
LA FORMAZIONE DEI PARTITI CONFESSIONALI
IN EUROPA

di Stathis N. Kalyvas

Di recente, la ricerca sociologica per 10 piu quantitativa ha
riaffermato 1'importanza della religione riguardo all'azione poli
tica e aIle politiche pubbliche. Tra i suoi contributi vi sono vari
modelli di associazione tra la religione, nella sua variante catto
lica, ed una pluralita di esiti politici e di policy. Castles (1994)
ha individuato un'evidenza prima facie per cui il cattolicesimo e
associato con molti esiti di policy quali la spesa assistenziale, Ie
politiche della famiglia, ed esiti connessi al mercato del lavoro.
Misra e Hicks (1994) hanno trovato una relazione positiva tra
cia che essi chiamano «cultura romano-cattolica» e livello di
sindacalizzazione. Infine, Wilensky (1981), Esping-Andersen
(1990), Huber, Ragin e Stephens (1993), e pill recentemente
Van Kersbergen (1995) hanno tutti rilevato che i partiti cristia
no-democratici sono correlati ad alti livelli di spese sociali.
Queste scoperte sono ancor piu significative se si considera che
sono state fatte nel contesto delle societa probabilmente piu se
colarizzate: quelle dell'Europa occidentale contemporanea. Pro
prio per questo, gli autori di tali studi sottolineano la portata
piu ampia delle loro scoperte e reclamano una rinnovata atten
zione alIa religione, al cattolicesimo, ai partiti cristiano-demo
cratici, affermando che «per gli anni '90 il cattolicesimo do
vrebbe fornire una prospettiva fruttuosa per 10 studio della poli
tical economy cosi come per gli anni '80 la socialdemocrazia»
(Misra e Hicks 1994,319).

La religione entra in questi studi per due vie. Una e quella
demografica: l'ampiezza della popolazione cattolica (Castles
1994; Misra e Hicks 1994). L'altra epolitica e istituzionale: 1'in-

Per una trattazione pitt completa dell)argomento suiluppato in questa articolo si veda
il mio libro, in corso di pubblicazione From Pulpit to Party. The Rise of Christian De
mocracy in Europe) Ithaca-London) Cornell University Press) 1996.
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cumbency dei partiti cristiano-democratici (Castles 1994; Huber,
Ragin e Stephens 1993; Misra e Hicks 1994). Mentre I'impiego
di variabili demografiche e generalmente considerato molto
problematico, l'uso dell'incumbency dei partiti cristiano-demo
cratici e ampiamente accettato a ragione dell'assunto che tali
partiti sono «istituzioni cattoliche», «veicoli del "vangelo socia
le" e dell'accomodamento della Chiesa alIa modernita»! (Misra
e Hicks 1994,305 e 316), e «vie di influenza» della Chiesa cat
tolica (Castles 1994,24). In sostanza, si sostiene che questi par
titi rappresentino la dottrina sociale cattolica (Huber, Ragin e
Stephens 1993, 717) 0 la «cultura romano-cattolica» (Misra e
Hicks 1994, 304). Non sorprende, pertanto, che la menzione
dei partiti cristiano-democratici sia tipicamente accompagnata
dal riferimento ad encicliche papali quali la Rerum Novarum 0

la Quadragesimo Anno (Misra e Hicks 1994, 307; Castles 1994,
22; Huber, Ragin e Stephens 1993,717).

La fusione, largamente condivisa, tra i partiti cristiano-de
mocratici e la Chiesa e la cultura cattoliche e, tuttavia, fuorvian
te, poiche la letteratura sulla quale si basa e carente e ateorica.
Ne consegue una comprensione fallace della principale variabile
dei recenti studi, la democrazia cristiana, e la distorsione delle
loro scoperte. L'obbiettivo di questo articolo e duplice. In pri
mo luogo, esso offre una spiegazione nuova della formazione
dei partiti confessionali precedenti alIa seconda guerra mondia
le, i predecessori degli attuali partiti cristiano-democratici, e
quindi contribuisce a meglio comprendere le recenti scoperte
sociologiche. In secondo luogo, presenta una spiegazione della
formazione di quei partiti che e allo stesso tempo analitica,
comparata e storica. Tale spiegazione attinge alIa nota teoria dei
cleavages formulata da Stein Rokkan (1970; si veda anche Lip
set e Rokkan 1967) e la rivisita mediante l'applicazione della
teoria della scelta razionale. Questo articolo suggerisce che gli
approcci fondati esclusivamente sulle associazioni statistiche tra
variabili sono fuorvianti, perche mancano di un'analisi storica
accurata e validamente argomentata dei meccanismi causali sot
tostanti. AI contrario, questa articolo mostra che la teoria della

1 Accanto ai problemi di operazionalizzazione e di causazione che comporta
(Therborn, 1994), l'ampiezza della popolazione cattolica non costituisce un'adeguata
misura della forza dei sentimenti religiosi popolari. La frequenza ai servizi religiosi sa
rebbe probabilmente un indicatore piu idoneo, per quanto sempre problematico (Chol
vy 1994; Fox 1982).
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scelta razionale puo combinarsi con successo alIa ricerca storica
comparata e fornire una comprensione dei fenomeni politici su
periore a quella degli approcci esistenti.

I partiti cristiano-democratici sono stati, e tuttora sono, una
componente politica fondamentale in Europa (e, in certa misu
ra, in America Latina)", La semplice esistenza di questi partiti,
che stanno all'intersezione tra la religione e la politica rna che si
sviluppano in societa liberali e secolari, solleva importanti que
stioni teoriche sulla relazione tra religione e democrazia. Per ca
pire cosa sono i partiti cristiano-democratici e per stabilire quale
sia la relazione tra religione e politica in Europa abbiamo biso
gno di una teoria della democrazia cristiana. Una teoria che do
vrebbe incentrarsi suII' azione politica piuttosto che sulla demo
grafia e l'ideologia. Invece di far riferimento alIa dottrina socia
Ie cattolica 0 alIa proporzione di cattolici in un paese al fine di
«spiegare» la presenza di quei partiti, questa teoria deve a) spe
cificare Ie condizioni in cui i partiti che fanno appello agli elet
tori sulla base di motivi religiosi si formano e si affermano; b)
tenere conto del fallimento di questi partiti ad emergere in am
bienti apparentemente favorevoli; e c) determinare l'impatto di
questi partiti sulla politica delle societa nelle quali essi agiscono
e sui rapporti tra politica e religione. In questo articolo mi con
centrero suI primo aspetto di questa teoria, offrendo un'inter
pretazione della nascita dei partiti confessionali che va al di la
dei tradizionali riferimenti aIle encicliche papali e alIa cultura
cattolica. Questo punto necessita pero un chiarimento: spesso si
assume che i partiti cristiano-democratici siano un fenomeno
precipuo del dopoguerra, per nulla correlato ai partiti confes
sionali che li precedettero (Broughton 1988, 222; Lyon 1967,
69). E tuttavia impensabile separare i partiti confessionali ante
guerra da quelli cristiano-democratici contemporanei, cosi come
sarebbe impensabile ignorare la socialdemocrazia prima della
guerra nello studio dei partiti socialdemocratici. Esiste infatti
una notevole continuita tra i partiti cattolici anteguerra e quelli
cristiano-democratici del dopoguerra in termini di organizzazio
ne, di personale politico, di ideologia ed anche di strategia'. 01-

2 Dal 1946 al 1983 i governi basati, in parte 0 del tutto, su partiti cristiano-demo
cratici hanno avuto una durata variabile tra i 256 mesi in Germania e i 292 in Austria,
397 in Belgic, 456 in Olanda e in Italia (von Beyme 1985,333). II gruppo cristiano-de
mocratico (Partito popolare europeo) al Parlamento europeo e il secondo in ordine di
grandezza.

3 Sulle motivazioni forti del collegamento tra partiti cristiano-democratici del do-
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tretutto, il termine stesso di democrazia cristiana si ricollega al
cattolicesimo antiliberale del XIX secolo. Una teoria della de
mocrazia cristiana presuppone allora una comprensione teorica
delle sue origini",

L'articolo e diviso in quattro sezioni. Nella prima argomen
to la mia affermazione sulla natura molto problematica dell'at
tuale spiegazione delle origini dei partiti cristiano-democratici.
Nella seconda delineo un modello della formazione dei partiti.
Nella terza sezione impiego questo modello per spiegare la for
mazione dei partiti confessionali. Nella quarta confermo la vali
dita del modello esaminando sinteticamente il caso della Fran
cia, dove non e emerso alcun partito confessionale nonostante
Ie circostanze favorevoli. Da ultimo, nelle conclusioni, riassumo
Ie implicazioni del processo di formazione dei partiti confessio
nali sullo sviluppo politico. Utilizzo dati di sei paesi: Belgic,
Olanda, Austria, Germania, Italia e Francia.

La letteratura sulla democrazia cristiana

La letteratura generale sui partiti cristiano-democratici con
tiene due teorie differenti che spiegano la nascita dei partiti
confessionali nell'Europa del XIX secolo. La prima teoria, radi
cata nella sociologia storica, considera questi partiti creazioni
della Chiesa cattolica di fronte allo sviluppo congiunto dell'anti
clericalismo e della politica di massa (la classica asserzione di
Lipset e Rokkan 1967). Una conseguenza di questa teoria euna
visione ampiamente condivisa di quei partiti come parte della
cultura cattolica e del contesto istituzionale. Una seconda teo
ria, propria della scienza politica, enfatizza il ruolo dell'elite po
litica conservatrice nell'appropriarsi della religione e della dot
trina sociale cattolica per costruire partiti di massa e resistere
alla crescita dei partiti socialisti. Questo approccio pone in se
condo piano la religione a favore degli aspetti conservatori dei
partiti confessionali (Lane e Ersson 1991, 108; Broughton 1988,

poguerra e partiti confession ali di prima della guerra si veda Mayeur (1980), ed anche
Kalyvas (l996), in particolare il cap. 5. Per l'evidenza di una continuita tra la socialde
mocrazia prima e dopo la seconda guerra mondiale si veda Przeworski e Sprague
(l986).

4 Ai fini di una semplificazione utilizzo i termini democrazia cristiana, partito cri
stiano-democratico e partito confession ale in un' accezione generale e interscambiabile.
n termine «Chiesa», nel contesto di questo articolo, fa riferimento alIa Chiesa cattolica.
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195; Layton-Henry 1982, 17; Mayeur 1980,236). Duverger, ad
esempio, sostiene che i partiti cattolici di Belgio, Olanda e Au
stria sono «puramente e semplicemente partiti conservatori che
hanno cambiato nome» (1966, 412-413). Tale posizione e co
munque persuasivamente criticata dalle recenti ricerche sociolo
giche che mostrano come i partiti cristiano-democratici influen
zano illoro ambiente politico e sociale in un modo molto diffe
rente dai partiti conservatori.

Questo articolo offre una spiegazione della nascita dei parti
ti confessionali che va contro entrambe le teorie. La sua tesi
centrale e che la formazione dei partiti confessionali e stato un
esito contingente di decisioni strategiche compiute dagli attori
politici. I partiti confessionali si sono costituiti a dispetto e non
a causa, come di solito si assume, delle decisioni e delle azioni
della Chiesa. Essi sono stati un sottoprodotto non progettato e
non voluto di scelte strategiche operate dalla Chiesa in stato di
costrizione. Ne la stessa formazione dei partiti confessionali
rientrava nelle intenzioni delle elites politiche conservatrici.
Ambedue questi attori che dettero vita al processo che poi de
termino la nascita dei partiti confessionali avevano, infatti, un
set compatibile di preferenze che escludeva la creazione di quei
partiti. n risultato, ad ogni modo, sorprese sia la Chiesa che i
leader politici conservatori. Un risultato che, consolidatosi,
strutturo l'organizzazione della politica e le scelte future in
modi non previsti.

Come mai allora la letteratura esistente non e riuscita ad in
dividuare gli aspetti cruciali della formazione dei partiti confes
sionali? Per cominciare, si tratta di una letteratura sottosvilup
pata (si vedano in particolare Durand 1995; Hanley 1994; Lon
ne 1986; Mayeur 1980; Irving 1979; Vecchio 1979a; Fogarty
1957). In effetti e concordemente ritenuto che il fenomeno del
la democrazia cristiana sia stato trascurato, nonostante la sua ri
levanza politica e, soprattutto, in confronto al lavoro svolto sui
partiti socialisti (Hanley 1994, 1; Anderson 1991, 707; Delbreil
1990, 7; Vecchio 1979b, 53; Irving 1979, 7). Inoltre, questa let
teratura soffre principalmente di cinque difetti: il funzionali
smo, l'essenzialismo, il dare per scontato il problema dell' azione
collettiva, l'«esogenizzazione» dei concetti di mobilitazione e di
organizzazione, la carenza di una prospettiva comparata. Di se
guito passero brevemente in rassegna questi punti deboli, che
non sono certo confinati solo a questo campo di ricerca.

