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Nel corso degli anni sessanta, fra gli studlosi europei di scienze sociali inizio 
a svilupparsi una reazione contra quello che potrebbe essere definito «nor- -
malismo americano»2• Con questa definizione intendo l'assunzione piu o 
meno tacita, condivisa da quasi tutta la scienza sociale arnericana quand' e-
ra in procinto di conquistare il dominio mondiale, del fatto che le societa 
industriali avanzate convergessero ineluttabilmente verso il modello della 
piu avanzata fra tali societa, gli Staci Uniti. Paradigmatica di tale assunzio-
ne era una corrente della letteratura che individuava l'accentuazione delle 
somiglianze fra le societa moderne, osservate o previste, nella necessita co
mune di trovare soluzioni razionali a identici problemi funzionali posti dal 
processo di industrializzazione in corso. Lesempio piu importante e costi-
tuito forse dal volume Industrialism and Industrial Man (Kerr, Dunlop, 
Harbison, Myers, 1960). In esso si afferma che le societa moderne e le po
litiche da loro promosse sono plasmate da imperativi tecnologici che lascia-
no poca o nessuna scelta riguardo a modalita alternative di organizzazione 
sociale, e persino di modelli di vita. Di fronte alle schiaccianti imposizioni 
dettate dal progresso inesorabile della tecnologia e dell'industria, infatti, le 
politiche si sono trasformate in adattamenti razionali delle pratiche e delle 
istituzioni sociali a vincoli universali incontestabili, da affidare alla compe
tenza di esperti tecnocrati formati per ricercare la soluzione piu economica 
della migliore pratica funzionalista. 

• Wolfgang Saeeck e doceme di Sociologia, direttore dd Max-Plank-Institute di Colonia. 
ll testo originale inglese contiene due paragrafi, il secondo, intitolato Enter Neo-Corpora

rism, e il quimo, intitolato The Neo-Liberal Turn, che non vengono riprodotti in questa sede 
per ragioni di spazio. 

1 Sono grato a Lucio Baccaro, Helen Callaghan, Colin Crouch, Manin Hopner, 
Bernhard Kittel, Renate Maynez, Philippe Schmitter, Kathleen Thelen, Christine Trarn
pusch e Cornelia Woll per le loro osservazioni e critiche costruttive. 

2 Vedi Schmitter (2002) per l'inreressante trattazione di un tema che, in una forma o nd-
l'alrra, e sempre presence nel suo lavoro. · 
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Una delle maggiori implicazioni delle teorie della convergenza degli anni 
sessanta era quella che vedeva nel progredire della societa induscriale la «fi
ne dell'ideologia», secondo l' espressione di un alcro funoso volume di scien
ze sociali dell'epoca (Bell, 1965). Non senza ironia Kerr e i suoi co-autori, 
ma anche scrittori come Roscow (1990), si sono ispirati al determinismo 
tecnologico evidence in alcuni scritti di Marx per giustificare la fiduciosa 
profezia secondo la quale anche i paesi del blocco sovietico sarebbero presto 
o tardi confluici nell'«industrialismo pluralistico» che dominava in acciden
ce. Cio avrebbe posco fine una volta per cutte al confronco ideologico fra ca
picalismo e socialismo, non solo nel sistema incernazionale, ma anche nelle 
societa nazionali della democrazia liberale del dopoguerra3. Alla fine la po
licica, come Marx aveva previsto, avrebbe cessato di essere un esercizio di au
torica nell'inceresse di una classe dirigence e sarebbe diventata un'«ammini
strazione razionale della produzione» seppure, a ogni buon canto, sotto gli 
auspici del capicalismo piuttosto che quelli del comunismo. 

[imminence rigetto del normalismo americano negli anni sessanta aveva 
chiaramence a che fare con la guerra in Vietnam e con le agitazioni incerne 
che la accompagnarono negli Staci Uniti. Tutto cio ebbe l'effetto di far cre
scere i dubbi sulla previsione dei teorici americani della convergenza su un 
mondo per sempre pacificato dalla crescita economica, dalla gescione keyne
siana della domanda e dalla «logica dell'induscrialismo». Quesci dubbi erano 
sentiti soprattutto da una nuova generazione di scienziati sociali europei che, 
a differenza dei loro maestri, non avevano ricevuto la loro impronta forma
civa negli anni dell'immediato dopoguerra, con il concemporaneo, duro con
trasto era la devascazione morale e materiale dell'Europa e la fiducia e la pro
sperita dell'America. In ogni caso, la crisi di credibilica degli Staci Uniti co
me modello globale di socieca moderna mise in moto numerosi sviluppi in
tellettuali nella scienza sociale europea che sono difficili da districare, le cui 
relazioni reciproche non e possibile indagare con precisione in questa sede. 

3 A differenza di quamo affermano le teorie della convergenza andace in voga alla fine del 
vencesimo secolo, la forza unificante che si presume abbia guidaco la convergenza tra i diver
si paesi negli anni sessanca non e ii mercaco, bensl la tecnologia. Nello spirito della discen
sione adottato dai liberali arnericani negli anni sessanca, la convergenza tra Staci Uniti e U
nione Sovietica doveva tradursi in qualcosa che si trovasse a meta fra i due, con i primi che 
si avvicinavano gradualmence a una maggiore «pianificazione» e i secondi che introducevano 
lencarnente piu «mercato• nei rispectivi sistemi economici (anche se, non vi e dubbio, ci si a
speccava che ii «punto mediano» fosse piu vicino alla California che alla Siberia) . Nacural
mence ii normalismo arneri~o non ha preso sempre e necessariarnence la forma del deter
minismo cecnologico. Vedi, ad esempio, Talcott Parsons (197 1). 
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Come sempre avviene nelle scienze sociali, le implicazioni analitiche e nor
mative erano strettamente intrecciate. Gli studiosi europei di scienza sociale, 
per i quali !'America non era piu l'indiscusso destino del progresso scorico, 
honostante qualche resistenza iniziarono a sviluppare un interesse per le pe
culiarita delle socieca cui appartenevano e che con sempre minor convinzio
ne erano considerate come tescimonianze di arretratezza sociale, economica 
,c policica. Furono loro a mettere in discussione il linguaggio concettuale in 

ase al quale cio che distingueva i paesi europei dagli Staci Unici veniva con
iderato come condizione cransicoria in vista di un'imminente americanizza

zione. Ne risulco una crescente insofferenza analicica per la ceoria della con
ergenza, che spesso crovo espressione nei dibattici critici sul concecco cen

trale della macrosociologia contemporanea, la «modernizzazione». 
La nascence critica europea della ceoria della modernizzazione si lego a sua 
lea alla revisione scettica del concetto tecnocracico della politica come 

roiezione delle teorie americane sulla «fine dell'ideologia». Se nelle socieca 
ropee vi erano cratti non americani che valeva la pena preservare, diventa
necessario specificare quali fossero le forze capaci di rendere differenti le so

·eca moderne, a prescindere dal facto che erano tutte socieca induscriali. La 
oria evidentemente aveva il suo peso ma, in quanta tale, non sembrava in 
ado di resiscere alle convergenti pressioni funzionaliste, o piuccosto impe-

ialisce per quanta riguarda la materia in questione. lnolcre, essa mancava di 
ogni connotazione attivisca ed era, quasi per definizione, non soggetta a scel

o a volonca. Ne risulcava una sola risposta, cioe che era soprattutto per mez
della politica che le socieca, di facco o almeno potenzialmence, scabilivano 

difendevano le loro distince idencica, esercicando le scelce collective era for
e alternative di organizzazione sociale. Questa regola, tuttavia, non si ap

licava alla versione funzionalista-tecnocratica della policica inerente al nor
inalismo americano e, in particolare, alla teoria dell'induscrialismo pluralista. 
Come risulcaco gli studiosi europei di scienza sociale si rnisero alla ricerca di 
un concetto di azione politica collettiva che rescicuisse un ruolo attivo alle so
cieca, alle quali era consentito proseguire il conflitto «ideologico» fra progetti 
politici e modi di vita sociale alcernativi, e nelle quali riprendevano spazio si-
1temacico tanco le latte «irrazionali» per il pocere e per la ricchezza quanco gli 
sfuggenci beni immateriali come l'idencificazione e la dignica collecciva4. 

4 Non e privo di ironia il fatto che il volontarismo teorecico della nuova sinistra emergen
ce nella scienza sociale europea cercasse di radica.rsi nella stessa tradizione marxista di cui si e
ra allora appropriata la teoria della convergenza americana per dimostrare l'inevitabilita del
la marcia mondiale verso l'industrialismo pluralista. Cio dimostra, se. non altro, in quanci 
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La declinante fede europea nel normalismo americano coincise con le ri
volte degli operai e degli studenti in Europa alla fine degli anni sessanta, e 
con il crescente potere dei sindacati negli anni successivi. Per molti, e for
se per la maggioranza dei giovani studiosi europei di scienza sociale di quel 
periodo, cio ebbe due importanti conseguenze. La prima e che spinse a de
finire le differenze specifiche delle loro societa - le qualita strutturali che le 
rendevano differenti, e forse differenti in maniera permanence, dagli Stati 
Uniti - in termini di inclusione istiruzionalizzata nei loro sistemi politici 
del lavoro organizzato quale importante attore sociale5. La seconda e che il 
tipo di politica ritenuta capace di fare la differenza ai fini dell' organizza
zione sociale della societa moderna finl per identificarsi, in una forma o 
nell' altra, con la politica di classe, con il modo in cui i sindacati e i loro prin
cipali alleati, i partiti politici di sinistra, erano collocati nella struttura so
ciale del potere, da una parte nei confronti dello Stato e, dall'altra, nei con
fronti del loro avversario naturale, il capitale. Nell'interazione fra questi tre 
attori collettivi sembravano avere luogo le scelte fondamentali relative al
l' organizzazione della vita sociale che erano alla base delle differenze e del
le diversita nel capitalismo industriale, e che erano tenute ideologicamen
te nascoste dalle teorie importate della convergenza e della supposta «fine · 
dell'ideologia». 

Ne il sindacato ne il conflitto di classe furono trascurati dalla corrente 
principale della scienza sociale americana nel corso degli anni sessanta. A 
questa materia fu infatti dedicata un'intera disciplina che prese il nome di 
re'4zioni industriali. Essa sviluppo peraltro una serie di strumenti concet
tuali ed empirici piuttosto sofisticati, che erano destinati al confronto in
ternazionale. Le figure piu rappresentative, tuttavia, non furono altri che 
Clark Kerr e, soprattutto, John Dunlop, coautori e tra i piu visibili soste
nitori della teoria dell'industrialismo convergente. Per loro - e per i loro di-

modi diversi Marx puo essere Jeno. Ancora piu ironico, cuttavia, appare ii fatto che la riaf
fermazione dell' azione policica da parte della scienza sociale della nuova sinistra rimanesse le
gata alle policiche nazionali e alla persistenza di differenze iscituzionali e policiche tra le na
zioni, cioe a grandezze ii cui peso, in via di principio, non ci si aspetterebbe di vedere canto 
considerato in una prospettiva di sinistra e, presumibilmente, internazionalista. 

5 Per contro ri.egli Staci Unici ii declino dd sindacato, che aveva interessato tutto ii mon
do occidentale nd corso degli anni sessanta, continua anche negli anni settanta e ottanta. 
Mentre in gran parte <lei paesi europei la tendenza si invertl nel quindicennio successivo, ne
gli Staci Unici ii malconcento degli anni sessanta non fece crescere ii potere e !'influenza dei 
sindacaci, ma fu all'origine dd movimento per i diritti civili e si tradusse in policiche pubbli
che a favore delle «pari oppottunicl» nd mercato dd lavoro. 
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poli - lo studio delle relazioni industriali era inn es ta to nell' ampio reso
to del progresso nazionale e internazionale della contrattazione colletti
cioe l'istituzione centrale della riforma dei rapporti di lavoro durante il 

Deal americano che, in modo tanto convincente, aveva dimostrato la 
capacita di trasformare il dirompente conflitto di classe in una pacifi

collaborazione di classe per il perseguimento dell' efficienza economica. 
parte della leneratura sulle relazioni industriali era considerata inte

ante e istruttiva da molti studiosi europei che, negli anni sessanta, ini
ono a studiare le relazioni fra sindacati, capitale e Stato. Molti di loro, 
o, furono sorpresi dall'evidente pragmatismo di una disciplina accade

che sembrava aver trovato la sua definitiva raison d'etre nella produ
e di ricette per l' amministrazione tecnica e non-politicizzata di quello 
sembrava essere il principale teatro della lotta per il potere economico 
litico. Una lotta il cui incerto risultato sembrava essere alla base di fon
entali scelte sociali tra modi alternativi di organizzare il lavoro e la vi
ella societa moderna. 
er molti dei suoi critici la disciplina delle relazioni industriali, cosl come 
si sviluppo negli Stati Uniti6, era affetta non solo da eccessivo pragmati
ma anche dalla sua congenita associazione con lo struttural-funzionali
parsoniano, teoria giudicata sempre meno appropriata al sottostance 
itto, al cambiamento e all'azione storica. Nella sua trattazione fondati-

. quello che definl «sistema di relazioni industriali» John Dunlop (1993 
58]), forse durante il suo sforzo alla ricerca di una rispettabilita accade

' concenualizzo il suo oggeno di studio come un sottosistema della so
moderna comparabile all' economia e all' organizzazione dello Stato, che 
cializzava nella regolazione industriale. Derivando esplicitamente i con-

. principali dal lavoro del suo collega di Harvard, Talcon Parsons, Dun
conferl un'immagine conservatrice alla nuova disciplina, che gli sarebbe 

ta utile nelle banaglie accademiche degli anni cinquanta e dei primi an
santa negli Stati Uniti. Una tale immagine era invece destinata a di

tare meno attraente per gli europei, impegnati a dotarsi degli strumenti 
nei a esplorare cio che essi percepivano come un'imminente ri-politiciz
one dei rapporti di lavoro istituzionalizzati. 

