
1 PARLAMENTARI DI FORZA ITALIA: UN
GRUPPO A SOSTEGNO DI UNA LEADERSHIP?

di Orazio Lanza e Gianni Piazza

Premessa

Tra le molteplici ragioni che sollecitano uno studio del fe
nomeno Forza Italia, sono precipuamente due quelle da cui
muove il nostro articolo. La prima e l'esigenza di fornire un
contributo alIa conoscenza di un fenomeno COS! nuovo ed origi
nale da rendere complicato anche il semplice etichettamento.
Come altrove, anche in campo politologico il termine pili utiliz
zato per qualificare questo tipo di partito e stato quello di
«azienda», che riassume il suo essere frutto di un originale e
riuscito esperimento di trasferimento in campo politico di una
struttura imprenditoriale e del suo leader. Ma non ne sono
mancati altri altrettanto significativi1. Nondimeno sembra ormai
difficile parlare di flash party dopo otto anni di vita, di partito
azienda dopo 1'allargamento del reticolo organizzativo, di sem
plice partito carismatico dopo il parziale processo di istituziona
lizzazione che negli anni e intervenuto (Poli 2001). Pili utile ci
sembra, riprendendo la terminologia proposta anni fa da Pane
bianco (1982), parlare di «partito elettoralista» (Gunther e Dia
mond 2002), ovvero di partito organizzativamente snello, le cui
funzioni primarie sono la strutturazione del voto e la selezione
dei candidati aile elezioni e, dunque, la conduzione della cam
pagna elettorale attraverso tecniche moderne incentrate soprat
tutto sui mezzi di comunicazione di massa e suil'attrattiva per
sonale dei candidati presentati, in particolare del suo leader.

1 Oltre che «partito azienda», Fi estate definito, per restare nel campo della lette
ratura politologica, partito «personale-patrimoniale» (Maraffi 1995, 249), «personale di
massa» (Bobbio 1996, 134), «carismatico» (Raniolo 2000, 165), «populista» (Meny e
Surel 2001, 241), «personale» (Calise 2000), «personale» rna non privo di consolida
mento (Morlino 2002). Per una bibliografia pili completa vedi Po Ii (2001).
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426 Orazio Lanza e Gianni Piazza

Come tutti i partiti politici, anche Forza Italia presenta di
verse «facce», tra le quali quella parlamentare e certamente una
delle pili significative. Diversamente da quanto avviene presso
molti partiti conservatori, nei quali la leadership parlamentare
prevale in genere sul partito degli iscritti, nel caso di Fi il bari
centro del potere interno risiede non nel gruppo parlamentare
ma intorno al leader-fondatore (Raniolo 2000, 168); cionono
stante, l'etichetta di partito degli eletti ha per diversi anni sinte
tizzato molti dei tratti organizzativi che hanno accompagnato il
partito di Berlusconi. Anche per questo, come ci ricorda Poli,

l' analisi dei gruppi parlamentari e partieolarmente rilevante, nel easo di Forza
ltalia, alIa Iuee di quella ehe estata la storia delle sue origini: Forza ltalia eun
easo unieo, negli ultimi cinquant'anni, di una formazione politiea nata prima
in parlamento e poi suI territorio. Con quali eriteri e da ehi Ia classe parla
mentare sia stata reelutata, quali earatteristiehe essa possedesse, quali pereorsi
organizzativi interni abbia sperimentato L..J sono quindi temi fondamentali
per eomprendere Ia natura di Forza Italia (2001,203).

La seconda ragione discende, in un certo senso, dalla prima.
Focalizzare l'attenzione sui parlamentari di Fi significa utilizza
re un osservatorio privilegiato per fotografare alcuni dei muta
menti che da circa un decennio interessano le elite politiche ita
liane. Le innovazioni introdotte da Fi in tema di selezione delle
candidature, di percorsi di carriera dei parlamentari, di tratti
sociografici degli stessi aiuta, infatti, a comprendere se, come e
perche cambino i processi di accesso e persistenza nell'arena le
gislativa italiana; rna anche se, come e quanto alcune frazioni
delle elite economiche e sociali italiane abbiano trovato nel par
tito di Berlusconi 10 strumento at to a superare la tradizionale ri
trosia ad un impegno diretto in politica e, dunque, la fase della
delega ai partiti; 0 se, come e quanto i mutamenti nella forma
zione delle elite parlamentari intervenute nell'ultimo decennio
abbiamo trasformato questo stesso gruppo d' elite.

Natura e consistenza del fenomeno

Oggetto del nostro studio e, come abbiamo detto, il partito
parlamentare di Fi, vale a dire quel partito che comprende gli
aderenti ai gruppi parlamentari di Forza Italia/.

2 Come vedremo, esso non sempre coincide con quello degli eletti nelle liste di Fi
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Una prima caratteristica di tale partito (vedi tab. 1) e stata
finora quella di essere sottodimensionato rispetto al partito elet
torale e, soprattutto, rispetto alla sua vocazione maggioritaria ed
alla pretesa di leadership assoluta che il suo leader e fondatore
ha ritenuto, a tratti riuscendovi, di poter esercitare. Tale sotto
dimensionamento erisultato rneno evidente dopo Ie elezioni del
2001 quando, per la prima volta, il partito parlamentare di Fi e
divenuto il pili forte in entrambi i rami del parlamento, senza
pero superare in alcuno di loro la soglia del 300~ dei seggi; e
soprattutto senza che il gap tra contributo elettorale al risultato
della coalizione e ricavato in termini di seggi fosse colmato'.
Non disponendo di elementi che inducano a pensare che il co
dice genetico di Fi comprenda l' autolesionismo, ci sembra reali
stico ipotizzare che il riconoscimento della leadership del suo
fondatore abbia sempre avuto, al tavolo coalizionale, un costa
in termini di seggi,

o in «quota» Fi nella parte maggioritaria. Innanzi tutto, perchc alcuni di tali eletti han
no preferito, per i motivi piu vari, non iscriversi al gruppo di Fi; in secondo luogo, per
che la fase di fluidita che ha accompagnato l'ingresso ed i primi anni di vita di Fi in
parlamento ha implicato diversi spostamenti da un gruppo all'altro nel corso di ciascu
na legislatura. I dati riportati nelle tabelle e relativi alle singole legislature riguardano
l'inizio delle stesse. Per quanto riguarda la XIV legislatura, non vengono analizzati i
cambiamenti intervenuti nel corso della stessa; a tal proposito, ci sembra opportuno ri
cordare che il 3 novembre 2001 al gruppo parlamentare Fi della Camera e venuto a
mancare Lucio Colletti, sicche la sua consistenza ediminuita di un'unita; e che, sempre
per quanto riguarda la Camera, al momento della consegna di questo articolo (aprile
2002), non risultava ancora risoIto il problema dei «seggi fantasma», ovvero di 11 dei
62 seggi che sarebbero spettati a Fi in quota proporzionale ma che non sono stati asse
gnati per problemi legati alla formazione delle liste. In pratica i potenziali beneficiari in
seriti nelle liste proporzionali di Fi sono risultati tutti gia eletti, mcntre i candidati di Fi
del maggioritario che avrebbero potuto essere «ripescati» sana risultati collegati non a
Fi ma a «liste civetta», prescntate con I' obiettivo di aggirare 10 scorporo.

3 Se si ticne conto dei voti ottenuti dalle liste nella competizione proporzionalc:
nel 1994 Fi risulta essere il primo partito italiano in quanto a consensi (21% dei voti),
contribuendo per oltre il 45% al bottino della coalizione di centro-destra (cfr, Bartolini
e D'Alimonte 1995, 320-321), ma contendendo il secondo posto ai suoi alleati Lega e
An (che hanno ottenuto rispettivamente 1'8,5 ed il 13,5% dei consensi) alIa Camera dei
deputati, e prccipitando al quarto posto al Senato, dove la Lega puo schierare un grup
po che ha una consistenza piu che doppia rispetto a quello di Fi. Nel 1996, in coinci
denza dell'uscita della Lega dalle trattative coalizionali e della sconfitta elettorale, il gap
si annulla alIa Camera (Fi con il 20,60/0 dei voti - su un complessivo 44,0% ottenuto
dal suo cartello elettorale - ottiene il 50% dei seggi andati alla coalizione perdentc) ma
non al Senato, dove An ottiene un numero di seggi quasi uguale a quello di Fi ed il
gruppo di Ccd-Cdu puo contare su 25 seggi (cfr. D' Alimonte e Bartolini 1997, 240
242). Nel 2001, con il 29,5°h> dei voti ed un contributo al totale della coalizione che si
avvicina al 60%, e grazie anche a problemi legati alIa formazione delle liste ed ai cosid
detti «seggi fantasma», i seggi effettivi fin oggi toccati a Fi non superano il 500/0 del to
tale coalizionale alla camera ed il 470/0 al Senato (sul tema del passaggio dai voti ai seg
gi, vedi Di Virgilio 1995; 1997;2002).
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Nonostante questo sottodimensionamento ed includendo
nel computo complessivo anche i parlamentari il cui rapporto
con Fi e consistito in una breve comparsa nel gruppo (a volte
ne preceduta ne seguita da alcuna elezione), nel periodo com
preso tra gli inizi della XII legislatura (1994) e gli inizi della
XIV legislatura (2001) ben 414 parlamentari hanno dato vita al
partito parlamentare da noi studiato; e precisamente 295 depu
tati e 134 senatori, con 15 sovrapposizioni cioe con 15 eletti che
si sono proposti sia nell'una che nell' altra vestee

I caratteri che hanno contrassegnato la ancora breve vita
parlamentare del partito sono stati comunque diversi, e non
sempre si sono sviluppati in un'unica direzione.

Certamente elevato e stato il tasso di innovazione introdotto
dall'entrata di Fi nel circuito elettorale rappresentativo: eun indi
catore di cia l'elevato contributo alla circolazione delle elite par
lamentari. Anche in un quadro di per se caratterizzato dalla pre
senza di un turn-over inconsueto, la dimensione quantitativa del
1'innovazione apportata dall'ingresso di Forza Italia nel sistema
politico-parlamentare e elevata. Fi giunge in parlamento con
gruppi che comprendono quasi il16% degli eletti e con un tasso
di esordienti che supera il 90% (fig. 1). Per rintracciare fenomeni
simili non e sufficiente fare riferimento alla comparsa, nel 1992,
della Lega Nord sulla scena parlamentare, rna occorre risalire
molto indietro nel tempo, fino al 1946 ed all'ingresso dei partiti
antifascisti all'Assemblea Costituente, 0 addirittura al 1924 quan
do si registro in Parlamento 1'ingresso del gruppo fascista.