Innanzitutto, la letteratura sui partiti confessionali e funzio-
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nalista. Le cause sono giustificate dagli esiti e l'origine storica
dei partiti confessionali e derivata da un'interpretazione della
loro pretesa utilita, Questa prospettiva strumentale e teleologica
considera i partiti confessionali come risposte ad una varieta di
stimoli, dall'industrializzazione alliberalismo, compresi la seco
larizzazione, il socialismo e la modernita, Ad esempio, Lorwin
afferma che «con l'industrializzazione, l'urbanizzazione e la mo
bilita geografica L..J Ie Chiese cominciarono a preoccuparsi del
la fede delle masse. Se l'isolamento non poteva piu proteggere i
Fedeli dalle influenze corrosive per la loro fede, speciali istitu
zioni dovevano incapsularli» (1971, 149). In modo analogo,
Maier sostiene che «in una societa dove Ie liberta della Chiesa
non erano piu una cosa naturale, bensi dipendevano dall' attivita
dei suoi membri (soprattutto laici), il cattolicesimo dovette svi
luppare forme politiche. II cattolicesimo politico epertanto il fi
glio naturale del cattolicesimo per se» (1969, 17) (corsivo mio;
per simili considerazioni si vedano La Palombara e Weiner
1990, 28; Irving 1979, 1; von Beyme 1985, 81; De Rosa in
Malgeri 1969, XIII; Lyon 1967,69; Rommen 1950,608). L'ele
mento teleologico inerente a questa approccio e stato giusta
mente criticato da Blackbourn (1991, 786).

Secondariamente, questa letteratura e essenzialista: la fede
religiosa e vista come un sentimento collettivo naturalmente
forte e l'organizzazione della politica su basi confession ali come
naturale e inevitabile. L'identita religiosa esiste sempre in forma
cristallizzata ed emerge nel regno della politica, di solito attra
verso una veemente eruzione. Come sostiene Maier, «il modo
piu semplice di capire I'unita cristiano-democratica e, comun
que, di capirla dal punto di vista ideologico: come una comuni
ta di persone che ha intrapreso la politica in virtu di certe pre
cedenti convinzioni pre-politiche» (1969, 13). Ad ogni modo la
fede religiosa non costituisce necessariamente un'identita pri
mordiale, ed ancor meno il fondamento di un cleavage politiciz
zato. Se 10 costituisse, i cleavages religiosi (e i partiti religiosi)
esisterebbero ovunque. Come ha sottolineato Emile Poulat
(1977, 198), un importante studioso del cattolicesimo, l'educa
zione religiosa inculca un habitus che crea delle predisposizioni
sociali rna che non condiziona meccanicamente il comporta
mento. Per parafrasare Przeworski e Sprague (1986, 54 e 182),
la solidarieta tra i cattolici non e una conseguenza meccanica
della loro alfinita e delloro comune credo religioso. La presen
za di un'ampia popolazione cattolica non garantisce l'emergere
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di un'identita politica cattolica, ossia di un'identita che incapsu
li tutti i cattolici in una politica partigiana, espressa dal cattoli
cesimo politico e dalla formazione di un partito confessionale.
Dunque, la religione non necessariamente struttura la politica,
neanche in societa divise dal punto di vista religioso (Laitin
1986), e l'evidenza storica indica che, nei paesi dove si formaro
no partiti confessionali, la religione non costitui la base di
un'azione di parte prima che emergesse un cleavage religioso.
L'organizzazione politica di individui sulla base della loro fede
religiosa non fu ne ovvia ne inevitabile, poiche, come ha sottoli
neato Bourdieu, «il senso di un mondo sociale non si impone in
modo univoco e universale» (1987, 11). Non fu ovvia, come ha
notato Dansette: «se I'idea di un partito cattolico preoccupava
il clero, essa sembrava ancor pill straordinaria ai laici» (1961,
238). E non fu inevitabile, come illustrato dal caso della Fran
cia: nonostante l' esistenza di condizioni strutturali «idonee»,
non nacque qui alcun partito confessionale.

La spiegazione della formazione di un partito confessionale
dovra dunque tener conto della costruzione di un'identita poli
tica cattolica. In altre parole, essa deve endogenizzare l'identita
politica e specificate come i cattolici conseguono l' equivalente
di cia che Katznelson (1986, 17-19) ha indicato quali terzo e
quarto livello della formazione di classe. Analogamente a quan
to dimostrato da Przeworski e Sprague (1986) a proposito dei
partiti socialdemocratici, e l' azione dei vari attori politici (non
che l'interazione delle loro scelte strategiche) che forma I'idea
sociale che i legami sono politicamente rilevanti. Nei termini
usati dai primi socialisti, cia che conta sono i liens de uolonte
(legami di volonta) piuttosto che i liens de necessite (legami di
necessita) (Pizzorno 1970, 46). Questa azione conduce alIa poli
ticizzazione di certi cleavages, in determinato modo e non in al
tro, e alIa concomitante politicizzazione di certe identita, Dun
que ela formazione e I'azione del movimento cattolico che creo
un'identita politica cattolica piuttosto che viceversa. Una volta
formatesi, Ie organizzazioni cattoliche alimentarono (e trasfor
marono) questa identita rafforzando la disciplina collettiva in
modo da superare Ie divisioni etniche 0 di classe tra i cattolici.

In terzo luogo, la letteratura di sintesi da per scontato il
problema dell'azione collettiva, accettando come dato di fatto
un saIto diretto e automatico dagli interessi comuni all' organiz
zazione e alI'azione politica. Ad esempio, Windell afferma che
«in Prussia ci fu una combinazione di circostanze che rese utile
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la nascita di un partito cattolico. II regno degli Hohenzollern
era essenzialmente protestante; pertanto i cattolici, in quanto
minoranza religiosa piu forte, ebbero un interesse particolare a
difendersi» (1954, 11). Noi sappiamo, peraltro (Olson 1971),
che un interesse comune spesso non esufficiente affinche emer
ga un'azione collettiva.

In quarto luogo, la letteratura assume che la Chiesa (0, a se
conda dell' approccio, Ie elites politiche conservatrici) avesse sia
I'incentivo che I'interesse a mobilitare Ie masse sulla base di un
richiamo religioso e ad organizzarle, in organizzazioni di massa
permanenti prima e in partiti confessionali poi. Dunque, la
creazione di organizzazioni laiche di massa da parte della Chie
sa egeneralmente considerata una scelta priva di costi e dotata
solo di ricavi positivi (McLeod 1986). Con cio, questa letteratu
ra riecheggia la diffusa tendenza degli studi classici sulla mobili
tazione politica e sulla creazione delle organizzazioni a focaliz
zarsi esclusivamente sul termine ultimo: Ie masse da organizza
reo Le decisioni e Ie scelte degli attori vengono abitualmente
ignorate, mentre la mobilitazione e I'organizzazione sono date
per scontate. Si ritiene che gli imprenditori politici abbiano
sempre un interesse a mobilitare ed organizzare Ie persone e
che sempre intraprendano questo tipo di azioni. Tuttavia, come
sottolineano Rosenstone e Hansen, questa assunzione e sbaglia
ta: «la mobilitazione non eun'evenienza universale 0 costante. I
leader politici non provano a mobilitare chiunque, ne 10 fanno
continuamente. La mobilitazione, dopo tutto, non eilloro vero
obbiettivo [' ..J. La mobilitazione euna strategia che essi posso
no seguire, ma non e ne la sola ne quella sempre migliore»
(1993, 30). Pertanto, la mobilitazione, al pari della formazione
dei partiti politici e delle organizzazioni di massa, deve essere
endogenizzata nel processo di formazione dei partiti.

Da ultimo, mentre i pochi studi comparati tendono ad esse
re mere giustapposizioni di casi, la maggior parte dei lavori e
costituita da studi del caso e i loro autori affermano di solito
I'unicita dell' oggetto investigato. Ad esempio, la frase iniziale
del libro di Bakvis e che «il partito cattolico olandese e unico»
(1981, 1; per affermazioni dello stesso tenore si vedano Carton
de Wiatr in Guyot de Mishaegen 1946, I suI Belgio; e Mann
1968, 212 sulla Germania). Oltre a costituire un impedimento
alIa ricerca, la mancanza di una prospettiva comparata e la fon
te principale degli elementi di debolezza. Cosi, ad esempio,
Molony pone I'accento sulle implicazioni causali della guerra:
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«il fattore storico che contribui piu di ogni altro alIa formazione
del PPI fu senza dubbio la prima guerra mondiale. Dopo un
conflitto nel quale i cattolici avevano combattuto ed erano mor
ti per illoro paese, era impossibile negar loro un ruolo in tem
po di pace» (1977, 47). Questa affermazione perde di fonda
mento allorche si guarda alIa Francia, dove un processo simile
ha prodotto esattamente l'esito opposto: mentre da un lato la
guerra alimento la fratellanza tra i francesi e contribui al pro
cesso di integrazione del cattolicesimo nella Repubblica, dall'al
tro essa allontano i cattolici francesi dalla politica spingendoli
alIa religiosita individuale (Bosworth 1962,31).

Diversamente da questa letteratura, la spiegazione che segue
endogenizza l'identita politica, la mobilitazione e l'organizzazio
ne nel processo di formazione partitica. Nel far cio, questo mo
dello fornisce alcuni microfondamenti della teoria di Lipset e
Rokkan e delinea la sua applicabilita. II processo di formazione
dei partiti e«spacchettato» mediante l'impiego di un approccio
analitico che e come una «spiegazione attraverso meccanismi»
(Elster 1989, 1). Vengono quindi qui specificati un semplice
modello di formazione partitica che include Ie preferenze dei
due attori principali e che ricostruisce la mappa delle loro op
zioni, nonche Ie previsioni che da tale modello derivano. Nella
sezione seguente forniro una descrizione astratta del processo,
mentre nella terza approfondiro gli elementi di dettaglio.

Un modello di[ormazione partitica'

II processo di formazione dei partiti ha luogo in tre ampi
periodi di tempo. Ha inizio con la prima offen siva dei liberali ai
privilegi della Chiesa (rt) e si conclude con la formazione dei
partiti confessionali (t3). Durante il periodo t1 sono presenti tre
attori: la Chiesa, i politici conservatori e i politici liberali. Qui
ripongo la mia attenzione in primo luogo sulle preferenze e sul
Ie strategie della Chiesa e dei conservatori". La Figura 1 illustra
la sequenza delle decisioni.

5 Sebbene questo modello sia qui utilizzato in riferimento all'Europa del XIX se
colo, esso epotenzialmente applicabile a tutti i paesi nei quali ha luogo un processo di
formazione del sistema partitico.

6 Considero che gli esponenti politici liberali abbiano preferenze simili a quelle
dei conservatori (la rielezione). Essi sono pertanto esogeni rispetto al modello sia per
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Chiesa

/\
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Compromesso Organizzazione

Liberali

/\
Com promesso Escalation

Chiesa

/\
Compromesso Partecipazione

Natura del
risultato elettorale

t2

Successo
elettorale

!
Formazione
del partito

Successo
blando

Sconfitta

FIG. 1. II processo di formazione dei partiti confessionali (Belgio, Olanda, Austria,
Germania, Italia).

questione di semplicita, sia perche la loro strategia resta costante lungo tutto il processo
(offensiva anticlericale), Ai fini di questo studio tratto la Chiesa come attore unitario,
intendendo per essa sia la gerarchia (0 episcopato) sia la curia romana (0 Vaticano),
Questa eun'assunzione ragionevole in virtu della struttura piramidale della Chiesa, del
l'estremo grado di centralizzazione e di gerarchizzazione, e della sua natura transnazio
nale (Vaillancourt 1980, 12). Ovviamente, questa assunzione ha una sua validita solo nel
contesto di questo studio e in riferimento aIle decisioni fondamentali, quale la reazione
alle offensive anticlericali.
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Primo periodo Ltl). La Chiesa e un attore autointeressato
che massimizza il potere, generalmente concepito come capacita
di forgiare 0 influenzare la societa (Gramsci, citato in Fulton
1987,212 e Weber 1963,235-236; Chapman 1962, 153). Un si
gnificativo indicatore del potere e l' ammontare dei diritti e dei
privilegi di cui la Chiesa beneficia, come la fornitura esclusiva 0

preferenziale di certi servizi - in particolare !'istruzione. I partiti
liberali, al potere in tutti i sei paesi in esame, cominciarono ad
approvare, 0 manifestarono l'intenzione di farlo, una prima se
rie di leggi, soprattutto in materia di istruzione e di famiglia,
che ridussero in modo decisivo il potere della Chiesa (<<prime
minacce»). Allo stesso tempo, essi bloccarono l'accesso prima
diretto e privilegiato della Chiesa ai centri decisionali.

Nel periodo t1, la Chiesa puo scegliere tra due strategie: a)
giungere ad un compromesso e quindi accettare la maggior par
te delle misure anticlericali (<<non combattere» 0 NF); e b) rea
gire a quelle offensive, da sola e al di fuori del processo politi
co, essenzialmente attraverso la creazione di organizzazioni di
massa (<<strategia organizzativa» 0 0)7. Nella ricerca dei mezzi
per un'azione politica orientata a preservare la sua influenza
dal!'offensiva dei liberali, la Chiesa sottosta ad un fondamentale
trade-of/: cercare di massimizzare la sua influenza (i) senza, pe
raltro, patire inaccettabili costi organizzativi (c). Mentre la per
dita di influenza della Chiesa a seguito delle offensive anticleri
cali eovvia, il problema dei costi organizzativi richiede ulteriori
precisazioni.

