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meta (44%) funzionari e politici professionisti e appartengono co
munque in prevalenza al ceto impiegatizio; oltre la meta di essi valuta
in termini positivi la propria condizione econornica, si mostra in linea
con I'eclettismo ideologico fatto proprio dal segretario e gia ratificato
dal precedente congresso (oltre iI 70% dei delegati considera iI marxi
smo «uno dei tanti» referenti ideologici, da integrare con apporti cuI
turali diversi), ha recepito in larga misura Ie tematiche relative alla cit
tadinanza e ai «nuovi» diritti, considera per 10 piu «necessario» iI
mercato per una societa giusta. Ma sulla questione che rimane decisi
va per cogliere iI Iivello dell'innovazione e della discontinuita, quella
del rapporto con il socialismo reale, i delegati congressuali danno ri
sposte tutt'altro che univoche. SuI punto rimangono due Ie interpreta
zioni possibili: «L'esistenza di due gruppi di consistenza quasi identi
ca di nostalgici delle radici e di innovatori, oppure la coesistenza di
atteggiamenti contraddittori». Tali risposte fanno pensare che i dele
gati accettino tutto e il contrario di tutto mantenendo comunque, nel
cornplesso, posizioni «molto piu tradizionali» rispetto alIa leadership
del partito.

II saggio ipotizza che a sintonizzarsi meglio coi temi del «nuovo
corso occhettiano» e a rappresentare «la vera punta di lancia del rin
novamento» sia stata soprattutto una «nuova leva di quadri e funzio
nari», professionisti palesi 0 «occuIti» della politica, stipendiati dal
partito e spesso «legati» alIa pubblica amrninistrazione, schierati per
10 piu con la corrente riformista e presenti maggioritariamente nelle
regioni rosse. Questa ipotesi avrebbe bisogno di maggiori specificazio
ni e approfondimenti. E importante sottolineare infatti che l'intrinseca
e insuperata contraddittorieta nell'atteggiamento dei quadri dell'eX-PCI
suI punto cruciale dell'identita, quale emerge dalle risposte dei delega
ti al questionario, attraversa tutto 10 schieramento delle forze in cam
po all'interno del partito. Cio fa apparire meno diretto il rapporto tra
apertura verso la «modernita» e laicizzazione dei valori da un lato e
sostegno alIa svolta occhettiana dall'altro.

[Carlo Baccettii

ROBERTO SEGATORI (a cura di), lstituzioni e potere politico locale, Mila
no, Franco Angeli, 1992, pp. 286, L. 36.000.

La pubblicazione di quest'ampia eben articolata raccolta di saggi
s'inserisce, arricchendola di nuovi spunti, in una delle fasi piu feconde
degli studi italiani sulla classe politica locale. A caratterizzare tale fase
vi estato, in primo luogo, iI crescente incremento delle ricerche, testi
moniato - per non citare che due fra i numerosi contributi apparsi nel
1991 - dall'indagine di Bettin e Magnier suI ruolo degli assessori co
munali e la formazione della loro agenda (Chi gouerna la citta), Pado-
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va, Cedam) e da quella di Cazzola che ha indagato la «fragilita strut
turale» dei potere cittadino (Peri/erici e integrati, Bologna, Il Mulino).
Non meno rilevante, d'altro canto, eiI recente profilarsi di nuove pro
spettive analitiche. Se per lungo tempo la ricerca aveva infatti privile
giato Ie indagini sociografiche sul profilo del personaIe politico perife
rico, negli ultimi anni sono emersi nuovi approcci ed interessi e so
prattutto gli studiosi del Centro interuniversitario di sociologia politi
ca d.i Firenze e Perugia - promotore, con altri, anche del convegno da
cui trae origine il volume in oggetto - hanno contribuito a svilupparli
in modo sistematico.

Quattro sono Ie aree tematiche aI centro dell'attenzione in questo
libro. Nella prima parte - introdotta con il consueto rigore dalI'inter
vento di L. Cavalli che sottolinea i guasti di una «democrazia senza
leader» - la qualita della rappresentanza espressa dalla classe politica
locale e discussa in riferimento alla natura del rap porto fra ammini
strazioni e partiti. Si tratta di un rapporto certo caratterizzato da si
gnificative forme di dipendenza, rna nel quaIe - suggeriscono aIcuni
Autori - iniziano ad emergere rilevanti discontinuita, E merito in par
ticolare di Bettin aver tratteggiato la curva dell'influenza partitica, se
gnaIando come questa tenda a defluire dai picchi piu alti sia nei mo
menti della campagna elettoraIe (quando aumentano le risorse attiva
bili dal candidato e il peso dei gruppi d'interesse), sia nella fase di go
verno, quando I'amministratore scopre non solo che il partito 10 con
diziona meno del previsto, rna anche che 10 lascia sostanzialmente
solo ad affrontare i problemi. Ulteriori spunti d' analisi in questa dire
zione sono offerti da Girotti - che pone l'accento sulle differenze con
nesse aIle dimensioni territoriali dei comuni - e da Segatti - che svi
luppa invece il tema della «solitudine dell' amministratore» sulla scorta
degli elementi forniti da una ricerca empirica.

