tendenze relative a specifici partiti, gia delineate nei ri-
sultati del 1994 ed oggi sostanzialmente confermate. In partico-
lare mi riferisco ai quattro partiti maggiori del panorama attua-
le, che incarnano nel proprio personale rappresentativo gradi
diversi di innovazione. Da sinistra a destra troviamo: il partito
della Rifondazione cornunista, piuttosto continuativo con il pas-
sato relativamente al reclutamento parlamentare di funzionari
politici e sindacali (tuttavia oramai contenuti sotto il 20%) e di
esponenti della classe lavoratrice; il Pds, che ancora traghetta in

14 Lo studio di Cotta (979) riportava una percentuale di politici-sindacalisti di
professione crescente fino al 1976, quando circa un terzo dei deputati presentava questa
origine professionale. II Pci dava il maggiore apporto in questo senso (con circa il 50%)
rna la crescita complessiva era da imputarsi anche all'aumento di politici professionisti
nella rappresentanza democristiana e socialista. I nostri rilevamenti sugli anni '80 indi-
cano che it tasso generale e sceso, attestandosi attorno al 20%, mentre sono rimasti
inalterati i rapporti tra i partiti: il Pci mostrava una piu elevata incidenza di questa cate-
goria, rispetto al Psi ed alla Dc.
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La classe politica della transizione 751

Pariamento una nutrita schiera di professionisti politici, inglo-
bando tuttavia nella propria rappresentanza'" un personale dai
tratti sociologici assai differenti rispetto al tradizionale apparato
comunista: i professionisti, gli accademici e i dirigenti pubblici
costituiscono nel complesso oltre un terzo dei deputati e circa
meta dei senatori del maggiore partito della sinistra; Forza Ita-
lia, che conferma una classe parlamentare costruita essenzial-
mente suI ceto industriale e manageriale, continuando a recluta-
re personaggi professionalmente legati al gruppo di Berlusco-
ni'"; infine An, il cui personale rappresentativo sembra ancora
legato aIle categorie sociali tradizionalmente «visibili», in parti-
colare la figura del professionista legale. Rispetto a questo qua-
dro, ancora una volta dobbiamo rilevare l'cccezionalita del per-
sonale eletto dalla Lega Nord che si distingue sia rispetto ai
partiti storici che a quelli nati dopo la sua comparsa. Inoltre, al-
tra caratteristica della classe parlamentare leghista e quella di
contrapporsi al complesso dei rappresentanti dell'Ulivo per
l'evidente sovra-rappresentazione dei ceti produttivi del privato,
rna anche ai due profili tipici riscontrati nel Polo, quello «ma-
nageriale» di Forza Italia e quello forense tipico in An. In que-
sto caso si conferma infatti una classe politica vicina ai produt-
tori della media e piccola borghesia: artigiani, commercianti,
piccoli imprenditori, altri liberi professionisti, consulenti.

15 Giova ricordare ancora che i dati nelle tabelle sono calcolati solo sui parlamen-
tari che abbiamo attribuito al Pds. A questi andrebbero aggiunti gli indipendenti di
area e gli esponenti dei partiti vicini al Pds che hanno aderito alIa Iista proporzionale
della sinistra europea e poi ai gruppi parlamentari della sinistra democratica (172 depu-
tati e 98 senatori).

16 E difficile quantificare Ia portata di quello che potrebbe essere definite il «par-
tito azienda» all'interno dei gruppi parlamentari di Fi. Utilizzando un criterio restrittivo
(contando cioe soltanto gli uomini impiegati nel gruppo di Berlusconi) non piu di quin-
dici parlamentari erano presenti nel 1994. Ma a questi andavano aggiunti personaggi in
qualche modo Iegati alle sorti dell'irnpero economico del cavaliere (legali, consiglieri
econornici, giornalisti della Fininvest, ecc.). Oggi Ia situazione non sembra essere cam-
biata, e l' entrata in parlamento di esponenti di punta della Fininvest (Dell'Elce e Del-
l'Utri) 0 di altri collaboratori strettissimi di Berlusconi (Rivolta, Possa) mostra il tentati-
vo di forzare ancora I'«aziendalizzazione» del personale da parte di Gianni Pilo, re-
sponsabile per Ia selezione del 1996. D' altra parte, an cora una volta Ia pressione da par-
te del core aziendale viene contrastata da una serie di forze interne al movirnento, evi-
denziando Ie divisioni e Ie debolezze di un partito «elettorale», rna con evidenti conno-
tati che richiamano altri modelli partitici (Gray e Howard 1995; Maraffi 1996).
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752 Luca Verzichelli

La socializzazione politica dei parlamentari

L'analisi della composizione professionale della nuova classe
politica ridimensiona dunque Ie ipotesi che sostengono la sosti-
tuzione integrale del ceto di politici professionisti con un com-
posito gruppo di amateurs giunti in ordine sparso direttamente
dalla societa civile e paracadutati in parlamento dalle riforme
elettorali e dalla creativita degli italiani: Ie modifiche che abbia-
mo notato, rispetto al passato, risentono di impostazioni e stra-
tegie diverse da partito a partito, mescolando spes so elementi di
novita con caratteri tradizionali di alcuni settori della classe po-
litica. Inoltre non dobbiamo dimenticare Ie trasformazioni so-
ciali degli ultimi anni, che hanno sicuramente modificato il «ba-
cino di reclutamento» di ogni formazione. Tuttavia ci sono ele-
menti sufficienti per pensare che il nuovo gruppo dirigente pos-
sa consolidarsi sulla base di requisiti piuttosto diversi rispetto al
passato. Per verificare tale ipotesi e necessaria l' analisi di due
variabili «classiche» di questo approccio, come quelle relative
aIle esperienze nella politica locale ed aIle cariche partitiche ri-
coperte dagli eletti prima dell'esordio in parlamento. Le tabelle
8 e 9 rispondono a questa esigenza, sia pure relativamente al
solo segmento di classe parlamentare espresso dalla Camera dei
Deputati'". Tuttavia devo segnalare fin d'ora due limiti incon-
trati da questo approccio classico, ai quali dobbiamo porre ri-
medio con ulteriori analisi in profondita: in primo luogo, l'ana-
lisi della carriera partitica degli eletti veniva tradizionalmente
condotta senza tenere conto di eventuali cambiamenti nelle affi-
liazioni pelitiche, fenomeno praticamente inesistente fino a
qualche anna or sono. Oggi invece diventa importante osserva-
re se la classe dirigente espressa dalle nuove formazioni provie-
ne 0 meno da una socializzazione politica precedente e quanto
lunga sia stata, eventualmente, tale esperienza. II secondo ri-

