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From humanitarianism to drones: 
the pragmatic flexibility of Turkey’s policy 

toward Sub-Saharan Africa

Dall’intervento umanitario ai droni: 
la flessibilità pragmatica della politica turca 

verso l’Africa subsahariana

Federico Donelli

Abstract

Almost two decades after its opening to Africa, Turkey is widely recognized as one of the most active extra-re-
gional players on the continent. This observation raises the question of how this has been possible. In other 
words, how has Turkey boosted its footprint in Africa? Is there a well-defined and comprehensive strategy or 
have choices been determined by political contingencies? By examining the different steps of Turkish engage-
ment in Africa, the article tries to address these queries. It sheds light on how Turkey’s policy addresses exter-
nal inputs and domestic political changes through pragmatic flexibility. Over the years, Turkey has tailored its 
African policy to systemic and domestic changes. This trait has led to a volatile but continuously transforming 
approach toward Africa.

A	distanza	di	quasi	due	decenni	dall’avvio	della	sua	politica	di	apertura	all’Africa,	la	Turchia	è	oggi	rico-
nosciuta	come	uno	degli	attori	extraregionali	più	attivi	sul	continente.	Questa	considerazione	solleva	
la	domanda	di	come	ciò	sia	stato	possibile.	In	altre	parole,	come	ha	fatto	la	Turchia	ad	aumentare	e	
consolidare	la	propria	presenza	in	Africa?	Quanto	ottenuto	è	il	frutto	di	una	strategia	ben	definita	o	le	
scelte	sono	state	determinate	dalle	contingenze	politiche?	Esaminando	le	diverse	fasi	dell’incremento	
della	presenza	turca	in	Africa,	l’articolo	cerca	di	rispondere	a	queste	ed	altre	domande.	In	particolare,	
la	 ricerca	 intende	utilizzare	 il	 caso	 studio	africano	per	esaminare	 il	modo	 in	cui	 la	politica	esterna	
turca	riesca	a	rispondere	agli	input	esterni	e	ai	cambiamenti	politici	interni	attraverso	una	flessibilità	
pragmatica.	Questa	caratteristica	ha	portato	la	Turchia	a	sviluppare	un	approccio	all’Africa	volatile	ma	
in	continua	trasformazione.

Keywords

Turkey, Development, Defense, Unmanned combat air vehicle (UCAV), Sub-Saharan Africa, Strategy
Turchia,	sviluppo,	difesa,	droni,	Africa	subsahariana,	strategia
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Introduction
 

Since	the	beginning	of	the	new	millennium,	the	African	context	has	highlighted	the	
emergence	of	competitive	dynamics	resulting	from	the	global	order	transition.	The	on-
going	configuration	of	a	multipolar	world	order	has	paved	the	way	to	a	period	charac-
terized	by	intense	competition	in	trade,	technology,	and	security.	Africa	has	regained	
geostrategic	centrality	in	this	international	context	by	becoming	a	global	competitive	
arena	due	 to	 its	economic	potential	and	considerable	natural	 resources.	Over	a	 few	
years,	many	extra-regional	players	have	invested	resources	to	increase	their	footprint	
in	Africa.	Leading	players	in	the	so-called	new	scramble	for	Africa	have	not	only	been	
the	traditional	powers	but	also	a	growing	number	of	emerging	players	(Carmody	2011;	
Ayers	2013;	Carpintero,	Murray	and	Bellver	2016).	Among	them,	Turkey	is	one	of	the	
most	active.	Turkey	has	carved	out	significant	room	for	maneuvering	in	the	last	two	
decades,	 especially	 in	 Sub-Saharan	 Africa.	 Though	 several	 factors	 have	 driven	 the	
Turkish	opening	to	Africa,	the	rationale	can	be	summarized	as	diversifying	the	state’s	
economic	and	political	relations	and	boosting	Turkey’s	international	status.	Turkey	is	
pursuing	material	and	political	gains.	Since	the	launch	of	an	opening	agenda	toward	
Africa	in	2005,	Turkish	policy	has	undergone	different	phases	marked	by	various	ap-
proaches.	Nowadays,	Turkey’s	approach	toward	Africa	presents	two	dynamics.	The	first	
dynamic	concerns	the	tools	used	by	the	Anatolian	country	to	promote	 its	 interests.	
Turkey	 is	 exploiting	 the	 growing	popularity	 of	 its	 defense	 sector	 to	 boost	 relations	
with	African	countries.	The	second	dynamic	concerns	Turkish	geographical	projection	
on	the	continent.	After	years	of	activities	focused	on	the	Horn	of	Africa,	since	2020,	
Ankara	is	turning	its	efforts	toward	West	Africa.	The	trend	thus	highlights	a	new	shift	
in	Turkey’s	African	policy.	

Throughout	these	years,	the	role	of	Turkey	in	Africa	has	increased	to	the	extent	of	
attracting	the	interest	of	scholars,	media,	and	policymakers.	Nowadays,	Turkey	is	well	
recognized	as	one	of	the	most	active	extra-regional	players	on	the	continent.	How	was	
this	possible?	How	could	Turkey	increase	its	footprint	in	Africa	in	a	short	time?	In	two	
decades,	has	Turkey	implemented	a	comprehensive	strategy	toward	Africa,	or	has	it	
adjusted	to	changes	and	circumstances	pragmatically	and	flexibly?	Answering	these	
and	other	questions	could	help	better	understand	the	path	Turkey	has	taken	and	the	
depth	of	 the	Turkish	presence	on	 the	African	continent.	Moreover,	 the	Turkey	case	
study	provides	insights	into	how	emerging	powers	seek	to	increase	their	influence	in	a	
highly	competitive	environment	such	as	Africa.	The	article	emphasizes	the	Anatolian	
country’s	ability	to	adapt	to	global,	regional,	and	domestic	changes	and	challenges	by	
analyzing	the	traits	that	have	characterized	each	step	of	Turkey’s	policy	toward	Africa.	
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The	 article’s	main	hypothesis	 is	 that	 the	 lack	of	 a	well-defined	 and	 comprehensive	
strategy1	toward	Africa	has	allowed	the	Turkish	agenda	to	evolve	by	developing	in	a	
highly	flexible	way.	Such	flexibility	has	enabled	Turkey	to	address	the	growing	chal-
lenges	of	international	and	regional	structural	changes.	

At	the	same	time,	the	lack	of	clear-cut	policies	and	tools	allowed	Turkish	political	
elites	to	meet	the	interests	of	national	economic	sectors.	The	rise	of	security	cooper-
ation	and	the	increase	of	strategic	depth	toward	Western	Africa	confirm	the	extent	to	
which	Turkey	is	an	active	and	influential	player	in	the	political	affairs	of	African	coun-
tries.	Further,	Turkey’s	choice	to	exploit	the	defense	sector	in	its	relations	with	African	
countries	also	reflects	the	pragmatic	flexibility	of	its	approach.	Indeed,	investing	in	the	
security	dimension	constitutes	an	adaptation	to	international	competitive	multipolar-
ity	and	domestic	policy	needs.

Diversification of relations brings Turkey to Sub-Saharan Africa

Although	 the	Turkish	presence	 in	Sub-Saharan	Africa	dates	back	 recently,	 the	phe-
nomenon	has	 immediately	 aroused	 the	 interest	 of	 scholars	 and	 analysts,	 and	more	
lately,	 also	 from	policymakers	 and	practitioners.	 For	 this	 reason,	 there	 is	 a	 consid-
erable	body	of	literature	on	the	subject,	particularly	academic	articles	and	book	sec-
tions.	The	extant	 literature	 indicates	that	Turkish	policy	towards	Africa,	specifically	
toward	Sub-Saharan	Africa,	began	in	2005.	After	adopting	the	‘Strategy	for	enhancing	
the	economic	and	commercial	relations	with	Africa’	program	(2003),	the	Justice	and	
Development	Party	 (JDP)	 government	 announced	 the	‘Year	of	Africa’	 to	 implement	
a	new	approach	towards	the	continent	(Akgün	2010).	Although	this	reference	date	is	
correct,	the	‘opening	toward	Africa’	was	not	an	entirely	new	project	but	was	rooted	in	
1998.	That	year,	after	Turkey’s	exclusion	from	the	list	of	candidate	countries	for	EU	
membership	(Luxembourg	Summit),	the	then	Minister	of	Foreign	Affairs	İsmail	Cem	
reformulated	the	Turkish	foreign	policy	guidelines	(Donelli	2021a).	Following	years	of	
Western-oriented	foreign	policy,	Turkey	had	to	diversify	 its	relations	by	opening	up	
to	different	regions,	including	Africa.	The	plan	(Africa	Action	Plan,	AAP)	highlighted	
Turkey’s	great	potential	in	Africa.	The	most	innovative	aspect	of	the	AAP	was	that	it	
postulated	overcoming	the	imaginary	boundary	that	Turkish	diplomacy	had	drawn	at	
the	height	of	Nigeria	(Hazar	2000).	Historically,	Turkey,	with	few	limited	exceptions	

1	 The	 article	 adopts	 the	 Department	 of	 Defense	 Dictionary	 of	 Military	 and	 Associated	 Terms’	
definition	of	strategy	as	“a	prudent	idea	or	set	of	ideas	for	employing	the	instruments	of	national	power	
in	a	synchronized	and	integrated	fashion	to	achieve	theater,	national,	and/or	multinational	objectives”	
(AA	2016:	227).
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(South	Africa),	had	not	established	relations	with	Sub-Saharan	African	countries.	Since	
1998,	Turkish	 foreign	policy	 routes	have	 ignored	Africa	 south	of	 the	Sahara	Desert.	
Therefore,	Turkish	political	elites	had	never	proposed	any	plan	to	 increase	Turkey’s	
footprint.	The	AAP’s	purpose	was	to	develop	a	diplomatic	framework	that	would	fa-
cilitate	the	establishment	of	economic	and	cultural	agreements	with	a	growing	num-
ber	of	African	countries	 (Eyrice	Tepeciklioğlu	2015).	Turkey’s	government	aimed	 to	
enhance	 its	 economic	prospects	by	accessing	new	markets	 and	 securing	diplomatic	
support	within	international	forums	on	the	Cyprus	issue.	To	achieve	this,	they	sought	
to	increase	Turkish	presence	in	the	heart	of	the	African	continent.	However,	Turkey	
was	unable	to	implement	the	Cem	agenda	due	to	political	instability	within	the	ruling	
coalition,	 scandals	 involving	 the	main	political	parties,	and	 the	country’s	economic	
fragility	before	the	turn	of	the	millennium.

The	JDP	government	in	2005	exploited	a	favorable	domestic	and	international	envi-
ronment	to	reintroduce	key	principles	from	the	AAP	and	establish	an	open-door	policy	
towards	Africa	as	part	of	an	overall	restructuring	of	Turkey’s	foreign	policy	framework.	
Turkey	deployed	 soft	 power	 tools	 to	 strengthen	diplomatic	 and	 economic	 ties	with	
Sub-Saharan	African	nations.	This	approach	allowed	Ankara	to	gain	a	more	prominent	
regional	role,	leading	to	increased	popularity	and	influence	within	the	international	
community	 in	 just	a	 few	years.	 It	 is	possible	 to	 identify	 three	phases	of	Turkish	 in-
volvement	 in	Sub-Saharan	Africa:	2005-10;	2011-15;	2017-to	date.	During	the	early	
years	(2005-10),	Turkey	developed	a	modus	operandi	marked	by	a	series	of	semi-coor-
dinated	actions	between	state	agencies	and	civil	society	organizations	to	establish	new	
ties	and	strengthen	pre-existing	ones	(Genc	and	Tekin	2014).	By	exploiting	the	various	
tools	of	public	diplomacy,	the	Turkish	government	and	non-government	actors	estab-
lished	a	tangled	network	of	 ties	with	many	African	countries	political	and	econom-
ic	elites.	The	involvement	of	civil	society	actors	in	implementing	foreign	policy	was	
both	a	deliberate	strategic	choice	and	a	necessity.	During	these	years,	the	government,	
constituted	by	an	emerging	conservative	political	elite,	experienced	several	obstacles	
within	the	Turkish	institutions,	including	some	key	ministers,	such	as	the	Minister	of	
Foreign	Affairs,	and	most	of	the	diplomatic	service	and	cadres.	The	traditional	Turkish	
bureaucracy	ostracized	the	African	agenda	(Akgun	and	Ozkan	2020).	To	address	this	
issue,	the	JDP	government	adopted	a	twofold	dynamic.	Firstly,	it	established	many	new	
institutions	and	state	agencies	 (i.e.,	AFAD,	Yunus	Emre	 Institute)	and	strengthened	
the	prerogatives	of	pre-existing	ones	(i.e.,	TIKA,	Diyanet,	DEIK)	to	bypass	the	insti-
tutional	obstructions.	Secondly,	JDP	adopted	a	mixed-layer	approach	to	operational-
ize	its	foreign	policy.	The	Turkish	elites’	original	conception	of	the	multi-stakeholder	
approach	created	the	 institutional	 framework	for	 including	many	civil	society	orga-
nizations.	Cooperation	between	government	agencies	and	civil	society	organizations	
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paved	the	way	for	the	rise	of	the	civil	society-state	nexus,	one	of	the	distinguishing	
traits	of	the	Turkish	presence	in	Africa	(Donelli	2021b).	Among	the	many	NGOs,	char-
itable	foundations,	and	religious-based	movements	involved,	some	were	operating	in	
Africa	before	the	Turkish	agenda	was	launched	in	2005	(Atalay	2013).	Their	knowledge	
of	some	African	countries	and	the	relationships	built	over	the	years	made	them	per-
fect	partners	in	government	policies.	While	maintaining	autonomy	of	maneuver,	sev-
eral	civil	society	organizations	began	to	operate	within	the	foreign	policy	guidelines	
(Atalay	2013;	Guner	2021).	However,	the	lack	of	a	well-defined	political	strategy	from	
the	top	resulted	in	a	piecemeal	effort	in	which	the	activities	of	civil	society	organiza-
tions	were	often	disorganized	and	uncoordinated.

The	close	relationship	between	private	initiatives	and	state	goals	became	increas-
ingly	pronounced,	particularly	in	the	education	and	humanitarian	aid	sectors.	In	these	
domains,	the	Turkish	government	effectively	delegated	the	pursuit	of	its	interests	to	
non-governmental	organizations	that	were	either	ideologically	aligned	or	had	finan-
cial	 ties	 to	 the	 JDP	political	elite	 (Çelik	and	 İşeri	2016).	The	most	 famous	case	was	
that	of	organizations	and	associations	affiliated	with	 the	 Islamist	movement	 led	by	
Fethullah	Gulen	 (Angey-Sentuc	2015;	Angey	2018).	Despite	 the	 limits,	 the	partially	
coordinated	Turkish	intervention	framework	allowed	for	a	rapid	opening	in	some	con-
texts,	such	as	the	Horn	of	Africa.	In	the	Horn,	more	than	elsewhere,	it	is	possible	to	
highlight	the	pattern	or	roadmap	of	Turkish	openness	and	involvement	in	an	African	
country:	(1)	opening	schools	through	NGOs	and	charitable	foundations;	(2)	diplomatic	
visits	accompanied	by	business	people	and	other	representatives	of	civil	society;	(3)	
establishing	an	office	of	the	Turkish	Cooperation	and	Coordination	Agency	(TIKA);	(4)	
starting	 scheduled	flights	by	Turkish	Airlines—partially	 state-owned;	and	 (5)	open-
ing	an	embassy	and	consulates	(Donelli	2017).	Turkey	has	strengthened	its	ties	with	
countries	such	as	Ethiopia,	Djibouti,	Uganda,	Sudan,	Kenya,	and	Eritrea	by	following	
this	 approach.	Turkey’s	unique	approach,	which	 involved	multiple	 stakeholders,	 al-
lowed	it	to	quickly	establish	a	foothold	in	Africa	by	carving	out	room	for	maneuvering	
in	different	fields.	As	with	other	emerging	powers,	Turkey	emerged	as	a	political	and	
economic	alternative	to	traditional	Western	players	during	this	period.	This	image	es-
pecially	appealed	to	many	African	nations,	who	deeply	mistrust	the	European	states	
due	to	historical	memories	of	the	colonial	period	(Barton	2017).	By	contrast,	Turkey	
has	leveraged	the	lack	of	colonial	experience	to	mark	its	distance	from	other	extra-re-
gional	actors	active	in	Africa	through	a	re-interpretation	process	of	its	imperial	past	
(Saraçoğlu	and	Demirkol	2015).	According	to	the	Turkish	narrative,	the	Ottoman	pres-
ence	in	Africa	is	portrayed	as	an	early	ante-litteram	attempt	to	resist	the	imperialism	
of	the	European	powers	(Langan	2017).
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The Turkish formula to economic and political development

The	second	phase	of	Turkey’s	African	policy	was	launched	between	2010	and	2011,	large-
ly	due	to	two	structural	factors.	Internationally,	the	financial	crisis	that	struck	Western	
economies	in	2008	had	mid-term	effects,	resulting	in	reduced	investment	and	aid	al-
located	to	Africa	(Berman	and	Martin	2012).	Further,	the	2008’s	financial	crisis	accel-
erated	the	transition	toward	a	competitive	multipolar	world	order	(Burrows	and	Harris	
2009;	Layne	2012).	Another	 structural	 factor	 contributing	 to	Turkey’s	African	policy	
shift	was	regional	and	affected	the	Middle	East	and	Africa.	The	power	vacuum	created	
by	 the	U.S.	 retrenchment	presented	 an	opportunity	 for	 rising	players	 like	Turkey	 to	
reconfigure	the	political	order	according	to	their	preferences	(Bank	and	Karadag	2013;	
Bazoobandi	2020).	In	a	regional	context	characterized	by	tense	rivalries,	flexible	allianc-
es,	and	proxy	warfare,	the	major	Middle	Eastern	players	extended	their	areas	of	influ-
ence	toward	Africa	(Cannon	and	Donelli	2020).	As	a	result,	the	Horn	of	Africa	and,	later,	
the	 Sahel	 became	new	battlegrounds	 for	Middle	 Eastern	 political	 competition	 (Berg	
and	Meester	2018;	De	Waal	2019).	The	watershed	of	Turkish	engagement	in	Africa	was	
the	role	undertaken	in	one	of	the	most	politically	and	humanitarian	crisis-torn	African	
countries:	Somalia.	Since	then,	the	country	has	become	the	pivot	of	Turkish	strategy	in	
Africa.	In	the	summer	of	2011,	Turkey	opened	a	privileged	channel	for	humanitarian	aid	
to	the	Somali	population	plagued	by	months	of	famine	(Abdirahman	2013;	Altunisik	
2022).	 Turkey	 applied	 its	multistakeholder	 approach,	 focusing	 resources	 on	 aid	 and	
assistance	to	the	Somali	people,	fatigued	by	two	decades	of	civil	war.	Later,	Turkey’s	
efforts	followed	a	twofold	direction.	First,	Turkish	diplomacy	implemented	several	me-
diation	initiatives.	Ankara	encouraged	dialogue	between	the	internationally	recognized	
Federal	Government	of	Somalia	(FGS)	and	the	country’s	six	federal	member	states,	fo-
cusing	on	two	de-facto	states,	Somaliland	and	Puntland.	Second,	Turkey	invested	in	the	
complex	process	of	state	and	 institution	building	by	 focusing	on	the	security	sector.	
Turkey,	together	with	other	extra-regional	players,	launched	some	initiatives	aimed	at	
rebuilding	Somali	defense	capacity	(Akpınar	2015).	The	ultimate	objective	was	to	en-
able	the	Federal	Government	of	Somalia	(FGS)	to	confront	the	primary	threat	posed	by	
the	terrorist	group	al-Shabaab.	Therefore,	Turkey’s	involvement	in	African	political	and	
security	affairs	began	with	its	mediation	attempts	in	Somalia,	aimed	at	helping	the	FGS	
achieve	self-sufficiency	in	security	matters	(Cannon	2016).

The	results	achieved	in	Somalia	were	more	in	terms	of	visibility	than	effectiveness.	
However,	Turkey’s	political	elites	became	confident	 that	 they	could	use	 the	growing	
popularity	in	Africa	to	enhance	their	international	status.	Concurrently,	Turkey	began	
presenting	itself	to	the	African	countries	as	an	alternative	economic	and	political	devel-
opment	model	to	the	West	and	the	Chinese	proposal.	Turkey’s	desire	to	position	itself	as	
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an	alternative	to	traditional	and	emerging	powers	has	driven	its	promotion	of	a	hybrid	
approach	to	development.	The	Turkish	development	prescription	or	formula	could	be	
defined	as	the	Ankara	Consensus.	The	concept,	absent	from	the	Turkish	diplomatic	and	
governmental	lexicon,	is	conceived	as	a	new	model	for	the	African	countries’	econom-
ic,	political,	and	social	development.	In	the	Turkish	formula,	principles	and	norms	of	
different	origins	-	the	Western	neo-liberal	economic	and	developmental	discourse	and	
the	Chinese	state-led	economic	growth	and	prioritization	of	stability	over	democracy	
-	are	integrated	with	some	specificities	of	the	Turkish	development	path.	Accordingly,	
Turkey’s	approach	to	economic	and	development	projects	is	characterized	by	a	mix	of	
neo-liberalism,	which	reflects	the	Turkish	business	mindset,	and	competitive	author-
itarianism,	which	is	increasingly	evident	in	the	government	implementation	of	these	
projects	(Esen	and	Gumuscu	2016).	The	hallmarks	of	the	Ankara	consensus	comprise	
peacebuilding	and	a	policy	of	mutual	empowerment	based	on	equality,	transparency,	
sustainability,	and	no-conditionalities.	Regarding	economic	development,	Turkey	has	
significantly	criticized	traditional	donors’	development	policies.	It	has	promoted	a	mid-
dle	or	third	way	by	implementing	a	win-win	policy	in	Africa.	Although	Turkey	is	not	a	
Global	South	country,	its	approach	echoes	many	concepts	and	means	that	typify	South-
South	cooperation	(SSC).	The	main	trait	of	the	Turkish	development	formula	concerns	
the	horizontality	of	economic	relationships	(Apaydin	2012).	Turkey’s	stated	goal	in	its	
efforts	 toward	 African	 countries	 is	 to	 avoid	 perpetuating	 existing	 dependency	 rela-
tionships.	However,	in	practice,	Turkey	has	not	consistently	successfully	implemented	
policies	that	would	enhance	the	self-reliance	of	African	countries.	Moreover,	in	some	
instances,	the	interests	of	the	recipient	country	and	Turkey’s	national	interests	clash.	
From	the	political-institutional	angle,	Ankara	has	adopted	a	non-interference	policy	
in	 its	 economic	 relations	with	African	 countries.	 Following	 the	 Chinese	 experience,	
Turkey	does	not	tie	aid	and	investments	to	the	implementation	of	structural	reforms	of	
the	financial	and	political	institutions	of	the	recipient	countries	(Sucuoğlu	and	Sazak	
2016).	Turkey’s	policy	of	non-interference	in	the	domestic	affairs	of	African	countries	
has	enabled	 it	 to	strengthen	its	bilateral	relationships	with	them,	 irrespective	of	the	
nature	of	 the	 regimes	 in	power.	 Some	African	non-democratic	 regimes	 see	Turkey’s	
political	system	as	both	a	partner	and	a	viable	model	 to	emulate.	However,	Turkey’s	
approach	may	indirectly	reinforce	existing	regimes,	thereby	hindering	democratization	
processes	in	various	African	states	over	the	long	term.

The	desire	to	present	itself	as	a	third	way	has	required	effort	from	Turkey’s	polit-
ical	elites	in	terms	of	narrative.	Unlike	other	non-traditional	players,	Turkey	cannot	
exploit	 the	Bandung	Spirit:	 a	 set	 of	 principles	 established	by	 a	 group	of	Asian	 and	
African	countries	at	the	Bandung	Conference	(1955).	The	Bandung	Spirit	emphasized	
the	principles	of	self-determination,	sovereignty,	and	non-interference	in	the	affairs	
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of	developing	states.	Some	rising	powers,	such	as	India	and	China,	still	appeal	to	these	
principles	formally	to	build	a	more	just	and	equitable	world,	covertly,	however,	to	cre-
ate	alliance	coalitions.	For	this	reason,	Turkey	has	adopted	neo-Ottoman	rhetoric	by	
projecting	its	imperial	past	in	the	African	context	as	an	anti-colonial	narrative	(Sazak	
and	Woods	2017).	The	discourse	portrays	the	principle	of	solidarity,	a	significant	com-
ponent	of	the	SSC	model,	as	being	reinterpreted	through	a	shared	historical	past.	This	
past	depicts	the	collapse	of	the	Ottoman	Empire	as	a	part	of	broader	European	impe-
rialism.	In	addition,	Turkey	has	adopted	a	form	of	Third-Worldism	to	complement	its	
neo-Ottoman	rhetoric.	Erdogan’s	tendency	to	present	himself	domestically	as	a	global	
leader	is	also	employed	in	Africa.	Erdogan	has	repeatedly	used	the	slogan	“world	is	big-
ger	than	five”	to	position	Turkey	as	an	advocate	for	more	equitable	global	governance	
(Donelli	2018).