L'elevato tasso di innovazione non si ferma al 1994: nelle
tre legislature in cui e stata presente, Fi ha avuto nelle sue file
ben 353 parlamentari di prima elezione (1'85 ok> del totale, se si
considerano tutti i parlamentari passati nelle file di Fi, quasi
1'89ok> , se si escludono i 16 che, come vedremo tra poco, non
sono stati eletti almeno una volta nelle liste od in quota Fi). In
tutte e tre Ie legislature, la categoria degli esordienti ha inciso
suI totale dei parlamentari di Fi in modo molto piu consistente
di quanto non abbia fatto mediamente nel caso di tutti gli altri
partiti parlamentari (Lanza e Piazza 2002).

L'elevato tasso di innovazione ha pero come contraltare un
alto tasso di abbandono. Molti parlamentari di Fi non sono sta
ti ricandidati ed alcuni di quelli ricandidati non sono stati rie
letti. Sotto questo aspetto i dati relativi a Fi non differiscono
molto da quelli degli altri partiti (Verzichelli 2002, 331) e sem
brano il prodotto di una congiuntura politica contraddistinta da
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FIG. 1. Categoric di parlamentari in Fi «X)).

scarsa stabilita delle elite. Ci sono, tuttavia, alcune caratteristi
che originali cui vale la pena far cenno, come, ad esempio, i
molti abbandoni volontari 0 il continuo turn-over che rende dif
ficile il formarsi, all'interno del gruppo, di un nucleo di «parla
mentari selezionati». Quanto a quest'ultimo tipo di problema
basti dire che dei 149 parlamentari presenti all'inizio della XII
legislatura, solo 51 sono ancora in parlamento all'inizio della
XIV, ed uno di essi (Liotta) 10 ein un altro gruppo.

Non sempre l'innovazione e stato il tratto qualificante l'espe
rienza di Fi. Ad esempio, e stato rilevante il contributo di Fi ai
«fenomeni di ritorno», cioe alIa rielezione dopo un intervallo, di
segmenti del vecchio ceto politico; soprattutto nella XIV legisla
tura (12 dei 40 deputati di ritorno sono di Fi cosi come 11 dei 23
senatori)", quando manifestazione appariscente di tale fenomeno
e il ritorno in parlamento di diversi (ex) Dc (tra di essi Alfredo
Vito), di qualche socialista (Cicchitto, Colucci), 0 di socialdemo
cratici (Vizzini, Rizzi), liberali (Sterpa) e repubblicani (Del Penni
no)" noti aIle cronache della prima-repubblica.

Un fenomeno che ha toccato da vicino Fi estato il «transfu
ghismo», cioe il girovagare di singoli eletti all'interno dei vari

4 Per due deputati e per un senatore si tratta solo di un ritorno a Fi dopa la man
cata rielezione del 1996.

5 Del Pennino e uno dei non iscritti al gruppo di Fi. Ha aderito, infatti, al gruppo
Misra del Senato.
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gruppi parlamentari. Pili che scissioni, Fi ha subito abbandoni
individuali provocati da irrequietezza e da malcontenti di singo
li 0 di piccoli gruppi (ad esempio, gli ex radicali e i «professo
ri»), che mal si adattavano al tipo di lealta richiesto in cambio
dell'elezione. In molti casi la conseguenza estata il passaggio ad
altri gruppi, in altri meno numerosi, Ie dimissioni" 0 il rifiuto di
ripetere l'esperienza. Per quanto riguarda il primo fenomeno,
soprattutto nella XIII legislatura", gli abbandoni sono stati mol
ti e non sempre sono stati compensati dai tanti arrivi, quasi tut
ti, tra l' altro, di fine legislatura.

Volendo riassumere: 1) non tutti i 414 parlamentari sono
passati attraverso una elezione nelle liste di Fi. Ben 24 sono ar
rivati a Fi da altri gruppi nel corso della XII e .della XIII legi
slatura e, se in 8 casi a tale arrivo ha fatto seguito una rielezio
ne, in ben 16 (equamente divisi tra Camera e Senate) la presen
za in Fi si e rivelata un parcheggio di breve durata, quasi sem
pre a fine legislatura, al quale non e seguita una ricandidatura
od una rielezione; 2) non tutti gli eletti di Fi hanno concluso la
loro esperienza in Fi. Gli abbandoni in corso di legislatura a fa
yore di un altro gruppo sono stati 28; la gran parte di essi si e
verificata tra i deputati e nel corso della XIII legislatura e, salvo
che in due casi (Liotta e Vertone, e per certi versi Campus), ha
avuto come corollario la fine dell'esperienza parlamcntare". Al
cuni abbandoni sono stati pili significativi di quanto non 10 sia
no stati gli arrivi, specie se verificatisi dopo una non breve per
manenza 0 dopo l'assunzione di ruoli di primo piano in Fi 9.

Complessivamente, il saldo di fine legislatura per Fi si esempre
presentato negativo (riel senso che in corso di legislatura gli ar
rivi sono stati inferiori aIle partenze)!".

6 In qualche caso (quelli di Galan e di Ghigo sono i pili noti) Ie dimissioni 0 la
cessazione dalla carica sono arrivate in seguito a candidature in enti locali. Dal punto di
vista quantitativo non indicano, pero, una tendenza.

7 Come fa notare Verzichelli «i gruppi maggiormente colpiti dal fenomeno dell'al
lontanamento individuale sono stati nella XII legislatura quello della Lega Nord e nella
XIII legislatura quello di Forza Italia» (1999, 6)

8 Un caso a parte e quello di Campus, che, nella XIII legislatura, ha abbandonato
Fi per An e che nel 2000 ha abbandonato il parlamento per fare il sindaco di Sassari.

9 Si pensi, ad esempio, ai casi di Calderisi, Danese, Li Calzi, Liotta, Parenti, Pode
sta, Rebuffa, Scognamiglio, Taradash, Vertone. Per quanto riguarda Ie dimissioni 0 la
rinuncia alla ricandidatura tra i casi pili noti sono da annovcrare certamente quelle di
Serra, di Della Valle e di Melograni.

10 Nella XII legislatura il gruppo dei deputati contava a fine legislatura tre unita in
meno rispetto all'inizio; il saldo negativo ammonta a sei unit a alia Camera ed a due al
Senato nella tredicesima legislatura.
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TAB. 2. Anzianitd parlamentare degli eletti di Pi

Numero 1994 1996 2001

legislature Camera Senato Camera Senato Camera Senato

n. % n. % n. % n. 0,0 n. % n. %

Nessuna 103 91,2 34 89,5 57 46,3 29 61,7 90 50,6 39 47,6
Una 4 3,5 2 5,3 57 46,3 16 34,1 44 24,7 28 34,1
Due 1 0,9 1 2,6 5 4,2 1 2,1 33 18,5 10 12,2
Tre 1 0,9 1 2,6 1 0,8 1 2,1 3 1,7 1 1,2
Quattro 1 0,8 3 1,7 3 3,7
+ di quattro 4 3,5 2 1,6 5 2,8 1 1,2

Totale 113 100 38 100 123 100 47 100 178 100 82 100

In conclusione, facendo ricorso ad alcune delle categorie
tradizionalmente utilizzate nelle analisi sui legislatori, e lecito
porsi alcune domande: i dati fin qui forniti indiziano il raggiun
gimento di un livello soddisfacente di radicamento istituzionale
e di professionalizzazione parlamentare? Si avvia al superamen
to l'elevato «dilettantismo politico» - che sin dagli esordi esta
to considerato uno dei limiti del personale parlamentare di For
za Italia - dovuto alIa eccessiva presenza di neofiti?

Ovviarnente, partendo da indicatori come il tasso di con
ferma, la continuita della presenza e l'anzianita maturata, la ri
sposta non potrebbe che essere negativa. Come gia detto, la
gran parte dei parlamentari di Fi e figlia della fase maggiorita
ria, i tassi di conferma non sono elevatissimi e l'anzianita media
rimane ancora la piu bassa del parlamento italiano, sebbene di
minuisca il gap rispetto agli altri gruppi (Verzichelli 2002, 336)
e sebbene, con la XIV legislatura (vedi tab. 2), emerga un nu
cleo di parlamentari gia alIa terza presenza in Fi (se si conta an
che la legislatura in corso), che si affianca ai 16 che, vantando
piu di tre presenze, devono per forza di cose averne maturato
almeno una nel periodo precedente alIa nascita di FPI.

11 Tra i parlamentari con piu presenze e che provengono dalla Ease precedente
alla nascita di Fi, vi sono Baldini (ex Psi, 3 legislature), Biondi (ex Pli, 8 legislature),
Camber (ex Psi, 4 legislature), Cicchitto (ex Psi, 4 legislature), Colucci (ex Psi, 7 legisla
ture), Costa (ex PH, 8 legislature), Degennaro (ex De, 5 legislature), Grillo (ex De, 5 le
gislature), Michelini (ex De, 5 legislature), Patria (ex De, 5 legislature), Pisanu (ex De,
8 legislature), Rizzi (ex Psdi, 5 legislature), Sanza (ex De, 9 legislature), Sgarbi (ex PH, 4
legislature), Sterpa (ex Pli, 5 legislature), Vito A. (ex Dc 3, legislature), Vito E. (ex Ra
dicale,4 legislature), Vizzini (ex Psdi, 6 legislature).
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A questo punto pero bisogna porsi altre domande. Ad
esempio: Ie categorie generalmente utilizzate nelle analisi delle
elite parlamentari sono idonee a cogliere la realta di Fi? La so
stanziale instabilita e la debole 0 assente istituzionalizzazione
che caratterizzano il partito parlamentare di Fi sono necessaria
mente disfunzionali rispetto ai fini generali del partito?