In quell'epoca le relaz.ioni induscriali erano oggeuo di studio e di insegnamento anche 
ran Bretagna. La Oxford School aveva radici diverse dalla sua equivalence americana ma 

,ospecrara anch' essa di eccessivo pragmacismo, seppure per ragioni diverse (Fox, 197 4). I
la prospettiva dei cerni trattati e dei concetti era molto meno internaz.ionale, quindi 

idonea a essere esponara in alcri ambienti. 
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Con il senno di poi appare abbastanza strano che gli srudiosi americani 
di relazioni industriali non abbiano mai preso contatto con un'importante 
tradizione non funzionalista della scienza sociale americana, la politica com
parata. Al pari delle relazioni industriali la politica comparata s'interessava 
prevalencemente di sindacati, seppure in qualita di attori essenzialmente po
litici piuttosto che economici7. Secondo la rappresentazione che ne danno 
srudiosi come Reinhard Bendix e Seymour Martin Lipset8, la politica com
parata fu un tentativo ambizioso, situato nell'imersezione fra scienza, poli
tica e sociologia, di rivelare le forze sociali che stavano dietro i differenti per
corsi seguiti dalle societa occidentali nella costruzione della nazione e nella 
formazione dello Sta to. Investigando in particolare l' origine del governo de
mocratico nella sua interazione con le classi, i partiti e gli interessi organiz
zati, gli studiosi cercavano di individuare le differenze e le somiglianze fra le 
democrazie occidentali del dopoguerra, associando la teoria politica, la sto
ria e la macrosociologia empirica comparata. II lavoro che ne risulto aveva 
un livello di sofisticazione e di profondita storica che non era mai piu stato 
raggiunto dopo che Max Weber aveva scritto su un mondo assai differente 
oltre mezw secolo prima, e quando non vi erano ancora state due guerre 
mondiali. Inoltre, mentre tale lavoro era stato del tutto trascurato dagli e
conomisci istiruzionali americani che avevano fondato la disciplina delle re
lazioni industriali, gli europei che iniziavano a dissociarsi dal normalismo a
mericano furono lenci a scoprire ii suo potenziale significato per il loro pro
getto. Una ragione sembra legata all'emergere di un'associazione, ancora 
non hen definita, tra una parte significativa della scienza sociale europea 
dell' epoca e la tradizionale convinzione marxista relativa all'importanza pre
minence del conflitto di classe per la politica e per la societa, destinata ad al
lontanarsi da una scuola di pensiero che in modo esplicito considerava al
trettanto importanti alcri tipi di «divisione». Inoltre l'esplicito anticomuni
smo, e anche antisocialismo, e il corrispondente trionfalismo americano in 
alcuni scritci di un autore come Lipset, rendevano poco attraente la politi
ca comparata americana per i fautori della nuova sinistra emergente. E cio 
naturalmente irnpediva loro, almeno per il momento, di riconoscere e ap
prezzare il fatto che il suo approccio concraddiceva apertamence le teorie 
funzionaliste della convergenza. 

7 Sui rapporti fra relazioni industriali e prima lerreracura sulla politica comparata, vedi 
Screeck (2004). 

8 Un'alcra figura da menzionare a questo riguardo e naruralmeme Stein Rokkan, che cut
tavia si da il caso sia europeo. 

- 40 -



Lo stuaio degli intemsi organ~ma e dcpo ii passaggio de[ secolo 

1. C«industria della crescita corporativa» negli anni settanta 
Du siehst mit diesel Trank im Leibe 

Bald Helenm in jedem Weibe 
Faust, Der Tragodie erscer Tei!, Hexenkiiche 

I.:impatto delle innovazioni concettuali sulle scienze sociali dipende, hen piu 
di quanto sia ammesso da coloro che vorrebbero credere nel progresso cu
mulativo delle nostre conoscenze in materia sociale, dalla misura in cui tali 
innovazioni riescono a definire i nuovi problemi sociali e politici, la cui esi
stema e diffusamente percepita ma la cui comprensione e ancora insuffi
ciente. In genere questi problemi occupano l'attenzione e l'immaginazione 
dei contemporanei al punto da essere considerati come problemi generali di 
tutte le societa, anche se a posteriori la loro presema si rivela spesso legata a 
uno specifico contesto storico. Se i1 contesto scompare, scompaiono anche i 
problemi, a prescindere dal fatto che siano risolti o meno, e con i problemi 
se ne vanno anche i concetci che hanno dato a essi espressione e che, per un 
certo periodo, hanno svolto la funzione di idee capaci di organizzare la ri
flessione sulla societa in generale. 

II concerto di corporativismo fu riscoperto all' epoca in cui le economie 
politiche europee cercavano di misurarsi con l'improvvisa lievicazione del po
tere dei sindacati. Tale lievitazione fu dovuta all'esplosione della militanza 
sindacale alla fine degli anni sessanta, quando i governi si sentivano ancora 
vincolati alla promessa politica della piena occupazione, promessa che face
va parte delle intese successive alla seconda guerra mondiale9. Tuttavia la ge
stione keynesiana della domanda - la tecnologia sociale che avrebbe dovuto 
mettere i governi in condizione di mantenere le loro promesse - dipendeva 
dal seguente fattore: i sindacati dovevano evitare di utilizzare 1' eccessivo po
tere contrattuale loro conferito da un tipo di intervento politico sull' econo-

. a capace di metterli al riparo dalle conseguenze negative per l' occupazio
e di accordi salariali troppo gravosi. Nel caso che i sindacati, per qualunque 

ione, avessero rifiutato di moderare le richieste salariali per i loro iscritci, 
opinione politica prevalence in quel periodo era che i governi fossero co

etci a equilibrare le rivendicazioni salariali redistributive attraverso l'espan
'one fiscale e monetaria, che era descinata ad accelerare l'inflazione. Al pari 

della disoccupazione cio non avrebbe potuto fare altro che danneggiare le lo
prospettive elettorali. 

9 Per una panoramica dei rapponi fra corporativismo e incese successive alla seconda guer
n monctiale in Europa, vecti Screeck, Kenwonhy (2005). 
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Dunque, il problema centrale della politica pubblica negli anni settanta 
.sembrava essere il modo in cui spingere i sindacati a rispettare le linee gui
da salariali srabilite da governi tenuti ad assicurare sia la piena occupazione 
sia la stabilita monetaria. La discussione pubblica si concentrava sugli sce
nari e sui rispettivi meriti delle politiche dei redditi imposte e di quelle vo
lontarie, e sul modo migliore per centralizzare il negoziato salariale a livello 
nazionale allo scopo di imporre la disciplina macroeconomica sulla forma
zione dei salari. Alla luce della nuova forza dei sindacati e dell' esperienza di 
fine anni sessanta, quando la base sindacale si era rivoltata contro i leader 
troppo moderati, sembrava fuori questione tanto la scelta di limitare l'auto
nomia dei sindacati e il loro diritto di libera contrattazione collettiva, quan
ta quella di punirli lasciando spazio alla crescita della disoccupazione. Men
ne tutti cercavano una formula per assicurare la stabilita economica e l' or
dine sociale in una societa che avanzava richieste sempre piu alte, nella qua
le era soprattutto la classe lavoratrice a utilizzare in modo aggressivo la sua 
liberta democratica di associazione, non pate che apparire estremamente at
traente per un pubblico vasto e diversificato l'idea di un nuovo corporativi
smo, capace di conciliare la «concertazione» pubblica di gruppi privati orga
nizzati con la democrazia liberale e con l' autonomia democratica della so
cieta civile dello Stato. 

Ben presto l'impianto concettuale del neocorporativismo di Schmitter 
finl. per identificarsi con la configurazione della societa che assicurava un 
ruolo istituzionale ai sindacati - e, di necessita, alle controparti nella con
trattazione salariale, i datori di lavoro e le loro associazioni - nel processo 
decisionale del governo in materia economica. In questa configurazione, 
l'accesso privilegiato alla politica pubblica dei principali interessi organizza
ti dell' economia politica ~pitalista era condizionato alla moderazione delle 
richieste indirizzate a perseguire in modo organizzato interessi particolari
stici, specie in materia di determinazione dei salari. La moderazione delle ri
chieste doveva mantenere la contrattazione collettiva in linea con le politi
che economiche del governo che, pero, erano stabilite non piu in modo u
nilaterale ma attraverso la consultazione delle due parti dell'industria. In 
questo modo la sovranita - la sovranita dello Stato insieme a quella dei 
gruppi sociali organizzati, e la sovranita dei gruppi sociali organizzati insie
me a quella dello Stato - era condivisa in modo da essere esercirata con
giuntamente, con risultati migliori per il piu generale imeresse comune. I 
dettagli precisi potevano variare tra i diversi paesi, e l'indagine su tali diffe
renze - che riguardavano le istituzioni legali, le strutture organizzative e gli 
oggetti dello «scambio politico» fra la trinira neocorporativa costituira da 
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tato, capitale e lavoro - divento la sostanza di quello che, nella scienza po
. tica e nella sociologia politica, era destinato a essere conosciuto come «di
attito corporativo» degli anni settanta. 

Durante il suo corso il neocorporativismo prese piede quasi ovunque e do-
e cio non avvenne, come negli Stai Uniti, oppure i tentativi di introdurlo a 
iu riprese fallirono, come in Gran Bretagna, la cosa non passo inosservata. 
lementi di istituzionalizzazione neocorporativa degli interessi di classe, di 
ntralizzazione dei sindacati e della contrattazione collettiva, e di concerta-

' one della politica economica tra governo, imprese e sindacati, si potevano 
ovare anche in paesi improbabili come l'Islanda. Era quasi come se fosse i
. iata una competizione fra ricercatori di diversa origine nazionale, ciascu
o dei quali impegnato a dimostrare di essere capace di individuare accordi 
rporativi in patria, percio di innalzare il proprio paese tra i membri di quel
che talora veniva definita «internazionale corporativa»10. Ben presto il con
tto fu utilizzato da organizzazioni internazionali come l'Ocse che, per un 
rto periodo, sembrarono considerare il neocorporativismo come la nuova 
rmula magica per la gestione delle economie politiche capitaliste dell'Eu
pa occidentale in via di progressiva deregolazione. 
11 dibattito corporativo degli anni settanta fu molto acceso, e si concentro 

u1 fatto che fosse positivo o negativo per i sindacati partecipare alla concer
ione economica tripartita. Per alcuni, in particolare all'interno della sini

stra radicale, il corporativismo, neo o meno, era uno strumento dello «Stato 
capitalista>> per addomesticare un movimento sindacale potenzialmente rivo
luzionario (Panitch, 1979). Concetti sviluppati originariamente da Robert 
Michels (1989 [1911/1925]) nella sua classica ricerca sul Partito socialde
mocracico della Germania nel periodo precedente alla prima guerra mon
cliale, furono utilizzati per descrivere una piccola oligarchia di funzionari sin
dacali che avevano sottratto agli iscritti il controllo delle loro organizzazioni, 
per tradirne la fiducia e pater essere cosl cooptati nella collaborazione di clas
se dai datori di lavoro e dallo Stato, in particolare quando si trattava di go-
erni socialdemocratici (Hyman, 1975) 11 . Ma dove essi vedevano tradimen

to, altri vedevano strategia, e guardavano al neocorporativismo non come a 
W1a col/,aborazione di classe ma piuttosto come a un compromesso di classe, 
grazie al quale il lavoro organizzato estendeva il proprio potere politico ed e
conomico su aree nelle quali non avrebbe altrimenti avuto alcuna influenza. 

