
Indice

XIII Premessa

XV Introduzione – Alle radici della politica
di Carlo Baccetti, Silvia Bolgherini, Renato D’Amico, Gianni Riccamboni

XVI 1. La cultura politica
1.1 Il prototipo: The Civic Culture di Almond e Verba, p. XVI – 1.2 La rifles-
sione critica su The Civic Culture, p. XVII – 1.3 Le ricerche sulle culture po-
litiche locali in Italia, p. XIX

XXIII 2. I partiti politici
2.1 Come spiegare il cambiamento dei partiti, p. XXIII – 2.2 Aspetti e pro-
blemi del cambiamento dei partiti e dei sistemi di partito, p. XXV

XXXI 3. Le elezioni e i sistemi elettorali
3.1 Elezioni, democrazia e comportamento di voto, p. XXXI – 3.2 I sistemi
elettorali tra cultura politica e comportamento di voto, p. XXXII – 3.3 L’im-
portanza del contesto e i diversi sistemi elettorali, p. XXXIV – 3.4 I contribu-
ti della sezione: due linee interpretative, p. XXXVI

XXXVI 4. Dalle Regioni all’Europa
4.1 Regionalismo e regionalizzazione, p. XXXVII – 4.2 I due binari dell’UE:
politiche di coesione e politiche per lo sviluppo locale, p. XL – 4.3 Multi-le-
vel governance e Regioni come strutture di implementazione, p. XLII

XLV 5. Riferimenti bibliografici

PARTE PRIMA – La cultura politica

5 CAPITOLO 1 – Stato delle autonomie e cultura politica in Spagna
di Miguel Beltrán Villalva

5 1.1 Un po’ di storia: lo Stato spagnolo tra centralismo e Autonomie

indice_baccetti_v-xii  15-09-2010  12:47  Pagina V



8 1.2 La riforma amministrativa e la transizione verso la democrazia
9 1.3 La Costituzione spagnola e l’evoluzione del sistema delle

Autonomie
13 1.4 L’ideologia nazionalista
18 1.5 Per concludere
19 1.6 Riferimenti bibliografici

20 CAPITOLO 2 – Sui conflitti. Primi appunti
di Franco Cazzola

20 2.1 Il conflitto nelle realtà sociali
2.1.1 L’uso della parola oggi, p. 20 – 2.1.2 L’importanza del conflitto, p. 21 –
2.1.3 I diversi significati della parola nelle scienze sociali, p. 21

22 2.2 Le teorie del conflitto
2.2.1 Premessa, p. 22 – 2.2.2 Le domande per ogni teoria, p. 23 – 2.2.3 I pro-
cessi che attivano conflitto, p. 24 – 2.2.4 Le teorie: Machiavelli e Hobbes, p.
25 – 2.2.5 Le teorie: da Marx a Simmel, p. 27 – 2.2.6 Le teorie: Carl Schmitt,
p. 27 – 2.2.7 Le teorie: i funzionalisti, p. 28 – 2.2.8 Le teorie: Alain Touraine,
p. 30 – 2.2.9 Le teorie: Ralf Dahrendorf, p. 30 – 2.2.10 Le teorie: oltre Sch-
mitt ovvero del rapporto tra politica e conflitti, p. 31

32 2.3 Tipologie dei conflitti
35 2.4 Per un’analisi dei conflitti in Italia

2.4.1 Premessa, p. 35 – 2.4.1.1 Che cosa si intende per «conflitto», p. 35 –
2.4.1.2 Perché nascono i conflitti, p. 35 – 2.4.1.3 I tipi di conflitto, p. 38 –
2.4.1.4 Gli effetti dei conflitti, p. 38 – 2.4.2 Il caso Italia, p. 38 – 2.4.2.1 La
ricostruzione, p. 39 – 2.4.2.2 La crescita, p. 39 – 2.4.2.3 La crisi, p. 39 –
2.4.2.4 La globalizzazione, p. 39 – 2.4.3 Un’anticipazione empirica, p. 40