Come gia detto, in effetti, il potere interno al partito che
stiamo studiando non ruota intorno al gruppo parlamentare,
rna al leader e alIa sua ristretta cerchia di fedelissimi. Fi si e
sin qui caratterizzata come un partito del presidente, elettoral
mente orientato, avente come principale obiettivo la guida del
governo da parte del proprio leader, colmando in tal modo la
voragine prodotta dalla improvvisa scomparsa dei partiti del
l' area moderata - che avevano monopolizzato tale guida - ma
non dei loro elettori. In questa prospettiva, la instabilita e la
debole istituzionalizzazione potrebbero anche essere conside
rate come prezzi da pagare al fine di raggiungere l'obiettivo
primario; e, pili che la stabilita e l'istituzionalizzazione, po
trebbero piuttosto contare altri caratteri ed altri indicatori,
sebbene non facili da individuare. Ad esempio, quelli in grado
di misurare la capacita di assecondare il leader nel raggiungi
mento delI'obiettivo primario e lidoneita del partito parla
mentare ad assicurare la preminenza dell'esecutivo suI parla
mento. Tale preminenza, nei modelli classici di democrazia
maggioritaria, viene assicurata da misure di ordine istituziona
Ie e/o da un sistema partitico adatto a tale scopo. Ma questi
elementi sembrano assenti od insufficienti nel contesto italia
no, ed a tale carenza Fi sembra voler ovviare con la costruzio
ne di una forte leadership e la presidenzializzazione della
competizione elettorale.

A considerare tale prospettiva come non peregrina, contri
buiscono d'altronde alcuni riscontri, empirici e non. Ad esem
pio, come ricorda Mastropaolo (1996, 507), nei parlamenti
adatti allo scopo, cui si e appena fatto cenno, non sempre la
qualita e l'expertise richieste agli eletti devono essere elevate. E
ancora, guardando specificamente a Fi ed ai nostri dati:

- un ristretto nucleo di parlamentari fedeli al leader estato
selezionato nelle prime tre legislature. Esso comprende una par
te rilevante di membri dell'associazione «AlIa Ricerca del Buon
governo» (Martino, Urbani, Travaglia, Tremonti, ad esernpio) e
dei manager del Gruppo Fininvest (ed in particolare di Publita-
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Iia)12 che hanno gettato Ie basi per il primo successo elettorale
di Fi; inoltre, un nucleo di professionisti della politica che si
sono adattati al tipo di funzioni loro richieste;

- al1'interno del partito parlamentare di Fi sono man mana
scomparse Ie minoranze critiche (ad esempio, come gia detto,
quelle degli ex radicali e dei «professori»);

- nella selezione delle candidature del 1996 fu ritenuto as
sai importante «il grado di lealta dimostrato dai parlamentari
verso la linea del partito e verso il suo leader» (Poli 2001, 205)
nella legislatura d'esordio, e «[edelta e potenziale elettorale sono
stati i due principali criteri guida delle selezioni dei candidati
per Ie politiche del 2001» (ibidem, 206), in occasione delle quali
tra i motivi di esclusione degli uscenti un ruolo di rilievo ha
giocato l'elevato assenteismo parlamentare.

Attori, criteri e luogbi del reclutamento

Anche nello svolgimento della funzione di reclutamento dei
parlamentari il tasso di innovazione introdotto da Fi estato ele
vato. A cominciare dal ricorso a selezionatori di professione ed
a specialisti esterni al partito, e dal1'utilizzo di tecniche di co
municazione e di marketing provenienti da settori esterni alIa
politica. Particolarmente significativo e, ad esempio, il ruolo di
Publitalia nel 1994 e nel 1996 ed «il ricorso ai consulenti ester
ni della societa Sinergetica di Bruno Ermolli, chiamati a contri
buire alIa selezione dei candidati di Forza Italia in occasione
delle elezioni region ali del 2000 e delle Politiche del 2001»
(Poli 2001,200).

Nel corso della sua breve storia, in effetti, accanto ad un
elemento costante (il controllo centralistico dell'intero processo
da parte del leader e del suo staff), Fi ha messo in opera una
serie di adattamentilaggiustamenti che riguardano, sia gli attori
concretamente investiti dell' esercizio della funzione di recluta
mento, sia i criteri da privilegiare nella stessa. Per quanto ri
guarda gli attori, nel 1994 la selezione dei candidati fu svolta
quasi interamente da Publitalia, azienda di Berlusconi operante

12 Ai vari Martuscello, Micciche, Tortoli, Valducci, nel 1996 si sono aggiunti Del
l'Utri e Dell'Elce - oltre che Possa e Rivolta -, mentre Galan e Ghigo (vedi nota 6)
sono stati destinati aIle presidenze delle regioni Veneto e Piemonte.
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nel campo della pubblicita (Mattina 1995). Nel 1996, i selezio
natori rimasero in gran parte gli stessi, vale a dire i manager di
Publitalia, che agirono pero, in diversi casi, nelle vesti di coor
dinatori regionali del partito. Nel 2001, gli attori investiti della
stessa funzione furono molteplici13, anche pcrche la sconfitta
elettorale del 1996 porto ad una svolta organizzativa che ebbe
nell'ex democristiano Scajola, un politico di professione chia
mato alia funzione di coordinatore nazionale (sorta di segretario
organizzativo di Fi), il principale propulsore e nello statuto ap
provato nel gennaio 1997 una vera e propria formalizzazione.
Tale statuto, in particolare,

Iormalizzo Ie procedure di selezione dei candidati istituzionalizzando il dop
pio livello regionale-nazionale affermatosi nella prassi in Forza Italia (cosi
come nella maggior parte dei partiti italiani negli ultimi anni): fu previsto, in
fatti, che i candidati parlamentari fossero nominati dal comitato di presidenza
su segnalazione dei coordinatori region ali (art. 43). La decisione di affidare ai
coordinatori regionali un ruolo di grande rilievo nella scelta dei candidati par
lamentari (e poteri ancora pili vasti per Ie candidature alle amrninistrative) si
spiega in Forza Italia anche alla luce dello stretto rap porto fiduciario che lega
i coordinatori al presidente del partito. Essendo nominati direttamente da
Berlusconi e non eletti dalla base degli iscritti, i coordinatori region ali sono
solo marginalmente condizionati dalle dinamiche politiche territoriali: le loro
carriere politiche non devono rispondere ad equilibri di potere locali ed essi
possono agire con considerevole autonomia nella scelta di quei candidati che
assicurino la maggiore fedelta alla linea del partito e le maggiori garanzie di
successo elettorale (Poli 2001,205-206).

Concretamente, la svolta ha implicato una nuova articola
zione delia realta organizzativa dovuta all' aumento dei «circoli
codecisionali». In materia di selezione dei candidati, ad esem
pio, diversi indizi suggeriscono la formazione di due circoli,
l'uno facente capo al coordinamento nazionale guidato da Clau
dio Scajola, I'altro, in qualche modo contrapposto, agli ex ma
nager di Publitalia investiti di potere decisionale in sede regio
nale. AlIa luce dei dati che esamineremo tra poco, e possibile
ipotizzare che tali circoli abbiano privilegiato strategie di sele
zione diversificate: come il reclutamento di ex democristiani ed
un'apertura verso i vecchi modelli di carriera, nel primo caso; 0

13 In effetti, un ruolo di rilievo estato svolto da societa demoscopiche, da selezio
natori professionisti provenienti da societa specialiste nel settore, dai coordinatori rcgio
nali e nazionali del partito, dal tavolo coalizionale, con illeader nella solita veste di atto
re cui spetta la decisione finale (cfr, Poli 2001, 206-207).

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
03

03
79

 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/S0048840200030379


436 Orazio Lanza e Gianni Piazza

la promozione di «nuovi politici» e la fedelta aIle innovazioni,
nel secondo.

Gli adattamenti organizzativi conseguenti aIle esperienze
politico-elettorali hanno in realta riguardato anche i criteri gui
da utilizzati nella selezione dei candidati. Cosicche nel 1994,

il criterio guida indicato da Berlusconi fu quello di scegliere i rappresentanti
di spicco della societa civile, volti nuovi (possibilmente giovani e fotogenici),
persone che godevano di reputazione professionale e posizione sociale solide
rna che non avevano avuto precedenti esperienze politiche, almeno a livello
nazionale. Occorreva, in altre parole, marcare il carattere di novita della pro
posta di Forza Italia in termini di classe dirigente e gettare un ponte verso i
ceti medi produttivi, cui si indirizzava il messaggio liberista e anti-fiscale di
Berlusconi, coinvolgendo in politica esponenti di spicco del mondo delle pro
fessioni. L..J Nel 1996, L..J il modello di selezione, L..J, non fu pili quello
esclusivamente professionale-notabilare e maggiore importanza fu attribuita al
livello di rappresentativita delle istanze territoriali di cui dovevano godere i
potenziali candidati, in aggiunta al prestigio sociale personale,

e, per quanto riguarda Ie ricandidature, furono valutate

la qualita del lavoro svolto in aula ed in commissione e, soprattutto, il grado
di lealta dimostrato dai parlamentari verso la linea del partito e verso il suo
leader.

Infine,

[edeltd e potenziale elettorale sono stati i due principali criteri guida delle sele
zioni dei candidati per le politiche del 2001

in occasione delle quali

non furono pochi i casi degli esclusi «eccellenti» - anche esponenti della pri
ma ora, come Pilo, Lo ] ucco, Lasagna, Matranga e Maiolo - per alcuni dei
quali sembra avere pesato negativarnente I'elevato assenteismo dai lavori par
lamentari (Poli 2001, 203-207).

Complessivamente, i luoghi'" verso i quali si indirizzano Ie
scelte dei selezionatori sono quelli indicati nelle tabb. 3, 4, 5.
Essi possono essere riassunti in due grandi sfere:

14 I dati qui presentati sono stati tratti da diverse fonti. In primo Iuogo, dalle bio
grafie dei deputati e dei senatori pubblicate dalla «Navicella»; in secondo Iuogo, utiliz
zando Internet ed i suoi motori di ricerca; in terzo Iuogo, dagli archivi personali che ab
biamo costruito seguendo Ie vicende politico-elettorali sulla stampa quotidiana e perio
dica. Non sono assenti, ovviamente, Ie «notizie mancanti», che riguardano non piu del
5% dei casi e soprattutto Ie origini partitiche. Complessivamente, pero, Ie notizie man
canti non sono COS! consistenti da modificare il quadro qui delineato.
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1) quella dell'antipolitica e della prepolitica, particolarmente
curata nei primi anni di vita di Fi, quando il movimento di Ber
lusconi si era fortemente caratterizzato come antipartito, forma
to da esponenti della societa civile «prestati» solo temporanea
mente alIa politica; e come partito dei produttori, portatore di
una cultura del fare e di un ancoraggio alIa societa, assente nel
vecchio ceto politico costituitosi in casta separata ed espressio
ne di una cultura del dire.

