
CLIENTELISMO VIRTUOSO:
.UNA VIA 01 SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO?

di Simona Piattoni

Clientelismo e civicness

In questo articolo sosterro, innanzitutto, che il clientelismo
puo anche promuovere 10 sviluppo economico. Proporro poi,
rna non sviluppero appieno, la tesi che il clientelismo possa per
fino portare al proprio superamento, ovvero a un modo di fare
politica piu conforme alIa comune concezione di una democra
zia moderna. Clientelismo e sviluppo economico possono, cioe,
innescare processi reciprocamente «virtuosi» che, nel tempo,
possono avere l'effetto di traghettare tanto l'economia verso 10
sviluppo quanto il sistema politico verso la ciuicness.

L'idea che i rapporti politici influenzano 10 sviluppo econo
mico e il punto di partenza della political economy. In Italia, la
political economy si e occupata soprattutto dei problemi dello
sviluppo delle aree svantaggiate. Tuttavia, mentre e riuscita a
spiegare con successo come strutture sociali e forme particolari
di mediazione politica abbiano portato allo sviluppo delle aree
del Nord-Est e Centro, la cosiddetta «terza Italia», nel caso del
Sud l'economia (e la sociologia) politica hanno consegnato un
quadro scoraggiante delle interazioni fra struttura sociale, siste
ma politico e sviluppo economico. Scopo di questo articolo e
richiamare l'attenzione, in particolare, su forme di mediazione
politica che, per quanto apparentemente ostili allo sviluppo
economico, I'hanno invece sostenuto.

La ragione del quadro prevalentemente pessimistico del

1Ipresente articolo - insieme a un secondo in corso di pubblicazione su «Stato e mer
cato» - trae origine dalla mia tesi di dottorato (Piattoni 1996); ma mentre questa articolo
propone gli aspetti piu propriamente politologici della ricerca condotta in quell'occasione,
l'altro discute i rapporti fra fattori politici e suiluppo economico.
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ruolo svolto dalla politica per 10 sviluppo del Sud tracciato da
gli scienziati ed economisti politici dipende, a mio avviso, dal
l'aver ipotizzato che una forma «degenere» di scambio politico,
quale enormalmente considerato quello clientelare, non potesse
far altro che perpetuare il sottosviluppo economico. AI condivi
sibile assunto teorico che il clientelismo - come descritto e teo
rizzato soprattutto dagli antropologi e i sociologi che hanno
studiato Ie societa agrarie di sussistenza - sia una forma distorta
di scambio politico si e coniugata una visione eccessivamente
omogeneizzante del Mezzogiorno che ha impedito ai pili di os
servare i «focolai di sviluppo» che andavano man mana emer
gendo e radicandosi. Lo studio del clientelismo e l'analisi dello
sviluppo economico del Mezzogiorno hanno poi proseguito su
binari separati, impedendo cosi che si prendesse in considera
zione la possibilita che 1'uno potesse, in casi e circostanze parti
colari, contribuire all' altro'.

La riflessione sulla «questione meridionale» e partita, nel
dopoguerra, da un approccio piuttosto tecnicistico, che eroica
mente considerava il problema del sottosviluppo meridionale ri
solvibile attraverso una giudiziosa distribuzione di incentivi rna
teriali, per approdare a concettualizzazioni pili articolate in cui
anche gli aspetti sociali, culturali e politici ricevevano la dovuta
attenzione', Pili comunemente, perc, e stato il rapporto inverso
ad essere studiato: come cioe 10 sviluppo economico, la confi
gurazione sociale e il profilo culturale influenzano i rapporti
politici nel Mezzogiorno. Solo in seconda battuta l'attenzione e
stata rivolta a questi ultimi e all' effetto «di ritorno» che essi
esercitano sullo sviluppo economico. La politica, insomma, non
e stata quasi mai considerata variabile indipendente nell'equa- .
zione che determina 10 sviluppo (0 il sottosviluppo) economico,
ma al pili variabile interveniente. In altre parole, quegli stessi
fenomeni - «familismo amorale» (Banfield 1958), disgregazione
sociale (Tarrow 1967), marginalita economica (Bagnasco 1977)
- che spiegano il sottosviluppo, spiegano anche i rapporti poli
tici nel Mezzogiorno; e questi, a loro volta, operano nel senso
di rafforzare i fenomeni suddetti e di impedire 10 sviluppo eco-

1 Eccezione di rilievo eMutti (1994).
2 La letteratura sulla questione meridionale e praticamente inesauribile. I princi

pali riferimenti bibliografici, soprattutto di tipo economico e politico, si trovano in Piat
toni (1996).
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nomico, I'integrazione sociale e la «conversione culturale» del
Sud'.

Se i rapporti politici sono considerati dalla letteratura sul
Mezzogiorno come variabile interveniente, non per questo essi
hanno ricevuto scarsa attenzione. La tesi comunemente avanza
ta dalla letteratura e che essi acquistino nel corso del tempo
una loro autonomia che li rende corresponsabili del sottosvilup
po economico del Sud. Se il sottosviluppo meridionale viene
cosi ad essere sovradeterminato - troppe variabili concorrono a
spiegarlo - quel che e certo e che esso non e facilmente risolvi
bile e che un rovesciamento delle gerarchie economiche fra
Nord e Sud d'Italia e assai improbabile. Perche in questo, in
fondo, consiste la «questione meridionale»: nel fatto che il diva
rio economico (e quant'altro) fra Nord e Sud eapparentemente
refrattario a qualsiasi tipo di intervento".

La tesi che i rapporti politici determinano il grado di svilup
po economico e stata recentemente riproposta da Robert Put
nam (1993). Nonostante la tesi sia sussidiaria rispetto a quella
principale dellibro ed il rapporto di causalita sia solo indiretto,
essendo la variabile indipendente la civic community, Putnam
ha animato le scienze sociali riproponendo la centralita dei rap
porti interpersonali per la performance istituzionale, 10 sviluppo
economico ed il tono generale della societa. Tali rapporti inter
personali si materializzano in un capitale sociale di «norme di
reciprocita e di reti di impegno civico» (Putnam 1993, 167) - in
una parola, di civicness - che hanno lontane radici nel passato.
Le tradizioni civiche, sostiene Putnam, spiegano l'attuale svilup
po economico delle regioni italiane. Nonostante Putnam stia at
tento a qualificare questa tesi ricordando che anche altre varia
bili hanno senz'altro un impatto sullo sviluppo economico (Put
nam 1993, 159), rimane il fatto che «Forse le tradizioni regiona-

3 n termine evolutamente polemico: basti pensare che in una nota del suo famoso
Iibro suI Sud d'Italia Banfield suggeriva che sarebbe stato opportuno inviare se non
proprio dei missionari protestanti, almeno dei missionari cattolici dal nord d'Europa 0

dagli Stati Uniti per insegnare ai Iocali la partecipazione in affari di gruppo e per rime
diare all'analfabetismo e alla disonesta (Banfield 1958, 162, nota 8).

4 Le differenze fra Nord e Sud d'Italia sono di varia natura, rna solo dal punto di
vista economico esse si prestano ad essere concettualizzate in termini di divario, doe di
distanza misurabile fra le economie delle due partizioni geografiche. Divari econornici
fra regioni esistono in tutti i paesi, sviluppati e non, eppure non ovunque essi alimenta
no «questioni territoriali». nfatto che in Italia il divario territoriale sia diventato «que
stione» fa SI che essa sopravviva alla riduzione del divario stesso.
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Ii di impegno civico nel secolo scorso aiutano a spiegare Ie dif
ferenze contemporanee fra i livelli di sviluppo» (Putnam 1993,
154).

Putnam contrappone Ia aoicness al clientelismo, in quanto
rnodalita opposte di intendere i rapporti sociali e politici. Civici
sono i rapporti interpersonali orizzontali in cui tutti sono sullo
stesso piano e si fidano I'uno dell'altro. Clientelari sono i rap
porti personali verticali in cui il patrono e molto pill potente
del cliente e in cui entrambi cercano di estrarre quante pill ri
sorse possibile I'uno dall'altro. La cioicness eil fondamento so
ciale di una democrazia ben funzionante cosi come il clienteli
smo e Ia base di una democrazia malata. In questo senso essi
giacciono agli estremi opposti di un continuum che descrive Ie
basi sociali della democrazia. Nonostante la prima parte del la
voro di Putnam, ampiamente quantitativo, ammetta casi inter
medi (quali rAbruzzo e la Basilicata), la seconda parte, pill teo
rica, divarica i risultati e spinge i casi concreti verso i due ideal
tipi opposti. La riIettura della storia d'Italia dal dodicesimo se
colo in avanti amplia la dicotomia suggerendo che, una volta in
nescati, i meccanismi sociali che portano rispettivamente alIa ci
oicness e al clientelismo non possono che radicarsi e rafforzarsi,
impedendo tanto una successiva convergenza quanto un'even
tuale inversione.

n dientelismo diventa cosi «sindrome del sottosviluppo»
economico e politico. n termine «sindrome» suggerisce bene
due componenti essenziali di questa relazione. La prima e la
complessita ed inestricabilita dei due fenomeni. n clientelismo
e, aI tempo stesso, causa ed effetto del sottosviluppo", E effetto
perche, nella sua dimensione sociale, e caratteristico delle eco
nomie di sussistenza in cui poehi - i patroni - controllano risor
se vitali per molti - i dienti. Ma e effetto anche perche i rap
porti sociali delle societa di sussistenza tendono a riprodursi a
liveIIo politico. I proprietari terrieri e gli altri notabili locali
spesso diventano rappresentanti politici delle loro aree, trasfe
rendo cost a liveIIo politico i rapporti di c1ientela che intratten
gono a livello sociale (e se anche non entrano direttamente nella
competizione politica, essi hanno pur sempre il modo di in-

5 Ancbe Ia letteranua sui clientdismo e straordinariamete vasta. I riferimenti
principali sooo Briquet e Sawicki (1998)7 Eisenstadt e Lemarchand (1981)7 Eisenstadte
Rooiger (1984)7 Gellner e Waterbury (1977)7 Rooiger e Giines-Ayata (1994)7 Schmidt e
altri (1977).
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fluenzare gli eletti). n clientelismo ealtresi causa di sottosvilup
po perche i patroni non hanno alcun interesse allo sviluppo
economico delle aree sotto il loro controllo e quindi operano
personalmente 0 attraverso i 10£0 emissari al fine di impedire 0
deviare quelle politiche economiche che potrebbero sostenere
10 sviluppo economico. Clientelismo e sottosviluppo tendono
cosi a perpetuarsi nel tempo, diventando due facce di una stes
sa rnedaglia. Pensare a una societa clientelare sviluppata diventa
pressoche impossibile.

