
LA NAZIONALIZZAZIONE DEL VOTO

di Daniele Caramani

Premessa

Talvolta, teorie suggestive e portatrici di importanti poten
zialita euristiche non trovano sernpre quella collocazione teorica
ed empirica che ne farebbe fonte di nuove conoscenze e di fre
schi impulsi analitici. Accade inoltre che riflessione concettuale
e misure formali sernplici rna ricche in sostanza e contenuti
vengano trascurate a vantaggio eli sofisticate rnetodologie e tee
niche sproporzionate rispetto ai fini teorici conseguiti. Infine, la
disciplina della scienza politica e caratterizzata da fenomeni di
moda, che dirigono sia la produzione teorica che la ricerca em
pirica verso certi campi a discapito di altri.

La tesi della nazionalizzazione del voto - 0, piu in generale,
della politica - estata, per diversi rispetti, caratterizzata da que
sto destino. Questa tesi, che risale ai primi anni sessanta, ha
dato origine ad un'abbondante produzione di indicatori statisti
ci utili alia esatta misurazione del fenomeno. Tuttavia, essa non
e mai stata sottoposta ad un trattamento teorico e concettuale
sistematico. In particolare, non vi emai stato il tentativo di svi
luppare attorno a questa tesi un modello causale esplicativo ca
pace di avanzare ipotesi e fornire spiegazioni. Inoltre, la teoria
della nazionalizzazione del voto, pur contenendo fertili elementi
analitici, non ha mai trovato un'adeguata considerazione all'in
terno della sociologia elettorale e, specialmente in Europa, non

Questo articolo soiluppa alcuni aspetti di un piu ampio progetto di ricerca comparata
sui processi di nazionalizzazione degli elettorati in Europa occidentale. 1 miei ringrazia
menti uanno, in modo particolare, a Stefano Bartolini per la costanza con la quale segue il
mio laooro di ricerca. Desidero inoltre ringraziare Hanspeter Kriesi e le amicbe Elena Pre
moli e Anne-Marie Deutscblander.
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238 Daniele Caramani

e mai stat a sottoposta alla verifica empirica. Cio ha portato al
SUO accantonamento'.

Scopo di questo articolo e presentare e valutare, tramite
una rilettura critica dei principali testi, la teoria della naziona
lizzazione del voto. Documentandone Ie carenze e i punti debo
Ii, si sosterra l'utilita analitica e l'interesse teorico di una ricon
siderazione di questa tesi. In primo luogo, si provvedera ad una
sistematizzazione dei concetti. Si proporra una tipologia dei di
versi significati che il termine «nazionalizzazione» assume e, nel
contempo, si provvedera ad una ridefinizione, in chiave seman
tica e operativa, del concetto. In seguito, saranno presentati i
vari aspetti metodologici tesi al problema della operazionalizza
zione. In questa fase sara valutato che cosa misurano i vari indi
catori, ovvero se vi e corrispondenza tra definizioni teoriche e
definizioni operative. Infine, verra avanzato un modello prepo
sto alla formulazione di precise ipotesi falsificabili in fase di ri
cerca. Questo modello, di tipo comparato e storico, perrnettera
l'ubicazione della tesi della nazionalizzazione del voto nel piu
vasto contesto della sociologia elettorale, accentuandone cOSI il
potenziale analitico in essa contenuto.

Concetti e tipologizzazione

La tesi della nazionalizzazione della politica estata a lungo
accettata malgrado Ie numerose riserve formulate in proposito e
nonostante la scarsita di ricerche empiriche svolte su questo
tema/. La nazionalizzazione puo essere definita come uniformitd

1 La teoria della nazionalizzazione del voto estata sviluppata soprattutto negli Sta
ti Uniti. Tra i lavori piu significativi vanno segnalati it dassico di Schattschneider (960)
e i pionieristici articoli di Stokes 0965; 1967). Per delle applicazioni empiriche dei con
cetti si vedano anche Claggett et at. (984), Haider (974), Hechter (975), Hoschka e
Schunck (1976), Key (1968), Nairn (1977), Sorauf (1980) e Sundquist (1973). In Euro
pa la tesi della nazionalizzazione del voto eapprodata in forma distorta. II concetto di
nazionalizzazione e stato assimilato e ridotto a quello di omogeneizzazione territoriale
del voto. Indicativi di questa tendenza sono gli importanti lavori di Urwin 0974;
1982a; 1982b; 1983). Per un'analisi comparata va considerata la ricerca di Rose e Urwin
(1975). In Italia, illavoro della Pavsic (1985) si distingue per l'utilizzo di interessanti
soluzioni statistiche e quello di Agnew (1987, 63-106; 1988) per la presentazione della
teoria al pubblico italiano.

2 In particolare, come rileva giustamente Agnew, la «accettazione della tesi della
nazionalizzazione elargamente basata su fondamenti intellettuali indipendenti da qualsi
asi verifica empirica» (Agnew 1988, 307, corsivo originale), La carenza di studi empirici
non permette di determinare con esattezza se la nazionalizzazione della politica e 0
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La nazionalizzazione del voto 239

o uniuersalitd degli atteggiamenti e dei comportamenti politici
all'interno di una nazione. Tale fenomeno e strettamente asso
ciato ai processi di omogeneizzazione dei caratteri politici'. So
vente, questo concetto e stato ridotto a sinonimo di somiglianza
di attitudini, valori e comportamenti tra aree e regioni geografi
che. Secondo questa tesi, con il passare del tempo Ie differenze
tra aree si attenuano e si cancellano. In un'altra accezione, que
sta tesi consiste nel sostenere che gli aspetti nazionali della poli
tica hanno assunto una importanza sempre maggiore a discapi
to degli aspetti regionali e locali', La politica nazionale sostitui
sce la politica locale. Le identita politiche vengono forgiate da
contesti ambientali sempre piu vasti e Ie appartenenze «campa
nilistiche» vengono sostituite da identita cosmopolite. In modo
analogo, Ie issues pelitiche, a causa della sempre maggiore in
terdipendenza dei sistemi sociali ed econornici, tendono a glo
balizzarsi e a perdere illoro carattere idiosincratico e locale.

Le cause di questi cambiamenti vengono solitamente identi
ficate con 10 sviluppo di immagini e strutture politiche naziona
li, con la crescita dei mezzi di comunicazione operanti su scala
nazionale, con la crescente mobilita sociale - sia verticale che
orizzontale (0 geografica) - con 10 sviluppo dei trasporti e con
la «massificazione» della politica dovuta alla mobilitazione ef
fettuata da partiti politici, gruppi di interesse e istituzioni. La
teoria della nazionalizzazione della politica, quindi, assume una
fisionomia poliedrica, contraddistinta da molteplici ottiche,
sfaccettature e prospettive in cui coesistono elementi di ordine
sia sociale che tecnologico.

meno avvenuta all'interno dei sistemi politici europei. E compito della ricerca stabilire
innanzitutto se effettivamente vi e stata nazionalizzazione 0 meno degli elettorati, 0 se
invece a fasi di nazionalizzazione si sono alternate fasi di de-nazionalizzazione (vedi il
paragrafo conclusivo di questo articolo).

} In passato numerose analisi di geografia politica hanno evidenziato distribuzioni
territoriali del voto tun'altro che omogenee. Si pensi, per quanto riguarda l'Italia, alle
distribuzioni dei voti democristiana e comunista in zone «blanche» e «rosse», oppure,
nel Regno Unito, alla dominazione dell' area scozzese da parte del Labour Party e del
Sud-Est da parte del Conservative Party. Per quanto riguarda gli studi di geografia elet
torale, rimangono esemplari i lavori classici di Siegfried (1913), Tingsten (1937), Go
guel (1970), e M. Hansen, il primo e meno conosciuto, con il suo Norsk/olkepsykologi
del 1898.

4 Per «locali», termine vago e impreciso, intendiamo quegli aspetti che si situano
in contesti territorialmente circoscritti (citra, province). La distinzione in tre livelli - na
zionale, regionale, locale - e stata, adottata per convenzione e convenienza. Tale distin
zione deriva dai tre livelli federali americani a partire dai quali sono state sviluppate al
cune importanti tecniche statistiche.
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240 Daniele Caramani

L'origine del termine «nazionalizzazione della politica» va
ricercata nell'importante lavoro di Schattschneider (The Semiso
uereign People del 1960) in cui per la prima volta si evidenziano
gli elementi fondamentali di questo fenomeno politico'. Descri
vendo il sistema politico statunitense in cui per oltre trent'anni
- tra il 1896 e il1932 -la vita politica nazionale era stata domi
nata dal Partito repubblicano, Schattschneider osserva come il
sostegno elettorale dei due maggiori partiti politici fosse stato
caratterizzato da una marcata compartimentazione territoriale:
il sostegno del Partito repubblicano concentrato negli stati del
Nord (North-East e Middle West, per I'esattezza) e quello del
Partito democratico negli stati del Sud. In entrambe le aree, il
partito di opposizione era quasi .inesistente in termini elettorali.
Questa situazione era stata posta in essere dai Democratici stes
si. Per avere totale liberta di azione in materia di politica razzia
le, essi avevano optato per una strategia di rinuncia nei con
fronti della competizione nazionale preferendo una incontrasta
ta supremazia negli stati del Sud, che impedl al partito di costi
tuire una forza competitiva a livello nazionale e ne determine
l'indebolimento e la crisi.

Schattschneider nota che la forte caratterizzazione territo
riale del sistema politico americano di quegli anni causa un
considerevole abbassamento del tasso di competitivita, In effet
ti, se nel 1892 esisteva una situazione competitiva in 36 stati,
nel 1896 solo in 6 stati vi erano condizioni tali da creare una
certa indeterminatezza del risultato. Nei restanti stati, l'inconte
stata supremazia dell'uno 0 dell'altro partito non concedeva
spazi competitivi. La fine di questa situazione, ovvero la piu im
portante svolta della storia elettorale degli Stati Uniti, si verifico
nel 1932, quando l' alto grado di territorialita dell'elettorato
americano si dissipo. Cia fu dovuto, principalmente, al fatto
che dal 1932 in poi la politica americana fu dominata da fattori
nazionali e non piu da fattori locali. La ristrutturazione del
l'elettorato americano fu quindi dovuta ad un profondo cam
biamento avvenuto a livello delle issues all' ordine del giorno. La
Grande Depressione prima, la Seconda guerra mondiale e la
Guerra fredda poi, spostarono l' attenzione degli elettori verso
questioni nazionali, determinando cosl una comunanza di inte-

5 Cfr. in particolare il quinto capitolo, significativamente intitolato The Nationali
zation 01Politics (1960, 78-96).
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La nazionalizzazione del voto 241

ressi attraverso tutte Ie aree del paese. Dalle elezioni del 1932
in poi non vi furono pill one-party states, ovvero stati in cui la
supremazia di un partito e incontestata. Secondo Schattschnei
der, quindi, con questo nuovo assetto territoriale dell'elettorato
americano, si delineano i) un pill alto grado di competitiuitd del
sistema e it) maggiori probabilita di alternanza dei partiti al po
tere",

Partendo dalle riflessioni di Schattschneider, e possibile evi
denziare tre aspetti generali della teoria della nazionalizzazione.
In primo luogo, alIa luce di cio che precede, appare che essa e
composta da diversi elementi:

1) un elemento dinamico: Ia nazionalizzazione della politica
eun processo storico-temporaIe;

2) un elemento [unzionale: Ia nazionalizzazione consiste in
un cambiamento di tipo strutturale e culturale';

3) un elemento spaziale: nazionalizzazione e sinonimo di
crescente somiglianza tra aree geografiche e unita territoriali
amministrative all'interno delle nazioni.

La nazionalizzazione della politica e un processo storico e
di sviluppo, non necessariamente lineare, in cui si susseguono
tappe, fasi e soglie. Inoltre, si tratta di un fenomeno di tipo sia
strutturale che culturale. II cambiamento di struttura dei partiti
politici, ad esempio, e stato caratterizzato da un accentramento
e da un rafforzamento dei livelli pill alti (nazionali) delle loro
organizzazioni a svantaggio delle strutture locali. In modo ana
logo, Ie politiche pubbliche poste in essere dai governi necessi
tano una visione e un' azione ad ampio raggio che non puo limi
tarsi ad un solo settore. II cambiamento, tuttavia, estato anche ·

6 «Uno dei risultati fu un'importante estensione dell'area competitiua dei partiti.
[. ..] Una delle piu significative conseguenze della nazionalizzazione della politica negli ul
timi uenti anni [u l'incremento della probabilua di una relatiuamente frequente alternanza
dei parttti al potere» (Schattschneider 1960, 90-91, corsivo originale).

7 11 termine «funzionale» viene qui utilizzato per definite, in negative, gli aspetti
non «territoriali» del [enomeno, abbracciando quindi it significato che gli veniva attri
buito da Rokkan. Come verra esplicitato in seguito questo termine non si oppone al
termine «culturale» come sovente avviene. 11 dualismo tra aspetti ideologici-funzionali e
aspetti territoriali si riscontra in numerosi campi. La teorizzazione piu autorevole e pro
ficua di questo dualismo esicuramente fomita dalla tipologizzazione rokkaniana dei cle
avages politici suddivisi lungo Ie coordinate di due assi - territoriale e funzionale - che
costituiscono la griglia teorica entro la quale sono collocate Ie fratture socio-politiche
createsi durante i processi di dernocratizzazione, di costruzione dello stato nazionale
moderno e di industrializzazione. I riferimenti classici sono Lipset e Rokkan (1967) e
Rokkan (1970).
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242 Daniele Caramani

culturale. Un sentimento nazionale comune a tutte Ie aree geo
grafiche rafforzato da parte delle istituzioni si sviluppa durante
i secoli XIX e xx. Veicolato da mezzi di socializzazione come
famiglia e scuola e accentuato da una piu profonda coscienza
causata dai numerosi contatti permessi dallo sviluppo dei me
dia, esso e all'origine dello sradicamento dell'individuo dalle
culture locali", Infine, la teoria sottolinea come questi fenomeni
si proiettano nella dimensione spaziale 0 territoriale determi
nando una sempre maggiore ornogeneita e somiglianza tra aree
geografiche.