43 2.5 Riferimenti bibliografici

45 CAPITOLO 3 – Le subculture territoriali sono finite. Quindi (r)esistono
di Ilvo Diamanti

45 3.1 Ascesa e declino
47 3.2 La geografia elettorale del centrodestra: oggi. Ieri e ieri l’altro
51 3.3 La geografia politica del Partito Democratico e della sinistra

italiana. Una vecchia storia
55 3.4 Passato e presente
57 3.5 Le subculture: tra risorsa organizzativa e marketing elettorale
58 3.6 Questione di significati
59 3.7 Riferimenti bibliografici

VI Indice

indice_baccetti_v-xii  15-09-2010  12:47  Pagina VI



61 CAPITOLO 4 – Le subculture politiche territoriali in Italia: epilogo o
mutamento?
di Antonio Floridia

61 4.1 Le subculture: tramonto, sopravvivenza, o trasformazione?
64 4.2 La subcultura politica territoriale come sistema complesso
65 4.3 Il territorio: da luogo a contenuto
67 4.4 Le metamorfosi della subcultura “rossa”
71 4.5 Interessi, poteri e organizzazione della società civile
73 4.6 Le subculture: ci sono ancora?
75 4.7 Linee di frattura e ruolo della politica
78 4.8 Per un partito radicato sul territorio
79 4.9 Riferimenti bibliografici

80 CAPITOLO 5 – Le culture partigiane. Riflessioni sulle mutazioni in corso
di Marc Lazar

81 5.1 Strutturazione delle culture partigiane
84 5.2 Destrutturazione e ricomposizione dei partiti politici
87 5.3 Invarianti e mutazioni delle culture partigiane
92 5.4 Conclusioni
93 5.5 Riferimenti bibliografici

96 CAPITOLO 6 – Il lungo addio. Mutamenti della cultura politica in Austria
di Günther Pallaver

97 6.1 Le culture politiche dell’Austria
6.1.1 Subculture politiche, p. 97 – 6.1.2 Consociativismo, p. 98 – 6.1.3 Ritar-
dato processo di formazione della nazione, p. 99

100 6.2 La progressiva erosione delle subculture politiche e le sue
conseguenze
6.2.1 L’erosione dell’identità con i partiti, p. 101 – 6.2.2 La progressiva presa
di distanza dalla confessione, p. 103 – 6.2.3 Interesse per la politica, parteci-
pazione politica e fiducia nella politica, p. 104

106 6.3 L’indebolimento del consociativismo e della concertazione sociale
108 6.4 Dalla nascita della nazione all’adesione all’Unione Europea
110 6.5 Fra democrazia del consenso e democrazia del conflitto
112 6.6 Riferimenti bibliografici

Indice VII

indice_baccetti_v-xii  15-09-2010  12:47  Pagina VII



PARTE SECONDA – I partiti politici

119 CAPITOLO 7 – Populismo ed estremismo di destra nelle democrazie
contemporanee
di Klaus von Beyme

119 7.1 Dimensioni di analisi, sequenze di sviluppo e tipi di populismo
7.1.1 Tratti ricorrenti e credenze di base dei movimenti populisti, p. 122

124 7.2 Il populismo e l’estremismo di destra
126 7.3 Il dibattito sul populismo e sulla democrazia

7.3.1 Successi e fallimenti del populismo, p. 126 – 7.3.2 Il dibattito sulle
nuove definizioni di democrazia, p. 129

131 7.4 Riferimenti bibliografici

133 CAPITOLO 8 – PCI e case del popolo negli anni della guerra fredda 
(1947-1955)
di Massimo Carrai

133 8.1 Una struttura del radicamento di massa del PCI
135 8.2 Le case del popolo fiorentine tra unità antifascista e opzione per il

PCI
136 8.3 Le case del popolo nel conflitto politico
138 8.4 PCI e case del popolo: dallo spontaneismo alla “normalizzazione”

(1947-1950)
141 8.5 Dalla questione giuridica alle misure repressive
142 8.6 La definitiva partitizzazione dei circoli (1950-1953)
144 8.7 Il governo Scelba e gli sfratti: 2 agosto 1954 - 5 marzo 1955
146 8.8 La ricostruzione delle sedi
147 8.9 Tra repressione governativa ed egemonia del PCI
149 8.10 Riferimenti bibliografici