La seconda componente contenuta nel termine «sindrorne»
e il suo essere una patologia, tanto piu perniciosa quanto pill
numerose ed interconnesse le sue cause. n rapporto clientelare,
tanto a livello sociale quanto a livello politico, non emai consi
derato alla pari di altri tipi di rapporti, rna come deviazione pa
tologica di rapporti piu sani (Graziano 1974). Tornando alla di
stinzione fatta da Putnam, la ciuicness non e solo I'opposto del
clientelismo, ne e anche moralmente superiore. Parlare di
«clientelismo virtuoso» equivale pertanto ad introdurre, secon
do questa visione, una categoria sp uria, una contraddizione in
termini. Come potrebbe infatti giustificarsi il «clientelismo vir
tuoso»? Come una categoria intennedia? Come uno stato tran
sitorio? Cerchero di indicare una risposta a queste domande nd
corso del presente articolo.

n punto di partenza e trattare il clientelismo non come una
sindrome, rna come una strategia politica da giudicare solo sulla
base dei suoi effetti economici e politici. In quanto strategia per
l'ottenimento, il mantenimento e I'allargamento dd potere poli
tico, il clientelismo econcetto moralmente neutro. Inoltre, esso
e determinato da puri calcoli di convenienza politica e cessa
quindi di essere il riflesso di fattori culturali, sociali ed econo
miei. La politica viene ristabilita cosi come sfera d'azione auto
noma, governata da regole proprie che lasciano pero ampio
spazio aIle scelte creative individuali.

E la tesi di questo articolo che non tutti i clientelismi siano
uguali e che anzi sia possibile distinguere sistematicamente fra
stili diversi di clientelismo. Questi hanno, a loro volta, ripercus
sioni diverse sullo sviluppo economico e politico: mentre alcuni
condannano l'economia al ristagno e all'involuzione e minano
vieppiu la legittimita del sistema politico, altri permettono 0 ad
dirittura innescano processi «virtuosi» di crescita economica e
legittimita politica.

Data la complessita dei fenomeni studiati e la sfaccettatura

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

62
53

 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/S0048840200026253


488 Simona Piattoni

dei concetti utilizzati, Sara bene iniziare con alcune definizioni,
che occuperanno la prossirna sezione. Una tipologia di stili
clientelari verra quindi sviluppata nella terza sezione rnentre i
loro effetti sullo sviluppo econornico verranno illustrati nella
quarta sezione. La quinta sezione concluders discutendo se il
«clientelisrno virtuoso» possa portare al proprio superarnento.

Clientelismo tradizionale e clientelismo moderno

In cosa esattarnente consiste il clientelisrno e in cosa la civic
ness? II termine clientelisrno ha una lunga e ricca tradizione
tanto in sociologia che in scienza politica. Originariarnente, il
clientelisrno indicava rapporti di scarnbio diadici fra persone di
status disuguale. II rapporto era normalmente prolungato nel
tempo, tanto che si configurava piu come una serie di scarnbi
che come una singola transazione", Gli «oggetti» scambiati era
no principalmente materiali (tipicamente, risorse econorniche
contro servizi personali), rna anche oggetti imrnateriali potevano
essere contestualmente transatti (ad esempio, senso di protezio
ne contro deferenza). n modo piii semplice e classico di figura
re questo rapporto edi pensare allatifondista e ai suoi contadi
ni. n latifondista controllava risorse (la terra, Ie sernenti, gli
strurnenti di lavoro) necessari alla sopravvivenza dei contadini.
In una situazione di cronica sovrappopolazione, i contadini cer
cavano di ingraziarsi i latifondisti e i loro ernissari offrendo ser
vizi, regali e devozione. Solo cOSI essi potevano sperare di ridur
re i rischi e i costi connessi alla perdita del lavoro 0 alla rescis
sione del contratto agrario.

Nessuno scambio preso individualmente doveva necessaria
mente equilibrarsi: il rapporto di scambio era inteso dalle parti
a lungo termine, cOSI che il raggiungirnento di un equilibrio ve
niva spostato indefinitamente nel tempo e spesso mai completa
mente raggiunto", La disuguaglianza di status faceva SI che il
cliente avesse poca scelta circa scambiare 0 meno, e avesse an-

6 La definizione di dientelismo che preferisco equella di una «relazione contrat
tuale infonnale fra persone di status e potere disuguali che impone obbligazioni reci
proche di tipo diverso a ciascun contraente» (Silverman 1965,296).

7 Cio nonostante, ciascuna parte certamente valutava se it rapporto di scambio
fosse piu 0 meno «giusto» oppure fosse sbilanciato eccessivamente dall'una 0 dall'altra
parte (Waterbury 1977).
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che pOCO ricorso a sanzioni nel caso di insoddisfacenti presta
zioni da parte del patrono. Quindi, il cliente aveva entrambe Ie
opzioni di exit e di voice fortemente limitate", Questa pronun
ciata disuguaglianza ha indotto alcuni a dubitare che, nel caso
del clientelismo tradizionale, si possa davvero parlare di scam
bio, eppure la letteratura pare avere raggiunto un certo consen
so nel rispondere affermativamente. Ragione principale e che
senza contadini il potere dei latifondisti si svuotava, cosi che
questi dovevano prestare sempre una qual certa attenzione alle
richieste di quelli.

Ovviamente, il potere del patrono era magnificato non solo
dalla debolezza individuale dei clienti, rna anche e soprattutto
dalla loro debolezza collettiva. L'effetto probabilmente piii de
vastante del clientelismo era di scoraggiare la fonnazione di le
gami orizzontali fra i clienti, ciascuno isolato nel tentativo di ot
tenere favori individuali dal proprio patrono. La logica stessa
del clientelismo impediva l'azione collettiva. Se poi esso favoris
se anche il radicarsi di atteggiamenti ed aspettative tali, come
sostiene Putnam, da rendere il rapporto di scambio diadico
I'unica modalita in cui i cittadini concepissero I'interazione con
Ie autorita, tanto che anche in epoca modema ecosi che essi in
teragiscono con i loro rappresentanti e la burocrazia dello stato,
e questione piu dubbia. Quel che e certo e che Ie condizioni
oggettive delle societa di sussistenza e la logica di funzionamen
to del clientelismo sfavorivano l'azione collettiva. E in assenza
di azione collettiva il potere dei patroni non poteva essere con
trastato",

La ciuicness, per contrasto, consiste proprio nella capacita
dei cittadini di impegnarsi in azioni collettive grazie al clima di
fiducia che caratterizza i loro rapporti e al patrimonio di nonne
condivise e vincoli di reciprocita che essi possiedono. Tale pa-

8 In effetti, l'opzione di exit era Iargamente piu accessibile, anche se assai costosa,
di quella di voice e consisteva principalmente nell' emigrazione. La possibilita infatti che
Ie proteste collettive dei contadini portassero qualche effettivo beneficio era ridotta dal
fatto che i Iatifondisti potevano richiedere la repressione delle rivolte da parte dello stato.

9 Come e facile notare, gli elementi costitutivi del concetto di «clientelismo tradi
zionale» si rafforzano run l'altro e descrivono un ideal-tipo che spesso non si riscontra
nella realta. Anche nel latifondo meridionale della fine dd secolo diciannovesimo i rap
porti di forza fra patroni e clienti erano assai piit fluidi. I contadini avevano ed adope
ravano l'opzione di exit emigrando, COS! come avevano ed adoperavano ropzione di voi
ce montando proteste collettive contro alcuni Iatifondisti 0 contro i patti agrari (Arrighi
e Piselli 1987).
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trimonio si concretizza tanto nella diffusione di associazioni se
condarie, in cui gli individui imparano ad autoregolarsi e a 6
darsi l'uno dell'altro, quanto in atteggiamenti e aspettative che
li portano ad ingaggiare azioni comuni per la promozione dei
loro interessi cornuni. Gli interessi personali vengono pertanto
espressi come casi particolari di interessi pill generali ed univer
salistici e vengono soddisfatti collettivamente. In tale contesto, i
rapporti fra rappresentanti e rappresentati e quello fra cittadini
e burocrazia sono irnprontati a correttezza formale e sostanzia
Ie: i favoritisrni non sono tollerati e l'inefficienza e punita. In
questi termini il contrasto fra cIientelismo tradizionale e civic
ness eevidente ed indiscutibile.