In secondo luogo, se la nazionalizzazione della politica PUQ
essere considerata il genere, la nazionalizzazione del voto deve
essere considerata la specie. In effetti, la seconda si distingue
dalla prima unicamente per una piu specifica definizione del
tipo di comportamento politico - il comportamento elettorale.
Cionondimeno, si tratta di un comportamento «catalizzatore»
di altri comportamenti, sia politici che di altro tipo. Si PUQ
dunque affermare che in esso si «riassumono» altri aspetti poli
tici (come, ad esempio, la differenza programmatica che 10 stes
so partito conosce da una regione all' altra tipica dei partiti sviz
zeri) e che la nazionalizzazione del voto cositituisce un affidabi
Ie indicatore della nazionalizzazione della politics",

Infine, va notato come nella definizione scaturita dalle ri
flessioni di Schattschneider siano contenuti aspetti che, benche
complementari suI piano empirico, e bene distinguere sul piano
concettuale. Da un lato, per nazionalizzazione del voto si inten
de un processo di omogeneizzazione territoriale del sostegno
elettorale dei partiti politici. Dall'altro, il termine nazionalizza
zione e utilizzato per descrivere la progressiva tendenza del
l'elettorato a fare riferimento a forze politiche situate a livello
nazionale piuttosto che a forze situate a livello regionale e/o 10
cale'", I fattori politici situati a livello nazionale, in altre parole,

8 E utile, a questo proposito, menzionare l'importante contributo di Deutsch, per
il quale la mobilitazione sociale «porta ad un cambiamento politico qualitativo trasfor
mando la scala dei bisogni umani»; inoltre «recenti esperienze suggeriscono una ere
scente attenzione a problematiche nazionali L..]» 0961,495-500, corsivo nostro).

9 Per quanto riguarda il comportamento elettorale, esso pub essere studiato sotto
vari punti di vista. La nazionalizzazione e stata studiata tenendo conto di due variabili
eIettoraIi: t) i tassi di partecipazione eIettorale (it turnout) e it) Ie percentuali di voto dei
partiti politici. Altre misure, come queUe della volatilita elettorale, possono tuttavia es
sere prese in considerazione.

10 «II riallineamento partitico del 1932 estrettamente legato ad un profondo cambia
mento nell'agenda della politica americana. L..] II New Deal stesso fu messo in secondo
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La nazionalizzazione del voto 243

assumerebbero via via sempre maggiore influenza sul compor
tamento di voto rispetto ai fattori situati a livelli «inferiori». Nel
primo caso si tratta quindi di una nozione orizzontale, mentre
nel secondo di un processo uerticale, di una proiezione altime
trica dei punti di riferimento politici. Nel primo caso si suppo
ne una crescente somiglianza tra le unita territoriali del sistema
politico (stati, province, cantoni, departements, Kreise e cosl
via), mentre nel secondo caso e presupposto uno spostamento
verso l' alto degli stimoli politici da cui originano Ie risposte
elettorali.

Ma quali sono queste risposte? AIle due dimensioni prece
dentemente considerate se ne aggiunge una terza che ha ricevu
to particolare rilievo da Stokes, come vedrerno, e che solo im
plicitamente e presente in Schattschneider. Si tratta della nazio
nalizzazione del voto come risposta uniforme aile forze politiche.
Si ha questo tipo di nazionalizzazione quando, per esempio, un
partito incrementa il proprio sostegno da un'elezione alla sue
cessiva in tutte Ie unita territoriali. Il tipo di risposta dell'eletto
rata e, in questo caso, uniformemente positivo.

Riassumendo, Ie tre dimensioni seguenti coesistono all'inter
no del concetto di nazionalizzazione del voto:

dimensione 1) nazionalizzazione come conuergenza dei livelli
regionali di sostegno elettorale dei partiti, 0 omogeneizzazione
territoriale di tale sostegno;

dimensione 2) nazionalizzazione come risposta uniforme, 0

unidirezionale - sostegno 0 sanzione - aIle forze pelitiche, 0

swing unidirezionale;
dimensione 3) nazionalizzazione come risposta a fattori poli

tiei situati a livello nazionale piuttosto che a livello regionale e/o
locale.

Conuergenza dei livelli di sostegno elettorale. - Per quanto
riguarda la prima di queste dimensioni, Claggett et ale (1984)
attirano l'attenzione su due punti importanti. In primo luogo, la
nazionalizzazione come convergenza dei livelli di sostegno elet
torale dei partiti politici eun concetto aggregato. Vi eun incre
mento della somiglianza tra unitd territoriali e non tra individui.

piano da una rivoIuzione ancora piu importante in politica estera dovuta alIa Seconda
guerra mondiale e alIa Guerra fredda. L'effetto cumulato di queste due rivoIuzioni e
stato di produrre un virtuale nuovo governo e una nuova base politica per Ie politiche
pubbliche americane» (Schattschneider 1960, 88-89, corsivo originale).
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Per questo motivo sosteniamo l'utilita di descrivere il fenomeno
come una piu omogenea distribuzione del voto. In secondo luo
go, l'assimilazione operata sia da Schattschneider che da altri
(per esempio, Urwin 1982a; 1982b) tra omogeneizzazione e
competitivita del sistema politico appare poco convincente". II
nesso tra ornogeneizzazione e competitivita e indiretto nella rni
sura in cui diversi gradi di omogeneita si possono presentare
(questi possono anche essere letti come tappe del processo di
omogeneizzazione). Distinguiarnone quattro:

1) omogeneita dell'offerta. Si ha questo tipo di omogeneita
quando i partiti sono «presenti» (ovvero presentano i loro can
didati e/o ricevono un certo arnrnontare di suffragi) in tutte (0
quasi) Ie circoscrizioni. Non esistono piu seggi incontestati e
circoscrizioni in cui un partito regna indisturbato.

2) omogeneita partitica. In questo caso non solo i partiti
sono presenti ovunque, rna essi ricevono nelle varie circoscri
zioni un sostegno equivalente (in percentuale rispetto ai votan
ti) senza irnportanti disparita da una unita territoriale all'altra.

3) ornogeneita sistemica. Si ha quando esistono configura
zioni sisterniche (ovvero sisterni di partito) sirnili in tutte Ie aree
e regioni del paese. L'ornogeneita sisternica euna cornbinazione
della ornogeneita dell' offerta e di quella partitica.

4) omogeneita della competizione", Muovendo dal terzo
tipo di omogeneita (sistemica) non e qui una qualsiasi configu
razione ad essere cornune a tutte Ie aree, rna una configurazione
cornpetitiva in cui i partiti godono di livelli di sostegno sirnili
tra 10ro13• Perche si dia una situazione di competitivita a livello
nazionale, i partiti devono avere sostegni equivalenti tra loro a
livello nazionale (rna non necessariarnente nelle circoscrizioni
ne, per 10 stesso partito, tra circoscrizioni).

Aggiungiamo che una variante di tutti questi tipi di ornoge-

11 Esignificativo come Urwin chiami addirittura il suo metodo «grado di cornpeti
tivita». Che nazionalizzazione non sia sinonimo di competizione eevidente. Si immagini
una configurazione bipartitica in cui il partito A riceve circa 1'80% dei suffragi in ogni
circoscrizione, e il partito B circa il 200/0 in tutte Ie circoscrizioni, e che anche a livello
nazionale esista tale suddivisione. In questo caso anche se vi eornogeneita, la configura
zione non da luogo a una situazione di tipo competitivo.

12 Per competitiva intendiamo una distribuzione dei voti nella quale uno sposta
mento minimo di suffragi sia sufficiente per determinare un certo grado di incertezza
del risultato finale.

B Per esempio configurazioni in cui un partito ottiene il 49% dei voti e l' altro il
51 % in tutte Ie circoscrizioni.
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neita tra unita territoriali (omogeneita orizzontale) e costituita
dall'eventuale corrispondenza delle caratteristiche locali rispetto
alle caratteristiche nazionali (omogeneita verticale).

Ne consegue che i processi di omogeneizzazione territoriale
del sostegno elettorale costituiscono una condizione ne necessa
ria ne sufficiente perche si possa avere una configurazione siste
mica di tipo competitivo a livello nazionale. La convergenza dei
livelli di sostegno elettorale e Ia competitivita dei sistemi politi
ci, pur essendo uniti da un Iegame indiretto, sono due, concetti
indipendenti che non si richiamano necessariamente. E impor
tante inoltre specificare se la competitivita chiamata in causa sia
intesa a livello di circoscrizione oppure a livello nazionale. In
fatti, una configurazione competitiva a livello nazionale puo
presentarsi anche quando questa non esiste a livello delle circo
scrizioni. E dunque necessario che omogeneizzazione territoria
Ie del sostegno elettorale e cornpetitivita dei sistemi rimangano
due concetti distinti.

Risposta uniforme (unidirezionale) alle forze politiche. - An
che la seconda dimensione del concetto di nazionalizzazione 
il tipo di risposta aIle forze politiche - e stata oggetto di inter
pretazioni ambigue ed imprecise. In particolare, essa e stata as
similata alIa convergenza dei livelli di sostegno elettorale. Que
ste due dimensioni, in effetti, hanno in comune sia l'elemento
territoriale che la natura aggregata. E in entrambi i casi si han
no delle aree geografiche che vanno sempre pili assomigliandosi
o che presentano strutture comportamentali simili.

Ma anche in questo caso i due aspetti sono nettamente di
stinti suI piano concettuale. Da un lato, i partiti ottengono delle
percentuali di voto equivalenti nelle differenti aree riducendo Ie
disparita di voto, mentre daU'altro cio che e simile tra aree ri
guarda i) la direzione del cambiamento di voto a un partito da
una elezione all'altra (incremento 0 flessione) e ii) l'ammontare
di tale cambiamento. In altre parole, va stabilito se un partito
incrementa ovunque e con percentuali equivalenti il proprio so
stegno, oppure se questo subisce una flessione ovunque in ter
mini equivalenti tra due elezioni. Posto che il cambiamento tra
due elezioni possa essere positiuo (incremento dei suffragi) 0

negativo (flessione dei dati percentuali), per poter parlare di na
zionalizzazione in questa accezione e necessario che tale cam
biamento sia uniformemente (in tutte Ie regioni) positivo 0 ne
gativo; inoltre, e necessario che anche l'ammontare del cambia-

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

28
75

 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/S0048840200022875


246 Daniele Caramani

mento sia uniforme. Nazionalizzazione in questo senso e dun
que sinonimo di uniformita 0 unidirezionalita del cambiamento
e del suo ammontare tra due elezioni. Ora, che un cambiamen
to unidirezionale territorialmente uniforme si verifichi e total
mente indipendente dai livelli di sostegno di cui godono i parti
ti nelle varie circoscrizioni14. L' oscillazione (10 swing) unidire
zionale attorno ai livelli di sostegno avviene indipendentemente
dai livelli di sostegno stessi. Si tratta ora di stabilire a cosa, ov
vero ache tipo di fattori edata questa risposta.

Risposta a [attori politici nazionali. - La terza dimensione .
del concetto di nazionalizzazione, il livello delle influenze, costi
tuisce l'elemento piu problematico e suscettibile di provocare
confusioni. Gia Schattschneider osservava come «le elezioni
sono [...] dominate da fattori operanti su scala nazionale» e
come, riferendosi aIle elezioni del 1952 e del 1956, queste «fu
rona completamente dominate da influenze nazionali nella stes
sa misura in cui 10 furono Ie elezioni democratiche del 1932,
del 1936, del 1940, del 1944 e del 1948» (Schattschneider 1960,
90)15. Tuttavia, e nei gia citati articoli di Stokes (1965; 1967)
che si trovano elementi meglio precisati per quanto concerne
questa dimensione. Tramite un'applicazione dell'analisi della
varianza aIle elezioni congressuali americane, Stokes mira a di
stinguere tre tipi di stimoli politici a cui viene data una risposta
elettorale: 1) gli effetti nazionali, 2) gli effetti statali (state ef
fects) e 3) gli effetti locali (costituency-level effects).

Scopo della sua analisi e appurare l'importanza delle in
fluenze nazionali - personalita del Presidente, performance del
partito di maggioranza, ecc. - su tassi di partecipazione e deci
sioni di voto, cOSI come illoro sviluppo nel tempo. La sofistica
ta metodologia che egli sviluppo in questa ottica diede luogo ad
un breve dibattito con Katz, la cui principale critica indicava
come Stokes sottovalutasse l'amrnontare di effetti nazionali".

14 Un nesso tra queste due dimensioni esiste per quanto riguarda il problema della
operazionalizzazione del tipo di risposta. Se non vi eornogeneita del sostegno, in effetti,
un tipo di risposta unifonne si manifesta tramite percentuali di swing non equivalenti tra
regioni (Butler e Stokes 1969, 305; vedi anche la quarta sezione del presente articolo,
pag.256).

n Per quanto riguarda questa dirnensione, due aspetti vanno considerati: a) il carat
tere oggettivo del trasferimento degli stimoli politici da locali a nazionali dovuto all'incre
mento dell'interdipendenza tra settori; e b) iI carattere soggettivo di tale trasferirnento,
per cui si hanno individui dagli orizzonti piu vasti e con ottiche piu ampie ed aperte.

16 Cfr., nello stesso fascicolo della «American Political Science Review», Katz
(l973a, b) e Stokes (1973).
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Stokes, infatti, considera che ad influenze nazionali corrisponda
una risposta uniforme (dimensione 2 nella nostra tipologia). Se
condo Katz, invece, prendendo in considerazione unicamente Ie
risposte unidirezionali aIle forze politiche nazionali, Stokes tra-.
scurava quelle risposte si differenziate (positive e negative a se
conda delle regioni) rna che si riferiscono ugualmente a forze
nazionali. Infatti, secondo Katz, a influenze nazionali non corri
spondono necessariamente risposte uniformi. L'elettorato puo
dare risposte regionalmente differenziate a questioni nazionali.
Katz, quindi, sollecitava Stokes a considerare non solo le rispo
ste uniformi, rna le risposte tout court espresse relativamente a
influenze nazionali, proponendo cosi una definizione meno ri
gorosa del concetto di nazionalizzazione. In realta, Stokes misu
ra tali risposte rna ritiene di non doverne tenere conto dato che
i loro termini nell' equazione sono sistematicamente vicini a
zero.

Forme di nazionalizzazione

Perspicacemente Claggett et ale (1984) intuiscono come sia
Stokes che Katz confondono I'aspetto «fonte dell'influenza»
(dimensione 3) con quello «tipo di risposta» (dimensione 2), e
propongono uno schema (cfr. tab. 1) di cui, ai fini del presente
articolo, e stata modificata la terminologia specifica al caso sta
tunitense.