Ad introdurre il secondo ambito d'analisi - incentrato sul rappor
to fra classe politica periferica e istituzioni - eI'ampio saggio con cui
il curatore affronta in prospettiva sistemica il problema del rapporto
centro/periferia. Sono Ie norme e Ie risorse decise a livello governativo
- suggerisce infatti Segatori - la variabile ultima cui guardare per
comprendere l'identita delle amministrazioni locali nelle diverse fasi
di vita del Paese. Ovvero, per capire il passaggio dal periodo della di
stanza minima nei confronti dello Stato e delle ideologie di partito alIa
breve stagione di un'autonomia non priva di squilibri e forzature, sino
aI progressivo ripiegamento di un ceto politico di basso profilo che
opera ormai in base a prevalenti logiche autoreferenziaIi. Le conside
razioni sulla solitudine dell'amministratore e il profilarsi di network
informali in cui hanno luogo relazioni a carattere fiduciario tornano
qui ad imporsi come tema centraIe di riflessione. Non solo, rileva Se
gatori, nella fase attuale gli amministratori non possono sopravvivere
senza adeguate reti di relazioni personali rna - aggiunge Recchi - per
vari aspetti la riforma delle autonomie locali introdotta dalla legge 142

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

21
40

 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/S0048840200022140


200 Recensioni

sembra aver rafforzato questa dipendenza. Di particolare utilita, seb
bene non esplicitamente sviluppate in riferimento a questi temi, sono
Ie indicazioni relative al peso del contesto elettorale e dei modelli di
rapporti centro/periferia che Magnier ricava dalla sempre proficua
prospettiva dell'analisi comparata, discutendo i dati 1991 sugli ammi
nistratori comunali francesi.

Con l'analisi di Agosta e Mastropaolo sugli esiti delle amministra
tive del 1990, si apre infine la parte dedicata a indagare i «giochi» dei
partiti nelle arene locali. Rilevante, in questo senso, appare il frequen
te divario fra Ie indicazioni fornite dagli elettori e Ie scelte coaIizionaIi
dei partiti, indicativo sia dell' ennesimo prevalere di logiche autorefe
renziali, sia delle difficolta implicite nel congiunto manifestarsi di
nuove frammentazioni e vecchie interdipendenze. Felicemente omoge
nei, anche se orientati secondo prospettive d' analisi distinte, risultano
gli altri due contributi della terza parte dellibro. Marini segnala infat
ti i reciproci vincoli fra centro e periferia che derivano dalla strumen
tale concezione democristiana del localismo, mentre Porro rilegge la
storia del MSI romano in riferimento ai suoi rapporti con la DC.

Gli esiti dell'agire partitico sono aI centro della parte conclusiva,
destinata al «malessere della periferia», Ferrari Occhionero affronta
tale malessere documentando la distanza fra politica e cittadini, men
tre Rauty ne precisa i confini discutendo i limiti dello spazio riservato
a giovani e donne nelle policies come nelle arene elettive. Savarese, in
fine, rinvia all'assai critico orizzonte dell'informazione. Se Ie indicazio
ni fornite in proposito suI crescente controllo del sistema politico na
poletano nei confronti degli apparati comunicativi locali appaiono ge
neralizzabili solo in parte, meriterebbe un adeguato approfondimento
il piu generale problema dei rapporti fra media e politica e di quelle
reti informali che spesso contribuiscono a sostenere gli uomini dei
partiti surrogando piu autentiche basi di consenso.

[Franca RoncaroloJ

WILLIAM T. GORMLEY, Taming the Bureaucracy. Muscles, prayers, andother
strategies, Princeton, Princeton University Press, 1989, pp. XV-269.

Tutte Ie moderne democrazie sperimentano la complessa convi
venza fra il principio di responsiveness nei confronti dei cittadini, me
diato dal circuito della rappresentanza politica, e I'autonornia di cui
necessita I'amministrazione pubblica per un' azione efficace. E questa
una tematica su cui i lavori di Freddi e di Ferraresi dal versante poli
tologico, e quelli di Cassese da quello amministrativo, hanno piu volte
richiamato I'attenzione. Nel contraddittorio rapporto fra politica e bu
rocrazia e rintracciabile per molti studiosi italiani la chiave per com
prendere i limiti maggiori del policy-making del nostro paese.
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