Parecchie cose cambiano, pero, quando passiamo dal clien
teIismo tradizionale al cIientelismo moderno. La dernocratizza
zione, la formazione dei partiti di massa, la maggiore e crescen
te penetrazione dello stato nell'economia e nella societa, e
I'estensione dei diritti di cittadinanza hanno profondamente
mutato i rapporti di forza fra patroni e clienti e cambiato la na
tura dello scambio cIientelare. I patroni del dopoguerra non
sono pill i latifondisti 0 i notabili locali, rna quasi sempre uomi
ni di partito con cariche elettive 0 amministrative'". Le risorse
su cui essi basano illoro potere non sono pill sociali ed autono
me, rna politiche e derivate. n rapporto di scambio e ancora
spesso diadico e personale, rna rapporti categorici ed imperso
nali spesso affiancano quelli pill tradizionali. Cio vuol dire che,
a volte, intere categorie di clienti richiedono risorse ai patroni, e
Ie ottengono, non in virtu di una conoscenza personale, rna in
virtu della loro visibilita sociale (basti pensare ai senzatetto, ai
disoccupati, ecc.) e delloro essere elettori. I patroni, a loro vol
ta, non vengono approcciati perche controllano personalmente
Ie risorse richieste, rna in quanto la loro posizione all'interno
del governo 0 della burocrazia Ii rende mediatori di risorse
pubbliche (Gribaudi 1980).

La componente affettiva dello scambio clientelare e spesso
assente, e gli scambi possono avere natura episodica e non con
tinuativa. In questo caso la tendenza e0 a raggiungere un certo
equilibrio in ogni scambio!', oppure ad assumere che l'equili-

10 Come nota Tarrow gii nell967, nel dopoguerra si passe dal «dientelismo dei
notabili» al «clientelismo della burocrazia».

II Forse anche per questo vi estato un incremento di corruzione politica: il dena
ro puo essere esattamente commisurato all'entita dd favore e circoIare con grande faci
lira, rendendo cost possibili gli scambi episodici ed impersonali.
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brio venga raggiunto a livello di sistema clientelare'". Ma la dif
ferenza probabilmente piu sostanziale col clientelismo tradizio
nale sta nel mutato rapporto di forze fra patroni e clienti. La
democratizzazione, la diffusione dei diritti di cittadinanza, 1'in
staurazione dello stato di diritto hanno notevolmente migliorato
la posizione di forza dei singoli clienti. Mentre un tempo 1'unica
opzione che i clienti avevano individualmente era quella di exit,
ora essi godono individualmente anche di una significativa op
zione di voice. nvoto ne costituisce l'espressione pill chiara, rna
10 stato di diritto e uno strumento altrettanto importante. Nel
contesto politico italiano del secondo dopoguerra fino al 1992,
il voto era senz'altro la «moneta» precipua dello scambio clien
telare 13• E cio tanto pill quanto pill strettamente il potere dei
patroni dipendeva dall'entita del loro seguito elettorale, espres
so dai voti di preferenza ricevuti 0 dalla dimensione della cor
rente di partito a cui appartenevano.

In regime di «manuale Cencelli», in cui Ie posizioni all'in
temo dei partiti, del govemo e della pubblica amministrazione
venivano distribuiti «fino alla seconda cifra decimale» alle varie
correnti dei partiti di govemo (Venditti 1981), comandare un
solido consenso elettorale in una circoscrizione elettorale equi
valeva ad avere assicurato un posto di prestigio. Le correnti di
partito venivano rappresentate ai congressi nazionali, e quindi
riuscivano ad influenzare la composizione interna del partito,
proporzionalmente ai loro membri. Come noto, la rilevazione
dei membri delle correnti era assai imprecisa, essendo diffusa la
pratica di registrare persone ignare, defunte 0 inesistenti. n se
guito elettorale dei vari capi-corrente a livello locale diventava
cosi 1'indicatore piu affidabile: la «spartizione delle spoglie», 0

con locuzione piu nostrana «1'occupazione dello stato», avveni
va percio in proporzione diretta al seguito elettorale. nvoto dei
clienti percio veniva a determinare direttamente il potere dei
patroni, e i patroni non potevano piu permettersi di ignorare Ie
richieste dei clienti'",

12 Spesso un cliente viene riferito da un patrono all'altro arrivando ad ottenere il
favore da un patrono che egli nemmeno conosce. I patroni poi pareggiano i conti te
nendo un'accurata contabilita di favori concessi e ricevuti.

13 Anche attivismo di partito e propaganda per certi candidati erano moneta per
10 scambio clientelare, rna il voto era senz'a1tro la modalita di pagarnento piu diffusa.

14 La letteratura suI frazionismo intrapartitico sembra talvolta suggerire che Ie fra
zioni avessero il modo di isolarsi dalle pressioni esteme grazie al lorn radicarnento in
organizzazioni collaterali che controllavano fondamentali risorse (Zincone 1972). In
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In queste particolari circostanze, in cui il voto diveniva un
mezzo di scambio, patroni e clienti giocavano una partita a due
livelli. A un primo livello, ciascun patrono cercava di massimiz
zare il suo seguito elettorale attraverso una giudiziosa distribu
zione di risorse e promesse ai propri clienti. A questo livello, i
clienti erano individualmente piu deboli dei patroni perche nel
la situazione di dover richiedere favori che solo uno 0 pochi pa
troni potevano concedere". Ad un secondo livello, pero, i pa
troni erano in competizione fra di loro per il controllo delle ri
sorse dello stato da distribuire ai propri clienti (0 per il control
10 di quelle posizioni che davano loro diritto a distribuire risor
se, indipendentemente dal fatto che essi Ie distribuissero real
mente oppure no). A questo livello, i clienti erano collettiva
mente ed individualmente piu forti dei patroni perche determi
navano col loro voto chi avrebbe avuto accesso alle risorse e se
i canali clientelari dovessero essere attivati 0 meno. Votando
per l'uno 0 l' altro capo-corrente oppure votando per candidati
dell 'opposizione, i clienti decidevano chi avrebbe avuto il con
trollo sulle risorse dello stato e se queste sarebbero state distri
buite clientelisticamente 0 meno!".

questo modo Ie frazioni di partito, COS! come un tempo i latifondisti, sarebbero state di
fatto impermeabili aIle pressioni che i clienti avrebbero potuto esercitare individual
mente attraverso iI voto. E pew possibile ipotizzare che i clienti, se avessero voluto,
avrebbero potuto essere membri delle associazioni collaterali, in vista dei benefici selet
tivi a cui avevano accesso, e nello stesso tempo votare contro la corrente affiliata all'as
sociazione. In questo senso Zariski (1960). Sul problema del frazionismo intrapartitico,
con particolare riferimento all'Italia, si vedano Cazzola (1972), Lombardo (1972; 1976),
Pasquino (1972), Passigli (1972), Sartori (1971), Zuckerman (1979).

15 Ovviamente, 10 scambio clientelare eun canale parallelo rispetto ai canali uffi
ciali costituiti dal mercato e dalIe decisioni burocratiche impersonali, e per questo e
uno scambio illegittimo se non addirittura illegale. L'esistenza di canali ufficiali e legali,
rende 10 scambio clientelare un rapporto liberamente scelto. E pur vero che in certi
casi, come quando iI cittadino ha bisogno di documenti rilasciati esclusivamente dalIo
stato, chi occupa Ie posizioni-chiave ha iI modo di imporre costi tali a chi volesse segui
re Ie regole fonnali da piegare anche i pin recalcitranti alIo scambio clientelare. Ed e
anche vero che tali posizioni si sono moltiplicate a dismisura quanto pin 10 stato si eap
propriato di compiti e prerogative prima appartenenti a soggetti privati, quali la fami
glia e Ie imprese. Eppure l'esistenza dei canali formali costituisce un' altemativa reale e
da ai cittadini la possibilita di scegliere.

16 Occorrerebbe aprire una lunga parentesi per spiegare in che senso io consideri
i partiti di opposizione come altemativi rispetto alIo scambio clientelare. Infatti non e
affatto chiaro che iI Partito comunista italiano (poi Partito democratico della sinistra)
sia rimasto immune da tentazioni clientdari, cost come non eaffatto chiaro che iI Movi
mento Sociale Italiano (poi AIleanza Nazionale) fosse ideologicamente contrario al
clientelismo e 10 avrebbe disdegnato se gliene fosse stata offerta la possibilita. In en
trambi i casi, questi partiti hanno rappresentato un' altemativa al sistema clientelare piu
perche solidamente all'opposizione che perche immuni da siffatte tentazioni.
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n clientelismo moderno e talmente diverso dal clientelismo
tradizionale da indurre alcuni studiosi a dubitare che si possa
parlare ancora di clientelismo. Inoltre, specie negli ultimi anni
della «prima repubblica», il clientelismo sembra essersi trasfor
mato in corruzione pura e semplice, forse proprio perche in un
contesto di esacerbata competizione fra Ie varie correnti intra
partitiche il costa della politica eaumentato di molto e ha esau
rito Ie risorse ufficiali dei partiti. Ugualmente difficile e anche
distinguere il clientelismo moderno dal «lobbismo» 0 dai «trian
goli di ferro», fenomeni esistenti anche altrove e generalmente
piu accettati. Se i clienti possono essere anche attori collettivi 0

intere categorie di persone e se Ie risorse che essi richiedono
vengono distribuite con decisioni legislative (come quando
un'impresa veniva acquisita dalla Gepi 0 alcune categorie di la
voratori venivano messi in Cassa Integrazione 0 reimpiegati dal
10 stato), epossibile parlare ancora di clientelismo? E se l'attivi
ta clientelare si concretizza in decisioni che favoriscono intere
comunita, non siamo forse nell' ambito del constituency service?