I costi organizzativi sono per 10 piu, anche se non esclusiva
mente, connessi al controllo. Per la Chiesa cattolica il controllo e
una questione centrale (Rahner et ale 1968). La Chiesa eun'orga
nizzazione fermamente gerarchica, rigidamente stratificata e alta
mente centralizzata con una struttura piramidale - e queste ca
ratteristiche furono ancor piu rafforzate durante la seconda meta
del XIX secolo (Blackbourn 1991,780). Al vertice si trova il Va-

7 Se l'esatto contenuto di queste strategie, nonche la loro forma di espressione, va
ria tra paese e paese, i loro elementi fondamentali sono simili. La creazione di organiz
zazioni di massa e, al tempo t1, il solo modo possibile di opporsi, dal momenta che i
collegamenti della Chiesa ai centri decision ali sono stati tagliati. Si puo pensare che la
formazione di organizzazioni di massa sia un segnale che la Chiesa manda ai liberali. La
formazione di un partito non ha molto senso in questo momento, poiche non ci sono
ancora organizzazioni di massa. Sia la partecipazione al processo elettorale che l'orga
nizzazione di un nuovo partito avrebbero richiesto un'organizzazione di massa che non
esisteva al ternpo t1.
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ticano e appena al di sotto stanno gli episcopati delle Chiese na
zionali. II basso clero esottoposto ad una stretta sorveglianza da
parte della gerarchia: il compito del prete esemplicemente quel
10 di aiutare il suo vescovo «nell'esercizio delle sue funzioni pa
storali» (Dondeyne 1964, 46). I cattolici laici, membri della
Chiesa, erano esclusi da ogni sorta di potere di governo all'inter
no della Chiesa e stavano allivello piu basso della Chiesa stessa,
al punto da essere definiti canonicamente in termini negativi
come «coloro che non partecipano al potere di giurisdizione e
specialmente di ordine [nella Chiesa]» (Vermeersch e Creusen,
citato in Congar e Varillon 1947,8; Gambasin 1969, 14). Come
papa Pio X ricordo ai cattolici nella sua enciclica del 1906 Vehe
menter Nos, «la Chiesa eper sua natura una societa ineguale; e
costituita di due categorie di persone: i pastori e il gregge. Solo
la gerarchia promuove e controlla. [...] II dovere della massa edi
accettare di essere governata e di seguire con sottomissione gli
ordini di coloro che la guidano» (citato in Aubert 1975, 155).
L'arcivescovo di Rouen eancora piu esplicito: «i laici non svol
gono alcuna funzione negli affari della Chiesa» (citato in Danset
te 1961, 236). E ovvio che la Chiesa possa meglio controllare i
suoi membri allorche abbia I' esclusiva della loro fedelta e goda
di un monopolio istituzionale della loro rappresentanza.

In questo quadro, il dilemma della Chiesa al tempo t1 eil
seguente: giungere ad un compromesso Ie consente di mantene
re il controllo sui suoi membri e di non inimicarsi i liberali, rna
la sua influenza complessiva diminuisce. Opporsi produce il ri
sultato contrario. La creazione di organizzazioni di massa ad
opera di un'organizzazione gia esistente, gerarchica, centralizza
ta, autoritaria e rigidamente stratificata, qual ela Chiesa, genera
esternalita negative per essa, soprattutto perche riduce il grado
di controllo esercitato sui suoi membri, i cattolici laici". L'orga
nizzazione laica di massa richiede piu del solo reclutamento at
tivo dei membri. Richiede la formazione di una struttura orga-

8 Recenti studi sui costi di transazione e sulla teoria aziendale sottolineano l'im
portanza del controllo di un' azienda nella sua relazione con gli agenti. Anche se questi
lavori si occupano principalmente dei profitti monetari piuttosto che dei policy benefits
e delle fusioni piuttosto che delle divisioni, e nonostante sia difficile assimilare la posi
zione dei cattolici laici a quelle presenti nelle aziende, il seguente punto e comunque
valido: «in un mondo di costi di transazione e di contratti incompleti, i diritti residuali
di controllo ex post saranno importanti, perche, attraverso la loro influenza sull'utilizzo
dei beni, condizioneranno il potere di negoziazione ex post e la divisione del surplus ex
post in una relazione» (Hart 1989, 1766).
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nizzativa e di una logica d' azione totalmente nuove, nonche la
contemporanea formazione di gerarchie parallele potenzialmen
te competitive. A sua volta, cia produce nuove elites, nuove
identita collettive ed una competizione interorganizzativa; puo
sovvertire la relazione asimmetrica tra laici e clero, e minare la
struttura gerarchica della Chiesa. Oltre a tutto cia, la creazione
di organizzazioni di massa edi solito un processo costoso, terri
bilmente lento, arduo e tedioso, scelto solo quando non sono
disponibili altre opzioni (Luebbert 1991).

La Chiesa preferira, dunque, la creazione di organizzazioni
di massa al compromesso solo nel momenta in cui la conserva
zione della sua influenza eccede i costi organizzativi. Cia e vero
quando a) 1'offensiva anticlericale e, 0 si attende che sia, dura; e
b) non vi sono altre modalita d' azione: gli alleati conservatori
sono politicamente deboli, il regime solido e i mezzi di azione
extraparlamentare (quale la possibilita di un colpo militate) non
disponibili. A queste condizioni la Chiesa accettera alcune mi
sure di perdita di controllo e combattera creando organizzazio
ni di massa.

Nel periodo t1la Chiesa ha un orizzonte temporale limitato:
vede terminare il processo al tempo t2 e non prevede ne la par
tecipazione diretta aIle elezioni, ne gli effetti che da cia possono
conseguire. Questo si verifica perche la creazione di organizza
zioni di massa fu adottata come strategia difensiva lenta e di
lungo periodo, che avrebbe protetto l~ Chiesa e i suoi membri
da ulteriori offensive dei liberali. II proteggersi, conseguito at
traverso 1'isolamento dei cattolici dallo «stato liberale» e la ere
azione di una subcultura distinta, avrebbe tutt'al piu potuto
condurre alIa riconquista dello stato a partire dal basso (per
maggiori dettagli si veda la terza sezione), La Chiesa non era
sola, peraltro, a credere che la democrazia liberale non si sareb
be conservata a lungo: i primi socialisti avevano aspettative e
progetti simili (Przeworski e Sprague 1986). Insomma, per
quanto combinata con un appoggio non sistematico agli espo
nenti politici conservatori, questa era una strategia non parla
mentare in virtu della quale la Chiesa avrebbe combattuto da
sola e al di fuori dell' arena elettorale. A tale scelta fu data una
giustificazione ideologica di aperto rigetto verso la democrazia
liberale, come espresso al meglio dall'enciclica papale Syllabus
pubblicata nel 1864. II rigetto della politica elettorale raggiunse
il punto estremo in Italia, dove il papa proibi formalmente ai
cattolici di votare.
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Secondo periodo (t2). Nel periodo t2 i liberali intensificaro
no la loro offensiva contro la Chiesa. Lo fecero sia per motiva
zioni intrapartitiche (pressioni delle loro correnti radicali), che
per considerazioni strategiche (1'anticlericalismo fu visto come
una delle poche armi effettive delliberalismo borghese contro il
socialismo nella lotta per i voti della classe operaia). La creazio
ne di organizzazioni cattoliche di massa, infatti, Forni ai liberali
un buon motivo per quella escalation (il «mantenimento dell'in
tegrita dello stato contro i clericali»), anche se alI'inizio non Ii
minacciava politicamente, dato che Ie organizzazioni cattoliche
erano tenute fuori dall'arena elettorale. AI tempo t2, dunque, la
Chiesa ha di fronte a se un pericolo piu grave (i diminuisce) ed
e costretta a fare nuove scelte. Essa puo: a) non muoversi dalla
sua strategia organizzativa iniziale e restare fuori dal processo
elettorale (0); oppure b) fare ingresso direttamente nel proces
so politico organizzando e appoggiando pienamente coalizioni
elettorali che agiscano come suoi subappaltatori politici provvi
sori (<<strategia partecipativa» 0 P); oppure ancora c) creare un
partito confessionale (CP).

La differenza fondamentale tra Ie strategie organizzativa e
partecipativa e il loro scopo. La strategia partecipativa consiste
nel combattere contro I'anticlericalismo al fianco di alleati e al
I'interno del processo elettorale. Essa rappresenta una rottura
con la prassi precedente di un appoggio non sistematico nei
confronti di singoli cattolici indipendenti 0 di distinte fazioni di
conservatori. A questo punto la Chiesa cerca di specificare una
piattaforma (I'equivalente di un contratto) come base per la for
mazione di un'ampia coalizione di forze politiche conservatrici.
II rapporto tra la Chiesa e i suoi alleati assume infatti la forma
di una mutua relazione di subappalto, sulla base della quale gli
alleati politici conducono una lotta politica per la difesa della
Chiesa in nome del cattolicesimo (sebbene non come rappre
sentanti ufficiali della Chiesa) e in cambio la Chiesa offre loro
sostegno elettorale mobilitando i suoi membri, in modo partico
lare mediante Ie sue nuove organizzazioni di massa.

L'aperta partecipazione della Chiesa al processo politico
mediante la costituzione di coalizioni filo-ecclesiastiche sostenu
te elettoralmente dalle organizzazioni cattoliche di massa pro
duce ovvi benefici: il mantenimento dell'influenza della Chiesa
attraverso una sfida aperta e diretta nei confronti dei liberali.
La strategia partecipativa aggrava, peraltro, i deleteri effetti del
l' organizzazione di massa e indebolisce ulteriormente il legame
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tra la Chiesa e i suoi membri. Cia accade perche il controllo
puo essere mantenuto piu facilmente quando Ie organizzazioni
cattoliche hanno un raggio d'azione ristretto. II grado di con
trollo che la Chiesa esercita sui suoi membri attivamente politi
cizzati diminuisce in modo sostanziale allorche la Fonte del po
tere e della legittimita degli attivisti cattolici passa dalla Chiesa
agli elettori. La partecipazione in un sistema politico democrati
co spalanca Ie porte ad un'arena interamente nuova, fuori e al
di la del regno della Chiesa, sia a livello individuale (per i mem
bri delle organizzazioni cattoliche), sia a livello collettivo (per Ie
organizzazioni cattoliche).

La partecipazione politica in un regime parlamentare rap
presentativo crea, dunque, «i mezzi per un attivismo del clero e
dei laici sottratto alla supervisione diretta dell'episcopato» (Gel
lott 1987, 68). Cia produce tre effetti. Primo, in questa arena
sono disponibili importanti payoffs non connessi alIa Chiesa; il
successo personale e collettivo e adesso il risultato piu della
partecipazione attiva edell'azione autonoma, e meno dell'obbe
dienza passiva e della deferenza alIa gerarchia. Secondo, la par
tecipazione alIa politica democratica introduce i valori demo
cratici secolari dell'autonomia individuale e dell'eguaglianza nel
mondo cattolico della gerarchia e dell'obbedienza di origini di
vine. Terzo, la partecipazione porta gli attivisti cattolici a spin
gere per una maggiore autonomia d'azione e per un'ulteriore
partecipazione al processo politico dal momento che questo da
loro la sensazione, per la prima volta, che la politica possa far
progredire la loro causa. Inoltre, la partecipazione al processo
elettorale produce una perdita di vantaggio organizzativo per la
Chiesa. Utilizzando un concetto tratto dalI'economia politica,
possiamo pensare alIa Chiesa come ad un «interesse concentra
to» alIa ricerca di rendite parassitarie (rent-seeking). II vantag
gio di godere di questo tipo di interessi in confronto agli inte
ressi diffusi e la capacita di sopraffare il fenomeno del free
riding. Tuttavia, il vantaggio viene meno quando i partiti si im
padroniscono dei problemi, che diventano COS! un elemento
della politica di parte. Verdier (1994, 17-20) ha dimostrato che
organizzare un'arnpia coalizione e politicizzare una determinata
questione incrementa i costi della ricerca di rendite parassita
rie'', Infine, l' attivita politica visibile da parte della Chiesa com-

9 Questo accade per tre ragioni: primo, rendere di parte un problema richiede
«spese di campo», vale a dire spese di mobilitazione e di organizzazione; secondo, il set
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porta il pericolo di rappresaglie ulteriori e dirette delle forze
anticlericali. Come ebbe a sottolineare il vescovo della citra
Francese di Valence, «se i cattolici esigessero dai candidati di fa
vorire la loro Chiesa, non potrebbero lamentarsi se altri esiges
sero dai candidati di esserle contro» (citato in McManners
1972,174).