Questo schema non richiede particolari commenti. Ad effet-

TAB. 1. Livelli di influenza e tipo di risposta"

Livelli di influenza

Tipo di risposta Nazionale

Uniforme Nazionalizzazione (tipo 1)
(a. b)

Differenziata Nazionalizzazione (tipo 2)
Localizzazione della risposta

(c)

Locale

Coincidenza
(d. e)

Localizzazione e idiosincratizzazione
della politica

if>

* Fonte: adattamento da Claggett et ale (1984). In questa tabella. per sernplicita, la
variabile «livelli di influenza» originariamente composta da tre items (nazionale, statale,
locale) estata dicotomizzata dagli autori.
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ti provocati da fattori nazionali puo corrispondere sia una ri
sposta uniforme che una risposta differenziata da parte delle
aree geografiche di un paese. Nei confronti di un certo tipo di
politica messa in atto dal partito di governo vi possono essere Ie
reazioni seguenti: 1) una risposta uniformemente positiva, 2)
una risposta uniformemente negativa e 3) una risposta differen
ziata". Quale 0 quali di queste configurazioni possono 0 devo
no essere definite con il termine «nazionalizzazione»? Sia Sto
kes che Katz definirebbero tutte e tre Ie situazioni come casi di
nazionalizzazione. Stokes, tuttavia, aggiungerebbe che la forma
3 si presentasolo di rado. Schattschneider, di contro, conside
rerebbe unicamente 1 e 2 come casi di nazionalizzazione. La so
luzione migliore sembrerebbe risiedere, quindi, nel considerare
a e b da una parte, e c dall' altra come tipi diversi di nazionaliz
zazione e non come dimensioni dello stesso concetto. Questo
discorso verra ripreso piu avanti.

Come spesso avviene in questi casi, la terminologia presen
tata nella tab. 1 epiuttosto vaga. Tuttavia, aIle diverse etichette
corrispondono realta ben distinte. Per i casi a e b, si puo age
volmente immaginare la risposta elettorale data ad uno scanda
10 politico nazionale (risposta uniformemente negativa) 0 ad
una azione di governo particolarmente apprezzata (risposta uni
formemente positiva), In questi casi parleremo di nazionalizza
zione di tipo 1. Ad uno stimolo nazionale puo, pero, anche cor
rispondere una risposta differenziata (caso c). La figura di un
presidente molto popolare in alcune zone e meno in altre e,
chiaramente, un fattore nazionale (dimensione 3) che influisce
sulle elezioni parlamentari e a cui puo corrispondere una rispo
sta differenziata (dimensione 2). In questo caso parleremo di
nazionalizzazione di tipo 2. In entrambi i casi la risposta corri
sponde a influenze nazionali. Per i casi d, e ed f, invece, si tratta
di influenze locali (0 regionali). Se a queste influenze corrispon
de una risposta uniforme 0 unidirezionale, cio edovuto a fatto
ri casuali che fanno pensare a coincidenze e non meritano trop
pa attenzione. Se, di contro, la risposta e differenziata Ie possi
bilita sono due: i) si tratta ancora una volta di patterns casuali,
oppure ii) si tratta di risposte difformi in quanto relative a in-

17 Aggiungiamo che 10 schema dovrebbe essere ulteriormente complicato se per il
termine «uniforrne» si tenesse conto della distinzione introdotta in precedenza tra uni
forrnita della direzione del cambiamento e uniformita dell'ammon/are del cambiamento.
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Tipo 1

Influenze nazionali

Risposta uniforme

La nazionalizzazione del voto 249

Tipo2

Influenze nazionali

i
Fattori Iocali

i
Risposta differenziata

FIG. 1. Rappresentazione scbematica della relazione Ira influenze nazionali e tipo di ri
sposta nei due tipi di nazionalizzazione

fluenze locali. In questo caso si sarebbe in presenza di una loca
lizzazione 0 idiosincratizzazione della politica. II problema di
come distinguere empiricamente queste categorie teoriche e un
problema di metodo che verra affrontato piu avanti.

Cia che differenzia i due tipi di nazionalizzazione e1'inter
vento di fattori locali che nel secondo tipo costituiscono un dia
framma 0 un filtro attraverso il quale devono «passare» Ie in
fluenze nazionali (si pensi, ad esempio, al modello del two-steps
flow di Lazarsfeld). mentre nel primo tipo questi fattori sono
assenti 0 ininfluenti. Nel primo tipo di nazionalizzazione la re
lazione tra fattori nazionali e tipo di risposta eimmediata, men
tre nel secondo tipo Ie influenze nazionali sono mediate da par
te di fattori locali che determinano un tipo di risposta differen
ziata (fig. 1).

Nella loro analisi del caso britannico, Butler e Stokes (1969,
305-306) ottengono risultati che attestano la presenza di fattori
che modificano gli effetti uniformanti delle influenze nazionali.
Queste distorsioni sono principalmente dovute a influenze si
tuate a livello locale e, in particolare, ai meccanismi di incre
mento del sostegno nelle circoscrizioni in cui i partiti sono gia
dominanti, e all'indebolimento laddove essi non godono di for
te sostegno. Secondo gli autori, cia sarebbe dovuto all'influenza
sulla scelta elettorale dell'ambiente circostante e dei contatti
faccia-a-faccia che inevitabilmente si verificano con la vicinanza
spaziale.

Rimangono tre punti che necessitano una breve discussione.
In primo luogo, e utile fornire 10 schema generale (che risulta
da cia che precede) comprendente tutte e tre Ie dimensioni di
cui si compone la nazionalizzazione del voto. Nella tab. 2, una
entrata e costituita dai casi risultanti dall'incrocio delle dimen
sioni 2 e 3, mentre I'altra entrata ecostituita dal tipo 0 grado di
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TAB. 2. Tipologia delle forme di nazionaliizazione

Dimensione 3
(Livello
delle influenze)

Dimensione 2
(Tipo di risposta)

Dimensione 1
(Convergenza
del sostegno)

Tipo di ornogeneita
Offerta Sistemica Competizione

Risposta a
influenze
locali

Direzione e ammontare

I Solo direzione
Uniforme
(Naz, tipo 1)

Differenziata
(Naz. tipo 2)

Risposta a
influenze
nazionali

omogeneita del sostegno elettorale dei partiti politici (dimensio
ne 3). Si ottengono cosi diversi casi di nazionalizzazione. Trala
sciamo i casi derivati da influenze locali, che sono perlopiu ap
punto «casi» 0 forme di idiosincrasia politica. Le forme di na
zionalizzazione variano sia per il tipo di risposta (uniforme 0
differenziata, con ammontare equivalente 0 meno) che l'eletto
rata da a influenze nazionali (ora parametrizzate), sia per il tipo
di omogeneita, Per quanto riguarda questo punto, e utile sotto
lineare che mentre il tipo di risposta e, in quanto tale, un ele
menta contingente, cioe che varia da un'elezione all'altra, il tipo
di ornogeneita eun elemento strutturale, cioe dato per piu ele
zioni.

In secondo luogo, e necessario interrogarsi sulla relazione
che esiste tra Ie diverse dimensioni. In particolare, e possibile
che la presenza di una dimensione possa determinare la presen
za di un'altra dimensione? La questione e, naturalmente, empi
rica. Tuttavia, eplausibile e «probabile» che a influenze nazio
nali corrispondano un tipo di sostegno omogeneo e delle rispo
ste uniformi 0 unidirezionali. D'altro canto anche Ie dimensioni
1 e 2 sona connesse. Un omogeneo sostegno ai partiti puo esse
re accompagnato da una piu uniforme risposta attraverso il
paese, producendo cosi uno schema in cui l'elemento struttura
Ie e in parte all'origine dell'elemento contingente. Abbiamo gia
vista che Butler e Stokes, a questo proposito, sottolineano la
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tendenza dei partiti a incrementare il proprio sostegno laddove
essi gia godono di un forte appoggio elettorale. Osserviamo che
la relazione tra dimensioni non econsiderata qui come caratte
rizzata da causalita, rna semplicemente da corrispondenza 0

correlazione. Per quanto riguarda la causalita, essa esiste rna
questo aspetto sara analizzato in dettaglio in un secondo tempo.

Infine, dobbiamo porci la domanda se «nazionalizzazione»
significa tre tipi di nazionalizzazione, quindi tre entita e speci
distinte, 0 se si tratta di un solo concetto composto da tre di
mensioni. Alla luce di cia che precede, non vi edubbio che l~

tre dimensioni costituiscono Ie facce di uno stesso solido. E
quindi possibile concludere che la nazionalizzazione del voto e
un fenomeno, e che questo fenomeno deve essere considerato
in tutte Ie prospettive. Tuttavia, va sottolineato che avanzare
una definizione del concetto e del fenomeno, oltre che essere
un problema teorico, eanche (e in misura importante) un pro
blema di metodo.

Metodo e ricerca

II primo tentativo di operazionalizzazione del concetto di
nazionalizzazione del voto e dovuto a Schattschneider nel gia
citato lavoro del 1960, e puo essere espresso e sintetizzato tra
mite il termine «competizione». Prima del 1896, l'elettorato
americano era «nazionalizzato» in quanto «i maggiori partiti si
contendevano (contested) Ie elezioni in modo equilihrato in tut
to il paese»; inoltre, «nel 1892 esisteva una situazione competi
tiva L..] in trentasei statio Nel 1904 rimanevano solo sei stati in
cui la distribuzione di voti tra partiti era equilibrata (evenly ma
tcbedt» (Schattschneider 1960, 82-83). Posto che la nozione di
competizione richiede, come abbiamo visto, maggiori distinzio
ni, l'idea di Schattschneider resta interessante in quanto per
mette un primo approccio della definizione operativa della na
zionalizzazione del voto. Schattschneider dice: tanto piu nume
rosi sono gli stati in cui due partiti competono con forze equi
valenti, tanto piu I'elettorato e nazionalizzato. Cia significa che
i due partiti americani sono «presenti» in gran parte delle circo
scrizioni. Riconsiderando la tipologia proposta in precedenza,
questa operazionalizzazione riguarda unicamente la prospettiva
che identifica la nazionalizzazione con il processo di omoge-
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neizzazione del sostegno elettorale dei partiti. Per cui, «grafica
mente, la nazionalizzazione della politica americana puo essere
osservata nell'appiattimento della curva che rappresenta la distri
buzione in perccntuali dei maggiori partiti L..]» (1960, 89, corsi
vo originale), Schattschneider considera quindi sia l'omogeneita
dell' offerta (prima citazione) che l'omogeneita partitica-sistemi
ca (seconda citazione) confondendole con I'omogeneita della
competizione.

La misurazione dell' ornogeneita territoriale dei comporta
menti elettorali assume una posizione centrale nella tesi della
nazionalizzazione nella misura in cui da essa viene derivata 0

assunta I'esistenza delle altre due dimensioni. Un alto grado di
omogeneita, infatti, rimanda alIa presenza di fattori comuni a
tutte Ie aree del paese agenti su vasta scala, segnatamente su
scala nazionale, e a oscillazioni elettorali anch'esse uniformi.
Per questi rnotivi, e per Ie svariate possibilita di misurazione of
ferte dalla statistica, oltre a Schattschneider numerosi altri ricer
catori si sono occupati di questa dimensione trascurando Ie al
tre due. Attorno alla dimensione dell'omogeneita, quindi, e sta
ta sviluppata un'ampia metodologia che ha dato luogo a diverse
ricerche empiriche che hanno pero ridotto il poliedrico concet
to di nazionalizzazione a un fenomeno unidimensionale.

Corne per Schattschneider, anche per Urwin «il pili sempli
ce indicatore della nazionalizzazione e il grado di cornpetizione
politica» (1982a, 41). Urwin indica come sia possibile determi
nare il grado di ornogeneita del voto considerando la propor
zione di seggi non contestati, ovvero la proporzione di unita
territoriali in cui un solo candidato e in grado di attribuirsi il
seggio. Questa semplice tecnica e utilizzata per studiare la na
zionalizzazione del voto nel Regno Unito e in Germania (1982a;
1982b)18.

Le riforme elettorali (tra cui l'estensione del suffragio) in
trodotte nel Regno Unito negli anni 1870 e 1880 hanno avuto
due tipi di conseguenze. Da un lato, esse hanno stimolato l'or
ganizzazione partitica a livello nazionale. DalI' altro, Ie riforme
hanno prodotto «un vero sistema dei partiti nazionale con, nel
contempo, una configurazione nazionale della partecipazione
politica notevolmente omogenea e delle oscillazioni relativa-

18 Cornford (1970) sviluppa una simile metodologia incentrata sulla proporzione
di «seggi sicuri» (safe seats) sui quali i partiti possono fare affidamento.
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mente uniformi» (Urwin 1982a, 41)19. A prescindere dall'in
fluenza delle riforme elettorali introdotte in quegli anni, Urwin
indica anche come fattori socio-economici abbiano determinato
un organizzarsi a livello nazionale (per esempio i sindacati) e
come Ia Prima guerra mondiale abbia fortemente nazionalizzato
Ie issues politiche. II fattore esplicativo principale, tuttavia, va
ricercato nell'imporsi del cleavage di classe che dispiega effetti
uniformanti - data I'assenza di territorialita che 10 caratterizza 
e nell' assenza di altri cleavages nel paese. Questi cambiamenti si
traducono in cifre: nel 1918 il numero di seggi non contestati e
ridotto a 75 (su 587) e neI1929 a 6.

Nella Germania imperiale deIl'inizio del secolo solo i social
democratici (la SPD) potevano essere definiti un partito nazio
nale. Questo partito, in effetti, nelle elezioni del 1907 presenta
un candidato in quasi ogni circoscrizione (solo in 5 di esse non
ci furono candidati socialdemocratici). La forza organizzativa di
questo partito 10 pone in eondizione sia di presentare candidati
ovunque, sia di mobilitare un numero importante e disperso di
elettori. II Zentrum e l'unieo altro partito capace di presentare
candidati in piu della meta delle cireoserizioni. Tuttavia, Ia eon
notazione territoriale di questi partiti e aneora molto forte: i so
eialdemoeratiei dominavano nelle citra in via di industrializza
zione, e il Zentrum nelle regioni eattoliehe. E solo con l'intro
duzione della proporzionale durante Ia Repubbliea di Weimar
che i partiti vengono ineoraggiati a presentare i Ioro eandidati
ovunque, anehe se cosi naequero molti partiti regionali. In se
guito, sara con Ia trasformazione del Zentrum in un partito
multi-eonfessionale (CDU/CSU) nella Repubbliea federale, con
la nazionalizzazione delle issues (Germania Est) e con la diffu
sione dell'industrializzazione, ehe il voto si nazionalizzera sem
pre piu in Germania.