17 I dati sin qui riportati, che presentano una comparazione tra Camera e Senato,
confermano comunque ancora una volta Ia sostanziaIe omogeneita nei caratteri nei due
settori. I pochi scostamenti fin adesso evidenziati sono generaImente riconducibili alle
diverse condizioni elettorali (diversi limiti di eta per l'elettorato passivo e minor numero
di seggi in competizione). Restano da valutare, e Ia mancanza di dati approfonditi non
consente di farlo in questa sede, Ie conseguenze della assenza, nel Senato, di una ciasse
politica puramente proporzionale, ovvero elena tramite Iiste di partito a Iivello circo-
scrizionale. Seguendo Ie ipotesi di questo saggio si dovrebbe pensare ad una minore
presenza, nella camera alta, di candidature volute daI centro e di poIitici inadatti alIa
competizione maggioritaria.
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La classe politica della transizione 753

schio in cui incorriamo, utilizzando i classici indicatori della so-
cializzazione politica, equello di non cogliere il nuovo peso ri-
vestito da alcune cariche elettive (e non) negli enti locali: 1'in-
troduzione di nuovi sistemi elettorali, basati sull'elezione diretta
dei vertici esecutivi e ispirati al principio maggioritario ha infat-
ti sicuramente modificato la struttura delle opportunita offerte
tradizionalmente al politico in carriera, rivalutando soprattutto
Ie posizioni ad elezione diretta rispetto a quelle ottenute per
nomina (per esempio gli assessorati locali).

Rimanendo tuttavia sui dati generali, gli unici disponibili
per il momento, le tendenze gia emerse nel 1992 e poi, molto
pili chiaramente, due anni dopo, vengono confermate. L'espe-
rienza negli organi nazionali di partito come pre-requisito per
1'accesso parlamentare appare sicuramente meno rilevante ri-
spetto aIle serie storiche (tab. 8). Tale dato e particolarmente
evidente se pensiamo che la frammentazione del parlamento at-
tuale dovrebbe facilitare la «occupazione» delle Camere da par-
te dei gruppi dirigenti partitici nazionali, contando molte for-
mazioni minori su un numero di seggi esiguo e spesso inferiore
alIa dimensione degli esecutivi nazionali. Eppure, oltre il 100/0
in meno dei parlamentari proviene dalle top leadership partiti-
che. Andando ai dati disaggregati, notiamo come tutti i partiti
abbiano abbassato illivello di proiezione delle leadership nazio-
nali nel parlamento: la percentuale di deputati con un back-
ground partitico di vertice precedente alIa prima elezione seen-
de nettamente sotto il 50% nelle formazioni eredi dei partiti
storici e si mantiene costantemente bassa in quelli nuovi. Le
spiegazioni di tale fenomeno sono tuttavia diverse: in alcuni casi
il processo di trasformazione intra-partitica ha snellito Ie leader-
ship interne e rinnovato integralmente il suo personale'", men-
tre per quello che riguarda An e stato soprattutto l' aumento
della rappresentanza parlamentare a determinare la diminuzio-

18 E questo il caso dei partiti post-democristiani ed in particolare del Ppi, la cui
dirigenza nazionale e fatta per la gran parte di personaggi che avevano rivestito un ruo-
10 minore nel vecchio organigramma. Anche una parte della dirigenza del Pds e stata
promossa direttamente nell' elite nazionale nel momenta della nascita del nuovo partito
(per esempio Bassanini, Arlacchi, Salvi, Melandri). L'accesso in parlamento di molti di
questi nuovi politiei ha preceduto I'assunzione di cariche nazionali di partito, eviden-
ziando molto la fase parlamentare della carriera politica rispetto al modello del Pei
(Cotta 1979). II ruolo del rendimento elettorale, nel contesto del sistema uninominale,
puc giocare in questo senso, tuttavia il consolidamento organizzativo dei nuovi partiti
potrebbe nuovamente livellare questo fenomeno.
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754 Luca Verzichelli

TAB. 8. Deputati con precedenti esperienze partitiche (ualori percentuali)

1976 1979 1983 1987 1992 1994 1996

Rc
nessuna carica 12,9 12,5 17,1
cariche basse 12,9 10,0 28,6
cariche medie 29,0 27,5 17,1
cariche alte 45,2 50,0 37,1
Pci-Pds
nessuna carica 14,1 19,6 20,0 14,7 21,7 31,1 24,7
cariche basse 12,7 14,1 8,2 9,8 4,8 5,9 29,5
cariche medie 44,4 38,6 46,5 47,2 36,1 35,3 17,8
cariche alte 28,2 27,7 25,3 18,3 37,3 27,7 28,1
Psi
nessuna carica 9,6 19,3 12,2 9,5 9,6
cariche basse 1,8 1,4 3,2 1,2
cariche medie 34,6 17,5 20,3 21,1 25,3
cariche alte 55,8 61,4 66,2 66,3 63,8
Verdi
nessuna carica 66,7 63,6 56,3
cariche basse 6,7 9,1 18,8
cariche medie 12,5
cariche alte 26,7 27,3 12,5
Lista Dini
nessuna carica 57,7
cariche basse 15,4
cariche medie 7,7
cariche alte 19,2
Ppi
nessuna carica 54,5 35,6
cariche basse 3,0 20,3
cariche medie 15,2 15,3
cariche alte 27,3 28,8