Nel concreto, i luoghi privilegiati da Fi appartenenti a que
sta sfera sono stati (tab. 3):

- innanzi tutto, Ie aziende del gruppo Fininvest, Publitalia in
particolare, e quindi la caratterizzazione di Fi - unica in cia nel
panorama europeo - quale partito politico fondato da un'azien
da e gestito da uomini dell'azienda secondo criteri organizzativi
e gestionali tipicamente manageriali. Nella fase di costruzione di
Fi l' azienda si curo di fornire, non solo Ie risorse materiali, ma
anche illeader ed una parte del suo capitale umano;

- in secondo luogo, frazioni del mondo delle imprese e del
le organizzazioni imprenditoriali disponibili ad assecondare il
progetto politico di Berlusconi. Per ovvie ragioni, furono coin
volte con maggiore facilita Ie aziende con Ie quali Publitalia in
tratteneva legami pubblicitari. Risultato di cia fu l'approdo in
parlamento di diversi manager ed imprenditori di un certo rilie
V015, e di dirigenti di organizzazioni imprenditoriali come la
Confindustria e la Confagricoltura, che aderirono a titolo perso
nale;

- infine, il mondo delle professioni, in particolare quello
delle cosiddette professioni liberali, ma non solo. La notorieta,
il successo professionale e 10 svolgimento di alcune professioni
considerate strategiche per la visibilita sociale ad esse connessa,
sono state considerate da Fi risorse utili ai fini della competizio
ne uninominale-maggioritaria. Medici, avvocati, notai, intellet
tuali, giornalisti ed opinionisti, personaggi televisivi, dirigenti

15 II coinvolgimento non rocco da vicino Ie grandi aziende, anche se uomini vicini
alIa Fiat (ad esempio Gawronski ed il Presidente della Fondazione Agnelli Pacini; rna
anche Boniperti, che divenne parlamentare europeo, e la moglie del calciatore Scirea)
furono coinvolti in varie fasi. Da vicino furono invece coinvolte note aziende come la
De Agostini, La Necchi, la Jolly Colombani, la Segafredo Zanetti, la Bistefani; e diverse
altre operanti nel campo turistico-alberghiero, comunicazione, editoria, agro-alimentare.
Coinvolte furono Ie organizzazioni degli industriali e degli agricoltori che fornirono, a
titolo di adesioni personali, diversi candidati.
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TAB. 3. Luogbi del reclutamento dei parlamentart Fi per legislatura

Luoghi Camera Senato

1994 1996 2001 Tutti i 1994 1996 2001 Tutti i
Dep. Sen.

n. n. n. n. n. n. n. n.
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 <Yo 0/0

1) AZIENDA DEL LEADER 11 14 17 24 2 2 5 6
9,7 11,4 9,6 8,1 5,5 4,2 6,1 4,5

2) ALTRE AZIENDE 30 21 15 40 12 9 9 21
26,5 17,1 8,4 13,6 33,3 19,1 11,0 15,7

3) PROFESSIONI 31 23 24 53 6 12 6 18
27,4 18,7 13,5 17,9 16,7 25,5 7,3 13,4

4) SISTEMA PARTITICO 25 38 94 119 13 10 40 53
22,1 30,9 52,9 40,3 36,1 21,3 48,8 39,5

a) Continuazione carriera in Fi ed immediato sbocco parlamentare 23 14 8 28 13 6 9 21
20,3 11,4 4,5 9,5 36,1 12,8 11,0 15,7

b) Continuazione carriera in Fi e successivo sbocco parlamentare 15 57 60 2 23 23
12,2 32,1 20,3 - 4,2 28,4 17,1

c) Carriera in Fi 2 9 29 31 - 2 8 9
1,8 7,3 16,3 10,5 4,2 9,7 6,7

5) PARLAMENTO 11 14 17 37 2 6 15 25
9,7 11,4 9,4 12,6 5,5 12,8 18,3 18,6

a) Parlamentare in carica che continua in Fi 4 9 7 20 1 3 5 14
3,5 7,3 3,9 6,8 2,8 6,4 6,1 10,4

b) Ex parlamentare di ritorno dopo intervallo 7 5 10 17 1 3 10 11
6,2 4,1 5,4 5,8 2,8 6,4 12,2 8,2

6) ISTITUZIONI 4 12 7 17 1 7 6 9
3,5 9,7 3,9 5,8 2,8 14,9 7,3 6,7

7) NON IDENTIFICATO 1 1 4 5 1 1 2
0,8 0,8 2,2 1,7 2,1 1,2 1,5

TOTALE 113 123 178 295 36 47 82 134
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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TAB. 4. Luoghi del reclutamento dei deputati Pi per regione di elezione

Luoghi Regione

Abr Basil Cal Cam Emil Friu Laz Lig Lorn Marc Mol Piem Pugl Sard Sicil Tosc Tren Umb Yen + reg" Tot
n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n.
0/0 0/0 01<> 0/0 01<> % % 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 OJ 01<> 0/0 0/0 0/0 0/0 01<> 0/0 0/0/0

1) AZIENDA DEL LEADER 1 - 1 1 11 1 2 1 3 3 24
4,2 4,2 - - 4,2 - 45,8 - 4,2 - 8,3 4,2 - 12,5 12,5 100

2) ALTRE AZIENDE - 2 2 2 4 1 10 2 4 1 1 4 3 3 1 40
- - 5,0 5,0 5,0 10, 2,5 40,0 5,0 10,0 2,5 2,5 10,0 7,5 7,5 2,5 100

3) PROFESSIONI 1 2 3 2 11 2 8 2 4 7 2 1 5 3 53
1,9 3,8 5,7 3,8 20,7 3,8 15,0 3,8
7,5 13,2 3,8 1,9 9,4 5,7 100

4) SISTEMA PARTITICO - 2 6 14 3 3 6 3 23 1 12 9 5 17 3 9 3 119
1,7 5,0 11,8 2,5 2,5 5,0 2,5 19,3 0,9 10,1 7,6 4,2 14,4 2,5 7,6 2,5 100

a) Continuazione carriera - 3 1 1 5 3 1 3 6 2 3 28
in Fi ed immediato - 10,7 3,6 3,6 17,9 10,7 3,6 10,7 2104 7,1 10,7 100
sbocco parlamentare
b) Continuazione carriera 2 9 2 3 4 2 9 1 7 5 1 8 3 4 60
in Fi e successivo - 3,3 15,0 3,3 5,0 6,7 3,3 15,0 1,7 11,7 8,3 1,7 13,3 5,0 6,7 100
sbocco parlamentare
c) Carriera in Fi 2 1 4 1 2 9 2 3 1 3 - 3 31

- 6,4 3,2 12,9 3,2 6,4 - 29,0 6,4 9,7 3,2 9,7 9,7 100
5) PARLAMENTO 1 3 1 2 2 6 4 2 1 1 4 10 37

2,7 8,1 2,7 5,4 5,4 16,2 10,8 5,4 2,7 2,7 - - 10,8 27,1 100
a) Parlamentarein 1 2 1 2 2 2 1 2 - 1 6 20
caricache continua in Fi 5,0 - - 10,0 5,0 10,0 10,0 10,0 - 5,0 10,0 - - 5,0 30,0 100
b) Ex parlamentaredi - 1 - - - 4 - - 3 1 - - 1 - 3 4 17
ritorno dopo intervallo - - 5,9 - 23,5 17,1 5,9 - - 5,9 - 17,1 23,5 100
6) ISTITUZIONI 5 - - 2 - 1 1 2 2 2 17

- - 29,4 - 11,8 - 11,8 - - - 5,9 5,9 11,8 - 11,8 11,8 100
7) NON IDENTIFICATO - - - 1 3 - - 1 - - 5

- - - 20,0 - 60,0 - 20,0 - - - 100
Totale 3 2 8 28 5 8 27 8 63 2 1 24 17 8 32 7 3 1 26 22 295

1,0 0,6 2,7 9,5 1,7 2,7 9,1 2,7 21,3 0,6 0,3 8,1 5,8 2,7 10,8 2,4 1,0 0,3 8,8 7,4 100

,'~ Sotto questa dizione sono compresi i parlamentari la cui regione di elezione ecambiata nel corso delle legislature da noi considerate.
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TAB. 5. Luoghi del reclutamento dei senatori Pi per regione di elezione

Luoghi Regione

Abr Basil Cal Cam Emil Friu Laz Lig Lorn Marc Mol Piem Pugl Sard Sicil Tosc Tren Umb Yen + reg" Tot
n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n.
% % % 0/0 Ok 0/0 0/0 0/0 0/0 % 0/0 0/0 % 0/0 ok Ok ok Ok % 0/0 %

1) AZIENDA DEL LEADER 1 5 - - 6
16,7 - 83,3 100

2) ALTRE AZIENDE 1 - 1 2 6 3 1 2 - - 5 - 21
4,8 - 4,8 9,5 28,6 - 14,3 4,8 9,5 - - 23,8 100

3) PROFESSIONI 1 1 - 1 5 3 2 - 4 1 18
5,5 5,5 5,5 - 27,8 - - - 16,7 11,1 - 22,2 5,5 100

4) SISTEMA PARTITICO 3 1 2 4 • 4 2 3 1 4 1 3 5 4 8 1 1 1 4 1 53
5,7 1,9 3,8 7,5 7,5 3,8 5,7 1,9 7,5 1,9 5,7 9,4 7,5 15,1 1,9 1,9 1,9 7,5 1,9 100

a) Continuazionecarriera 1 1 1 2 1 1 1 - 2 2 2 4 1 1 1 21
in Fi ed immediato 4,8 4,8 4,8 9,5 4,8 4,8 4,8 - 9,5 9,5 9,5 18,8 4,8 4,8 4,8 100
sbocco parlamentare
b) Continuazionecarriera 1 1 3 1 1 3 1 2 1 4 - 1 4 - 23
in Fi e successivo 4,3 4,3 13,2 4,3 4,3 - 13,2 4,3 - 8,7 4,3 17,4 4,3 17,4 100
sbocco parlamentare
c) Carriera in Fi 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 9