Rimandando la discussione di queste altre categorie alla se
zione finale, posso qui ribadire che 10 scambio clientelare, an
che nella sua versione moderna, comporta sempre e unicamente
10 scambio di voti contro favori. Che questi «favori» si concre
tizzino poi in decisioni che riguardano intere categorie di perso
ne 0 solo una persona, benche di fondamentale importanza per
determinare il tipo di clientelismo, e tuttavia irrilevante ai fini
della presente discussione: si tratta sempre e comunque di
clientelismo.

Quattro tipi di clientelismo

Questa sezione elabora Ie idee precedenti e propone una ti
pologia di clientelismi caratterizzati dagli effetti che essi eserci
tano sull'economia e la politica locale. I tipi sono stati derivati
guardando ai sistemi politici di alcune regioni del sud d'Italia.
L' attenzione allivello regionale estata suggerita dal tentativo di
collegare il sistema politico allo sviluppo economico, cioe dal
tentativo di collocare l'analisi a quellivello che meglio permet
tesse di cogliere i nessi di correlazione - e fors' anche di causali
ta - fra sistema politico e sviluppo economico".

17 La ricerca originaria su cui si basa questo articolo (Piattoni 1996) venne inizial-
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Una critica metodologica puo essere qui sollevata ed imme
diatamente scartata, e cine che i sistemi economici e politici re
gionali non sono autonorni - non tanto fra di loro, quanto dal
livello nazionale - e che quindi non ha senso situarsi a questo
livello d'analisi per studiare la correlazione fra politica ed eco
nomia. Che i sistemi economici regionali non siano autonomi e
ovviamente vero, come pure e vero che anche i sistemi econo
mici nazionali non sono autonomi rna dipendono dal contesto
globale. Da qui a sostenere che l'analisi comparata dei sistemi
economici non ha senso e che occorre studiare solo il mondo
sistema ce ne passa'", Le regioni italiane, specie quelle del Sud,
sono in corsa verso 10 sviluppo. Sviluppo e concetto relativo, e
nel contesto italiano cio significa che sono in corsa per attestarsi
ai livelli delle regioni del Nord (0 della media delle regioni eu
ropee), Che illoro progresso sia dettato anche da sviluppi 0 po
litiche a livello nazionale 0 internazionale nulla toglie al fatto
che ciascuna di esse esprima una diversa capacita di cogliere Ie
opportunita di sviluppo e superare i momenti di crisi. Perche
tutte ugualmente condizionate da fenomeni di livello nazionale
ed internazionale, 10 sviluppo econornico delle regioni italiane
del Sud, e I'impatto che su di esso hanno i sistemi politici regio
nali, sono raffrontabili.

Per quanto riguarda i sistemi politici regionali la critica e
forse piu tagliente. Che un governo regionale abbia la stessa co
lorazione del governo nazionaIe 0 se ne differenzi chiaramente
influisce sulle capacita di estrazione delle elites regionali. Sareb
be quindi ingiusto raffrontare Ie performance di governi che di
pendono per il loro funzionamento dall'avere accesso a risorse
distribuite dal centro secondo criteri spesso partitici. Ma anche
qui la sostanziale unilormita del Sud permette il raffronto: nes
suna delle regioni del Sud, dal 1970 al 1992, ha mai avuto go
vemi sostanzialmente diversi da quelli nazionali (cosa che inve
ce si everificata a livello comunale, anche per alcuni grandi co-

mente condotta a liveDo provinciale, in quanto e a tale Iivello che Ie strategie di indu
strializzazione possono essere meglio valutate. n raffronto fra due province, L'Aquila e
Taranto, che avevano seguito una strategia di «indusrrializzazione dall' alto», e due pro
vince, Teramo e Leece, che avevano seguito una strategia di «industrializzazione dal
basso», ha indicato poi nd livdlo regionale, Abruzzo e Puglia, quello piit significativo
per una valutazione complessiva dell'impatto dd sistema politico sullo sviluppo econo
mico.

18 Sembra portare in tale direzione l'analisi, peraltro estremamente articolata e 50

fisticata, di Arrighie Piselli (1987).
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TAB. 1. Quat/ro tipi di clientelismo

Numero/coesione dei patroni

Forza dell'opposizione

Forte

DeboIe

Pochi/coesi

Clientelismo virtuoso
Beni pubblici

Legittimita crescente
Sviluppo econornico

(Abruzzo)

Clientelismo uizioso
Nessun output

Legittimita inesistente
Involuzione economica

(Sicilia)

Molti/incoesi

Clientelismo sfidato
Beni rnisti

Legittimita alternante
Sviluppo intermittente

(Campania)

Clientelismo ineffiaente
Beni seIettivi

Legittimita calante
Stagnazione economica

(Puglia)

mum come, ad esempio, Napoli). Questa circostanza permette
la raffrontabilita fra i sistemi politici regionali che, in teoria, po
trebbe essere messa in discussione.

I tipi di clientelismo sono stati derivati a partire dalle due
variabili che, come si evisto nella sezione precedente, influisco
no sul potere relativo di patroni e clienti. I patroni sono tanto
piu potenti rispetto ai clienti quanto meno incontrastato il loro
controllo sul sistema politico locale. n numero dei patroni in
competizione fra di loro, 0 la coesione fra i patroni, costituisce
quindi Ia prima variabile. I clienti, a Ioro volta, sono tanto piu
potenti rispetto ai patroni quanto piu credibili Ie Ioro opzioni
di exit e di voice, e cioe quanto piu consistenti i partiti di oppo
sizione in termini elettorali'". Dall'incrocio eli queste due varia
bili si ottengono quattro situazioni, che corrispondono a quat
tro tipi di clientelismo (tab. 1).

I patroni delle caselle di sinistra sono pochi eI0 coesi e sono
pertanto in grado di estrarre ingenti risorse dal centro: se poi
essi Ie distribuiranno effettivamente oppure Ie tratterranno di
pende dalla forza dei partiti di opposizione. Se l'opposizione e
forte, i patroni saranno costretti a distribuire risorse; se I'opposi-

19 Occorre qui precisare che, data la natura bilateraIe - di sinistra e di destra 
dell'opposizione in Italia, sarebbe scorretto valutare Ia credibilita deIl'opzione di exit
sommando i voti dd Pci e del Msi. In questo caso, il seguito dettorale del solo Pci, in
quanto il piu grande dei due, euna misura piiJ appropriata. Quando peri>si passa a va
Iutare Ia credibilita dell'opzione di voice, allora tali riserve cadono.
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zione edebole, essi potranno trattenere Ie risorse e tenere buoni
i clienti con un misto di promesse e minacce. Ma perche i patro
ni «virtuosi» dovrebbero distribuire risorse sotto forma di beni
pubblici che, come si sa, possono beneficiare tutti se devono be
neficiare alcuni ~ Se a beneficiare dei beni pubblici dovessero es
sere i clienti di patroni concorrenti 0 gli elettori dei partiti di
opposizione, non sarebbe questo uno spreeo di risorse?

I~cr (:lj'3 rirc questa apparente contraud.'. :·Jne occorre ricor
dare che il clientelismo equi concepito come strategia politica.
n patrono «virtuoso» e forte, spesso egemone. Suo obiettivo
precipuo e di mantenere e rafforzare questa pusizione. A tal
fine egli vorra evitarc di lasciare spazio ai concorrenti - i leader
di altre ccrrenti di partiti di governo - interessati ad acquisire
un largo seguito elettorale che permetta loro di occupare posi
zioni di controllo sulle risorse dello stato. Per quanto forte,
l'opposizione rappresenrs un pericolo meno immediato. Infatti,
posto che i partiti di governo mantengono il controllo sui si.
rna politico regionale, Ie opposizioni non potranno che rimane
re tali. La strategia piu appropriata, per un patrono egemone in
una situazione in cui l'opposizione e gia forte, edi lasciare che
essa si rafforzi uIteriormente (senza pero permetterle di strappa
reil govemo regionale), speciese questo puo contribuire ad in
debolire i potenziali concorrenti.

E stata questa infatti la strategia di Remo Gaspari, patrono
indiscusso dell'Abruzzo dalla fine degli anni sessanta all'inizio
degli anni novanta. La sua corrente Dc era, tanto nelle elezioni
naziona.i quanto in quelle regionali, ampiamente egemonica e la
Dc nel suo complesso era egemonica rispetto agli altri partiti. A
livello regionale la Dc ha sempre controllato, dal 1970 al 1990,
la meta (0 quasi) dei seggi. Anche quando la strategia della De
a livello nazionale imponeva un'apertura ai socialisti, Gaspari
ha sempre eercato di minimizzare 10 spazio a loro disposizione.
A questo fine egli ha talvolta favorito - ed istruito i suoi di fa
vorire - candidati dell' opposizione comunista in modo da inde
bolire la posizione dei socialisti, intrappolati in una situazione
scomoda in quanto ne partner paritetici del governo ne forza di
opposizione. E per tacitare l'opposizione e per erearsi una re
putazione di «patrono di tutto I'Abruzzo», Gaspari si e adope
rata per distribuire beni pubblici che favorissero i eittadini
abruzzesi, indipendentemente dal partito votato, In tal modo
egli ha occasionalmente «conquistato» il voto di elettori dell'op
posizione, che erano stati beneficiati dalla sua intermediazione,
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ed ha rafforzato la sua posizione al centro in quanto rappresen
tante indiscusso di tutto l'Abruzzo (oltre che naturalmente por
tatore di voti e seggi alIa corrente tavianea della De). n risultato
di questa strategia clientelare «virtuosa» estato di rafforzare ul
teriormente Ie condizioni in cui tale strategia risultava vincente.