10 Era l'epoca in cui si diffuse la definizione sarcascica, e in ceni casi non priva di un ac
cemo invidioso, di corporacivismo come «industria della crescica» (Panitch, 1980). 

11 Per l'interpretazione ufficiale marxista di Stato in Rdt, vedi Rachel (1981). 
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Per i socialdemocracici in particolare, e sotto diversi auspici anche per gli im
prenditori e i loro alleaci conservatori, la cooperazione corporaciva permette
va al lavoro organizzato di trarre benefici di lungo periodo da concessioni di 
breve respiro, di scarnbiare guadagni illusori come gli aumenci salariali no
minali con guadagni reali nella crescica economica, nella policica sociale e, so
prattutto, nella capacica e nella scabilica organizzaciva (Pizwrno, 1978). 

Il facto che la partecipazione agli accordi neocorporacivi rendesse piu for
ce il lavoro, o che al concrario lo indebolisse, divenne ben presto oggetto di 
un'incensa ricerca comparativa, che si basava sulle scacisciche nazionali in via 
di rapido perfezionamenco pubblicace dall'Ocse, ed era in grado di ucilizza
re la pocenza crescence degli elaboracori elettronici e, piu tardi, dei personal 
computer e dei sempre piu avanzaci programmi di software. Ne! corso degli 
anni ottanta il confronco quancicacivo, grazie soprattutto all'ampia disponi
bilira e alla facilita di accesso dell'analisi di regressione, finl per somigliare al 
mecodo standard della ricerca avanzata nella scienza policica e nella macro
sociologia. Per misurare il grado di corporacivismo di un paese furono svi
luppati indicacori quancicacivi, che invariabilmence craevano fondamenco o 
derivavano dalle definizioni, oggi famose, contenuce nell' arcicolo di Sch
mitter de! 1974, e che dovevano coscicuire la principale variabile indipen
dence. Tra le variabili dipendenci vi erano ii livello dei salari reali di un pae
se, ii suo grado di dispersione salariale, la spesa per la sicurezza sociale, e in 
parcicolare per i benefici considerati «non mercificabili», il livello di disoc
cupazione e cosl via, secondo le misurazioni scabilice dalle scacisciche nazio
nali macroeconomiche e policiche12. Il piu delie voice quesce analisi sem
bravano dimostrare che, nel complesso, i lavoratori scavano meglio nei pae
si con maggiore piuttosto che minore corporacivismo, cioe dove le loro or
ganizzazioni avevano concordaco di agire «responsabilmence», mediando in 
modo neocorporacivo fra le richiesce dei loro iscritci e le necessica dell'eco
nomia nazionale (Castles, 1987). 

In alcre parole ii tradimenco sembrava pagare, non solo per i craditori ma 
anche per i traditi. Naruralmence cio non servl a convincere quanci sperava
no ancora che l'agitazione dei lavoratori alla fine degli anni sessanca e nei pri
mi anni settanta si trasformasse in un'aucencica rivoluzione ancicapitalisca. 
Turcavia ii loro numero ando scemando nel tempo e, nel corso de! decennio, 
il fascino della milicanza autonoma di base fml per tramoncare assieme alle 
fortune de! movimenco sindacale inglese. Il lavoro di Korpi sulia «locca de
mocracica di classe>> (1978) contribul a raffreddare l'entusiasmo di coloro che 

12 Per una visione d'insieme, vedi Kenworthy (2001), Molina, Rhodes (2002). 
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avrebbero voluto credere nell' azione diretta, e lo stesso si puo dire del fonda
mentale saggio di Pizzorno sullo scambio politico (1978), sebbene conser
vasse, nella sua nozione di sindacati che impegnavano l'idencita collettiva per 
ottenere benefici materiali, iI ricordo malinconico di alcune speranze della si
nistra all'inizio di quel decennio. 

Un secondo tema del dibattito corporativo fu il contributo del neocorpo
rativismo al successo delle politiche dei redditi nei singoli paesi e, in paitico
lare, al contenimento dell'inflazione nel concesco di un'economia politica 
keynesiana potenzialmente inflazioniscica. In quesco caso la variabile indi
pendente non era la posizione materiale della classe lavoratrice ma ii risulta
to economico nazionale misurato in termini di casso d'inflazione e, nel cor
lO del decennio, di disoccupazione (piu tardi ancora in termini di cosiddet
to «indice di miseria» [Okun, 1962] che combinava i due, nel presupposto 
che si potessero bilanciare reciprocamente) 13• Fu a questo punto che gli stu

. osi di scienze politiche e i sociologi che stavano scudiando le conseguenze 
ciclla rappresentanza degli interessi neocorporativi si avvicinarono alle posi-
' oni di molti macroeconomisti di puma di quel periodo. Alcuni di questi 
timi, infatti, utilizzarono per un certo periodo gli indicacori del neocorpo
civismo sviluppaci da Schmierer, e soprattutto da Colin Crouch (1985), per 
odelli in grado di valutare le cause dell'inflazione e della scabilica moneca-

'a (ad esempio, Bruno, Sachs, 1985). Tutto cio si concluse definicivamente 
uando la macroeconomia e la policica chatcheriana riscoprirono la possibi
ta e la percorribilica di un'opzione capace di concenere l'inflazione, lascian
o aumentare la disoccupazione. lnolcre l'indagine di un'ampia corrente del
scienza politica e della sociologia policica sul ruolo del neocorporativismo 
r ii buon esico delle policiche nazionali dei redditi, concribul alla forma-

, ne di quello che piu cardi sarebbe divencaco l'approccio scorico-iscicuzio
ista all' economia policica (Trigilia, 1998), che prendeva sul serio le istiru
ni economiche analizzandole da una prospettiva empirica piuttosco che 
1ciencisca-ceorecica. Tutto cio, evidencemence, avrebbe poruco estendersi fi
alla riproposizione dell'economia isticuzionale, nel solco della Historische 
k anceriore al I 933. Vale la pena chiedersi perche cio non sia avvenuco. 

i fattori che hanno contribuico potrebbe essere annoveraca la vittoria del-

1 1 Per alcuni la differenza era benessere della classe lavoratrice, da una pane, e buon fun
narnenro ddl' economia nazionale, dall' al era, non era cosl netta. In effetti, la letteratura 
1hra aver conosciuto una tendenza cresceme a idemificare ii prirno con ii secondo, alme
fi110 all 'avvento della «crescita senza lavoro» negli anni novama. Peri limiti rnetodologici 

drlla lccreratura quamitativa-comparativa sugli effetti economici del corporativismo, vedi 
hcd (2000). 
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la teoria neoclassica, di cui tratteremo piu avanti, e ancora di piu la pratica 
neoliberale nel corso degli anni ottanta, che privarono la sociologia e la scien
za politica dell'indispensabile supporto interdisciplinare, senza contare il pro
gresso della «scelta razionale» nelle scesse scienze sociali che, per un certo pe
riodo, spinsero sulla difensiva ogni cipo di analisi macrosociologica e storico
istituzionale. 

Fu nell'analisi dell'impatto delle istituzioni neocorporative sulla perfor
mance macroeconomica che il «dibattito corporativo» degli anni 70 si avvi
cino a qualcosa che somigliava molto alla «teoria corporativa», cioe alla for
mulazione di relazioni generalizzate tra specifiche cause e specifici effetti. 
Senza dubbio era le origini del boom della ricerca sul neocorporativismo ne
gli anni settanta vi fu l'intuizione secondo la quale esso avrebbe dato prova 
della superiorita economica, e forse sociale, dei paesi dotati di istituzioni neo
corporacive. Dove le relazioni di classe erano organizzate su un modello neo
corporativo, che le spingeva verso la concertazione e lo scambio politico, le 
economie e le societa erano diffusamente ritenute in una condizione miglio
re di quelle, come gli Staci Uniti e la Gran Bretagna, in cui le relazioni fra 
classi e fra Stato e societa seguivano un modello piu pluralista, cioe piu an
tagonistico e meno accomodante. Quando le socieca soffrivano di crescita 
rallentaca, inflazione, bassa produttivica e, di conseguenza, disordine sociale, 
cio accadeva perche le loro istituzioni policico-economiche non mettevano in 
campo un compromesso di classe capace di portare pace, cooperazione e, so
prattutto, inclusione del lavoro organizzato nell'apparato decisionale del pae
se14. Se la Gran Bretagna, lacerata dal conflitto industriale, era l'esempio ne
gativo, ii «modello Germania», che scava conquistando il predominio eco
nomico in Europa e anche oltre, sembrava indicare il neocorporativismo co
me la nuova formula pressoche universale per la pace sociale in regime di ca
pitalismo democratico. 

Una questione interessante, naturalmente, riguardava le conseguenze pra
tiche che si sarebbero avute se la «teoria corporativa», che sembrava in via di 
formazione, si fosse rivelata vera. Per il momento i teorici del corporativismo, 
in modo piu o meno esplicito, raccomandavano i responsabili politici ingle
si di adottare un sistema di relazioni indusrriali piu neocorporativo - e in ge
nerale strutture piu neocorporative di mediazione fra Stato e socieca - se vo
levano che il loro siscema induscriale, e per estensione ii loro paese, fosse piu 
governabile e di nuovo prospero. Effettivamente in Gran Brecagna, a partire 

14 Uno dei primi a investigare in modo empirico la relazione fra scrucrure corporative per 
l' incermediazione degli inceressi e governabilica generale di una socieca fu Schmitter (1981). 
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da meta degli anni sessama, vi furono alcuni tentativi in questa direzione, che 
pero non ebbero successo a causa della resistenza di tutte le componenti del
la societa, compresi i sindacati e i loro rappresentanti di base che vivevano 
l'appartenenza al sindacato in modo sempre piu militante. Se tuttavia ii cor
porativismo era davvero la chiave della governabilita e del successo econo
mico, si poteva ancora sperare in qualche forma di convergenza su un mo
dello neocorporativo di organizzazione sociale e di apparato decisionale, in
dotta dalla relazione causale prevista dalla «teoria corporativa» e anche dal 
maggiore discernimemo, per quanto lenramente si andasse affermando, e in 
definitiva alla razionalita dei responsabili politici, dei leader sindacali e dei 
cittadini. Tali speranze proseguirono anche negli anni ottanta e novanta, e vi 
furono fasi del dibattito corporativo in cui la teoria corporativa sembro tra
sformarsi in una sorta di teoria della convergenza corporativa, somigliante in 
uno strano modo alla teoria dell'industrialismo pluralistico che, agli occhi di 
molti europei, era stata cosl efficacemente screditata dalla scoperta del neo
corporativismo 15. In forma piu blanda la nuova fiducia nella convergenza, o
ra di tipo corporativo, spinse a ritenere condannati a un disordine sociale pe
renne i paesi che per qualunque ragione non erano riusciti a seguire la ricet
ta neocorporativa - per eccesso di resistenza imerna o per difetto di volonra 
o di inrelligenza politica - e che, pertanto, dovevano continuare a pagare in 
termini di minore benessere economico la loro incapacita strutturale o le lo
ro poco sagge preferenze16. 

In ogni caso, memre sembra esserci stato un dibattito corporativo, non c'e 
mai stata una teoria corporaciva, forse perche negli anni ottanta la realta so
ciale e policica cambiava troppo velocemenre perche si potesse cristallizzare17. 

15 Vedi Schminer, Lehmbruch (1979) . Quanro siano state durature e resistenti alle de
lusioni tali aspenative di convergenza e dimostraro dalla sopravvivenza di illusorie speran
ze per l'Unione Europea, la macchina liberalizzatrice dell'economia europea che avrebbe 
dovuro tradursi in una politica neocorporativa sovranazionale. Su questo punro rorneremo 
piu avanti. 

16 In alternativa e possibile ritenere che i paesi con scarsi risultati economici abbiano a
vuro non poco, ma troppo corporacivismo. Essendo, per qualunque ragione, incapaci di di
vencare piu corporativi, essi avrebbero cercaro di diventare piu liberali scrollandosi di dosso 
la pane restante di collettivismo organizzato. Peter Lange e Geoffrey Garrett ( 1985) sono sta
ti rra i primi a indicare la possibilita di una polarizzazione dei sistemi nazionali verso tipi di 
cfficienza piu o meno puri, tema divenuro oggi centrale nella letteratura sulle «varietit di ca
pitalismo». Su questo rorneremo piu avanti. 