Spesso si suppone erroneamente che la creazione di un par
tito confessionale, vale a dire di un partito associato in modo
permanente ed esclusivo alIa causa religiosa e organizzativamen
te connesso alla Chiesa, rappresenti la protezione politica ideale
per la Chiesa. In effetti, la formazione di un tale partito aggrava
ancor piu gli effetti deleteri dell'organizzazione e della parteci
pazione e riduce il controllo. Adesso sono gli elettori, piu che la
Chiesa, a diventare la Fonte stabile di potere e di legittimazione
per gli attivisti cattolici. L' attivista di un partito cattolico finisce
per essere rneno controllato dalla Chiesa e meno legato ad essa
rispetto a quando era un semplice membro della massa dei fe
deli 0 del basso clero. Allorche il leader del Zentrum cattolico
tedesco, Ludwig Windthorst, si rifiuto di obbedire agli ordini
del papa e di votare per il bilancio militare di Bismark, rese as
solutamente chiaro un punto: «il Zentrum - affermo in un fa
moso discorso - vive solo e soltanto della fiducia della gente;
esso non sottosta agli ordini di nessun altro e gli e L..J pertanto
richiesto, piu che ad ogni altro partito, di tener conto del polso
della gente» (citato in Anderson 1986, 112). La creazione di un
partito confessionale, in piu, sovverte Ie tradizionali relazioni al
l'interno della Chiesa. In quanto parlamentare, e non come
semplice sacerdote 0 laico, un cattolico instaura un differente
rapporto con un vescovo. Quando il sacerdote e deputato del
Zentrum Theodor Wacker assert nel 1914 che la gerarchia non
aveva voce in capitolo negli affari del partito, egli parlava, come
rilevato da Ross, «da politico effettivo, non da prete 0 da teolo
go» (1976, 62).

Infine, rna non certo di minore importanza, la creazione di
un partito confessionale mina in modo decisivo la pretesa uni
versalistica della Chiesa e genera nuovi rischi per il modo in cui
la Chiesa e la religione si associano a cause politiche impopola-

delle alternative possibili di policy diminuisce quando un problema specifico deve esse
re trasformato in un problema generale in modo da attrarre un sostegno pubblico; e,
terzo, il rischio che gli agenti politici si sottraggano alle loro responsabilita diventa piu
grande.

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

42
54

 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/S0048840200024254


La formazione dei partiti confessionali in Europa 333

rio II richiamo universalistico e sempre stato una questione pri
maria per la Chiesa, tanto che la tesi per cui «la Chiesa non
puo diventare un partito perche e di tutti» fu inserita nell'enci
clica papale Sapientiae Christianae del 1890.

D'altro canto, se la creazione di un partito confessionale di
rninui il controllo della Chiesa, non per questo aumento la sua
influenza. Insufficiente per la trasformazione della Chiesa in
partito, un partito confessionale laico tende a non essere con
trollato facilmente a causa dei problemi agente-principale con
nessi ai fattori sopra menzionati. Ne consegue che un partito
come questo non sara necessariamente un agente politico della
Chiesa migliore del partito conservatore, che agisce come su
bappaltatore politico della Chiesa e dipende dalle sue organiz
zazioni di massa. Infatti, sin dal momenta in cui Ie organizza
zioni cattoliche di massa vengono incorporate in un partito con
fessionale e poste sotto la direzione dei leader laici piu che della
Chiesa, quel partito rivela di essere un agente della Chiesa peg
giore delle elites politiche conservatrici'", Ad ogni modo, la for
mazione di partiti confessionali non e una buona scelta per la
Chiesa anche assumendo che tali partiti saranno agenti della
Chiesa migliori di quelli conservatori: il costa della formazione
di un partito e ancora troppo elevato per essere compensato da
un modesto aumento d'influenza (la Figura 2 illustra questo
punto), Ne consegue che, sebbene sia comunque un'opzione
costosa, l'uso di politici conservatori quali subappaltatori politi
ci controllati dall'organizzazione ecclesiastica e preferibile alIa
formazione di un partito che faccia della religione la sua missio
ne fondamentale e minacci di diventare un concorrente per la
rappresentanza dei membri della Chiesa. Questo spiega perche,
come affermato da Mayeur, «tra la creazione di organizzazioni
del tipo dei gruppi d'interesse e quella di partiti politici la
Chiesa preferi chiaramente la prima soluzione» (1980, 8).

Data la rapida diminuzione d'influenza, al tempo t2 la Chie-

10 La minaccia della Chiesa di ritirare l'appoggio ai conservatori poteva apparire
non credibile alla luce dell' alternativa liberale anticlericale. Tuttavia, dal momento che i
partiti conservatori erano fragili alleanze di notabili, la Chiesa poteva manovrare a pro
prio vantaggio Ie varie correnti mettendole l'una contro l'altra. Inoltre, essa poteva fare
appello alle frazioni conservatrici interne ai partiti liberali (come fece in Italia nel 1913).
Certo, la Chiesa poteva esercitare pressioni anche nei confronti dei partiti confessionali
rivolgendosi direttamente ai fedeli dal pulpito, ma cia era difficile e costoso, in conside
razione delle risorse superiori delle organizzazioni cattoliche (rispetto ai partiti conser
vatori) e della fedelta di un gran numero di credenti ai partiti confessionali.
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influenza (i)

iCP I--------------------,'--~CP

PiP I------------'W"'~

iO t-------r0

cO cP cCP
costi (c)

Legenda: Strategic 0: strategia organizzativa
P: strategia partecipativa
CP: formazione di un partito confessionale

Costi cO: costi di 0
cP: costi di P
cCP: costi di CP

Influenza iO: influenza generata da 0
iP: influenza generata da P
iCP: influenza generata da CP

FIG. 2. Costi e benefici delle strategie della Chiesa (t2).

sa sceglie di sostenere i costi della strategia partecipativa piutto
sto che restare ferma alIa strategia organizzativa iniziale - so
prattutto se Ie opzioni politiche alternative (quali quelle sopra
descritte) rimangono indisponibili. La Chiesa si aspetta che Ie
ampie coalizioni di forze conservatrici costruite a difesa della
sua piattaforma e rafforzate dalle organizzazioni cattoliche di
massa siano in grado di intimidire elettoralmente i liberali, fino
a fermare Ie loro offensive anticlericali. Essa si aspetta inoltre, a

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

42
54

 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/S0048840200024254


La formazione dei partiti confessionali in Europa 335

seguito dei buoni risultati elettorali di quelie coalizioni, di nego
ziare con i liberali il futuro impiego elettorale delle sue organiz
zazioni (ad esempio, illoro ritiro dall' arena elettorale in cambio
di una restaurazione dei suoi diritti) 11. Insomma, P e preferito
sia ad 0 sia a CP: la predizione del modelio e allora che la
Chiesa, al tempo t2, sceglie di non formare un partito confes
sionale.

Accanto alIa Chiesa, vi eun altro attore che entra a far par
te di questo processo al tempo t2: i conservatori. Essi hanno
una scelta fra tre strategie: a) chiedere/accettare solo un soste
gno non sistematico da parte delia Chiesa (U); h) chiedere/ac
cettare un sostegno sistematico da parte della Chiesa, che cosi
attuerebbe la sua strategia partecipativa (P); c) creare un partito
confessionale (CP). Gli esponenti conservatori sono notabili,
membri di fragili correnti parlamentari ben disposte verso la
maggior parte delie rivendicazioni delia Chiesa. Tuttavia, essi
desiderano piu di ogni altra cosa di proseguire la loro carriera
politica puntando alia rielezione (Verdier 1994; Geddes 1991).
Se da un lato l'organizzazione di massa puo fornire loro indub
bi benefici in un periodo di allargamento previsto 0 effettivo
del suffragio elettorale, dali' altro essa comporta dei costi ine
renti alia loro sopravvivenza politica. Essendo notabili tradizio
nali, i parlamentari conservatori non gradiscono la prospettiva
di dover creare un partito di massa, poiche cia porterebbe alIa
formazione di una nuova classe politica professionale che mi
naccerebbe appunto la loro sopravvivenza politica (Irvine 1989;
Pizzorno 1970)12. Da cia deriva che i politici conservatori prefe
riscono cercare altrove Ie risorse organizzative - una soluzione
meno costosa e piu sicura. Le organizzazioni di massa delia
Chiesa sono molto appetibili, soprattutto quando la Chiesa ga
rantisce di tenerle fuori dall'arena politica; cia consente ai con
servatori, come il presidente del consiglio italiano Giovanni
Giolitti nel 1913, di «acquistare a huon mercato» i voti cattolici
(De Rosa 1972, 352). Oltretutto, poiche Ie issues sono necessa
rie alia mobilitazione (Rosenstone e Hansen 1993, 34) e poiche
i politici che sono stabilmente perdenti alie elezioni (come era
no a questo punto i conservatori) tentano di introdurre nuove

11 Un esempio in tal senso fu l'accordo tra il Vaticano e 10 state fascista in Italia
nel1929.

12 Cio spiega perche la grande maggioranza dei partiti di massa fu «formata dal
l'esterno», da attori che operavano al di fuori del processo politico.
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dimensioni di competizione (Riker 1986), gli esponenti conser
vatori vengono attratti dalla religione anche in quanto issue.
Tuttavia, essi rigettano la prospettiva di un'associazione stabile
con la religione, poiche cia restringe illoro spazio di manovra e
la loro autonomia d'azione, La religione eun magnete elettorale
e, in quanto tale, attrae e respinge (Van Kersbergen 1994, 25).
Insomma, i conservatori preferiscono una situazione nella quale
essi possono essere parlamentari cattolici non obbligati «ne ver
so un partito ne verso una confessione» (Anderson 1981, 139),
piuttosto che cattolici parlamentari, stabilmente vincolati alIa
rappresentanza elettorale di interessi confessionali e alIa difesa
della Chiesa e della religione. Pertanto, al tempo t2, i conserva
tori opteranno per la strategia partecipativa: P e preferito sia ad
Usia a CPo

Date Ie preferenze degli attori, 1'intensificazione delle offen
sive anticlericali e la non disponibilita di modi alternativi di
azione, la principale previsione del modello eche al tempo t1 la
Chiesa optera per la strategia organizzativa, e che al tempo t2
sia la Chiesa che Ie elites politiche conservatrici opteranno per
la strategia partecipativa piuttosto che per la formazione di un
partito confessionale. In altre parole, i due attori politici do
vrebbero selezionare Ie strategie che escludono la formazione di
partiti confessionali. La creazione di partiti confessionali e inef
ficiente per entrambi, dal momento che essa determina sostan
zialmente costi pili alti e, se mai, progressi marginali rispetto
alIa strategia partecipativa. Quest'ultima costituisce un equili
brio fondato su un mutuo accordo di scambio delle attivita non
gradite ma necessarie dei due attori: la Chiesa affida aIle elites
politiche conservatrici la lotta elettorale e politica contro Ie ri
forme anticlericali e Ie elites politiche conservatrici lasciano alIa
Chiesa il compito di sostenerle mediante Ie organizzazioni di
massa.

Tuttavia, a dispetto della previsione del modello, i partiti
confessionali sono sorti in cinque paesi. Abbiamo dunque biso
gno di una spiegazione della formazione dei partiti confessionali
date Ie preferenze e le scelte dei principali attori politici (vale a
dire, nonostante illoro rigetto di questa prospettiva).

II mio argomento e il seguente. I partiti confessionali (al
tempo t3) sono nati perche la Chiesa cadde vittima del successo
della propria strategia. La strategia partecipativa produsse im
portanti vittorie elettorali che consentirono agli attivisti cattolici
di premere con successo per la formazione di partiti confessio-
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nali. La Chiesa non pore trasformare se stessa in un partito po
litico, ne congelare il processo e impedire aIle sue organizzazio
ni di massa di evolvere in partiti politici. I successi elettorali
diedero agli attivisti cattolici il potere politico che essi usarono
per opporsi al loro rientro nella Chiesa 0 alIa loro ricollocazio
ne ai margini della vita politica.

La spiegazione stilizzata che segue e fondata su due catego
rie di fonti: la prima riguarda vecchie monografie storiche e stu
di del caso che sono stati spesso trascurati dalla letteratura ge
nerale; la seconda fa riferimento a recenti studi del caso socio
logici e storici che si sottraggono alIa maggior parte dei difetti
della letteratura di sintesi13. Questi studi rivelano, spesso in
modo frammentario, un quadro del processo di formazione dei
partiti piu ricco, piu dettagliato e in definitiva molto diverso ri
spetto alIa letteratura di sintesi. II tentativo della Chiesa di re
primere la formazione di questi partiti e la simile avversione dei
conservatori di fronte a tale prospettiva emergono con grande
chiarezza. E tuttavia, privi di una prospettiva sia teorica che
comparata, questi studi non riescono a fornire una spiegazione
alternativa, generale e comprensiva della formazione dei partiti
confessionali.