Oitre a queste teeniche piuttosto qualitative, la statistiea
fornisee svariate possibilita di misurare l'omogeneita, Le misure
piu sempliei sono la varianza e Ia deviazione standard. Esse cal
eolano la dispersione dei valori regionali attorno alIa media na
zionale. Meno questa dispersione e grande, piu il proeesso di
nazionalizzazione e avanzato. Rose e Urwin (1975) eondueono
tramite la deviazione standard e altre misure un' analisi su un

19 Notiamo come anche qui 1a convergenza dei livelli di sostegno da un lato, e 10
stoing dall'altro, non vengono chiaramente distinti dall'autore.
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importante numero di paesi occidentali comparando i valori del
1945 e quelli del 1970, pervenendo cosi a determinare sia Ie
differenze che persistono tra paesi e tra partiti politici, sia l'evo
luzione temporale dei processi di nazionalizzazione.

T uttavia, la letteratura ha sovente sottolineato i limiti e i di
fetti di tali misure. In particolare, si e potuto osservare che la
deviazione standard assume valori pill alti nel caso di partiti di
importanti dimensioni elettorali, e valori pill bassi nel caso di
piccoli partitr". A questa misura equindi spesso stato preferito
il coefficiente di variazione che pondera la deviazione standard
tramite la media (Allison 1978; Blalock 1960). Tuttavia questo
indice esensibile aIle differenze di taglia dei campioni (n) e de
gli universi (N) comparati: i valori dell'indice diminuiscono via
via che il numero di unita considerate aumenta (Martin e Gray
1971; Smithson 1982). Inoltre, il grado di nazionalizzazione ri
sultante da queste misure dipende dal livello di aggregazione
dei dati (pill questo ealto, pill ne risultera uri'accentuata nazio
nalizzazione). Rose e Urwin (1975) per compensare i difetti del
la deviazione standard, propongono I'«indice cumulativo di di
sparita regionale» (cumulative regional inequality index). Esso
e teso a considerare 1'influenza delle differenze di dimensioni
delle unita territoriali (in termini di elettori) suI grado di omo
geneita, L'indice e costruito sottraendo la percentuale eli voto
ottenuta in una regione (rispetto al voto nazionale) dalla per
centuale dei votanti che si trova in quella regione, sommando i
valori assoluti di tali differenze e dividendo il risultato per 2. Si
ottiene cosi una statistica di facile interpretazione che varia tra
zero e 1.

Una misura di tipo diverso si trova nelle ricerche di Ho
schka e Schunck (1976) e della Pavsic (1985). L'omogeneizza
zione territoriale del voto avvenuta tra due elezioni e misurata
considerando i coefficienti di regressione non standardizzati (b)
risultanti dall'incrocio dei voti disaggregati delle due elezioni in
una regressione bivariata". Una pendenza della retta della re
gressione inferiore a 1 (ovvero la pendenza della bisettrice del

20 Tuttavia, do non e vero statisticamente. In effetti, come sottolinea Blalock
(1960, 84), ci aspettiamo che per i partiti grandi anche la deviazione sia grande e che
per i partiti piccoli questa sia piu ridotta. Questo, pero, non rappresenta una necessita
statistica.

lJ In questa regressione bivariata in ascisse Figura l'elezione precedente (t) e in or
dinata l'elezione successiva (t + 1).
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grafico) corrisponde ad un incremento dell'omogeneita tra Ie
due elezioni. Cia e vero indipendentemente dal livello dell'in
tercetta (a). I casi limite sono costituiti i) da una retta di regres
sione piatta, che illustra il passaggio da una situazione dove il
partito riceveva una percentuale diversa in ogni regione ad una
situazione di omogeneita perfetta, ii) da una retta di regressione
verticale, che comporta il passaggio inverso, e iiz) da una retta
che corrisponde alIa bisettrice, che significa che la distribuzione
region ale dei voti non ha subito cambiamenti tra Ie due elezio
ni. Questa ingegnosa metodologia permette, per esempio, alla
Pavsic di analizzare I'evoluzione delle distribuzioni partitiche in
Italia.

Hoschka e Schunck utilizzano la tecnica della regressione li
neare per determinare I'evoluzione delle configurazioni regiona
li in Germania. In particolare, essi sviluppano la loro metodolo
gia per appurare il grado di stabilita di queste configurazioni.
Vi e stabilita se i risultati di due elezioni successive differisco
no, in tutte Ie circoscrizioni, solo per una cost ante addizionale.
In questo caso la differenza tra due circoscrizioni qualsiasi ri
marrebbe invariata. Inoltre, vi estabilita se i risultati di una ele
zione possono essere calcolati a partire tlai risultati di un'altra
elezione moltiplicandoli per un fattore costante. In questo caso
il rapporto tra due circoscrizioni qualsiasi rimarrebbe invariato.
Questi due aspetti della stabilita delle configurazioni regionali
possono essere sintetizzati nell'equazione di una semplice re
gressione Iineare", Stabilita significa quindi: i) una varianza re
sidua minima e ii) un'intercetta (a) vicina a zero e un coeffi
ciente di regressione non standardizzato (h) vicino a 1. Tutta
via, e indipendentemente dal valore dell'intercetta, questa for
mula non indica solo stabilita 0 instabilita, Tramite i coefficienti
di regressione epossibile caratterizzare l'evoluzione delle confi-

22 I due aspetti della stabilita - tramite addizione 0 moltiplicazione di una costante
- danno luogo, rispettivarnente, aIle due seguenti formule:

in cui Yj sta per il risultato nella circoscrizione i per relezione successiva, mentre xj sta
per il risultato nella stessa circoscrizione per l'elezione precedente. Nella prima equa
zione viene addizionata una costante (a), mentre nella seconda la costante (b) viene
moltiplicata. Queste due equazioni possono essere sintetizzate in una sola equazione Ii
neare:
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gurazioni regionali. Come abbiamo visto, dei coefficienti supe
riori a 1 indicano una tendenza al rafforzamento dei bastioni
elettorali, mentre dei coefficienti inferiori a 1 sono sinonimo di
riduzione della segmentazione territoriale.

Per quanto riguarda l'operazionalizzazione della uniformita
della risposta, per Schattschneider essa si confonde con il con
cetto stesso, per cui «IJuniuersalita dei trend politici eun indice
della nazionalizzazione del sistema politico. Appare uno stesso
trend ovunque nel paese oppure appaiono trend contrari?»
(1960, 93, corsivo originale), L' autore conclude: «dovremmo
sospettare che qualcosa eaccaduto nel sistema politico se osser
viamo che il Partito repubblicano ha guadagnato terreno in
ogni stato nel 1952 e perso terreno in quarantacinque stati nel
1954, guadagnato terreno in tutto il paese nel 1956 e perso ter
reno in quasi ogni stato nel 1958. Questi trend sono di portata
nazionale» (1960, 93, corsivo originale),

Tuttavia, come osservano convincentemente Butler e Stokes
(1969,303-312), la misurazione dell'uniforrnita della risposta
pone una serie di importanti problemi". Contrariamente a cia
che viene comunemente accettato, se gli stimoli politici nazio
nali avessero effettivamente 10 stesso impatto suII'elettorato in
ogni circoscrizione, non vi sarebbe una proporzione equivalente
di elettori per ogni circoscrizione che cambia voto tra due ele
zioni. Se gli effetti producessero una risposta uniforme, vi sa
rebbero frazioni di elettorati locali che cambiano voto di dise
guale grandezza. La frazione di elettori che cambia voto do
vrebbe essere proporzionale alIa forza del partito che sta per
dendo elettori in una data circoscrizione. L'uniforrnita della ri
sposta, quindi, si manifesta tramite una difforrnita, Supponia
mo, ad esernpio, che in tutto il paese, uniformemente, il partito
A perde un elettore su cinque (il200/0) da un'elezione all'altra e
che questi voti vadano al partito B. Questa proporzione si rive
lerebbe differente nelle varie circoscrizioni a seconda della di
stribuzione delle forze tra partiti. Se in una circoscrizione il
partito A riceveva 1'80% dei suffragi, un elettore su cinque cor
risponde al 160/0. Se in un'altra circoscrizione la percentuale era
del 30%, un elettore su cinque significa il 6%. Questo illustra
come 10 swing uniforme si manifesti tramite difformita,

2) L'uniformita della risposta non e qui considerata in quanto uniformita della di
rezione, rna piuttosto in quanto uniformita ddt'ammon/are.
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La nazionalizzazione del voto 257

Che cosa misurano Ie formule viste fino ad ora? Esse misu
rano l'uniformita dello swing elettorale e l'ammontare di tale
swing. Inoltre, esse misurano la tendenza all'omogeneizzazione
del sostegno elettorale. Tuttavia, Schattschneider, Urwin, Ho
schka e Schunck e altri ancora, pretendono eli fare un passo
supplementare. Il loro eanche un tentativo di operazionalizzare
la nazionalizzazione concepita come crescente influenza dei fat
tori nazionali sulla scelta elettorale. Analizzando le deviazioni
dei valori delle singole circoscrizioni dalla retta di regressione,
per esempio, Hoschka e Schunck rilevano come queste siano
territorialmente compartimentate. La varianza residua e preva
lentemente positiva in una regione e prevalentemente negativa
in un'altra. Essi attribuiscono il motivo di questa compartimen
tazione aIle influenze di fattori politici situati a livello dei Lan
der. Questo pero, a nostro avviso, non puo essere determinato
statisticamente, e 10 stesso problema si presenters, come vedre
rno, per la metodologia di Stokes.

Sia queste misure statistiche, sia gli indicatori proposti da
Schattschneider e Utwin non permettono l'operazionalizzazione
della terza dimensione, il livello delle influenze. Per Schattsch
neider questa dimensione eimplicitamente contenuta nelle due
precedenti, anzi ne e la causa. Sono i fattori nazionali che de
terminano la convergenza dei livelli di sostegno e l'uniformita
della risposta. Per Schattschneider, l'omogeneita del sostegno e
l'uniformita della risposta sono due indicatori della nazionaliz
zazione intesa come influenze provenienti da livelli nazionali.
L' operazionalizzazione di questa dirnensione viene effettuata
tramite Ie altre due dimensioni. Rirnane dunque senza risposta
l'interrogativo se, di fatto, c'e stato 10 spostamento verso l'alto
delle influenze dal livello locale al livello nazionale. Di conse
guenza non e possibile determinare se l'uniformita della rispo
sta elettorale edovuta agli effetti delle influenze nazionali sulla
politica, oppure se tale somiglianza edovuta a fattori casuali.

Nel tentativo di stabilire l'amrnontare dei fattori nazionali,
Stokes ha sviluppato un modello statistico basato sui principi
dell'analisi della varianza (Stokes 1965; 1967)24. II modello mira

24 Nel primo di questi due articoli Stokes presenta nel dettaglio la sua metodolo
gia e Ie soluzioni statistiche adottate. II secondo articolo, invece, presenta una applica
zione di tale metodo. Esso e impiegato per illustrare Ie differenze dei livelli di naziona
lizzazione tra Stati Uniti e Regno Unito.
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soprattutto all'operazionalizzazione della terza dimensione. La
domanda iniziale e la seguente: ache livello si situano i fattori
rilevanti per l'elettorato di massa? Come abbiamo visto, Stokes
identifica due livelli - il livello nazionale e il livello locale (con
gressional district) - a cui nel sistema politico americano se ne
aggiunge un terzo intermedio, quello degli stati. II ragionamen
to e il seguente: se Ie forze all'origine del comportamento elet
torale sono specifiche per ogni circoscrizione, Ie variazioni di
voto per i partiti saranno caratterizzate da configurazioni casua
li che non presentano regolarita {tranne in caso di coincidenze).
Tuttavia, se i fattori situati a livello nazionale producessero ef
fetti comuni nelle diverse circoscrizioni, Ie variazioni di voto
porterebbero a configurazioni parallele e regolari. Cosi, il mo
dello attribuirebbe la causa di questi movimenti paralIeIi a fat
tori comuni a tutte Ie circoscrizioni, cioe a influenze nazionali".

Tutta la varianza della componente nazionale e attribuibile
a fattori nazionali in quanto essendoci un grande numero di
stati e di circoscrizioni, e alquanto improbabile che la media
nazionale possa essere influenzata dalle variazioni di queste,
dato che esse si annullano Ie une con Ie altre. In modo analogo,
la varianza della componente statale e interamente attribuibile a
fattori statali in quanto i) il numero importante di circoscrizioni
contenute in ogni stato fa si che Ie loro variazioni si annulIino
non influendo sulle medie statali, e it) gli effetti nazionali ven
gono rimossi tramite una sottrazione".

Come notano Claggett et al., il tentativo di Stokes, come

25 Nel modello di Stokes la varianza totale del voto ai partiti e calcolata per tutte
Ie circoscrizioni su un certo numero di elezioni. Questa varianza totale edata dalla som
rna degli scostamenti al quadrato di ogni circoscrizione (per ogni anno) dalla media ge
nerale di tutte Ie circoscrizioni per tutti gli anni. Questa varianza puo essere scomposta
in tre componenti: una componente nazionale, una componente statale e una compo
nente locale. Per cui si ha respressione:

alIa quale Stokes aggiunge tre termini di covarianza rna che risultano di poco interesse
in quanto spesso vicini a zero, e dove Var (Yi") e la varianza totale, Var (a) e la somma
degli scostamenti al quadrato delle medie an'nuali dalla media generale, Var (hi) e la
somma degli scostamenti al quadrato delle medie statali annuali (i) dalla media statale
per tutti gli anni e Var (c) e la somma degli scostamenti al quadrato delle percentuali
di voto di ogni circoscrizione (j) nei vari stati (i) dalla media di questi valori per tutte Ie
elezioni.