17 A sua volta tale cambiamento, assieme alle rigide limitazioni della merodologia com
parativa-statistica che furono scoperte in un secondo momento, puo essere staro all'origine 
<lei risultati spesso concradditrori delle analisi empiriche sulle conseguenze economiche de! 
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Il conceno di corporativismo, nei termini in cui fu reimrodono da Schmit
ter, non e mai diventato nulla piu di un'euristica, seppure incredibilmente 
potente, forse con disappumo di alcuni dei suoi sostenitori ma probabil
mence, nel lungo periodo, a runo vantaggio della scienza sociale. reffetto 
perdurante dell' articolo di Sch miner del 197 4 sembrerebbe quello di avere 
arruolato un'intera generazione di scienziaci sociali in una gigantesca spedi
zione di ricerca finalizzata a scoprire ed esplorare forme e funzioni sempre 
nuove del collettivismo organizzato e dell'azione collettiva nelle politiche del
le democrazie induscriali avanzate, e nei comportamenti di quella che in se
guito sarebbe stata definita la loro «governance». Negli anni successivi, in ef
fetti, il «corporativismo» si e manifestato non solo nei luoghi piu improba
bili, ma anche in una varieta di fogge e dimensioni davvero. Cosl, oltre al 
corporativismo naziorzak, si e affermato anche il corporativismo a livello set
toriale e regiorzak. La scoperta, in contrapposizione al macro, del mesa corpo
rativismo (Cawson, 1985), che permetteva la coesistenza di diversi tipi di re
lazioni Stato-societa all'interno dello stesso paese, sarebbe stata presto segui
ta dalla scoperta, in paesi come il Giappone, del micro corporativismo, sotto 
forma di stretta cooperazione fra dirigenci e lavoratori nelle singole aziende18. 

In aggiunta al corporativismo tripartito che coinvolge Stato, imprese e lavo
ro - oppure lo Stato e altre organizzazioni in rappresenranza di opposti inre
ressi, come le associazioni dei medici e i fondi per I' assicurazione contro le 
malattie (Wiesenchal, 1981) - vi e poi ii corporativismo bipartito fra Stato e 
un solo gruppo organizzato, come nel caso del «corporacivismo senza i lavo
ratori» in Giappone (Pempel, Tsunekawa, 1979). Un'alcra versione e quella 
in cui le associazioni di settore, ad esempio dell'industria chimica, decidono 
unilateralmente di rafforzare certi standard ambienrali per i loro associati, di 
modo che lo Stato possa risparmiarsi un imervemo legislativo diretto o un 
controllo burocratico. E, ancora, sono individuabili forme di corporativismo 
confinate a specifiche aree di intervento (corporativismo che interviene nelle 
«politiche» in opposizione a quello che interviene nella «societa»), come la 
formazione professionale e la ricerca degli standard qualitativi, alcune delle 
quali coinvolgono dirini e obblighi tradizionali inerenti all'autogovemo di un 

corporacivismo. Una buona indagine dei risultaci di moire ricerche in maceria e concenuca in 
Hopner (1997). 

18 Tali applicazioni de! concerto hanno conuibuico a fare emergere la rendenza a idencifi
care il corporacivismo con la cooperazione, come indica il frequence errore commesso da sru
diosi attenci ma poco precisi, che confondono il corporacivismo con il «cooperazionismo». 
Da qui la suada e breve per idencificare il corporacivismo con il paremalismo, specie nelle re
lazioni indusuiali a livello aziendale. 
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determinato gruppo, o Selbstverwaltung, ad esempio attraverso le Camere di 
commercio e dell'industria con iscrizione obbligatoria19. 

In via generale il «dibattito corporativo» ha attirato l'attenzione di una va
rieta di discipline per via delle complesse e differenti strutture istituzionali 
che esistono negli interstizi fra Stato e societa, mediando fra pubblico e pri
vato e fra modalita obbligatorie e volontarie di azione collettiva, e fungendo 
simultaneamente da prolungamento dello Stato nella societa civile e da via 
di accesso all'interno dello Stato per la societa civile. Il concerto di «governo 
dell'interesse privato» (Streeck, Schmitter, 1984; 1985) si e cosl rivelato uti
le a mettere in evidenza lo sfumare del confine fra Stato e societa civile che 
era ed e al cuore di ogni forma di corporativismo, dove gruppi organizzati 
partecipano e contribuiscono alla formazione di decisioni politiche vinco
lanti. Piu tardi Colin Crouch, in una magistrale indagine sui paesi europei 
(1993), avrebbe parlato di pratica consolidata di «condivisione degli spazi 
pubblici» in alcune societa europee, in realta nella maggior parte, mentre al
tri consideravano il corporativismo come fattore capace di arricchire il re
pertorio delle politiche pubbliche e percio di alleggerire il moderno Stato de
mocratico da problemi di governabilita altrimenti irrisolvibili (ancora Sch
mitter, 1981). 

Talora i critici, nella misura in cui sono riusciti a farsi ascoltare, hanno at
cribuito l'affermazione del modello neocorporativo alla definizione eccessi
vameme ampia dei suoi concerti di base, tale da comprendere in essa molti 
fenomeni diversi20. Difficilmente questa critica puo essere applicata al fon
damentale saggio di Schmitter del 1974, che compl uno sforzo davvero e
semplare per specificare in dettaglio i tipi di corporativismo e di pluralismo 
in esso proposti. Non si pub neppure negare che Schmierer e altri che si so
no occupati di corporativismo abbiano in seguito assumo un'impostazione 
piuttosto cattolica quando hanno pensato di includere tra i modelli presemi 
nell'inventario corporativo un'altra forma istituzionale appena scoperta. Se la 
meta finale era la teoria in senso stretto, sarebbe stata forse auspicabile una 
maggiore rigidita concettuale. Ma la teoria non era all' ordine del giorno, e in 
ogni caso non avrebbe potuto esserlo. 

1'1 Screeck e Kenworthy (2005) distinguono fra corporacivismo scruccurale e funzionale e, 
o.ll ' inrerno di quesc'ulcimo, fra concercazione e aucogoverno. 

20 In una noca all'autore Colin Crouch parla di un caso di «corruzione concettuale». Dal 
momento che ii concetto di corporativismo «aveva una definizione ambigua, era soggetto a 
molie interpretazioni diverse e poteva essere invocaco per significare ogni cosa, dal concrollo 
dcgli interessi organizzati da pane ddlo Scaco al governo gestico dagli imeressi organizzati al 
posro dello Scaco». 
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Secondo Kaplan (1964), la scienza sociale e determinata ad avviare le sue 
indagini con concetti definiti in modo ampio, che consencano la scoperca di 
obiectivi inattesi e di relazioni sconosciuce di similarica e di diversica, met
cendo i ricercatori in condizione di riorganizzare gradualmence la loro im
magine iniziale del mondo reale. Si puo discutere se il progresso verso defi
nizioni meno aperte nelta scienza sociale sia davvero possibile e anche desi
derabile; semplicemence, forse, la realca cambia con croppa velocica perche sia 
consencica una chiusura concectuale. In ogni caso appare ragionevole sosce
nere che il periodo di esplorazione debba essere piu lungo quando l' oggetto 

· delta ricerca e un universo storico che non si presca facilmence a essere inda
gato attraverso la sperimencazione controltata. Anche se, come nel mio caso, 
non si intende abbracciare l' impostazione radicale secondo cui nelte scienze 
sociali una buona euristica e sempre da preferire alla migliore teoria, bisogna 
ammectere che, quando si tracta di aprire un nuovo campo d'indagine, le de
finizioni ampie sono molto superiori a quelle rigide. li facto che oggi sappia
mo molco di piu riguardo alle forme istituzionali e agli usi politici del collet
tivismo organizzato nelte democrazie industriali avanzate alla fine del vente
simo secolo e certamence dovuto all'architettura conceccuale aperca e all'uso 
non dogmacico, flessibile, dei concetti basilari come strumenci euristici nel 
pieno del «dibactito corporativo» degli anni sectanta e ottanta. 

I.I. Lo scoppio della bolla 
Il facto che lo status del neocorporativismo quale concecto chiave delta scien
za sociale concemporanea fosse legato alla configurazione politica degli anni 
successivi al 1968 e stato indirettamence evidenziato dalla confusione in ma
teria di neocorporativismo provocaca negli anni octanta dall'avanzata vitto
riosa del monetarismo come dottrina di punca delta politica economica. Il 
keynesismo con sindacati forti, corporativo o meno, non duro a lungo. Al
l'inizio degli anni occanta i suoi limiti divennero sempre piu visibili. Con il 
senno di poi l' era neocorporativa puo apparire oggi nulla piu di un tentati
vo di difendere tardivamente la sempre piu obsoleca incesa del dopoguerra fra 
Stato, capitale e lavoro. Tentativo destinato a fallire dal momento che, dopo 
il crollo del regime incernazionale di Bretton Woods, poteva contare esclusi
vamente sulle risorse policiche nazionali, in un' epoca di internazionalizzazio
ne delt'economia capitaliscica in rapido avanzamento. 

Non che il neocorporativismo nazionale non avesse le sue pecche. In mol
ti paesi i responsabili politici non tardarono a scoprire che le concessioni che 
dovevano essere facte ai sindacaci di anno in anno stavano corninciando a di
vencare sempre piu dispendiose, e che sempre piu di frequence non facevano 
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che spostare nel tempo l'inflazione e provocare una rovinosa accumulazione 
del debito pubblico. Inoltre i leader sindacali si rivelavano spesso incapaci di 
mantenere le loro promesse in materia di moderazione salariale, dovendo ri
spondere a una base esigente e recalcitrante. Talora i sindacati piu disponibi
li alla collaborazione persero la fiducia della loro base, che Ii spingeva ad ab
bandonare la concertazione anche se le loro organizzazioni detenevano il mo
nopolio della rappresentanza neocorporativa con un elevato grado di centra
lizzazione. Non vi era inoltre alcuna garanzia certa che le organizzazioni di 
mediazione neocorporativa, per quanta supportate dai privilegi organizzaci
vi pubblici, sarebbero state capaci di mantenere sempre un livello sufficiente 
di adesioni e di densita organizzativa. A partire dai primi anni onanta l'ade
sione ai sindacaci inizio a declinare quasi ovunque, cosl come era avvenuto 
negli anni sessanca. E, pur essendo meno dipendente dall'adesione degli i
scrini rispetto a quella dei gruppi di pressione pluralisci, il riconoscimento 
politico dei mediacori di inceressi neocorporacivi non e mnavia del cucco in
dipendence da essa. lnoltre le crescenti pressioni del mercato e l'incensifica
zione dei cambiamenti scructurali, causate sia dall'internazionalizzazione e
conomica sia dalle nuove politiche nazionali, sembravano accentuare la dif
ficolca per i Leader delle associazioni, tanco dei lavoracori quanta dei dacori di 
lavoro, di aggregare i diversi inceressi degli aderenti verso un inceresse comu
ne, colletcivo, e di imporre alla loro base quel tipo di disciplina che coscitui
sce la condizione per il successo delle incese iscicuzionali neocorporative. 

Un'altra ragione per cui inizio ad allargarsi il divario era un mondo reale 
in via di cambiamento e l'ideale modello neocorporativo era legata al cre
scente rifiuco da parce delle aziende di svolgere il proprio ruolo nell'arena 
neocorporativa. Con mcco il rispetto per Panicch e la siniscra ancicorporaci
va21, le aziende non sono mai state encusiasce del criparticismo iscicuziona
lizzato, considerato essenzialmence e in misura preponderante come veico
lo per l'inserimento del lavoro organizzato nel cuore del processo decisio
nale in economia. Se calvolta si doveva fare buon visa alla cooperazione tri
partita come soluzione di ripiego per ragioni di opporcunica politica, o co
me male minore rispetto alla sfrenata milicanza sindacale, la classe impren
dicoriale si considerava sempre vittima di un'invasione corporativa sulle pro
prie prerogative; cemeva l'incerferenza politica, in un'«economia negoziata», 
sulla propria liberta di investire o di non investire; e, con ragione o meno, 

ll Ma anche di alcuni rappresencanti della piu recence scienza politica di ispirazione ra-
1.ionale, come Swenson (1991), che spesso sembra riferirsi al corporativismo come scelta ot-
1i111ale e non come soluzione di ripiego per le aziende. 
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era sempre piu convinta che i lavoratori e lo Stato nazionale democratico 
fossero responsabili per quello che consideravano un inasprimento dei vin
coli al profitto. Per un cerco periodo le aziende sembrarono non avere scel
ta: organizzarsi allo stesso modo dei sindacati, sviluppare le stesse capacita 
politiche e cercare le proprie fortune in anivica istituzionalmente negoziate 
in mercati socialmente regolati. Ma, di pari passo con l'inasprirsi delle pres
sioni politiche ed econorniche, i dirigenti aziendali iniziarono a cercare vie 
d'uscita da quella che ora appariva loro come una trappola corporativa22. Su 
questo terreno furono ben presto raggiunti dai governi, sempre piu pressati 
nella ricerca di vie per disciplinare una classe lavoratrice cresciuta anche piu 
di quanto era nelle sue stesse aspettative, se non con riferimento agli au
menti salariali nominali soprattutto in materia di politica sociale e di rego
lazione del mercato del lavoro. 