L'origine dei partiti con/essionali: una spiegazione rivisitata

II processo di formazione partitica si differenzio su vari
punti nei cinque paesi in esame e i singoli partiti confessionali
che nacquero non si assomigliavano per molti aspetti. Tuttavia,
tutti i partiti confessionali sorsero a seguito di una mobilitazio
ne basata su un richiamo religioso, e il modello e Ie dinamiche
di fondo del processo che condusse alIa loro formazione erano
fondamentalmente simili (Aubert 1982, 191). Oltretutto i casi
in esame sono contigui (Sewell 1992). La formazione dei partiti
confessionali ebbe luogo nello stesso periodo (1870-1920), in
paesi europei che affrontavano sfide analoghe: l'industrializza
zione, la democratizzazione, la crescita dei movimenti della clas
se operaia e forti Chiese cattoliche minacciate dai governi libe
rali (Luebbert 1991,60-62). L'equivalenza analitica dei casi per
mette un trattamento comparato ed anche complementare (si

13 Per i riferimenti ad alcune fonti di questa spiegazione si rinvia a Kalyvas (1996).

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

42
54

 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/S0048840200024254


338 Stathis N. Kalyvas

TAB. 1. Cronologia della formazione dei partiti confessionali

Belgio Olanda Austria Germania Italia

Prime minacce 1850-1860 1857-1878 1866 1866-1870 1850-1861
Strategia organizzatiua 1864-1878 1868-1878 1868-1874 1867-1870 1874-1913
Dffensiua anticlericale 1878 1878 1867-1874 1870-1878 1861-1890
Strategiapartecipatiua 1878-1884 1878-1888 1887-1890 1870-1871 1913-1919
Successo elettorale 1884 1888 1887 1870; 1871 1913; 1919
Formazione 1884 18790 , 1888b 1890 1871 1919
lstituzionalizzazione/

centralizzazione
del partito 1910-1920 1926 1906 1880-1890 1919

Legenda
Prime minacce: prime offensive liberali contro la Chiesa.
Strategia organizzativa: la Chiesa combatte da sola ed al di fuori del sistema politico.
Offensiva anticlericale: massima intensita dell' offensiva anticlericale.
Strategia partecipativa: la Chiesa combatte con alleati politici all'interno dell' arena

elettorale.
Successo elettorale: primi successi in elezioni.
Formazione: formazione ufficiale di un partito cattolico.
Istituzionalizzazione/centralizzazione del partito: creazione in tutto il paese di ra-

mificazioni locali controllate da uffici centrali.

Note
a Formazione del partito calvinista.
b Formazione del partito cattolico.

veda la tab. 1). Gli attori principali (la Chiesa, Ie elites politiche
conservatrici, i liberali) erano sostanzialmente molto simili in
tutti e sei i paesi - in termini delle loro preferenze, cosi come
per il contesto del processo che stiamo analizzando. Cia e a
maggior ragione vero per Ie Chiese cattoliche nazionali, che era
no parte di una piu ampia istituzione sovranazionale, centraliz
zata e gerarchica.

Tentativi sparsi da parte di imprenditori politici di creare
partiti politici fondati su un richiamo religioso prima del 1860
erano sempre falliti. Questi tentativi furono ignorati sia dalla
Chiesa che dalla parte di elettorato composta di cattolici Fedeli.
II cattolicesimo politico non esisteva. La maggior parte dei catto
lici praticanti vedeva se stessa come conservatrice 0 monarchica,
spesso persino come liberale. II suo comportamento politico era
coerente con queste identita. Tra i vari partiti, Ie fazioni conser
vatrici esistenti di solito si occupavano della protezione dei diritti
e dei privilegi della Chiesa, ma cia non fu sempre la loro priorita
fondamentale, ne d'altra parte i partiti liberali manifestarono in
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continuazione un atteggiamento anticlericale. La Chiesa agiva
politicamente in modo pragmatico, trattando direttamente con i
governi, sia conservatori che liberali, proprio come molti dei
gruppi d'interesse. In Europa, durante l'epoca pre-parlamentare,
la Chiesa segui la strategia del concordato, ossia di accordi tra i
governi nazionali e il Vaticano che delinearono l'estensione dei
diritti e dei privilegi della Chiesa. Le discrete pressioni di mini
stri per specifiche concessioni alla Chiesa furono preferite alla
mobilitazione dei cattolici laici. La Chiesa, infatti, si oppose deci
samente alla mobilitazione a suo sostegno dei suoi membri (May
1973, 82; Schorske 1967, 363). «La conclusione logica di una
tale strategia fu l' acquiescenza ecclesiastica sulle questioni politi
che in cambio della protezione degli interessi confessionali della
Chiesa da parte dei conservatori e dei governi» (Anderson 1981,
194). In questo contesto, il peso politico dei cattolici laici fu ne
cessariamente minimo, una situazione coerente con la dottrina e
l'organizzazione della Chiesa: «i laici ebbero certamente un ruo
10 importante», afferma Aubert (1982, 192), «rna come membri
dell'establishment, nella misura in cui erano parte del vertice del
la classe di governo».

Date Ie preferenze degli elettori, Ie preoccupazioni delle eli
tes di partito e la strategia della Chiesa, niente faceva supporre
che sarebbero sorti partiti confessionali forti e vitali. AI contra
rio, in tutta Europa i sistemi partitici sembravano svilupparsi
lungo la consueta dicotomia conservatori-liberali. Tuttavia, a
cominciare dal decennio tra il 1860 e il 1870, i governi, che sta
vano operando una centralizzazione del potere, lanciarono una
serie di offensive contro i diritti della Chiesa in vari paesi: in
Belgio, in Olanda, in Austria, negli stati germanici (e, piu tardi,
in Germania), in Italia, in Francia. Le elites politiche liberali co
struttrici dello stato cercarono di frenare il potere della Chiesa
e promossero attivamente l' anticlericalismo per tutta una serie
di motivi. Questa offensiva fu di solito, anche se non sempre,
centrata sull'istruzione e, ad un livello inferiore, suI diritto di
famiglia. Furono introdotte riforme legislative con l'intento di
sottrarre alla Chiesa gran parte del suo controllo sull'istruzione
e sulla famiglia. Nel caso della Germania e delI'Italia questa of
fensiva assunse dimensioni anche maggiori, poiche si lege allo
sviluppo dei movimenti per l'unita nazionale. In risposta a tutto
cia, la Chiesa, privata sempre piu del tradizionale accesso privi
legiato ai governi, dovette escogitare nuove strategie. Sebbene
non gradisse la prospettiva, essa decise di adottare concreta-
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mente la strategia organizzativa, che consisteva nell'impiego del
le risorse proprie della Chiesa in una lotta [uori dall'arena elet
torale.

Le prime associazioni cattoliche sorsero, di solito ad opera
di cattolici laici e sulla scia delle iniziali offensive anticlericali,
in modo decentralizzato e non sistematico, spesso dopo aver ot
tenuto l' approvazione del vescovo locale. La materia prima di
queste associazioni era costituita da parrocchie, club ricreativi,
fratellanze, confraternite ed altri circoli religiosi che i cattolici
avevano sviluppato soprattutto dopo la fine della rivoluzione
Francese (Mayeur 1980, 20). Per quanto gia esistente, essa era
tuttavia dispersa e decentralizzata. La decisione della Chiesa di
intraprendere la strategia organizzativa fece sl che essa rilevasse
la direzione di questi disparati gruppi cattolici, della loro espan
sione, della loro centralizzazione e del loro coordinamento in
una rete di associazioni laiche; che stringesse il suo controllo su
di esse e spostasse il centro d'interesse dei loro membri dalla
vita privata alla vita pubblica. Le organizzazioni cattoliche era
no adesso ufficialmente sponsorizzate dalla Chiesa e persero
qualsiasi autonomia d'azione avuta in precedenza: il movimento
cattolico era nato.

L'evidenza storica suggerisce che nella sua fase iniziale la
strategia organizzativa fu concepita solo come misura di emer
genza nel quadro di una reazione della Chiesa alliberalismo, al
l'anticlericalismo e alla scristianizzazione (Zeps 1979, 32; Gam
basin 1969, 65). Le organizzazioni cattoliche sorsero spesso nel
contesto della creazione di nuove reti di scuole cattoliche. Dun
que, il focus di questa strategia fu la societa civile piuttosto che
10 state 0 il processo elettorale, tanto che l'organizzazione fu
implementata fuori dalla politica - e specialmente fuori dalla
politica elettorale. Gli elementi che definirono la strategia orga
nizzativa furono la subordinazione del movimento cattolico alla
Chiesa e l'esclusione ufficiale della politica dalla sua azione. Per
opporsi al rischio di una perdita di controllo sui suoi membri,
la Chiesa inseri quelle organizzazioni al1'interno di una struttura
altamente centralizzata e gerarchica, con i vescovi al vertice. La
«diretta dipendenza» delle associazioni dalla Chiesa accompa
gno sempre, e in modo quasi automatico, ogni riferimento pub
blico che di esse faceva la Chiesa stessa (Suardo 1962, 62; Bes
sieres 1924). Dal1'altro lato, la Chiesa impedi aIle organizzazioni
cattoliche l'azione politica: «creiamo associazioni cattoliche che
si occupino solo delle questioni attinenti a Dio e alIa Chiesa,
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escludendo rigorosamente la politica in modo da evitare qual
siasi tensione», scrisse l' arcivescovo di Vienna Rauscher ad un
attivista cattolico (citato in Bled 1988, 122). Rauscher dichiaro
ripetutamente che aIle associazioni cattoliche non si sarebbe
mai dovuto consentire di diventare associazioni politiche. Come
affermo nel 1891 il sacerdote Bartolomeo Sandri, una delle fi
guredi spicco della piu importante organizzazione cattolica ita
liana, 1'Opera dei Congressi, l'organizzazione doveva fare di tut
to affinche «gli Fosse impossibile entrare in contatto con la so
cieta liberale, col parlamentarismo, con Ie elezioni» (citato in
Gambasin 1969, 85). II motto calvinista olandese «la nostra for
za sta nell'isolamento» incarnava il significato profondo di que
sta strategia.

La strategia organizzativa non riusci a produrre risultati po
litici apprezzabili. Certamente non scoraggio i liberali nelle loro
offensive sempre piu consistenti contro la Chiesa. Quest'ultima,
da parte sua, a volte invitava i suoi membri a votare per candi
dati amici, rna, nel caso, 10 faceva in modo decentralizzato,
vago, disorganizzato, marginale e inefficace. In sostanza, la stra
tegia organizzativa non ebbe alcun impatto politico, poiche non
riusci a trovar modo di rovesciare i governi liberali. In verita il
suo obbiettivo di lungo termine era la riconquista dello stato
dal basso, rna gli eventi dimostrarono che questa era una pro
spettiva veramente lontana, per non dire utopistica. La Chiesa
fu dunque costretta a dedicarsi ai pericoli immediati legati al
l'intensificazione dell'offensiva anticlericale. Si prospettava una
nuova scelta: entrare nell'arena elettorale 0 restarne fuori. La
Chiesa fu molto riluttante ad intraprendere un'azione politica
diretta. La sua rivendicazione di essere al di sopra delle parti fu
compromessa e, al contempo, dato 10 stretto controllo sulle or
ganizzazioni cattoliche, la Chiesa ebbe serie difficolta a contene
re Ie pressioni degli attivisti cattolici laici per una maggiore au
tonomia. Zerbi annota che all'interno dell'Opera dei Congressi
italiana i leader laici finirono «per dare Ie direttive ai vescovi,
provocando frequenti lamentele nell'episcopato» (1961, 78). Le
parole del vescovo italiano mons. Scalabrini sono stridenti:
«spero che il tempo dei vescovi col galero sia finalmente giunto
al termine!» (citato in Zerbi 1961, 79). Ci si attendeva che la
partecipazione diretta al processo elettorale aggravasse questa
tendenza. D'altro canto, pero, la rcalta delle offensive anticleri
cali costrinse la Chiesa a compiere una scelta, qualunque ne
Fosse il costo. Riluttante e con grande esitazione, la Chiesa deci-
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se di praticare la strategia «partecipativa», nonostante i suoi no
tevoli costi. Volendo evitare di trasformarsi essa stessa in partito
politico, la Chiesa mise insieme ampie rna fragili coalizioni di
gruppi conservatori. Queste coalizioni si battevano nelle campa
gne elettorali all'insegna della difesa della Chiesa. Diversamente
dalla precedente prassi di un appoggio non sistematico ai can
didati conservatori, questa strategia comporto un'azione eletto
rale coordinata, soprattutto grazie aIle organizzazioni di massa
della Chiesa di recente costituzione. Un tale appoggio richiese
la trasformazione di queste formazioni in organizzazioni sempre
pili orientate alIa politica e aIle elezioni, in modo da aiutare cosi
quelle coalizioni ad affrontare Ie battaglie elettorali e ad indurre
i liberali ad attenuare l' anticlericalismo. Tuttavia, la politicizza
zione del movimento cattolico non implico un'autonomia
d' azione. Come ha sottolineato in modo eloquente De Rosa in
riferimento all' Italia, «i moderati entravano solo come eletti ed i
cattolici solo come elettori» (1972,266).