Diversa e la situazione in cui pochi e/o coesi patroni non
sono contrastati da una forte opposizione. In questo caso la
loro strategia consistera nel contenere gli attacchi dei concor
renti senza tuttavia lasciare spazio all'opposizione. Tale risultato
potra essere raggiunto attraverso una sapiente miscela di pro
messe e di minacce che induca gli elettori a continuare a votare
per i patroni «viziosi». In questo caso ela debolezza dell' oppo
sizione che indurra i clienti a votare per i patroni esistenti no
nostante il sistema non produca alcun output effettivo, e non e
da escludere che la collusione dei patroni con la criminalita or
ganizzata contribuisca a scoraggiare anche il ricambio dei patro
ni. Il sistema politico siciliano fino ai primi anni novanta ricor
da da vicino tale situazione. Le corrente andreottiana della Dc,
ad esempio, forte anche della collusione con personaggi vicini
alla mafia se non personalmente appartenenti ad essa, pote
mantenere intatto il suo potere nonostante la tot ale inefficienza
del sistema amministrativo locale e il regresso economico speri
mentato dalla regione (Chubb 1982; Caciagli 1977).

I patroni delle caselle di destra sono invece molti e/o poco
coesi: nessuno di essi comandera un seguito tale da ottenere in
dividualmente massicce risorse dal centro. Essi quindi non po
tranno sprecarle distribuendo beni pubblici, rna potranno solo
cercare di rafforzare la loro posizione individuale distribuendo
beni selettivi. Anche in questo caso, la strategia clientelare cam
biera a seconda che l'opposizione sia forte 0 debole. Nel caso
cui essa eforte, i patroni correranno costantemente il rischio di
venire estromessi dal governo e di essere sostituiti da partiti
ideologicamente opposti al clientelismo. Per quanto un'alter
nanza di governo non si emai verificata a livello regionale, si e
invece verificata a livello di capitale regionale.

E questo il caso di Napoli in cui, negli anni settanta, un'am
ministrazione di sinistra scalzo la tradizionale amministrazione
di centro-destra. L' esperimento non duro a lungo, pero, in
quanto .probabilmente la nuova amministrazione, che cerco di
govemare secondo principi non clientelari, non riusci a produr
re abbastanza in fretta 0 in quantita adeguata beni pubblici che
soddisfacessero Ie esigenze dei cittadini (Chubb 1982). Vuoi
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per Ie circostanze di oggettiva difficolta in cui essa si trove a
govemare, vuoi per una miopia ed impazienza degli elettori che
non ricevettero benefici sufficienti a giustificare il cambio di go
verno, I'amministrazione cornunista venne nuovamente sostitui
ta dopo solo quattro anni. n «clientelismo sfidato» venne per
cio restaurato, rna rimase debole in quanto numerosi patroni si
contendevano il controllo sulla capitale e sulla regione. In que
sto caso i beni prodotti sono di natura mista, selettivi e pubblici
a seconda del govemo in carica, e 10 sviluppo economico e«a
singhiozzo».

Nd caso invece in cui l'opposizione edebole, i patroni sep
pure numerosi e/0 incoesi saranno relativamente sicuri di poter
sopravvivere e di rnantenere 10 status quo. Ovviamente, essi non
avranno alcun interesse a distribuire beni pubblici, rna solo
beni selettivi ai propri clienti. Questa e forse l'immagine piu
classica del clientelismo, quella per cui la somma delle fortune
individuali non riesce comunque a produrre sviluppo economi
co. Questo tipo di clientelismo descrive bene la situazione della
Puglia fra la fine degli anni settanta e I'inizio degli anni novan
ta. Dopo la morte di Aldo Moro, patrono incontrastato della
Puglia negli anni sessanta e settanta, nessuno dei leader locali
della Dc riusci a conquistare una posizione egemone. La Dc
pugliese venne cost progressivamente scalzata dal Partito socia
lista, il qualeaveva nella regione un seguito imponente. I vari
leader Dc (Lattanzio, Leccisi) vennero cost oscurati da leader
socialisti (Formica, Signorile) e persino socialdemocratici (Di
Giesi). Questa situazione di stallo ed inefficienza pote protrarsi
nd tempo solo grazie al fatto che in questa regione I'opposizio
ne era collettivamente debole e intemamente frammentata. Pri
vati di una seria opzione di exit gli elettori pugliesi non poteva
no che cercare di estrarre individualmente quante pill risorse
possibile dai loro patroni.

I tipi di dientelismo descritti da queste quattro caselle rap
presentano stati di equilibrio, eccetto il dientelismo «sfidato».
Si potrebbe anche dire che mentre il dientelismo «virtuoso»
produce giochi a somma positiva e quello «vizioso» a somma
negativa, gli altri due producono giochi a somma zero: perche
beni selettivi non possono che favorire 0 l'uno 0 raltro diente,
nel caso del dientelismo «inefficiente», e perche si tratta di
un'alternanza di giochi a somma negativa e positiva, nel caso
del dientelismo «Sfidato». n dientelismo come viene comune
mente concepito e descritto costituisce pertanto un caso parti-
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colare di questa tipologia, quello «inefficiente». Ma occorre sot
tolineare che anche Ie altre strategie clientelari sono ugualmente
possibili e che esse hanno effetti profondamente diversi sullo
sviluppo economico e politico locale.

Clientelismo e suiluppo economico

E giunto il momento di collegare con maggiore precisione
tipo di clientelismo e sviluppo economico. In questa sezione de
scrivero gli effetti fortemente divergenti che i sistemi clientelari
abruzzese e pugliese hanno esercitato sulle rispettive economie
regionali. La ricerca su cui si basa questa sezione fu condotta
fra illuglio 1991 e il giugno 1992 e quindi si conclude in corri
spondenza tanto con la fine della «prima repubblica» quanto
dell'intervento straordinario. Questo eun vantaggio e uno svan
taggio. Eun vantaggio perche il periodo studiato (1970-1992) e
omogeneo sia dal punto di vista politico che da quello delle po
litiche di sviluppo. Le elezioni nazionali del 1992 furono Ie ulti
me regolate dalla vecchia legge elettorale e a cui parteciparono i
partiti che govemarono durante tutto il dopoguerra (De, Psi,
Psdi, Pri, Pli). Ma anche dal punto di vista delle politiche di
sviluppo, il 1992 segna un'importante cesura. La Cassa (poi
Agenzia) per il Mezzogiomo cesso in quell'anno di esistere COS!

come cambio, anche a ca!Isa delle nuove regole comunitarie,
l'intervento straordinario. E uno svantaggio, pero, perche il to
tale sconvolgimento dei parametri contestuali in cui si svolgeva
no Ie strategie clientelari descritte sopra impediscono una verifi
ca diretta delle proposizioni qui avanzate. Molti leader politici
del dopoguerra scomparvero dalla scena, sostituiti da personag
gi pili 0 meno nuovi. In ogni caso, i cambiamenti contestuali
furono di natura tale da impedire di stabilire se Ia circolazione
delle elite sia stata di tipo naturale 0 forzoso. In particolare e
impossibile verificare se effettivamente il sistema clientelare del
I'Abruzzo mostrasse una tendenza a trascendere se stesso men
tre quello della Puglia a rimanere invariato. In ogni caso il pe
riodo 1970-1992 edotato di una sostanziale omogeneita e per
mette senz'altro l'analisi comparata.

Scopo di questa sezione e dimostrare come tipi diversi di
clientelismo abbiano effetti profondamente diversi sullo svilup
po economico. Punto di partenza della seguente analisi eche 10
sviluppo economico abbisogna di risorse materiali e immateriali
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che normalmente si concretizzano in beni pubblici (North
1990). Questi consistono tanto nelle infrastrutture di base, sen
za le quali la convenienza ad investire pur in presenza di ab
bondante lavoro viene a mancare, quanto nella capacita di coo
perare. E questo un concetto che, per quanto rivoluzionario
quando venne inizialmente avanzato, e diventato ormai patri
monio comune della political economy e che sta alla base, come
si evisto, anche dell'analisi di Putnam (1993).