151 CAPITOLO 9 – Nuovi partiti e nuove regole di voto in Italia: la rivoluzione
dell’offerta
di Aldo Di Virgilio

151 9.1 Un «esperimento naturale»
153 9.2 Avvisi di garanzia più referendum: Berlusconi e Cox in campo
156 9.3 Uninominale all’italiana: coordinamento di coalizione e collegio

debole
159 9.4 La dinamica della frammentazione: quando l’offerta decide
166 9.5 La selezione dei candidati: la dinamica della centralizzazione
170 9.6 Osservazioni conclusive
171 9.7 Riferimenti bibliografici

VIII Indice

indice_baccetti_v-xii  15-09-2010  12:47  Pagina VIII



175 CAPITOLO 10 – I partiti moderati e di centrodestra in Europa alle soglie del
XXI secolo
di Francesco Raniolo

175 10.1 Un inquadramento preliminare
178 10.2 Alla prova delle urne
186 10.3 Quale forma partitica
194 10.4 Ancora i “naturali” partiti di governo?
199 10.5 Conclusioni
202 10.6 Riferimenti bibliografici
204 Appendice 1
206 Appendice 2

210 CAPITOLO 11 – La municipalizzazione dei partiti politici spagnoli
di Miguel Angel Ruiz de Azúa

210 11.1 La proliferazione dell’offerta politica alle elezioni spagnole: 
la «zuppa di lettere»

211 11.2 Le iscrizioni al Registro dei Partiti: numeri e evoluzione
215 11.3 Denominazione e origine territoriale dei partiti spagnoli
221 11.4 I risultati dell’analisi
222 11.5 Riferimenti bibliografici

PARTE TERZA – Le elezioni e i sistemi elettorali

225 CAPITOLO 12 – Un sistema elettorale per le città metropolitane
di Antonio Agosta

225 12.1 Quale progetto elettorale per le città metropolitane?
226 12.2 Il quadro normativo di riferimento
228 12.3 Sistemi elettorali e governi locali
229 12.4 Sistema elettorale provinciale e città metropolitane
230 12.5 Una proposta alternativa
233 12.6 Riferimenti bibliografici

234 CAPITOLO 13 – Sistema partitico ed elezioni in Spagna: strategie di voto a
livello regionale
di Gabriel Colomé

234 13.1 L’evoluzione del sistema politico e partitico spagnolo
13.1.1 La fase centrista, p. 234 – 13.1.2 La prima alternanza e i governi del

Indice IX

indice_baccetti_v-xii  15-09-2010  12:47  Pagina IX



PSOE, p. 237 – 13.1.3 L’alternanza a destra, p. 239 – 13.1.4 Il ritorno del
PSOE di Zapatero, p. 240

240 13.2 I sistemi partitici regionali: sistemi o sottosistemi?
13.2.1 Alcune peculiarità dei sistemi regionali, p. 241

243 13.3 Voto disgiunto e astensione differenziata in Catalogna
13.3.1 Fedeltà elettorale e strategie di voto disgiunto, p. 244

250 13.4 Profili e comportamento di voto degli elettori catalani
251 13.5 Le elezioni politiche del 2008 e i risultati in Catalogna

13.5.1 Il tasso di partecipazione, p. 251 – 13.5.2 Panoramica sui risultati del-
le elezioni politiche del 2008 in Catalogna, p. 251

254 13.6 Riferimenti bibliografici

255 CAPITOLO 14 – La riforma del sistema elettorale spagnolo: proposte e
conseguenze
di José Ramón Montero e Pedro Riera

256 14.1 Il sistema elettorale spagnolo: effetti maggioritari e (anche)
conservatori

260 14.2 Le proposte dei partiti per la riforma del sistema elettorale
14.2.1 Le proposte del PSOE, p. 260 – 14.2.2 Le proposte di AP/PP, p. 261 –
14.2.3 Le proposte del PCE/IU, p. 262 – 14.2.4 Le proposte di Unione, Pro-
gresso e Democrazia, p. 263