L'impiego elettorale delle organizzazioni cattoliche di massa
doveva essere temporaneo e non doveva condurre alIa forma
zione di un partito. Allo stesso tempo, pero, la Chiesa si aspet
tava che queste coalizioni elettorali avrebbero prima 0 poi
smesso di identificarsi esclusivamente con essa. L' obbiettivo e
l'esito atteso della strategia partecipativa era soltanto la revoca
delle riforme anticlericali e la loro sostituzione con un nuovo
«concordato» interno. La logica conclusione della strategia par
tecipativa della Chiesa era la sottrazione del fattore cattolico
dalla vita politica dei paesi (Anderson 1981, 194). Dunque,
l' obbiettivo ultimo di questa strategia era un ritorno al passato
piuttosto che l'istituzionalizzazione del cattolicesimo politico. Si
pensava che, non appena il pericolo dell'anticlericalismo Fosse
diminuito, le organizzazioni cattoliche sarebbero tornate ai loro
compiti originali, che nulla avevano a che fare con le elezioni, e
sarebbero rimaste fuori dalla politica, sotto 10 stretto controllo
della Chiesa14. Come Gramsci ha sottolineato nella sua analisi

14 Questo era state il destino delle organizzazioni cattoliche di piu antica data,
quali l'austriaca Katholikenverein e la tedesca Piusverein, Ie quali furono depoliticizzate
dopo che il pericolo delle rivoluzioni del 1848 era venuto meno. Questo estate anche il
destino finale del rnovimento cattolico contemporaneo: oggi l'«Azione Cattolica» e co
stituita di organizzazioni apolitiche di cattolici laici, strettamente controllate dalla Chie
sa. Questo progetto fu infatti promosso dopo la formazione dei partiti confessionali con
l'enciclica papale Ubi arcano Dei del 1922. La nozione di subordinazione laica costitui
la base di un nuovo concetto, il «mandate» (Aubert 1982, 202). L'enciclica defini
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del movimento cattolico, per la Chiesa Ie organizzazioni laiche
di massa dovevano «di norma svolgere un ruolo congiunturale
od occasionale, dispensabile in caso di necessita» (Fulton 1987,
212). Vi e piu di una conferma storica alIa circostanza che la
Chiesa non intendeva politicizzare stabilmente Ie organizzazioni
cattoliche, ne progettava di fonderle insieme agli alleati politici
all'interno di un unico partito confessionalc'", In sintesi, come
sostiene Suardo a proposito dell'Italia, all'inizio del XX secolo
«in Vaticano c'e uri'avversione assoluta a che un partito di cat
tolici esista 0 sembri esistere» (1962, 135). E non solo la Chiesa
non fu capace di prevedere l' emergere di partiti confessionali,
rna fece tutto cio che era in suo potere per impedire a quella
prospettiva di tradursi in realta. All'inizio la Chiesa prese nu
merose misure preventive che rafforzarono il suo controllo suI
personale e sui membri (Jemolo 1960). Quando queste misure
si rivelarono insufficienti, la Chiesa pose un freno ad ogni ten
tativo diretto a sviluppare l'indipendenza, l'autonomia 0 la poli
ticizzazione non controllata delle organizzazioni cattoliche. La
repressione fu comunque piu semplice al tempo della strategia
organizzativa. La dinamica creata dall'offensiva anticlericale e
dalla strategia partecipativa innalzo i costi della repressione e
non permise alIa Chiesa di disporre a proprio piacimento delle
organizzazioni cattoliche. Di conseguenza, la Chiesa tento di
ostacolare qualsiasi iniziativa orientata alIa formazione di orga
nizzazioni cattoliche indipendenti e di partiti confessionali.
L' opera di repressione e di ostruzione si verifico in tutti i casi
presi in esame e fu centrale nella strategia e nell'azione della
Chiesa.

Allo stesso modo, anche Ie elites politiche conservatrici non
volevano ne progettavano la formazione di partiti confessionali,
«La destra parlamentare [belga] , cattolica e liberale, rigetto
l'idea di un partito confessionale organizzato e centralizzato»
sintetizza Soete (1984, 201). I conservatori vedevano l'identifi
cazione con la Chiesa e la promozione della religione come una
strategia temporanea. Come dichiaro nel 1872 il tedesco Lud-

l'Azione Cattolica come «la partecipazione del laicato cattolico all' apostolato della ge
rarchia, per la difesa dei principi religiosi e moraIi, per 10 sviluppo di un' azione sociale
sana e utile, sotto la guida della gerarchia ecclesiastica, al di fuori e al di la di tutti i par
titi politici, al fine di restaurare la vita cattolica nella famiglia e nella societa»,

15 Per i riferimenti dai quali emerge l'evidenza che la Chiesa non gradiva, non vo
leva, ed anzi ostacolo la formazione di partiti confessionali si rinvia a Kalyvas (1996).
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wig Windthorst, «se i lamenti eccessivi dei cattolici si sono fi
nalmente placati [' ..J il Zentrum avra il piacere di dissolversi»
(citato in Anderson 1981,217). II carattere provvisorio di que
ste alleanze fu spesso manifestato apertamente. Ad esempio, un
accordo elettorale locale tra conservatori e cattolici in Italia af
fermava esplicitamente che la lista comune di candidati era oc
casionale (Suardo 1962, 103-104). II carattere provvisorio fu
sottolineato inoltre dalla circostanza che queste coalizioni soffri
rona di molteplici antagonismi, dal momento che Ie loro com
ponenti avevano priorita molto diverse e finanche antitetiche.
In Belgic, per esempio, il tentativo delle organizzazioni cattoli
che di imporre alIa destra un programma cattolico rigoroso e
vincolante, che divenne nota come programmisme, provoco una
violenta reazione della stessa destra (Preneel 1982, 124). I con
servatori si aspettavano che la possibile introduzione nel futuro
di alcune misure anticlericali 0 il ricordo dell'offensiva anticleri
cale dei liberali avrebbe legato stabilmente il voto dei cattolici
ai loro partiti16.

Dunque, sia la Chiesa che i conservatori consideravano il
successo a t3 uguale ad un eventuale ritorno a t1, sebbene a
condizioni nuove e favorevoli. La Chiesa avrebbe mantenuto la
maggior parte dei suoi privilegi e impiegato Ie sue organizzazio
ni per prevenire future offensive contro di essa, mentre i con
servatori avrebbero acquisito la fedelta di una quota notevole di
elettori, in precedenza non mobilitati 0 divisi lungo altri cleava
ges, senza essersi esposti aIle spese e ai rischi del processo di
costruzione di un'organizzazione di massa.

Dati questi vincoli, come fecero ad emergere partiti confes
sionali basati sulle organizzazioni cattoliche di massa? Come
riuscirono ad affermarsi come partiti cattolici e a dominare 10
spazio politico non occupato dai socialisti? Come fu possibile
conseguire un risultato cosi inefficiente (per ambedue gli attori
centrali)? La risposta eche Ie strategie adottate dalla Chiesa eb
bero conseguenze non volute e tuttavia importanti per l'azione
collettiva e la formazione di un'identita, Queste strategie mobi
litarono politicamente ed elettoralmente, per la prima volta, i
cattolici laici in quanto cattolici, creando effettivamente un'iden-

16 Cia equanto accadde infatti in Francia. Gli elettori religiosi hanno sempre dato
il loro appoggio alla destra. La religione fu, e rimane ancora, un eccellente fattore di
previsione del comportamento elettorale dei francesi (Boy e Meyer 1993; Derivry e Do
gan 1971).
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rita politica cattolica. Per questo nuovo attore politico, gli attivi
sti cattolici17, la formazione dei partiti confessionali fu tutt'altro
che inefficiente: li legittimo, li ernancipo dal controllo della
Chiesa e consenti loro di promuovere la loro agenda politica,
che, come la Chiesa aveva giustamente temuto, fu spesso distin
ta dalla sua: cosi come Josef Wackernell, illeader dei conserva
tori tirolesi, ebbe a lamentarsi nel 1903 del Partito Cristiano So
ciale austriaco, per questi partiti «vale soltanto la volonta della
gente, non l' autorita ecclesiastica» (citato in Boyer 1995, 95); e,
ancora, come dichiaro il sacerdote tedesco Eduard Cronenberg
nel 1871: «gli interessi dei cattolici si estendono molto al di la
degli interessi della Chiesa cattolica» (citato in Brose 1985,47).

La creazione di organizzazioni cattoliche di massa e la loro
partecipazione inizialmente non autonoma alIa politica elettora
Ie, comunque, non garantirono di per se la loro trasformazione
in partiti confessionali, dato che sia alIa Chiesa che ai conserva
tori una tale prospettiva non piaceva proprio. Cia che rese pos
sibile la transizione dalla strategia partecipativa alIa formazione
di partiti confessionali (in altre parole, la traduzione della nuova
identita politica in un nuovo partito) fu il successo elettorale
ampio e inaspettato delle coalizioni che combatterono campa
gne «in difesa della Chiesa». Per gli attivisti cattolici il successo
elettorale fu la prova che la religione era una questione politica
estremamente vantaggiosa, con un potenziale di sfruttamento di
forze enormi. Insieme con i partiti socialisti, e comunque prima
di loro, i movimenti cattolici furono pertanto i vincitori della
politica di massa. Oltretutto, il successo elettorale rivelo anche
una nuova ed ampia fonte di potere e di legittimazione che
avrebbe sostituito la Chiesa: gli elettori. Fornendo loro questa
nuova fonte di potere e di legittimazione, il successo elettorale
dette agli attivisti cattolici l'opportunita unica di condurre a ter
mine, contro i desideri della Chiesa e dei conservatori, la tra
sformazione delle effimere e disomogenee coalizioni a favore
della Chiesa in partiti politici. II successo elettorale fu dunque il
punto di svolta nel processo di formazione dei partiti confessio-

17 E importante sottolineare che se i cattolici laici erano gia fisicamente presenti
nei periodi t1 e t2, essi non rappresentavano ancora un attore politico. Ela loro mobili
tazione come cattolici che Ii trasforma in attore politico. Bisogna inoltre aggiungere che
se evero che la maggioranza degli attivisti cattolici era costituita di laici, eanche vero
che, almeno in un primo tempo, una parte importante era rappresentata da membri del
basso clero.
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nali. E impossibile sottolineare l'importanza del successo eletto
rale meglio di quanto fece un belga di quel tempo: «fino al 1884
[il partito] si chiamava "partito conservatore". Da allora si chia
ma "partito cattolico"» (Carton de Wiatr in Guyot de Mishae
gen 1946, III; il 1884 fu l'anna della vittoria dei cattolici),

L'affermazione elettorale delle coalizioni pro-Chiesa fu ri
marchevole (tab. 2). In due casi - Belgic 1884 e Olanda 1888 
queste coalizioni vinsero in modo clamoroso. Anche quando
non ottennero la maggioranza dei voti, queste coalizioni fecero
un ingresso di grande effetto nella politica dei partiti. Cio che
contava, infatti, non era semplicemente il risultato elettorale 
la percentuale di voti ricevuti 0 il numero di seggi vinti. Le per
centuali conseguite dalle coalizioni cattoliche in Germania 0 in
Italia non furono certamente alte in termini assoluti. II Zentrum
ottenne il 18,70/0 dei voti validi nel 1871, mentre il Partito Po
polare Italiano prese il 20,50/0 nel 1919. La cosa importante fu
piuttosto la diffusa percezione di tutti i partecipanti che il risul
tato conseguito dalle coalizioni favorevoli alla Chiesa costituisse
un grande successo elettorale (Lynch 1993,34; Ag6cs 1988, 14;
Anderson 1986, 95-96; Molony 1977, 67). Questa percezione
derivava da tre ragioni. Primo, il piazzamento relativo dei parti
ti cattolici fu alto. Sia il Zentrum che il PPI divennero il secon
do partito nei rispettivi paesi. Secondo, Ie perdite che essi inflis
sero ai liberali furono notevoli". Terzo, questa fu la prima di
mostrazione delle forze politiche organizzate favorevoli ai catto
lici nella lotta a difesa della Chiesa. Di conseguenza, anche se
non sempre alto in termini assoluti, il risultato elettorale delle
coalizioni cattoliche fu interpretato come un indice del loro
straordinario potenziale futuro.

Impressionante non fu soltanto 1'affermazione elettorale, ma
anche il fatto che essa venne a sorpresa. Nessuno si aspettava
che Ie coalizioni cattoliche avrebbero ottenuto un risultato cOSI
importante. Nei commenti degli osservatori, dei partecipanti e
degli storici del tempo, in tutti i casi in esame, si registra un ele-

18 In It alia, Ie fazioni conservatrici, Iiberali e democratiche ottennero il 36% dei
suffragi aIle elezioni del 1919 quando il Partito Popolare fece Ia sua prima apparizione,
scendendo dal 61% delle precedenti elezioni del 1913. Analogalmente, in Germania
tutti i 25 deputati cattolici, eletti in collegi fondamentalmente cattolici, che erano stati
fedeli a partiti anticlericali persero i Ioro seggi alle elezioni del 1871. Come afferma Rei
nermann, il risultato del Zentrum nel 1871 fu «una chiara sconfitta per Bismarck»
(1993,762).
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TAB. 2. Le prime affermazioni elettorali delle coalizioni antiliberali

Paese Anno Risultati

Belgio 1884 Cattolici: 86 seggi
Liberali: 52 seggi

Olanda 1888 Cattolici e Calvinisti: 54 seggi
Liberali: 44 seggi

Austria 1887 [elezioni locali]
1895 [elezioni municipali, Vienna]

Germania 1871 Cattolici: 61 seggi
Liberali: 125 seggi

Italia 1913 Patto Gentiloni (228 Liberali su 310 eletti
con i voti dei Cattolici)

1919 Cattolici: 100 seggi
Liberali (varie frazioni): 197
Socialisti: 156 seggi

mento di sorpresa (Anderson 1986, 93-96 e Anderson 1981,
116; Canavero 1981,290; Malgeri 1969, 115; Windell 1954, 127
e 282; Pirenne 1932,297-298; Woeste 1927,216). La circostan
za che il successo elettorale colse tutti di sorpresa e cruciale. E
proprio la mancata previsione di questi successi elettorali che
spiega la sottovalutazione da parte della Chiesa e dei conserva
tori della loro possibile perdita di controllo sulle organizzazioni
cattoIiche e, pertanto, della probabilita di formazione di partiti
confessionaIi. Questa mancata previsione fu dovuta a due fatto
rio II primo e che il potenziale elettorale della religione come
questione poIitica dominante, soprattutto dopo I'avvento del
l'offensiva anticlericale, non era stato esattamente valutato. II
secondo e che quello era un periodo di transizione verso una
nuova epoca poIitica: quella della politica di massa. II potere
dell'organizzazione di massa 0 anche gli effetti del suffragio ma
schile allargato 0 universale erano sconosciuti. II loro avvento
rappresento «uno sbalorditivo saIto nel buio» (Jones 1985,
233). Democrazia e incertezza andavano davvero mana nella
mano. Come ha sottoIineato Przeworski, la democrazia e«l'isti
tuzionaIizzazione dell'incertezza»: «gli esiti che sono improbabi
Ii possono accadere ed accadono»"? (1986,58).