As	in	the	first	phase,	Turkey	did	not	develop	a	defined	strategy	toward	Africa,	even	
in	the	second	period.	Instead,	it	operated	by	taking	advantage	of	the	opportunities	the	
international	and	regional	systems	offered.	The	tools	employed	to	promote	its	goals	
were	often	improvised	and	seldom	coordinated.	The	result	was	ineffective	policies	on	
the	ground	and	relative	gains.	However,	the	constant	quest	for	visibility	and	high	me-
dia-impact	initiatives	helped	to	spread	the	image	of	a	country	with	an	increasing	and	
branching	presence	in	Africa.	Paradoxically,	the	democratic	backsliding	that	began	in	
Turkey	around	2014	helped	mitigate	the	constraint	of	the	lack	of	coordination.	Indeed,	
the	restraints	imposed	on	the	freedoms	of	individuals	and	associations	changed	the	
state-civil	 society	 relationship.	 Turkish	 authorities	 closed	 many	 organizations	 and	
seized	the	management	of	NGOs	and	charitable	foundations	by	establishing	top-down	
control	over	 their	activities	 (Gilley	2015).	The	policy	of	 informal	outsourcing	of	ac-
tivities	in	some	fields,	such	as	education,	paves	the	way	for	the	establishment	of	new	
state	bodies	and	agencies	closer	to	JDP	political	elites.	This	development	has	increased	
coordination	on	the	ground.	However,	 it	has	also	undermined	the	autonomy	of	civil	
society	organizations,	which	was	one	of	the	main	strengths	of	Turkish	policy	in	Africa.	
At	the	same	time,	bilateral	relations	became	more	personalistic.	Erdogan’s	diplomacy	
and	the	relations	of	Turkish	political	elites	with	the	dominant	elites	of	some	African	
regimes	replaced	the	institutional	mechanisms	introduced	after	2005.	Though	imper-
fect,	 these	 latter	 allowed	 the	progressive	development	of	Turkish-African	 relations.	
The	nature	of	Turkish	intervention	underwent	a	transformation	between	the	end	of	
the	second	phase	and	the	beginning	of	the	third,	particularly	in	its	instruments.	While	
soft	power	tools	were	initially	employed,	the	Turkish	approach	increasingly	empha-
sized	the	hard	dimension	of	power,	encapsulating	elements	of	sharp	power.
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The rise of defense and security as a bargaining chip

The	shift	from	the	first	to	the	second	phase	of	Turkey’s	policy	toward	Africa	was	mainly	
due	to	systemic	factors,	but	domestic	factors	influenced	the	onset	of	the	third	period.	
The	country’s	democratic	backsliding	after	the	2016	coup	attempt	triggered	a	new	era	
in	its	African	policy.	In	the	last	seven	years,	Turkey	has	emphasized	personal	relation-
ships,	sought	to	deepen	its	strategic	presence	on	the	continent,	and	strengthened	its	
bilateral	defense	and	security	partnerships.	The	centralization	of	power	resulting	from	
the	transition	to	a	presidential	system	affected	Turkish	foreign	policy	behaviour	(Erşen	
and	Köstem	2019;	Haugom	2019;	Donelli	2020).	The	decision-making	process	involves	
a	limited	number	of	individuals	from	an	inner	circle	close	to	President	Erdogan.	The	
new	structure	has	changed	both	Turkish	preferences	and	the	ways	of	doing	politics	by	
emphasizing	more	personal	diplomacy.	The	target	of	Turkish	policies	has	become	the	
ruling	elites.	The	new	approach	has	found	a	welcoming	environment	in	many	African	
states.	In	the	eyes	of	many	African	regimes,	Turkey	has	become	an	opportunity	to	nur-
ture	 the	 tendency	to	 rely	on	external	actors	 to	dominate	 internally.	This	phenome-
non	reflects	 the	extraversion	 theory,	which	explains	how	African	elites	compensate	
for	challenges	 in	state	and	 institution-building	processes	by	actively	 seeking	exter-
nal	relationships	and	resources	(Bayart	2000;	Jourde	2007;	Tull	2011).	In	other	words,	
non-democratic	regimes	and	elites	tend	to	tap	into	external	connections	to	accumu-
late	wealth	and	consolidate	their	power	and	control	over	the	country.	

The	defense	and	security	sector	has	proven	to	be	an	area	where	Turkish	econom-
ic	and	trade	interests	match	African	elites’	needs.	In	terms	of	strengthening	defense	
and	security	relations,	Somalia	was	the	first	laboratory	of	the	new	Turkish	approach.	
In	2017,	Turkey	established	a	military	 training	camp	 in	Mogadishu,	which	serves	as	
the	main	Turkish	military	outpost	on	 the	 continent,	while	 also	 training	 the	Somali	
National	Army	(SNA).	A	few	months	later,	the	Turkish	government	agreed	with	Sudan	
to	open	a	naval	post	in	the	former	Ottoman	settlement	of	Suakin.	The	move	highlight-
ed	Turkey’s	desire	to	increase	its	military	footprint	in	a	strategically	important	region.	
The	agreement	was	later	suspended	following	the	overthrow	of	Omar	Al-Bashir’s	re-
gime.	The	trend	was	arrested	in	the	2019-21	biennium.	The	need	to	allocate	resources	
in	 instability	scenarios	closer	 to	national	borders	 (Syria,	Libya)	and	 the	outbreak	of	
the	global	pandemic	crisis	 stalled	Turkish	plans.	Turkey	had	 to	 refocus	 its	 strategic	
priorities	(Aras	and	Kardaş	2021).	Since	2021,	Turkey	has	reinvigorated	its	agenda	to-
ward	Africa	by	focusing	primarily	on	investments	in	the	security	and	defense	sector,	
following	a	period	of	low	profile	to	African	issues.	Rather	than	pursuing	military	out-
posts,	Ankara	has	opted	 to	 increase	 the	number	of	military	attachés	 to	promote	 its	
defense	 industry	products.	The	 change	 in	Turkey’s	 orientation	 can	be	 attributed	 to	
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a	combination	of	domestic	and	international	factors,	including	the	need	to	avoid	in-
ternational	 isolation	and	promote	de-escalation	with	key	 regional	players.	Turkey’s	
normalization	of	relations	with	Israel,	Egypt,	and	the	Gulf	monarchies	has	prompted	
a	renewed	emphasis	on	trade	in	its	relations	with	Africa.	In	the	past,	manufacturing	
and	construction	sector	companies	enjoyed	greater	influence	within	the	Turkish	deci-
sion-making	process.	However,	the	defense	industry	has	gained	greater	leverage	over	
the	government’s	foreign	policy	decisions	in	recent	years	(Esen	and	Gumuscu	2018).	
Accordingly,	Turkey’s	policy	towards	Africa	has	increasingly	reflected	the	interests	of	
the	economic	groups	close	to	the	President	and	JDP	political	elite.	The	Turkish	com-
panies	close	to	the	JDP	or	with	personal	ties	to	the	President’s	circle,	such	as	Lidya	
Medencilik	in	the	mining	sector,2	Aksa	Enerji	in	the	energy	sector,	and	the	Albayrak	
group	in	the	port	logistics	sector,	have	influenced	the	African	agenda.	The	pro-gov-
ernment	 business	 block’s	 increasing	 involvement	 in	 policy-making	 process	 reflects	
the	‘crony	capitalism’	patterns	 (Diwan,	Malik,	and	Atiyas	2019).	This	 trend	has	pro-
gressively	been	extended	to	the	defense	sector.	The	Bayrak	Makina,	the	Katmerciler	
family	group,	and	Barer	Holding	are	companies	that	have	a	voice	in	the	policy-making	
process,	especially	 toward	Africa	 (Donelli	2022).	Another	determinant	has	been	 the	
growing	popularity	of	Turkish-made	Unmanned	Combat	Aerial	Vehicles	(UCAVs,	i.e.,	
drones).	In	2021,	UCAVs	captured	the	attention	of	the	media	and	international	players.	
The	employ	of	Turkish	UCAVs,	first	in	Libya	and	then	in	the	Nagorno-Karabakh	armed	
conflict,	 has	 revealed	 the	 level	 of	 performance	 achieved	 by	 some	 Turkish	 combat	
drones,	most	notably	the	Bayraktar	TB2.	Besides	the	efficiency	exhibited	on	the	battle-
field,	the	fame	of	Turkish	UCAVs	is	due	to	their	comparatively	low	costs.	High	perfor-
mance	at	affordable	prices	has	made	Turkish-manufactured	drones	some	of	the	most	
sought-after	 items	in	the	international	defense	market	(Rossiter	and	Cannon	2022).	
Many	African	 countries	 have	 expressed	 interest	 in	 purchasing	UCAVs	 from	Ankara,	
providing	new	impetus	to	Turkey’s	agenda	toward	the	continent.	While	Turkish-made	
UCAVs	have	garnered	 significant	 international	 attention,	Turkey’s	defense	portfolio	
extends	beyond	them.	The	popularity	of	Turkish	drones	has	driven	growth	in	the	entire	
military-industrial	sector	and	allowed	Turkey	to	enhance	the	security	dimension	of	its	
relationships	with	African	countries.	Investments	in	research	and	development	have	
spurred	comprehensive	growth	throughout	the	defense	industry	beyond	just	drones.	
As	a	 result,	 the	Turkish	arms	portfolio	has	become	 increasingly	diverse.	Companies	
such	as	Otokar,	BMC,	and	Roketesan	produce	weapons,	naval	equipment,	helicopters,	
armored	vehicles,	and	more.	One	of	the	most	successful	Turkish	products	are	armored	

2	 https://www.africaintelligence.com/mining-sector_exploration-production/2020/01/14/
turkish-tycoon-and-erdogan-pal-ahmet-calik-embarks-on-mining-adventure,108389233-eve
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vehicles	produced	by	Katmerciler,	which	are	currently	used	by	Gambia,	Senegal,	Mali,	
Niger,	Uganda,	and	Kenya.	Another	Turkish	item	encountering	great	success	in	Africa	
is	the	Cobra	armed	vehicle	produced	by	Otokar.3	Ivory	Coast	is	among	the	countries	
that	have	recently	purchased	such	vehicles.	The	order	from	the	Ivorian	armed	forces	
allowed	Turkey	to	expand	its	market	westward.	Infantry	weapons,	naval	equipment,	
helicopters,	 and	armored	vehicles	are	 some	 items	 the	Turkish	defense	 industry	 can	
offer	to	African	countries.	Consequently,	Turkey	has	gained	a	more	significant	position	
in	security	and	defense	on	the	continent.	Drones	and	Turkish-made	military	hardware	
have	become	a	precious	bargaining	chip	in	economic	and	political	negotiations	with	
African	counterparts.	This	trend	recently	became	evident	in	both	Ethiopia	and	Nigeria.	
The	former	is	undoubtedly	the	most	controversial	since	the	supply	of	combat	UCAVs	
came	during	a	dramatic	phase	of	the	conflict	between	the	Addis	Ababa	federal	govern-
ment	and	the	federal	state	authorities	of	Tigray.	Ethiopian	Prime	Minister	Abiy	Ahmed	
expressed	 interest	 in	acquiring	TB2	drones	 in	 the	spring	of	2021.	Following	several	
weeks	of	under-the-radar	talks,	the	negotiations	culminated	with	the	Ethiopian	Prime	
Minister’s	August	visit	to	Ankara.	During	that	visit,	Erdogan	gave	the	green	light	to	sell	
combat	drones	to	Ethiopians.4	In	exchange,	and	in	addition	to	the	economic	gain	from	
the	sale,	Turkey	obtained	the	closure	of	ten	schools	belonging	to	Gülen’s	movement	
and	their	subsequent	transfer	to	the	state	agency	Maarif	Foundation.5

Toward a new phase?

Although	 it	 is	 premature	 to	 draw	 definitive	 conclusions,	 the	 recent	 changes	 in	
Turkish	policy	towards	Africa	suggest	the	beginning	of	a	new	phase.	Turkey	will	 in-
creasingly	need	to	engage	with	local	and	extra-regional	actors	in	the	coming	months.	
Consequently,	 there	will	 likely	 be	 other	 changes	 and	 that	 these	will	 follow	 current	
trends	 in	Turkish	policy	 in	Africa.	The	recent	revitalization	of	Turkey’s	approach	to	
Africa	has	revealed	two	significant	trends.	The	first	 is	the	expansion	of	Turkey’s	ar-
eas	of	 strategic	 interest.	Previously,	Turkey	had	 focused	on	Eastern	Africa,	where	 it	
competed	with	Middle	 Eastern	 powers.	 However,	 external	 factors,	 such	 as	 France’s	
military	 disengagement	 in	Mali,	 have	 allowed	 Turkey	 to	 expand	 its	 interests	west-

3	 https://trendsresearch.org/insight/turkeys-defense-industry-and-military-sales-in-sub-saharan-
africa-trends-rationale-and-results/
4	 https://www.savunmasanayist.com/savunma-sanayii-ihracati-agustos-2021/
5	 https://turkiyemaarif.org/post/7-turkiye-maarif-vakfi-etiyopyadaki-fetoye-ait-tum-okullari-
devraldi-1698?lang=tr
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ward.	China	and	Russia	are	also	seeking	 to	capitalize	on	this	opportunity.	 	Another	
trend	in	Turkey’s	renewed	focus	on	Africa	is	its	use	of	the	defense	sector	as	a	tool	of	
military	 diplomacy.	Ankara	has	 signed	many	defense	 and	 security	 agreements	with	
African	countries,	revealing	its	approach	to	leveraging	the	sector	to	expand	its	foot-
print.	This	ambition	has	important	implications	as	it	provides	African	countries	with	
an	 additional	 defense	 and	 security	 partner	 that	 places	 fewer	 conditions	 than	other	
traditional	partners,	such	as	the	US	and	European	countries.	African	states	have	ac-
cess	to	defense	equipment	without	constraints	or	conditionalities,	regardless	of	their	
record	on	democracy	or	human	rights.	Additionally,	the	centralized	decision-making	
process	in	Turkey	allows	for	a	faster	conclusion	of	defense	agreements	and	memoran-
dums	of	understanding.	The	Turkish	military-industrial	 complex’s	export	 campaign	
to	Africa	is	now	more	coordinated	from	the	top	down	than	in	the	past.	The	Office	of	
the	Presidency	leads	the	decision-making	process,	which	oversees	and	concludes	ne-
gotiations.	However,	the	increased	supply	of	military	equipment,	such	as	drones	and	
armored	vehicles,	and	the	training	of	special	units	could	have	regional	implications.	
On	the	one	hand,	it	could	enhance	African	governments’	capabilities	to	counter	reb-
el	and	insurgent	groups.	On	the	other	hand,	there	is	a	risk	that	Turkish-trained	and	
-equipped	forces	could	be	used	as	private	“legions”	to	suppress	opposition	and	dissent	
at	the	behest	of	a	single	leader	or	power	elite.	Further,	Turkey’s	security	interactions	
with	African	countries	extend	beyond	just	selling	military	hardware	and	technology.	
Ankara	has	tried	to	build	a	profile	as	a	skilled	actor	in	training	special	forces	engaged	in	
counterterrorism	and	counterinsurgency	operations.	Somalia	has	once	again	been	the	
primary	testing	ground	for	some	units	of	the	Turkish	security	forces,	which	have	begun	
training	Somali	special	forces	(Haram’ad	and	Gorgor).	Turkey	aims	to	present	itself	as	
a	partner	to	African	countries	in	their	security	capacity	building.	Specifically,	Turkey	
wants	 to	position	 itself	 as	 an	alternative	 to	Russia,	which	operates	 through	private	
military	companies	such	as	the	well-known	Wagner	Group.	Turkish	efforts	in	capacity	
building	of	African	security	forces	are,	in	principle,	complementary	to	many	EU	initia-
tives	on	the	continent.	However,	Turkey	does	not	appear	interested	in	integrating	its	
actions	in	this	area	with	European	ones.	Instead,	it	utilizes	the	defense	and	security	
sector	to	expand	its	footprint	in	Africa	and	gain	the	support	of	African	states	within	
international	organizations.	The	expansion	of	Turkey’s	areas	of	strategic	interest	and	
using	the	defense	sector	as	a	political	tool	also	puts	it	in	a	competitive	position	with	
Moscow.	In	the	ongoing	multipolar	world	order,	Ankara	and	Moscow	are	positioning	
themselves	as	an	alternative	to	the	West’s	relationship	of	dependence	and	Beijing’s	
debt-trap	policy	in	Africa.	The	long-term	impacts	of	the	Russian	invasion	of	Ukraine	
may	further	increase	the	strategic	importance	of	the	African	continent.	Therefore,	the	
Turkish	presence	in	Africa	could	become	more	strategically	relevant	and	functional	for	
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its	traditional	Western	partners,	containing	Russian	influence	and	countering	China’s	
dominance.	 In	 other	words,	 Turkey’s	 growing	 influence	 in	Africa	 could	 enhance	 its	
strategic	significance	within	the	coalition	of	Western	states	over	time.

Conclusion

The	article	highlighted	two	main	points	by	analyzing	the	different	phases	of	Turkish	
policy	toward	Africa	from	2005	to	date.	The	first	is	that	the	policy	choices	employed	by	
Turkey	in	its	relations	with	African	states	always	turn	out	to	be	a	response	to	inputs	
from	both	the	external	and	the	domestic	spheres.	The	policy	formulation	toward	Africa	
in	the	three	phases	is	the	outcome	of	consistent	bargaining	on	multiple	levels:	interna-
tional,	regional,	and	domestic.	This	process	has	effectively	prevented	the	formulation	
and	implementation	of	a	comprehensive	strategy	toward	Africa.	The	second	article’s	
finding	emerges	precisely	from	this	shortcoming.	The	lack	of	a	clear	and	well-defined	
strategy	has	allowed	Turkey	to	develop	a	flexible	orientation	that	can	rapidly	adapt	to	
structural	 changes	and	challenges.	During	 these	 two	decades,	Turkey	has	employed	
practical	approaches	–	from	humanitarian	intervention	to	security	interactions	-	that	
give	 its	 footprint	 in	Africa	 an	 image	greater	 than	 its	 actual	weight.	Turkey	pursues	
tangible	and	political	national	interests.	Some	policy	moves	seem	the	result	of	incon-
sistent	and	ephemeral	policymaking;	in	reality,	they	reflect	accurate	pragmatic	deci-
sions	to	maximize	gains.	As	a	result,	Turkish	pragmatic	flexibility,	while	not	presenting	
precisely	the	traits	of	a	strategy,	has	been	revealed	to	be	an	approach	particularly	well	
suited	to	a	fast-changing	spatial	and	temporal	context.	With	the	evolving	international	
landscape	and	heightened	competition	due	to	the	war	in	Ukraine,	Turkey	could	benefit	
from	the	lack	of	a	comprehensive	strategy	in	the	coming	months.	Finally,	an	important	
variable	to	be	considered	concerns	future	domestic	developments.	The	upcoming	2023	
elections	constitute	yet	another	 important	watershed	 in	Turkey’s	politics.	The	 JDP-
led	coalition’s	electoral	victory	would	give	continuity	to	the	current	approach	toward	
Africa.	By	contrast,	an	opposition	victory	would	 reconfigure	 foreign	policy	 in	a	way	
that	would	also	result	in	the	downsizing	of	the	African	agenda.

[Submitted 10 October 2022 – accepted 16 March 2023]
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The “return” to Europe and the departure from it: 
the origins of sovereignism in the Visegrád Group

Il “ritorno” in Europa e l’allontanamento da essa: 
le origini del sovranismo nel Gruppo di Visegrád

Cesare La Mantia

Abstract

In the last twenty years of the last century the dynamic aspects of Central-Eastern Europe started to prevail 
over the static and stable ones, related to the characteristics of the dominant power of the area. The crisis of 
the URSS (which was an ideological, economic and political crisis, and not military one) had a very strong 
impact on the allied communist European countries. For this reason, the real possibility of an aggravation 
of the overall situation posed the great problem of what to do immediately. On this basis and thanks to the 
intuition of Václav Havel, the Visegrád group was born in February 1991. This essay will try to give an initial 
answer to some questions related to the short, but already intense history of the Group, focusing on its origins, 
the “return” to Europe and the birth of sovereignism. 

Nell’ultimo	ventennio	del	secolo	scorso	gli	elementi	di	dinamicità	presenti	nell’Europa	centro-orien-
tale	 iniziarono	a	prevalere	 su	quelli	di	 staticità	e	 stabilità	 legati	alle	 caratteristiche	principali	della	
potenza	dominante	dell’area.	La	crisi	dell’URSS	(ideologica,	economica,	politica,	ma	non	militare)	si	ri-
percuoteva	con	differente	intensità	sui	Paesi	europei	comunisti	alleati.	Per	questi,	la	reale	possibilità	di	
un	aggravamento	della	situazione	complessiva	pose	l’enorme	problema	di	cosa	fare	nell’immediato.	Su	
questo	scenario	e	grazie	all’intuizione	di	Václav	Havel,	nascerà	nel	febbraio	1991	il	Gruppo	di	Visegrád.	
Il	saggio	proverà	a	dare	una	prima	risposta	ad	alcune	delle	domande	legate	alla	breve,	ma	già	intensa	
storia	del	Gruppo	soffermandosi	sulle	sue	origini,	sul	“ritorno”	in	Europa	e	sulla	nascita	del	sovranismo.	

Keywords

Visegrád group, Regional alliances, Václav Havel, Post communism, Sovereignism
Gruppo	di	Visegrád,	alleanze	regionali,	Václav	Havel,	post	comunismo,	sovranismo
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La crisi del sistema sovietico  

Le	origini	del	Gruppo	di	Visegrád	sono	legate	alla	crisi	dell’Unione	Sovietica,	alla	per-
cezione	di	essa	e	delle	probabili	conseguenze	sui	futuri	membri	del	Gruppo.	Alla	fine	
degli	anni	Ottanta	l’azione	del	nuovo	segretario	del	partito	Michail	Sergeevič	Gorbačëv	
(marzo	‘85-agosto	‘91)	aveva	scosso	lo	Stato	sovietico	senza	risolverne	i	problemi.	La	
perestrojka	(ristrutturazione),	la	glasnost’	(termine	comunemente	tradotto	con	traspa-
renza)	e	la	uskorenie	(accelerazione)	dell’economia,	spesso	indicate	nel	loro	complesso	
solo	con	il	primo	termine,	non	avevano	raggiunto	gli	obiettivi	previsti	pur	provocando	
un	confuso,	generico	mutamento	politico	e	l’inizio	di	un	processo	di	destabilizzazione.	
Succeduto	a	Konstantin	Ustinovič	Černenko	 (febb.’84-marzo‘85)	Gorbačëv	riaffermò	
l’esigenza	di	riforme	già	espressa	dal	suo	mentore	e	predecessore	di	Černenko,	Jurij	
Vladimirovič	Andropov	(novembre	’82-febbraio	’84).	Questi	era	consapevole	della	ne-
cessità	di	cambiamenti	in	ogni	settore	della	vita	sovietica	ma,	a	differenza	di	Gorbačëv,	
riteneva	sufficienti	un	irrigidimento	della	disciplina	nel	Partito	e	una	dura	lotta	contro	
la	corruzione.	

L’uso	improprio	della	proprietà	socialista	era	più	diffuso	rispetto	al	contrabbando	
e	al	ricatto;	l’accettazione	di	tangenti	era	il	reato	più	frequente	e	per	combatterla	più	
efficacemente	alla	fine	del	dicembre	1982	fu	aumentata	l’entità	delle	sanzioni.	Il	mini-
stro	degli	Affari	interni,	generale	Nikolaj	Anisimovič	Šelokov	(settembre	’66-dicembre	
’82)	non	reggendo	all’accusa	di	corruzione	con	la	complicità	della	moglie	e	del	figlio,	
alla	degradazione	ed	espulsione	dal	partito,	si	tolse	la	vita	alla	fine	del	1984.	Andropov	
creò	una	sezione	del	KGB	dedicata	ai	reati	economici	diretta	da	Anatolij	Trofimov	con	
il	quale	collaborò	Vladimir	Olejnik	esperto	di	crimine	organizzato	e	scopritore	dell’esi-
stenza	a	Mosca	di	un	sistema	criminale	in	cui	era	implicato	Nikolaj	Petrovič	Tregubuv	
membro	 del	 Comitato	 centrale	 del	 partito	 e	 direttore	 di	Glavtorg	 (La	Mantia	 2019:	
109).	Il	controllo	malavitoso	sui	mercati	moscoviti	aumentava	la	penuria	di	merce	e	il	
mercato	nero.	La	condanna	a	morte	eseguita	di	Jurij	Sokolov,	direttore	dell’Eliseevskij	
il	più	famoso	supermercato	di	Mosca,	non	bloccherà	il	fenomeno.	Černenko	riterrà	la	
corruzione	essere	un	 impedimento	alla	 riuscita	delle	 riforme	economiche	e	ne	con-
tinuerà	 la	 lotta.	 L’esistenza	 di	mafie	 a	 base	 etnica	 caucasiche	 e	 armene	 complicava	
ulteriormente	 la	situazione	così	come	la	presenza	di	 rispettati	veterani	con	compiti	
di	 guardia-spalle	 rendeva	 le	 indagini	 più	 difficoltose.	 Il	 tentativo	di	 ripristino	della	
“legalità	 socialista”	 cui	 fu	dato	un	 rilevante	 risalto	mediatico	 continuerà	durante	 il	
segretariato	di	Gorbačëv.	In	politica	estera	il	ritiro	dall’Afghanistan,	pur	condotto	in	
maniera	ordinata,	testimoniava	al	mondo	la	prima	sconfitta	dell’Armata	sovietica	dalla	
fine	della	seconda	guerra	mondiale.	La	politica	di	Gorbačëv	di	apertura	verso	l’Occi-
dente	europeo	e	gli	Stati	Uniti	nel	velleitario	 tentativo	di	creare	una	“Casa	comune	
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europea”	si	basava	anche	su	una	costante	riduzione	degli	armamenti	con	conseguente	
diminuzione	della	forza	contrattuale	sovietica	sullo	scenario	europeo	e	fu	percepita	
dagli	avversari	del	nuovo	Segretario	come	un	attacco	o	una	rinuncia	al	ruolo	di	grande	
potenza	dell’URSS	a	vantaggio	dell’abituale	nemico	statunitense.	Il	7	dicembre	1988,	
all’Assemblea	generale	dell’ONU,	il	leader	del	Cremlino	annunciò	una	importante	ri-
duzione	degli	effettivi	dell’Armata	sovietica	e	il	ritiro	entro	il	1991	di	buona	parte	di	
essa	dall’Europa	centro-orientale.		