11,1 - 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 100
5) PARLAMENTO 1 - 1 1 5 - 2 3 1 6 1 4 25

4,0 4,0 4,0 20,0 8,0 12,0 4,0 24,0 4,0 - 16,0 100
a) Parlamentarein carica 1 1 2 1 2 1 5 - 1 14
che continua in Fi 7,1 7,1 14,3 7,1 14,3 7,1 35,7 7,1 100
b) Ex parlamentare - 1 3 1 1 1 1 3 11
di ritorno dopo intervallo - 9,1 - 27,3 - 9,1 9,1 9,1 9,1 - 27,3 100
6) ISTITUZIONI 1 1 2 2 1 1 1 9

- 11,1 11,1 22,2 22,2 - 11,1 11,1 - 11,1 100
7) NON IDENTIFICATO 1 - 1 2

- 50,0 50,0 100
Totale 4 1 3 8 5 3 6 4 25 1 10 12 5 20 5 1 1 18 2 134

3,0 0,7 2,2 6,0 3,7 2,2 4,5 3,0 18,6 0,7 7,5 8,9 3,7 14,9 3,7 0,7 0,7 13,4 1,5 100

~.. Sotto questa dizionesono compresi i parlamentari la cui regionedi elezione ecambiatanel corso delle legislature da noi considerate.
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sportivi, ex atleti, sono cosi rientrati nel novero dei potenziali
aspiranti, purche in possesso di notorieta e/o visibilita e di una
qualche alfinita con il partito 0 con il suo leader;

2) la sfera della politica, un po' trascurata nei primi anni di
vita di Fi, rna particolarmente curata a partire dal 1996, ovvero
dall'inizio della gestione Scajola. Nell'ambito di questa sfera si
sono rivelati proficui luoghi di reclutamento:

- in primo luogo il parlamento, secondo tre modalita: a) da
parlamentare uscente ricandidato da Fi; b) con passaggio da al
tro gruppo parlamentare nel corso di una legislatura; c) da ex
parlamentare che ritorna dopo un intervallo.

Secondo la prima modalita vengono reclutati il piccolo
gruppo di radicali (Bonino, Calderisi, Taradash, Vito) e quello
dei liberali (Biondi, Costa, Scognamiglio), inseriti all'interno del
gruppo parlamentare di Fi nella XII legislatura, rna quasi tutti
destinati ad incontrare qualche difficolta di adattamento. Se
condo la seconda modalita, si inserisce un nucleo maggiormente
diversificato, che solo in pochi casi riesce a proseguire la pro
pria carriera in Fi 16

; secondo la terza, un variegato gruppetto di
ex parlamentari del pentapartito cui si egia fatto cenno;

- in secondo luogo, il sistema partitico della cosiddetta pri
ma repubblica, soprattutto le seconde linee operanti sul territo
rio". In questo caso, l'arrivo in parlamento di elementi che ave
vano ricoperto ruoli dirigenziali (quasi sempre a livello locale)
nel partito e/o nelle assemblee elettive locali ha seguito percorsi
che possono essere cosi riassunti:

a) adesione a Fi ed immediata elezione in parlamento;
b) adesione a Fi, assunzione in esso di ruoli dirigenziali 10

cali e/o elezione in assemblee locali, e successivo sbocco parla
mentare.

Se si guarda all' origine partitica, ed in particolare all' assun
zione di ruoli dirigenti e/o di cariche in assemblee elettive in
partiti della cosiddetta prima repubblica (tabb, 6, 7, 8, 9)18, si

16 Merita una citazione il piccolo nucleo di leghisti dissidenti che riescono ad esse
re ricandidati nel1996 rna non nel2001, quando la Lega rientra nel cartello elettorale.

17 Occorre tenere presente che gli esponenti piu noti del sistema partitico della
prima repubblica in qualche modo «recuperati» da Fi erano tutti, salvo eccezioni come
quelle, ad esempio, di La Loggia e dello stesso Scajola, gia parlamentari e quindi sono
stati inseriti in un'altra categoria.

18 Nel confronto tra i dati riportati nclle tabelle 3, 4, 5 e quelli riportati nelle ta
belle 6, 7, 8, 9 va considerato che per i casi (pochi, in verita) di sovrapposizione dei
luoghi del reclutamento (ad esempio un imprenditore che e state anche militante di
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TAB. 6. Origine partitica dei parlamentari Fi per legislatura

Partiti Camera Senato

XII XIII XIV Tutti XII XIII XIV Tutti
i Dep. i Sen.

n. n. n. n. n. n. n. n.
% 0/0 0/0 0/0 % 0/0 0/0 0/0

Nessuno 66 64 77 142 17 27 26 49
58,3 52,0 43,2 48,1 47,2 57,4 31,7 36,6

Dc 14 22 51 67 9 8 32 41
12,4 17,9 28,7 22,7 25,0 17,0 39,0 30,6

Lega Nord 2 5 10 2 3
1,8 4,1 3,4 2,4 2,2

Msi-An 1 2 4 2 3
0,9 1,1 1,3 5,6 2,2

Pei 1 1 3 4 1 1
0,9 0,8 1,7 1,3 2,1 0,7

Pli 14 14 18 24 5 2 1 8
12,4 11,4 10,1 8,1 13,9 4,3 1,2 6,0

Psdi-Pri 1 3 5 5 2 5 6
0,9 2,4 2,8 1,7 4,3 6,1 4,5

Psi 2 4 10 13 1 5 9 10
1,8 3,3 5,6 4,4 2,8 10,6 11,0 7,5

Radicali 6 3 1 6 2 1 2
5,3 2,4 0,6 2,0 5,6 2,1 1,5

Altri 4 3 5 2 4
3,5 2,4 1,9 2,4 3,0

Non individuato 2 4 11 15 1 5 7
1,8 3,3 6,2 5,1 2,1 6,1 5,2

Totale 113 123 178 295 36 47 82 134
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

puo notare che se e vero che un piccolo contributo al recluta
mento di Fi estato fornito da pressoche tutte le forze politiche
tradizionali, e vero anche che e nell' area dell' ex pentapartito
che va ricercato il luogo di reclutamento privilegiato da Fi, in
particolare nelle componenti liberale, socialista e democristiana.

L'incidenza di questo luogo tra quelli complessivi del reclu
tamento ha subito, tuttavia, sostanziali mutamenti nel corso del
le tre legislature, cosi come la distribuzione delle varie compo-
nenti partitiche. '

partito e consigliere cornunale) abbiamo, ai fini della classificazione, scelto il «luogo»
che, alla luce del curriculum complessivo ei e parso maggiormente caratterizzare la sin
gola unita; e che, ovviamente, tutti i reclutati dal parlamento erano partiticamente carat
terizzati.
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TAB. 7. Origine partitica degli esordienti

1994 1996 2001

Partito n. 0/0 n. <Yo n. %

Dc 22 16,0 14 16,2 47 36,4
Lega 2 1,4 1 0,8
Msi 3 2,2 1 0,8
Pei 1 07 1 1,1 1 0,8
Pli 16 11,6 6 7,0 5 3,9
Psdi-Pri 1 1,7 4 4,7 4 3,1
Psi 2 1,4 4 4,7 10 7,7
Radicali 2 1,4
Altri partiti 3 2,2 2 2,3 2 1,6
Non individuata 2 1,4 4 4,7 10 7,7
Nessuna 83 60,0 51 59,3 48 37,2

Totale 137 100,0 86 100,0 129 100,0

DaIle tabelle emerge con evidenza il saIto intervenuto nella
XIV legislatura, allorche i reclutati con origine partitica targata
«partiti della prima repubblica» incidono in entrambe Ie came
re per oltre il 600/0, e la componente (ex) democristiana diviene
di gran lunga la pili consistente, lasciando a molte lunghezze
quella liberale che, soprattutto al momento dell'ingresso di Fi
in parlamento, sembrava in grado di connotare Fi come vicina
alIa corrispondente famiglia politica europea.

La divers a distribuzione delle varie componenti va chiara
mente connessa, non tanto a spostamenti casuali, quanto ad un
preciso mutamento/adattamento delle strategie relative alla col
locazione di Fi all'interno dello spazio politico italiano ed euro
peo. Tale mutamento/adattamento, per quanto riguarda i partiti
della cosiddetta prima repubblica da privilegiare quali luoghi
del reclutamento, viene riassunto dai dati della tabella 7, nella
quale sono riportate Ie origini partitiche degli esordienti, cioe
dei parlamentari di prima elezione, nelle diverse legislature. Da
essa si evince come tra gli esordienti del 2001 l'ondata «demo
cristiana» sia stata travolgente, cosi come consistente e stata
quella degli ex socialisti 19. Insomma, si puo ritenere che il radi
camento organizzativo messo a punto dall'ex democristiano

19 Occorre dire che nel conteggio non sono inseriti parlamentari come i neo-socia
listi Craxi, Milioto, Moroni e Crino, l'ex democristiano Frigerio eIetti nelle liste od in
«quota» Forza Italia rna iscritti al gruppo Misto (come i repubblicani La Malfa e Del
Pennino che, perc, non sono esordienti).
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TAB. 8. Origine partitica dei deputati Fi per regione di elezione

Regioni Nessuna Dc Lega Nord Msi Pci Pli Psdi-Pri Psi Radicali Altri Non individ. Totale
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
n. 0/0 n. % n. °10 n. % n. % n. 01<> n. 01<> n. % n. 0/0 n. % n. 0/0 n. 01<>