263 14.3 La riforma elettorale in Spagna: come e perché
267 14.4 Appunti sulla riforma elettorale: la sottocommissione parlamentare e

il rapporto del Consiglio di Stato
14.4.1 La creazione della sottocommissione parlamentare, p. 267 – 14.4.2 Il
rapporto del Consiglio di Stato, p. 270

271 14.5 Conclusioni: riformare o non riformare in prospettiva comparata
274 14.6 Riferimenti bibliografici

277 CAPITOLO 15 – La riforma dei sistemi elettorali alla luce delle esperienze
internazionali
di Dieter Nohlen

278 15.1 Il contesto fa la differenza
280 15.2 Un sistema elettorale «migliore» non esiste
281 15.3 Gli obiettivi dei sistemi elettorali
283 15.4 Ottimizzare gli obiettivi dei sistemi elettorali
284 15.5 Distinguere tra gli effetti dei sistemi elettorali
286 15.6 Considerare l’evoluzione del dibattito internazionale sui sistemi

elettorali
287 15.7 Valutare le effettive possibilità di successo delle riforme elettorali
288 15.8 Il contesto e la comparazione
290 15.9 Riferimenti bibliografici

X Indice

indice_baccetti_v-xii  15-09-2010  12:47  Pagina X



PARTE QUARTA – Dalle regioni all’Europa

295 CAPITOLO 16 – Appunti sul processo di decentramento in Spagna: dal
consenso al conflitto
di Lourdes López Nieto

295 16.1 La frattura centro-periferia in Spagna
297 16.2 Note sul processo di decentramento in Europa
299 16.3 Origine e contenuto del consenso sulla questione territoriale in

Spagna
304 16.4 L’VIII legislatura: la rottura del consenso
311 16.5 Riflessioni conclusive
313 16.6 Riferimenti bibliografici

314 CAPITOLO 17 – La rappresentanza degli interessi nell’Europa post-
comunista: caratteristiche ed implicazioni politiche
di Liborio Mattina

315 17.1 Successo politico e contraddizioni derivanti dall’Allargamento
dell’UE ai NSM

316 17.2 Membership e relazioni industriali nei NSM
321 17.3 La peculiarità delle relazioni industriali nei NSM. Alcune ipotesi
324 17.4 Un modello di rappresentanza che ostacola l’integrazione politica

dell’UE?
326 17.5 Riferimenti bibliografici

328 CAPITOLO 18 – Il malessere democratico. Paradossi ed equivoci dalle
democrazie nazionali all’Unione Europea
di Yves Mény

328 18.1 Il paradosso della democrazia e il malessere democratico
331 18.2 Comprendere il paradosso: l’interpretazione di Robert Dahl
333 18.3 Comprendere il paradosso: i due pilastri della democrazia
335 18.4 Il rafforzamento della componente costituzionale e il suo

fondamento
339 18.5 L’Unione Europea e il deficit democratico
343 18.6 Riferimenti bibliografici

345 CAPITOLO 19 – Un’«Europa con le Regioni». Prospettive per un’identità
regionale
di Roland Sturm

Indice XI

indice_baccetti_v-xii  15-09-2010  12:47  Pagina XI



345 19.1 Le Regioni come spazio politico
347 19.2 «A Case for the Balkanization of Practically Everyone»
348 19.3 Azione di governo regionale e prospettive di analisi

19.3.1 La governance economica regionale, p. 350
352 19.4 Governare con le Regioni
354 19.5 Il ruolo istituzionalizzato delle Regioni nelle seconde Camere
355 19.6 La «capacità europea» delle Regioni

19.6.1 La questione del potere politico, p. 355 - 19.6.2 La questione delle ri-
sorse, p. 357 - 19.6.3 La questione della strategia, p. 358 - 19.6.4 La «capa-
cità regionale» dell’UE, p. 359

360 19.7 Riferimenti bibliografici

362 Notizie sui Curatori e sugli Autori

XII Indice

indice_baccetti_v-xii  15-09-2010  12:47  Pagina XII