Le transazioni economiche normalmente consistono in
scambi di beni contro denaro fra due soggetti che cercano, at
traverse 10 scambio, di massimizzare la propria utilita. Tali
scambi non tendono a generare nulla piu di un incremento di
utilita, eppure affinche essi possano aver luogo, i soggetti devo
no avere la ragionevole certezza che la controparte non cerchi
di barare, fomendo ad esempio merce difettata 0 denaro falso
(Williams 1988). Essi devono avere, cioe, Ia certezza che un'au
torita indipendente da entrambi garantisca la correttezza dello
scambio e punisca gli eventuali approfittatori (North 1990).
Questa autorita e normalmente 10 stato, rna anche strutture so
ciali (in grado di punire gli evasori) possono esercitare la stessa
funzione. Non appena le transazioni economiche diventano piu
complesse, come nel caso in cui vengono stabiliti accordi di col
laborazione a lungo termine i cui parametri non possono venire
specificati esattamente a priori, il bisogno di siffatti meccanismi
di garanzia si fa ancora piii acuto (Sabel 1993). E per questo
che la letteratura ha stabilito che forme di collaborazione eco
nomica particolarmente avanzate e produttive possono emerge
re solo in contesti in cui Ie autorita pubbliche svolgono un'azio
ne di monitoraggio particolarmente intelligente 0 in cui i rap
porti sociali e i valori culturali creane un contesto particolar
mente favorevole'", Il problema purtroppo eche non vi emodo
di generare apposta tali meccanismi (Hawthorn 1988): per 10
piu si ipotizza che essi emergano spontaneamente e poco a
poco grazie a ripetute interazioni fra attori sociali non connesse
a scambi di mercato (Axelrod 1984). E anche dove un'autorita
esterna viene incaricata di garantire i contratti e punire gli eva-

20 In Italia, questi concerti sono stati prevalentemente sviluppati in connessione
alIa letteratura sulla «terza Italia», que1la parte d'Italia in cui i rapporti sociali, culturali
e politici sono tali da generare un clima di fiducia diffusa che permette forme assai evo
lute di cooperazione fra imprese. Si veda, per tutti, il volume di Pyke, Becattini e Sen
genberger (1990) e l'estesa bibliografia ivi contenuta,
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sori, occorre essere ragionevolmente certi che essa non appro
fitti del proprio potere per estrarre risorse indebite dai contra
enti (Weingast 1995).

Questi problemi - noti nella letteratura come «dilemmi del
l'azione collettiva» (Olson 1971) - possono apparire astratti e
teorici, rna acquistano uno straordinario realismo non appena si
studiano i problemi che affliggono tanto Ie grandi quanto Ie
piccole imprese nel Sud d'Italia: il ruolo fondamentale delle au
torita pubbliche locali emerge con altrettanta straordinaria evi
denza. Lungi dallimitarsi ad attrarre risorse materiali che facili
tino ledecisioni di investimento, Ie autorita pubbliche locali de
vono anche contribuire a creare quel clima di fiducia (negli altri
e nell'ambiente circostante) che permetta agli imprenditori di
collaborare fra di loro e con i lavoratori. In mancanza di strut
ture sociali che svolgano questa funzione, sono Ie autorita poli
tiche a doveria esercitare. Di qui I'importanza della politica per
10 sviluppo economico, specie nel Sud. n clientelismo, scorag
giando l'azione collettiva fra gli attori sociali e la creazione di
beni pubblici da parte della autorita, impedisce 10 sviluppo eco
nomico. Se anche risorse materiali vengono incanalate dal cen
tro alla periferia, esse tenderanno per 10 piu a concretizzarsi in
beni selettivi che favoriscono alcuni isolati individui rna non
aiutano 10 sviluppo collettivo. COS! pure i rapporti preferenziali
fra clienti e patroni, per quanto individualmente forti e duratu
ri, non possono costituire la base per sviluppare rapporti inter
personali. Questa conclusione e inevitabile se si ha in mente il
concetto tradizionale di clientelismo, che in realta rappresenta
solo uno dei quattro tipi possibili: quello «inefficiente». Non
COS!, invece, se si considera il clientelismo «virtuoso»,

n clientelismo «virtuoso», come si ricordera, si differenziava
dagli altri tipi proprio per la sua capacita di generare beni pub
blici. II patrono «virtuoso» puo non solo permettersi di spreca
re risorse fornendo beni che beneficiano potenzialmente anche i
clienti di concorrenti ed oppositori, rna cerchera esplicitamente
di fare cio perche e su questa azione che si basa la sua reputa
zione di patrono egemone. DaIl'altro lato, il patrono «virtuoso»
non approfittera della sua situazione di egemonia per estrarre
risorse indebite dai propri clienti, come invece tenders a fare il
patrono «vizioso», perche l'opposizione e forte abbastanza da
svolgere un'efficace azione di critica (voice) e mantenere COS! il
patrono «sulla retta via». n patrono «virtuoso», inoltre, in
quanto egemone, tiene sotto controllo tutto il sistema politico
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locale. In tal modo, gli imprenditori avranno a che fare con una
classe politica compatta che, a diversi livelli, operera nel senso
di non ostacolare la strategia politica del patrono egemone.

nclientelismo «inefficiente», dall'altro lato, sara incapace di
produrre beni pubblici e si limitera a favorire singoli imprendi
tori perche portatori di voti necessari ai patroni in serrata com
petizione fra di loro. Per quanto una certa distribuzione di ric
chezza individuale produca un'illusione di benessere generaliz
zato", Ie infrastrutture e Ie decisioni che davvero beneficiano Ia
collettivita tenderanno a non venire prodotte. Non solo perchc
nessun patrono avra convenienza a sprecare Ie risorse che riesce
ad attrarre dal centro, rna anche perche il sistema politico man
chera di quel coordinamento interno che permette il raggiungi
mento e l'attuazione delle decisioni. n governo dell'economia
associato a questo tipo di clientelismo sara pertanto «inefficien
te» e Ia stagnazione economica sara il risultato piu probabile.

I problemi economici descritti fino a questo punto in termi
ni generali e teorici verranno ora illustrati con alcuni rappresen
tativi esempi tratti dallo studio delle province di Teramo e
L'Aquila, in Abruzzo, e di Leece e Taranto, in Puglia. Sara pos
sibile riscontrare come i problemi tanto delle piccole quanto
delle grandi imprese nel Meridione, per quanto differenti, non
sono peraltro qualitativamente diversi: si tratta sempre e co
munque di dilemmi dell'azione collettiva che solo un govemo
responsabile e credibile puo aiutare a risolvere.

L Jindustrializzazione «dal basso»

In Abruzzo COS! come in Puglia, esistono «aree di specializ
zazione produttiva», cioe aree in cui si addensano un gran nu
mero di piccole imprese appartenenti allo stesso settore indu
striale senza peraltro che esse configurino un vero e proprio di
stretto industriale. Favorire la moltiplicazione e la crescita di
tali imprese corrisponde alla strategia di industrializzazione che
io chiamo «dal bassov". L'intervento straordinario aveva predi-

21 Non a caso la Puglia divenne nota" negli anni settanta, come «California del
Sud»" non perche gia attestatasi su livelli di benessere califomiani rna perche l'emergere
di fortune individuali produceva una certa quale impressione di effelVescente vitalita,

22 Per una piu dettagliata descrizione di questa strategia di industrializzazione e
discussione dei casi di Teramo e Leece, si veda Piattoni (1996" 238-303).
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sposto strumenti appositi a favore delle piecole e medie impre
se: Ie Aree di Sviluppo Industriale e i prestiti agevolati sono gli
strumenti piu eonoseiuti. Questi strumenti si rivelarono peri>
«spuntatix in quanto non suffieientemente attenti alle vere esi
genze delle piecole imprese meridionali e in quanto spesso de
viati verso finalita diverse", Cio di cui Ie piccole imprese meri
dionali hanno bisogno non sono tanto (0 solo) infrastrutture 6
siche, quanto informazione (su clienti, fornitori, mercati di
sbocco, tecniche avanzate, manodopera specializzata, e cosi via)
e cooperazione.

Le piccole imprese meridionali nascono spesso come impre
se terziste di imprese del Nord. Se rimangono tali, esse corrono
il rischio di vedere legata la loro esistenza alle fluttuanti esigen
ze delle imprese committenti; se invece riescono ad aecedere di
rettamente al mercato, possono sperare di emaneiparsi da tale
dipendenza. Tale processo di emancipazione edifficile e eosto
so: se Ie piccole imprese di un'area di specializzazione produtti
va 10 affrontano isolatamente, molte periranno e solo poche riu
sciranno; se invece esse riescono a stabilire rapporti di eollabo
razione fra di loro, avranno maggiori probabilita di suceesso e
I'area di specializzazione produttiva potrebbe persino trasfor
marsi in un distretto industriale". Aree di specializzazione pro
duttiva spesso si formano la dove particolari abilita manuali dif
fuse nella popolazione sopravvivono all'estensione della produ
zione di massa e dove circostanze economiche e sociali partico
lari incoraggiano I'imprenditorialita diffusa. Esse si nutrono del
l'ampia disponibilita di forza lavoro a basso costa e di rapporti
sociali generalmente quiescenti. Lo sfruttamento di abilita ma
nuali a basso costa permette a queste imprese di oceupare una
nicchia del mercato globale, che peri> diventa tanto piu stretta e
scomoda quanto pin forte diventa la concorrenza dei paesi
emergenti e meno vantaggiose diventano Ie condizioni iniziali.

E questa esattamente la situazione in cui si sono trovate Ie
piecole imprese meridionali delle aree di specializzazione pro-

23 Spesso Areedi Sviluppo Industriale vennero create e predisposte non tanto per
ospitare piccoJe imprese quanto per fornire infrastrutture a basso costo a grandi imprc
se pubblicbe e private. Per quanto anche questo possa contribuire aIlo sviluppo econo
rnico, si tratta comunque di una distorsione delle finalita di tale stnunento.