Le	relazioni	con	le	democrazie	popolari,	ancora	parti	del	“blocco”	sovietico,	erano	
in	corso	di	cambiamento.	La	dottrina	Brežnev	era	stata	sostituita	dalla	così	detta	dot-
trina	Sinatra.	La	prima	sanciva	una	sorta	di	diritto	all’intervento	armato	già	utilizzato	
nel	’53	nella	DDR,	nel	’56	in	Ungheria	e	nel	’68	in	Cecoslovacchia	durante	i	segretariati	
di	Stalin,	Chruščëv	e	Brežnev,	ogni	qualvolta	all’interno	di	uno	dei	paesi	alleati	fosse	
stato	posto	in	discussione	il	ruolo	primario	del	partito	comunista;	la	seconda	faceva	
riferimento	alla	canzone	My Way	di	Frank	Sinatra	e	indicava	il	riconoscimento	della	
libertà	di	 scelta	della	propria	via	verso	 il	 socialismo	a	 tutti	 i	paesi,	 segnatamente	a	
quelli	appartenenti	al	Patto	di	Varsavia	e	al	COMECON.	Con	l’annunciato	ritiro	delle	
truppe	e	la	rinuncia	al	principio	d’intervento	Paesi	che	ne	avevano	patito	l’applicazio-
ne	si	trovarono	dinanzi	la	prospettiva	dell’inizio	di	un	possibile	esercizio	di	sovranità	e	
le	forze	desiderose	di	cambiamenti	in	opposizione	ai	vari	partiti	comunisti	al	governo	
furono	più	libere	e	meno	timorose	di	dure	repressioni.	È	possibile	ritenere	decisiva	ai	
fini	dei	successivi	mutamenti	politici,	dal	crollo	del	muro	di	Berlino	al	risveglio	del-
le	nazionalità	in	URSS,	la	rinuncia	all’uso	della	forza	da	parte	della	nuova	dirigenza	
sovietica.	I	governanti	dei	Paesi	dell’Europa	comunista,	già	provati	dagli	effetti	della	
perestrojka,	ebbero	la	percezione	della	loro	fine	(Graziosi	2008:	593).	Nel	luglio	1988	
il	Segretario	sovietico	e	quello	del	Partito	socialista	operaio	ungherese	Károly	Grósz	
convennero	dover	essere	l’impostazione	dei	rapporti	tra	i	rispettivi	paesi	fondata	su	
dei	principi	di	non	 ingerenza	e	 indipendenza.	Sotto	 il	governo	Mazowiecki,	 in	cari-
ca	dal	24	agosto	1989,	Varsavia	 iniziò	una	politica	estera	basata	sui	propri	 interessi	
nazionali	e	non	più	controllata	da	Mosca.	La	crisi	della	fine	degli	anni	Ottanta	era	so-
prattutto	ideologica.	L’applicazione	del	marxismo-leninismo	sembrava	aver	creato	un	
modello	non	riuscito	e	i	problemi	economici,	sociali	e	le	difficoltà	internazionali	in	cui	
Mosca	si	trovava	avevano	un	valore	negativo	in	sé,	ma	erano	anche	testimonianza	di	
un	progetto	in	parte	fallimentare.	Ulteriori	elementi	facevano	dubitare	della	stabilità	
dell’URSS	e	davano	la	certezza	della	sua	crisi.	Il	risorgere	delle	questioni	nazionali	ne	
poneva	in	forte	pericolo	la	coesione	territoriale	e	le	repubbliche	baltiche	si	muovevano	
in	direzione	dell’indipendenza.	Nelle	repubbliche	centro-asiatiche	si	 intensificarono	
gli	 scontri	 tra	 il	Movimento	nazionale	 armeno	 e	 il	 Fronte	 nazionale	 azero,	 a	 causa	
della	 restituzione	 all’Azerbaijan	 da	 parte	 di	Mosca	 della	 piena	 amministrazione	 sul	
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Nagorno-Karabakh.	La	ripresa	dei	pogrom	contro	gli	armeni	e	 i	conflitti	 inter-etnici	
in	Uzbekistan,	Caucaso,	Georgia,	Moldavia,	davano	la	corretta	percezione	di	uno	Stato	
non	più	in	grado	di	esercitare	la	propria	autorità.	L’accettazione	della	riunificazione	
delle	due	Germanie	e	dell’appartenenza	del	nuovo	soggetto	politico	all’area	occiden-
tale	dimostrò	 la	debolezza	 internazionale	dell’Unione	al	cui	 interno	l’indecisione	di	
Gorbačëv	tra	 l’applicazione	radicale	dei	suoi	stessi	propositi	 riformisti	e	gli	 irrigidi-
menti	autoritari	ne	minavano	l’autorevolezza.	La	costituzione	di	sindacati	autonomi	
che	nella	sola	regione	di	Tjumen’	nella	Siberia	occidentale	avrebbero	potuto	blocca-
re	 il	60%	della	produzione	energetica	e	 la	messa	 in	discussione	dell’articolo	6	della	
Costituzione	sovietica	determinante	il	primato	del	PCUS	in	quanto	“(…)	forza	direttiva	
e	orientativa	della	società	sovietica	(…)		che	(…)	forte	della	dottrina	marxista-leninista	
(…)	 stabilisce	 (…)	 la	 linea	della	 politica	 interna	 ed	 estera	dell’ URSS	 (…)”	 (Paglietti	
1980:	217)	già	di	per	sé,	pur	non	inizialmente	approvata,	intaccavano	i	pilastri	della	
struttura	dello	Stato	sovietico.	La	creazione	di	due	correnti	politiche	all’interno	del	
PCUS,	Piattaforma	democratica	e	Russia	democratica,	aggiunse	un	ulteriore	tassello	
alla	sensazione	dell’imminente	tracollo	del	“Migliore	dei	mondi	possibili”	e	alla	paura	
per	 le	sue	conseguenze;	timori	condivisi,	pur	se	con	sensibilità	differenti,	da	alcune	
delle	repubbliche	alleate,	Cecoslovacchia,	Polonia	e	Ungheria,	i	cui	governi	iniziarono	
a	valutare	la	necessità	di	un	ricollocamento	internazionale,	l’esigenza	di	ingenti	finan-
ziamenti	necessari	al	riassetto	economico,	l’eventuale	transizione	verso	una	economia	
di	mercato	e,	infine,	un	rafforzamento	della	propria	sicurezza	poiché	sconosciute	era-
no	le	intenzioni	della	entità	statuale	probabile	erede	dell’URSS.	La	realistica	valutazio-
ne	dei	bisogni	indicati	spingeva	verso	tentativi	di	soluzioni	in	direzione	di	un	aggancio	
all’Occidente	europeo	e	agli	Stati	Uniti,	un	lavoro	complesso	e	ricco	di	riferimenti	cul-
turali	conosciuto	nel	suo	insieme	come	“ritorno	in	Europa”.

Il recupero della sovranità nazionale cecoslovacca

Nel	periodo	di	tempo	in	cui	iniziò	il	processo	di	“ritorno	in	Europa”	continuava	a	essere	
in	discussione	la	stessa	unità	statuale	della	Cecoslovacchia.	Questa	con	la	Costituzione	
del	gennaio	1969	era	diventata	una	Federazione	degli	Stati	ceco	e	slovacco;	la	trasfor-
mazione	avrebbe	dovuto	contribuire	a	 sedare	 la	 spinta	 indipendentista	del	 secondo	
(Hilde	1999).	Per	lo	stesso	motivo	il	23	aprile	1990	nacque	la	Repubblica	federale	ceca	
e	slovacca	nel	vano	scopo	di	mantenere	una	 forma	unitaria	allo	Stato	all’interno	di	
una	struttura	federale	(Leff	1997);	dal	fallimento	del	tentativo	nel	1993	sarebbero	nate	
le	indipendenti	Repubbliche	Ceca	e	Slovacca	(Clementi	2007).	La	Cecoslovacchia	era	
stato	il	paese	più	di	recente	oggetto	della	violenta	applicazione	del	principio	di	limita-
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zione	della	propria	sovranità.	L’operazione	da	manuale	condotta	dalle	truppe	del	Patto	
di	Varsavia	 soffocò	nell’agosto	1968	 la	Primavera	di	Praga.	La	memoria	dei	 tentati-
vi	di	Alexander	Dubček,	Segretario	del	Partito	comunista	cecoslovacco	(Komunistická 
Strana Československa),	di	creare	una	via	nazionale	al	socialismo	non	si	perse	e	rimase	
viva	tra	chi	con	lui	era	stato	protagonista	del	progetto	e	quando	i	contesti	interno	e	
internazionale	 lo	consentirono	i	principi	alla	base	di	esso	riemersero.	Il	ricordo	era,	
inoltre,	tenuto	vivo	dalla	presenza	sul	territorio	di	truppe	sovietiche,	rimaste	a	per-
manente	difesa	della	legalità	socialista,	ma	in	realtà	a	evitare	deviazionismi	ulteriori	
dalle	direttive	di	Mosca.	La	nascita	della	così	detta	dottrina	Brežnev	si	tende	ad	attri-
buirla	a	quel	tragico	agosto,	nonostante	l’intero	sistema	sovietico	fosse	nato	su	di	essa;	
l’intimazione	fatta	alla	Cecoslovacchia	del	presidente	Beneš	e	del	capo	del	governo,	il	
comunista	Klement	Gottwald	(Gottwald	1952),	e	ripetuta	agli	altri	Paesi	comunisti	di	
non	aderire	al	Piano	Marshall	e	l’imposizione	fatta	al	governo	di	Varsavia	del	generale	
sovietico	anche	se	di	origini	polacche,	Rokossovskij	come	ministro	della	Difesa,	a	cui	si	
aggiungeva	il	pesante	intervento	armato	nel	1956	in	Ungheria,	gli	stretti	vincoli	previ-
sti	dal	COMECON	(Consiglio	per	la	mutua	assistenza	economica)	e	la	stessa	struttura	
dell’alleanza	militare	del	Patto	di	Varsavia,	avevano	creato	un	sistema	di	Stati	in	cui	
l’indiscussa	potenza	leader	era	l’URSS.	Nel	mondo	della	Guerra	fredda	e	della	divisione	
in	blocchi	contrapposti	la	limitazione	di	sovranità	fu	uno	strumento	politico	abituale	
e	utilizzato	in	maniera	più	o	meno	forte	anche	dalla	parte	occidentale;	basti	pensare	
all’impossibilità	per	l’Italia	di	avere	un	possibile	governo	di	sinistra	o	di	centro	sinistra	
durata	fino	alla	presidenza	Kennedy.

La	crisi	del	principio	di	sovranità	limitata	coincise,	negli	ultimi	anni	Ottanta,	con	il	
completamento	del	percorso	da	dissidente	a	leader	della	Cecoslovacchia	del	principale	
protagonista	della	firma	dell’Accordo	di	Visegrád,	Václav	Havel.	Ascoltato	e	rispettato	
esponente	di	Charta	77	e	del	Comitato	per	la	difesa	dei	perseguitati	(Výbor na obra-
nu nespravedlivě stíhaných	–	VONS),	fu	arrestato	alla	fine	del	maggio	1979	per	attività	
nelle	due	organizzazioni,	condannato	a	nove	anni	di	carcere	e	rilasciato	nel	marzo	del	
1983.	Havel	aveva	già	scritto	nel	1979	il	Potere dei senza potere	(Havel	1980):	un	lavoro	
incentrato	sulla	ricerca	della	libertà	e	della	lotta	per	ottenerla,	sulla	ribellione	dell’in-
dividuo	alla	menzogna	organizzata	del	potere	totalitario	alieno	dal	considerare	il	valo-
re	e	le	necessità	del	singolo.	In	apparenza	non	c’è	nulla	che	possa	far	pensare	all’azione	
in	futuro	intrapresa	per	raggiungere	un	accordo	a	Visegrád,	ma	la	ricerca	della	libertà	
comporta	oltre	a	un’assunzione	di	responsabilità	anche	la	sua	difesa	e	l’accordo	avrà	
soprattutto	questo	scopo.	Non	vi	sono	nel	saggio	accenni	alla	sovranità	nazionale,	ma	
a	quella	di	ogni	singolo	individuo	in	strutture	politico-sociali	totalizzatrici.

L’Europa	fu	tra	i	principali	temi	del	discorso	politico	di	Havel.	La	pensava	nella	sua	
interezza	con	quella	definita	come	parte	orientale	essere	il	limite,	il	confine	dell’Eu-
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ropa	intera	alla	quale	attribuiva	la	responsabilità	di	non	considerare	questa	sua	area	
come	essenziale	al	proprio	destino.	L’approccio	di	Havel	 alla	“questione	europea”	e	
la	sua	trasformazione	da	guida	prima	della	Cecoslovacchia	non	più	comunista	e	suc-
cessivamente	 della	 Boemia	 e	Moravia	 unite	 nella	 Cechia	 dopo	 la	 separazione	 dalla	
Slovacchia	è	descritto	in	un’accurata	raccolta	di	saggi	di	Francesco	Caccamo	(Caccamo	
2017).	Negli	ultimi	due	mesi	del	1989	si	avviò	e	si	concluse	il	processo	di	strutturazione	
del	dissenso	e	la	sua	trasformazione	in	opposizione	portatrice	di	proposte	politiche	al	
governo	e	a	esso	alternative.	Il	9	novembre	1989	crollò	il	muro	di	Berlino	e	sull’onda	
dell’entusiasmo	e	delle	proteste	in	buona	parte	dell’Europa	orientale	ancora	una	volta	
il	tempo	sembrò	scorrere	più	in	fretta.	Il	17	novembre	parte	della	popolazione	della	
capitale	partecipò	a	una	protesta	studentesca;	il	19	nacque	il	Forum	civico	(Občanskè 
forum)	in	cui	confluirono	tutti	i	movimenti	dissidenti	come	Charta	77,	VONS,	l’orga-
nizzazione	slovacca	“Pubblico	contro	la	violenza”	(Verejnost’ proti násiliu)	e	quella	a	
maggioranza	slovacca	Rinascita	(Obroda)	costituita	da	comunisti	riformisti.	Havel	era	
la	figura	di	 spicco	del	 Forum	civico	 e	dell’opposizione	 le	 cui	 richieste	 furono	 tra	 le	
altre	l’aggancio	all’Europa	non	comunista	con	l’inserimento	della	Cecoslovacchia	nel	
processo	d’integrazione	europea	e	 la	fine	del	 ruolo	dirigente	del	partito	comunista.	
Quest’ultima	richiesta	fu	dopo	poco	tempo	accettata,	ma	ventun	anni	prima	aveva	por-
tato	i	carri	armati	del	Patto	di	Varsavia	per	le	strade	di	Praga.	La	fine	della	posizione	
dominante	del	partito	e	la	crisi	dell’URSS	tagliavano,	ma	non	del	tutto,	lo	stretto	cor-
done	ombelicale	mantenuto	ancora	dalla	presenza	di	truppe	sovietiche	nel	territorio	
cecoslovacco	e	dall’esistenza	anche	se	sempre	più	incerta	del	COMECON	e	del	Patto	
di	Varsavia.	Il	convulso	ed	esaltante	dicembre	1989	dettò	l’agenda	politica.	Si	affac-
ciarono	alla	ribalta	futuri	protagonisti	della	costruzione	dell’Accordo	di	Visegrád	e	del	
complicato	rapporto	con	l’allora	Comunità	europea,	i	boemi	Jiřì	Dienstbier	(Dienstbier	
2006:	41)	e	Václav	Klaus	 furono	proposti	dall’opposizione	ai	dicasteri	degli	Esteri	 e	
delle	Finanze.	Dopo	una	complessa	trattativa	tra	il	Forum	civico	e	il	Pubblico	contro	la	
violenza	il	candidato	del	primo,	Václav	Havel,	fu	eletto	alla	Presidenza	della	repubblica	
e	quello	del	secondo,	Dubček,	a	presiedere	l’Assemblea	federale	alla	fine	di	dicembre	
dello	stesso	anno.	Havel	nel	gennaio	1990	rivolgendosi	in	successione	ai	parlamenti	
polacco	e	ungherese	avrebbe	invitato	i	rispettivi	stati	a	unire	gli	sforzi	per	“tornare	in	
Europa”	(Poláčková	1994).	L’enfasi	dell’esortazione	puntava	sui	legami	culturali	e	civili	
tra	l’Europa	di	centro	e	la	parte	occidentale	del	continente.	L’esortazione	sarà	ripetuta	
il	9	aprile	successivo.
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La Polonia di Lech Wałęsa e il “ritorno in Europa” 

In	Polonia	 il	 4	giugno	del	1989	nelle	 elezioni	 semi-libere,	 frutto	degli	 accordi	della	
Tavola	rotonda,	Solidarność	ottenne	un	successo	schiacciante.	Tadeusz	Mazowiecki	fu	il	
primo	presidente	del	Consiglio	non	comunista	dal	24	agosto	1989	(Curry	e	Fajfer	2002).	
Sotto	 il	 suo	governo	Varsavia	 iniziò	ad	attuare	una	politica	estera	basata	sui	propri	
interessi	nazionali,	ribaltando	la	pratica	secondo	cui	Mosca	stabiliva	la	politica	estera	
dei	paesi	alleati	e	ritornando	a	esercitare	la	propria	sovranità	nazionale.	La	conferenza	
di	Yalta	aveva	isolato	il	proprio	e	gli	altri	paesi	comunisti	dal	resto	d’Europa	verso	la	
quale,	invece,	bisognava	puntare;	ciò	significava	appartenere	ad	istituzioni	europee	e	
transatlantiche	come	il	Consiglio	d’Europa,	la	Comunità	europea	e	la	NATO.	Si	prefi-
gurava	per	l’adesione	alle	ultime	due	una	rinuncia	a	una	fetta	della	sovranità	nazionale	
in	corso	di	recupero.	La	politica	estera	polacca	dal	1989	si	caratterizzò,	anch’essa,	per	
l’obiettivo	del	“ritorno	in	Europa”	programmando	l’appartenenza	a	queste	organizza-
zioni.	Quando	giunse	al	potere,	tuttavia,	il	governo	di	Solidarność	non	insistette	subito	
per	l’ingresso	nella	NATO,	decisione	presa	dopo	il	fallito	tentativo	di	colpo	di	stato	in	
URSS	dell’agosto	 1991.	Nell’ottobre	 successivo	Krzysztof	 Skubiszewki,	 titolare	degli	
affari	Esteri,	dichiarò	essere	la	Polonia	pronta	a	negoziare	qualsiasi	forma	di	associa-
zione	con	la	NATO,	inclusa	“l’adesione	alla	stessa	alleanza”	(Ludwig 1991).	Varsavia	si	
mosse	in	direzione	di	un	rasserenamento	dei	rapporti	con	la	Germania	e	grazie	alla	po-
litica	estera	di	Helmut	Koll,	diretta	a	eliminare	i	possibili	problemi	internazionali	per	
concentrarsi	sulla	ricostruzione	del	nuovo	stato	unitario,	firmò	con	il	governo	tedesco	
il	14	novembre	1990	un	trattato	che	riconosceva	i	confini	della	DDR	come	i	confini	tra	
la	Polonia	e	la	Germania	unita.	Nello	stesso	periodo	il	governo	polacco	manifestò	il	
proprio	interesse	all’area	baltica	che	l’avrebbe	portata	ad	essere	nel	1992	tra	gli	Stati	
fondatori	del	Consiglio	del	mar	Baltico	i	cui	membri	avrebbero	dovuto	cooperare	su	
temi	riguardanti	lo	sviluppo	economico,	i	diritti	umani	e	la	sicurezza	in	campo	nuclea-
re.	Alla	visione	politica	di	un	ricollocamento	internazionale	della	Polonia	è	attribuibile	
l’accesso	all’InCE	(Iniziativa	Centro	Europea)	nel	1991,	un	forum	di	cooperazione	re-
gionale	nell’Europa	centrale,	orientale	e	balcanica	con	il	compito	di	favorire	la	coesio-
ne	e	l’assistenza	politica,	sociale,	economica	tra	gli	Stati	membri.	Sin	dal	1989	i	politici	
polacchi	sostennero	la	creazione	di	un	sistema	di	sicurezza	europeo.	Gli	avvenimenti	
andavano	verso	un	recupero	e	consolidamento	delle	sovranità	nazionali	dei	Paesi	ap-
partenenti	al	“blocco”	sovietico	e	nasceva	la	necessità	di	una	ridefinizione	dei	rapporti	
internazionali.	Il	pericolo	che	le	forze	profonde,	le	quali	avevano	condizionato	la	vita	
delle	nazioni	europee	centro	–	orientali,	potessero	ricominciare	ad	acquisire	rilevanza	
riapparve	reale.	La	riunificazione	tedesca	e	gli	sbocchi	poco	chiari	della	crisi	sovietica	
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avrebbero	potuto	ricreare	per	l’Europa	centro-orientale	il	timore	di	essere	in	mezzo	a	
due	correnti	di	espansione:	la	tedesca	da	occidente	a	oriente	e	quella	opposta	russa.	
Varsavia	sentiva	molto	il	problema	della	sicurezza	e	la	difesa	acritica	della	propria	so-
vranità	non	fu	per	il	momento	posta	in	essere.	La	Polonia	aveva	comunque	necessità	
di	aiuti	internazionali.	Il	ministro	delle	Finanze	il	neo-liberista	di	Solidarność	Leszek	
Balcerowicz	per	stroncare	l’iperinflazione	promosse	una	shock therapy di cui era parte 
la	creazione	di	una	moneta	convertibile	e	 l’abbandono	del	controllo	governativo	su	
ogni	settore	dell’economia.	L’inflazione	subì	un	forte	rallentamento,	gli	investimenti	
internazionali	iniziarono	a	tornare	e	il	FMI	concesse	prestiti.	La	“cura”	ebbe	anche	del-
le	conseguenze	molto	negative:	rimaneva	ancora	alto	l’indebitamento	con	le	banche	
straniere	e	il	taglio	di	rami	non	remunerativi	dell’industria	provocò	la	crescita	della	
disoccupazione.	L’aggancio	alla	Comunità	europea	appariva	come	una	necessità	con-
siderando	anche	il	successivo	rifiuto	della	proposta	di	Mosca	di	riformare	e	rilanciare	
il	COMECON	e,	soprattutto,	le	ripercussioni	del	piano	Balcerowicz	sul	settore	agricolo	
lento	ad	adattarsi	alla	nuova	economia	di	mercato.	La	Polonia	comunista	aveva	scelto	
nel	1945	un	modello	politico-economico	di	stampo	sovietico	e	la	potenza	leader	del	
sistema	non	accettava	cambiamenti	suscettibili	di	alterare	il	sistema	stesso.	Si	trattava	
di	una	ulteriore	limitazione	di	sovranità,	di	fatto	accettata	e	neanche	avvertita	come	
tale	da	chi	non	la	pativa,	che	aveva	portato	alla	espulsione	di	Władysław	Gomułka	dal	
partito	e	alla	successiva	incarcerazione	con	l’accusa	di	deviazionismo	nazionalista,	a	
causa	del	suo	tentativo	di	adeguare	la	riforma	agraria	alla	situazione	polacca.	La	fine	
della	Polonia	comunista	non	portò	a	un	immediato	riacquisto	della	sovranità	intesa	
come	possibilità	di	realizzare	le	proprie	scelte	politiche	liberamente	poiché,	per	esem-
pio,	senza	 il	piano	Balcerowicz	di	“lacrime	e	sangue”	 il	FMI	non	avrebbe	concesso	 i	
finanziamenti	necessari	a	sostegno	della	transizione	economica	da	una	economia	di	
comando	a	una	di	mercato.	In	un	contesto	tale	in	cui	la	sovranità	nazionale	continuava	
ad	essere	comunque	limitata	l’appartenenza	a	una	coalizione	avrebbe	forse	rappresen-
tato	un	rafforzamento	della	capacità	negoziale	di	Varsavia	(Suwara	2005).

Ungheria 

Secondo	Pasquale	Fornaro,	l’Accordo	o	Patto	di	Visegrád	poggia	su	un	progetto	poli-
tico	a	esso	precedente	per	l’inserimento	di	Budapest	nel	sistema	occidentale	(Fornaro	
2006).	Una	politica	ad	ampio	raggio	di	cui	il	Patto	sarà	solo	un	elemento	neanche	così	
determinante	come	potrebbe	sembrare.	Conta	 forse	poco	valutare	se	sia	stato	più	o	
meno	rilevante	rispetto	alle	altre	azioni	di	politica	estera	ungheresi,	ebbe	un	valore	
in	sé	a	prescindere	poiché	tre	Stati	della	parte	orientale	dell’Europa	decisero	di	col-
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laborare	per	il	raggiungimento	di	obiettivi	che	pur	coincidendo	con	gli	altri	rimasero	
individuali	per	ogni	singolo	stato.	La	firma	dell’Accordo	fu	preceduta	da	una	intensa	
attività	del	governo	di	Budapest	in	direzione	degli	ex	nemici	occidentali.	