26 Preferiamo rimandare it lettore all'articolo di Stokes (1965) per quanto riguarda
piu da vicino it dettaglio statistico, peraltro alquanto complesso e sofisticato.
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quello successivo di Katz (1973a), di determinare ache livello si
situano i fattori che influiscono maggiormente sulla scelta elet
torale, denota importanti carenze. Il modello, in effetti, riesce a
distinguere Ie risposte uniformi dalle risposte differenziate, rna
non riesce a stabilire, statisticamente, se Ie risposte differenziate
siano dovute aIle influenze locali oppure a influenze provenienti
da tutti i livelli (nazionale, statale e locale)". In effetti, non ne
cessariarnente la risposta differenziata e causata da influenze 10
cali 0 idiosincratiche. Le differenti unita territoriali possono
dare risposte differenziate anche a influenze nazionali, per cui
la differenziazione delle risposte e la localizzazione delle in
fluenze non sono necessariarnente vincolate I'una all' altra. Il ra
gionamento stesso seguito da Stokes non e esatto quando asse
risce che «se la politica L..] nazionale avesse effetti comuni nel
Ie circoscrizioni, [...] il voto per i partiti subirebbe movimenti
paralleli» (1967, 185). Egli assume, in questo modo, che una
politica nazionale ha effetti comuni nelle differenti regioni. Di
converso, non e possibile appurare se un movimento parallelo
dell' elettorato da un'elezione all'altra sia dovuto a influenze na
zionali 0 se esso sia dovuto ad una coincidenza". Quindi, se ci
chiediamo che cosa misura l'analisi della varianza, la risposta e
che essa non sembra in grado di distinguere ache livello siano
situate Ie forze che incidono sui comportamenti elettorali.
L' analisi della varianza, piuttosto, misura il grado di uniformita
delle risposte elettorali.

La risposta a fattori nazionali 0 locali e un concetto di tipo
individuale, per cui l' analisi della varianza, come qualsiasi altra
metodologia aggregata 0 ecologica, non costituisce un adeguato
strumento di misurazione di tale aspetto. La possibilita di pro
cedere alla misurazione di questa dimensione va quindi ricerca
ta in tecniche finalizzate a questo scopo, segnatamente i son
daggi. Solo tramite tecniche individuali epossibile stabilire fino
ache punto l'elettore fa riferimento a fattori locali 0 se gli ele
menti cruciali della scelta elettorale sono «trasferiti» a livelli piu
alti. Per questi motivi, nella loro versione dell' analisi della va
rianza, Claggett et ale rinunciano alla operazionalizzazione della
terza dimensione proponendo un modello in cui figurano uni
camente Ie prime due dimensioni.

27 In altre parole, questo metodo non distingue il caso c dal caso I (vedi tab. 1).
28 In modo analogo, quindi, il modello non distingue i casi a, b dal caso d.
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AlIa luce di questi elementi la definizione operativa del con
cetto di nazionalizzazione del voto subisce inevitabilmente una
modifica tendente a separare, da un lato i processi di conver
genza dei livelli di sostegno elettorale e d'uniformizzazione del
la risposta attorno a tali livelli, e dall' altro la provenienza delle
influenze politiche. Questi due aspetti si caratterizzano per la
loro natura - territoriale e aggregata per i primi, funzionale e
individuale per il secondo - richiamando quindi a tecniche di
verse - analisi ecologica e surveys. AI di la delle considerazioni
statistiche e operative, tuttavia, non puo essere negata la perti
nenza delle intuizioni di Schattschneider e di Stokes per i quali
la terza dimensione e implicitamente contenuta nel concetto di
nazionalizzazione. Sembra quindi opportuno conservare la defi
nizione teo rica secondo la quale la nazionalizzazione del voto si
compone di tre dimensioni, anche se questa definizione non
trova una piena corrispondenza sul piano operativo.

Uno schema difattori interpretatiui

Teorie e modelli devono essere in grado di rendere conto di
variazioni e differenze di valori tra entita comparate. Per spie
gare Ie variazioni dei livelli di nazionalizzazione del voto, si fara
riferimento a diversi insiemi di fattori. Questo paragrafo vuole
essere un tentativo di sistematizzazione dei fattori interpretativi
ed esplicativi della nazionalizzazione della politica. Essi sono
suddivisibili in due categorie: a) i fattori sociali, economici e
tecnologici e b) i fattori politici. Entrambi questi insiemi di fat
tori fanno parte di un piu generale processo di modernizzazio
ne - economica e politica - avviato dalle due grandi rivoluzioni
(industriale e nazionale) dei secoli XVIII e XIX29. La ricerca
delle cause della nazionalizzazione del voto, e delle variazioni
dei suoi livelli, prende spunto da diverse teorie, in particolare Ie
teorie della modernizzazione, Ie teorie sulla formazione storica
dei cleavages sociali e politici e i modelli spaziali della competi
zione politica ed elettorale.

I fattori esplicativi della nazionalizzazione del voto dispiega
no i loro effetti attraverso due canali: a) un canale funzionale e
b) un canale territoriale. Cia avviene a seconda della dimensio-

29 E facilmente riconoscibile la ormai classica terminologia rokkaniana.
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TAB. 3. Correlazione e causa/ita tra dimensioni

Correlazione Causalita

Convergenza sostegno (dim. 1) - uniforrnita risposta (dim. 2)
Convergenza sostegno (dim. 1) - influenze nazionali (dim. 3)
Uniformita risposta (dim. 2) - influenze nazionali (dim. 3)

x
x
x

1~2

3 ~ 1
3~2

ne della nazionalizzazione considerata. In effetti, delle tre di
mensioni che compongono tale concerto, due - la convergenza
dei livelli di sostegno e il tipo di risposta - si distinguono per
una marcata connotazione territoriale, mentre la terza - l'in
fluenza di fattori nazionali - edi carattere prevalentemente atti
tudinale e strutturale, pur avendo conseguenze a livello territo
riale. Tanto i fattori sociali, economici e tecnologici quanto
quelli politici, quindi, influiscono sui livelli di nazionalizzazione
del voto attraverso entrambi i canali.

Lo schema si compone di una parte endogena e di una par
te esogena. Per endogeno si intende descrivere i rapporti causali
relativi alie tre dimensioni delia nazionalizzazione del voto. Di
converso, sono esogeni gli altri fattori che influiscono sull'una 0

sull'altra dimensione (0 tutte e tre). Abbiamo visto come Ie tre
dimensioni del concetto di nazionalizzazione siano correlate tra
loro. Oltre alIa correlazione, tuttavia, esistono anche relazioni
di causalita (cfr. tab. 3). In due casi la causa e costituita dalla
crescente importanza degli effetti nazionali sul comportamento
di voto. Da un lato, alio spostamento verso l' alto delle «fonti di
stimolo» segue I'uniformizzazione delia risposta. Plausibilmen
te, un'influenza comune a tutte Ie unita territoriali determina
con pili probabilita una risposta omogenea da parte di esse che
non influenze situate localmente e idiosincratiche'", Dall'altro
lato, l'influenza nazionale determina la convergenza dei livelli di
sostegno elettorale dei partiti politici. Con pili probabilita il so
stegno elettorale di un partito e territorialmente omogeneo se
esiste una Figura politica nazionale piuttosto che una miriade di
figure locali. Infine, come evidenziato in precedenza, si puo
considerare che un elemento di tipo strutturale come la distri-

JO In effetti, «alcuni individui hanno l'impressione di ricevere l'informazione prin
cipalmente da stampa e televisione nazionali e sono quindi esposti a stimoli politici lar
gamente simili in tutte Ie aree del paese» (Butler e Stokes 1969, 309).
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Fattori sociali, economici e tecnologici ----------.....,
(Interdipendenza sociale e territoriale) L - - - - - - - - --,

I rConvergenza sostegno (1) I
~ (integrazione) ~ "

" Infl"/uenze nazionali (3) IRiduzione della territorialita dei cleavages II" I
(cornpetizione) i ~ (adattamento) I

Uniformita risposta (2) I
Fattori politici _ _ _ _ _ _ _ _ --J

(Competizione elettorale) ----------------'

FIG. 2. Rappresentazione scbematica dei processidi nazionalizzazione

buzione dei voti tra partiti determini, perlomeno in parte, un
elemento contingente come 10 swing elettorale.

Tuttavia, la parte piu importante dello schema e quella eso
gena. Qui i fattori sociali, economici e tecnologici cosi come i
fattori politici dispiegano i loro effetti sia direttamente sulla na
zionalizzazione intesa come crescenti influenze nazionali - tra
mite il canale funzionale -, che indirettamente sulla nazionaliz
zazione intesa come convergenza dei livelli di sostegno e unifor
mita della risposta - tramite il canale territoriale. In questo
caso, l'influenza eindiretta in quanto i vari fattori determinano
una riduzione della territorialitd dei cleavages politici, la quale a
sua volta implica convergenza dei livelli di sostegno e uniformi
ta della risposta. Questi elementi sono riassunti nella fig. 2 e sa
ranno resi piu espliciti in seguito. Dopo aver messo a punto la
forma del modelIo si tratta ora di indicarne i contenuti.

La riduzione della territorialitd dei cleavages. - La territoria
lita di un cleavage puo risultare in due rnodalita: da una parte
puo essere intrinseca al cleavage (per esempio quando un clea
vage scaturisce dalla rivendicazione di autonomia territoriale da
parte di un gruppo sociale): dalI' altra, la territorialita puo essere
estrinseca, ovvero risultare dal grado di «sedimentazione» terri
toriale, 0 territorialita della frattura, 0 ancora dalla «proiezione»
o «fissazione» spaziale di cleavages che non sono esplicitamente
e in quanto tali territoriali.

Chiameremo cleavages territoriali i primi e cleavages funzio
nali i secondi. In un cleavage territoriale il riferimento geografi
co eesplicito. Gli individui di un'area geografica sono opposti
agli individui di un'altra area geografica su questioni territoriali,
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La nazionalizzazione del voto 263

di appartenenza e identita". Un cleavage funzionale, di contro,
non comporta in quanta tale alcuna componente territoriale;
esso ea-territoriale e, in questo caso, non vi eriferimento espli
cito al territorio. Le rivendicazioni, per intenderci, non sono
territoriali. Questo tipo di cleavage oppone gli individui su que
stioni ideologiche, culturali, religiose, di classe". Questo non si
gnifica che un cleavage funzionale non possa essere caratteriz
zato da un certo grado di territorialita 0 di ancoraggio e di assi
se territoriale". In queste circostanze, tuttavia, la componente
territoriale e aggiunta, contingente e non essenziale per i termi
ni del conflitto.

La perdita di territorialita dei cleavages (territoriali e fun
zionali) puo avvenire secondo due rnodalita:

1) incremento della mobilitd geografica. I diversi gruppi so
ciali precedentemente caratterizzati da una accentuata compar
timentazione territoriale vengono in contatto e si mischiano. At
traverso un processo di entropia si passa da una situazione di
compartimentazione a una situazione di Iluidita. Paradossal
mente, l'omogeneita dei comportamenti dal punto di vista terri
toriale non implica necessariamente un cambiamento dei com
portamenti a livello individuale. II cambiamento individuale de
riva dal contatto tra gruppi sociali. Si tratta di un processo spa
zialmente dinamico.

2) cambiamenti a livello individuale di attitudini, comporta
menti e Weltanschauungen, che riducono Ie differenze tra aree
territoriali. Questo secondo processo di riduzione della territo
rialita non implica la rnobilita geografica in quanto i gruppi so
ciali spazialmente circoscritti vengono a contatto, per esernpio,
tramite i mass-media. Si tratta, in questo caso, di un processo
spazialmente statico",

Nazionalizzazione del voto non significa necessariamente

31 In altre parole, il «noix e delimitato territorialmente. Esempi concreti, come la
disgregazione della Cecoslovacchia e, in misura minore, del Belgic, ricordano l'impor
tanza degli aspetti territoriali.

32 Cfr. nota 7.
H Una frattura ideologica come quella di classe e spesso caratterizzata da un'im

portante territorialita del voto. Le zone industrializzate dei paesi, segnatarnente, si di
stinguono per un consistente sostegno ai partiti del lavoro 0, piu in generale, socialde
mocratici.

34 Questa seconda rnodalita non puo essere misurata tramite analisi ecologiche, ne
derivata da questo tipo di analisi in quanto si incorrerebbe, pericolosamente, nella eco
logicalfallacy (Robinson 1950).
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somiglianza tra gruppi sociali. IT carnbiarnento progressivo sta
soprattutto nella riduzione della territorialita del conflitto e del
confronto politico. I gruppi sociali continuano ad essere oppo
sti, rna non 10 sono piu territorialrnente. La riduzione della ter- /
ritorialita dei cleavages edovuta agli effetti di due processi: i) la
crescente integrazione della societa e ii) la logica di competizio
ne politica ed elettorale alIa quale sono confrontati i partiti po
litici.

L'integrazione della societe. - Si tratta di un fenomeno de
terrninato sia da fattori sociali ed econornici che da fattori tee
nologici. Sempre piu Ie societa del XX secolo sono societa ca
ratterizzate da un grado elevato di integrazione e di interdipen
denza tra Ie loro componenti (sisterni sociali e aree territoriali).
A causa dei cambiamenti introdotti dai macro-processi di indu
strializzazione e di urbanizzazione, sono venute a crearsi Ie con
dizioni per poter parlare di societa altamente integrate. Cia e
dovuto a fattori economici e tecnologici che deterrninano una
forte mobilita - sia geografica che sociale - tipica della societa
odierna. Allo stesso modo, 10 sviluppo delle comunicazioni
mette in contatto gruppi sociali distanti tramite 1'intensificazio
ne delle reti di trasporto e tramite 10 sviluppo dei mass-media.
In modo analogo, fattori sociali e culturali hanno contribuito ad
incrementare il cambiamento in questa direzione. La costituzio
ne-costruzione dello Stato nazionale e il suo consolidamento
durante il XX secolo, hanno portato ad una standardizzazione
sempre maggiore, e 1'emergenza di un sentimento nazionale ha
fornito un denominatore comune a gruppi regionali venuti rara
mente a contatto".

Gli elementi che furono all'origine delle fratture e delle di
visioni sociali poste in rilievo da Rokkan nella sua teoria sulla
strutturazione dei sistemi di partito europei, sono al tempo stes
so i fattori che portano al superamento di tali fratture e divisio
ni. Se in un primo tempo la «rivoluzione industriale» e la «rivo
luzione nazionale» danno luogo alIa formazione di cleavages so
ciali e politici che si cristallizzano in organizzazioni partitiche e

H Inglehart (1977) osservacome gli orizzonti degli individui divengano sempre
piu vasti e come Ie identita siano forgiate in contesti cosmopoliti e sempre meno cam
panilistici. Giil Deutsch (1953), tuttavia, intuiva 10 sviluppo futuro delle societa di co
municazione.
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in rigide mobilitazioni dell'elettorato, in seguito gli stessi [attori
portano al progressivo «scioglimentov" sia delle divisioni fun
zionali che di quelle piu marcatamente territoriali. La naziona
lizzazione del voto, quindi, riflette sul piano elettorale la sem
pre maggiore integrazione che caratterizza Ie odierne societa di
comunicazione. Questi elementi portano, indirettamente, alIa
convergenza dei livelli di sostegno dei partiti e all'uniformizza
zione delle risposte.