Dc
nessuna carica 21,7 22,4 23,2 29,0 23,9
cariche basse 4,2 5,4 7,3 7,4 7,2
cariche medie 41,7 40,2 38,2 29,4 36,7
cariche alte 31,5 32,0 31,4 34,2 32,2

Ccd-Cdu
nessuna carica 33,3 30,0
cariche basse 33,3 40,0
cariche medie 14,3 13,3
cariche alte 19,1 16,7
Forza Italia
nessuna carica 86,3 74,4
cariche basse 6,0 15,7
cariche medie 4,3 5,0
cariche alte 3,4 5,0
Lega Nord
nessuna carica 32,7 37,6 31,0
cariche basse 11,5 13,7 36,2
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La classe politica della transizione 755·

cariche medie 29,2 28,2 15,5
cariche alte 26,5 20,5 17,2
Msi-An
nessuna carica 11,1 15,4 14,3 6,9 21,0 18,9
cariche basse 3,7 2,9 12,4 21,1
cariche medie 3,7 3,8 8,6 3,4 7,4 19,0 9,5
cariche alte 81,5 80,8 74,3 89,7 92,6 47,6 50,5
Tot. Camera
nessuna carica 17,2 22,5 22,0 24,5 20,4 44,0 36,7
cariche basse 6,8 7,0 5,6 5,6 5,6 9,1 24,2
cariche medie 36,5 32,7 32,0 27,7 27,3 20,4 12,1
cariche alte 39,5 37,0 40,4 42,7 46,7 26,5 27,0

Nota: Le cariche basse sono tutte quelle allivello locale, salvo la segreteria provin-
ciale. Le cariche medie includono Ie segreterie provinciali e Ie cariche regionali. Le cari-
che alte includono quella di segretario regionale e, naturalmente, tutte quelle a livello
nazionale.

TAB. 9. Deputati eon esperienze elettive locali (ualori percentualit

Partito 1976 1979 1983 1987 1992 1994 1996

Rc 57,5 50,0 40,0
Pci-Pds 67,7 61,0 55,0 58,4 53,3 46,2 61,6
Psi 71,2 59,6 64,0 70,5 70,1
Verdi 42,9 52,9 45,5 50,0
Lista Dini 38,5
Ppi 27,3 47,5
Dc 60,7 60,2 62,4 61,9 70,1
Ccd-Cdu 56,9 48,3
Fi 15,7 19,7
Ln 60,0 30,5 55,2
Msi-An 62,5 67,7 71,4 75,0 84,8 77,5 67,4
Tot. 63,5 57,3 56,6 58,9 65,1 41,3 48,6

ne della quota di dirigenti nazionali tra i deputati. Inequivoca-
bile invece il dato relativo a Lega Nord e Forza Italia: due
gruppi parlamentari numerosi con una scarsa presenza di diri-
genti politici di vertice. Corre l'obbligo di chiarire subito che in
queste formazioni, specialmente in Forza Italia, Ie dimensioni
ridotte delle strutture esecutive rendono comunque basso il
dato qui costruito. Tuttavia sono pochi coloro che giungono in
parlamento dopo aver fatto parte della ristretta cerchia di una
cinquantina di nomi che costituisce il vertice dei due movimen-
tP9. La differenza tra azzurri e leghisti sta nel percorso inverso

19 Le differenze terminologiche e di struttura tra questi due partiti e quelli tradi-
zionali impongono problemi nella definizione della «leadership nazionale». Per i fini di
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(dal parlamento al partito): mentre i componenti dell'esecutivo
leghista sono in larga misura provenienti dalla prima ondata di
parlamentari del carroccio, una larga fetta della dirigenza politi-
ca di Forza Italia rimane estranea alIa carriera parlamentare'",

Se andiamo invece ad analizzare tutte le cariche partitiche
antecedenti alIa prima elezione, seguendo Ie altre voci della ta-
bella 8, il discorso cambia: con la sola eccezione di Forza Italia,
tutti i partiti presenti portano ancora oggi almeno un 50% di
uomini con una esperienza attiva nelle proprie strutture interne
o comunque in quei partiti del passato considerabili come i
progenitori delle formazioni di oggi. An in particolare torna,
dopo la flessione del 1994, ad una elevatissima percentuale di
parlamentari socializzati politicamente: probabilmente una nu-
trita schiera di politici di lunga esperienza rna chiusi, fino ad
oggi, dalla vecchia guardia missina e da una quota limitata di
seggi. Sono Ie seconde linee del Msi a costituire la spina dorsale
del nuovo gruppo parlamentare di destra, con un tasso di conti-
nuita rispetto al referente storico piu alto di quello riscontrabile
tra i partiti post-dernocristiani, che pure tornano a una rappre-
sentanza parlamentare fatta per 2/3 da uomini con esperienze
partitiche. II modello di selezione alternativo rispetto a quello
dell'accesso partitico certamente non scompare, rna si ridimen-
siona ovunque, tranne che nei partiti che contendono ai post-
democristiani l' area centrale dello spettro politico (Forza Italia
e la componente non socialista di Rinnovamenro). Vale ancora
la pena di sottolineare il dato relativo al movimento di Berlu-
sconi: considerando che l'esigua percentuale di deputati azzurri
con esperienza partitica e imputabile anche a parlamentari pro-
venienti da Pli, Dc e dal Partito Radicale, prende forma un per-
sonale caratterizzato da una socializzazione politica estrema-
mente debole. Completamente opposta e, questa volta, Ia ten-
denza rilevata nel gruppo della Lega Nord, che evidenzia una

questa analisi ho considerato cariche alte in Forza It alia quelle di membro del Comitato
Politico e di coordinatore regionale. Per la Lega Nord invece l'intera Presidenza e la
Segreteria federale, nonche la carica di segretario nazionale (corrispondente al segreta-
rio region ale degli altri partiti).