Dopo	il	fallito	tentativo	rivoluzionario	del	1956	e	la	stabilizzazione	del	potere	di	
Kádár	questi	aveva	allentato	il	controllo	sulla	società	e	sugli	intellettuali	consentendo	
se	non	proprio	un	dibattito	aperto,	il	porsi	interrogativi	sul	significato	di	rivoluzione.	
Interrogativi	stroncati	nella	primavera	del	1973	con	interventi	censori,	espulsione	dal	
partito	e	privazione	dell’impiego	e	della	possibilità	di	viaggiare	all’estero.	L’Ungheria	
comunista	di	Kádár	visse	 il	 suo	 tramonto	 in	maniera	meno	 traumatica	 rispetto	alla	
Polonia.	La	memoria	del	’56	consigliò	una	politica	più	attenta	ai	bisogni	materiali	e	
meno	repressiva	delle	opinioni	contrarie,	fermo	restando	l’indiscusso	primato	del	par-
tito	e	la	fedeltà	all’alleato	sovietico.	Il	Nuovo	Meccanismo	Economico	nel	1968	permi-
se	una	basilare	forma	di	economia	di	mercato	che	favorì	un	parziale	miglioramento	
dello	stile	di	vita	ungherese	(Johnson	1996:	276).	La	peculiare	situazione	di	apparente	
normalizzazione	in	Ungheria	ritardò	la	creazione	di	un’opposizione	politica	in	forma	
organizzata.	Gli	indizi	di	cambiamento	coincisero	con	le	riforme	elettorali	del	1966	e	
del	1970	e	la	conseguente	possibilità	della	presentazione	da	parte	di	comitati	elettorali	
di	candidati	non	iscritti	al	partito.	La	tentata	riforma	del	maggio	1988	(Egresi	2013)	
della	costituzione	di	stampo	staliniano	del	1949	inseriva,	mantenendo	al	partito	il	ruo-
lo	di	forza	dirigente	della	società,	elementi	di	limitata	ma	importante	novità	come	il	
riconoscimento	e	la	tutela	della	proprietà	privata	(art.11)	all’interno	dei	limiti	previsti	
dall’invariato	art.8	secondo	il	quale	la	proprietà	così	come	l’iniziativa	privata	non	po-
tevano	 ledere	 gli	 interessi	 della	 collettività.	 La	 Tavola	 Rotonda	 dell’Opposizione	
(Ellenzéki Kerekasztal, EKA),	nata	il	22	marzo	1988,	non	accettò	l’entrata	in	vigore	di	
una	nuova	costituzione	senza	che	si	chiudesse	la	transizione	a	un	regime	parlamentare	
e	 multipartitico.	 I	 negoziati	 produssero	 come	 risultato	 la	 proclamazione	 della	
Repubblica	democratica	ungherese	il	23	ottobre	1989	e	l’indizione	di	elezioni	libere	e	
democratiche	per	l’anno	successivo.	Nel	regime	kádáriano	fu	presente	una	tolleranza	
creatrice	di	sviluppi	non	controllabili	dal	medesimo	e	accentuatesi	dopo	la	Conferenza	
di	Helsinki,	 la	nascita	di	Solidarność	 in	Polonia	e	di	Charta	77	in	Cecoslovacchia.	Lo	
stato	d’indulgenza	controllata	era	una	manifestazione	di	autonomia	da	Mosca,	di	fatto	
un	recupero	di	parti	di	sovranità	caratterizzato	anche	da	un	attivismo	internazionale	
comunque	 in	 linea	 con	Mosca	grazie	 al	 quale	Budapest	divenne	membro	del	 FMI	 e	
della	Banca	mondiale	per	la	ricostruzione	e	lo	sviluppo	nel	maggio	e	nel	luglio	1982.	
Negli	anni	Ottanta	 l’Ungheria,	 l’Europa	occidentale	e	gli	Stati	Uniti	consolidarono	 i	
propri	rapporti	creando	una	reciproca	consuetudine	di	visite	ad	alto	livello	da	cui	na-
scevano	accordi	commerciali	e	lo	Stato	governato	dall’anziano	Kádár	ricavava	margini	
di	autonomia	internazionale.	L’economia	ungherese,	se	riferita	al	contesto	delle	demo-
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crazie	popolari,	era	in	buono	stato,	non	lo	era	se	paragonata	a	quella	occidentale.	Nel	
periodo	1981-1985	in	cui	era	stato	applicato	il	VI	piano	quinquennale	i	principali	indi-
catori	erano	positivi;	la	produzione	agricola	era	aumentata	del	12%	e	l’esportazione	
verso	occidente	nel	medesimo	settore	del	36%;	all’incremento	del	reddito	pro	capite	
del	7-8%	corrispondeva	una	pari	crescita	del	consumo	individuale.	Nel	settore	alimen-
tare	nel	quinquennio	crebbe	la	presenza	dei	privati	e	la	concorrenza	da	essi	fatta	alle	
attività	gestite	dallo	Stato.	Budapest	sembrò	“aprirsi”	a	rapporti	internazionali	meno	
conflittuali	con	accordi	culturali	e	 la	presenza	crescente	di	turisti.	L’interesse	per	 la	
storia	magiara,	sempre	del	resto	presente	nella	parte	occidentale	dell’Europa	divenne	
ancora	più	intenso.	Gli	spazi	di	autonomia	ritagliati	portarono	in	due	direzioni:	la	pro-
gressiva	dipendenza	dai	mercati	esteri	e,	per	 investire	nel	 riammodernamento	delle	
strutture,	 la	necessità	di	finanziamenti	che	più	avanti	 la	Comunità	europea	avrebbe	
concesso.	La	scelta	di	mantenere	la	piena	occupazione	aumentò	l’indebitamento	dello	
Stato,	circa	20	miliardi	di	dollari	con	l’estero.	Il	fattore	economico	giocò	nel	progressi-
vo	sgretolarsi	del	sistema	il	ruolo	avuto	da	Solidarność	in	Polonia	e	dal	dissenso	orga-
nizzato	in	Cecoslovacchia.	Il	recupero	della	sovranità	nella	sua	manifestazione	interna	
ed	esterna	della	sfera	statale	coinciderà	nei	tre	Paesi	firmatari	del	Patto	di	Visegrád	con	
una	crisi	in	entrambe	le	sfere	d’intervento;	anzi,	esso	fu	possibile	grazie	alla	presenza	
della	crisi	che	lasciò	i	tre	Stati	nella	condizione	di	doversi	inventare	nuove	politiche	
che	andavano	in	direzione	di	una	nuova	riduzione	di	sovranità,	l’ampiezza	e	la	durata	
della	 quale	 non	 erano	 al	 momento	 valutabile.	 A	 Budapest	 a	 differenza	 di	 Praga	 e	
Varsavia	il	tempo	sembrò	scorrere	più	lentamente:	i	fattori	di	crisi,	soprattutto	econo-
mici,	aumentarono	la	loro	pressione	su	di	un	sistema	politico	incapace	di	adeguare	le	
proprie	strutture	ai	cambiamenti	da	esso	stesso	introdotti	portandolo,	apparentemen-
te	senza	fretta,	alla	fine	con	una	lunga	transizione	verso	un	nuovo	sistema.	Kádár	rie-
letto	segretario	del	partito	alla	fine	di	marzo	era	il	responsabile	dell’ingarbugliata	si-
tuazione	e	dell’immobilismo	politico	del	partito.	Poco	più	di	tre	anni	dopo	nel	maggio	
1988	non	sarà	rieletto	segretario	del	partito.	Ciò	avvenne	in	un	clima	di	cambiamento,	
crescente	incapacità	del	partito	di	imporsi	e	aumento	della	tolleranza.	Sorsero	gli	em-
brioni	di	nuovi	partiti	futuri	protagonisti	dell’Ungheria	post-comunista.	Nel	settembre	
1987	nacque	sotto	la	direzione	di	Józef	Antal	il	Forum	democratico	ungherese	(Magyar 
Demokrata Fórum,	 MDF);	 l’Alleanza	 dei	 giovani	 democratici	 (Fiatal Demokraták 
Szövetsége, FIDESZ)	 nel	 marzo	 1988	 e	 l’Alleanza	 dei	 liberi	 democratici	 (Szabad 
Demokraták Szövetsége,	SZDSZ)	nel	novembre	1988.	La	loro	legalizzazione	assieme	a	
quella	dei	partiti	ante	guerra	avvenne	nel	gennaio	successivo.	Al	fermento	sociale	si	
accompagnava	un	risorgere	di	sopiti	afflati	nazionalisti	stimolati	dal	vessatorio	tratta-
mento	riservato	dalla	Romania	di	Ceaușescu	alla	minoranza	ungherese	di	Transilvania.	
Anche	quest’ultimo	elemento	era,	di	fatto,	una	rivendicazione	di	sovranità.	Le	questio-
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ni	in	sospeso	tra	i	Paesi	europei	centro	-	orientali	erano	state	tacitate	dalla	comune	
appartenenza	alla	causa	socialista	e	non	erano	più	state	un	problema	di	politica	estera,	
ma	con	la	crisi	del	sistema	tutte	le	vicende	in	sospeso	tornarono	a	essere	un	problema	
di	relazioni	estere.	Il	regime	si	avviava	verso	la	fine	e	si	concorda	con	Fornaro	nell’at-
tribuirne	le	cause	all’ambiguità	e	all’incapacità	del	partito	e	del	governo	di	avviare	una	
revisione	del	sistema	in	senso	democratico	(Fornaro	2006:	203).	Con	l’apporto	deter-
minate	della	politica	di	Gorbačëv,	Budapest	continuò	a	recuperare	parte	della	propria	
sovranità	e	il	10	marzo	1990	firmò	con	Mosca	un	accordo	che	avrebbe	posto	fine	entro	
il	30	giugno	dell’anno	successivo	alla	presenza	di	truppe	sovietiche	sul	territorio	un-
gherese.	Nelle	elezioni	del	25	marzo-8	aprile	1990	il	MDF	conquistò	164	seggi	su	386	
con	una	percentuale	del	42%	divenendo	il	primo	partito	ungherese;	FIDESZ	ebbe	24	
seggi	con	il	6%	dei	voti.	La	difesa	dell’identità	nazionale	ebbe	un	importante	ruolo	nel	
successo	elettorale	di	Antal	e	fu	un	fattore	molto	importante	in	prospettiva,	ravvisato	
dall’attenzione	prestata	all’importazione	di	modelli	politici	 ed	economici	dall’Occi-
dente.	Il	suo	avrebbe	dovuto	essere	un	governo	di	coalizione	alla	quale	parteciparono	
il	Partito	dei	piccoli	proprietari	terrieri-	44	seggi	e	11,4%	dei	voti-	il	cui	programma	
puntava	sul	recupero	della	dignità	nazionale.	Anche	il	Partito	popolare	democristiano	
(KDNP),	terzo	elemento	della	nuova	compagine	governativa	con	21	seggi	e	il	5,4%	dei	
consensi	era	attento	ai	temi	legati	al	recupero	della	dignità	nazionale.	Il	passo	dal	re-
cupero	e	dalla	difesa	dell’identità	e	della	dignità	nazionale	alla	loro	tutela	grazie	all’e-
sercizio	della	sovranità	statuale	era	molto	breve,	tema	di	fatto,	presente	sin	dalle	ori-
gini	dell’Ungheria	post	comunista.	La	politica	estera	del	nuovo	governo	insediatosi	il	
23	maggio	 1990	perseguì,	ma	 con	 accentuata	 velocità	 questa	 volta,	 gli	 obiettivi	 del	
precedente	e	in	particolare:	rafforzare	i	rapporti	con	gli	ex	nemici	occidentali	e	con	la	
Comunità	europea,	attirare	investimenti	e	distaccarsi	da	Mosca.	I	primi	due	obiettivi	
erano	funzionali	alla	prosecuzione	della	transizione	verso	una	economica	di	mercato,	
il	terzo	a	un	ulteriore	recupero	di	sovranità;	sarebbe	stato,	inoltre,	poco	credibile	un	
governo	i	cui	discorsi	di	tutela	di	 identità	nazionale	coabitassero	con	la	presenza	di	
carri	armati	sovietici	nelle	caserme	in	territorio	ungherese.	Antal	puntò	decisamente	
verso	la	Comunità	europea	e	destinò	i	primi	sforzi	del	suo	governo	e	suoi	personali	ai	
contatti	con	Bruxelles	dove	si	recò	tra	il	16	e	il	18	giugno	1990.	L’ingresso	nel	novembre	
dello	stesso	anno	di	Budapest	nel	Consiglio	d’Europa	dimostrò	l’interesse	dell’Europa	
occidentale	a	proseguire	in	un	cammino	di	riavvicinamento	con	l’Ungheria.	Bruxelles	
aveva	di	fronte	la	possibilità	di	ancorare	al	sistema	occidentale	un	paese	importante,	
ex	comunista	e	posto	in	una	posizione	geo-politica	strategica	per	le	relazioni	con	la	
traballante	Unione	Sovietica.	L’attivismo	in	politica	estera	fu	molto	intenso	e	parte	di	
esso	fu	dedicato	alla	creazione	di	contatti	e	alla	firma	di	accordi	a	condizioni	paritarie	
con	l’URSS,	l’Ucraina	e	la	Slovenia	nel	dicembre	1991.	L’intesa	con	Mosca	fu	preceduta	
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da	un	atto	ungherese	di	grande	rilevanza	politica:	la	decisione	di	abbandonare	entro	la	
fine	del	1991	il	Patto	di	Varsavia;	nell’autunno	di	35	anni	prima	la	ventilata	possibilità	
che	ciò	accadesse	aveva	provocato	l’invasione	sovietica.	Il	governo	procedeva	spedito	
nell’esercizio	della	propria	sovranità	nel	settore	delle	relazioni	con	una	politica	estera	
di	ampio	respiro	sintetizzabile	in	due	aspetti:	il	“ritorno	in	Europa”	nel	suo	significato	
più	ampio	di	Occidente,	essendo	comprensivo	di	un	aggancio	agli	Stati	Uniti,	e	nuovi	
rapporti	da	stabilire	su	base	paritaria	con	i	Paesi	ex	alleati.	Si	trattò	di	una	politica	a	cui	
non	necessitava	l’autorizzazione	da	parte	di	una	potenza	estera,	ma	comunque	attenta	
ai	condizionamenti	e	ai	limiti	imposti	dal	contesto	internazionale	e	dallo	sviluppo	del-
la	storia	recente.	Fu	anche	la	necessità	di	superare	parte	degli	impedimenti	esistenti	a	
spingere	Budapest	a	firmare	gli	Accordi	di	Visegrád.

Il “ritorno in Europa”

La	politica	estera	di	Havel	pose	al	centro	il	tema	del	“ritorno	in	Europa”.	Pur	se	con	
sensibilità	differenti	il	tema	era	condiviso	dalla	Polonia	e	dall’Ungheria	e	rappresenta-
va	un	fattore	di	unità	e	possibile	collaborazione	per	i	tre	Stati	che	stavano	affrontando	
la	complessa	e	traumatica	transizione	verso	un	nuovo	sistema	politico-economico.	

Il	“ritorno	in	Europa”	poneva	l’interrogativo	di	quale	fosse	 il	suo	reale	significa-
to.	Un	ritorno	presuppone	delle	condizioni	da	soddisfare	affinché	esso	si	realizzi	e	un	
iniziale	allontanamento	del	quale	bisognerebbe	conoscere	le	cause	e	i	protagonisti.	E,	
inoltre,	l’Europa	era	pronta	a	rimodellare	la	propria	mappa	mentale	del	continente?	
Era	disponibile	a	considerare	la	frazione	centrale	di	essa,	secondo	la	visione	di	Milan	
Kundera,	non	soltanto	come	una	parte	in	crisi	dell’esausto	blocco	sovietico,	ma	come	
appartenente	 a	una	 comune	 famiglia	 culturale	 e	 spirituale	 interamente	occidentale	
(Kundera	2022)	della	quale	era	necessario	rispettare	l’eredità	identitaria?	E,	nel	caso	
delle	“piccole	nazioni”	-	Cecoslovacchia,	Polonia,	Ungheria	-	la	cultura	aveva	creato	e	
conservato	l’identità.	I	temi	trattati	da	Kundera	nel	1983	in	Un Occidente prigioniero 
o la tragedia dell’Europa centrale	appaiono	molto	attuali.	A	essi	si	possono	ricondur-
re	alcuni	aspetti	presenti	nella	realtà	contemporanea	in	cui	sono	costanti	i	richiami	
fatti	all’Unione	europea	da	Varsavia	e,	soprattutto,	da	Budapest	al	rispetto	delle	loro	
tradizioni;	elementi	riscontrabili	anche	nel	Patto	di	Visegrád	in	cui	la	struttura	fina-
le	concilia	la	collaborazione	per	fini	comuni	e	il	rispetto	della	sovranità	dei	firmatari	
(Visegrád	Group	1991).	Accettando	la	visione	dell’intellettuale	cecoslovacco	il	“ritorno	
in	Europa”	sarebbe	l’accettazione	della	fine	di	quei	fattori,	essenzialmente	legati	al	pe-
riodo	comunista,	che	avevano	indotto	l’Europa	occidentale	a	considerare	come	altro	da	
sé	una	sua	rilevante	parte.	Quel	tempo	diverso,	però,	pur	se	relativamente	breve,	vissu-
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to	dai	Paesi	della	parte	centro-orientale	dell’Europa	aveva	avuto	delle	caratteristiche	
peculiari	tali	da	marcarne	l’alterità	e	la	nuova	originalità.	Tra	questi	connotati,	l’ap-
partenenza	a	un	contesto	politico	retto	in	buona	parte	sulla	limitazione	di	sovranità	
era	il	principale.	Gli	stati	attualmente	più	sovranisti	patirono	tale	condizione	anche	in	
passato.	L’Ungheria	di	Kosuth	fallì	nel	tentativo	di	staccarsi	dall’impero	asburgico	nel	
1848	e	ugual	sorte	ebbe	nel	1956	lo	sforzo	rivoluzionario	contro	il	sistema	sovietico;	
la	Polonia	scomparve	perché	spartita	per	la	terza	volta	alla	fine	del	‘700	tra	gli	imperi	
asburgico	e	russo	e	il	regno	di	Prussia.	Rinata	nel	1919	dopo	la	prima	guerra	mondiale,	
a	distanza	di	vent’anni	subì	una	quarta	spartizione.	Entrambi	gli	Stati	dopo	la	seconda	
guerra	mondiale	fecero	parte	del	sistema	sovietico.	La	sovranità	era,	dunque,	un	tema	
molto	delicato	da	affrontare	in	qualsiasi	negoziato.	

		Sin	dai	primi	incontri	avuti	con	i	governi	delle	altre	due	“piccole	nazioni”,	Havel	
puntò	sulla	necessità	di	una	cooperazione	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	comu-
ni	riconducibili	nel	complesso	ad	avere	una	garanzia	di	sicurezza	nei	confronti	di	un	
eventuale	aggressività	da	parte	dell’URSS	anche	se	Gorbačëv	 in	più	occasioni	aveva	
rifiutato	l’ipotesi	del	ricorso	alla	forza	per	risolvere	controversie	con	gli	alleati.	Alla	
sicurezza	si	aggiungeva	l’urgenza	di	un	forte	sostegno	economico	per	effettuare	il	pas-
saggio	a	una	economia	di	mercato	e,	alla	fine,	la	collaborazione	serviva	al	ricolloca-
mento	 internazionale	 dei	 tre	 Paesi.	Gli	 intenti	 da	 raggiungere	 erano	 ambiziosi	 e	 la	
stretta	collaborazione	necessaria	per	velocizzarne	il	raggiungimento	avrebbero	dovuto	
affrontare	il	problema	della	rinuncia	a	parte	della	propria	sovranità.	

		L’idea	basilare	di	Havel	di	uno	stretto	accordo	tra	Stati	dell’Europa	centrale	nel	ri-
spetto	della	reciproca	sovranità	aveva	un	precedente	molto	indietro	nel	tempo	nell’Ac-
cordo	di	Visegrád	della	fine	del	XIV	secolo	tra	i	sovrani	di	Boemia,	Polonia	e	Ungheria	
in	funzione	anti	asburgica	(Rácz	2013)	e	forse	in	un	altro	accordo	non	realizzato	te-
orizzato	dal	politico	e	storico	ceco	František	Palacký	nella	prima	metà	del	XIX	seco-
lo.	Palacký	auspicava	la	costruzione	in	Europa	centrale	di	un	nucleo	di	nazioni	sotto	
l’egida	o	la	guida	di	uno	stato	comune	e	forte	all’interno	del	quale	le	nazioni	presenti	
avrebbero	sviluppato	 le	proprie	caratteristiche	e	specificità.	Palacký	aveva	 in	mente	
un	modello	simile	ad	un	impero	asburgico	riformato	il	cui	ruolo	avrebbe	potuto	essere	
nell’epoca	di	Havel	della	Comunità	europea.	

		Un	comune	senso	di	appartenenza	non	intaccante	il	principio	di	sovranità	al	quale	
potersi	richiamare	era,	probabilmente,	l’aver	fatto	parte	la	Cecoslovacchia,	l’Ungheria	
e	 il	 territorio	polacco	della	 dominazione	 asburgica	dell’area	della	Mitteleuropa;	 ciò	
avrebbe	forse	potuto	mitigare	il	fardello	della	necessità	di	dover	rinunciare	a	porzioni	
della	propria	sovranità	per	il	raggiungimento	di	inderogabili	fini.	Le	varie	interpreta-
zioni	della	Mitteleuropa	appartengono	a	tempi	e	contesti	differenti	rispetto	agli	inizi	
degli	anni	Novanta	del	XX	secolo	(Le	Rider	1995).	Friedrich	List	in	chiave	economica	
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aveva	teorizzato	una	unione	doganale	tedesca	per	bilanciare	nell’Europa	centrale	l’e-
gemonia	della	finanza	britannica.	Il	cancelliere	austriaco	Karl	von	Bruck	auspicava	la	
creazione	di	una	organizzazione	economica	da	contrapporre	allo	Zollverein	 tedesco.	
Il	tema	dell’unione	a	base	economica	con	finalità	di	tutela	nei	confronti	di	un	poten-
ziale	pericolo	continuò	a	essere	trattato	dopo	il	primo	conflitto	mondiale	dall’austria-
co	Julius	Meinl	con	la	proposta	di	un	Congresso	economico	centro-europeo	a	Vienna.	
L’ungherese	Elemer	Hantos	aspirò	senza	successo	alla	creazione	di	un’ampia	federa-
zione	che	escludesse	la	Germania.	Disegni	sfumati	a	causa	della	generale	incapacità	
di	riconoscersi	in	un	progetto	comune.	Si	realizzavano	comunque	alla	fine	degli	anni	
Ottanta	 quelle	 condizioni	 che	 secondo	Krzysztof	 Pomian	 avrebbero	 spinto	 gli	 Stati	
dell’Europa	centrale	ad	accordarsi:	la	presenza	di	una	minaccia,	di	una	crisi	(Pomian	
1994).	La	minaccia	era	l’incognita	rappresentata	dallo	Stato	successore	dell’URSS	e	la	
crisi	era	composta	da	tutti	i	problemi	politici,	economici	e	sociali	che	i	Paesi	dell’Eu-
ropa	centrale	dovevano	affrontare.	Secondo	l’opinione	di	Pomian	l’Europa	centrale	era	
priva	di	unità	culturale	e	di	coscienza	di	appartenenza.	Una	sorta	di	vincolo,	di	“unità	
spirituale”	come	la	definisce	Arduino	Agnelli	(Agnelli	2005)	riteniamo	esista.	L’unità	
spirituale	di	questa	parte	d’Europa	era	ed	è	problematica.	Il	principio	di	nazionalità,	
fatto	di	 tradizioni	culturali	e	quotidianità,	declinato	nella	sua	pluralità	e	nel	rispet-
to	per	esso	all’interno	di	un	contesto	statuale-	a	suo	tempo	riconoscibile	nell’impero	
asburgico-	era	parte	dell’idea	di	Mitteleuropa.	Crollato	 l’impero,	 il	valore	principale	
dell’ideale	mitteleuropeo	e	il	rispetto	per	il	principio	di	nazionalità	iniziarono	a	tra-
sformarsi	in	nazionalismo,	concetto	del	tutto	alieno	dall’essere	un	fattore	unificante.	
Come	scrive	Giuliana	Parotto	riapparvero	“(…)	nazionalismi	artificialmente	rivitaliz-
zati	e	capitalizzati	da	attori	politici	privi	di	scrupoli.”	(Parotto	2021).

Rimasero	e	 rimangono	un	 legame	culturale	e	un	 romantico	 ricordo	di	un	 tempo	
passato,	utili	a	 facilitare	 le	discussioni	e	a	smussare	 le	asperità	di	un	negoziato,	ma	
insufficienti	a	creare	e	mantenere	salda	un’alleanza.	La	stessa	indefinibilità	materiale	
e	spirituale	che	sembra	essere	una	caratteristica	fuori	dallo	scorrere	del	tempo	della	
Mitteleuropa,	non	aiutava	a	contenere	la	spinta	nazionalista	post-comunista.	Lo	sfor-
zo	di	Mosca	per	creare	una	pseudo	nazionalità	comune	al	“blocco”	sovietico,	da	sosti-
tuire	alle	singole	esistenti	nelle	democrazie	popolari,	non	andò	a	buon	fine.	Il	Cremlino	
provò	a	realizzare	gli	elementi	essenziali	alla	costruzione	di	una	identità	comune.	Il	
russo	fu	studiato	obbligatoriamente	a	scuola	e	divenne	la	lingua	veicolare	tra	i	paesi	
comunisti,	con	essa	si	sarebbe	trasmessa	e	condivisa	la	costruzione	di	una	memoria	co-
mune	originata	dalla	guerra	di	liberazione	contro	il	nazismo;	la	missione	da	persegui-
re,	il	sogno	in	cui	credere	per	consolidare	i	vincoli	di	appartenenza	al	gruppo,	sarebbe	
stata	l’edificazione	del	socialismo	da	contrapporre	al	modello	politico-sociale	capita-
lista	europeo-statunitense.	Le	leadership	dominanti	nei	singoli	Stati	condividevano	il	
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progetto.	Il	tutto	in	un	contesto	in	cui	sarebbero	stati	sovietici	i	modelli	di	riferimento	
politici,	 sociali,	 economici,	 delle	 relazioni	 internazionali	 e	 della	 vita	quotidiana	 (La	
Mantia	2020:	344).	La	crisi	dell’URSS	si	estese	all’intero	sistema	comunista	permeando	
di	sé	ognuno	degli	elementi	prima	descritti.	Il	senso	di	appartenenza	o	meglio	una	co-
scienza	di	diversità	legata	alle	proprie	tradizioni,	mai	sopita	del	resto	e	manifestatesi	
con	i	tentativi	di	realizzare	delle	vie	nazionali	al	socialismo	reale	falliti	perché	repressi	
in	Polonia,	in	Ungheria,	in	Cecoslovacchia,	riemerse	come	identità	nazionale	per	tra-
sformarsi	successivamente	in	nazionalismo.