Abruzzo 2 1,4 - - 1 25,0 - - - 3 1,0
Basilicata 2 1,4 - - - - - - - 2 0,6
Calabria 3 2,1 2 3,0 - - - - 1 4,2 1 7,7 - 1 6,7 8 2,7
Campania 16 11,3 8 11,9 - - 2 40,0 1 7,7 1 6,7 28 9,5
EmiliaR. 3 2,1 1 1,5 - - 1 4,2 - - 5 1,7
Friuli V.G~ 2 1,4 2 3,0 1 10,0 1 25,0 - - - 1 7,7 1 6,7 8 2,7
Lazio 17 12,0 4 6,0 - - - 3 12,5 1 7,7 1 20,0 1 6,7 27 9,1
Liguria 2 1,4 3 4,5 2 20,0 - 1 4,2 - 8 2,7
Lombardia 36 25,3 8 11,9 3 30,0 - 1 25,0 5 20,8 1 20,0 3 23,1 2 33,3 2 40,0 2 13,3 63 21,3
Marche 1 0,7 1 1,5 - - - - - 2 0,6
Molise - 1 1,5 - - - - - - 1 0,3
Piemonte 9 6,3 8 11,9 2 20,0 - - 2 8,3 1 7,7 - 2 13,3 24 8,1
Puglia 7 4,9 4 6,0 - - 1 4,2 - 1 7,7 4 26,7 17 5,8
Sardegna 3 2,1 3 4,5 - 1 25,0 - 1 20,0 8 2,7
Sicilia 15 10,6 12 17,9 1 25,0 - 2 8,3 - 1 7,7 1 20,0 32 10,8
Toscana 3 2,1 1 1,5 1 20,0 1 7,7 - 1 6,7 7 2,4
Trentino A.A. 2 1,4 - - - - - 1 4,2 3 1,0
Umbria 1 0,7 - - - 1 0,3
Veneto 11 7,7 5 7,5 2 20,0 2 50,0 3 12,5 1 16,7 2 13,3 26 8,8
Pili regioni" 7 4,9 4 6,0 - - - 1 25,0 4 16,7 2 15,3 3 50,0 1 20,0 - 22 7,4

Totale nazionale 142 100 67 100 10 100 4 100 4 100 24 100 5 100 13 100 6 100 5 100 15 100 295 100

;.~ Sotto questa dizione sono compresi i parlamentari la cui regione di elezione ecambiata nel corso delle legislature da noi considerate.
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TAB. 9. Origine partitica dei senatori Fi per regione di elezione

Regioni Nessuna Dc Lega Nord Msi Pei Pli Psdi-Pri Psi Radicali Altri Non individ. Totale
- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

n. 0/0 n. 0/0 n. 0/0 n. 0/0 n. 0/0 n. 0/0 n. 0/0 n. 0/0 n. 0/0 n. 0/0 n. 0/0 n. 0/0

Abruzzo 2 4,1 2 4,9 - - - - 4 3,0
Basilicata - 1 2,4 - - - - - - - 1 0,7
Calabria 1 2,4 - 1 10,0 - 1 14,3 3 2,2
Campania 3 6,1 2 4,9 - 1 33,3 - 1 10,0 - 1 14.3 8 6,0
EmiliaR. 2 4,1 3 7,3 - - - - - 5 3,7
Friuli V.G. - - 1 33,3 - 1 10,0 1 25,0 3 2,2
Lazio 4 8,2 2 4,9 - - - - - 6 4,5
Liguria 1 2,0 2 4,9 - - 1 14,3 4 3,0
Lombardia 11 22,4 - - 3 37,5 3 50,0 6 60,0 - 2 28,6 25 18,6
Marche
Molise - 1 2,4 - - - - - 1 0,7
Piemonte 4 8,2 1 2,4 2 66,7 - 1 12,5 1 16,7 - 1 25,0 - 10 7,5
Puglia 4 8,2 6 14,6 - - 1 16,7 - - 1 14,3 12 8,9
Sardegna 1 2,0 2 4,9 - 1 33,3 - - 1 25,0 5 3,7
Sicilia 6 12,2 9 21,9 3 37,5 1 16,7 - 1 25,0 - 20 14,9
Toscana 3 6,1 1 2,4 - - 1 10,0 - 5 3,7
Trentino A.A. 1 2,4 - - - - - - 1 0,7
Umbria 1 2,4 - - - - 1 0,7
Veneto 8 16,3 6 14,6 1 33,3 1 12,5 - - 1 50,0 1 14,3 18 13,4
Pili regioni' - - - - - - 1 100 - - - 1 50,0 - 2 1,4

Totale nazionale 49 100 41 100 3 100 3 100 1 100 8 100 6 100 10 100 2 100 4 100 7 100 134 100

7. Sotto questa dizione sono compresi i parlamentari la cui regione di elezione ecambiata nel corso delle legislature da noi considerate.
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Scajola abbia individuato in molti ex democristiani gli uomini
adatti allo scopo. La distribuzione degli ex democristiani (tabb.
8 e 9) su tutto il territorio nazionale sembra dimostrare la vali
dita di questa asserzione, mentre il rapporto tra la presenza di
ex democristiani e la consistenza dei consensi a Fi (vedi caso si
ciliano) sembra suggerire ipotesi per ulteriori approfondimenti;

- in terzo luogo, il personale politico formatosi in Fi. Negli
anni Fi ha cercato di mantenere tratti dell'originario carattere di
«partito degli eletti», cosicche anche in fase di articolazione or
ganizzativa molti dei ruoli dirigenti sono stati ricoperti, non da
funzionari di partito, rna da parlamentari. E tuttavia un ristretto
numero di funzionari e stato necessario anche per un partito
leggero come Fi, che nel corso dei suoi primi anni di vita si e
misurato con numerose elezioni locali, promuovendo alla carica
di amministratori molti individui che non avevano altre espe
rienze partitiche. Per queste due categorie di «nuovi politici» (i
pochi funzionari ed i molti amministratori) sono stati proposti
percorsi di carriera simili a quelli tradizionali (dai livelli inferio
ri dell'organizzazione sino allivello parlamentare, passando per
gli enti locali). Ed i dati relativi agli eletti del 2001 ne sono una
dimostrazione. .

Vale la pena segnalare che un ristretto nucleo di «nuovi po
litici» sembra caratterizzarsi per un tipo di competenze diverse
da quelle che erano richieste ai politici tradizionalr". Nel caso
italiano, i politici di professione maturavano un know-how spe
cifico da «tecnici della mediazione e dello scambio» (Mastropa
010 1996, 501), laddove i nuovi politici di Fi sembrano caratte
rizzarsi per illegame personale con illeader e per il possesso di
qualita e competenze nel campo della comunicazione.

Nel complesso, comunque, emerge un quadro di personalita
diversificate che lascia intravedere progressivi adattamenti al
fine del raggiungimento di quello che sembra essere l'obiettivo
di fondo: la conquista del governo.

20 Un esempio di questo nuovo tipo di politico eFabio Minoli. Esperto di relazio
ni pubbliche e di comunicazione aziendale che ha lavorato anche per il Gruppo Rina
scente senza mai occuparsi di politica, diviene funzionario di Forza Italia, inizia a colla
borare con l'Anfi (Associazione Nazionale del Club «Forza Italia»), di cui diviene pre
sto coordinatore nazionale, per essere poi eletto deputato regionale in Lombardia, pre
sidente del gruppo Fi alIa regione e deputato nazionale nel 2001. Un percorso in molti
tratti simile e quello di Andrea Di Teodoro, giovane esperto di comunicazione che,
dopo aver guidato per diversi anni i giovani di Forza Italia, entra a far parte del comita
to di Presidenza di Fi e diviene deputato nel 200 1.

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
03

03
79

 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/S0048840200030379


I parlamentari di Forza Italia: un gruppo a sostegno di una leadership? 447

Emerge anche una distinzione tra luoghi del reclutamento
pili propizi per carriere di lungo corso e luoghi di reclutamento
pili idonei a carriere parlamentari a tempo determinato. Per
l'individuazione di questi luoghi, i dati della tabella 3, e precisa
mente la differenza tra i dati riportati nelle colonne che riassu
mono il totale dei deputati e il totale dei senatori per ciascuna
categoria, e quelli riportati nelle colonne relative al 2001 e mol
to significativa, poiche rappresenta il numero di appartenenti
ad ogni singola categoria che, pur essen do giunti in parlamento,
non sono arrivati alIa XIV legislatura. Risulta evidente come
nelle file di Fi sia pili facile divenire parlamentare di lungo corso
se si proviene dalle aziende del leader anziche da altre aziende
o dal mondo delle professioni, se si passa da un apprendistato
in Fi anziche no, se si ritorna in parlamento con Fi dopo un in
tervallo piuttosto che dopo un passaggio da altro gruppo.

Dai dati della tabella 6, invece, sembra emergere che un de
stino da parlamentare a tempo determinato e pili probabile per
coloro che non vantano precedenti esperienze partitiche, per
chi tali esperienze Ie ha maturate nella Lega Nord 0 tra i radi
cali piuttosto che in altri partiti, per gli ex liberali che vengono
eletti al Senato anziche alIa Camera.

Sui profili socio-politici: cenni

Ci sono aspetti tipici del parlamento italiano che neanche
l'ingresso di un partito originale come Fi e riuscito a cambiare.
Ad esempio, quelli relativi alIa piuttosto elevata eta d'ingresso
ed alIa sottorappresentazione del genere fcmminile". Nel caso
da noi studiato ci troviamo, infatti, di fronte ad un personale
quasi sempre di genere maschile e con un'eta media che si aggi
ra intorno ai cinquant'anni per i deputati e di qualche anna su
periore per i senatori. In genere, soprattutto nel 1994 e nel
1996, a questi due connotati si aggiunge l' assenza di un back
ground politico denso'". Se ne deduce facilmente che si tratta di

21 Nel 1994 l'eta media dei parlamentari di Fi e lievemente inferiore a quella dei
restanti colieghi, rna diviene lievemente superiore sia nel 1996 che nel 2001. La presen
za femminile esempre inferiore a quelia gia bassissima del nostro parlamento. Basti dire
che nel 1996 tra i senatori epresente una sola rappresentante dell'universo femminile, e
per giunta in quota radicale, e che nel 1994 Ie donne di Fi sono 3 al Senato e 14 alia
Camera, mentre nel 2001 diventano 13 alia Camera e 5 al Senato.

22 Su questi aspetti, cfr. Verzichelli 1997.
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individui che nella prima parte della loro vita hanno fatto altro.
Non possono essere quindi collocati all'interno dei modelli tra
dizionali di reclutamento che, come enoto, erano imperniati su
due capisaldi fondamentali:

da una parte la prevalenza delle carriere politiche di lunga durata, che hanno
in parlamento il loro punto d' arrivo, rna che cominciano di norma assai pre
sto, negli organismi periferici dei partiti, nelle assemblee del governo locale,
nelle organizzazioni collaterali; dall' altra, la larga prevalenza degli ingressi
«dal basso» rispetto a quelli laterali, ovvero il reclutamento prevalentemente
«endogeno» del personale politico. Uno dei tratti pili tipici dei politici italiani
sta cioe nella sostanziale mancanza di background extrapolitici. In politica si
entrava di norma giovanissimi, rinunciando ad altre attivita professionali, ov
vero svolgendo tale attivita part-time e subordinandola all'impegno politico
L..J (Mastropaolo 1994, 463).