20 Come e noto il Comitato Politico di Forza Italia contava, in origine, soltanto
cinque membri, due dei quali(Berlusconi e Martino) furono eletti nel 1994. Dopo l'al-
largamento a 11 componenti (maggio 1994) erano 4 i parlamentari presenti nel comita-
to (i due menzionati e i capigruppo Della Valle e La Loggia). Oggi sono una decina i
membri del Comitato a sedere in parlamento. Alcuni dei restanti membri sono stati tut-
tavia eletti, nel1994, al Parlamento Europeo (per es. Caligaris, Ligabue, Tajani).
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schiacciante maggioranza di deputati provenienti dai quadri in-
termedi, cioe dal cuore «locale» del partito.

Considerazioni non dissimili alle precedenti ci vengono dai
dati sull' esperienza locale degli eletti (tab. 9). Registriamo infat-
ti che la diminuzione di questo tipo di esperienza, evidenziata
nel 1994, si e arrestata, riportando il dato generale intorno al
50%, ovvero a meta strada tra la tendenza registrata negli anni
'80 e il dato relativo alla prima elezione maggioritaria. Artefici
di questa risalita sono soprattutto i gruppi del Pds e del Ppi,
che immettono in parlamento un personale sperimentato attra-
verso Ie elezioni locali". Anche la Lega tuttavia risale alla per-
centuale del 1992, quando, come adesso, eleggeva «da sola»
una sessantina di deputati (contro i 117 del 1994). Cambia in-
vece rispetto al passato l'intensita dell'esperienza amministrativa
pre-parlamentare. Unendo agli elementi emersi dalla tabella al-
cune considerazioni provenienti da approfondimenti qualitativi,
potremmo rilevare tre percorsi tipici dei parlamentari con pre-
cedenti cariche locali: quello pili «tradizionale» della carriera
pre-parlamentare, attraverso una serie piuttosto lunga di impe-
gni elettorali ed amministrativi, quella di un gruppo di politici
la cui carriera, interrotta dalla crisi degli anni '90, e ripresa di-
rettamente dallivello parlamentare, dopo una Ease di assenza da
ogni scenario, e infine quella dei nuovi politici che hanno speri-
mentato esperienze elettive locali soltanto nell'epoca del mag-
gioritario, e quindi a ridosso dell'entrata in parlamento. Con
una certa approssimazione direi che in Rc, Pds e An si concen-
tra il primo gruppo di parlamentarr", nei partiti ex democristia-
ni riscontriamo molti casi appartenenti al secondo tipo, mentre
Lega, Forza Italia e i «cespugli» di centro-sinistra promuovono
molti parlamentari del terzo tipo.

Una valutazione finale sulla socializzazione politica dei nuo-
vi parlamentari potra essere fatta soltanto alla luce di ulteriori
dati, rna quanto oggi disponibile puo gia fornirci un indicatore
di massima che e costituito dal background politico completo,

21 Dei nuovi deputati attribuiti al Pds ben 41 (68,3°k» mostrano una precedente
esperienza nelle amministrazioni locali. Piu basso, ma significative, il dato tra i popola-
ri: 21 (51,20/0). Simile invece la percentuale di nuovi eletti che non ha rivestito cariche
di partito: 19 (31,7%) per il Pds e 12 (29,30/0) per il Ppi.

22 A questo riguardo farei una distinzione ulteriorc, vista la scarsa percentuale di
ex amministratori locali tra i parlamentari di An. Ma tale differenza si motiva ovviarnen-
te con il fatto che il vecchio Msi rimaneva un partito escluso dall'esecutivo anche a H-
vello locale.
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TAB. 10. Deputati con background politico (caricbe elettive locali + incaricbi di partite)
precedente alta elezione. 1992-1996 (ualori percentuali)

Partito 1992 1994 1996

Rc 52,5 45,0 40,0
Pds 42,5 43,7 54,8
Psi 60,9
Verdi 47,1 9,1 25,0
Lista Dini 30,8
Ppi 15,2 39,0
Dc 56,8
Ccd-Cdu 42,9 41,4
Fi 7,7 13,0
Ln 38,2 22,2 44,1
Msi-An 69,7 69,8 62,1
Tot. 51,4 32,9 41,1

Nota: Si computano qui tutte Ie cariche amministrative locali, da consigliere comu-
nale a membro dell' esecutivo regionale.

ovvero dalla percentuale di parlamentari che presentano sia
un'esperienza partitica che una locale precedenti all'elezione
(tab. 10). Una tendenza di fondo sembra gia chiara: i politici
«esperti» si rafforzano superando la crisi del 1994 rna attest an-
dosi ben al di sotto del 50% che costituiva illivello riscontrato
alIa fine della prima repubblica. II personale della sinistra ga-
rantisce il tasso piu elevato di socializzazione politica, grazie al
personale di Rifondazione ed al settore di parlamentari identifi-
cabile con il Pds23, seguito dai partiti cattolici (intomo al 45%)
e da un centro-destra molto composito. Emerge ancora il balzo
della Lega Nord verso i livelli di quattro anni fa, ulteriore se-
gnale del ritorno ad un personale (e ad un criterio di recluta-
mento) piu centrato sulla militanza partitica.