19 A questo punto enecessario porsi una domanda in riferimento alIa diffusione
delle informazioni tra i paesi. Con Ie sconfitte dei liberali e Ie vittorie dei cattolici in
tutta Europa, come pote prevalere ancora una tale miopia? Ci sono due risposte. La
prima, il panorama politico in Europa era tutt'altro che chiaro. II caso della Francia,
dove, senza soluzione di continuita tra il 1879 e il 1919, i repubblicani anticlericali con-
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La Chiesa cadde quindi vittrma del successo della propria
strategia: non poteva trasformarsi essa stessa in un partito poli
tico in modo da controllare questi sviluppi, ne poteva congelare
il processo, impedire che Ie sue organizzazioni di massa evolves
sero in partiti politici e ricondurre all' ovile gli attivisti cattolici.
Avendo appena conquistato il potere politico, quegli attivisti
non erano piu disposti ad accettare di essere relegati ai margini
della vita politica - spettatori passivi sottoposti agli ordini della
gerarchia ecclesiastica. Non appena si rese conto che questi
partiti confessionali emergenti stavano amputando una gran
parte delle sue organizzazioni di massa e del suo personale, e
che stavano riducendo il suo controllo suI «mondo cattolico»,
la Chiesa non ebbe altra scelta che riconoscerli. Essa non pote
va permettersi di reprimerli a causa della nuova e notevole le
gittimazione popolare che questi partiti avevano acquisito con
10 sbalorditivo esito elettorale. Come Molony riassume in riferi
mento all'Italia, «il Vaticano acconsenti alla formazione del PPI
[il partito cattolico italianoJ perche L..J non pote impedirlo»
(1977, 6). Questo riconoscimento fu seguito ancora da un vigo
roso tentativo di recuperare i suoi membri dai nuovi partiti, so
prattutto mediante 10 sviluppo di nuove organizzazioni di massa
dell'Azione Cattolica (si veda la nota 14). La storia dei partiti
confessionali e piena di conflitti con la Chiesa. Tant'e che,
quando Ie circostanze politiche furono favorevoli, la Chiesa
contribui senza esitazioni alIa distruzione di questi partiti. Ne
sono esempio il Partito Popolare Italiano tra il 1923 e il 1926, e
il Zentrum tedesco e il Partito Cristiano Sociale austriaco nel
1934 (Gellott 1987). Creando senza volerlo una nuova classe
politica, la strategia della Chiesa influenza inoltre anche l' a1tro
attore. I conservatori, che guidarono Ie coalizioni e1ettorali della

tinuarono ad attaccare la Chiesa e a sconfiggere i conservatori filo-cattolici, costituiva
un esempio manifesto. La vittoria dei repubblicani nelle elezioni francesi del 1879, ad
esempio, fu interpretata dai liberali belgi come un successo del liberalismo sull'ultra
montanismo e rafforzo la loro convinzione che l'offensiva contro la Chiesa nel campo
dell' educazione fosse la strada giusta da percorrere. La seconda risposta e che, in assen
za di un modello comune, i casi particolari furono spesso interpretati come idiosincrati
ci e non suscettibili di generalizzazione. Ad esempio, la circostanza che Ie prime affer
mazioni dei cattolici si verificarono in Germania fu spesso associata alla situazione pe
culiare dei cattolici tedeschi in quanto minoranza. Quando il giornale liberale austriaco
«Neue Freie Presse» riporto nel 1868 la notizia della vittoria di un candidato filo-catto
lico in Francia, non fu tracciato nessun parallelo con l'Austria. Mentre, allorche il gior
nale filo-cattolico austriaco «Das Vaterland» rnenziono nel 1868 i successi elettorali dei
cattolici nella Germania meridionale, cio fu tutt'altro che ignorato.
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strategia partecipativa, furono ben presto spazzati via dai leader
delle organizzazioni cattoliche di massa.

La mancata formazione di un partito confessionale in Francia

In Francia non emerse alcun partito confessionale. Come
confermano Boutry e Michel, «la vita politica Francese non ha
mai sperimentato un vero partito confessionale, ossia uri'orga
nizzazione politica con degli iscritti, un elettorato, un program
ma e degli obbiettivi dipendenti da una confessione» (1992,
673). I medesimi autori sottolineano la rilevanza di questo fatto
affermando che «la non esistenza di un partito confessionale e il
fallimento di ogni formula che perseguisse quest'obbiettivo co
stituiscono un reale problema storico»?" (1992, 664).

Questo fallimento costituisce un serio problema per la teo
ria di Lipset e Rokkan, poiche essi predicono la formazione di
partiti confessionali quando emergono cleavages religiosi, come
fu nel caso della Francia. Gli autori pili che affrontare il proble
ma 10 eludono, facendo un vago riferimento aIle forze della sto
ria ed affermando che i partiti conservatori francesi furono «im
plicitamente» dei partiti contessionali" (Lipset e Rokkan 1967,
40 e 34). Oltretutto, la mancata formazione di un partito con
fessionale in Francia e di per se particolarmente sconcertante,

20 La maggior parte dei lavori suI tema si focalizzano, curiosarnente, sul fallimento
del MRP nel dopoguerra. Se e vero che cio e di per se un'importante questione, e al
trettanto vero che il mancato emergere di un partito confessionale durante la III Re
pubblica, l' epoca della formazione dei cleavages e la cristallizzazione del sistema partiti
co rappresentano problemi teorici fondamentali.

21 L' argomento che i conservatori francesi fossero implicitamente confessionali
non puo essere considerato valido. Mayeur (1980, 9) sottolinea che i partiti monarchici
francesi, anche se appoggiati dai cattolici e difensori degli «interessi religiosi», costitui
scono un fenomeno del tutto diverso dai partiti confessionali. II processo di formazione
partitica conta come e piu del comportamento elettorale e del cleavage. Di piu, la for
mazione partitica definisce il modo nel quale i cleavages diventano politicizzati e model
lano i rapporti politici. Dopo che i partiti che rappresentano un determinato cleavage
sono sorti, 0 «dopo che sono divenuti stabili e organizzativamente istituzionalizzati», al
lora «essi sviluppano la loro forza autonoma e, a sua volta, cominciano ad agire influen
zando la vita sociale, culturale e politica» (Bartolini e Mair 1990, 218). In altre parole,
un cleavage religioso senza un partito confessionale produrra un ambiente politico signi
ficativamente diverso da un cleavage religioso con un partito confessionale. L' esempio
seguente illustra questo punto. I partiti confessionali (rna non i partiti conservatori ap
poggiati dagli elettori religiosi) furono costretti ad assorbire Ie organizzazioni degli
operai che erano state formate in precedenza dalla Chiesa; questa circostanza ebbe im
portanti effetti sia nei rapporti politici che nelle politiche pubbliche.
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dal momento che la Francia era un paese nel quale il cattolicesi
mo fu tanto forte ed influente che essa era chiamata la «figlia
maggiore» della Chiesa, e nel quale il conflitto tra stato e Chie
sa, soprattutto tra 1879 e 1906, piu che intenso fu violento: tan
to che proprio il conflitto stato-Chiesa divenne la questione ide
ologica chiave della III Repubblica. II caso della Francia rap
presenta, infine, un test cruciale per il modello di formazione
partitica sviluppato in questo articolo. II modello deve spiegare,
senza modificazioni analitiche, ambedue i casi di formazione e
di non formazione. Una spiegazione egualmente coerente ed in
tegrata, che proceda a partire dalle stesse assunzioni ed impie
ghi le stesse variabili, deve essere fornita per" ciascuno degli esiti
(Luebbert 1991, 5). In questa sede, offro una sintesi del tratta
mento del caso Francese che ho sviluppato in dettaglio altrove
(Kalyvas 1996).

Le spiegazioni della mancata formazione di un partito con
fessionale in Francia variano dall' eccezionalita Francese ad argo
menti strutturali sui grado di scristianizzazione in Francia. Non
vi e comunque evidenza che la Francia Fosse a quel tempo
meno religiosa del resto dell'Europa, ne che essa vivesse un de
clino secolare della religiosita, Secondo l'interpretazione piu re
cente, la causa fondamentale della mancata formazione di un
partito confessionale in Francia fu la non volonta a farlo dei
principali attori: Boutry e Michel affermano che «la prima cau
sa di questa assenza deve essere ricercata nel rifiuto degli attori
cattolici, laici e clero, di creare un tal partito in Francia» (1992,
673). Questi autori si soffermano particolarmente sul ruolo del
la gerarchia ecclesiastica: «1'atteggiamento della gerarchia catto
lica e spiegato in larga misura dalla volonta di mantenere chia
ramente distinti la causa e gli interessi della Chiesa da qualsiasi
movimento politico» (1992, 676). Tuttavia, l'analisi comparata
degli altri cinque casi ha dimostrato che cia fu vero ovunque: i
due attori principali - la Chiesa e i conservatori - certamente
non desiderarono e non promossero la formazione di partiti
confessionali in alcun paese.

La risposta piu immediata al caso Francese risiede nei ripe
tuti fallimenti elettorali delle coalizioni che combatterono a di
fesa della Chiesa: dal 1876 al 1919 la destra perse tutte Ie com
petizioni elettorali e rimase all'opposizione. Queste sconfitte
elettorali vennero interpretate come la prova definitiva che la
religione Fosse una issue perdente per la destra. Senza afferma
zione elettorale il modello predice che non possa essere Formato
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alcun partito. Ma questa risposta pone immediatamente un
nuovo interrogativo: perche queste coalizioni furono cosi per
denti in Francia? La risposta eche la destra in Francia era divi
sa e disorganizzata. In elezioni cruciali numerosi candidati con
servatori combatterono l'uno contro l'altro, mentre la massa dei
potenziali elettori cattolici rimaneva sottomobilitata, come testi
moniato dagli alti tassi di astensionismo nelle regioni tradizio
nalmente cattoliche (Mayeur 1973, 102). Come spiegarlo? La
destra in Francia non riusci a mobilitare i cattolici perche la
Chiesa scelse di non praticare la strategia organizzativa. L' as
senza di organizzazioni cattoliche di mass a in Francia eun fatto
riscontrato empiricamente da molti studi storici. Come fa nota
re Poulat (1977, 130), la «dimensione popolare» del cattolicesi
mo era assente in Francia se la si confronta al Belgio, alIa Ger
mania, all'Italia. La Chiesa fu contraria alIa creazione di orga
nizzazioni di massa perche, quando affronto la prima ondata
dell'offensiva anticlericale nel 1879, con servo la seria speranza
che i repubblicani anticlericali sarebbero stati rovesciati dalla
destra. La fonte di questa valutazione era la forza relativa della
destra francese (diversamente da quella della destra di altri pae
si), I'instabilita ampiamente percepita del regime repubblicano
e la connessione tra il regime alternativo, la monarchia, e la
protezione della Chiesa. In altre parole, la plausibilita del rove
sciamento del regime repubblicano influi sulla struttura dei co
sti di opportunita della Chiesa: il costa della strategia organizza
tiva eccedeva a quel punto il costa dell'attesa dell'estromissione
dei repubbIicani e della restaurazione della monarchia mediante
gli abituali mezzi elettoraIi 0 persino con un colpo militare: al
tempo tl, NF epreferito ad 0 (fig. 3).

E importante vedere quanto fosse differente, sotto questo
aspetto, la situazione francese da quelle prevalenti negli altri
cinque paesi. In questi ultimi, i regimi associati aIle offensive
anticlericali erano granitici: non esisteva alcuna speranza di un
loro rovesciamento e di un conseguente avvento di un regime
apertamente favorevole alIa Chiesa. Cosi come in Francia, in
Germania e in Italia i cattolici nutrivano sentimenti di sdegno e
di rifiuto nei confronti dei regimi dominanti, rna la sconfitta mi
litare Ii aveva lasciati privi della speranza di un loro roves cia
mento. In Italia il Vaticano fu sconfitto militarmente nel 1862 e
nel 1870, mentre la sconfitta militare dell'Austria ad opera della
Prussia nel 1866 equivalse ad una sconfitta del cattolicesimo te
desco e la conseguente unificazione della Germania trasforrno i
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Chiesa..
Organizzazione Compromesso

Liberali..
Compromesso Escalation

Chiesa..

tl

t2

Compromesso Partecipazione

Natura del
risultato elettorale

Successo Successo
elettorale blando

Sconfitta t3

t
Non formazione

del partito

FIG. 3. II fallimento del processo di formazione di un partito confessionale (Francia).

cattolici in una minoranza. In Olanda (dove i cattolici erano
stati sin dall'inizio una minoranza), in Austria e in Belgio impe
ratori e re non mostrarono alcuna volonta di bloccare Ie offen
sive anticlericali dei liberali, ne mandarono segnali per cui
avrebbero preso in considerazione un simile obbiettivo. AI con
trario, essi dettero la prova di voler collaborare con loro (Sten
gers 1983, 388). La mancanza di opzioni alternative, soprattutto
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istituzionali, rese i costi dell'organizzazione accettabili per la
Chiesa.