Questi fattori agiscono anche direttamente sulla nazionaliz
zazione del voto. Tuttavia, essi non agiscono piu sui livelli di
sostegno 0 suI tipo di risposta, bensl sull'importanza che assu
mono le influenze nazionali rispetto aIle influenze locali. La na
zionalizzazione intesa come incremento delle influenze naziona
li e dovuta soprattutto ad un cambiamento intervenuto nelle
questioni controverse all'ordine del giorno (issues) che, data
l'interdipendenza dei settori della societa, tendono a nazionaliz
zarsi. Questi cambiamenti sono di due tipi: 1) spostamento del
l'attenzione pubblica verso questioni che in quanto tali compor
tano un carattere nazionale (per esempio la politica estera)" e
2) crescente interdipendenza dei settori che riduce la portata
dei problemi locali e che li globalizza.

La competizione politica. - n secondo importante fattore di
scriminante rispetto alle variazioni dei livelli di nazionalizzazio
ne ecostituito dalla strategia competitiva che i partiti adottano.
Questa strategia si avvale di due componenti: i) una componen
te politica-programmatica e ii) una componente organizzatiua.
Nello studio della competizione politica la prima di queste due
componenti trova la sua espressione piu articolata nellavoro di
Downs (1957), mentre la seconda nel celebre saggio di Kir
chheimer (1966) sulla trasformazione dei partiti. Come vedre
mo, queste due componenti sono strettamente legate.

La componente politica-programmatica prende origine dalla
nuova concezione democratica introdotta da Schumpeter
(1964) nella quale risalta la centralita della nozione di cornpeti
zione. Le analisi spaziali rnireranno in seguito a forrnalizzare

36 II termine «scioglirnento» si riferisce all'immagine del «gelo» ifreezed) utilizzata
da Lipset e Rokkan (1967) per descrivere la stabilita delle fratture politiche prodotta
dalla mobilitazione degli elettorati da parte dei partiti di massa tra le due guerre.

37 Gli autori americani, ad esempio, identificano nella politica del New Deal degli
anni trenta uno dei momenti importanti di nazionalizzazione della politica statunitense.
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questa nozione. Si immagina che la competizione politica si si
tui in uno «spazio ideologico» nel quale gli attori (i partiti) si
muovono cercando la localizzazione ottimale rispetto alIa massi
mizzazione dei suffragi. Questa teorizzazione prende spunto
dalle riflessioni sulla localizzazione geografica delle imprese
(Hotteling 1929), e puo percio essere vista come una analogia
politica (ideological di queste. Da queste premesse, diversi au
tori procederanno a sofisticate analisi impiegando concetti ori
ginariamente geografici, come quelli di localizzazione, spazio,
distanza, terreno di caccia, deradicalizzazione e via dicendo.
Inoltre, contestando l'unidimensionalita dello spazio ideologico
postulata da Downs, diversi autori, tra cui Sartori (1976), pro
porranno modelli multi-dimensionali.

Queste analisi, tuttavia, hanno velocemente accantonato la
dimensione di origine di questi modelli, ovvero la dimensione
geografica, concentrandosi su .quella che a nostro avviso rimane
un'analogia. In effetti, Ie dimensioni del conflitto prese in con
siderazione dall'analisi spaziale sono tutte di tipo funzionale
ideologico: dimensione destra-sinistra e dimensione religiosa in
particolare. In nessun caso viene incorporata la dimensione ter
ritoriale-geografica, la quale, come insisteva Rokkan, euna delle
due dimensioni costitutive della competizione politica. Le anali
si spaziali hanno sviluppato un gran numero di concetti: essi,
pero, non devono essere limitati al piano ideologico.

I partiti hanno operato cambiamenti di tipo politico e pro
grammatico finalizzati alla loro massima estensione nello spazio
ideologico. II fine dell'azione competitiva suI piano ideologico e
di estendere il pili possibile il proprio terreno di caccia (Pane
bianco 1982), di occupare piu spazio possibile. Essi devono po
ter coprire (programmaticamente) il pili gran numero possibile
di «posizioni ideologiche-". In un'ottica parzialmente diversa
da quella downsiana, si puo sostenere che non etanto 10 sposta
mento del partito lungo l'asse ideologico a costituire la strategia
competitiva dei partiti quanto I'estensione della copertura che
essi arrivano ad operare. In questo senso, il concetto downsiano
di «prossirnita» ci e di poco aiuto, e conviene rivolgere l'atten
zione all'idea di partito prendi-tutto di Kirchheimer. Questo
autore, sottolineando l'importanza della componente organizza-

J8 Evitando tuttavia di incorrere nel pericolo di scissioni dovuti all'over-stretching
delle loro piattafonne politiche.
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tiva nella strategia compentiva dei partiti politici'", osserva
come i partiti di massa prendono progressivamente Ie sembian
ze di partiti catch-all, ed elenca i cinque cambiamenti caratteri
stici di questa trasformazione (tralasciamo il quinto non perti
nente per la presente discussione): 1) drastica riduzione del ba
gaglio ideologico, 2) rafforzamento della leadership, 3) riduzio
ne di importanza del ruolo dei membri di partito e 4) de-enfa
tizzazione della classe gardee. La riduzione del bagaglio ideolo
gico (punto 1) e la de-enfatizzazione dell'elettorato di riferi
mento (punto 4), significa che i partiti si «diluiscono» e pertan
to si espandono dal punto di vista ideologico. I partiti deradica
lizzano Ie proprie posizioni programmatiche e non sono piu
vincolati ad esse. Questi cambiamenti sfociano in un processo
di «diffusione» del sostegno dei partiti all' interno dell'elettora
to. Si offre COS! la possibilita per i partiti di «sedurre» un nu
mero maggiore di elettori caratterizzati da interessi diversi e ad
dirittura opposti.

Mentre i punti 1 e 4 dell'enumerazione di Kirchheimer
sono di tipo funzionale-ideologico, i punti 2 (rafforzamento del
la leadership centrale) e 3 (riduzione del ruolo dei membri)
hanno un'incidenza territoriale. La leadership centrale - nazio
nale - si rafforza a discapito dei leader regionali e locali. Paral
lelamente, il ruolo dei membri, che agiscono a livello locale,
viene meno con Ie nuove tecniche mediatiche impiegate nelle
campagne elettorali a partire dagli anni sessanta. In altre parole,
viene meno illuogo come elemento centrale della competizione.
Si puo quindi plausibilmente sostenere che la stessa logic a com
petitiva operante suI piano ideologico agisce anche a livello ter
ritoriale. I partiti tendono ad espandersi, a diffondersi e a dera
dicalizzarsi a livello territoriale cercando il sostegno ovunque
attraverso il paese. Ribaltando I'analogia spaziale e interessante
osservare come i meccanismi competitivi siano simili sui due
piani. AI concetto di partito prendi-tutto si puo quindi affianca
re quello di partito prendi-dappertutto. Anche a livello territo
riaIe i partiti cercano di occupare il piu spazio possibile, di es
sere presenti in ogni regione, di presentare candidati in ogni
circoscrizione. Lo spazio della competizione, quindi, e doppio:
vi euno spazio ideologico e uno spazio territoriale.

39 Mair (1992) osserva perspicacemente l'importanza di questa dimensione negli
scritti di Kirchheimer.
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In questa ottica, i parnn agiscono anche in modo diretto
enfatizzando quei problemi e ponendo all'ordine del giorno
quelle issues che non sono circoscritti territorialmente e che
possono essere accettati in tutte le aree del paese. Allo stesso
modo in cui, suI piano ideologico, le posizioni dei partiti vengo
no diluite perche esse possano essere condivise da una vasta
proporzione di elettori, sul piano territoriale i partiti mettono
da parte rivendicazioni localistiche privilegiando quelie nazio
nali. I cleavages territoriali si trasformano in cleavages ideologi
ci (si pensi alia trasformazione dei partiti agrari scandinavi in
partiti di «centro»).

I partiti, come si vede, agiscono sulle strutture sociali inde
bolendone le spaccature. Tuttavia, vi e anche l'adattamento da
parte dei partiti alle nuove condizioni, ossia una piu fluid a
composizione sociale posta in essere dai partiti stessi e dai cam
biamenti socio-economici. Non si tratta di un determinismo
unidirezionale da parte della struttura sociale verso il comporta
mento partitico, 0 viceversa, bensi di un processo dialettico e
circolare il cui risultato e una sempre meno netta divisione, sia
territoriale che funzionale, dei gruppi sociali. Se i partiti creano
certe condizioni, e anche vero che essi Ie subiscono. La nazio
nalizzazione del voto, quindi, e sia un processo voluto dai parti
ti, sia un processo al quale essi si adattano'",

Lo schema appena delineato mostra come la nazionalizza
zione del voto sia stata un processo continuo, caratteristico del
le societa occidentali. Numerose ricerche sulla omogeneizzazio
ne territoriale dei partiti politici hanno rivelato una tendenza
alla diffusione del sostegno elettorale piuttosto che una concen
trazione. Tuttavia, cia costituisce la trama generale di una evo
luzione e di un fenomeno caratterizzati da numerose variazioni.

Tre tipi di uariazioni

I livelli di nazionalizzazione del voto sono soggetti a varia
zioni". Queste sono di tre tipi:

40 La nostra e quindi una visione sia top-down (competizione) che bottom-up
(adattamento) (cfr. fig. 2). Come notano Lipset e Rokkan «consideriamo la possibilita
che i partiti stessi producono i propri allineamenti indipendentemente dalle condizioni
geografiche, sociali e culturali dei movimenti» (Lipset e Rokkan 1967,3, corsivo origi
nale).

41 Facciamo nostra la tipica metodologia rokkaniana secondo la Quale prima di
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1) variazioni temporau. ossia i) l'evoluzione storica (trends)
dei livelli di nazionalizzazione del voto, ii) Ie differenze tra
periodi" e iii) l'esistenza di «momenti» cruciali, di «salti» di tali
livelli;

2) variazioni sistemiche: si tratta in questo caso delle diffe
renze nei gradi di nazionalizzazione che si possono presentare
tra i sistemi politici (paesi) europei;

3) variazioni partitiche, ovvero Ie differenze riscontrabili z)
tra i partiti politici di uno stesso paese (comparazione intra-si
stemica) e ii) tra i partiti politici di diversi sistemi (comparazio
ne inter-sisternica).

Questo schema puo essere utilizzato per la formulazione di
ipotesi falsificabili in sede di verifica empirica.

Variazioni temp0 rali. - Abbiamo visto che, schematicamen
te, l'evoluzione degli elettorati verso la nazionalizzazione duran
te il XX secolo puo essere attribuita all'incremento della mobi
lita geografica e ai cambiamenti a livello individuale di attitudi
ni e comportamenti. In questi due processi sono sintetizzati gli
elementi che hanno determinato la nazionalizzazione degli elet
torati europei. Secondo Cox (1969), questa evoluzione compor
ta tre tappe il cui susseguirsi ecausato dai processi di industria
lizzazione e di urbanizzazione, ovvero da fattori appartenenti al
primo dei due processi. Anche la teorizzazione di Cox si artico
la attorno ai cambiamenti di struttura dei cleavages che presen
tano un fase territoriale e due fasi funzionali (vedi anche Taylor
eJohnston 1979,107-163):

1° tappa: lase territoriale. All'inizio delle elezioni competitive
e in fase di strutturazione dei sistemi partitici la geografia del
voto si presenta compartimentata e con sostegni sproporzionati
e concentrati. Questo aspetto estrettamente associato aIle resi
stenze economiche, etniche e religiose che oppongono Ie regio
ni periferiche ai tentativi di standardizzazione del «centro».

2° tappa: lase funzionale 1. L'industrializzazione e la conse
guente urbanizzazione portano ad un miglioramento delle reti
di comunicazione e a importanti migrazioni. In questa fase i

procedere alla spiegazione delle variazioni, enecessario identificarie con precisione (per
esempio, Rokkan 1975,574).

42 Per quanto riguarda Ie potenzialita euristiche della comparazione nel tempo,
vedi Bartolini (1993).
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cleavages territoriali sono sostituiti da opposizioni tra interessi
urbani e interessi rurali su questioni economiche e religiose.

]4 tappa: lase funzionale II. La frattura tra zone urbane e
zone rurali viene sostituita da una frattura di classe che divide
lavoratori e datori di lavoro. Dal punto di vista elettorale vi e
un'erosione delle disparita territoriali. I networks locali cedono
il posto a networks nazionali che portano alla creazione di or
ganizzazioni nazionali.

Due aspetti devono essere discussi. In primo luogo, Cox
prende in considerazione solo fattori socio-economici e tecnolo
gici nella sua analisi dei cleavages, tralasciando i fattori piu
spiccatamente politici che di fatto, come abbiamo visto, posso
no influire sulle strutture sociali. Si tratta quindi di una causali
ta unidirezionale. In secondo luogo, Cox considera unicamente
il primo dei due processi evolutivi da noi distinti, e non tiene
conto degli aspetti che agiscono a livello individuale e geografi
camente statico. Cio che risulta dalla schematizzazione di Cox,
non e l'omogeneizzazione territoriale del comportamento (poli
tico, elettorale, ecc.), bensi l'esistenza di alcune zone dove i
gruppi vengono a contatto (zone di contatto), per esempio Ie
zone urbane, e il permanere di aree che non hanno conosciuto
cambiamenti, che si sono svuotate - dato che le migrazioni
sono quasi sempre unidirezionali - rna che rimangono distinte
(zone di fuga). Malgrado cio, questa teorizzazione costituisce
uno dei rari tentativi di analisi della sequenza temporale (clea
vages territoriali ~ cleavage citta-campagna ~ cleavage di clas
se) con cui le fratture si trasformano. In effetti, e nonostante sia
sovente stato sostenuto il contrario, sia il modello sulla forma
zione delle fratture politiche di Rokkan che le successive verifi
che empiriche" sono incentrate sulla staticita (freezing proposi
tion) delle costellazioni di cleavages. Inoltre, asserire che dagli
anni venti i sistemi di partito sono stati caratterizzati da stabilita
in quanto i cleavages «hanno tenuto», non significa che in essi
non vi sia stata una perdita di territorialita, Questo aspetto,
pero, non eancora stato sottoposto all'esame empirico.