Ben diversamente, ricorda ancora Mastropaolo, andavano Ie
cose nelle altre democrazie europee, non tanto perche Ie agen
zie di reclutamento fossero diverse dai partitr", quanto perche
prevaleva

I'ingresso «laterale» in politica e il reclutamento «esogeno». L'aspirante al
l'elezione non rinuncia cioe alIa sua professione privata, la quale costituisce
anzi un' eccellente risorsa per accedere aIle cariche elettive (ibidem).

Dunque, rispetto al modello del «ceto politico» sopra deli
neato, Forza Italia innova piu di quanto non abbia fatto la Lega
Nord, la novita partitica che l'aveva preceduta. Ad esempio,
promovendo moltissimi ingressi «laterali». D'altronde, data la
sua natura di partito «nato in parlamento prima che suI territo
rio», non poteva essere altrimenti. Nel 1994 e nel 1996 una ge
nerazione di «politici di carriera» (Mastropaolo 1993) 0 di «po
litici-gentiluomini» (Pasquino 1999), giunge in Parlamento gra
zie a Fi dopo un'esperienza professionale coronata da successo.

AI pari della Lega, Fi innova in materia di categorie sociali
di estrazione dei parlamentari, promovendo l'ingresso di appar
tenenti a categorie fino ad allora rimaste tradizionalmente estra
nee alla politica, quali gli imprenditori e i dirigenti d'azienda,
che raggiungono tfa i parlamentari di Fi (tabb, 10, 11, 12) per
centuali non riscontrabili negli altri partiti moderato-conserva
tori europei. Fi, inoltre, rivaluta, come gia detto, alcune profes-

23 Su questa vedi Bille 2001, Hopkin 2001, Katz 2001, LeDuc 2001, Pennings e
Hazan 200 1, Rahat e Hazan 2001.
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sioni liberali che forniscono visibilita e risorse politicamente uti
lizzabili, e con divide con la Lega l' attenzione per altre figure
tradizionalmente non incluse nel novero delle professioni libe
rali, come commercialisti, consulenti aziendali, agenti d' assicu
razione, addetti aIle pubbliche relazioni". Di una certa consi
stenza el' arrivo in parlamento, spesso a titolo personale, di di
rigenti della Confagricoltura e delle Associazioni degli indu
striali. Nel complesso, Fi fornisce un rilevante contributo all'in
nalzamento dell'estrazione sociale del personale parlamentare e
al ritorno dello status socioeconomico elevato - il cui peso era
stato ridimensionato dai processi di democratizzazione e dal
l' avvento dei partiti di massa - a risorsa politica primaria, spen
dibile nei processi di reclutamento del ceto politico.

Nel complesso, pero, non e possibile parlare di tendenze
consolidate. Come abbiamo visto, soprattutto nella XIV legisla
tura, Forza Italia invia in parlamento un nucleo di professionisti
della politica, in parte di formazione propria, in parte promo
vendo fenomeni di riprofessionalizzazione, di restituzione cioe
al circuito elettorale di professionisti provenienti da partiti della
prima repubblica. Fornisce, inoltre, un contributo decisivo ad
un'altra caratteristica del parlamento del 2001: quella dell'incrc
mento del peso del «partito» degli avvocati". Sara il tempo a
decidere se quest'ultimo incremento sia un fenomeno di natura
congiunturale, legato cioe alIa particolare sensibilita verso taluni
problemi della giustizia propria di alcune componenti del cen
trodestra, ed in particolare del suo leader; 0 piuttosto un indi
catore del ritorno in auge di una categoria che ha sempre forni
to un contributo rilevantissimo in termini di formazione di par
lamentari italiani (Cotta, Mastropaolo e Verzichelli 2000) e non
solo (Best e Cotta 2000) e che, prima dell'avvento del professio
nismo politico, giocava un importante ruolo di mediazione poli
tica, specie nel Mezzogiorno d'Italia. A favore della prima even
tualita depongono il netto prevalere del nucleo dei penalisti tra
gli avvocati presenti in parlamento nel 2001 e la cospicua rap
presentanza di avvocati di fiducia del premier; ed il fatto che
molti di essi vengono eletti (tabb. 11 e 12) in regioni come la
Lombardia, il Piemonte ed il Veneto.

24 Nella nostra classificazione (tabb. 10, 11 e 12) abbiamo inserito i commercialisti
tra gli «altri liberi professionisti» e Ie ultime due figure nella categoria «altro».

25 Bisogna aggiungere a tal proposito che i dati delle tabelle 10, 11 e 12 non deli
neano completamente la consistenza di tale fenomeno. Infatti, gran parte dei docenti
universitari reclutati da Fi sono anche noti medici e noti avvocati.

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
03

03
79

 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/S0048840200030379


450 Orazio Lanza e Gianni Piazza

TAB. 10. Origini professionals dei parlamentari Pi per legislatura

Professioni Camera Senato

1994 1996 2001 Tutti 1994 1996 2001 Tutti
i Dep. i Sen.

n. n. n. n. n. n. n. n.
% % % % % % % %

Politici

Sindacalisti e dirigenti
di gruppi d'interesse

6
5,3

6
4,9

1
0,8

2
1,1

19
7,4

2
0,7

1
2,8

1
0,7

Dirigenti e/o
consulenti d'azienda 16 22

14,1 17,9
Imprenditori 29 21

25,8 17,1
Avvocati 12 18

10,6 14,6
Medici 9 11

8,0 8,9
Altri liberi professionisti 5 4

4,4 3,3
Giornalisti 8 8

7,1 6,5
Insegnanti 3 2

2,6 1,6
Docenti universitari 12 11

10,6 8,9
Magistrati 3 9

2,6 7,3
Dipendenti pubblici vari 2 2

1,8 1,6
Commerciantie artigiani

Altro 8 8
7,1 6,5

Non identificate

Totale 113 123
100,0 100,0

20 37 3 2
11,2 12,5 8,3 4,2

25 53 10 8
14,0 18,0 27,8 17,0

35 41 3 8
19,7 13,9 8,3 17,0

14 26 1 2
7,9 8,8 2,8 4,2

9 17 2 3
5,0 5,8 5,5 6,4
12 20 2 4

6,7 6,8 5,5 8,5
6 10 3 2

3,4 3,4 8,3 4,2
15 25 5 7

8,4 8,5 13,9 14,9
6 13 2

3,4 4,4 4,2
10 12 5

5,6 4,1 10,6
2 3

1,1 1,0
6 16 2 3

3,4 5,4 5,5 6,4
1 4 1

0,3 11,1 2,1

178 295 36 47
100,0 100,0 100,0 100,0

6 9
7,3 6,7
13 24

15,8 17,9
10 15

12,2 11,2
7 11

8,5 8,2
11 13

13,4 9,7
3 7

3,7 5,2
7 10

8,5 7,5
8 16

9,7 11,9
3 3

3,7 2,2
10 13

12,2 9,7

4 7
4,9 5,2

5
3,7

82 134
100,0 100,0

Tra Ie conseguenze del tipo di reclutamento privilegiato da
Fi vi euna vocazione politica non sempre chiara e un certo tas
so di dilettantismo. Se misurata in termini di propensione al
prolungamento deIl'esperienza parlamentare, Ia vocazione sem
bra, nel caso di Fi, non facilmente associabile (vedi tab. 10) a
professioni quali quelle di imprenditore e di dirigente d'azien
da, e per certi versi a professioni quali quella di medico e di
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TAB. II. Origini professionali dei deputati Pi per regione di elezione

Professioni Regione

Abr Basil Cal Cam Emil Friu Laz Lig Lorn Marc Mol Piem Pugl Sard Sicil Tosc Tren Umb Yen + reg')': Tot
n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n.
0/0 0/0 0/0 0/0 01<> 0/0 0/0 % 0/0 0/0 0/0 01<> 0/0 01<> 0/0 01<> 0/0 0/0 % 0/0 0/0

Politici - 1 1 7 1 1 1 2 5 19
- - 5,3 5,3 36,8 5,3 - 5,3 5,3 - 10,5 26,3 100

Sindacalisti e dirigenti - 2 2
di gruppi d'interesse 100 - - 100
Dirigenti e/o consulenti 1 3 1 1 3 1 11 1 5 3 1 1 3 2 37
d'azienda 2,7 8,1 2,7 2,7 8,1 2,7 29,7 2,7 13,5 - - 8,1 2,7 2,7 8,1 5,4 100
Imprenditori 2 3 2 2 2 1 16 1 7 2 2 5 2 3 3 53

- 3,8 5,7 3,8 3,8 3,8 1,9 30,2 1,9 13,2 3,8 3,8 9,4 3,8 5,7 5,7 100
Avvocati - 2 6 1 - 2 1 8 - 4 3 3 4 1 5 1 41

4,9 14,6 2,4 - 4,9 2,4 19,5 - 9,7 7,3 7,3 9,7 2,4 - 12,2 2,4 100
Medici 1 - 2 4 - 3 1 1 2 4 2 5 1 26

3,8 7,7 15,4 - 11,5 3,8 3,8 7,7 15,4 7,7 19,2 3,8 100
Altri liberi professionisti 1 1 2 3 3 - 2 1 1 1 2 17

- 5,9 5,9 - 11,8 17,6 - 17,6 11,8 5,9 - 5,9 5,9 - 11,8 100
Giornalisti 1 2 2 3 5 - 2 2 3 20

5,0 - 10,0 - 10,0 15,0 - 25,0 - - 10,0 - 10,0 15,0 100
Insegnanti - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 2 1 - 10

- - 10,0 10,0 - 10,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0 - 20,0 10,0 100
Docenti universitari 1 1 - 4 2 3 1 1 5 1 1 2 4 25

4,0 4,0 16,0 8,0 12,0 4,0 4,0 - 20,0 4,0 4,0 8,0 16,0 100
Magistrati - 5 - - 1 - - 1 - 2 2 2 13

- 38,5 - 7,7 - 7,7 - 15,4 - 15,4 15,4 100
Dipendenti pubblici vari 1 1 1 - 2 - 1 2 3 - 1 12

- 8,3 8,3 8,3 16,7 - - 8,3 16,7 - 25,0 8,3 100
Commerciantie artigiani - - - - - - - 1 - - 2 - 3