Linternazionalizzazione accelerata dell'economia capitalista nel corso de
gli anni onanta non fu semplicemente il risultato di una cospirazione fra ca
pitalisti e governi nazionali conservatori. Ben presto si scoprl, infatti, che l'in
ternazionalizzazione avrebbe offerco un'opportunita unica per ristabilire l'e
quilibrio di potere all'interno delle economie policiche nazionali a spese de! 
vincicore delle battaglie di fine anni sessanta, il lavoro organizzaco. Questa 
scoperta fu fatta non solo dalle aziende ma anche dai governi nazionali che, 
talvolta ispirati dalle associazioni imprendicoriali <lei loro paesi, impararono 
a usare le organizzazioni internazionali, in particolare l'Unione Europea, per 
appellarsi a vincoli esterni che costringevano ad aprire, quindi a liberalizzare, 
economie nazionali sempre piu politicizzate e sempre meno gescibili dal pun
co di vista politico (Moravcsik, 1998). Le associazioni imprendicoriali, da 
parte loro, cessarono di difendere i mercati nazionali e iniziarono a premere 
per la deregolazione e il libero flusso non solo <lei beni e servizi ma anche <lei 
capitali, come modo per liberare l'accumulazione de! profitto dai vincoli po
litici sempre piu insoscenibili imposti a parcire dagli anni senanca. Ben pre
sto si avvio una grande ondaca di ristrutturazioni induscriali che avrebbe «re
so idonee alla globalizzazione» le economie nazionali, ii cucco accompagnato 
dall'urgente richiesta di riformare la contrattazione colletciva, la legislazione 

22 Quando, all' inizio degli anni occanca, iniziarono a scudiare a fondo «l'azione associaci
va delle aziende» (Schmiccer, Screeck 1999 (1982)), i neocorporacivi si avvicinarono al sog
gecco con un apparaco conceccuale che era saldamence radicaco nel mondo keynesiano post-
1968. Cosl l' incernazionalizzazione e le opporcunica policiche che essa offriva alle aziende non 
comparivano affacto nello scenario della ricerca, se non come incencivi possibili per un ordi
namenco piu avanzaco e per lo sviluppo di associazioni multi-livello in conformica con la lo
gica neocorporativa. 
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de! lavoro e lo Scato sociale «non-mercificabile». Quesce riforme erano desti
nate a sgretolare le incese de! dopoguerra attraverso il rafforzamenco de! ruo
lo de! libero mercato e l'indebolimenco de! concrollo delle atcivica economi
che e della formazione dei prezzi relacivi da parte dei governi e degli inceres
si organizzaci. 

Vario da paese a paese ii soggetto che si assunse il compito di guidare gli 
attacchi neoliberali al corporativismo, aziende o governi, cosl come variaro
no le forme specifiche assunte da tali attacchi. Una svolta senza dubbio epo
cale fu il successo de! thatcherismo in Gran Bretagna, che a un attento pub
blico incernazionale di uomini di governo dimostro come i metodi moneca
risti per concenere l'inflazione escludendo i sindacaci fossero non solo effica
ci ma anche sostenibili policicamente, pur richiedendo all'inizio tassi di di
soccupazione molto elevati. Piu di ogni altra cosa l' esperimenco thatcheria
no oscuro una volta per cutte la convinzione prevalence nell'economia poli
tica del dopoguerra secondo cui i governi democraticamence eletti, e forse la 
democrazia in quanta tale, non potessero sopravvivere a un livello di disoc
cupazione superiore al tetto keynesiano de! cinque per cenco. Ne consegw 
che i costi soscenuci dai governi per fare concessioni ai sindacati, che erano 
continuaci comunque a crescere, divennero improvvisamente molto piu ele
vati, sopraccucto perche la disoccupazione si rivelo utile anche per indebolire 
sindacaci troppo spavaldi, e con loro la resistenza dei lavoracori concro le 
riforme liberali de! mercato de! lavoro e dello Stato sociale. La lezione fu 
compresa velocemence dai governi di tutti i paesi europei e fu applicata in 
modi e gradi diversi. Ma ii facto scesso che i governi avessero ora a disposi
z.ione un'alcernaciva credibile al corporativismo provoco un importance spo
scamento negli equilibri di potere policico-economici. 

Per la verita il cramonco della policica dei redditi, e con essa della variance 
piu significativa dello scambio politico neocorporacivo, era gia iniziato alla fi
ne degli anni settanta, quando si capl che la cooperazione monetaria incer
nazionale e l'indipendenza della banca centrale coscicuivano scrumenti nuo
vi e meno dispendiosi policicamence per tenere sotto concrollo l'inflazione. 
Su questo cerreno la leadership tedesca fu decisiva, gia nel 1976, quando la 
Bundesbank adotto una politica rigidamence monetarista ante litteram, e poi 
quando il governo Schmidt dette avvio al «serpence» per concenere le flut
tuazioni de! tasso di cambio in ambito europeo. Da allora tutte le banche 
ccncrali europee non poterono far alcro che seguire la Bundesbank, la quale 
Jivenco di facto la banca centrale, policicamente indipendente, dell'incera 
Europa occidencale. In seguito i cassi d 'inflazione nei paesi Ocse scesero ra
pidamence fino a raggiungere in modo convergence un minima storico che 
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da allora e continuaco fino a oggi, del rutto al di fuori della convergenza isri
tuzionale verso le structure neocorporarive o della convergenza politica verso 
lo scambio politico neocorporacivo. Conseguentemente scomparve di facto 
ogni correlazione osservaca nei confronti internazionali durance gli anni sec
tanta sui risultati economici de! neocorporacivismo e della scabilira moneca
ria (Kenworthy, 2002; Srreeck, Kenworthy, 2005, p. 457)23 . 

Nella letteratura il passaggio dal tripartitismo keynesiano all'unilacerali
smo monetarisca ebbe un riflesso, tra l'alcro, nella lectura sempre piu revisio
nisca de! caso cedesco, che una volca era l' esempio luminoso dell' «azione con
cenaca», del contenimento salariale volontario da parte di sindacaci forci e 
pervasivi, e di una stabile partnership sociale era capitale e lavoro socco gli au
spici di uno Scaco «semi-sovrano» e allo scesso tempo «abilitance» (Kaczen
scein, 1987). Oggi sappiamo di piu sulla guerra sempre piu feroce era i sin
dacaci cedeschi e il governo Schmidt nella seconda meta degli anni settanta, 
che fu accuratamente nascosca dal Cancelliere per placare ii suo partico di si
nistra. II ModeU Deutschkmd, come fu chiamaco il neocorporacivismo cede
sco che aveva avuco cosl grande successo nella campagna eleccorale del 1976 
e aveva attiraco ammirazione e risentimenro a livello internazionale, divenro 
sempre piu una formula propagandiscica descinata a crasformarsi, nel mi
gliore dei casi, in una profezia annunciaca piuttosco che nella rappresenta
zione reale della partnership sociale nell'economia policica della Germania. 
Fritz W Scharpf ( 1991 [ 1987]) e staco fra i prirni a portare I' attenzione sul 
ruolo cruciale giocaco dalla Bundesbank, in contrapposizione alla Konzer
tierte Aktion, nel manrenere l'inflazione a un livello cosl basso; il suo lavoro 
da l'impressione di un force senso di gracirudine con il quale Schmidt guar
dava all'indipendenza policica della banca. La quale, almeno in una cerca mi
sura, lo mise al riparo dalle richieste sempre piu dispendiose rivolte al gover
no da una kadership sindacale che, a sua volca, era sospinta da una base sem
pre piu esigenre (Scharpf, 1991, pp. 133-ss.). 

Negli anni successivi, sotto il governo Kohl, l'inrerpretazione neocorpora
civa del caso cedesco si trasferl finalmente dal laco della domanda a quello del
l' ojferta. Adesso non era piu la stabilica monetaria, invece del neocorporaci
vismo, a conrribuire alla prosperira tedesca, ma erano le alee professionalira, 

23 Lo scesso fu valido, daco che forse coincidevano le ragioni, per la correlazione era neo
corporativismo e bassa incidenza del conflicco induscriale. Dopo la virtuale scomparsa de
gli scioperi negli Srati Uniri e in Gran Breragna non fu piu possibile sosrenere che i cosri 
delle concessioni neocorporative erano bilanciati dalle minori perdire dovute al conflitto 
indusrriale. 
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la cooperazione leale nei luoghi di lavoro, la flessibilica dei mercaci incerni del 
lavoro, il rapido adeguamenco alle nuove cecnologie, il trasferimenco di cec
nologia verso le aziende piccole e medie ecc., cioe la vasta gamma delle ca
pacica che si riceneva pocessero consencire alle aziende cedesche di prospera
re in tempi di policiche restrittive, di zero inflazione, promosse da una ban
ca cencrale spieracamence rniope, che non incendeva occuparsi di crescica e di 
occupazione (Screeck, 1994). Si riteneva ora che il Model! Deutsch/and ri
guardasse non canto la distribuzione quanto la produzione, mencre la frusta 
monecarista della Bundesbank era vista soprattutto come un forte incencivo 
per gli attori dell'economia policica a ricercare la cooperazione ed evitare il 
conflitto, approfittando della ricca varieta di isticuzioni parastatali che in 
quesco caso potevano essere considerate come una fortuita eredita della sco
ria tedesca. Di facto l' enfasi era concencrata ora sulla cooperazione piuttosto 
che sul conflitco, avendo sempre piu a riferimenco il livello subnazionale del
l'incervenco politico o, per meglio dire, le aziende. Mencre la ricerca sul «cor
poracivismo dal laco dell'offerta» (Screeck, 1984) che da qui prese piede ri
mase inceressata alle forme organizzacive dell'incermediazione degli inceressi, 
non si guardava piu in prevalenza alle istituzioni e alle policiche macroeco
nomiche nazionali che erano state al cencro della vecchia ricerca sul corpora
tivismo ma alle incese subnazionali - regionali, settoriali o aziendali - che 
promuovevano la cooperazione fra compecicori e fra attori con inceressi di
versi o capacita complemencari24 . 

Un ulteriore concribuco all'esplosione della bolla neocorporativa negli an
ni ottanta e staco dato dall' evidence incapacica del neocorporativismo di pas
sare dal livello nazionale a quello incernazionale o sovranazionale. Cio non 
1ignifica che, almeno per quanto riguarda !'Europa occidencale, non vi siano 
ltati tentacivi in questa direzione da parte della Commissione europea e del
le principali associazioni del lavoro europee. Tuttavia si e rivelaca presto 
infondata la speranza dell'Unione Europea di essere il veicolo per la crescita 

24 Un decennio piu cardi la presunca virru era di nuovo divencaca vizio palese, quando il 
corporacivismo quale «circolo virtuoso~ produccivistico degli anni ocean ca (Screeck, 1991) si 
era trasformaco in un parassicario «corporativismo de! Wt!/fo"'' (Screeck, 2001; 2005). Fon
clamencalmeme cio fu dovuco al facto che le parci sociali incesero prolungare la pacifica coo
pc=razione sfruccando assieme, con ii cacito consenso <lei governo Kohl, il siscema di welfare 
aociale per i massicci prepensionamenci dovuti alla profonda riscrunurazione dell'econornia. 
II disascro - un enorme aumemo <lei cosci de! lavoro che si aggiunse e si sovrappose all'ele
v:ua disoccupazione che i prepensionamenti avrebbero dovuco riducre - divenco compleco 
quando gli scessi mecodi furono ucilizzaci dopo il 1990 per il pensionamenco <lei lavoracori 
In cccesso nell'ex Rdc. 
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e per l'inizio di una nuova era della policica socialdernocracica-neocorporaci
va degli anni settanca (Screeck, Schrnitter, 1991). II trattato di Maastrichc, la 
svolca della seconda Cornrnissione Delors verso una policica econornica o
rientata sul Jaco dell' offerca, l'introduzione dell'Unione rnonecaria, il Patto di 
scabilica e, infine, l'allargarnento all'Europa orientale, hanno scabilito che 
!'Europa unita non dovra mai costituire una replica sovradirnensionaca di 
quello Stato-nazione europeo de! dopoguerra che alcuni ricenevano inevica
bile. Nonoscance i coraggiosi sforzi in senso contrario, l'Unione Europea si e 
trasforrnaca invece in un apparaco intergovernativo-sovranazionale per pro
rnuovere la liberalizzazione dell' econornia europea, istituzionalizzando, al di 
sopra e al di la dello Staco-nazione, non solo ii rnonetarisrno della Bunde
sbank, ma anche una severa policica di austerica fiscale che vincola i siscerni 
nazionali di welfare ad avviare fondamencali riforrne in senso liberale. 