24 Non voglio con questo suggerire che i distretti industriali siano esenti dalle dif
ficolta connesse coi cidi economici, rna rimane pur vern che i distretti industriali riesco
no a geoerare maggiore valore aggiunto e sono piu resistenti aile congiunture economi
che delle imprese terziste isolate.
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duttiva alla fine degIi anni ottanta, strette fra una sempre pili
accesa concorrenza da parte di imprese di paesi del terzo mon
do 0 dell'Europa dell'Est e i costi crescenti connessi all'aumen
tato costa del lavoro. La forza lavoro locale, inizialmente ab
bondante e a basso costo, e diventata progressivamente pili
scarsa e cara man mana che un certo benessere si ediffuso an
che in queste aree del Mezzogiomo. GIi imprenditori locali si
sono pertanto trovati di fronte a una scelta. Essi possono, da un
lato, ridurre vieppiu i costi posizionandosi suo segmenti di valore
aggiunto ancora piu bassi, vale a dire diventando poco piu di
laboratori a cui Ie imprese committenti affidano Ie fasi di lavo
razione r. eno complicate e piu ripetitive. In questo caso, il pas
saggio all'economia sommersa e spesso d'obbligo e 10 sfrutta
mento della forza lavoro sfocia nell'illegalita. In questo modo
pero Ie condizioni che avevano permesso la nascita delle piccole
imprese meridionali - le abilita manuali diffuse - vengono perse
e Ie imprese cessano di essere entita autonome. Dall'altro lato,
essi possono cercare di posizionarsi su segmenti di mercato a
piu alto valore aggiunto, per accedere ai quali pero occorrono
capacita organizzative maggiori, una forza lavoro piu qualificata
e meglio pagata, disponibilita finanziarie migliori, e conoscenze
di mercato piu dettagliate e tempestive.

In questo tentativo di crescita, gli imprenditori possono
operare isolatamente 0 insieme. Sperimentando spesso problemi
del tutto identici, gli imprenditori di un'area di specializzazione
produttiva possono cercare di affrontarIi e risolverIi insieme. In
tal modo essi possono risparmiare e creare rapporti interazien
dali che potrebbero eventualmente portare a quel tipo di divi
sione del lavoro che si riscontra nei distretti industriali. Di qui
il tentativo di molti imprenditori del Sud di creare consorzi per
l'acquisto di macchinario specializzato in comune (che nessuno
individualmente puo permettersi di acquistare e di cui nessuno
ha un bisogno esclusivo), di commercializzazione dei prodotti
(in modo da essere una presenza piu visibile suI mercato), di
acquisizione di capacita manageriali e tecniche (attraverso l'ap
prontamento di corsi di specializzazione per alcuni lavoratori
delle imprese), e per l'ottenimento di prestiti a condizioni parti
colarmente favorevoli.

Siffatti tentativi, seppure numerosi tanto in Abruzzo quanto
in Puglia, inevitabilmente faIliscono a meno che Ie autorita loca
Ii non intervengano a risolvere i problemi dell'azione collettiva
che Ii affliggono. La tentazione di defezionare non appena otte-
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TAB. 2. Abruzzo e Puglia raffrontate

Prodotto procapite Tasso di industrializzazione

1971 1989 1971 1990

L'AquiIa 73,2 98,0 48,8 72,8
Teramo 66,4 87,4 67,0 107,3
Abruzzo 715 86,3 61,7 89,7
Taranto 91,7 76,2 675 67,1
Leece 55,8 62,2 38,2 71,1
Puglia 69,7 70,6 49,9 66,3
Nord 118,2 117,0 130,4 123,3
Sud 67,0 69,0 43,0 59,6
ltalia 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat 0971; 1991), Istituto Tagliacarne 0971; 1991).

nuta l'informazione preziosa 0 stretto il rapporto di fomitura
cruciale emolto forte: in tal modo si evitano i costi connessi al
mantenimento del consorzio ivendo comunque ottenuto a prez
zo inferiore cio che da s-: Ii sarebbe stato troppo difficile 0 caro
procurarsi. La differenza ira Ie due regioni, e la ragione per cui,
agl' inizi degli anni novanta, Ie aree di specializzazione produtti
va di Teramo stavano trasformandosi in distretti industriali
mentre quelle di Lecce stavano deperendo e svuotandosi, ecl..:
Ie autorita arnministrative abruzzesi hanno sostenuto i consorzi
degli imprenditori ed hanno approntato Ie infrastrutture neces
sarie al loro funzionamento. In Puglia, invece, i patroni locali
hanno favorito questo 0 quell'imprenditore col risultato che
solo alcune imprese sono sopravvissute alla crisi della fine degli
anni ottanta, e poche grandi imprese hanno soggiogato quelle
rimanenti in posizione subordinata di laboratori di produzione.
Che il diverso comportamento delle autorita locali abbia una
diretta ripercussione sul grado di sviluppo economico puo esse
re impressionisticamente colto dal raffronto fra i tassi di indu
strializzazione e i redditi procapite fra Ie due province fra il
1970 e il 1990 (tab. 2). In particolare, mentre nella provincia di
Teramo crescenti tassi di industrializzazione si accompagnavano
a crescenti livelli di reddito procapite, i crescenti tassi di indu
strializzazione della provincia di Leece non venivano rispecchia
ti da aumenti nellivello di reddito procapite.
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L Jindustrializzazione «dall',alto»

I problemi delle grandi imprese sono differenti, rna anch'es
si necessitano per la loro risoluzione di beni pubblici. Le grandi
imprese nel Mezzogiorno sono prevalentemente eli natura pub
blica; ad esse si sono affiancate, nel tempo, alcune grandi im
prese private italiane e straniere. Cia e dovuto al fatto che nei
primi anni settanta Ie partecipazioni statali vennero per legge
obbligate a localizzare nel Sud una certa proporzione fissa dei
loro investimenti totali. Fu cosi che agli inizi degli anni sessanta
Taranto venne scelta per ospitare iI quarto centro siderurgico
pubblico italian0 (Italsider), che si venne ad aggiungere ad altre
imprese di stato (Agip). La storia dell'AquiIa e in parte diversa
in quanto essa acquisto iI profilo eli un polo di sviluppo un po'
per caso e comunque incrernentalmente. Ed infatti all'Aquila
vennero a localizzarsi, indipendentemente I'una dall'altra, alcu
ne imprese chimiche medio-grandi (Hoechst, Rhone-Poulenc,
Vifan) e un'impresa pubblica di telecomunicazioni (Italtel). E
questa la strategia di industrializzazione che io chiamo «dall'al
to»25.

Negli anni settanta, Ie grandi imprese di Taranto e l'Aquila,
seppure appartenenti a settori industriali diversi, sperimentaro
no problemi simili legati al basso livello tecnologico dei loro
prodotti e all' esuberanza e alla bassa qualificazione della mano
d'opera. La crisi degli anni settanta impose infatti non solo il ri
dimensionamento della mano d'opera, rna anche il riposiziona
mento del prodotto: in una parola, la ristrutturazione. Sia al
l'Aquila che a Taranto, ove il reddito procapite si era notevol
mente elevato grazie aIle massicce assunzioni di maestranze 10
cali, si presento pertanto la prospettiva di frenare 10 sviluppo
economico attraverso licenziamenti di massa.

In entrambe Ie localita la presenza delle grandi imprese
pubbliche aveva stimolato poco I'imprenditoria privata e aveva
al piu attratto altre imprese del Nord. Le poche attivita nate at
tomo aIle imprese di stato erano perdipiu totalmente dipenden
ti dalle commesse statali, tanto da far presagire la loro fine in
caso eli drastico ridimensionamento dell'industria pubblica. In
altre parole, ne all'Aquila ne a Taranto si era creato un «indot-

25 Per una piu dettagliata descrizione di questa strategia di industrializzazione e
discussione dei casi di L'Aquila e Taranto, si veda Piattoni (1996, 161-237).
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to» autonomo e potenzialmente autosufficiente. n comporta
mento delle autorita pubbliche locali fu profondamente diverso
e determine il diverso destino economico di queste due provin
ce (si veda ancora la tabella 2). Gia all 'inizio, quando i proble
mi della grande industria consistevano nel riuscire ad integrarsi
armoniosamente nella societa ed economia circostanti, Ie autori
ta pubbliche abruzzesi operarono assai pill efficamente di quel
Ie pugliesi. Ma ancor pill in tempi di crisi il comportamento fu
divergente.

All' Aquila la crisi venne contenuta favorendo il reimpiego
di gran parte dei lavoratori dimessi dall'Italtel nell'Alenia e nel
la Sip, ed assorbendo il resto attraverso vari schemi di prepen
sionamento e rnobilita predisposti dallo stato. Altre imprese nel
campo della telematica e telecomunicazioni vennero indotte ad
investire in Abruzzo, permettendo COS! a questa regione di non
venire emarginata in un settore che, se sperimentava allora una
crisi profonda, era purtuttavia in crescita. In questo la presenza
di Gaspari al ministero delle Poste e delle telecomunicazioni si
rivelo cruciale. L'Universita dell'Aquila si doto altresi di corsi
di specializzazione in Ingegneria elettronica riuscendo a fomire
il personale qualificato che l'Italtel sostituiva man mana a quel
10 meno qualificato. I contatti fra imprese e Universita vennero
moltiplicati anche nel campo chimico, che, altrove in regresso,
crebbe invece all'Aquila grazie all'arrivo di imprese attive nel
campo delle biotecnologie. Anche Ie imprese straniere, estranee
a logiche partitiche, trovarono motivo di mantenere la loro pre
senza all'Aquila, mentre la riducevano in altre localita, Dagli
inizi degli anni novanta anche l'insperato e cominciato ad acca
dere: piccole imprese locali tecnologicamente avanzate hanno
cominciato a sorgere all'Aquila ai margini delle imprese pill
grandi (spesso si tratta di ex-dipendenti di queste imprese che
hanno accumulato qualificazioni e conoscenze sufficienti per
mettersi in proprio). Quindi anche in settori difficili quali quelli
elettronico e chimico si sta verificando un certo indotto.