Schematicamente, tra Ie diverse forme di evoluzione, Ie se
guenti sembrano particolarmente significative: 1) irradiamento
dal centro - secondo tipo di processo. L' area nazionale viene
standardizzata durante tutta la fase di costruzione dello stato e

43 Ad esempio Rose e Urwin (1970) e Bartolini e Mair (1990).
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della nazione; 2) fusione di due 0 piu aree ..:.. primo e secondo
tipo di processo. Le aree vengono a contatto sia tramite Ia mo
bilita spaziale sia tramite l'incremento dei mass-media; 3) irra
diamento da piu centri - primo e secondo tipo di processo. Le
campagne vengono a contatto con Ie citta sia a causa della mo
bilita geografica sia grazie ai nuovi mezzi di comunicazione.

In una prospettiva storica, uno dei momenti cruciali della
nazionalizzazione del voto e sicuramente costituito daIl' esten
sione del suffragio che si everificata, in molti paesi, all'indoma
ni della Prima guerra mondiale. La trasformazione della politica
in politica di massa, ha dato un forte impulso al processo di na
zionalizzazione. Come evidenzia 10 studio della omogeneizzazio
ne territoriale svolto per il periodo 1945 -1970 da Rose e Urwin
(1975), Ia nazionalizzazione delle elezioni deve essere situata
prima della Seconda guerra mondiale. Anche se il Iavoro svolto
da Rose e Urwin esclude questo periodo, essi osservano come
«la nazionalizzazione della competizione partitica aueua gia avuto
luogo all'inizio del [prime] dopoguerra», per cui «per spiegare
Ie cause della nazionalizzazione della politica, e necessario ana
lizzare periodi piu lontani della storia europea» (1975, 45, cor
sivo originale).

In due suoi ulteriori studi, Urwin (1982a; 1982b) conferma
Ia visione di una nazionalizzazione dovuta all'estensione del suf
fragio. Egli sottolinea in particolare come, sia nel Regno Unito
che nella Germania imperiale e in quella di Weimar, I'estensio
ne del suffragio abbia fatto nascere configurazioni competitive
in tutte Ie circoscrizioni. La prima nazionalizzazione, quindi, si
ha quando tutti (gli uomini adulti) vanno a votare. Tuttavia,
I'estensione del suffragio e solo uno degli aspetti che caratteriz
zano Ia «massificazione» della politica. L'altro aspetto degno di
nota e complementare al precedente el'apparizione sulla scena
politica del partito d'integrazione di massa'". Tuttavia, Ia rigida
e pesante struttura organizzativa di questo tipo di partito volta
ad una mobilitazione elettorale di «appartenenza» che incapsu
la I'elettorato, non favorisce Ia nazionalizzazione del voto. II
partito di massa cerca il sostegno di una classe gardee fortemen
te compartimentata anche sotto il punto di vista territoriale in

44 Molteplici denominazioni hanno cercato di decrivere 10 stesso fenomeno: parti
to di massa (Duverger 1951), partito di integrazione democratica (Neumann 1956), par
tito di integrazione di massa (Kirchheimer 1966), partito burocratico di massa (Pane
bianco 1982), ecc.
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una societa ancora poco mobile e in cui Ie sub-culture sono raf
forzate dall'appartenenza partitica.

Solo in un secondo tempo, dopo che la logica competitiva
tipica dei sistemi pluralisti sia stata generalmente accettata, un
nuovo tipo di partito perrnettera il superamento di questa situa
zione. Abbiamo visto che il partito prendi-tutto si caratterizza
per il tentativo di superamento di barriere (sia ideologiche che
territoriali) strumentale rispetto all'allargamento del «terreno di
caccia» elettorale: viene meno, da un lato l'esplicito riferimento
dei partiti al loro tradizionale serbatoio elettorale (0 «cliente
la»), e dall'altro l'ancoraggio territoriale di queste riserve di
voti. Con il partito prendi-tutto, quindi, si ha un altro momenta
in cui la nazionalizzazione del voto riceve nuovi impulsi dina
mici.

L'evoluzione della struttura organizzativa dovuta alla logica
competitiva all'interno della quale si confrontano i partiti va
tuttavia rapportata anche ad altri fattori esplicativi. In effetti, il
secondo dopoguerra puo essere considerato un momenta cru
ciale per l'evoluzione dei partiti verso la nazionalizzazione del
voto per la crescente utilizzazione nelle campagne elettorali del
la televisione a partire dagli anni sessanta-settanta. Anche in
questo caso, avviene uno scollamento tra «politica» e «luogo»,
La crescita e la diffusione di tecniche mediatiche in ambito
elettorale porta alla cancellazione delluogo. Non solo: la televi
sione opera una individualizzazione delle opinioni politiche che
tende ad annullare l'influenza del gruppo spazialmente delimi
tato e caratterizzato da prossimita geografica. La televisione
mette a contatto I'individuo con molteplici posizioni, opinioni e
idee che rendono piu omogeneo I'accesso all' offerta politica.
Questo era impensabile con tecniche elettorali fatte di discorsi,
meetings e porta-a-porta. La televisione, quindi, contribuisce in
maniera particolarmente significativa ad evacuare la componen
te territoriale dal rapporto individuo-politica. Infine, non solo
la televisione fornisce un messaggio politico territorialmente
non differenziato, rna crea immagini nazionali, segnatamente
leader e performances che vengono valutati nazionalmente ere
ando cOSI effetti di tipo coattails che si ripercuotono a livello lo
cale.

Tratteggiata a grandi linee, quindi, I'evoluzione verso una
nazionalizzazione degli elettorati ecausata da una serie di fatto
ri che vanno oltre i cambiamenti socio-economici e tecnologici.
Le variazioni temporali sono in particolare dovute alla azione
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strategica dei partiti politici che anche in materia di issues ten
dono a enfatizzare quelle questioni che possono potenzialmente
essere accettate da tutti dappertutto. La logica competitiva si
sovrappone cOSI ai cambiamenti sociali.

Variazioni sistemiche. - I livelli di nazionalizzazione non va
riano unicamente nel tempo. Essi variano anche attraverso 10
spazio, ovvero da paese a paese. Le variazioni sistemiche origi
nano da tre insiemi di fattori: a) fattori sociali, b) fattori istitu
zionali e c) fattori temporali. Questi insiemi di fattori influenza
no direttamente il livello da cui scaturiscono gli stimoli politici.
Ma essi hanno anche conseguenze spaziali, riflettendosi in par
ticolari configurazioni territoriali che a loro volta, indirettamen
te, influiscono sui livelli di convergenza del sostegnoe sul tipo
di risposta",

. Nel determinare Ie cause delle variazioni tra sistemi politici
va innanzitutto considerato il grado di frammentazione sociale,
che va intesa, come indica Lijphart (1984, 139-160), da una
parte come il numero di fratture presenti in una data societa, e
dall'altra come la forza di ognuna di queste fratture. Piu un pa
ese e socialmente frammentato, meno la nazionalizzazione delle
elezioni sara marcata. Come sottolineato in precedenza, tutta
via, questa frammentazione deve risultare sul piano spaziale, ov
vero deve esservi una certa territorialita,

Le cause per cui i paesi europei conoscono gradi di fram
mentazione diversi, vanno ricercate nei processi di costruzione
costituzione degli stati e delle nazioni. A seconda delle modalita
e dei ritmi che questi processi hanno assunto nei paesi europei,
la configurazione territoriale varia. La segmentazione territoria
Ie delle fratture, quindi, trova forme e geometrie diverse. Sche
maticamente se ne possono indicare tre tipi: 1) la configurazio
ne centro-periferia, 2) la configurazione che oppone due (0 piu)
regioni e 3) la configurazione a «macchia di Ieopardo» (per
esempio, la frattura citta-campagna), A seconda della configura
zione, i livelli di nazionalizzazione variano: essi saranno elevati
nella prima configurazione (dove solo un centro non si allinea

45 Ricordiamo che quando si paragonano i paesi va applicata la clausola ceteris pa
ribus per quanto concerne illivello di aggregazione dei dati elettorali. Sappiamo, in ef
fetti, che livelli di aggregazione diversi possono influire suI grado di nazionalizzazione e
quindi, date Ie differenze tra paesi europei, falsare la comparazione.
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alIa caratteristiche nazionali) e meno pronunciati nelle altre
due.

Per illustrare la differenza che intercorre tra casi in cui i cle
avages non conoscono forte territorialita e casi in cui essa epre
sente, e utile raffrontare due paesi - i Paesi Bassi e la Svizzera 
entrambi caratterizzati da un alto grado di frammentazione":
Molti elementi oppongono questi due paesi (Kriesi 1990 e
1993, 81-82), tra cui il fatto che la frammentazione e quasi
completamente sprovvista di territorialita nei Paesi Bassi e for
temente territoriale in Svizzera". Cia ha portato a due diversi
tipi di organizzazione politica: la pillarization (principio funzio
nale) nei Paesi Bassi e il [ederalismo (principio territoriale) in
Svizzera". Questi due tipi di organizzazione riflettono due
strutture sociali diverse in cui la prima e a-territoriale e la se
conda territoriale. Le divisioni che in Olanda producono tre
sub-culture (Allgemene, cattolica e protestante), ancora di re
cente nettamente separate suI piano politico e sociale, non sono
compartimentate spazialmente. Di contro, Ie fratture svizzere
sono (anche) territoriali. Similmente, comparando l'Austria e la
Svizzera, Lehmbruch (1967) rileva come la prima sia caratteriz
zata dalla formazione di Lager, nozione verticale e funzionale,
mentre la seconda da sezionalism°, nozione orizzontale e terri
toriale. La distinzione tra fratture territoriali e funzionali porta
a diversi gradi di nazionalizzazione".

Per quanto riguarda il secondo insieme di fattori - i fattori
istituzionali - tre aspetti vanno distinti: 1) la struttura stat ale
dei paesi, 2) la configurazione del potere e 3) la legge elettorale.
La struttura statale PUQ essere a forte autonomia region ale (per
esempio, uno stato federale) 0 a debole autonomia (per esem
pio, uno stato unitario). La prospettiva, qui, non edi considera
re la struttura statale come una semplice conseguenza della
frammentazione sociale - una corrispondenza tra istituzioni e

46 A proposito di questi due paesi, Rokkan notava che «una analisi della diversita
tra Ia Svizzera e l'Olanda ci direbbe molte cose sulle differenti condizioni per Ia crescita
dell'isolarnento culrurales (1970, 181).

47 Cio puo essere affermato anche se esiste un certo grado di concentrazione della
popolazione cattolica nel Sud dei Paesi Bassi.

48 La pillarizationpuo anche essere denominata «federalismo funzionale».
49 I coefficienti di variazione per Austria e Paesi Bassi (in cui Ie fratture sono a-ter

ritoriali) e Belgio e Svizzera (paesi caratterizzati da territorialita) sono rispettivamente:
4.2,3.9 e 6.7, 6.7; e gli indici cumulativi di disparita regionale: .09, .16 e .25, 041 (fonte:
Rose e Urwin 1975).
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societa - bensi come una delle cause di questa. II fatto che esi
stano sotto-sistemi territoriali dotati di autonomia decisionale,
fa si che si vengano a creare sistemi di fratture locali e idiosin
cratici in cui agiscono specifiche logiche di competizione. Come
viene evidenziato da Kerr a proposito del caso svizzero, «e dif
ficile parlare di elezioni federali in termini di arena competitiva
nazionale; epill corretto parlare di contesti politici ritagliati in
sfere di competizione segmentate definite dal peso relativo degli
assi lungo i quali si modellano i conflitti tra partiti» (1974, 30).
La struttura istituzionale influisce sulla struttura sociale rinfor
zando la compartimentazione territoriale dei comportamenti
politici. Parallelamente, l'autonomia di regioni, Lander, cantoni,
eccetera, e Ie prerogative di cui godono, creano issues locali che
ritardano il processo di nazionalizzazione della politica,

II secondo fattore istituzionale che influisce sulla nazionaliz
zazione del voto ecostituito dalla configurazione del potere. Vi
sono configurazioni di governo che favoriscono il nazionalizzar
si della vita politica in quanto aumentano la visibilita delle figu
re politiche nazionali": Tali forme istituzionali, determinate dal
Ie costituzioni rna anche dalla prassi e dalla consuetudine, pos
sono ampiamente variare. Cosi, tra Ie forme che aumentano la
visibilita delle figure politiche nazionali vi sono sia il sistema
semi-presidenziale francese che il sistema parlamentare britan
nico. Figure pelitiche come il presidente 0 il primo ministro, fa
cilmente identificabili da elettori e mass-media, riassumono nel
la loro persona la com petizione e l' attivita politica. La loro im
magine viene associata al partito politico di appartenenza, per
cui anche in occasione di elezioni parlamentari la scelta dei de
putati nelle diverse circoscrizioni ne viene influenzata.

Infine, vanno considerati gli effetti della legge elettorale. Le
ipotesi che possono essere formulate a questo proposito sono
contrastanti. II sistema elettorale proporzionale offre la possibi
lita ad ogni partito di raccogliere un certo numero di consensi 
benche minimo - in tutte le circoscrizioni (si tratta, contraria
mente al sistema maggioritario, di un gioco a somma positiva),
Si puo quindi considerare che questo tipo di sistema elettorale
induca i partiti a presentare candidati ovunque. Inoltre, va os
servato che cio e vero quanto pili Ie circoscrizioni sono grandi

so Si delinea, quindi, un paradigma in cui Ia dimensione 3 determina Ie dimensioni
1 e 2.
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in termini di seggi attribuiti. In questo caso, infatti, anche i pill
piccoli partiti possono nutrire la speranza di ottenere uno 0 pill
seggi. Come nota Urwin a proposito della Germania, «la parti
colare variante di rappresentazione proporzionale introdotta
durante la Repubblica di Weimar incoraggio i partiti a conten
dersi ogni distretto elettorale» (1982b, 192). Tuttavia, per gli
stessi meccanismi, la proporzionale offre la possibilita di affer
mazione per i piccoli partiti regionali, e quindi porta a disparita
sia di sostegno e di comportamento di voto, che di priorita a li
vello di issues. In questo senso, quindi, il sistema proporzionale
ritarda il processo di nazionalizzazione. Di converso, il sistema
maggioritario se da un lato non incita i partiti a presentare can
didati nei bastioni elettorali degli avversari, dall'altro esso fa
piazza pulita di piccoli partiti regionali.