Verso la firma dell’accordo

Havel	nel	gennaio	1990	intensificò	gli	sforzi	per	“tornare	in	Europa”.	La	Polonia	sentiva	
di	più	il	problema	della	sicurezza,	l’Ungheria	di	Antall,	considerava	più	l’aspetto	eco-
nomico	e	la	Cecoslovacchia	aggiungeva	ai	precedenti	il	profilo	culturale	e	il	senso	di	
appartenenza	all’area	mitteleuropea.	Già	nel	1989	ebbero	luogo	i	primi	contatti	con	la	
Comunità	economica	europea	(dal	1992	con	il	trattato	di	Maastricht	CE;	dal	trattato	di	
Lisbona	2007	UE)	che	favorevole	all’adesione,	accordò	alla	Polonia	e	all’Ungheria,	per	
l’anno	successivo,	crediti	specifici	del	suo	bilancio	e	aiuti	dalla	Banca	Europea,	col	fine	
di	sostenerli	nella	soluzione	dei	loro	problemi	economici.	Il	programma	prese	il	nome	
di	PHARE	(Poland	and	Hungary	Assistance	for	Restructuring	Their	Economies)	e	intese	
sostenere	i	due	Stati	sul	versante	economico	del	loro	percorso	d’integrazione	europea	
(PHARE	1990).	Successivamente	dal	1994	anche	alle	Repubbliche	indipendenti	Ceca	e	
Slovacca,	insieme	con	altri	paesi	ex	comunisti,	sarà	destinata	parte	dei	fondi	PHARE	se-
condo	le	decisioni	del	Consiglio	europeo	di	Essen	e	a	seguito	della	domanda	di	adesione	
alla	Comunità	europea	su	invito	del	Consiglio	europeo	di	Copenaghen	del	1993.	

Havel	e	J.	Dienstbier	furono	i	principali	promotori	del	V3	nel	loro	paese	a	differenza	
soprattutto	di	V.	Klaus,	del	Partito	civico	democratico	(Občanská demokratická strana, 
ODS)	di	centro-destra,	che	ricoprì	inizialmente	la	funzione	di	ministro	delle	Finanze	
della	Cecoslovacchia	e	poi,	dal	’92	al	’97,	di	Primo	ministro	della	Repubblica	Ceca,	se-
condo	il	quale	l’istituzionalizzazione	in	un	trattato	dei	rapporti	con	Ungheria	e	Polonia	
non	era	necessaria	poiché	lo	sviluppo	economico	e	il	prestigio	internazionale	di	Havel	
avrebbero	consentito	all’allora	Cecoslovacchia	di	“ritornare	in	Europa”	più	velocemen-
te.	Una	cooperazione	regionale	l’avrebbe	posta	in	condizione	d’inferiorità.	Al	contrario	
i	governi	polacco	e	ungherese	ritenevano	fosse	necessaria	una	collaborazione.	Il	nodo	
principale	 era	 la	politica	 agraria	 e	 in	particolare,	 la	 libertà	dei	 tre	Paesi	 di	 stabilire	
secondo	la	propria	volontà	i	prezzi	dei	propri	prodotti	agricoli	notevolmente	più	bassi	
di	quelli	dei	membri	della	CE.	Una	collaborazione	avrebbe	forse	dato	più	peso	ai	futuri	
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firmatari	del	V3	al	 tavolo	negoziale	 con	Bruxelles.	 In	 contemporanea	 la	 rinuncia	di	
Gorbačëv	all’uso	della	forza,	l’impostazione	della	sua	politica	estera	e	lo	stato	di	crisi	
interna	 indussero	 il	Cremlino	ad	accettare	 le	 richieste	del	governo	cecoslovacco	sul	
ritiro	delle	forze	sovietiche.	L’intesa	fu	firmata	il	22	febbraio	1990.	Praga	puntava	verso	
un	sistema	di	sicurezza	paneuropeo	con	la	creazione	di	una	Commissione	europea	per	
la	sicurezza	con	funzione	di	coordinamento	e	approfondimento	dei	temi	legati	al	man-
tenimento	della	pace.	Rimaneva	ancora	in	sospeso	la	questione	dell’uscita	dal	Patto	di	
Varsavia	alla	quale,	durante	una	riunione	dei	suoi	membri	il	7	giugno	1990	a	Mosca,	
fece	riferimento	Antal	manifestando	l’idea	di	ritirarsi	dallo	stesso	e,	elemento	forse	più	
rilevante,	dichiarando	di	non	ritenere	un	pericolo	la	NATO	e	di	considerare	la	presenza	
degli	Stati	Uniti	in	Europa	un	fattore	di	stabilità	e	non	una	minaccia.	La	convergenza	di	
vedute	dei	tre	governi	si	concretizzò	a	Varsavia	nell’ottobre	1990	in	un	documento	dei	
vice	ministro	degli	Esteri	nel	quale	si	sanciva	l’inizio	di	una	collaborazione	per	facilita-
re	la	soluzione	dei	problemi	in	comune	con	particolare	attenzione	a	quello	della	sicu-
rezza,	cooperazione	ma	non	disponibilità	a	creare	una	nuova	alleanza	militare.	Il	futu-
ro	Patto	di	Visegrád	iniziava	a	delinearsi	come	struttura	agile,	priva	di	eccessivi	vincoli,	
basata	su	di	un	principio	di	consultazione.	Il	progetto	non	contemplava	rinunce	a	parte	
di	sovranità	e	mirava	ad	una	internazionalizzazione	del	problema	della	tutela	della	si-
curezza	dei	firmatari	che	agendo	insieme	avrebbero	potuto	accrescere	le	probabilità	di	
riuscita.	Gli	incontri	informali	e	ufficiali	tra	le	delegazioni	si	susseguirono.		Il	trattato	
fu	firmato	a	Visegrád	il	15	di	febbraio	del	1991	e	riprendeva	quanto	deciso	nel	gennaio	
precedente	a	Budapest	dai	tre	ministri	degli	Esteri.	Sin	dal	suo	inizio	il	“Triangolo(V3)”	
si	caratterizzò	come	una	struttura	flessibile	di	partenariato	con	l’obiettivo	ben	definito	
di	accelerare	il	riposizionamento	internazionale	in	senso	occidentale	e	molto	attenta	
a	non	erodere	la	sovranità	nazionale	che	i	membri	stavano	recuperando	e	a	mantenere	
il	senso	di	vicinanza,	più	che	omogeneità,	culturale	mitteleuropeo.	 Il	Patto	dai	pro-
positi	molto	generici	non	si	 sarebbe	comunque	sostituito	al	percorso	 individuale	di	
ogni	Paese	firmatario	verso	l’Occidente	e	ciò	sanciva	ancora	una	volta	il	rispetto	delle	
rispettive	sovranità.	Alla	Conferenza	di	Praga	sul	futuro	della	sicurezza	in	Europa	(24-
25	aprile	’91)	il	vice	ministro	degli	Affari	esteri	sovietico	espresse	il	dissenso	di	Mosca	
alla	stipula	di	trattati	in	cui	una	delle	parti	fosse	coinvolta	in	alleanze	dirette	contro	
l’altra	e	per	essere	più	precisi	le	parti	firmatarie	non	avrebbero	dovuto	servire	da	base	
logistica	alla	NATO.	La	cosiddetta	“dottrina	Kvitsinsky”,	indicava	un	irrigidimento	so-
vietico	sui	temi	della	propria	sicurezza;	il	rifiuto	del	governo	Havel	di	firmare	un	ac-
cordo	bilaterale	che	la	contenesse	dimostrava	la	palese	riduzione	dell’influenza	sovie-
tica	sulla	Cecoslovacchia.	L’Europa	comunitaria	supportò	il	futuro	sviluppo	del	Patto	
giudicandolo	uno	strumento	di	stabilità	nell’Europa	centrale.	L’azione	coordinata	dei	
membri	del	gruppo	portò	alla	creazione	di	una	posizione	comune	per	concorrere	alla	
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formulazione	del	futuro	trattato	di	Maastricht	dimostrando	la	validità	della	creazione	
del	Patto.	Sullo	sfondo	c’erano	sempre	i	due	obiettivi	da	raggiungere:	l’aggancio	defini-
tivo	all’Europa	comunitaria	e	l’ingresso	nella	NATO.	Havel,	Antall	e	Wałęsa	coordina-
rono	i	propri	interventi,	parlarono	singolarmente	a	nome	di	tutto	il	Gruppo	e	scelsero	
una	 tattica	diretta	a	evidenziare	 la	centralità	geografica,	 spirituale,	politica	dei	 loro	
paesi	e	la	loro	accettazione	della	responsabilità	da	ciò	derivata,	accettando	così	di	fatto	
e,	potremmo	forse	scrivere	per	il	momento,	una	limitazione	alla	propria	sovranità.	

Con	la	“Dichiarazione	di	Cracovia”	(ottobre	1993)	i	membri	allargarono	gli	ambiti	
di	reciproca	collaborazione	nei	settori	finanziari,	commerciali,	bancario,	ma	non	isti-
tuzionalizzarono	i	loro	rapporti	e,	inoltre,	si	offrirono	di	partecipare	al	mantenimento	
della	pace	nella	ex-Jugoslavia	con	proprio	personale	militare	(Douglas	1992).	La	forza	
del	progetto	di	collaborazione	firmato	a	Visegrád	era	anche	la	sua	principale	debolez-
za:	la	struttura	flessibile	e	poco	vincolante	era	adatta	a	dei	paesi	che	stavano	recupe-
rando	la	propria	sovranità,	ma	che	iniziavano	a	rendersi	conto	come	fosse	difficile	re-
alizzare	da	soli	i	propri	obiettivi	di	politica	interna	e	internazionale	senza	rinunciare	a	
parti	di	quella	sovranità	appena	riavuta.	La	stessa	struttura	flessibile	rischiava,	nell’as-
senza	di	vincoli,	di	favorire	le	tendenze	a	realizzare	soltanto	gli	obiettivi	di	ognuno.	I	
governi	di	Visegrád	furono	sempre	diffidenti	e	contrari	all’idea	di	istituzionalizzare	le	
loro	relazioni	per	non	far	sembrare	l’accordo	una	nuova	organizzazione	internaziona-
le.	La	Cechia,	la	Polonia,	l’Ungheria	divennero	membri	dell’Unione	Europea	nel	2004,	
successivamente	all’ingresso	nella	NATO	avvenuto	nel	1999;	la	Slovacchia	fece	il	suo	
ingresso	nelle	due	organizzazioni	nel	2004.	L’adesione	comportò	la	parallela	rinuncia	
a	parte	della	propria	sovranità	nazionale	intesa	come	possibilità	di	poter	scegliere	e	
tentare	di	realizzare	i	propri	obiettivi	in	tutta	libertà	anche	se,	soprattutto	per	le	medie	
e	piccole	potenze,	sarebbe	forse	più	corretto	esprimersi	in	termini	di	sovranità	relativa	
in	riferimento	alle	rispettive	condizioni	e	al	contesto	 internazionale	 in	cui	 le	stesse	
potenze	vivono.

Nazionalismo e sovranismo

Con	l’ingresso	nella	NATO	e	nell’Unione	europea	i	Paesi	del	Gruppo	di	Visegrád	otten-
nero	gli	obiettivi	per	il	cui	raggiungimento	si	erano	uniti.	Per	spiegare	quanto	impor-
tanti	questi	fossero	potremmo	rifarci	al	caso	polacco.	La	Polonia	sin	dalle	sue	origini	
si	trova	in	mezzo	a	due	correnti	di	espansione	che	si	scontrano	sul	suo	territorio:	la	
germanica	da	ovest	verso	est	e	la	russa	in	direzione	opposta.	Per	quattro	volte	nella	sua	
storia	è	stata	divisa	tra	le	forze	politiche	rappresentative	di	tali	correnti	con	il	concorso	
alle	prime	tre	spartizioni	anche	dell’impero	asburgico.	Dopo	il	“ritorno	in	Europa”	e	
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con	l’odierna	crisi	in	atto	se	la	Russia	attaccasse,	in	un	atto	di	follia,	la	Polonia	questa	
sarebbe	difesa	anche	dalla	Germania	che	per	quattro	volte	è	stata	protagonista	della	
sua	 spartizione.	Aver	 risolto	 il	problema	della	propria	 sicurezza	ha	valso	 la	pena	di	
rinunciare	a	suo	tempo	a	parte	della	propria	sovranità.	Essere	membri	della	NATO	ha	
spostato	su	tutti	i	Paesi	ad	essa	aderenti	la	responsabilità	della	sicurezza	del	Gruppo	
di	Visegrád	e	di	fatto	ha	dato	a	essi	molti	margini	di	manovra	all’interno	dei	vincoli	
comunque	presenti	nell’essere	parte	di	un’alleanza	politico-militare.	

Circa	le	manifestazioni	costanti	di	sovranismo,	esse	sono	riferite	quasi	esclusiva-
mente	alla	Polonia	e	all’Ungheria;	la	Cechia	e	la	Slovacchia	sono	i	membri	meno	critici	
verso	l’Unione.	Due	Stati	i	primi	due	nella	cui	storia	il	senso	di	identità	nazionale	è	
sempre	stato	forte	e	presente.	“Il	ritorno	in	Europa”	creò	lo	spazio	geopolitico	sicuro	in	
cui	le	identità	nazionali	si	consolidarono	e	non	furono	sostituite	da	una	identità	euro-
pea	(Aveline	2006)	soprattutto	nei	Paesi	appartenenti	all’ex	sistema	sovietico	da	poco	
tramontato	(Fiszer	2011).	Si	creò	in	tal	modo	un’area	in	cui	partiti	populisti	si	inseri-
rono	facendo	della	narrazione	nazionalista	e	anti	europea	l’elemento	principale	della	
loro	proposta	politica.	Il	nazionalismo	ha	una	forte	capacità	di	promuovere	la	coopera-
zione	tra	paesi	che	condividono	lo	stesso	punto	di	vista	sui	valori	che	non	desiderano	
né	condividere,	né	inserire	all’interno	della	loro	società.	Questo	spiega,	almeno	in	par-
te,	oltre	all’esistenza	del	comune	ostacolo	rappresentato	dall’Unione,	perché	Varsavia	
e	Budapest	si	trovino	spesso	a	sostenersi	a	vicenda.	Ciò	accade	perché	il	nazionalismo	
porta	con	sé	come	elementi	 caratterizzanti	 il	 senso	di	appartenenza	e	 il	bisogno	di	
proteggere	 sé	 stessi	da	un	nemico	comune	 (Anderson	1983).	 I	 gemelli	Kaczyński	 in	
Polonia	e	Victor	Orbán	in	Ungheria	non	si	identificano	nella	tradizione	cristiana	del	
Messia	(Eckhardt	2011)	che	ha	il	ruolo	di	salvaguardare	l’interesse	nazionale,	ma	han-
no	saputo	interpretare	i	bisogni	esistenti	al	momento	nelle	rispettive	società	e	crearne	
di	nuovi	 che	 solo	 loro	avrebbero	 saputo	 soddisfare.	 Il	 transito	al	 sovranismo	 inteso	
come	strumento	dell’affermazione	del	nazionalismo	divenne	un	passaggio	necessario	
per	rivendicare	competenze	appartenenti	all’Unione	europea.	

I	 risultati	 raggiunti	 dalla	firma	del	Patto	hanno	dimostrato	 la	 bontà	dell’idea	di	
Havel.	 I	Paesi	di	Visegrád,	 con	 l’accurato	 lavoro	di	pressione	esercitato	a	Bruxelles,	
hanno	di	fatto	raddoppiato	la	capacità	negoziale	di	ogni	singolo	membro	e	ciò	ha	ve-
locizzato	i	tempi	di	adesione	all’Unione.	È	opportuno	sottolineare	il	ruolo	favorevole	
a	entrambi	i	loro	obiettivi	giocato	dal	contesto	internazionale	i	quali	avrebbero	raffor-
zato	un	nuovo	sistema	internazionale	di	stampo	occidentale	in	funzione	non	proprio	
anti	russa,	ma	in	attesa	che	i	nuovi	rapporti	con	Mosca	si	definissero.	Le	successive	
evoluzioni	degli	obiettivi	del	Patto	sono	andate	in	direzione	di	un	rafforzamento	della	
collaborazione	senza	però	intaccare	le	sovranità	dei	firmatari.	I	nuovi	accordi	hanno	
allargato	la	sfera	d’azione	dell’organizzazione.	I	Balcani,	la	Cina,	l’Asia	orientale	nuove	
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aree	in	cui	 il	V4	si	muove	stabilendo	accordi.	La	stessa	collaborazione	militare	è	un	
ulteriore	successo	pur	rimanendo	i	Paesi	ancorati	saldamente	alla	NATO.	Una	struttura	
agile,	con	pochi	obblighi	che	all’occorrenza	diventa	operativa.	I	partiti	sovranisti	cre-
scono	e	possono	coltivare	la	propria	narrazione	politica	poiché	la	sicurezza	è	garantita	
e	il	flusso	dei	finanziamenti	europei	continua.	In	meno	di	quarant’anni	la	parte	centro-
orientale	dell’Europa	è	passata	da	regimi	totalitari	a	partito	unico	in	condizioni	inter-
nazionali	di	sovranità	limitata	a	regimi	pluripartitici	e	una	economia	di	mercato	in	un	
contesto	in	cui	dovrebbero	esistere	dei	limiti	alla	sovranità	dei	singoli	Stati.	I	problemi	
furono	e	continuano	ad	essere	tanti;	si	è	facili	profeti	nel	prevedere	il	loro	perdurare.

[Articolo ricevuto il 20 Gennaio 2023 – accettato il 19 Giugno 2023]
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Concentration camps and Industrialization. 
The Siberian Gulag of Magadan and the 
repression of dissent in Stalin’s Russia

Campi di concentramento e industrializzazione. 
Il gulag siberiano di Magadan e la repressione 

del dissenso nella Russia staliniana

Pietro Neglie

Abstract

After the launch of the Five-Year Plan, the economic policy of the USSR and its regime changed. Overturning 
the Marxist theses, Stalin theorized the escalation of the class struggle as the full realization of socialism was 
approaching. This policy shift and ideological revision triggered the repression of the prosperous peasantry, 
kwown as kulaks. Forced industrialization required the mobilization of the workforce and new economic re-
sources for the purchase of machinery on the international market. Both these problems were faced and partly 
resolved through the colonization of Siberia, which was very rich in raw materials for export, and the use of 
the forced labor of prisoners, locked up in special labor camps. The city of Magadan, built in the Siberian Far 
East, responded to all these needs.

Dopo	 il	 lancio	 del	 piano	 quinquennale,	 la	 politica	 economica	 dell’URSS	 e	 il	 suo	 regime	 cambiano.	
Ribaltando	le	tesi	marxiste,	Stalin	teorizzò	l’escalation	della	lotta	di	classe	sulla	via	della	piena	rea-
lizzazione	del	socialismo.	Questo	cambiamento	di	politica	e	la	revisione	ideologica	innescano	la	re-
pressione	 dei	 contadini	 benestanti,	 conosciuti	 come	 kulak.	 L’industrializzazione	 forzata	 richiede	 la	
mobilitazione	della	forza	lavoro	e	nuove	risorse	economiche	per	l’acquisto	di	macchinari	sul	mercato	
internazionale.	Entrambi	questi	problemi	furono	affrontati	e	in	parte	risolti	attraverso	la	colonizzazio-
ne	della	Siberia,	ricchissima	di	materie	prime	per	l’esportazione,	e	il	ricorso	al	lavoro	forzato	dei	pri-
gionieri,	rinchiusi	in	appositi	campi	di	lavoro.	La	città	di	Magadan,	sorta	nell’estremo	oriente	siberiano,	
rispondeva	a	tutte	queste	esigenze.

Keywords

Gulag, Siberia, Industrialization, Repression, Reeducation 
Gulag,	Siberia,	industrializzazione,	repressione,	rieducazione	
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Introduzione

“Il	polo	della	ferocia”,	così	Aleksandr	Solženicyn	definì	la	città	di	Magadan,	perché	la	
ferocia	era	duplice:	quella	della	natura,	con	inverni	in	cui	la	temperatura	arrivava	ai	
-60°,	e	quella	del	sistema	politico	che	vi	relegava	i	dissidenti.	Con	un	sottosuolo	ric-
chissimo	(oro,	stagno,	uranio)	e	temperature	al	limite	della	sopportazione	umana,	la	
città	di	Magadan	divenne	il	centro	in	cui	conversero,	quasi	a	farne	un	modello,	lo	sfrut-
tamento	delle	risorse	della	natura	ad	opera	di	dissidenti	arrestati	e	obbligati	al	lavoro	
coatto,	in	un	contesto	territoriale	bisognoso	di	una	colonizzazione	che	altrimenti	in	
nessun	modo	si	 sarebbe	potuta	promuovere.	Modernizzazione	 industriale	e	produt-
tiva,	 repressione	 del	 dissenso,	 colonizzazione	 della	 Siberia,	 rappresentano	 la	 pietra	
angolare	su	cui	venne	eretta	la	città	di	Magadan	e	la	sintesi	perfetta	dei	piani	totalitari	
di	Stalin.	La	presente	ricerca	si	articola	esattamente	sulle	 tre	direttrici	accennate,	a	
partire	dalla	politica	di	industrializzazione	forzata	per	la	quale	Stalin	aveva	bisogno	di	
una	enorme	quantità	di	mano	d’opera:	contadini	strappati	alle	terre,	costretti	insieme	
a	operai	volontari	(pochissimi)	a	migrare	laddove	le	esigenze	del	Paese	imponevano	
(Viola	2001:	730-755).	La	risposta	del	tutto	insufficiente	spinse	la	dirigenza	del	PCUS	a	
pensare	di	ricorrere	al	lavoro	coatto,	ipotesi	che	si	presentava	come	eccezionale	stru-
mento	per	 risolvere	più	di	un	problema”:	annientare	 l’opposizione,	vera	o	presunta	
tale,	colonizzare	lande	disabitate	e	inospitali	della	Siberia,	dotare	lo	Stato	di	immense	
risorse	tratte	dal	sottosuolo.	Magadan	diventò	il	più	importante	centro	minerario	in	
Siberia,	individuato	dall’Amministrazione	statale	dei	lager	(GULag)1	quale	ideale	cen-
tro	di	deportazione	in	cui	 i	prigionieri	dovevano	svolgere	un	compito	fondamentale	
per	il	Paese	in	un	ambiente	proibitivo:	portare	in	superficie	le	enormi	risorse	del	sot-
tosuolo.	La	città	fu	così	la	“pietra	triangolare”	su	cui	poggiavano	(1)	la	modernizzazio-
ne	industriale	e	produttiva,	(2)	realizzata	con	il	lavoro	coatto	dei	dissidenti,	(3)	in	un	
territorio	inesplorato.