Nessuna rneraviglia che, in un contesto de! genere, neppure la contratta
zione collectiva a livello europeo sia rnai decollaca. Attraverso il «dialogo so
ciale» le organizzazioni delle parti sociali europee sono gencilrnence invicace, 
e in verica ben compensate per quesco, a partecipare alla regolazione di un 
cacalogo forternence circoscricco di dettagli, come la duraca minima de! con
gedo parencale nei paesi rnernbri. Rescano pero escluse dalle decisioni fonda
rnencali che oggi stanno ridisegnando l'econornia policica europea, in parci
colare la gestione dell' offerta di moneca sovranazionale e le rescrizioni degli 
scrurnenti ai quali i governi nazionali possono ricorrere per cornbaccere la di
soccupazione. Divise come sono per linee nazionali da differenci interessi e
conornici, tradizioni organizzacive e scenari iscicuzionali, le parti sociali pro
babilmence non saranno rnai capaci di giocare un ruolo che non sia rnargi
nale nel processo di europeizzazione econornica. Da parte loro, gli irnpren
dicori non hanno alcun inceresse a una sorta di tripartitisrno che rnetterebbe 
fine all' attuale isolamenco istituzionale dell' apparato decisionale econornico 
dell'Europa nei confronti della politica, separando percio I' europeizzazione 
dalla liberalizzazione con la quale oggi e screccarnence increcciaca. 

Con l'avanzare dell'incernazionalizzazione non e irnprovvisamence scorn
parsa la partecipazione degli inceressi collettivi organizzati alla policica pub
blica, di cui e parce la concertazione triparcica tra governo, aziende e sinda
caci. E rirnasta pero confinaca alle arene nazionali che, nel corso dell'incegra
zione europea, sono state inserite in rnercaci sovranazionali e governace da 
irnperacivi sovranazionali di auscerica e di liberalizzazione. Di conseguenza la 
sua agenda e scaca sempre piu stabilita dall'alco. Corne questa agenda abbia 
dovuco dispiegarsi, entro i lirnici scabilici da un regime di formazione de! 
rnercaco incernazionale, e staco cornpico delle politiche nazionali, cos1 come 
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la ricerca di una legittimazione policica per le decisioni dolorose che erano 
spesso richiesce. E in questa concesco che negli anni novanca un'apparente ri
nascica del criparcicismo e scaca osservaca da una varieca. di aucori, impegnaci 
a scudiare gli sforzi dei governi europei per rispenare i criceri di accesso al
l'Un ione monecaria e per adeguare le economie nazionali a un mercaco ince
grata europeo soggetto a una severa policica valutaria. I.:osservazione centra
lc dell'ampia letteratura sui «patti sociali nazionali» che fiorirono durance il 
decennio appare quella secondo cui i governi di molci paesi non hanno se
guico I' esempio del thaccherismo bricannico e hanno invece negoziaco con i 
rispettivi sindacaci, per quanta indebolici dalla disoccupazione, accordi per la 
moderazione salariale e alcre macerie come la riforma del mercata del lavoro 
e del welfare e il consolidamento del debico pubblico (Baccaro, 2002; Eb
binghaus, Hassel, 2000; Pochec, Fajercag, 2000) . 

Secondo alcuni scudiosi i pacti nazionali degli anni novanca dimostrano 
che la fine del secolo corporacivo e stata dichiarata prematuramente. Tutta
via, come e scato notata, per quanta possa talora essere productiva un'ampia 
concettualizzazione dei fenomeni sociali, la mancanza di un confine concec
tuale puo indurre a trascurare importanti disconcinuita nel cammino del 
mondo. Gran parte della recente letteratura sul corporativismo sembra im
S,Cgnaca a dimoscrare quasi a ogni cosco che il corporativismo non e morco, 
per quanta morco possa apparire, e in verita non morira mai. A spiegare per
che alla fine il corporativismo vorra e, infine, dovra sopravvivere all'assalco 
dclla liberalizzazione, vi sono ragioni di ordine economico e politico. Tutta
via un' analisi piu ravvicinaca richiede forse un acceggiamento meno fideisci
co. II collettivismo politico organizzaco e persino istituzionalizzato non e 
tcomparso all'improvviso con l'esplosione monetarista del nucleo corporati
VO della costicuzione de facto del capicalismo democratico europeo del dopo
guerra. Ma cio che si osserva oggi puo essere concepico non canto come un 
aemplice cambiamento di foggia ma come una raccolca di frammenti, strut
turali e funzionali, della vecchia coscruzione corporativa. Frammenti che, co
me le ravine di antichi monumenti, concinuano a essere ucilizzati per essere 
c:onvertiti a nuovi, meno grandiosi, obietcivi. 

Fondamentalmence i pacti nazionali degli anni novanca, a differenza dello 
1Cambio politico degli anni settanta, hanno operaco sotto gli auspici mone
rarisci piunosto che quelli keynesiani ed erano finalizzati, se non vincolati, a 
c:onformarsi ai mercati piuttosta che a correggerli. Ne deriva la possibilita, 
non consideraca seriamence da gran parce della lecceratura, che l'inclusione 
dcl lavoro nella policica pubblica abbia cessato di indicare la forza politica del 
IAvoro, la sua sapienza scracegica e la sua indispensabilica fi,rnzionale. Molti 
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governi e molti imprenditori sembrano preferire le politiche di austerita con 
patto sociale alle politiche di austerita senza patto sociale, e giudicano prefe
ribile una ristrutturazione dell' economia e dello Stato sociale con la coopera
zione dei sindacati piuttosto che senza, fermo restando che gli imperativi fon
damentali della liberalizzazione economica non sono messi in causa. Ma cio 
non significa necessariamente che, in cambio, essi debbano permettere ai sin
dacati di assumere un peso che non sia marginale o simbolico. I governi che 
hanno la forza per attaccare la posizione istituzionale dei sindacati possono 
usarla non per attaccarli ma per spingerli a cooperare. E soprattutto qui che 
le politiche dei governi europei cominentali differiscono dall' antisindacali
smo ideologico dei loro corrispondenti americani e britannici. A loro volta i 
sindacati che possono ancora esercitare un forza residua, come l'lg Metall te
desca, possono preferire il laburismo al corporativismo e rifiutare la coopera
zione nei patti nazionali se i governi non hanno nulla da offrire in cambio, 
mentre i sindacati deboli possono cooperare in ogni caso nella speranza di 
proteggere in questo modo il lorn status organizzativo. Pertanto, cio che dal
l' esterno puo apparire come una continuazione del corporativismo di classe 
che caratterizzava gli assetti del dopoguerra, puo essere nulla piu che accor
tezza tattica da parte dei governi e dei datori di lavoro, e impotenza e confu
sione strategica da pane dei sindacati. Laspetto decisivo e che cio che alcuni 
continuano a identificare come neocorporativismo oggi e profondamente in
serito in un contesto economico e politico di pressioni a favore della flessibi
lita, della deregolazione, della decentralizzazione, e cosl via, limitando netta
mente cio che i sindacati possono chiedere in qualita di attori nelle politiche 
nazionali. Tutto cio a prescindere dall'insistenza del discorso neoliberale che 
enfatizza la diversita, l'individualismo, il volontarismo e che coltiva una for
te avversione contro ogni tipo di regolazione standardizzata25 . 

In parte il cambiamento iniziato negli anni settanta si riflette in molte de
finizioni utilizzate nella letteratura per caratterizzare le specificita del «neo
neocorporativismo» degli anni novanta. Alcuni autori parlano cosl di «cor
porativismo competitivo» (Rhodes, 2001) per indicare ii carattere cooperati
vo-produttivistico dei patti nazionali e la corrispondente assenza o margina-

25 Qualcosa di analogo puo valere per i paesi est europ~i in «transizione», dove ii triparti
tismo a livello nazionale e imposto dall'Unione Europea come pane dell'acquir communau
tair, ma in pratica e rimasto quasi sempre una fucciata. Ancora meno evidence che nei paesi 
dell'Europa occidemale in via di liberalizzazione appare l'affinica intuitiva con le soluzioni 
collective, mentre piu dei loro corrispondenti occidemali i sindacati dell'Europa oriemale 
sembrano ancorati, per usare ii vecchio linguaggio corporativo, a una <<logica di influenza» 
piurrosto che di «apparrenenza». 
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ta degli aspetti discributivi, rinviando alla precedente scoperta del «corpo
tivismo dal laro dell'offerta». Alcri usano termini come «corporativismo es
ziale» (Traxler, 2001; Traxler et al., 2001) per sottolineare il fatto che le 

uove alleanze sono meno esigenti rispetto alle capacita organizzative dei 
tecipanti. Ad esempio, come ha sostenuto tra i primi Regini (2000), e as-

. poco rilevante il fatto che i sindacaci coinvolti nei patti nazionali avessero 
disposizione scrutture organizzative corporative (vedi anche Baccaro, 
02), mencre le scelce scrategiche delle organizzazioni collettive riguardo al
partecipazione alla concertazione e alla cooperazione sembrano dettate 

cno che in precedenza dalle loro caratteristiche strutturali. Allo stesso mo
non sembra piu rilevante ai fini del successo dei patti il fatto che i gover-

• abbiano avuco un carattere conservatore piuttosco che socialdemocracico 
assel, 2000; 2003). In generale sembra prevalere un'attenzione per la go
nabilita che continua a motivare i governi a chiedere la partecipazione al 
cesso decisionale pubblico di gruppi sociali organizzati di ogni genere, 

n solo sindacati e datori di lavoro (vedi anche Culpepper [2002], che met
in evidenza il ruolo delle associazioni come fornitrici di informazioni al go
rno) . Da quando il corporativismo di classe che faceva parte degli assetti 
I dopoguerra e stato cancellato dal big bang monetarista, cio su cui indaga 
lecceratura corporaciva di oggi e un' ampia varieta di modi specifici e diffe-
nziali in cui il collettivismo viene utilizzato per scopi politici, quale utile 
pplemenco, e talora quale veicolo, per la delega a favore del libero merca
da parte dei poteri pubblici. Una delega suggerita da motivazioni ammi

nistrative piuttosto che da convenienze di potere o politiche, e piu che mai 
destinaca a trasformare i gruppi organizzati in strumenci dello Starn, piu di 
~uanco non sia lo Stato a condividere il potere pubblico con gli inceressi or
pnizzaci di classe penalizzati dal capitalismo del libero mercato. 

1.2. Oltre ii corporativismo 
Non e stato solo il mondo a cambiare dopo gli anni settanca, ma anche la 
acienza sociale. Cio non sorprende, dato che le scienze sociali sono invaria
bilmence sollecitate dalle preoccupazioni concrete e dai problemi in continua 
evoluzione dei loro tempi. Ma, se alla fine l'impronca sul mondo reale e sta
ca modesta, il «dibatcito corporativo» degli anni settanta ha profondamence 
inAuenzato il modo in cui la scienza sociale riflette su esso, e alla fine del sag
gio puo essere opportuno portare l'attenzione su alcuni aspetci de! suo per
durance impatto. 