II terzo insieme di fattori e di natura temporale. Le diffe
renze temporali creano, in un dato momenta storico t, delle dif
ferenze spaziali, dovute ad evoIuzioni differenziate dei processi
di nazionalizzazione". A fattori temporali, quindi, corrispondo
no effetti spaziali, Impieghiamo quattro termini per esprimere
quattro concetti temporali da cui derivano variazioni spaziali: 1)
timing (presto/tardi); 2) tempo (progressivo/brusco); 3) sequen
za (prima/dopo) e 4) durata (lunga/corta).

Questa temporizzazione riguarda i processi di industrializ
zazione-urbanizzazione e di democratizzazione (quindi a costi
tuzione dello stato nazionale inoltrata) dei secoli XIX e XX. II
termine di timing indica quando questi processi hanno inizio. Si
puo considerare che se questi hanno avuto inizio presto, si sono
anche create presto Ie condizioni per l'assorbimento degli ele
menti eterogenei all'interno dei paesi. E nei paesi in cui l'indu
strializzazione (con i suoi effetti integranti) e la democratizza
zione (con i suoi effetti di diffusione) hanno iniziato presto, che
i livelli di nazionalizzazione oggi sono pill elevati. Questo aspet
to richiama quello della durata. Se il processo di modernizzazio
ne inizia presto, esso sara anche di durata pill lunga. Per quan
to riguarda il tempo, ossia la velocita con la quale questi proces
si si sono prodotti, puo essere ipotizzato che e nei paesi in cui
(come la Francia) i cambiamenti sono stati bruschi che i livelli
di nazionalizzazione sono pill alti. La relazione qui eindiretta. I
livelli di nazionalizzazione sono influenzati dall'instabilita eIet-

51 Si tratta, quindi, di una verifica sincronica dei processi diacronici.
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torale quasi cronica di cui soffre questo paese e che impedisce
la strutturazione stabile sia dello spazio ideologico che dello
spazio territoriale e che crea fluttuazioni da un'elezione alIa
successiva che ostacolano la compartimentazione del voto". A
questi dualismi se ne aggiunge un quarto, la sequenza, in cui
viene evidenziato il «rapporto temporale» tra questi processi.
La comparazione dei livelli di nazionalizzazione del voto viene
effettuata, naturalmente, dopo la fine del processo di democra
tizzazione (con il suffragio universale). Se in un paese il proces
so di industrializzazione con i suoi effetti integranti comincia
dopo questo momento, la nazionalizzazione del voto avra livelli
bassi, mentre se l'industrializzazione comincia prima essa sara
pili marcata. Nel primo caso, in effetti, l'industrializzazione ar
riva «troppo tardi», ovvero dopo che la mobilitazione politica
abbia «gelato» gli elettorati in uno stadio di eterogeneita, Di
contro, se l'industrializzazione interviene prima, essa «fa in
tempo» a dispiegare i suoi effetti destrutturanti (rispetto ai clea
vages) e di integrazione della societa prima che la mobilitazione
politica (partiti di massa) cristallizzi gli elettorati.

Variazioni partitiche. - Quando si passa a considerare quali
fattori determinano diversi livelli di nazionalizzazione tra parti
ti, il contesto sistemico e temporale in cui essi evolvono ha sicu
ramente un peso importante. Ma una volta che questo e stato
parametrizzato, quali sono Ie cause delle differenze tra partiti
politici? Per rispondere a questa domanda bisogna innanzitutto
considerare la natura del (o il tipo di) partito politico.

Come per Ie variazioni sistemiche, una prima traccia ci viene
fornita dati'opposizione tra gli aspetti funzionali e gli aspetti ter
ritoriali delle fratture. Possiamo pertanto considerare che i livelli
di nazionalizzazione sono pili elevati nel caso di partiti scaturiti
da fratture in cui la dimensione funzionale epreponderante. La
nazionalizzazione ebassa per quei partiti che presentano marca
ti caratteri territoriali, cioe per quei partiti che si appellano a un
elettorato spazialmente delimitato. nsostegno elettorale di que
sto tipo di partito ecompartimentato perche, in quanto tale, il
suo discorso si rivolge a gruppi sociali territorialmente concen
trati. Indipendentemente da quello che poi sara l'effettiva distri-

52 In Francia, questa instabilita si manifesta tramite tassi di volatilita eIettorale par
ticolarmente eIevati rispetto agli aItri paesi europei (Bartolini e Mair 1990,68-75).
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buzione del suo sostegno elettorale, a priori i1 suo terreno di
caccia (spaziale) e territorialmente definito. All'opposto trovia
mo un tipo di partito il cui sostegno pUD essere caratterizzato da
un certo grado di segmentazione dovuta a fattori indipendenti
dalla sua natura e che non risuIta da fattori intrinseci ad essa.
Questo tipo di partito, si pensi ad esempio ai partiti social-de
mocratici e ai partiti religiosi, e inter-regionale nello stesso
modo in cui, suI piano ideologico, esistono partiti inter-classisti.
Questi partiti non si appellano a elettorati circoscritti, mentre i
partiti territoriali nascono da rivendicazioni regionali.

Nella loro analisi della distribuzione regionale del sostegno
elettorale dei partiti politici europei, Ersson et ale (1985) otten
gono risultati che confermano questa ipotesi. Identificando otto
diversi tipi di partiti - etnici, comunisti, socialisti, agrari, reli
giosi, liberali, conservatori e altri - essi misurano i corrispon
denti gradi di variazione regionale. Come gli autori stessi nota
no, non e sorprendente I'alto grado di territorialita che caratte
rizza i partiti a base etnica. IT punteggio ottenuto per questo
tipo di partito e, comparativamente agli altri tipi, estremamente
elevato. Indubbiamente cio risulta dall'intrinseca dimensione
territoriale presente nella natura stessa di questi partiti.

La seconda pista da seguire nel tentativo di spiegare le va
riazioni tra partiti, e costituita dalla strategia competitiva che
essi scelgono. I partiti sono di fronte a due possibilita di scelta:

1) una strategia di diffusione;
2) una strategia di concentrazione.
La prima mira ad espandere territorialmente il proprio so

stegno elettorale correndo il rischio di perdere voti all'interno
di eventuali feudi elettorali. In effetti, ricorrendo a questa stra
tegia si crea il pericolo di scavalcamenti e di strappi se il partito
rinuncia alla rivendicazione di problemi specifici della regione
di provenienza per consacrarsi a questioni nazionali. La secon
da strategia, invece, mira al mantenimento dei bastioni elettorali
(strongholds) in cui tenere discorsi idiosincratici e dove il pro
gramma rimane dedicato a questioni locali (questi partiti po
trebbero essere definiti, sempre tramite un'analogia, gli issue
parties del territorio). In pratica, «un partito puo cercare di di
stinguersi dal punto di vista regionale, e con cio cercare la mas
simizzazione del sostegno in una regione, oppure puo cercare
di massimizzare il suo voto minimizzando le disparita regionali
del suo sostegno» (Rose e Urwin 1975, 31). In questa ottica, oc
cupano un ruolo importante Ie issues politiche alle quali i parti-
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ti politici fanno riferimento. I partiti che optano per la prima
strategia tendono a nazionalizzare Ie questioni all'ordine del
giorno. Dovendo raccogliere voti in tutte Ie aree del paese, essi
sollevano questioni comuni a tutte queste aree favorendo la na
zionalizzazione intesa come maggiore attenzione verso proble
matiche nazionali piuttosto che locali. AI contrario, un partito
che opta per la strategia della concentrazione insistera su que
stioni locali, specifiche alla regione e (probabilmente) non con
divise dal resto del paese.

Tuttavia, come gia Schattschneider osservava nel caso del
Partito democratico americano, questa seconda strategia porta
inesorabilmente alla non-competitivita a livello nazionale. A li
vello nazionale la logica competitiva impone l' adozione della
prima strategia. E interessante, a questo proposito, considerare
l'evoluzione della Lega lombarda in Italia. Questa evoluzione il
lustra la logica competitiva di tipo territoriale. La semplice os
servazione dei nomi che questo movimento ha adottato egia di
per se indicativa. Alla nascita del movimento la connotazione
territoriale era estremamente marcata e la strategia era chiara
mente una strategia di concentrazione. Tuttavia, la Lega non
poteva sperare di essere competitiva a livello nazionale. Vi e
quindi stato un primo cambiamento di strategia nel senso della
diffusione territoriale dell' elettorato di riferimento. II cambia
mento di nome (Lega Nord) fa da pendant al cambiamento di
strategia. Eppure, essendo l'obiettivo del movimento nazionale,
anche questo si rivela insufficiente e si puo quindi plausibil
mente prevedere un cambiamento dell'identita del partito (ad
esempio federalista) incentrato su issues comuni a tutto il paese
che ne facciano un partito nazionale (con un nome del tipo
Lega Italia Federale), capace di raccogliere voti ovunque di tipo
prendi-dappertutto.

Le differenze tra partiti sono dunque date da due ordini di
fattori: il tipo di partito e la strategia scelta. La scelta di strate
gia effettuata dai partiti politici eindipendente dal primo ordi
ne di fattori. La territorialita presente in diverse gradazioni nel
sostegno di tutti i partiti va qui considerata nei suoi aspetti
estrinseci e non in quelli intrinseci alIa natura stessa del partito.
Superare 0 no Ie barriere territoriali e quindi una scelta che ri
guarda tutti i tipi di partito e non solo i partiti piu prettamente
territoriali. Qualsiasi partito si trova di fronte alIa scelta se raf
forzare i propri bastioni elettorali oppure se dissolverli a van
taggio di un sostegno pili diffuso.
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Due rilievi conclusivi

Quali sono Ie implicazioni degli aspetti trattati nel presente
articolo? Quali conclusioni e possibile trarre dalla discussione
precedente? Queste domande ricevono due ordini di risposte:
da una parte vanno considerate Ie implicazioni che questi aspet
ti assumono attualmente, e dall'altra va attirata I'attenzione sui
problemi della ricerca empirica.

1) La nazionalizzazione della politica e abitualmente pre
sentata nella letteratura sotto forma di tesi piuttosto che sotto
forma di teoria (per esempio, Agnew 1987 e 1988). La progres
siva nazionalizzazione degli elettorati nel corso del XX secolo i:
considerata come ineluttabile e necessariamente associata ai
processi di costruzione-costituzione dello state e della nazione.
In questo senso il processo di nazionalizzazione della politica va
di pari passe con i macro-processi di modernizzazione delle so
cieta occidentali. Nei lavori sullo sviluppo politico, cosi come
nella letteratura sulla modernizzazione socio-economica, si e
sempre data per scontata l'incorporazione e l'integrazione awe
nuta nelle prime fasi di sviluppo delle identita culturali e delle
realta economiche periferiche nel piu vasto contesto nazionale.
Come sottolinea Urwin, sia a causa dei fenomeni di moda, che
a causa della supremazia della dimensione socio-economica nel
l' analisi del conflitto politico, «la scienza politica ha dimostrato
poca simpatia per i gruppi considerati perdenti nel gioco della
storia» (1983, 222). Tuttavia, e legittimo chiedersi se effettiva
mente la nazionalizzazione della politica possa essere ricondotta
ad una visione deterministica ed unidirezionale; in altri termini
se tale fenomeno e necessariamente legato alIa modernita,
Come egia state sottolineato, non vi sono basi empiriche sulle
quali basare una tale visione. Oggi, la nozione di modernita,
piuttosto che essere associata all'idea dello state nazionale uni
tario e accentrato, viene assimilata ad una fase di «crisi» dello
state e ad una fase post-nazionale in cui Ie identita e i senti
menti di appartenenza si trasformano e si ristrutturano lungo
nuove linee. In particolare, il periodo attuale presenta due tipi
di minacce per 10 state nazionale. Da un lata, vi sono Ie minac
ce «dal basso»: Ie trasformazioni avvenute a livello ideologico
hanno ravvivato i sentimenti di appartenenza e di identita etni
ca e territoriale portando a nuovi regionalismi. Dall'altro lato,
vi sono Ie minacce «dall'alto»: il processo di integrazione euro-
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pea e la costruzione supra-nazionale di una struttura statale co
munitaria portano ad una significativa perdita del ruolo norma
tivo e di fonte di identita dello stato nazionale. Queste trasfor
mazioni hanno spinto diversi autori a riflettere in termini di di
sgregazione dello stato tradizionale, predicendo un futuro asset
to politico e istituzionale regionalista e decentrato. Cio signifi
cherebbe, quindi, che oggi un processo di de-nazionalizzazione
e di regionalizzazione non puo essere escluso. La domanda che
sorge concerne il punto di rottura, ovvero la soglia a partire
dalla quale Ie disparita di valori, di interessi e di comportamenti
costituisce un reale pericolo di disfacimento dello stato. Si trat
ta dunque di stabilire innanzitutto in che misura gli svolgimenti
attuali sono importanti rispetto aIle evoluzioni passate. Si tratta
inoltre di stabilire se oggi ci troviamo di fronte ad un punto di
svolta, al passaggio da una fase di nazionalizzazione che si chiu
de ad una fase ·di de-nazionalizzazione che non porta necessa
riamente ad una perdita dell'identita nazionale rna che porta
forse ad una sua nuova concezione pill cosciente delle diversita
all'interno stesso delle nazioni.

2) Le domande che sono state sollevate necessitano risposte
empiriche. Per conoscere i punti di rottura l'osservazione della
realta si rende indispensabile. Abbiamo visto che il comporta
mento elettorale costituisce un importante indicatore politico,
se non il pill importante. Lo studio empirico deve quindi parti
re da questi dati. L'analisi, inoltre, deve comportare sia una di
mensione comparata, in quanto la comparazione costituisce in
questo caso un adeguato metodo di controllo della validita del
le ipotesi, sia un importante grado di profondita storica. In ef
fetti, abbiamo visto come i momenti cruciali del processo di na
zionalizzazione siano situati prima della Seconda guerra mon
diale. A questo proposito due problemi, tra loro connessi, si
pongono. Da un lato, 10 studio qui proposto si presenta con le
tipiche caratteristiche dell'insufficienza di casi ben conosciuta
dai comparatisti e efficacemente espressa da Lijphart (1971)
tramite la formula «moite variabili e N piccoli». Dall'altro, vi e
un'assoluta carenza di dati di questo tipo. Come gia lamentava
Rokkan, il primo e pill importante sforzo deve essere fatto nella
direzione della raccolta di dati elettorali.
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