La stabilizzazione della rivoluzione proletaria: centralità operaia, 
modernizzazione e industrializzazione dell’URSS

La	crisi	del	1929	rappresentò,	nelle	modalità	che	ne	consentirono	il	superamento,	
la	 crisi	 del	 liberismo	 capitalista	 che	 risparmiò	non	 a	 caso	 i	 paesi	 in	 cui	 lo	 Stato	
aveva	un	ruolo	importante	nell’economia.	L’Unione	sovietica	non	venne	investita	
dalla	crisi	al	pari	degli	altri	paesi	capitalisti	ma	non	ne	uscì	indenne,	infatti	si	ri-

1	 L’acronimo	GULag	sta	per	Glavnoe upravlenie	lagerej	(Direzione	Generale	dei	Lager
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proposero	nella	società	alcune	situazioni	che	caratterizzarono	gli	anni	 immedia-
tamente	successivi	la	rivoluzione:	sofferenze	della	popolazione	colpita	dalla	fame,	
ideologizzazione	della	vita	quotidiana,	invadenza	dello	Stato,	ondate	di	violenza.	
Conseguenze	della	crisi	in	URSS	furono,	principalmente,	una	accentuazione	dell’i-
solazionismo	che	 faceva	della	patria	del	 comunismo	sempre	di	più	“un	mondo	a	
parte”	come	desiderava	Stalin,	un	«universo	nuovo	e	separato	che	avesse	Mosca,	
e	 lui	 stesso,	al	 suo	centro»	 (Graziosi	2007:	255).	Secondo	poi,	 il	 crollo	dei	prezzi	
delle	materie	prime	penalizzò	in	modo	sensibile	le	esportazioni	sovietiche	ma	li-
berò	sul	mercato	enormi	quantità	di	macchinari	e	tecnologia	che	i	paesi	capitalisti	
erano	disposti	a	vendere	all’URSS,	la	quale	però	non	disponeva	delle	riserve	valu-
tarie	necessarie	e	doveva	dunque	recuperarne,	pena	un	rallentamento	nel	processo	
di	 industrializzazione.	Dopo	 la	pausa	della	Nuova	Politica	Economica	 (NEP),	 che	
aveva	introdotto	elementi	di	capitalismo	nell’esangue	economia	sovietica,	una	ac-
centuata	deriva	statalista	aveva	chiuso	definitivamente	quella	fase	indicando	nel	
volontarismo	la	soluzione	immediata	dei	problemi	generati	dalla	grave	arretratez-
za,	la	cui	responsabilità	fu	fatta	risalire	ai	contadini,	in	specie	quelli	“agiati”,	i	quali	
con	 la	 loro	 ideologia	 piccolo-borghese	 e	 la	 pervicace	 difesa	 dei	 propri	 interessi	
furono	considerati	i	responsabili	dei	ritardi	del	paese	ed	il	freno	al	suo	sviluppo.	Il	
1929	fu	l’anno	del	primo	Piano	quinquennale,	del	mito	dell’operaio	edificatore	del	
socialismo	e	di	 Stalin	 l’infallibile,	 l’inizio	della	 rivoluzione	dall’alto	 che	 registrò	
una	parallela	“rivoluzione	culturale”	che	portò	con	sé	la	distruzione	di	interi	gruppi	
sociali	(Nove	1975:	57-66).	Nello	stesso	tempo	emergeva	una	nuova	classe	dirigen-
te,	nuovi	burocrati	dell’apparato	repressivo	perfezionato	nella	sua	organizzazione	
e	liberato	dalla	presenza	dei	volti	storici	della	rivoluzione.	Nel	“cerchio	magico”	di	
Stalin	troviamo	autodidatti,	uomini	privi	di	scrupoli,	brutali,	cinici,	usi	alla	menzo-
gna	e	all’alcol,	irrispettosi	con	le	donne	e	ostili	al	“socialismo	degli	intellettuali”.	
Uno	di	questi	intellettuali	era	invece	fondamentale	per	costruire	una	ideologia	che	
sostenesse	l’azione	dei	nuovi	vertici:	si	tratta	di	Maxim	Gor’kij,	 il	quale	sostene-
va	che	«il	potere	andava	concentrato	nelle	mani	di	una	élite	pronta	a	utilizzare	i	
più	severi	mezzi	repressivi».		Egli	scrisse	lodi	alla	«politica	giudiziaria	del	regime	
per	l’opera	di	rieducazione»	(Flores	e	Gori	1999:	96)	svolta	nei	campi,	ritenendole	
strutture	indispensabili.	«Ma	la	repressione	non	poteva	bastare.

Occorreva	anche	l’ideologia,	e	quindi	l’organizzazione,	a	fianco	di	questa	élite,	di	
intellettuali	capaci	di	produrne»	e	di	mobilitare	le	masse	su	dei	miti	creati	ad hoc.	Prima	
della	guerra	ne	erano	stati	proposti	tre:	«quello	del	lavoro	e	della	macchina,	quello	del	
proletariato	demiurgo	della	nuova	società	e	quello	del	socialismo	come	nuova	religio-
ne	dell’umanità,	il	cui	dio	era	l’umanità	stessa»	(Nove	1975:	258-259).	Durante	la	NEP	
e	la	glorificazione	del	contadino	e	del	lavoro	agricolo,	nel	1926-’27	era	stata	varata	una	
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campagna	contro	 l’operaio	 lavativo	che	ora	occorreva	 far	dimenticare	per	mezzo	di	
una	campagna	di	segno	contrario,	volta	a	far	conoscere	al	Paese	ed	all’estero	le	qualità	
dell’operaio	sovietico,	propulsore	del	socialismo	e	della	nuova	civiltà	e	ad	enfatizzare	
il	 suo	 ruolo	nonché	 l’importanza	della	“emulazione	 socialista”.	 In	questo	 campo	 fu	
ugualmente	rilevante	il	ruolo	di	Gor’kij,	molto	presente	sulla	stampa,	e	degli	intellet-
tuali	organici.	Gli	apparati	culturali	si	mossero	in	quella	direzione,	tuttavia	segmenti	
non	minoritari	dell’intellighenzia	–	si	veda	Bulgakov	che	aveva	appena	iniziato	il	suo	
“Maestro	e	Margherita”	–	collocati	sui	livelli	più	alti	della	produzione	culturale	si	atte-
stavano	su	posizioni	antisovietiche	(Nove	1975:	262).	

La	 visione	di	 Stalin	 restava	pur	 sempre	 legata	 al	mito	 della	 forza,	 al	 culto	 della	
violenza	 repressiva,	dell’imposizione	autoritaria	del	 suo	volere	più	che	alla	 conqui-
sta	del	consenso,	quindi	pur	appoggiando	quella	“rivoluzione	culturale”	da	lui	stesso	
promossa,	si	concentrò	sulla	realizzazione	di	una	modernizzazione	rapida	e	profon-
da	 a	 cui	 legava	 il	 suo	destino	di	 leader.	 I	 contadini	“ricchi”	 erano	 il	 gruppo	 sociale	
che	avrebbe	potuto	opporre	resistenza	ai	suoi	piani,	occorreva	pertanto	colpirli	duro,	
annientarli.	L’obiettivo	politico	era	prioritario	anche	se	era	consapevole	sia	delle	pe-
santissime	 ripercussioni	 sulla	 produzione	 agricola	 che,	 infatti,	 visse	una	 acuta	 crisi	
provocando	gravissimi	problemi	di	sussistenza	per	la	popolazione,	sia	dei	contraccol-
pi	sulle	esportazioni	con	le	quali	l’URSS	si	riforniva	di	valuta	pregiata.	Infatti	furono	
anni	di	fame,	tensioni,	tentativi	di	ribellioni	affrontate	con	durezza.	Alla	fine	del	1930	
erano	stati	arrestati	dalla	OGPU2	circa	330	mila	contadini,	20	mila	erano	stati	fucilati,	
senza	contare	le	esecuzioni	sommarie.	«Iniziava	così	una	rivoluzione	industriale	molto	
particolare,	gestita	dallo	Stato	e	condotta	a	passo	di	carica,	con	iniziative	controprodu-
centi	e	dagli	effetti	imprevisti,	senza	tener	conto,	nemmeno	teoricamente,	dei	costi»	
(Graziosi	2007:	280).	Ma	la	situazione	economica	era	di	una	tale	gravità	che	si	ricorse	
nuovamente	al	baratto	come	durante	la	guerra	civile,	utilizzando	zucchero,	tabacco	e	
sigarette	come	unità	di	misura.	Si	misero	in	vendita	i	beni	artistici,	i	quadri	di	Raffaello	
o	«dello	schifoso	Botticelli»,	secondo	la	raffinata	definizione	di	Pjatakov,	responsabile	
della	Gosbank	 (la	Banca	 centrale	 dell’URSS)	 (Graziosi	 2007:	 282).	Con	una	 legge	 (7	
agosto	1932)	si	prescrisse	una	lunga	pena	detentiva	o	addirittura	la	pena	di	morte	per	
chi	si	fosse	appropriato	di	beni	dello	Stato,	anche	di	una	piccola	quantità	di	grano	per	
sfamare	i	figli.	Fu	questo	lo	strumento	di	una	politica	genocidaria	verso	le	popolazioni	
ucraine	che	provocò	milioni	di	morti	per	fame.	

2  Ob’edinënnoe Gosudarstvennoe Političeskoe Upravlenie,	(Direzione	Politica	Statale	Unificata)	polizia	
segreta	nata	dalla	ristrutturazione	della	Čeka,	 in	vita	fino	al	1934,	era	sotto	 il	comando	del	NKVD	-	
Narodnyj Komissariat Vnutrennich Del	–	Commissariato	del	Popolo	per	gli	Affari	Interni
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Con	il	varo	del	“Piano”,	Stalin	pensava	ad	un	sistema	industriale	da	costruire	gra-
zie	 al	 lavoro	 di	 tutte	 le	 persone	 considerate	 ostili	 al	 regime	 e	 per	 questo	 detenute	
(Appelbaum	2004:	82).	In	questo	modo	la	gravissima	carenza	di	mano	d’opera	sarebbe	
stata	colmata	portando	i	contadini	in	fabbrica	e	gli	oppositori	nei	lager,	da	dove	sfer-
rare	“l’attacco	alla	natura”,	cioè	un’azione	massiccia	di	disboscamento	voluta	da	Stalin	
per	esportare	legname,	associato	alla	coltivazione	di	cereali,	alla	estrazione	di	petro-
lio	ed	alla	concia	delle	pellicce.	Fu	anche	interrotta	la	campagna	contro	l’alcolismo	e	
incentivate	la	produzione	e	il	consumo	di	vodka	per	fare	cassa;	furono	smantellate	le	
cupole	d’oro,	venduti	i	paramenti	sacri	e	i	gioielli	dei	privati	senza	produrre	altro	che	
un	lieve	e	passeggero	sollievo	all’economia	del	Paese.	L’industrializzazione	di	massa	
di	fatto	mise	in	luce	una	organizzazione	del	lavoro	del	tutto	inefficiente,	l’esecuzione	
delle	mansioni	era	imprecisa	e	gli	errori	numerosi	e	dato	che	il	“Piano”	non	decollava	
era	necessaria	una	mobilitazione	associata	alla	individuazione	di	un	colpevole	su	cui	
far	gravare	tutte	le	responsabilità.	Questo	fu	presto	individuato:	i	tecnici	specializzati	
ed	i	sabotatori,	per	colpa	dei	quali	l’economia	sovietica	non	teneva	fede	a	quanto	pro-
messo,	così	tecnici	e	ingegneri	furono	al	centro	di	una	delle	tante	campagne	con	pro-
cessi	il	cui	esito	era	stabilito	a	priori	(Appelbaum	2004:	75).	Il	GULag	diventò	a	questo	
punto	oggetto	di	costante	interesse	di	Stalin	e	fu	sua	la	decisione	di	mettere	i	campi	
sotto	 il	 controllo	diretto	dell’OGPU,	 sottraendoli	 alle	normali	 istituzioni	giuridiche.	
Egli	voleva	che	il	controllo	fosse	esercitato	dalla	più	fedele	polizia	politica	perché	la	
partita	 in	gioco	era	per	 lui	enorme:	ne	andava	della	sua	 leadership,	che	non	poteva	
vacillare	sotto	i	colpi	delle	difficoltà	economiche.	L’industrializzazione	doveva	essere	
un	 successo	 all’interno	 dei	 confini	 sovietici	 e	 di	 fronte	 al	mondo,	ma	 per	 costruire	
industrie	e	produrre	servivano	tanti	macchinari	e	molta	valuta	per	acquistarli,	ora	che	
la	congiuntura	era	favorevole	a	causa	della	crisi	mondiale.	Perciò	i	lager	sarebbero	di-
ventati	–	specie	per	le	zone	più	remote	e	isolate	–	il	fulcro	di	una	rete	che	avrebbe	visto	
collegati	fra	loro	ponti,	reti	stradali	e	ferroviarie,	porti	fluviali	e	marittimi	costruiti	dai	
prigionieri	per	favorire	i	trasporti	delle	importanti	risorse	del	territorio	verso	il	centro	
del	Paese	e	all’estero.	I	prigionieri	reclusi	nei	campi	sarebbero	stati	impiegati	dunque	
per	il	taglio	dei	boschi,	gli	scavi	in	miniera,	la	costruzione	di	strade,	l’apertura	di	nuove	
miniere,	 lo	 scavo	di	nuovi	pozzi	petroliferi,	nonché	 la	 costruzione	 stessa	dei	 campi	
per	il	loro	alloggiamento.	Era	attribuito	a	loro	il	compito	di	operare	in	zone	proibitive,	
dove	i	lavoratori	“liberi”	non	sarebbero	mai	andati.	Inoltre	le	politiche	repressive	ga-
rantivano	un	ricambio	continuo	e	ciò	“autorizzava”	ad	usare	sistemi	draconiani	perché	
i	detenuti	morti	sarebbero	stati	rimpiazzati	senza	problema.	Il	punto	è	che	il	taglio	dei	
boschi	e	la	costruzione	di	infrastrutture	non	erano	sufficienti	per	recuperare	le	risor-
se	valutarie	per	l’acquisto	degli	indispensabili	macchinari.	Una	soluzione	si	profilava	
all’orizzonte	e	poggiava	sulla	scoperta	di	importanti	giacimenti	di	oro	grazie	ad	una	
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prima	spedizione	–	che	risaliva	al	1926	-	del	geologo	Sergey	Obruchev	nella	remotis-
sima	regione	di	Kolyma,	estremo	nord	est	siberiano,	seguita	da	una	seconda,	nel	1928,	
guidata	da	Yuri	Bilibin.	In	realtà	non	era	una	grande	novità,	il	potenziale	di	quell’area	
era	noto	dai	tempi	degli	Zar	e	già	nel	1850	alcune	tonnellate	d’oro	prelevate	nella	re-
gione	erano	state	associate	al	tesoro	di	Stato	(Nordlander	1998:	791-812).	I	geologi	si	
dissero	inoltre	convinti	anche	della	presenza	di	altri	minerali	preziosi	ma	il	problema	
era	chi	li	avrebbe	scavati,	come	portarli	in	superficie,	come	trasportarli	per	più	di	10	
mila	chilometri	da	una	zona	priva	di	strade	e	infrastrutture.	Stalin	puntò	sulla	regione	
di	Kolyma	nell’area	prospicente	il	fiume	omonimo	e	quando	la	spedizione	di	Bilibin	
accertò	 la	presenza	dell’oro	decise	di	urbanizzare	 la	zona	nella	quale	 il	 censimento	
del	Territorio	dell’Estremo	Oriente	nel	1926-‘27,	aveva	rilevato	la	presenza	di	20	per-
sone	che	vivevano	permanentemente	nella	valle	del	fiume	Magadanka.	Le	previsioni	
di	Stalin,	 in	base	ai	 rapporti	dei	geologi	stimavano	 in	2	tonnellate	 la	quantità	d’oro	
da	portare	in	superficie	nel	1931,	10	tonnellate	nel	1932	e	25	nel	1933	(Dundovich	e	
Gori	2006:	102).3	In	connessione	con	gli	eventi	turbolenti	associati	alla	scoperta	dell’o-
ro	a	Kolyma,	l’11	novembre	1931	egli	firmò	la	Risoluzione	del	Comitato	Centrale	“Su	
Kolyma”,	per	lo	scavo	dell’oro.4 

Così	si	progettarono	ed	attuarono	subito	una	prima	serie	di	costruzioni:	una	scuola,	
un	ospedale,	un	collegio,	un	ambulatorio	veterinario	e	abitazioni	per	gli	impiegati,	che	
sarebbero	 stati	 attratti	 da	un	 trattamento	molto	 favorevole	 in	 tema	di	 salario,	 ora-
ri,	ferie,	assicurazione.	L’urbanizzazione	di	una	piccola	parte	di	una	regione	domina-
ta	dal	gelo,	la	cui	estensione	è	pari	a	quella	dell’Europa	occidentale,	era	un	processo	
complesso,	in	particolare	proprio	per	via	delle	condizioni	climatiche	(Lewis	e	Rowland	
1969:	776-796).	Ma	una	maggiore	presenza	sovietica	in	quell’area,	e	lungo	la	costa	del	
Mare	di	Okhotsk,	era	diventata	in	breve	tempo	un	obiettivo	concreto	e	lì	il	Cremlino	
decise	di	edificare	un	centro	abitato	e	stabilirvi	dei	campi	di	lavoro	forzato.	Il	governo	

3	 GULAG	 (Direzione	 principale	 dei	 campi).	 1917-1960.	Decreto	 del	Comitato	Centrale	 del	 Partito	
Comunista	 dei	 Bolscevichi	 di	 tutta	 l’Unione	 su	 Kolyma.	 11	 novembre	 1931.	 Decreto	 del	 Comitato	
Centrale	del	Partito	Comunista	dei	Bolscevichi	di	tutta	l’Unione	su	Kolyma.	11	novembre	1931	–	segreto	
-	Per	accelerare	 lo	 sviluppo	dell’estrazione	dell’oro	nella	parte	 superiore	della	Kolyma,	per	 formare	
un	mandato	speciale	con	subordinazione	diretta	al	Comitato	Centrale	del	Partito	Comunista	di	tutta	
l’Unione	dei	Bolscevichi.	Supervisione	e	controllo	sulle	attività	del	trust	da	affidare	al	compagno.	Bacca.	
Per	la	gestione	diretta	di	tutto	il	lavoro	del	trust,	nominar	un	amministratore	Fidato	–Berzin-	con	la	sua	
permanenza	sul	posto.	Suggerisci	tovarish	Berzin	entro	3	giorni	(…).	Stabilire	approssimativamente	il	
seguente	programma	di	estrazione	dell’oro:	entro	la	fine	del	1931:	2	tonnellate;	1932:	10	tonnellate	
e	nel	1933:	25	tonnellate.	Российский	государственный	архив	социально-политической	истории			
Rossiiskii	gosudarstvennyi	arkhiv	sotsialno-politicheskoi	istorii	(Archivio	di	Stato	russo	di	storia	socio-
politica)	–	RGASPI,	Fond	17,	Opis	162,	Del	11,	List	57-63.
4	 Vedi	 in	 proposito	 https://www.memo.ru/ru-ru/history-of-repressions-and-protest/
punitive-agencies/



50
ISSN 2611-2914 (online)
ISSN 2611-4216 (print)

POLIARCHIE/POLYARCHIES
vol. 6, 1/2023 pp. 44-66

CAMPI DI CONCENTRAMENTO E INDUSTRIALIZZAZIONEP. NEGLIE

sovietico	puntava	molto,	se	non	tutto,	sui	giacimenti	d’oro	e	datano	da	questo	mo-
mento	le	vicende	che	fecero	di	Magadan	un	unicum. La	città	fu	inventata	dal	nulla	e	
le	venne	data	forma	in	modo	da	farne	una	località	chiave	in	URSS	(Nordlander	1998:	
794).	I	primi	insediamenti	di	Magadan	furono	costruiti	a	partire	dal	1929,	così	la	città	
iniziò	a	prendere	corpo	e	presto	venne	chiamata	“la	piccola	Leningrado”	perché	aveva	
in	comune	una	certa	attenzione	per	l’architettura,	con	gli	edifici	del	centro	costruiti	a	
partire	dagli	anni	Trenta	che	si	ispiravano	al	“barocco	socialista”,	allora	molto	di	moda.	
Furono	costruiti	negozi,	un	teatro,	un	parco	per	bambini,	nel	1932	iniziarono	i	lavori	
per	la	costruzione	del	porto,	quindi	un	aeroporto,	ferrovie,	centrali	termiche	ed	idrau-
liche,	 cantieri	 navali,	 cementifici,	mattonifici,	 abitazioni,	 vetrerie	 cosicché	nel	 1940	
Magadan	era	una	cittadina	di	30	mila	abitanti.	La	strada	centrale	della	città,	la	“Lenin	
Avenue”,	iniziata	nel	1929	come	un	piccolo	taglio	che	dalla	baia	di	Nagaev	scivolava	
verso	la	valle	del	fiume	Magadanka,	vide	sorgere	lungo	di	essa	diversi	edifici	in	muratu-
ra,	fra	cui	il	Politecnico,	mentre	sulla	via	Proletarskaya,	che	risale	al	1932,	si	trovava	la	
maggior	parte	delle	caserme	e	delle	case	di	legno	a	un	piano,	abitate	prevalentemente	
dai	dipendenti.	Nel	1932	furono	costruite	inoltre,	sulle	rive	del	Magadanka,	officine	per	
la	riparazione	di	auto	e	trattori,	una	fonderia	meccanica,	alcuni	laboratori	e	imprese	
artigianali	a	Magadan	e	Nagayevo	per	soddisfare	i	bisogni	di	una	popolazione	etero-
genea	proveniente	dalle	 zone	più	disparate:	 ex	detenuti	 condannati	 a	 restare	 come	
coloni,	le	famiglie	trasferite	da	lontano,	lavoratori	liberi	attirati	col	miraggio	di	piccoli	
privilegi,	nuclei	familiari	dei	custodi	e	degli	addetti	alla	sicurezza,	operatori	incaricati	
delle	diverse	mansioni	necessarie	per	gestire	un	lager5.	Il	potente	Genrich	Jagoda,	vice	
presidente	dell’OGPU,	disse	esplicitamente	che	«la	deportazione	sarebbe	stata	perma-
nente	e	dopo	fine	pena	e	rilascio	si	dovevano	prendere	provvedimenti	per	convincere	
gli	“ex”	a	 stabilirsi	 lì,	 in	modo	da	popolare	e	“colonizzare”	zone	così	 lontane.	Per	 il	
“Piano”	c’era	bisogno	di	grandi	quantità	di	carbone,	 legname,	gas,	petrolio,	di	cui	 la	
Siberia	era	piena»	(Appelbaum	2004:	78-79).	Si	pensava	anche	ai	disoccupati,	agli	emi-
grati	cinesi,	ma	il	ricorso	ai	prigionieri	risolveva	il	problema	molto	più	velocemente,	

5	 Si	veda	il	“Memorandum	del	vice	commissario	del	popolo	per	gli	affari	interni	V.V.	Chernyshov	e	
il	capo	del	GULAG	V.G.	Nasedkin,	Commissario	del	popolo	per	gli	affari	interni	dell’URSS”:	Riteniamo	
opportuno:	 1.	 Ex	 detenuti	-	 portatori	 di	 handicap	 (anziani,	 disabili	 e	 pazienti)	 con	 l’apertura	 della	
navigazione	da	Kolyma	da	portare	 fuori.	 	 2.	A	 tutti	 coloro	 che	 sono	 stati	 rilasciati	 (completamente	
riabilitati)	offrono	di	restare	al	lavoro,	fornendo	materiale	adeguato.	In	caso	di	rifiuto	del	soggiorno,	
concesso	il	permesso	di	partire.	3.	Tutti	coloro	che	sono	stati	rilasciati	al	termine	della	pena	detentiva	
devono	essere	occupati	al	 lavoro	gratuito	-	non	permettendo	 loro	di	 lasciare	Kolyma.	4.	Tutti	gli	ex	
prigionieri	rimasti	a	Kolyma	dovrebbero	essere	usati,	a	seconda	dalla	specializzazione,	nella	posizione	
di	 anziani.	 In	 mancanza	 di	 questa,	 adibirli	 all’estrazione	 di	 oro	 e	 stagno;	 in	 caso	 di	 condizioni	
particolarmente	favorevoli,	creare	appositamente	per	loro	una	miniera	a	parte.		In	Государственный	
архив	Российской	Федерации	 	Gosudarstvennyy	arkhiv	Rossiyskoy	Federatsii	 (GARF)	 (Archivio	di	
Stato	della	Federazione	Russa),	fond	9414.	SU.	1.	Del	26.	Lista	15-16.
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tanto	più	che	le	ricerche	dei	geologi	confermavano	la	presenza	di	grandi	quantità	di	
oro	nella	vastissima	Kolyma.	Così	 furono	erette	caserme	e	magazzini	nella	valle	del	
fiume	Magadanka	e	alla	fine	del	1931	una	centrale	elettrica	con	una	capacità	di	13	kilo-
watt	venne	messa	in	funzione	nel	villaggio.	La	famiglia	del	direttore	del	lager,	Berzin,	
viveva	sulla	Via	Magadan,	ribattezzata	Via	Puskin	nel	1949	–	in	occasione	del	150°	an-
niversario	della	nascita	del	poeta.	Allo	stesso	Berzin	fu	dedicata	una	via	centrale	che	in	
seguito	al	suo	arresto,	nel	dicembre	19376	fu	ribattezzata	Via	Stalin,	nome	conservato	
per	due	decenni.	Dopo	l’inizio	della	costruzione	del	porto	marittimo,	la	via	di	congiun-
zione	che	partiva	dall’	“autostrada”	Kolyma	fu	battezzata	Portovaya.	Così	prese	vita	il	
centro	storico	di	Magadan,	capitale	della	famigerata	regione	di	Kolyma.

L’aggettivo	non	vuol	suonare	stonato,	eccessivo,	infatti	Magadan	era	il	complesso	
di	campi	più	grande	di	tutta	l’URSS,	con	i	lager	noti	per	essere	fra	i	più	severi.	Il	nome	
della	città	suona	ancora	sinistro,	rimasto	nella	coscienza	generale	un	ricordo	doloroso,	
sia	per	le	condizioni	climatiche	sia	per	la	crudeltà	del	trattamento,	perciò	è	considerato	
uno	dei	luoghi	più	terribili	dell’era	staliniana,	un	polo	violento	nel	già	feroce	mondo	
del	GULag.	La	triste	storia	di	Magadan	inizia	con	l’ordine	dell’OGPU	di	traferire	im-
mediatamente	nei	campi	da	lei	gestiti	«tutti	i	cittadini	condannati	alla	privazione	dei	
diritti	per	un	periodo	di	tre	anni	o	più»	(Nordlander	1998:	794-795).	