La vita del centro siderurgico di Taranto venne caratterizza
ta, a partire dagli anni settanta, da aspri ed intensi conflitti che
ne ostacolarono il funzionamento e soprattutto impedirono il
raggiungimento di quei livelli di efficienza di cui la fabbrica era
tecnicamente capace. Gran parte dei conflitti verteva sui rap
porto dei lavoratori terzisti con l'impresa pubblica. Nominal
mente alle dipendenze di imprese edili che vivevano di manu
tenzioni all'intemo dell'acciaieria, queste maestranze erano di
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fatto dipendenti dalla politica delle commesse pubbliche. In oc
casione della fine dei lavori di costruzione della fabbrica (1964),
e soprattutto al termine del «raddoppio» (1974), il problema
della disoccupazione «di ritorno» esplose. Le imprese edili che
avevano eseguito la costruzione e il raddoppio dello stabilimen
to avrebbero dovuto emanciparsi dal rapporto con l'impresa
pubblica procurandosi commesse esterne che avessero permes
so loro di sopravvivere, In realta, in mancanza di vera impren
ditorialita e di efficienza organizzativa, queste imprese collassa
rona subito dopo la fine dei lavori. I sindacati appoggiarono Ie
richieste dei loro dipendenti e pretesero l'assunzione diretta dei
terzisti da parte dell'ltalsider. Questi infatti lavorando all'inter
no della fabbrica ed eseguendo compiti di manutenzione e puli
zia, cruciali per il buon funzionamento del complesso siderurgi
co, avevano il potere di bloccare la produzione e infliggere per
dite pesantissime all'impresa. Anche Ie imprese private che la
voravano su commessa Italsider vennero ugualmente ricattate.

I tentativi dell'ltalsider di riqualificare i lavoratori ed impie
garli per compiti diversi da quelli per cui erano stati assunti si
scontrarono contro la piii intransigente ed ottusa difesa dei «di
ritti dei lavoratori». Le autorita pubbliche locali avrebbero po
tuto mediare i conflitti ed evitare che inficiassero tanto pesante
mente la produttivita dello stabilimento. Mala necessita dei po
litici locali di ingraziarsi gli imprenditori edili locali li indusse
invece a contribuire alle divisioni. Le auto rita locali si rivelaro
no incapaci anche di approntare Ie strutture educative che
avrebbero permesso la riqualificazione della forza lavoro.
L'Universita di Bari offrl di istituire corsi distaccati a Taranto
nelle discipline piii aderenti al profilo produttivo della citra (In
gegneria dei materiali e Biologia marina), rna l'offerta venne ri
fiutata. Imprese esterne chiesero di utilizzare le aree dismesse
dalle imprese che se ne stavano andando, rna non ottennero ri
sposta. n«molo plurisettoriale», un nome roboante con cui vie
ne designata una enorme struttura in cemento che si protende
nel mare costruita coi materiali di risulta dell' acciaieria, non
venne mai stato attrezzato ne utilizzato. I vari piani di rivitaliz
zazione della citra storica e del Mar Piccolo, una volta centro di
produzione dei mitili, vennero tutti ignorati. Quando la crisi
economica, Ie ingiunzioni della Comunita Europea (che impo
neva tagli alla produzione di acciaio degli stati rnembri) e il mu
tato clima politico e sindacale imposero davvero la ristruttura
zione, era ormai troppo tardi. Taranto non recupero piu il ter-
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reno perduto negli anni ottanta, e fu cosi che l'acciaieria piu
moderna d'Europa e il gioiello delle imprese di state venne
venduta per poche lire a un gruppo privato.

II sostegno a consorzi di imprese, 1'infrastrutturazione del
territorio, l'assorbimento armonico della grande fabbrica, e Ie
relazioni industriali sono tutti beni pubblici che i patroni «vir
tuosi» possono permettersi e sono in grado di fornire. Non cosi
i patroni «inefficienti» occupati in lotte intestine eppure non
minacciati da un'opposizione forte e credibile. Come i casi di
Teramo, Leece, L'Aquila e Taranto mostrano, tanto nel caso di
industrializzazione «dal basso» quanto nel caso di industrializ
zazione «dal1'alto», eil comportamento delle autorita pubbliche
a determinare 10 sviluppo 0 la stagnazione dell'economia regio
nale.

Conelusioni

Questo articolo ha sostenuto che 10 sviluppo economico di
pende dalla produzione politica di beni pubblici materiali ed
immateriali e che un certo tipo di clientelismo puo produrre tali
beni e favorire 10 sviluppo economico. Anche gia solo in questa
limitata accezione, tale tipo di clientelismo puo chiamarsi «vir
tuoso». Ma e possibile ipotizzare che il clientelismo «virtuoso»
possa portare al suo superamento e che possa dare origine a
rapporti politici piu impersonali ed universalistici. Se il patrono
«virtuoso» dovesse riuscire ad innescare meccanismi economici
di sviluppo, sarebbero questi in grado di traghettare anche il si
stema politico verso modalita piu «normali» di comportamento?
In altre parole, avendo i clienti imparato Ie virtu dell'azione col
lettiva, e concepibile che essi possano un giorno fare a meno del
clientelismo, «virtuoso» 0 meno che sia? Le decisioni che pro
muovono il benessere materiale della regione potranno essere in
futuro espressione della collettivita e non di un «despota illumi
nato»? Sono domande importanti che impongono una riflessio
ne di natura teorica, e oserei dire filosofica, suI clientelismo.

Tre sono Ie ipotesi piu plausibili. La prima e che il cliente
lismo «virtuoso» sia uno state intermedio fra clientelismo e ci
uicness; in tale caso, occorrera considerare a quali condizioni
esso evolvera verso la ciuicness 0 ricadra invece in forme meno
virtuose di clientelismo. La seconda ipotesi e che esso sia un se
cond best, che aveva la sua ragione d'esscre nelle circostanze del
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tutto particolari del sistema politico italian0 nel dopoguerra; in
questo caso occorrera guardare ai cambiamenti a livello nazio
nale ed intemazionale per vedere se esso stia evolvendo verso
forme diverse di scambio politico. La terza ipotesi, infine, e che
il clientelismo «virtuoso» sia l'espressione di un bisogno pro
fondo dei cittadini a sentirsi rappresentati da una persona in
came ed ossa e non da istituzioni asettiche ed impersonali; in
questo caso esso potrebbe essere paragonato ad altre forme di
politica personalistica, quali esistono anche in altre modeme
democrazie, e ci si dovrebbe chiedere quali circostanze struttu
rali e transitorie sono alIa base degli alti e bassi sperimentati da
questa forma di rappresentanza politica.

Vi sono indicazioni che tutte e tre Ie ipotesi sopra avanzate
siano plausibili, rna per verificarle occorrerebbe espandere la ri
cerca su cui si basa il presente articolo. La prima ipotesi e indi
rettamente confennata dalI' apparente degenerazione fazionistica
e clientelare di sistemi politici regionali civici quali, ad esempio,
quello veneto. Se la ciuicness puo degenerare, logica vuole che
anche il clientelismo possa sublimarsi. La seconda sembrerebbe
confermata dalI' evoluzione del sistema clientelare della Basilica
ta che, «virtuoso» fino al 1992, e pur sempre stato travolto dai
cambiamenti politici a liveDo nazionale (Zuckerman 1997). Lo
studio comparato di altri sistemi politici che siano riusciti ad
espungere il clientelismo dovrebbe fomire indicazioni preziose
circa quali condizioni siano necessarie, anche se probabilmente
non sufficienti, affinche 10 stesso possa accadere in Italia. C'e
da chiedersi, ad esempio, se il clientelismo (e poi, molto piu, 1a
corruzione) non abbiano indotto quella «crisi fiscale dello sta
to» che ha contribuito alla fine della «prima repubblica» e di
quelle configurazioni di potere locale che avevano generato i
tipi di clientelismo descritti sopra", nel momenta stesso in cui
1a tensione per entrare nell'Unione monetaria europea ne ren
devano improrogabile la risoluzione.

Infine, la terza ipotesi richiederebbe una riflessione teorica
su quali circostanze storiche ed economiche inducano i cittadini
a preferire forme di rappresentanza personalizzata a quella im-

26 Un'interpretazione ottimistica suggerirehbe che l'effetto congiunto del sistema
maggioritario e dell'effettiva altemanza di govemo potrehhero aver eliminato i presup
posti stessi del clientdismo a livello locale, e cioe la rendita di posizione che Ie correnti
di partiti di govemo hanno goduto per gran parte del dopoguerra e la distrihuzione di
posizioni di potere proporzionalmente al successo elettorale.
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personale delle istituzioni democratiche. L'attuale riflessione
sulle tensioni che il processo di globalizzazione economica sta
causando all'interno dei sistemi politici nazionali va nella stessa
direzione: nd momento in cui decisioni importanti per it benes
sere materiale dei cittadini sono prese a livelli e in luoghi fuori
del loro controllo, la tentazione di far riferimento a una persona
che diventi il simbolo del benessere della comunita puo essere
forte.
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