Verso un nuovo professionismo politico? La classe parlamentare
in mouimento

Torniamo aIle questioni centrali a cui questa prima lettura
dei dati sulla classe politica della transizione vuole dare rispo-
sta: esistono i presupposti per parlare di rinnovamento qualita-

23 Segnalo ancora una volta che il dato in tabella si riferisce solo ai 146 deputati
da noi attribuiti al Pds. Tuttavia riaggregando tutti i 172 deputati della sinistra demo-
cratica il valore rimane al 51,5 0/0.
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tivo del personale parlamentare? Se si, tali presupposti suggeri-
scono 10 sviluppo di una tipologia di reclutamento diversa ri-
spetto a quella espressa fino agli inizi degli anni '90? I dati pas-
sati in rassegna mostrano alcune tendenze di fondo che devono
essere interpretate con la doppia lettura indicata in precedenza:
quella di lungo periodo, che compara l' attuale volto della classe
politica con la configurazione del passato, e quella di breve pe-
riodo, che confronta due momenti ravvicinati, cioe il 1994, cul-
mine della transizione e della fase di ricambio parlamentare,
con il 1996. Gli elementi da sottolineare sono i seguenti: in pri-
mo luogo, la fase di eccezionale rinnovamento, che ha attraver-
sato l'ultimo quinquennio, tende ad esaurirsi, pur permanendo
tassi di ricambio superiori rispetto all'epoca del proporzionale.
I fenomeni di «riciclaggio» di segmenti della vecchia classe poli-
tica, enfatizzati da alcuni osservatori a ridosso delle elezioni, si
riducono a pochi casi, tuttavia significativi se letti unitamente
alIa reimmissione nel circuito elettorale di una cospicua fetta di
nuovi parlamentari socializzati dai vecchi partiti e forti di espe-
rienze politiche precedenti. In particolare, si stabilizzano i dati
circa Ie esperienze partitiche e quelle nelle amministrazioni 10-
cali soprattutto tra Ie formazioni politiche pili organizzate.

La configurazione dell'insieme dei circa mille personaggi
che oggi costituisce la classe parlamentare si stabilizza confer-
mando alcuni connotati gia evidenti nell' elite politica durante la
fase finale della prima repubblica (la sotto-rappresentazione fem-
minile ed un'eta media intorno ai 50 anni) , confermando nel
contempo alcune novita emerse nel 1994. In particolare, mi sof-
fermerei suI calo della quota di parlamentari con origini profes-
sionali politico-sindacali, sulla conferma di alcuni gruppi prove-
nienti dalla societa civile e dai ceti produttivi (accadernici
«puri», manager, dirigenti pubblici e privati, giornalisti non di
partito), nonche sulla riduzione della fase pre-parlamentare di
socializzazione politica, mostrata dal minor numero di parla-
rnentari con incarichi nazionali di partito e dallo stabilizzarsi di
una socializzazione politica comunque inferiore rispetto alla pri-
ma repubblica (tab. 10). In questo quadro complessivo si inne-
stano evidenti differenze tra i vari partiti, anche queste in via di
stabilizzazione a giudicare dal confronto tra 1994 e 1996. So-
prattutto l'analisi del background professionale mostra, a questo
proposito, segnali di continuita che fanno pensare al consolida-
mento di una elite frammentata anche all'interno degli stessi
cartelli maggioritari (Verzichelli 1995).

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

45
52

 P
ub

lis
he

d 
on

lin
e 

by
 C

am
br

id
ge

 U
ni

ve
rs

ity
 P

re
ss

https://doi.org/10.1017/S0048840200024552


760 Luca Verzichelli

Quanto evidenziato mi porta a confermare linatfidabilita di
ipotesi forti circa il completo smantellamento dei criteri preesi-
stenti di selezione del personale politico. La sostituzione della
classe parlamentare, unico effetto certo della transizione italiana
(unitamente con la destrutturazione del vecchio sistema partiti-
co) non cancella necessariamente i vecchi percorsi di accesso.
Le elezioni del 1996 portano, sotto questo profilo, soltanto un
assestamento rispetto a quanto osservato due anni prima e con-
fermano la tendenza, da parte di tutti i partiti «eredi» della pri-
ma repubblica, a produrre una classe politica di marca partitica
(Recchi 1996). Tuttavia Ie novita emerse (ed oggi conferrnate)
sono sufficienti per verificare piu ipotesi suI mutamento, basate
su fattori che giocano in modo diverso nei vari schieramenti.
AlIa prima delle due domande sopra formulate mi sento allora
di rispondere in senso positivo. La stessa persistenza di un ca-
nale alternativo al reclutamento partitico, come quello presenta-
to da Forza Italia, e di un modello comunque non assimilabile a
quelli tradizionali (Lega Nord), spinge la risposta in questa di- \
rezione. Le esigenze (negative) di sostituzione del tradizionale
ceto politico e quelie (positive) di ridefinizione di un personale
parlamentare modeliato secondo requisiti piu consoni al sistema
uninominale sono realmente esistenti e comuni a tutto 10 spet-
tro politico. Date per scontate Ie prime, ancora legate alia crisi
del vecchio ceto, annovero tra Ie seconde la ricerca, per quelio
che riguarda la quota maggioritaria, di candidature spendibili
sull'intera area coalizionale, rna anche il maggiore peso acquisi-
to, rispetto al passato, dalle cariche amministrative locali (ora-
mai tutte basate su sistemi elettorali maggioritari e rafforzate
nelle competenze) rispetto alia tradizionale destinazione parla-
mentare della dirigenza partitica. Infine si registra un arretra-
mento del ruolo partitico in se stesso, osservabile attraverso il
ridimensionamento della quota di funzionari e di politici di
professione. Usando una tipologia nota, sembra corretto indica-
re, a questo punto della transizione italiana, l' affermazione eli
alcune caratteristiche proprie del politico di carriera rispetto a
quelle classiche del politico di professione (Mastropaolo 1993).
L'ingresso «laterale» in politica, l'impegno non necessariamente
a tempo pieno, una giovane eta di elezione ed un qualificato re-
troterra professionale sarebbero i caratteri di questo tipo di
personale, solitamente riscontrato nei parlamenti monocentrici,
che utilizzerebbe dunque la parentesi politico-rappresentativa,
anche lunga e impegnativa, per la propria ascesa sociale. L'ana-
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lisi precedente mostra alcuni segnali di movimento della classe
politica italiana in questa direzione, dall'origine professionale
pill elevata e correlata con categorie sociali qualificate e «visibi-
Ii», alIa minore incidenza del ceto di funzionari partitico-sinda-
cali e perfino l'abbassamento dell'cta di elezione parlamentare":
Tuttavia credo che sia utile sottolineare che si tratta di un arre-
tramento del ruolo degli apparati di partito e non di un loro su-
peramento: in effetti, neUe due realta partitiche chiaramente in-
dicate dai dati come quelle pili «strutturate» (rispettivamente
Pds nel centro-sinistra e An nel ccntro-destra), la modificazione
della selezione dei parlamentari non sembra rispondere ad una
«cancellazione» dei vecchi percorsi interni quanto ad una gra-
duale modifica degli stessi: nel caso del Pds si procede ad un
aUargamento del reclutamento in aree sociali diverse e con cri-
teri pill vasti a seconda delle circostanze e del tipo di collegio".
An sembra invece offrire un reclutamento «misto», non dissimi-
le da quelli tradizionalmente presentati dalla Dc e dal Psi sotto
il profilo del controllo partitico, in cui il requisito della socializ-
zazione politica (in particolare attraverso l' acquisizione di cari-
che locali intermedie) e quello dell'esperienza amministrativa si
sommano ad una certa «visibilita» sociale e locale del candidato
destinato alla carriera parlamentare. Non e affatto un caso che
una caratteristica innovativa come quella della forte presenza di
accademici risulti, in questi ultimi due partiti, contenuta su li-
velli pill vicini alIa tradizione.