- - - - - - 33,3 - - 66,7 - 100
Altro - 1 - - 3 6 1 1 1 2 1 16

- 6,2 18,8 - 37,5 6,2 6,2 6,2 - 12,5 6,2 100
Non identificate - - - 1 - - 1

- 100 - - - - - - 100
Totale 3 2 8 28 5 8 27 8 63 2 1 24 17 8 32 7 3 1 26 22 295

1,0 0,6 2,7 9,5 1,7 2,7 9,1 2,7 21,3 0,6 0,3 8,1 5,8 2,7 10,8 2,4 1,0 0,3 8,8 7,4 100

,'( Sotto questa dizione sono compresi i parlarnentari la cui regione di elezione ecambiata nel corso delle legislature da noi considerate.
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TAB. 12. Origini professionali dei senatori Fi per regione di elezione

Professioni Regione

Abr Basil Cal Cam Emil Friu Laz Lig Lorn Marc Mol Piem Pugl Sard Sieil Tose Tren Umb Ven + reg" Tot
n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n.
0,10 % % % % % % % 0/0 % 0,10 % 0/0 0/0 0/0 0,10 % % % 0/0 0/0

Politici - - 1 - - - - - 1
- - - 100 - - - 100

Sindacalisti e dirigenti
di gruppi d'interesse
Dirigenti e/o eonsulenti - 1 1 4 1 1 - 1 9
d'azienda - 11,1 - - 11,1 - 44,4 - - 11,1 11,1 - - 11,1 100
Imprenditori 1 - 2 1 - 1 2 4 2 3 3 3 24

4,2 8,3 4,2 4,2 8,3 16,7 8,3 12,5 - 12,5 - - 12,5 100
Awoeati 1 1 1 1 1 1 2 - 2 1 2 1 - 1 15

- 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 13,3 - - 13,3 6,7 13,3 6,7 6,7 100
Medici 1 1 1 3 1 1 2 - - 1 11

- 9,1 9,1 9,1 - 27,3 9,1 9,1 18,2 9,1 100
Altri liberi professionisti 1 1 1 1 - 1 2 1 3 1 1 - 13

7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 15,4 7,7 23,1 7,7 7,7 - 100
Giornalisti 1 3 1 1 - 1 7

- 14,3 - - 42,8 - - 14,3 - - 14,3 - - 14,3 100
Insegnanti - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 2 10

- 10,0 10,0 - - - - 10,0 10,0 - 10,0 10,0 10,0 - 10,0 20,0 100
Doeenti universitari 1 - 3 1 4 1 5 1 16

6,2 - 18,7 - 6,2 25,0 6,2 - - 31,3 6,2 100
Magistrati 1 1 1 - 3

- - 33,3 - - - 33,3 - 33,3 100
Dipendenti pubblici vari 1 2 1 2 1 1 3 - - 2 13

7,7 - - 15,4 7,7 15,4 7,7 7,7 23,1 - 15,4 100
Commercianti e artigiani

Altro 1 - 2 1 2 1 7
14,3 - 28,6 - 14,3 - 28,6 - 14,3 100

Non identificate - 1 1 1 1 1 5
- - 20,0 - 20,0 - 20,0 20,0 - 20,0 100

Totale 4 1 3 8 5 3 6 4 25 1 10 12 5 20 5 1 1 18 2 134
3,0 0,7 2,2 6,0 3,7 2,2 4,5 3,0 18,6 0,7 7,5 8,9 3,7 14,9 3,7 0,7 0,7 13,4 1,4 100

-I. Sotto questa dizione sono compresi i parlamentari la cui regione di elezione ecambiata nel corso delle legislature da noi considerate.
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TAB. 13. Precedenti «politici» dei parlamcntari Fi

Deputati Senatori

Tipo di precedenti 1994 1996 2001 1994 1996 2001
------

N 0/0 N 0/0 N <Yo N 0/0 N % N %

Partitici 45 39,8 80 65,0 142 79,8 19 52,8 25 53,2 59 70,4
Parlamcntari 12 10,6 64 52,0 88 49,4 2 5,6 21 44,7 43 52,4
Amministraz, locali 18 15,9 28 22,8 77 43,2 13 36,1 15 31,9 42 51,2
Gruppi e/o org. vicinea Pi 11 9,7 14 11,4 17 9,6 2 5,6 2 4,3 5 6,1
Altri gruppi e organizzazioni 25 22,1 24 19,5 29 16,3 10 27,8 9 19,1 12 14,6
Ruoli istituzionali di rilievo 4 3,5 12 9,8 8 4,5 1 2,8 7 14,9 8 9,7
Legami personalicon leader
politici 2 1,8 4,1 18 10,1 2,8 4 4,9
Non identificati 5 2,8 4 4,9

Totali 113 - 123 - 178 - 36 - 47 - 82

giornalista. Chi esercita queste professioni mcno di altri sembra
destinato a prolungare di molto l'esperienza parlamentare in Fi.
Se misuriamo, invece, il tasso di dilettantismo in base aIle pre
cedenti esperienze politico-elettive in possesso dei parlamentari
(tab. 13), nel caso di Fi esso diventa quasi assoluto nella XII le
gislatura, quando solo 10 sparuto gruppo di ex parlamentari li
berali e radicali e pochi altri hanno aIle spalle uno 0 piu man
dati parlamentari; si attenua solo un po' nella XIII, e diviene
meno evidente nella XIV, quando anche Fi tende ad allinearsi
verso modelli di reclutamento e di carriera che rivalutano Ia rni
litanza partitica e Ie esperienze di governo locale. Da un Iato,
infatti, Fi porta in parlamento individui che hanno operato a li
vello locale in partiti quali la Dc, il Psi, il Psdi, il Pri ed il Pli,
prima, e in Fi, poi; e dall' altro, promuove i propri militanti che
nel frattempo hanno avuto modo di fare esperienze nel partito
e nelle amministrazioni locali.

Una risorsa importante, anche nel caso dei parlamentari di
Fi, si e rivelata l'assunzione di ruoli dirigenziali in organizzazio
ni in qualche modo «vicine» 0 comunque considerate «utili» ai
fini del reclutamento.

Delle aziende del leader si egia detto, COS! come di Confin
dustria e Confagricoltura, Ie cui sedi si sono rivelate ricche di
risorse spendibili ai fini del reclutamento in Fi; un discorso si
mile si puo fare a proposito delle organizzazioni sportive, in
grade di fornire visibilita e notorieta.

E difficile dire quanto il fenomeno sia nuovo rna, tra Ie ri-
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sorse rivelatcsi utili per l' acquisizione di un seggio in parIamen
to in Fi, soprattutto nella XIV legislatura, quando i sondaggi
sembravano garantire la certezza della vittoria, vi sono stati i le
gami personali con un leader politico. Mai come nella XIV legi
slatura e stato consistente il numero dei parlamentari di Pi che
deve il suo ingresso in lista e la sua elezione al fatto di essere fi
glio, moglie, nipote, avvocato, segretario/a, amico, ex compa
gno di scuola di un leader, in particolare (rna non solo) di Ber
lusconi, pill che aIle altre risorse politiche personali".

Conelusioni

Se i dati fin qui presentati venissero letti alIa luce delle cate
gorie tradizionalmente utilizzate negli studi sui parlamentari, si
dovrebbe concludere che fino ad oggi la centralizzazione del
processo di selezione, il forte controllo esercitato su di esso dal
leader e dal suo ristretto nucleo di collaboratori, la mancanza 
nel caso della stragrande maggioranza dei parlamentari - di ri
sorse politiche ed elettorali autonome, hanno penalizzato Ie
possibilita del partito parlamentare di Fi di consolidare una
propria fisionomia e di contrattare con iI leader i costi di lealta
e sostegno.

Se invece si considera Fi come un partito del presidente,
elettoraImente orientato, che ha come principale obiettivo quel
10 di portare il suo leader alla guida del governo, il discorso si
fa pill articolato e, per rnolti versi, pill complicato. Due volte su
tre tale obiettivo e stato infatti raggiunto. II sottodimensiona
mento, il tasso di dilettantismo, una vocazione politica non
sempre forte, 10 scarso radicamento nell'istituzione parlamenta
re possono, in parte, essere visti come prezzi da pagare per rag
giungere l' obiettivo primario.

26 Tra i casi su cui piu si sono soffermati i quotidiani vi sono stati quelli della mo
glie e del figlio dello scomparso ex deputato Dc Pino Leccisi, amico personale di Berlu
sconi; del figlio e del nipote del Sen. Cossiga; di ex compagni di scuola del premier
come Comincioli e Scotti; di Jole Santelli e Lorena Milanato, collaboratrici, rispettiva
mente, del Sen. Pera e del Presidente della regione Veneto Galan; di Fallica, collabora
tore di Micciche, plenipotenziario di Fi in Sicilia, che nella XII e XIII legislatura era
state seguito in Parlamento dal cognato Acierno, divenuto prima «transfughista» e nel
2001 deputato regionale siciliano del Ms-Fiamma tricolore nel «listino» di Toto Cuffa
roo Ad essi si potrebbero aggiungere, tra gli altri, quelli di Bobo Craxi e Chiara Moroni
che, pero, non si sono iscritti al gruppo di Fi (vedi nota 19).11 gruppo degli avvocati od
ex avvocati del leader di Fi, che poteva gia contare su vari esponenti, tra cui Previti e
Pecorella, nella XIV legislatura si eavvalso, invece, dell' arrivo di Ghedini.
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Ma una cosa e la conquista del governo, uri'altra l'esercizio
quotidiano della funzione di governo all'interno di un assetto
istituzionale che, nonostante la presidenzializzazione della com
petizione elettorale, rimane tipico di una democrazia parlamen
tare con passato «consensuale». II problema diventa, allora,
l'idoneita del partito parlamentare ad assicurare un adeguato
sostegno ad una forte leadership e a favorire la preminenza del
l'esecutivo sullegislativo in un quadro di governo di coalizione.
In altre democrazie parlamentari, una forte leadership e la pre
minenza dell' esecutivo vengono favorite da misure di ordine
istituzionale e, soprattutto, da partiti e sistemi partitici idonei
allo scopo. Nel 1994 il partito parlamentare di Fi si dimostro
non sufficientemente idoneo. Nel 2001 il contesto sembra esse
re diverso e pili favorevole. Sara il tempo a dire quanto.
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