Da	quel	momento,	il	numero	dei	detenuti	destinati	al	lavoro	forzato	crebbe	costan-
temente,	gonfiandosi	anche	dei	detenuti	di	altri	 lager	che	si	erano	distinti	per	buo-
na	condotta	o	“eccellenza	nel	lavoro”	ai	quali	veniva	promessa	la	libertà	se	avessero	
accettato	di	trasferirsi	a	Magadan	ed	automaticamente	trasformarsi	in	coloni.	Quella	
zona	era	sempre	più	al	centro	dell’interesse	di	Stalin,	che	la	 individuò	come	idonea	
per	un	importante	insediamento	industriale.	Il	Politbjuro	dedicò	11	incontri	a	questo	
tema	ma	lotte	intestine	e	incompetenza	resero	di	difficile	attuazione	anche	progetti	di	
minore	importanza	e	misero	in	luce	l’inadeguatezza	di	rilevanti	segmenti	della	classe	
dirigente	ad	affrontare	questioni	di	importanza	nazionale.	Per	superare	rapidamente	
l’impasse,	Stalin	nel	1931	creò	il	trust	“Dal’stroy”,7	 il	“potente	padrone”	di	Magadan,	
controllato	 direttamente	 dal	 Cremlino	 che	 lo	 affidò	 alle	 cure	 del	 suo	 fedelissimo	
Jagoda,	e	di	Eduard	Berzin,	veterano	della	Čeka,	nominato	direttore	(Dundovich	e	Gori	
2006:	102-103).	Nel	1931	il	Dal’stroy	esercitava	le	sue	funzioni	su	un’area	di	400	mila	
kmq.	diventati	700	mila	nel	1936	per	raggiungere	addirittura	i	2.266.000	kmq.	nel	1941.	

6	 Berzin	accusato	di	non	essere	sufficientemente	duro	con	i	detenuti	ribelli	finì	stritolato	nel	meccanismo	
delle	 purghe	 staliniane,	 con	 la	 fantasiosa	 accusa	 di	 voler	 portare	 Magadan	 sotto	 l’amministrazione	
giapponese.	Dopo	l’arresto	e	un	rapidissimo	processo	farsa,	il	1	Agosto	del	1938	fu	fucilato.
7	 “Trust	di	costruzione	dell’estremo	nord”	istituito	nel	1931	dall’NKVD	per	gestire	principalmente	
l’attività	estrattiva	nella	regione	della	Kolyma	e	la	costruzione	di	strade.	Dal	1952	“Direzione	principale	
de	campi	e	della	costruzione	dell’estremo	nord”.



52
ISSN 2611-2914 (online)
ISSN 2611-4216 (print)

POLIARCHIE/POLYARCHIES
vol. 6, 1/2023 pp. 44-66

CAMPI DI CONCENTRAMENTO E INDUSTRIALIZZAZIONEP. NEGLIE

Kolyma	allora	poteva	a	pieno	titolo	essere	definita	l’Auschwitz	sovietica	(Dundovich	e	
Gori	2006:	103).

Il	compito	prevalente	della	nuova	agenzia	riguardava	la	costruzione	delle	strade,	
degli	impianti	industriali	e	in	particolare	gli	scavi	minerari	nell’area	della	valle	supe-
riore	del	fiume	Kolyma.	Tuttavia	dalla	documentazione	d’archivio	risulta	che	gli	aspet-
ti	 chiave	dell’attività	del	Dal’stroy	 e	dell’amministrazione	della	prigione	a	Magadan	
restarono	nelle	mani	di	 Stalin,	 il	 quale	pretendeva	 che	 i	 responsabili	 si	 recassero	 a	
Mosca	con	una	certa	frequenza	per	relazionare.	 Il	direttore	del	campo,	Berzin,	già	a	
pochi	mesi	dalla	nomina	partì	per	Mosca	su	richiesta	esplicita	di	Stalin,	il	quale	voleva	
che	questi	testimoniasse	davanti	al	Politbjuro	quanto	accadeva	a	Magadan.	Le	sue	idee	
però	divergevano	da	quelle	del	Cremlino,	egli	infatti	era	convinto	della	necessità	di	de-
centrare	le	risorse,	senza	le	quali	il	Dal’stroy	non	avrebbe	vissuto	a	lungo.	Stalin	inve-
ce	proprio	attraverso	il	controllo	centralizzato	dei	capitali	sorvegliava	e	guidava	ogni	
genere	di	operazione	a	Magadan.	Qui	la	stragrande	maggioranza	dei	lavoratori,	circa	
l’85	per	cento,	erano	impegnati	nella	costruzione	delle	infrastrutture	e	nel	taglio	dei	
boschi	(Šalamov	1995)8	mentre	la	parte	restante	era	impiegata	nelle	miniere	a	scavare	
oro.9	La	forza	lavoro	a	disposizione	era	tuttavia	insufficiente	per	sopperire	ai	bisogni	
ed	alle	mete	fissate	dalla	programmazione,	sicché	l’OGPU	doveva	pensare	di	rinfoltirne	
le	fila	e,	allo	stesso	tempo,	provvedere	al	reclutamento	di	un	numero	proporzionale	di	
addetti	alla	sicurezza	e	personale	addetto	alla	gestione	dei	campi.	Nel	1932	i	detenuti	
in	salute	erano	già	16	mila,	spesso	privi	di	tutto,	in	condizioni	terribili,	sfruttati	come	
bestie	da	soma	in	turni	di	lavoro	di	12-14	ore	a	temperature	polari.	Inoltre	nei	cam-
pi	vigeva	un	sistema	di	punizioni	arbitrarie,	vessatorie,	che	andavano	oltre	quelle	già	
severissime	contemplate	dai	 regolamenti.	 I	capi	 locali	 temevano	misure	disciplinari	
nei	loro	confronti	se	tutto	non	avesse	funzionato	per	il	meglio	così,	sotto	il	ricatto	e	la	
paura	dell’arresto,	intimidivano	la	forza	lavoro	con	il	consenso	di	Berzin,	il	quale	per	
essere	più	realista	del	re	insisteva	affinché	i	compiti	attribuiti	dal	governo	al	Dal’stroy 
fossero	eseguiti	ricorrendo	ad	una	disciplina	ferrea,	dall’alto,	da	parte	di	un	solo	co-
mandante	(lui	stesso)	di	tutte	le	divisioni	della	Regione.

Le	operazioni	di	scavo	diventavano	via	via	più	importanti	perché	da	quell’oro	di-
pendeva	il	successo	dell’industrializzazione,	così	furono	costruiti	altri	campi	e	nuove	
miniere,	tanto	che	si	passò	dai	511	kg	d’oro	del	1932	(il	5	%	di	quanto	previsto)	ai	5.515	
kg.	del	1934.	Dopo	la	politica	di	reclutamento,	i	lavoratori	liberi	nella	zona	sommavano	

8	 Si	vedano	 in	merito	 le	sofferte	pagine	di	Šalamov,	 testimonianza	di	un	ex	detenuto	 recluso	nel	
lager	dal	1937	al	1953.	 Il	 libro	è	 insieme	ad	Arcipelago	Gulag	di	Aleksandr	Solženicyn	 la	più	 fedele	
testimonianza	ed	il	più	efficace	atto	di	accusa	dell’universo	concentrazionario	sovietico.
9	 Vedi	Garf	Archivio	di	Stato	della	Federazione	Russa,	fond	9414,	Opis	1,	Del	2920,	Lista	1–188;	Del	2930,	
Lista	1–28.	Una	gran	quantità	di	documenti	sulle	attività	di	produzione	dei	campi	è	contenuta	nel	fondo.
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al	massimo	il	15	per	cento,	tutti	gli	altri	erano	detenuti,	prevalentemente	“politici”,	
nemici	dello	Stato.	Nel	1938	fu	così	lanciata	la	campagna	“tutti	in	miniera”	e	il	numero	
dei	detenuti	rinchiusi	nelle	miniere,	a	svolgere	il	lavoro	peggiore	fra	tutti	quelli	pesan-
tissimi	riservati	ai	reclusi,	arrivò	al	47	per	cento	del	totale	dei	detenuti	della	Kolyma	
(Dundovich	e	Gori	2006:	121).

Anche	questa	zona	fu	investita	dai	programmi	industrializzatori	ma	l’estrema	lon-
tananza	dalle	grandi	città	e	da	Mosca,	le	condizioni	proibitive	che	rendevano	di	diffi-
cile	attuazione	la	costruzione	di	grandi	impianti	industriali	e	la	mancanza	di	strutture	
atte	a	garantire	un	veloce	sistema	di	approvvigionamento	e	distribuzione,	condiziona-
rono	i	programmi	che	infatti	furono	rivisti	e	portarono	alla	creazione	di	un	reticolo	di	
piccole	imprese	atte	a	creare	le	condizioni	almeno	per	l’autosostentamento.	Nel	1934,	
tutte	le	officine	che	esistevano	in	quel	momento	furono	fuse	nell’ufficio	delle	imprese	
ausiliarie	del	Dipartimento	di	approvvigionamento	del	Dal’stroy.

Il GULag fra repressione, rieducazione e lavoro forzato
 

Prima	del	1929,	la	disoccupazione	di	massa	non	rendeva	necessario	l’uso	dei	detenuti	
come	forza-lavoro,	anzi,	le	idealità	rivoluzionarie	degli	inizi	favorirono	insieme	al	ri-
pensamento	della	funzione	dell’istituzione	carceraria	«lo	smantellamento	dell’appar-
tato	direttivo	dei	luoghi	di	detenzione»	e	la	liberazione	dei	detenuti	(Flores	e	Gori	1999:	
23-26).	Tuttavia	l’inizio	della	guerra	civile	tenne	a	battesimo	la	creazione	di	una	rete	di	
campi	di	concentramento	per	gli	oppositori,	nemici	del	popolo	sovietico.	Per	scovarli	
e	neutralizzare	il	pericolo	di	una	reazione	controrivoluzionaria,	come	abbiamo	visto	
nel	1922	venne	creata	 la	OGPU,	 subordinata	direttamente	al	Soviet	dei	Commissari	
del	Popolo	 (Sovnarkom)	 il	 quale	accentrava	 le	 funzioni	di	 controllo	e	 la	giurisdizio-
ne	sui	 luoghi	di	detenzione.	Questi	delegò	 l’OGPU	di	allestire	una	rete	di	“campi	di	
rieducazione	attraverso	 il	 lavoro”	 (ITL)	nelle	 regioni	 remote	e	 scarsamente	popola-
te	dell’immenso	paese,	dove	i	lavoratori	liberi	non	sarebbero	mai	andati	(Bendiskikh	
2017:	106-107).	Fu	così	che	di	colpo	il	numero	dei	detenuti	 lievitò	da	23	mila	a	160	
mila,	sparsi	in	diversi	campi	per	amministrare	i	quali	venne	creata	una	apposita	strut-
tura:	la	Direzione	dei	lager	(ULAG),	diventata	nel	1931	Direzione	Centrale	dei	Lager	
(GULag).	Il	primo	“progetto-pilota”	che	sperimentava	l’uso	dei	detenuti	su	larga	scala	
fu	avviato	per	costruire	il	Belomorkanal10	che	impegnò	115	mila	detenuti	e	«migliaia	
di	ingegneri	idraulici,	arrestati	per	sabotaggio»	(Flores	e	Gori	1999:	26),	rinchiusi	nel	
lager	“Dmiroski”	che	arrivò	a	contare	200	mila	prigionieri.	

10	 Un	canale	artificiale	per	collegare	il	Mar	Bianco	al	Baltico.
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I	lager	vennero	allestiti	perseguendo	più	obiettivi	convergenti:	isolare	i	criminali,	
rieducare	 chi	 trasgrediva,	 reprimere	 gli	 avversari	 politici.11	 Su	 ciò	 si	 inserivano	due	
novità	che	 facevano	assumere	ai	 lager	una	differente	fisionomia:	 l’idea	di	 rieducare	
attraverso	 la	 formazione	professionale	 ed	 il	 lavoro	produttivo	e	 allestire	 i	 campi	 in	
zone	disabitate	per	fare	dei	detenuti,	una	volta	scontata	la	pena,	i	nuovi	colonizzatori	
(Smirnov,	Sigačëv	e	Skapov	1999:	57).	A	fine	pena,	infatti,	la	maggior	parte	degli	ex	ga-
leotti	si	vedevano	vietare	il	ritorno	nei	luoghi	di	provenienza,	sotto	l’implicita	minac-
cia	che	se	non	si	fossero	trasformati	in	colonizzatori	sarebbero	rimasti	galeotti.	Non	
era	certo	un	problema	trovare	nuove	imputazioni	sulla	base	delle	quali	emettere	altre	
sentenze	di	condanna.	Dato	l’alto	numero	dei	reclusi,	nonché	i	riflessi	del	dibattito	che	
sul	tema	dei	lager	e	dell’uso	dei	prigionieri	investiva	le	massime	autorità,	Jagoda	ipo-
tizzò	un	profondo	ripensamento	del	sistema	carcerario	nel	suo	insieme.	Forse	per	non	
assumere	posizioni	eterodosse,	egli	partì	dall’originario	disegno	leninista	di	abolizione	
del	sistema	carcerario,	dunque	propose	di	trasformare	i	lager	in	insediamenti	di	coloni,	
visto	 che	 il	problema	principale	era	avere	disponibilità	di	 forza	 lavoro	per	 i	 boschi,	
le	miniere	ecc.		Non	sarebbe	stato	necessario	rinchiuderli	nei	lager	ma	metterli	nelle	
condizioni	di	costruire	le	proprie	case,	che	potevano	occupare	insieme	alle	rispettive	
famiglie	e	dopo	il	turno	di	lavoro	vivere	come	uomini	liberi,	coltivare	il	proprio	orto,	
pescare,	 allevare	maiali.	 I	 villaggi	 che	 sarebbero	 sorti	 dovevano	avere	200-300	 case	
abitate	sia	da	detenuti	in	libertà	che	da	lavoratori	liberi,	amministrati	da	un	coman-
dante	militare.	Il	fatto	che	fossero	costruiti	in	zone	remote	e	con	condizioni	climatiche	
difficilissime	avrebbe	dissuaso	dalla	fuga	e	ciò	si	sarebbe	tradotto	in	un	risparmio	sulle	
spese	per	la	vigilanza	e	minor	grattacapi	per	le	autorità.		Egli	si	disse	inoltre	convinto	
«che	col	passare	degli	anni	questi	insediamenti	sarebbero	cresciuti	diventando	citta-
dine	proletarie	di	minatori»	(Chlevnjuk 2006:	28-29).	Nonostante	il	richiamo	a	Lenin,	
questa	posizione	doveva	risultare	non	gradita	a	Stalin,	 il	quale	non	sottovalutava	la	
funzione	repressiva	e	quella	“rieducativa”	dei	campi.		

La	Direzione	Centrale	dei	Lager	aveva	il	compito	di	usare	razionalmente	la	forza	
lavoro,	 a	partire	dall’uso	 intensivo	 come	 taglialegna,	 quindi	 come	operai	per	 la	 co-
struzione	di	 importanti	 infrastrutture	 (ferrovia	Bajkal-Amur,	per	avere	una	 seconda	
via	d’accesso	al	Pacifico	dopo	l’occupazione	giapponese	della	Manciuria),	e	minatori	
per	l’estrazione	delle	preziosissime	materie	prime.	La	continua	e	crescente	richiesta	di	
mano	d’opera	era	in	stretta	relazione	con	le	politiche	repressive,	grazie	alle	quali	un	

11	 In	un	telegramma	cifrato	al	capo	di	Dal’stroy	Pavlov,	il	16	gennaio	’39	Stalin	chiede	un	elenco	di	
illustri	lavoratori	da	premiare.	Il	24	gennaio	egli	comunica	di	aver	ricevuto	l’elenco	dei	premiati	con	
una	medaglia	 al	“Valore	 del	 Lavoro”	ma	 chiede	 di	 aggiungere	 altre	 150-200	persone	 all’elenco	 con	
l’inclusione	di	diverse	decine	di	“repressi”	(di	prigionieri)	che	si	sono	distinti	nel	lavoro.	RGASPI.	Fond	
558.	Su.	11.	Del	58.	Lista	80.
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flusso	ininterrotto	di	nuovi	condannati	allargava	la	platea	dei	lavoratori	coatti.	Infatti	
nel	1933	i	lager	del	GULag	della	OGPU	erano	i	principali	centri	di	reclusione	del	Paese,	
destinati	ad	operare	su	progetti	particolarmente	 importanti	per	 il	Cremlino.	 Inoltre	
rientrava	sempre	nelle	competenze	della	OGPU	la	gestione	dei	deportati	speciali	e	le	
categorie	ad	essi	equiparate,	sparpagliati	in	aree	di	confino	speciali,	molto	lontane	dai	
centri	abitati.	La	distribuzione	delle	competenze	e	delle	responsabilità	non	era	affatto	
pacifica,	principalmente	perché	il	 tema	era	di	 interesse	prioritario	per	Stalin;	così	 il	
Commissariato	per	gli	Affari	Interni	(NKVD),	la	Direzione	centrale	dei	lager	(GULag),	
la	polizia	segreta	(OGPU)	erano	spesso	in	acuta	competizione,	cosa	che	all’epoca	delle	
purghe	si	tradusse	in	uno	strumento	straordinario	nelle	mani	di	Stalin	per	disfarsi	di	
qualsiasi	tipo	di	opposizione,	mettendo	gli	uni	contro	gli	altri.12	A	differenza	di	quanto	
appare	a	prima	vista,	il	sistema	di	reclusione	nei	lager	era	molto	complesso,	moltipli-
cava	i	centri	di	potere	messi	in	competizione	ad	arte,	in	modo	da	esercitare	il	classico	
“divide et impera”	funzionale	allo	scopo	di	consolidare	e	ampliare	il	potere	di	Stalin.		
Il	 lager	“Nord-Est”	(quello	di	Magadan)	rimase	sotto	il	controllo	del	Dal’stroy, a sua 
volta	controllato	direttamente	dal	Cremlino,	a	conferma	della	sua	centralità	nei	piani	
di	sviluppo	di	Stalin.13

Il	GULag,	come	realtà	concentrazionaria	e	struttura	amministrativa,	rispondeva	al	
bisogno	di	mettere	ordine	nella	farraginosa	azione	giudiziaria	e	in	quella	amministra-
tiva	ma	anche	nella	gestione	dei	campi	e	delle	forze	di	sorveglianza	che	specialmente	
nei	campi	molto	distanti	dalle	città	diventavano	piccoli	centri	di	potere	fondati	sull’ar-
bitrio,	la	violenza	e	la	corruzione,	così	come	preda	della	corruzione	e	dell’arbitrio	as-
soluto	erano	le	forze	addette	alle	fasi	investigativa,	inquisitoria	ed	espiativa	(Flores	e	
Gori	1999:	96).	

Il	GULag	si	presenta	come	una	sorta	di	“brutta	copia”	della	società	sovietica,	della	
quale	riflette	le	condizioni	di	vita,	le	dinamiche	relazionali,	il	rapporto	fra	cittadini	e	
potere.	Ma	nella	società	–	e	non	solo	negli	apparati	-	vi	era	chi	ne	prendeva	le	difese	
sottolineando	la	funzione	rieducativa	e	le	finalità	produttive	e	chi,	al	contrario,	lo	met-
teva	sul	banco	degli	accusati	evidenziando	come	esso	non	fosse	altro	che	la	foto	della	
società	sovietica,	un	unico	grande	 lager,	un	sistema	fondato	sulla	 repressione,	sulla	
totale	mancanza	di	libertà.	Per	quanto	in	quegli	anni	il	contesto	fosse	profondamente	
ideologizzato,	l’analisi	del	GULag,	del	suo	funzionamento,	della	“sub-cultura”	che	si	
formava	al	suo	 interno,	delle	sue	finalità,	dei	 risultati	prodotti,	porta	a	considerarlo	

12	 Elenchi	delle	liste	di	esecuzione	di	Stalin	presso	RGASPI,	Edificio	principale:	Elenchi	27.02.1937	–	
29.09.1938	in	F.17.	Op.171.	D.409–419.
13	 In	un	telegramma	segretissimo	inviato	da	Stalin	al	segretario	del	partito	del	distretto	di	Magadan,	
si	nega	il	consenso	a	cambiare	le	funzioni	del	Dal’stroy	e	sottolinea	come	a	Mosca	si	ritenga	che	sia	
ancora	un	“impianto	speciale”	che	opera	in	condizioni	particolari,	RGASPI,	F.558,	Su.11,	Del	58,	List	80.
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una	realtà	connaturata	all’URSS	di	quegli	anni,	che	dell’ideologia	originaria	non	recava	
traccia	(Appelbaum	2004:	4).14	Il	lager	«ha	sempre	riflesso	i	criteri	generali	della	società	
circostante»,	ne	ha	riprodotto	i	vizi,	i	difetti,	ad	esempio:	la	sporcizia,	la	brutalità,	la	
negligenza	nei	GULag	ma	anche	nella	società	sovietica;	in	entrambe	le	realtà	la	vita	a	
volte	era	«orribile,	insopportabile,	inumana»	(Appelbaum	2004:	15).	

A	differenza	dei	lager	nazisti	va	evidenziato	che	nel	GULag	si	poteva	cambiare	il	
proprio	status,	per	questo	conoscerne	le	regole	non	scritte	equivaleva	ad	avere	qualche	
possibilità	in	più:	si	poteva	migliorare	la	propria	condizione	ovvero	peggiorarla,	la	mo-
bilità	interna	era	bidirezionale	alto/basso	e	viceversa:	le	guardie,	gli	amministratori,	i	
sorveglianti	potevano	diventare	prigionieri	e	i	detenuti	potevano	cambiare	status	in	
meglio.	Per	nessuna	categoria	di	internati	c’era	l’assoluta	certezza	della	morte	e	quan-
do	i	lager	erano	sovraffollati	all’inverosimile,	le	donne	con	i	bambini	o	gli	uomini,	nel	
caso	in	cui	servissero	al	fronte,	erano	amnistiati	(Appelbaum	2004:	27).	Al	suo	interno	
non	raramente	era	difficile	mantenere	l’ordine;	i	prigionieri	protestavano,	spedivano	
lettere	 alle	 autorità,	 organizzavano	 scioperi	 della	 fame,	 sapevano	 come	mettersi	 in	
contatto	fra	loro,	con	l’esterno	(Chlevnjuk	2004:	372).	In	alcuni	campi	sia	le	strutture	
che	le	condizioni	generali	erano	al	limite	dell’umano,	in	altri	si	trovavano	degli	arredi	
decenti,	erano	previste	passeggiate	ed	esercizi	ginnici	mentre	in	taluni	si	permise	di	
costituire	delle	compagnie	teatrali,	allestire	un	museo	dell’arte,	fare	esperimenti	bo-
tanici	con	le	piante	artiche	(Chlevnjuk	2004:	52-55).	Ma	la	dimensione	prevalente	era	
quella	di	un	universo	concentrazionario	in	cui	le	condizioni	igieniche,	la	disciplina,	il	
clima	e	le	carenti	misure	per	resistergli	nonché	l’accoppiata	diabolica	di	“negligenza	
criminale	e	crudeltà	casuale”	mescolate	con	l’irrazionalità	e	l’imprevedibilità	del	siste-
ma	causarono	la	morte	di	centinaia	di	migliaia	di	persone.

Giudicare	il	GULag	significava	esprimersi	sulla	natura	repressiva	del	sistema	sovie-
tico,	per	questo	anche	i	paesi	occidentali	si	astennero	dal	farlo,	perché	l’Unione	sovie-
tica	era	una	pedina	fondamentale	nella	delicata	e	difficile	lotta	ai	fascismi.	Esprimersi	
non	poteva	 che	 tradursi	 in	 critica	 e	 criticare	 significava	essere	 equiparati	 ai	nemici	
dell’URSS,	che	allora	avevano	una	identità	ben	precisa:	fascismo	e	nazismo	(Flores	e	
Gori	1999:	97).	Anche	il	GULag	in	quanto	struttura	complessa,	nel	suo	insieme,	visse	
una	crisi	che	rese	necessario	un	ripensamento	ed	un	riassestamento;	essa	fu	conse-
guenza	dell’abnorme	numero	di	detenuti	prodotti	dalla	 stagione	delle	purghe	stali-
niane,	nel	1937-38.	La	crescita	della	popolazione	carceraria	portò	ad	un	ampliamento	
delle	attività	svolte	dai	prigionieri,	usati	esattamente	come	schiavi:	estrazione	del	pe-

14	 Il	Gulag	aveva	un	insieme	di	regole,	quelle	ufficiali,	scritte,	e	quelle	che	disegnavano	i	contorni	di	
una	realtà	molto	complessa,	con	i	suoi	codici,	le	sue	usanze,	il	suo	linguaggio;	conoscerli	e	saperli	usare	
al	meglio	faceva	la	differenza.		
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trolio,	del	carbone,	dell’uranio	(senza	alcuna	forma	di	protezione),	taglio	dei	boschi,	
lavori	agricoli,	costruzione	di	centri	urbani,	ferrovie,	strade,	ponti,	porti,	edificazioni	
industriali,	per	dare	risposta	alle	accresciute	esigenze	di	un’economia	che	si	prepara-
va	alla	guerra	e	doveva	guadagnare	il	tempo	perduto,	sviluppando	in	tempi	brevissi-
mi	nuovi	 settori	produttivi	 	e	accrescendo	quelli	 sviluppati	 in	maniera	 insufficiente	
(Smirnov,	Sigačëv,	Skapov	1999:	69).	Nella	regione	di	Kolyma,	il	campo	di	rieducazione	
attraverso	il	lavoro	“Nord-Est”	vide	passare	un	milione	di	detenuti,	i	quali	scavarono	
praticamente	tutto	lo	stagno	di	cui	si	dotò	l’URSS	e	la	gran	parte	di	oro	(Flores	e	Gori	
1999:	26).	 Il	 lavoro	 forzato	era	 lo	 strumento	per	 reprimere	e	 redimere;	 fu	questa	 la	
retorica	che	dagli	 inizi	degli	anni	Trenta	accompagnò	la	costruzione	del	sistema	re-
pressivo	centrato	sui	campi	di	concentramento,	decantando	il	ruolo	dei	detenuti	che	
in	quel	modo	partecipavano	alla	costruzione	del	socialismo.	Così,	con	la	soddisfazione	
degli	apparati,	si	realizzava	una	eterogenesi	dei	fini	che	vedeva	i	nemici	del	socialismo,	
privati	 della	 libertà	 per	 questo	motivo,	 lavorare	per	 la	 realizzazione	dello	 stesso.	 Il	
loro	lavoro	produceva	ricchezza,	un	reale	sostegno	economico	per	 il	regime	e	 il	cir-
colo	virtuoso	immaginato	da	Stalin	si	metteva	in	moto:	tanti	più	prigionieri,	tanti	più	
prodotti	necessari	alla	causa	del	 socialismo,	 in	primo	 luogo	 l’oro	di	Magadan	con	 il	
quale	acquistare	i	macchinari	necessari	per	lo	sforzo	industriale	e	la	modernizzazio-
ne	del	 sistema.	Così	 il	GULag	si	 trasformò	«en la istituciòn econòmica màs influyente 
e poderosa de la Naciòn»	(Bendinskikh	2017:	105)	e	l’industrializzazione	non	fu	solo	
parte	essenziale	dei	programmi	di	sviluppo	economico,	bensì	la	messa	in	pratica	dei	
principi	di	ingegneria	sociale	di	Stalin	con	i	quali	pretendeva	di	forgiare	“l’uomo	so-
vietico”	sulla	base	dei	parametri	stabiliti	dal	governo.	Strumento	del	terrore	di	massa,	i	
lager	rinchiudevano	prigionieri	di	ogni	estrazione	sociale,	professionale,	culturale	che	
avevano	in	comune	la	classificazione	di	“inaffidabili”.	La	sola	divisione	che	valeva,	nei	
lager,	era	quella	che	vedeva	ripartire	gli	internati	fra	chi	era	idoneo	ai	lavori	pesanti,	ai	
quali	venivano	forniti	giornalmente	800	grammi	di	pane	e	80	di	carne;	quelli	capaci	di	
lavori	leggeri,	per	i	quali	la	dotazione	scendeva	a	500	grammi	di	pane	e	40	di	carne;	e	
da	ultimo	gli	invalidi	ai	quali	venivano	somministrati	400	grammi	di	pane	e	40	di	carne.