Un discorso a parte merita invece l'analisi del personale le-
ghista. I nuovi padani approdati in parlamento mostrano e raf-
forzano l'idea di politici di carriera sicuramente pill esperti e
professionali rispetto a quelli che, oramai dieci anni or sono,
costituirono la avanguardia storica di un fenomeno inaspettata-

24 Come abbiamo visto I'eta media di prima elezione continua in Italia ad essere
piu alta di quei 40 anni che costituirebbero, secondo Mastropaolo, la soglia che distin-
gue un politico di carriera da un politico di professione 0 di apparato. Tuttavia la com-
parazione tra gruppi specifici, per esempio quella tra Dc e Forza Italia, 0 quella tra Pci
e Pds, mi porta a sostenere che in alcuni significativi settori della classe politica il trai-
ning politico pre-parlamentare enotevolmente dirninuito, ed esostituito da un requisito
di «visibilita sociale» del candidato.

25 I dati ci dicono che il Pds di oggi mostra una classe politica non troppo dissi-
mile da quella del Pci pur rinunciando all'intera generazione dei dirigenti protagonisti
delle stagioni precedenti alIa svolta di fine anni '80 (con l'unica eccezione di Nilde Iot-
ti). Inoltre dobbiamo ricordare che una certa parte di quella dirigenza riveste oggi ruoli
centrali sia nei governi locali che nell'esecutivo nazionale (i casi di Bassolino 0 di Napo-
litano).
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mente persistente. L'idealtipo del rappresentante leghista e In-
fatti oggi un politico presente suI territorio, cioe nella piccola
amministrazione locale e nel partito cittadino. Un puro del car-
roccio"; con origini socio-professionali radicate nei settori pro-
duttivi della societa e selezionato per la sua capacita di opera-
re nel collegio e nel «popolo leghista». Questo modello conti-
nua ad essere difficilmente assimilabile ai tipi tradizionali di
selezione del personale, per il suo indiscutibile legame con il
microcosmo sociale di riferimento, rna anche agli antipodi ri-
spetto ai nuovi modelli che vedrebbero protagoniste strutture
come il partito «del leader» 0 quello «medialex-". Si tratta in-
vece di una mediazione politica che trova riscontro solo in
aree circoscritte, traendo il massimo beneficio dai meccanismi
maggioritari e da una protesta anti-partitica che si associa al
messaggio federalista-secessionista della attuale strategia di
Bossi".

Queste considerazioni anticipano tuttavia la risposta al se-
condo quesito posto poe'anzi: mi pare evidente che il processo
di trasformazione dei criteri di reclutamento della classe politi-
ca sia tutt'altro che esaurito e, soprattutto, rimanga, a quattro

26 II personale leghista e, alIa luce delle informazioni sin ora raccolte, quello con
la minore incidenza di esperienze partitiche precedenti: soltanto in sei casi (sul totale di
59 deputati e 29 senatori) abbiamo riscontrato una affiliazione partitica precedente da
parte degli eletti del carroccio. Un dato molto diverso da quello di Forza Italia, che re-
cluta alcuni ex parlamentari del centro-sinistra, un numero di ex politici locali e molti
«semi-professionisti» di un tempo (tra cui accademici e giornalisti con noti trascorsi po-
litici) provenienti da aree che spaziano dalla nuova sinistra al vecchio Msi.

27 Si discute molto su queste ed altre possibili definizioni di una forma che costi-
tuirebbe la vera alternativa ai tipi classici di organizzazioni partitiche, con particolare ri-
ferimento al caso di Forza Italia. Per quello che riguarda l'analisi del ceto politico, mi
sentirei di confermare alcune peculiarita di questa formazione, che vengono anche mes-
se in rilievo dalle analisi specifiche (Maraffi 1996). In particolare, la centralita della sele-
zione ed il peso di un accurato lavoro di coordinamento che finisce per imporre candi-
dature molto vicine alIa leadership. AI tempo stesso segnalo che, per motivi strategici, il
coordinamento funziona soltanto su un segmento ridotto della classe parlamentare.
Dopo aver pagato ancora una volta il prezzo dell'alleanza, con la concessione di molti
collegi «buoni» ad altre liste (in particolare Ccd e Cdu), Forza Italia concede anche cir-
ca meta dei seggi della propria quota a personaggi provenienti da movimenti ancora
formalmente autonomi e comunque esclusi dal coordinamento politico del movimento
(ex radicali, ex liberali e democristiani della Federazione liberal-democratica, ex leghi-
sti).