Paradossalmence l'impatto dell'euristica neocorporativa sembra essere 
mcno percepibile nello studio dei gruppi d' inceresse in s~nso stretto, do-
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ve oggi si assiste a un sorprendenre rifiorire de! lobbying come concerto e 
come oggetto di studio (Kohler-Koch, 1994; Mazey, Richardson, 1993). 
Le spiegazioni possibili non sono difficili da immaginare. Nella misura in 
cui il potere decisionale in economia e passaro a nuovi soggetti come l'U
nione Europea, il conrano fra aziende e aucorica pubbliche e decisamenre 
piu facile da organizzare sulla base di un modello angloamericano piucro
sro che di un modello neocorporativo, come quello che si e sviluppaco per 
lungo tempo e in differenci versioni in molci paesi dell'Europa concinen
cale. A cio concribuisce il facto, gia emerso nel corso degli anni occanca, 
che le grandi aziende divencano sempre piu accori politici e rappresencan
ti indipendenri dei loro inceressi, non solo sul piano inrernazionale ma an
che nell'ambito dei loro siscemi nazionali, anche quelli corrtradizione cor
poraciva (Coen, 1997; 1998). Seguendo l'esempio del mondo angloame
ricano e la nuova prassi delle organizzazioni incernazionali, i governi del
l'Europa conrinenrale hanno impararo a crattare direccamenre e singolar
mente con le grandi aziende, insiscendo meno che in passato sulla neces
sica di parlare solo alle associazioni che rappresenrano la visione collettiva 
di gruppi di aziende26 27. 

Le associazioni dei darori di lavoro, da pane loro, sembrano smarrire spes
so la capacica o la volonca scracegica di acceccare la responsabilica pubblica e 
di mediare era le politiche de! governo e le richieste dei loro iscritti. In mol
ti paesi europei, nel momenco in cui le incese neocorporative si sono sgreto
late sotto l'impacco della liberalizzazione, le associazioni dei darori di lavoro 
hanno adottato una strategia aggressiva di relazioni pubbliche per spingere i 
governi verso riforme ancor piu liberalizzacici, che le allontanassero dalla 
partnership sociale. In aggiunca a cucto cio si possono considerare le relazioni 
sempre meno scrette fra partiti socialdemocratici e sindacati, che hanno spin
co quesci ultimi ad assumere posizioni piu antagoniste nei confronci dei go
verni e dello Scaco in generale, con l' effetto di ridurre la moderazione delle 
richiesce e di imporre un modo di fare politica degli interessi piu indipen
dence e «pluralisra». 

26 Su questo e cio che segue, vedi Screed<, VISSer (2005). 
27 Naruralmence l'accesso privilegiaco delle grandi aziende al pocere decisionale politico 

non e concemplaco dalla ceoria neoclassica, che in realca non ha alcuna collocazione per le a
ziende in quanco organizzazioni, ne tale accesso e in linea con l'ideologia neoliberale, che non 
vuole avere nulla a che fare con ii lobbying. Verrebbe la cencazione di dire che la crescica del 
neoliberismo alcro non e che la liberazione delle grandi aziende dagli obblighi sociali e ii re
cupero della loro aucorica gerarchica incema ed estema (vedi ii capicolo incrodurcivo in Crou
ch, Screeck, 1997). Ma quesco e un alcro discorso. 
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Lo studio degli inti:ressi organizzaQ:ma e dopo il passaggio del si:colo 

La letteratura sul neocorporativismo non ha avuco neppure quell'impatto 
o studio delle relazioni industriali che ci si potrebbe aspettare. Con la per
di potere dei sindacati si e ridotto anche l'interesse accademico nei loro 

nfronti. Negli Staci Uniti, ma anche in Gran Bretagna, i piu imporranti di
cimenti e istituci di ricerca sulle relazioni industriali sono staci aboliti o ri

nvertiti nel corso degli anni novanta. Quando sono sopravvissuti sorto un 
me diverso - generalmente un nome che, in un modo o nell'aluo, faceva 
rimento a quella che sarebbe stata definita «gestione delle risorse umane» 

si e trattato di un cambiamento di sostanza. Nella maggior parte dei casi 
n era piu lo studio dei sindacati e della contrattazione collettiva ad aprire 
carriere nel mondo concreto, ma piuttosto quello dei pacchetti retributivi, 

Ii incentivi in base ai risultati, della «formazione di capitale umano» e del
gestione del personale in gen ere, amministrato unilateralmente e dall' alto 
quello che, come conseguenza logica, era considerato un «ambiente u

. n-free>>. Nell'Europa continentale, dove le relazioni induscriali non sono 
i state piu che una sotto-disciplina all'intersezione con la sociologia, la 

· enza politica e la legislazione de! lavoro, solo pochissimi scudiosi della ge
crazione successiva si sono sentiti attracti da questa materia, mentre e e
loso il numero di aspiranti specialisti del personale arruolati nei diparti
enti di amministrazione aziendale delle vecchie universita pubbliche e di 

crescente numero di nuove universita private. Sarebbe del tutto sorpren-
cnte scoprire che piu di un'esigua minoranza di questi studiosi ha preso se
'amente in considerazione la lecteratura sui sindacati e sulla contractazione 

llettiva, per non parlare di quella sul corporativismo. 
Naturalmente, se e vero che in un primo momenta vi era stata una force 
111ita tra euristica neocorporativa e studio delle relazioni di classe istituzio

nalizzate, ben presto la prima ha finito per essere applicata ad altri soggetti e 
ad altre aree di indagine. Nella letteratura corporativa la libera contrattazio
nc collettiva serviva come esempio delle modalita in cui, in una democrazia 
liberale con un collettivismo vitale, i gruppi sociali organizzati in maniera in
dipendente venivano coinvolti nel processo decisionale pubblico, con Staci e 
governi cenuti a rispettare la loro auconomia, a costruire il processo decisio
nale attorno a loro e a imparare a condividere con loro la propria aucorita. 
I.:idea sottostance, in parcicolare quella per cui talvolta le piu importanti de
cisioni politiche sulla struttura e la direzione delle societa moderne erano pre
sc non dal solo Staco ma dallo Staco in cooperazione con gli attori collettivi 
organizzati nella societa, interesso gli studiosi che negli anni settanta riflette
vano sulle potenzialita e, implicitamente, sui limiti dell' intervento dello Sta
to nella societa e nell'economia. Ad esempio, lavorando s~a ceoria relativa 
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al modo in cui lo Stato democracico puo essere utilizzaco da una socieca mo
derna per organizzarsi e concrollare il proprio processo di sviluppo - una ceo
ria della gesellschaftliche Steuerung-, e ragionando sul limitaco successo della 
riforma socialdemocratica in Germania, Renate Maynez e Fritz W Scharpf 
(Maynez, Scharpf, 1995; Maynez, 1997) crovarono sempre meno soddisfa
cence riferirsi alla politica pubblica solo in termini di decisioni dello Staco. Si 
misero cosl a cercare un concerto di Steuerung che includesse la possibilica di 
un governo impegnaco a cooperare con gruppi sociali organizzaci e di una 
policica pubblica negoziaca era lo Staco e una socieca civile organizzaca. 

In un primo momento Steuerung fu cradotto «guida», o «concrollo», ma 
piu cardi quesci termini sono scaci sosticuici con «governance,>28 29. Abban
donando una prospecciva di potere pubblico gerarchico e cencraco sullo Sca
co, la governance si riferisce all'incerezza dei processi e degli agenci coinvolci 
nel momenco della selezione vincolance fra possibilica alternative, memen
to capace percio di creare ordine sociale. Originariamence ii concetto sem
bra sia scaco incrodotto dalla «nuova scienza economica istituzionale», so
praccucco Oliver Williamson (1987; Williamson et al. 1975), nel cencacivo 
di dimoscrare che le cransazioni economiche governace dal mercaco, cioe 
non governace dallo Stato, non sono curtavia prive di governo. 0 almeno 
non devono esserlo, dato che i singoli privati che perseguono ii loro van
caggio nel mercato sono in grado di concrattare liberamence, non solo inter
mini di scambio ma anche in termini di istituzioni, per governare tale scam
bio quando cio si rendesse necessario. Ben presto, cuctavia, il concetco e sea
co importato nella cemarica corporaciva, a rifleccere ii confine indistinco fra 
Stato e socieca osservaco nelle democrazie concemporanee, a enfatizzare ii 
facto che gli accori privaci partecipano al processo decisionale a fianco di 
quelli pubblici, ad attirare l' attenzione sul concribuco all' ordine sociale del 
«governo degli inceressi privaci» (Hollingsworth, Schmitter, Streeck, 1994). 
Nell'inconcro con una cradizione di scudi politici piu cencrata sullo Scaco, 
che hanno tratto la loro origine nella scienza amminiscraciva e nella ricerca 
applicata, il concetto ha preparato il terreno per l' incorporazione di alcuni 
spunci cencrali del «dibattito corporativo» nelle teorie del pocere decisiona
le pubblico30. 

28 Alla fine degli anni sessanta Amitai Eczioni (1968) incrodusse il concetto di «guida del
la societa» per lo stesso soggetto e con imenzioni analoghe. Per le piu svariate ragioni il con
ceno non e stato ripreso da altri . 

29 Sul modo in cui Steuerung e stato ridefinico con governance, vedi Maynez (2003). 
30 E imeressante il fano che sia stato adottato anche dal versante istituzionalista della teo

ria delle relazioni internazionali, alla ricerca di un conceno con cui suggerire la possibilica di 
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Lo studio degli interessi organizzaQma e dapo ii passaggio de/ secolo 

Oggi la fiorence letteratura sulla governance sociale, politica ed economica, 
e complessa incerazione fra attori dello Stato e non dello Stato, poggia su 

o dei capisaldi dell' euristica neocorporativa, l'intreccio fra Sta to e societa 
ile. La stessa nozione e presence anche nell'attuale lavoro sulle reri politi
. Tali reti nascono dall'idea che le decisioni politiche traggono origine dal

incerazioni era una varieca di agenri individuali e collectivi di ogni ripo che 
incrociano casualmence (Marin, Mayntz, 1993). Stabilire chi apparriene a 

rete policica e chi e in posizione cencrale o periferica rispetto alla sua o-
rativica e cratcaco come problema essenzialmence empirico; l'assetto puo 
che cambiare, daco che le reci sono considerate piu aperce rispetco alle in

corporative, oltre a essere in prospettiva estremamence flessibili e facili da 
rganizzare3 1• Lidea prevalence e che le reci politiche siano specializzate su 

ristrette di pocere decisionale. Tuttavia la principale differenza tra anali
delle reri e tradizione neocorporativa, e senza dubbio la cradizione della 

rungstheorie, e che la prima, risperto alle alcre due, va hen oltre nel Jibe
lo Scaco e le sue autorica dalla speciale responsabilica sulla direzione glo

e della polirica. Riconoscendo una pluralita di agenci coinvolti nel pro-
o decisionale pubblico, lo studio neocorporativo sul governo dell'inceres-

privaco e il concetto di gesellschaftliche Steuerung avevano come ultimo o
trivo quello di predisporre un sofiscicato scenario di esperienze per uno 
to informato su come persuadere una societa civile indipendence, consa
ole dei suoi interessi, eigenwillige a concribuire a un incenco comune, sep
e negoziato e mediato. Per quanco «in rece» potesse essere, per i neocor-

racivi, come per i teorici della Steuerung, era pur sempre lo Scaco a gover
e, seppure attraverso la negoziazione, in ragione de! suo monopolio sul

uso legictimo della forza nonche della sua superiore legittimazione e re
nsabilita democratica. ranalisi delle reti, anche quando va oltre la staci

'ca descritriva, abbandona questa premessa in quanta teorica dell'azione, 
tituendola con una prospecciva comporcamentiscica sulla formazione del-
policica pubblica, e rinunciando all'intenzionalita collettiva a favore di un 
pirismo per il quale puo non esserci alcuna differenza era obiettivi e risul

ti de! processo decisionale collettivo32. 

qualche tipo di ordine anche nel mondo privo di Scaco delle relazioni fra Staci, dove i «reali-
• vedono solcanco pocere e conflitto. 
·11 !I F.mo che gli scudiosi di quello che ancora considerano «corporativismo» ridefinisca

no come «reci» i loro oggecti di studio puo rillettere la cresceme frammemazione e comples
r dci gruppi sociali organizzati e degli imeressi che rappresencano. 