Quando falll il colpo di stato Boulanger a favore della mo
narchia nel 1889, la Chiesa capi finalmente che aveva scommes
so sul cavallo sbagliato e che la Repubblica sarebbe rimasta. A
quel punto, data la gravita dell'intensificazione delle offensive
anticlericali e Ie perdite accumulate, l' alternativa rimanente era
una rapida implementazione della strategia partecipativa: la ere
azione di una destra unificata che avesse come obbiettivo fon
damentale la difesa della Chiesa (piuttosto che la restaurazione
della monarchial, Questo passo fu compiuto nel 1892, in cia
che divenne nota come il Ralliement (Sedgwick 1965). La crea
zione di organizzazioni di massa fu quindi pressoche scavalcata,
a causa del tempo che avrebbe richiesto e della circostanza che
il mercato dell'organizzazione era gia stato accaparrato dai com
petitori della Chiesa. Numerosi studi storici (soprattutto di po
litica locale) hanno dimostrato che i repubblicani prima e i ra
dicali dopo si rivelarono i piu pronti alIa politica di massa, ere
ando un'organizzazione di gran lunga migliore di quella della
destra 0 della Chiesa, persino nelle regioni considerate tradizio
nalmente cattoliche (Huard 1982, 226 e 331-332; Rivet 1979,
440). Quando, nel 1902, fu formata la piu forte coalizione pro
cattolica con il nome di Action Liberale Populaire (ALP) era
troppo tardio Senza un'organizzazione di massa, questa coalizio
ne non poteva che essere sconfitta: il tasso di mobilitazione dei
potenziali elettori cattolici rimase basso, mentre rnolti contadini
religiosi appoggiarono i partiti repubblicani. L'effetto cumulato
dell'assenza di un'organizzazione, secondo un osservatore del
tempo, fu quello di spingere i potenziali attivisti cattolici in uno
stato di «indolente passivita che costa loro cara» (Viance 1930,
15). L'alienazione dei cattolici crebbe con queste sconfitte e, di
versamente dagli altri paesi, fece si che essi non riuscissero ad
integrarsi nella Repubblica, come dimostrato dal fatto che furo
no materia prima di reclutamento di movimenti antidemocratici
quali l'Action Francaise. Nel 1906, a seguito dell'approvazione
della legge sulla separazione tra stato e Chiesa e di un nuovo (e
ultimo) insuccesso elettorale dell'ALP, l'offensiva anticlericale
cesso e la Chiesa ammise la sconfitta.
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Conclusioni

La formazione dei partiti confessionali si e compiuta in tre
tappe. In primo luogo, la formazione delle organizzazioni catto
liche di massa (la strategia organizzativa) sparse il seme di
un'identita cattolica e creo attivisti laici e del basso clero in or
ganizzazioni strettamente controliate dalia Chiesa ed operanti al
di fuori deli'arena elettorale. In una seconda fase, I'ingresso del
la Chiesa nell'arena elettorale e la creazione di coalizioni pro
Chiesa (la strategia partecipativa) politicizzo questa identita em
brionale trasformando Ie organizzazioni cattoliche in macchine
politiche. Infine, l' affermazione elettorale di queste coalizioni
consenti agli attivisti cattolici di costituire con successo, nono
stante Ie intenzioni della Chiesa e dei conservatori, partiti con
fessionali. L'identita politica cattolica fu costruita dopo che si
formarono i partiti confessionali: come nota Bourdieu, la co
struzione di gruppi mobilitati 0 «mobilitabili» richiede «I'istitu
zionalizzazione di un'organizzazione stabile capace di rappre
sentarli» (1987, 13).

Tutte queste tre tappe sono necessarie affinche emerga un
partito confessionale. La creazione di un'identita cattolica em
brionale mediante l'organizzazione di massa fu necessaria rna
non sufficiente alIa formazione di una distinta identita politica
cattolica. Se il movimento cattolico, per usare l' espressione di
Tranielio, «conteneva nel suo grembo, Forse sin dalie origini, un
embrione di partito» (1982, 46), cia che porto alIa sua nascita
fu la strategia partecipativa. La sola organizzazione di massa po
teva essere tenuta sotto controllo; era necessario che Ie fossero
forniti nuovi sbocchi e arene alternative atfinche diventasse po
liticizzata e, alIa fine, autonoma. E solo la partecipazione politi
ca poteva renderlo possibile. D'altro canto, se la strategia parte
cipativa contribui alIa creazione di un'identita politica cattolica
e determine un'azione collettiva, essa non avrebbe potuto pero
condurre alia formazione di partiti confessionali senza una pre
cedente implementazione della strategia organizzativa. In primo
luogo, fu la strategia organizzativa che rese la strategia parteci
pativa elettoralmente efficace; e, in secondo luogo, anche se la
strategia partecipativa avesse determinato delle affermazioni
elettorali senza una precedente organizzazione di massa, i con
servatori a se stanti avrebbero mancato di legittimazione, di ere
dibilita e, soprattutto, degli incentivi per appropriarsi delia reli
gione su base permanente al fine di costruire un partito. Cia fu
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possibile solo attraverso l'azione degli attivisti cattolici, membri
delle organizzazioni di massa. Infine, organizzazione e parteci
pazione senza successo elettorale non avrebbero portato da nes
suna parte. La religione avrebbe dimostrato di essere una issue
perdente, ogni sforzo di costruire un partito politico cattolico
non avrebbe potuto che fallire, e tutti gli attori rilevanti avreb
bero cercato strategie e issues alternative.

Questa e, dunque, una storia di conseguenze impreviste ed
indesiderate dell'azione politica razionale (Boudon 1982).
Quando i liberali lanciarono la loro offensiva anticlericale, nes
suno dei principali attori politici desiderava, attendeva 0 pro
gettava la creazione di partiti confessionali. L' offen siva dei libe
rali contro la Chiesa, per usare Ie parole di Sewell, «scateno una
catena imprevedibile e sempre piu densa di scontri che culmina
in un grande e durevole cambiamento delle identita collettive»
(1992, 15). Le offensive anticlericali furono tuttavia un elemen
to necessario rna non sufficiente per la formazione dei partiti
confessionali. Dove non si verifico alcuna offen siva, come nel
caso del1'lrlanda 0 della Spagna post-franchista, non si formaro
no partiti confessionali. Ma Ie offensive anticlericali non si tra
dussero sempre 0 necessariamente nella formazione di tali parti
ti, come evidenziato dal caso francese. Piuttosto che fattore
causale della formazione di partiti confessionali, Ie offensive an
ticlericali furono una molla che impose dei vincoli aIle strategie
degli attori principali e che strutturo Ie loro opzioni lasciando
spazio alIa modificazione delle strategie che furono adottate. Le
«giunture critiche» non sempre producono cleavages e cia spie
ga perche eessenziale specificare i microfondamenti della teoria
dei cleavages di Lipset e Rokkan. L'emergere di un'identita po
litica cattolica non fu ne automatica, ne naturale; fu 1'esito con
tingente di conflitti tra una varieta di attori sotto vincoli specifi
ci e puo essere compresa solo mediante la disamina delle azioni
e delle scelte degli attori principali e mediante gli esiti che que
ste azioni determinarono.

11 processo di formazione partitica ebbe importanti implica
zioni politiche e sociali. I nuovi partiti furono socialmente ete
rogenei poiche nacquero sulla base di un richiamo religioso:
l'«interclassismo» fu un effetto del processo di formazione par
titica piuttosto che un'ideologia soltanto. Questi partiti occupa
rona 10 spazio «conservatore» 0 «non-socialista» nello spettro
politico; e, tuttavia, furono cosa divers a dai tradizionali partiti
conservatori. Essi dovettero, ad esempio, occuparsi delle conse-
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guenze dell' assorbimento delle organizzazioni operaie che la
Chiesa aveva costituito nel contesto della strategia organizzati
va22 • Oltretutto, non poterono liberarsi del loro carattere con
fessionale, perche la religione era diventata il fondamento del
l'identita politica dei loro membri e il cementa che teneva insie
me la loro eterogenea base sociale. Questi partiti, di conseguen
za, dovettero mantenere un legame con la Chiesa e la religione.
Ma, essendo nati nonostante Ie intenzioni della Chiesa, essi si
risentirono dei suoi continui tentativi di controllarli e di sotto
metterli e riuscirono pertanto a declericalizzarsi. Negli anni se
guenti alIa loro formazione, questi partiti ampliarono Ie distanze
dalla Chiesa e spostarono Ie loro priorita politiche dalle que
stioni clericali. Con cia essi «desacralizzarono», per usare il feli
ce termine di Formigoni (1988, 28), la politica dei loro paesi.
Mantennero un riferimento ideologico alIa religione, rna ridefi
nirono il significato della religione in funzione della politica,
trasformando il cattolicesimo in un astratto concetto morale e
umanitario controllato e mediato da loro pili che dalla Chiesa.
Come osserva Lorwin, questo concetto fu «tanto vago quanto
dettagliata e specifica fu la dottrina della Chiesa» (1971, 168
169). I partiti confessionali poterono, in effetti, affermare di es
sere allo stesso tempo «cattolici» e secolari. Negli anni questo
sviluppo assunse dimensioni sempre pili ampie. Come hanno
mostrato Billiet e Dobellaere (1985), il «pilastro» cattolico, ter
mine col quale divenne famosa in Belgio e in Olanda la rete
delle organizzazioni confessionali, rimase esternamente intatto
(apparendo «cattolico» agli osservatori disinforrnati), rna l'in
fluenza della Chiesa internamente ad esso diminui. A vario
modo, il risultato finale di questo processo fu la graduale perdi
ta di importanza della religione nella politica dell'Europa occi
dentale". Dunque, in modo perverso, il cattolicesimo fu pro
sciugato del suo contenuto religioso anche quando legittimato
come identita politica.

La formazione dei partiti confessionali ci mostra quanto fos-

22 L' attenzione dei partiti cristiano-dernocratici alIo stato sociale e, dunque, il ri
sultato di vincoli organizzativi piu che ideologici. Se pertanto si vogliono spiegare questi
vincoli organizzativi, enecessaria l' analisi del processo di formazione partitica.

23 La «secolarizzazione» dei partiti confessionali e stata, dunque, endogena a que
sti partiti piuttosto che un adattamento all'ambicnte sociale esterno. Lo studio dei parti
ti confessionali quale [onte della «secolarizzazione» in Europa promette esiti interessanti
e stimolanti.
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se complessa, equivoca ed ambigua sin dall'inizio la relazione di
questi partiti con la religione e la Chiesa. E dunque sbagliato
guardare alIa secolarizzazione dei partiti cristiano-democratici
come ad un fenomeno del dopoguerra cominciato esogenamen
te in risposta alIa secolarizzazione delle societa dell'Europa oc
cidentale. Tale processo ebbe inizio, invece, durante la nascita
di quei partiti e fu in larga misura endogeno ad essi, risultato di
scelte strategiche compiute sotto i vincoli prodotti dal processo
della loro formazione. L'associazione causale di questi partiti
con la religione e la Chiesa, nonche la loro riduzione a «istitu
zioni cattoliche», veicoli delle dottrine della Chiesa 0 indicatori
dell'opinione cattolica, danneggia pertanto la nostra compren
sione del fenomeno della democrazia cristiana e della sua in
fluenza politica e sociale. Una corretta comprensione di questi
partiti ed una valutazione delloro impatto, estremamente signi
ficativo (come indicano le recenti ricerche sociologiche), sebbe
ne fino ad ora trascurato e male interpretato, necessita di una
teoria comprensiva della democrazia cristiana che, a sua volta,
fornisca importanti elementi al problema piu generale della reli
gione e della politica oltre la cristianita e l'Europa.

Sotto il profilo metodologico, questo articolo suggerisce un
modo con il quale la teo ria della scelta razionale puo essere
fruttuosamente combinata ad una prospettiva comparata e sto
rica al fine di spiegare fenomeni politici come la formazione
partitica. La teoria della scelta razionale impone la specificazio
ne esplicita e rigorosa di assunti sugli attori e sulle preferenze, e
richiede una particolare attenzione aIle azioni, ai processi, ai
meccanismi; l'analisi comparata consente il controllo; e la pro
spettiva storica, fornendo la «trama» della vicenda, provvede
alIa conferma empirica sia degli assunti che delle predizioni. La
combinazione creativa di approcci apparentemente incompati
bili per affrontare un importante problema politico rappresen
ta, tutto sommato, uno dei percorsi di ricerca piu promettenti
nella scienza politica.

[Traduzione di Alessandro Chiaramonte]
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