28 Questa interpretazione trova conforto in molta della recente letteratura sul caso
leghista. Ma vorrei citare in questo senso la relazione di llvo Diamanti al recente conve-
gno annuale della Societa Italiana di Scienza Politica (Urbino, giugno 1996), nella quale
sono stati messi in rilievo in modo suggestivo i caratteri dello spiccato orientamento 10-
calistico e del forte contatto con aree delimitate, da parte del nuovo personale leghista.
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anni dall'inizio della crisi italiana, assolutamente disomogeneo.
L'analisi dei caratteri socio-professionali mostra in primo luogo
proprio la diversita nelle strategie di reclutamento da parte de-
gli attori politici. Nel 1996 tale diversita sembra essersi accen-
tuata, mostrando la profonda differenza tra i percorsi riscontra-
bili nella coalizione dell'Ulivo rispetto a quelli del Polo e, quin-
di, una sostanziale differenziazione nei caratteri della classe po-
litica, che genera, in virtu della distribuzione geografica dei seg-
gi, evidenti fenomeni di sovra/sotto rappresentazione di alcune
categoric". Tuttavia, parlo di percorsi, evitando il termine mo-
delli e riferendomi a strategie tendenziali perseguite non da at-
tori partitici rna da vaste coalizioni ancora tutt'altro che conso-
lidate. Cia che sembra evidente e un obiettivo comune ai vari
percorsi, e quindi un possibile elemento di unita per Ie future
elites: l'esigenza di superare il modello tradizionale del politico
professionista con un nuovo modello connotato, al tempo stes-
so, da caratteri di visibilita sociale e da una esperienza politico-
amministrativa sufficiente per mantenere il proprio consenso.
All'interno di questo quadro mi pare evidente la mancanza di
tenuta di un modello di selezione sostanzialmente alternativo a
quello partitico, 0 comunque il suo ridimensionamento all'in-
terno di una componente politica importante rna minoritaria
come quella di Forza Italia: il difficile consolidamento degli im-
provvisati politici del flash movement protagonista della vittoria
del 1994 mostra questo limite, che dovra essere verificato anche
sugli attuali componenti del partito azienda oggi promossi in
parlamento. Rimane comunque evidente che questo gruppo,
pur costituendo la leadership di un attore importantissimo e
una parte rilevante della nuova classe politica, non ha costituito
un modello esportabile nelle altre componenti dell' alleanza di
centro-destra. Stessa cosa sembra profilarsi per il seppur con-
gruo numero di «non professionisti» schierati nel campo del-
I'Ulivo, qualitativamente sottomessi aIle risorse dei politici puri
ancora forti nel Pds, nel Ppi ed anche in alcuni cespugli della
coalizione.

29 Riaggregando in tre grandi categorie i dati relativi all' origine professiona1e (rap-
presentanti del settore pubb1ico, di quello privato e politici-sindacalisti di professione),
rileviamo un nettosquilibrio nella distribuzione territoriaIe: iI settore privato e molto
piu forte aI nord (600/0) e nelle regioni meridionaIi e insu1ari (510/0). AI centro invece
tale dato si assesta sot to il 40 %

, molto vicino a quello relativo a1 settore pubbIico
(35%) e a1date relativo ai funzionari politico-sindacali (310/0).
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II destino comune per i vari settori della classe politica ita-
liana e allora quello di riconsolidare il rapporto tra attori orga-
nizzativi (partiti, comitati elettorali, cartelli) ed offerta di perso-
nale politico, ovvero ridefinire alcuni modelli di reclutamento
politico. II consolidamento di una nuova classe parlamentare
passa necessariamente per questa strada, che implica, all'interno
di ogni rnovimento, una certa stabilizzazione dei caratteri socio-
politici del personale. La conseguenza successiva sara poi quella
della .nuova acquisizione, da parte della classe parlamentare, di
un dato livello di professionismo politico. Certamente il peso
delle organizzazioni partitiche e Ie strategie di ricerca del con-
senso perseguite da ogni attore influiranno in modo diverso sui
possibili tipi di reclutamento: seguendo un recente contributo
teorico possiamo pensare che il professionalismo della classe
politica italiana risenta in particolare della presenza di managers
e di staff professionals, inglobati in strutture partitiche piu leg-
gere (von Beyme 1996). Tuttavia la persistenza di forme orga-
nizzative che, a dispetto dei loro nomi stravaganti, continuano
ad essere partiti nazionali centralizzati, e la scarsa territorializza-
zione delle campagne elettorali, fanno ritenere che in molti set-
tori dello spettro politico assistererno al consolidamento di un
personale rappresentativo «misto». E inoltre prevedibile che al-
cune differenziazioni gia evidenziate tra i vari gruppi possano
perrnanere, in virtu degli effetti di una legge elettorale che, se
non intervengono misure correttive sostanziose, favorisce certa-
mente Ie coalizioni rna non i processi di integrazione tra i parti-
tie Nella quota maggioritaria potrebbero rimanere allora molti
«non professionisti» di area mentre in quella proporzionale per
l' elezione della camera bassa i partiti possono continuare a
schierare Ie proprie elite centrali. Questa possibile prospettiva,
se pone, da una parte, un limite ad ipotesi a mio parere esage-
rate circa l' evoluzione complessiva verso una classe politica piu
«leggera» e mutevole, sensibile alla continua riformulazione di
domande da parte della societa civile, nonche «territorializzata»
per effetto del sistema uninominale, dalI'altra porterebbe ad
una conseguenza non meno importante: il differente peso speci-
fico dell'elite parlamentare rispetto a quella partitica'? ed un re-

30 Un tipo di analisi che torna utile e quella relativa alIa «sovrapposizione» degli
incarichi e dei percorsi riscontrabili tra carriera partitica e parlamentare nei vari partiti.
Maurizio Cotta, utilizzando questa analisi per mettere a Fuoco i modelli di reclutamento
della classe politica nella prima repubblica (1979), scopriva un elemento di unita (Ia
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lativo processo di autonomizzazione della prima dalla seconda
che in qualche modo puo essere letto gia osservando la cronaca
parlamentare degli ultimi anni".