l l In base a cio che sosciene Eczioni (1968) , quesco significherebbe passare da una teoria 
•1111 iva» a una sorta di ceoria «passiva», che non ha posco per la definizione e ii perseguimen-
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Una seconda importance derivazione dalla lecterarura neocorporaciva, e 
ancora una volca in particolare del suo impegno in tema di relazioni indu
striali, e coscicuica dalla vasca corrente della ricerca scorico-istiruzionalisca sul
l' economia politica33. Uno degli aspecti caratteristici dell'iscicuzionalismo 
scorico, specie in confronco con l' economia e la sua propaggine nella scienza 
sociale costituita dalla scelca razionale, e il facto che esso considera le prefe
renze degli actori come aspecti endogeni agli assetti istituzionali in cui tali at
tori agiscono. Un modello al riguardo era e continua a essere il modo in cui 
le analisi neocorporative concepiscono gli interessi collectivi quali prodocti 
dell 'intermediazione, da parte delle associazioni di interesse, era i loro mem
bri, da un laco, e le structure esiscenci che offrono opportunica policiche, dal
l'alcro. Sin dall'inizio la letteratura corporativa ha considerato cencrale il fac
to che gli inceressi non sono dati ma sono, e devono essere, definiti e inter
pretati in relazione, era l'altro, agli scrumenti isticuzionali e organizzacivi che 
consencono la loro realizzazione. Le structure istituzionali e organizzative 
funzionano dunque come condizioni costitutive, se cosl si possono definire, di 
un processo in cui gli actori decerminano cio che per loro e l'inceresse mi
gliore. Ad esempio, con riferimenco agli aumenti salariali nominali, alla pro
ductivica e all'inflazione, i lavoracori mectono in mostra interessi diversi se
condo il facto che siano rappresentati da sindacaci di cacegoria, in regime di 
contrattazione collecciva forcemence decentrata, o da sindacati dell'industria, 
che negoziano per l'incero sectore o per l'incero paese: mencre nel primo ca
so i salari nominali concano piu della stabilica monecaria e il cambiamenco 
tecnologico coscicuisce una minaccia piu che un' opporcunica, nel secondo ca
so l'incensificazione del controllo collettivo sugli effetti collacerali dell'azione 
collecciva accresce l'attenzione dei lavoratori verso il contenimento dell'infla
zione e l'aumento della produttivica, come condizioni per octenere incre
menti salariali reali piu consistenti (Crouch, 1982; Olson, 1982)34. 

co di obiettivi sociali, e che puo realizzarsi o meno. Non sorprende che l'analisi delle reci ap
paia particolarmence idonea allo studio di accordi di governance specializzaci seccorialmence 
in assecti incernazionali liberi dall'incervenco dello Scaco, dove la produzione dell 'ordine e af
fidaca a una molceplicica di agenci privi sia di pocere pubblico sia di legittimazione democra
tica. Di passaggio si puo nocare che vi e una cerra somiglianza con i processi di mercato, nel
la misura in cui le decisioni emergono ex post da un'aggregazione di azioni prese indipen
dencemence da una varieca di agenti. 

33 Per una rappresencazione degna di noca di quesca scuola, vedi Thelen (1999). 
34 Per un esempio recence del modo in cui ii concenuco degli inceressi collectivi di grup

po varia secondo la scruccura isticuzionale in cui essi devono essere perseguici, vedi Woll 
(2004). Un'elegance esposizione della malleabilica concescuale degli inceressi e del modo in 
cui si craducono in preferenze operative e fornica da Hall (2004). 
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Lo studio degli interessi organizzaQ:ma e tkJpo il passaggio def secolo 

La piu recente produzione in materia di economia politica istituzionalista 
naturalmente, la fiorente letteratura sulle diverse versioni nazionali dell' e

conomia capitalista di mercato. Gli anni onanta hanno vista un interesse cre
lC)Cnte tra gli studiosi di relazioni industriali per il modo in cui la governan

corporativa delle relazioni di lavoro puo essere collegata alla governance del-
economia nel suo complesso, in particolare quando le differenze nelle rela

ni industriali sono associate alle differenze non solo nelle relazioni fra Sta
c societa, ma anche nei modelli di produzione nazionali. In proposito si so
sviluppati concetti come «produzione di qualita diversificata» (Streeck, 

991), nel tentativo di indagare quelle che sembravano essere «affinita elet
» fra regimi di relazioni industriali nazionali, da una parte, e tipo di pro
. one caratteristico di un paese, dall' altra. In origine la letteratura in ma

' a pose semplicemente in rilievo quelle che sembravano essere relazioni 
ionali fra i due aspetti, senza esplorare le loro origini e senza cercare di 

rizzare al riguardo. Anche al di fuori della scuola Francese sulla regulation, 
via, si riteneva che le strategie economiche (comprese le strategie pro
·ve delle aziende) non fossero sempre e necessariamente precedenti alle 

tuzioni della societa, comprese quelle delle relazioni industriali, e che in 
rminate circostanze le seconde potessero di fatto costituire la causa delle 
e. Ne derivava la prospettiva per cui i modelli di produzione general
te considerati imposti per via esogena dal mercato, oppure scelti strate

ente dalle aziende, potevano essere trattati come modelli endogeni dal-
nuova economia istituzionale, capace di tener canto delle differenze tra 

ioni del capitalismo moderno in quanta sistema economico. 
Non e questo il luogo per descrivere dettagliatamente il modo in cui il di

. co corporacivo ha contribuito alla comparsa del paradigma delle varieta 
ttlpitalismo, in particolare dopo l'implosione del socialismo di Stato e l' ac

ta internazionalizzazione dell' economia policica capitalistica nel decen
successivo35. Cio che invece lo scesso dibaccico suggerisce e di guardare 

'ccro e considerare la corrente ceorizzazione sulla diversica capicalistica nel 
tcsto delle controversie degli anni settanta sulla convergenza e la diver

nella societa industriale. In questa prospettiva l'influenza dell'econo-
neoclassica puo apparire come il portato di una nuova ceoria della con
nza, in cui tuttavia il meccanismo all' origine dell' omogeneita delle eco

rnic politiche nazionali non e piu /,a, tecno/,ogja ma /,a, competizione econo
in un mercato mondiale aperto. Le teorie istituzionaliste della diversita 

italistica, in contrasto con la teoria economica dell'unita capicalistica, im-

'Vc:di Hollingsworth, Schmitter, Screeck (1994); Crouch, Screeck (~997). 
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plicano il neoliberismo e contrastano !'idea che vi sia un modo migliore per 
organizzare un'economia capitalistica, in particolare l'illimitata fiducia sul 
minimalismo istituzionale dei liberi mercati e sulla libera formazione dei 
prezzi. Di fatto la leneratura sulle varied1 di capitalismo profetizza non tan
to la convergenza mondiale sulla «migliore pratica» neoliberale sono la pres
sione della competizione internazionale, quanto la perdurante diversica, of
frendo rassicurazioni a coloro che per qualsiasi ragione favoriscono una ver
sione del capitalismo piu regolata e coordinata politicamente, governata da 
un apparato decisionale collenivo, rispetto a una versione governata da mer
cati che si autoregolano. 

La questione decisiva, naturalmente, riguarda il meccanismo che e consi
derato alla base della diversita tra i paesi e tra le loro economie. Negli anni 
settanta, quando si supponeva che le tendenze alla convergenza derivassero 
dalla tecnologia, l'azione collettiva della classe lavoratrice era chiamata a fare 
la differenza . nel modo in cui il capitalismo industriale dovesse essere orga
nizzato, mentre l' apparato concettuale dell' analisi neocorporativa fornl un 
linguaggio che rendeva conto del modo in cui tale azione veniva innestata 
nelle politiche pubbliche. Oggi vengono proposti altri meccanismi. A pre
scindere dalla specializzazione strategica, la causa della perdurante diversita 
attualmente piu discussa e la presunta necessita delle economie politiche di 
avere coerenza e complementarita istituzionale interna. Lidea sottostante e 
che, diversamente da cio che implica ii neoliberismo, per raggiungere buoni 
risultati economici le economie nazionali non richiedono un tipo specifico 
di istituzione ma un alto grado di compl.ementarita fra qualsiasi istituzione 
che le governi. Le economie capitaliste di mercato, cioe, possono ottenere ri
sultati diversi e anche ottenere tutte un buon risultato, a condizione che l.e lo
ro istituzioni si adattino l'una all'altra. In sostanza vengono indicate due fon
damentali tipologie di capitalismo avanzato, liberale e coordinato o indivi
dualistico e collettivistico, che possono entrambe prosperare nella misura in 
cui ciascuna organizza le proprie sfere istituzionali secondo la stessa logica, 
quella della libera formazione dei prezzi, in un caso, quella del coordina
mento politico-istituzionale, nell' altro (Hall, Soskice, 2001). 

Come accennato in precedenza, quella che avrebbe potuto diventare la 
«teoria corporativa» sembrava a un tempo suggerire !'idea che, per ragioni 
prevalentemente endogene di pressione politica in direzione del buon risulta
to econornico, le politiche non corporative sarebbero presto o tardi diventa
te corporative. Oggi la teoria economica e quasi concorde nel ritenere che, vi
ceversa, le economie politiche neocorporative devono diventare neoliberali, a 
causa delle pressioni (di mercato) esogene. [approccio «varieta dei capitali-
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Lo studio degli inuressi organizzaQma e dnpo il passaggio del secow 

i» sembra rigettare entrambe le asserzioni. Lesperienza formativa da cui 
c approccio trae ispirazione sembra essere ii fallimento e la sconfitta finale 
a riforma neocorporativa nel Regno Unito nel corso degli anni settanta e 
nta, cui ha facto seguito !'influenza delle economie liberali e ulterior

nee liberalizzate della Gran Bretagna e degli Staci Uniti nel decennio suc
ivo. La lezione che la teoria trae da tutto cio e offre alle economie politi

c «coordinate» in declino del continente europeo, e che la salvezza risiede 
la coerenza interna, e che i sistemi politico-economici dell'Europa conti
tale devono conformarsi ai loro principi tradizionali di organizzazione 

Uttosto che cercare di sbarazzarsi del collettivismo politico ed economico, 
·ventare come i loro concorrenti, che godono temporaneamente di mag
re successo. 
Diversamente dalla teoria neocorporativa che l'ha preceduta, quella della 
n convergenza non lascia molto spazio al volontarismo politico. La noti
buona che arreca alle economie politiche con istituzioni neocorporative e 

c non avrebbero potuto diventare neoliberali. Quella cattiva e che non a
bbero comunque potuto farlo, anche se lo avessero voluto36. Ne, ovvia
nte, le economie politiche liberali potevano diventare corporative, e le lo
dassi lavoratrici ne erano ben consapevoli dato che non ci avevano nep-
re provaco. Cio e dovuco essenzialmence al fatto che qualsiasi riforma isti
ionale puo essere soltanto parziale, limitandosi a riorganizzare alcuni ele

cnti selezionati di un sistema interdipendente e strettamente intrecciato di 
e istituzionali. La complementarita degli elementi del sistema risultereb
tuttavia indebolita, limitandone di conseguenza la capacita di ottenere 

uoni risultati economici, il che dovrebbe essere contrario agli auspici non 
lo dei capitalisti ma anche dei lavoratori. In ogni caso la nuova teoria del
diversita capitalista non ritiene che sia la classe lavoratrice a controllare la 
rma delle istituzioni nazionali. Contrariamente a cio che sostenevano gli 
icci corporacivi degli anni settanta, la loro architettura e creata e difesa dal
aziende che, in regime di competizione internazionale, sono interessate in 
odo vitale alla tutela dei requisiti istituzionali del tipo di produzione al qua

le esse sono abituate. 
Molte domande relative alla nuova teoria della diversita capitalista posso

no sorgere alla luce del rapido cambiamento sociale e politico che ha mina-

1<, Da notare l'inceressance parallelo con la versione piu debole di quella che una volca e
" b nascence teoria della convergenza neocorporativa, che aruibuiva la non convergenza ver
"' ii modello corporativo all'incapacica dei paesi pluralistici di convergere, aspettandosi che 
fltr ljUesto dovessero essere penalizzaci dal punro di visca economico. 
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forza del collettivismo nelle societa. europee, alla luce della perdurante scarsit 
di risultati da parte di modelli piu importanti dell'economia di mercato coor ' 
dinata, come la Germania, e alla luce della perdurante liberalizzazione dell' e 
conomia politica europea nel corso dell'integrazione europea. Vale la pena sot 
tolineare che la teoria della non convergenza delle «varieta. dei capitalismi» 
sembra sostituire, nello spirito dell'epoca, l'attivismo politico come fonte dell 
la diversita con l'inerzia isticuzionale, o «dipendenza del percorso», e la scelta 
policica con il vincolo economico. Solo il tempo potra dire se l'inerzia istitu
zionale e il vincolo economico saranno sufficienti a preservare ii «modello so
ciale europeo». Qui possiamo solo sottolineare che le odierne promesse ri
guardo al perdurare della diversita assumono un carattere essenzialmente di
fensivo, traendo speranza dalle costruzioni funzionaliste, che in via di princi
pio non sono diverse da quella sorta di teorie passivo-deterministiche che la 
scienza sociale politicamente attivisca degli anni settanta cerco di cancellare u
na volra per tutte. Ma queste, come abbiamo gia detto, sono alcre questioni. 

[Traduzione di Carlo Gnetti] 
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