Cia che invece sembra distinguere, almeno in linea tenden-
ziale, il modello di reclutamento del personale dei due poli e
l'intensita del processo di socializzazione politica e il livello di
professionalizzazione. Facendo ricorso alIa concettualizzazione
avanzata da Cotta (1979), direi che nel personale del centro-si-
nistra (con particolare riferimento a quello che rappresentano
Pds e Rcl permangono segnali evidenti di una alta professiona-
lizzazione di carriera, mentre in quello proveniente dai partiti
cattolici del polo e da An e la professionalizzazione di attiuitd a
prevalere. Rispetto a queste varianti che rientrano comunque in
un tipo di reclutamento connotato da un elevato livello di pro-
fessionismo politico, si discosta il caso di Forza Italia, nel quale
abbiamo osservato Ie conferme del ricorso ad homines novi
(Recchi 1996) e della separazione tra dirigenza partitica e classe
parlamentare. Infine dobbiamo tenere distinto un terzo possibi-
Ie tipo, costruito sui caratteri indicati dal ristretto rna significati-
vo personale parlamentare della Lega Nord. Nel cornplesso di-
rei allora che Ie prospettive di consolidarnento della classe poli-
tica per i prossirni anni ruotano oggi intorno a tre tipi teorici di
professionalizzazione della classe parlarnentare:

1) Professionalizzazione a controllo partitico. Si tratta del
modello pili continuativo rispetto al passato, poiche sia l'acces-
so nell' elite politica che Ie prospettive di carriera della stessa
sono comun que legate alla selezione operata dalle dirigenze
partitiche centrali. Le novita sono rappresentate soprattutto
dall'accorciarnento delle carriere pre-parlamentari e dalla possi-
bilita del reclutamento per vie «laterali» che spinge in parla-
mento un cospicuo numero di outsiders, spesso in competizione
con Ie stesse elite partitiche. I partiti eredi del vecchio ordine si

prevalenza della carriera partitica precedente al mandato parlarnentare) con diverse va-
rianti, legate all'intensita ed alla lunghezza della esperienza partitica pre-parlamentare.
Oggi non dispongo di dati per comparare l'attuale situazione al passato, rna e evidente
che la delegittimazione dei partiti e l'introduzione del collegio uninominale producono
un arretramento della componente parlamentare riconducibile alla dirigenza partitica.

31 Alcuni evidenti fenomeni possono essere letti in questa prospettiva, dalla proli-
ferazione dei gruppi parlamentari, alcuni dei quali non-partitici, alIa fluidita degli stessi
durante la prima legislatura maggioritaria (Verzichelli 1996), al ricorsoIsempre infrut-
tuoso) da parte di molti parlamentari incombenti a liste «fai da te», sia nel 1994 che nel
1996. Gli effetti di tali fenomeni dovranno essere valutati con piu attenzione in futuro,
al termine della fase di transizione.
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orienterebbero verso tale prospettiva, rna con le distinzioni im-
portanti che menzionavo sopra, che dividono in generale le
formazioni di sinistra rispetto a quelle del centro-destra, ed in
particolare Rifondazione Comunista (e in misura inferiore il
Pds) rispetto ad An.

2) Professionalizzazione a controllo societario. In questo caso
il ruolo partitico si concentrerebbe essenzialmente nella fase di
selezione del personale, producendo una classe parlamentare
sempre piu esperta rna autonoma rispetto alIa leadership del
movimento, con alcuni caratteri del politico di carriera destinato
a mantenere i rapporti sociali ed anche a tornare ad essi a tem-
po pieno. L'estensione e illivello di centralizzazione del partito-
movimento che cerca questa professionalizzazione possono de-
terminare poi sviluppi molto diversi nel tipo di reclutamento
parlamentare. L'unico partito che mostra tuttavia una propen-
sione per questo tipo e oggi Forza Italia, una organizzazione
dove gli uomini del leader «sono» il partito e quindi gli unici
che possono gestire la socializzazione politica del personale par-
lamentare. Ad ogni modo rimane anche per queste forze il pro-
blema della visibilita sociale del rappresentante, cioe dei requi-
siti extra-politici che garantiscono appunto l' affidabilita delia
classe parlamentare per un elettorato potenzialmente molto piu
vasto ed eterogeneo rispetto a quello del partito in cui si identi-
fica il candidato.

3) Professionalizzazione a controllo locale. In questo caso
l'esperienza partitica riveste sicuramente un'importanza centrale
nella costruzione della classe dirigente. Ma e la militanza, piu
che la carriera partitica, il requisito valido per la selezione, COS!
come el' esperienza diretta suI territorio, generalmente attraver-
so l'acquisizione di cariche esecutive locali, a produrre la visibi-
lita necessaria per tentare l' esperienza parlamentare. Per queste
caratteristiche il modelio del controlio locale si addice appunto
ad un personale parlamentare espressione di un attore politico
isolato e poco propenso alia cooperazione, che propone una
leadership ed un atteggiamento politico gia sperimentato «sul
campo» e, soprattutto, una rappresentanza perfettamente iden-
tificata con il collegio 0 con aree addirittura piu ridotte, che co-
stituiscono il «nocciolo» del consenso per il movimento che
propone tale candidatura.

Stando aidati qui. presentati, il primo modelio prevarrebbe
tra i parlamentari del centro-sinistra (soprattutto grazie all' ap-
porto dei partiti eredi del Pci) e il secondo (grazie a Forza Ita-
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lia) nel Polo per le libertd. Ma la chiara diversita riscontrabile
anche all'interno degli schieramenti (per esempio quella tra il
personale di An e di Fi) puo portare, con l'ulteriore evoluzione
del quadro politico, al consolidarsi dei modelli «misti» che van-
no prefigurandosi. II tempo ci dira se tali modelli saranno real-
mente applicabili 0 se l'ulteriore aggiustamento del sistema par-
titico (rnagari sommato a nuove parziali riforme della legge elet-
toralc) cornportera 10 sviluppo di nuove soluzioni.
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