Quando	le	notizie	relative	all’utilizzo	dei	prigionieri	per	il	 lavoro	coatto	filtraro-
no	in	Occidente,	 i	paesi	democratici	adottarono	misure	volte	a	bloccare	o	ridurre	 le	
importazioni	 dall’URSS;	 ad	 esempio	 gli	 Usa	 bloccarono	 del	 tutto	 l’importazione	 di	
legname.	Questo	 indusse	 il	Cremlino	non	ad	allentare	 la	morsa	repressiva,	bensì	ad	
adottare	misure	per	occultare	l’uso	dei	prigionieri,	di	conseguenza	il	Sovnarkom emise 
una	risoluzione	che	proibiva	ai	detenuti	di	entrare	a	contatto	con	le	navi	straniere	che	
caricavano	legna,	ovvero	con	gli	addetti	amministrativi	all’accettazione	merci.	I	ser-
vizi	di	guardia	e	sorveglianza	furono	ridotti	e	mimetizzati,	i	cartelli	che	prescrivevano	
norme	e	comportamenti	furono	rimossi.	Dopo	di	che	iniziò	la	controffensiva	sovietica	



58
ISSN 2611-2914 (online)
ISSN 2611-4216 (print)

POLIARCHIE/POLYARCHIES
vol. 6, 1/2023 pp. 44-66

CAMPI DI CONCENTRAMENTO E INDUSTRIALIZZAZIONEP. NEGLIE

che	anche	in	questo	caso	vide	impegnato	Gor’kij	in	prima	persona,	il	quale	scrisse	che	
quanto	sostenevano	i	paesi	capitalisti,	rei	fra	l’altro	di	uno	sfruttamento	intensivo	dei	
loro	lavoratori,	era	«“una	disgustosa	calunnia.	Il	potere	sovietico	non	utilizza	il	lavoro	
forzato	neppure	nelle	fasi	di	reclusione,	dove	i	criminali	analfabeti	sono	obbligati	ad	
imparare	a	leggere	e	scrivere	e	dove	i	contadini	godono	del	diritto	di	tornare	al	villag-
gio,	dalle	loro	famiglie,	per	i	lavori	agricoli”».15 

Il	1937	rappresenta	una	cesura	nella	storia	dei	campi,	ma	in	definitiva	lo	rappresen-
ta	per	la	storia	dell’URSS	nel	suo	insieme,	precipitata	per	un	biennio	nel	terrore	(Nove	
1975:	73-90;	Service	1999:	231-256).	La	mobilità	interna	ai	campi	cessò	di	funziona-
re,	l’imprevedibilità	della	morte	divenne	certezza	per	l’ampia	categoria	dei	sabotatori,	
nemici	della	Patria.	Se	nel	1936	c’erano	state	1.118	condanne	a	morte	per	fucilazione,	
nel	1937	salirono	a	353.057;	il	flusso	di	prigionieri	diventò	un	fiume	in	piena:	da	luglio	
1937	all’aprile	1938	più	di	800	mila	detenuti	andarono	a	rinfoltire	i	campi	già	affollati.	
Per	coloro	che	si	salvavano	dalla	fucilazione	il	campo	assolveva	–	e	con	durezza	-	alla	
funzione	“rieducativa”,	 tuttavia	 il	numero	crescente	di	 internati	 rese	necessario	co-
struire	nuovi	campi	i	quali	furono	in	realtà	temporanei	campi	di	sterminio	dove	con	le	
fucilazioni	si	risolveva	il	problema	del	sovraffollamento.	

«Il	grande	terrore	segnò	nello	stesso	modo	la	mentalità	delle	guardie	e	quella	dei	
prigionieri»	e	il	potere	dell’NKVD	divenne	enorme	(Petrov	e	Skorkin	1999).16	Stalin	usò	
il	terrore	per	eliminare	“i	nemici”	e	terrorizzare	la	popolazione	(Thurston	1996),17	lo	
stesso	potentissimo	Jagoda	fu	arrestato	e	fucilato	nel	1938	e	la	sua	famiglia	spedita	in	
esilio.	Nei	campi	il	terrore	colpì	anche	i	fondatori	ed	i	comandanti,	condannati	con	le	
motivazioni	più	assurde	e	poi	rimpiazzati	da	soggetti	completamente	asserviti	a	Stalin.	
I	due	protagonisti	di	questa	fase,	fatta	eccezione	per	Stalin	furono	Lavrentij	Berja,	cru-
delissimo	ed	efficientissimo	carnefice	messo	a	capo	del	NKVD,	al	posto	del	non	tenero	
Ezov,18	e	 l’altrettanto	tristemente	noto	procuratore	Vyšinskij,	 il	quale	sosteneva	che	
la	confessione	era	prova	migliore	di	colpevolezza	dell’imputato,	dunque	per	ottenerla	

15	 Articolo	di	M.	Gor’kij	sulla	«Pravda»	del	5	marzo	1931,	in	Chkevnjuk	(2004:	35).	
16	 Programma	editoriale	della	Memorial	Society,	pubblicazione	sostenuta	dall’Istituto	Internazionale	
di	Storia	Sociale	(Amsterdam)	e	la	Freedom	Road	Association	(Svizzera)
17	 Non	tutti	convengono	su	questa	chiave	di	lettura	del	terrore	e	offrono	tesi	alternative.	Thurston	
ad	esempio	sostiene	che	il	terrore	era	diretto	prevalentemente	contro	l’élite,	 i	membri	del	partito	e	
non	contro	l’intera	società.	L’atomizzazione	della	società	sovietica,	il	dissolvimento	dello	Stato	erano	
dicerie;	 la	società	appoggiava	Stalin,	non	lo	temeva,	 lo	considerava	un	capo	in	grado	di	reagire	agli	
eventi	 e	 prendere	 decisioni.	 Del	 tutto	 opposte	 le	 considerazioni	 di	 Robert	 Conquest,	 il	 quale	 fece	
proprio	l’aforisma	usato	dagli	studiosi	russi	per	indicare	quelli	occidentali:	studiosi	che	sanno	molto	
ma	capiscono	poco.	
18	 Prima	relegato	ad	un	incarico	senza	importanza	(Commissariato	per	il	trasporto	acquatico)	venne	
poi	arrestato,	processato	e	fucilato	(4	febbraio	1940).
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ogni	mezzo	era	lecito,	comprese	la	tortura	psicologica	e	quella	fisica	(Dundovich,	Gori	
e	Guercetti	2004).	Ogni	caso	veniva	esaminato	in	15-20	minuti	dal	Collegio	Militare	
della	Corte	Suprema	dell’URSS,	che	poi	emetteva	la	sentenza.	

I	danni	di	questa	epurazione	di	massa	 furono	 immensi	e	Stalin	se	ne	rese	conto	
dopo	l’invasione	nazista:	egli	aveva	colpito	duramente	quadri	tecnici,	intellettuali,	di-
rigenti	del	partito	e	degli	apparati,	dissanguato	l’esercito	privandolo	dei	suoi	migliori	
ufficiali,	coloro	che	avevano	vissuto	l’esperienza	della	guerra,	della	rivoluzione	e	della	
guerra	civile,	sostituti	da	ufficiali	di	grado	inferiore	privi	della	formazione	e	dell’espe-
rienza	necessarie,	arrivati	senza	merito	alle	posizioni	più	alte	di	comando.

Anche	gli	stranieri	furono	colpiti	con	durezza	perché	su	di	loro	gravava	il	sospetto	–	
impossibile	da	confutare,	visto	il	modo	in	cui	veniva	argomentato	-	di	“intelligenza	con	
il	nemico”,	attività	spionistica	a	favore	delle	potenze	capitalistiche	(Graziosi	2007).	Fra	
le	nazionalità	colpite	anche	molti	italiani,	sia	coloro	che	si	erano	rifugiati	in	URSS	per	
sfuggire	alla	repressione	fascista,	sia	coloro	che	appartenevano	a	comunità	di	migranti	
stabilitisi	in	Russia	prima	della	rivoluzione.	Comunità	in	particolare	di	pugliesi	e	cam-
pani	che	si	erano	trasferiti	principalmente	 in	Crimea,	a	Kerk,	Mariupol,	perseguitati	
con	l’accusa	di	simpatie	con	il	fascismo.	I	comunisti	fuggiti	dall’Italia	invece	vennero	
inviati	o	nelle	scuole	di	formazione	ideologica	oppure	nei	campi	di	lavoro	per	essere	
rieducati.	Bastava	il	minimo	sospetto,	una	parola	dubbiosa	sul	nuovo	corso	staliniano,	
aver	avuto	contatti	con	comunisti	caduti	in	disgrazia,	esser	parenti	di	“traditori”	per	
passare	dal	GULag	al	muro.	Quando	Berzin	 cadde	 in	disgrazia,	 a	Magadan	arrivò	 in	
qualità	di	direttore	del	campo	Stepan	Garanin,	noto	per	la	sua	brutalità;	fucilava	lui	
stesso	 i	 condannati,	 spadroneggiava	nei	 campi	 da	 lui	 diretti,	 seminava	 il	 terrore.	 Il	
tenore	di	vita	del	campo	ne	risentì	immediatamente:	i	turni	di	lavoro	furono	portarti	a	
16	ore	e	la	razione	alimentare	ridotta.	I	processi	ai	detenuti	italiani	furono	riaperti	e	le	
pene	inasprite:	Emilio	Guarnaschelli,	Gino	Martelli,	Giuseppe	Sensi,	Umberto	Specchi	
furono	fucilati	fra	marzo	e	maggio	del	1938;	gli	ultimi	due	a	Magadan.	

Dopo	lo	scoppio	della	guerra	 il	mondo	dei	GULag	fu	riorganizzato	e	specie	dopo	
l’invasione	nazista	la	disciplina	resa	ancor	più	severa,	con	un	aumento	esponenziale	
delle	 condanne	a	morte.	 Secondo	uno	 studio	particolareggiato,	 gli	 italiani	finiti	nei	
campi	ITL	(di	rieducazione	attraverso	il	lavoro)	furono	1.026.	I	campi	furono	trasfor-
mati	e	gli	si	attribuirono	due	funzioni	differenziate:	1)	prigioni	mal	gestite	in	cui	la	
gente	moriva	per	 caso,	nell’indifferenza,	2)	 «campi	di	 sterminio	dove	 il	numero	dei	
prigionieri	soppressi	di	proposito,	o	semplicemente	assassinati,	era	assai	più	grande	
di	quanto	non	 fosse	avvenuto	 in	passato»	 (Appelbaum	2004:	122).	Dal	1938	venne-
ro	 invece	 allestiti	 dei	 campi	 speciali,	 con	 laboratori	 segreti,	 dove	 far	 lavorare	 i	mi-
gliori	scienziati	incarcerati.	Lavati,	puliti,	rifocillati	iniziarono	a	lavorare	in	laboratori	
chiamati	“Quarto	Dipartimento	Speciale	dell’NKVD”;	fra	questi	troviamo	l’ingegnere	
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aeronautico	Tupolev,	progettista	dell’omonimo	aereo,	Sergej	Korolev,	 ideatore	dello	
Sputnik,	il	quale	dopo	17	mesi	alla	Kolyma	fu	rispedito	alla	Lubjanka	(la	sede	del	KGB)	
con	«l’aspetto	“affamato	ed	esausto”»	e	con	diversi	denti	persi	a	causa	dello	scorbuto	
(Appelbaum	2004:	140).

Poi,	all’improvviso,	nel	1938	il	terrore	finì	di	colpo,	così	come	era	iniziato.19	Le	fuci-
lazioni	di	massa,	affermò	Stalin,	erano	state	lo	strumento	principale	di	una	epurazio-
ne	«accompagnata	da	più	errori	di	quanti	ci	si	sarebbe	potuti	aspettare»	(Appelbaum	
2004:	137).20	Dopo	la	morte	di	Stalin	il	sistema	dei	lager	fu	completamente	riorganizza-
to;	scomparvero	i	campi	come	sistema	di	lavoro	coatto	di	massa	(Appelbaum	2004:	5)	e	
già	il	27	marzo	del	’53	furono	liberati	un	milione	di	prigionieri,	ma	non	i	“controrivolu-
zionari”.	I	lager	furono	ridotti	da	175	a	81,	fu	liquidato	l’Istituto	dei	lager	speciali	e	nel	
’56,	in	piena	destalinizzazione,	subirono	un’ulteriore	riduzione	e	portati	a	37	mentre	il	
Comitato	Centrale	del	PCUS,	di	concerto	con	il	Consiglio	dei	Ministri	dichiarò	inoppor-
tuni	gli	ITL.	Quelli	esistenti	sarebbero	passati	sotto	il	controllo	delle	Repubbliche	in	
cui	sorgevano	e	dovevano	essere	riorganizzati	come	“Colonie	di	rieducazione	attraver-
so	il	lavoro”	(Flores	e	Gori	1999).	Nel	1957	il	Dal’stroy	venne	sciolto	e	i	campi	di	lavoro	
forzato	furono	chiusi;	la	regione	di	Magadan,	a	poco	a	poco,	è	diventata	una	zona	come	
tante	altre	in	Russia,	anche	se	con	un	terribile	passato,	nella	quale	oggi	vivono	gli	eredi	
sia	delle	vittime	che	dei	carnefici	(Goldkorn	2021:	86-89).

Siberia: la proiezione verso l’Asia fra esigenze politiche e necessità 
economiche 

Kolyma	era	 l’estremo	 lembo	orientale	dell’URSS	e	Magadan	un	balcone	 sul	mare	di	
Ochotsk,	nel	permafrost	invivibile.	Come	abbiamo	visto,	si	trattava	di	una	vastissima	
regione	ricca	di	minerali	e	d’oro,	considerata	la	parte	più	inospitale	di	tutta	la	Russia.	
Il	viaggio	da	Mosca	poteva	durare	circa	tre	mesi	e	si	doveva	approfittare	del	periodo	

19	 Grazie	al	lavoro	certosino	dell’Associazione	Memorial	esiste	una	immensa	mole	di	documentazione	
che	riguarda	le	persone	finite	nel	tritacarne	staliniano;	purtroppo	recentemente	il	Centro	Memorial	è	
stato	 chiuso	 da	 Putin	ma	 le	 diverse	 succursali	 sparse	 per	 il	mondo	 continuano	nel	 loro	 lavoro	 per	
portare	alla	luce	i	crimini	compiuti	in	quegli	anni,	ricostruire	una	per	una	le	vicende	che	riguardano	gli	
epurati	ed	avviare	le	pratiche	per	la	riabilitazione,	finora	ottenuta	da	centinaia	di	migliaia	di	persone.	
Liste	complete	relative	al	periodo	del	terrore	(febbraio	1937	–	settembre	1938)	si	possono	consultare	
nell’archivio	RGASPI	(vedi	sopra	nota	14).
20	 Secondo	dati	del	KGB,	dal	1918	al	1953	furono	arrestare	circa	4,5	milioni	di	persone	di	cui	835.194	
fucilati,	 senza	 contare	 i	 morti	 per	 fame,	 stenti,	 torture,	 malattie	 contratte	 durante	 la	 durissima	
prigionia.	Lo	storico	V.P.	Popov	invece	sostiene	che	dal	1923	al	’53	furono	condannate	circa	40	milioni	
ni	di	persone.
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estivo	per	arrivare	a	Magadan	da	dove	ci	si	poteva	addentrare	verso	la	vallata	fluviale	
della	Kolyma,	strategica	via	per	l’accesso	a	zone	ricche	di	minerali	ma	assai	impervie.	
Le	 condizioni	 di	 lavoro	 erano	durissime	perché	 le	 quote	fissate	per	 ogni	 lavoratore	
erano	al	limite	dell’umano:	ogni	detenuto	doveva	passare	al	setaccio	150	carriole	di	
sabbia	al	giorno	e	 se	a	fine	 turno	non	aveva	portato	a	 termine	 la	consegna,	doveva	
proseguire	fino	alla	sua	completa	esecuzione.	Avevano	il	permesso	di	rientrare	nelle	
baracche	solo	se	la	temperatura	raggiungeva	i	-60°;	a	–	50°	i	turni	dovevano	proseguire	
normalmente.	Sulla	 stampa	dedicata	agli	 stranieri	Magadan	veniva	descritta	a	 tinte	
auliche,	rappresentata	come	un	piccolo	miraggio	per	ogni	uomo	in	terra	«(…)	di	notte	
è	un	mare	di	luce,	uno	spettacolo	straordinario	e	affascinante.	È	una	città	viva	e	piena	
di	movimento	a	ogni	ora	del	giorno	e	della	notte.	Vi	abitano	persone	la	cui	esistenza	è	
regolata	da	un	rigido	programma	di	lavoro»	(Appelbaum	2004:	253).

La	colonizzazione	della	Siberia	rispondeva	a	esigenze	diverse	(Hill	2004:	324-331):	
una	proiezione	geopolitica	e	culturale	verso	l’Asia,	indirizzata	dallo	slavismo	antioc-
cidentale	 di	 Stalin;	 la	 creazione	di	 un	“modello”	di	 trasferimenti	 e	 insediamenti	fi-
nalizzati	alla	colonizzazione	per	sfruttare	le	risorse	naturali	e	diventare	una	fonte	di	
entrate	per	 lo	Stato;	 la	costruzione	dal	nulla	della	“città	 ideale”;	 l’occupazione	e	 lo	
stanziamento	in	una	zona	strategica	nella	geopolitica	dell’epoca	(proiezione	verso	l’A-
sia,	 influenza	 sulla	Manciuria,	 riscatto	della	bruciante	 sconfitta	con	 il	Giappone	cui	
contendere	il	Pacifico,	il	sud	est	asiatico	e	le	zone	costiere	della	Cina)	e	da	ultimo,	ma	
non	meno	importante,	creare	un	rapporto	sinergico	fra	popolamento	di	un	territorio,	
pianificazione	economica	e	costruzione	dello	Stato	sovietico	laddove	c’era	il	perma-
frost,	e	tutto	questo	grazie	alle	risorse	del	sottosuolo	di	Magadan.	Il	primo	Piano	quin-
quennale	aveva	fissato	nuove	 linee-guida	nella	pianificazione	territoriale	e	 indicava	
come	applicarle	attraverso	la	costruzione	di	nuovi	insediamenti	operai.

Nel	“Piano”	 era	previsto	 lo	 sviluppo	 in	 tempi	 rapidi	 di	 intere	 regioni	 disabitate,	
soprattutto	nell’estremo	oriente	russo	dove	esportare	«la	socializzazione	delle	terre,	
la	modernizzazione	e	 l’industrializzazione	dell’agricoltura»	 (De	Magistris	1995:	24).	
Ciò	comportava	modifiche	radicali	negli	assetti	sociali,	economici	ed	abitativi	tenendo	
presente	che	la	«riorganizzazione	del	territorio	fu	espressione	dell’attivismo	dei	circoli	
della	cultura	economica	e	non	degli	architetti	e	urbanisti»	(De	Magistris	1995:	24).	Così	
come	la	decisione	di	colonizzare	la	Siberia	era	fortemente	legata	alle	esigenze	sorte	
in	parallelo	con	l’industrializzazione	forzata	e	gli	obiettivi	del	“Piano”,	il	dibattito	sui	
nuovi	insediamenti	e	la	ricostruzione	socialista	datava	ugualmente	dal	1929	e	coinvol-
geva	le	autorità	politiche,	il	Gosplan,	il	Dipartimento	della	pianificazione	e	le	riviste.	
Le	nuove	città	del	lavoro	sorgevano	numerose	nei	pressi	dei	grandi	centri	industriali,	
nati	anch’essi	dal	nulla	e	nelle	lande	dell’estremo	oriente,	che	proprio	in	quanto	terre	
vergini	 si	 prestavano	 in	maniera	 eccellente	 agli	 esperimenti	di	 ingegneria	 sociale	 e	
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all’affermazione	di	un	nuovo	modello	di	uso	della	forza	lavoro	che	si	collegava	diretta-
mente	ad	esperienze	pre-capitalistiche.	Il	lavoro	salariato	posto	a	fondamento	del	si-
stema	capitalistico	veniva	così	superato	a	favore	di	un	uso	intensivo	della	forza	lavoro,	
in	nome	e	per	conto	dello	Stato	e	per	l’esclusivo	progresso	economico	della	società	nel	
suo	insieme.21	La	prima	fase	della	“rivoluzione	dall’alto”	(1929-1932),	che	perseguiva	
la	costruzione	di	uno	Stato	 forte,	centralizzato,	burocratico,	prevedeva	che	operai	e	
contadini	rientrassero	nella	piena	disponibilità	dello	Stato,	a	disposizione	delle	esi-
genze	del	Paese;	questo	significava	disporne	la	migrazione	forzata,	la	collocazione	in	
nuovi	insediamenti	in	aree	prive	di	tutto	per	colonizzarle,	laddove	autonomamente	e	
liberamente	non	sarebbero	mai	andati	(Boffa	1982:	82-85).	Se	consideriamo	il	profilo	
e	 le	caratteristiche	socio-culturali	dei	soggetti	 indotti	a	migrare	–	tenendo	momen-
taneamente	da	parte	i	detenuti	dei	lager	–	risultano	più	chiari	il	contesto	e	i	risultati	
raccolti	con	questi	“esperimenti”	nelle	remote	terre	siberiane.	L’urbanizzazione	veloce,	
atipica,	lontano	dai	centri	di	potere,	favorendo	poteri	locali	neo-costituiti,	rispondenti	
a	logiche	strettamente	collegate	con	la	realtà	della	tajga,	stimolò	«non	solo	il	ritorno	a	
modelli	del	passato	zarista,	ma	anche	la	proposizione	di	surroga	delle	loro	tradizionali	
abitudini	religiose,	il	ripristino	di	altri	modi	di	comportamento	arcaici,	quindi	per	loro	
più	famigliari	e	comprensibili»	 (Boffa	1982:	85).	Sicché	 l’integrazione	con	il	 territo-
rio	nella	sua	accezione	socioculturale	ed	economico-sociale	risultava	più	omogenea,	
meno	soggetta	agli	inevitabili	scossoni	prodotti	nella	Russia	europea	da	un	processo	di	
modernizzazione	sganciato	da	qualsiasi	tradizione,	in	netta	discontinuità	con	il	passa-
to.	Gli	spazi	assegnati	e	la	popolazione	che	ad	essi	era	destinata	erano	scelti	sulla	base	
della	percezione	del	pericolo	che	tali	segmenti	di	popolazione	rappresentavano	per	lo	
Stato,	infatti	le	popolazioni	considerate	socialmente	o	etnicamente	pericolose	veniva-
no	tenute	distanti	dalle	zone	ritenute	strategiche	(Shearer	2004:	850).

La	gran	mole	di	documenti,	testimonianze,	ricostruzioni	relative	alla	vita	nei	cam-
pi	di	Magadan,	della	Kolyma,	 alla	 loro	organizzazione	 interna,	 (materiale	prevalen-
temente	di	lingua	russa)	mettono	in	luce	la	presenza	di	aree	di	autonomia	che	i	capi	
riuscirono	a	ritagliarsi.	Alcuni	la	utilizzarono	per	attenuare	le	severissime	condizioni	
di	vita	dei	detenuti,	mostrando	una	maggior	adesione	agli	ideali	della	rivoluzione	ed	
alla	visione	“umanitaria”	del	socialismo.	Altri	per	ritagliarsi	aree	di	potere	personale	
da	cui	 trarre	vantaggio,	 interpretando	 in	chiave	ancor	più	severa	 le	disposizioni	dal	
centro,	rendendo	la	vita	impossibile	agli	 internati.	Fondamentalmente	però	c’era	un	
sostanziale	allineamento	fra	l’azione	politica	del	regime	e	la	vita	nei	campi,	pertanto	

21	 Per	il	dibattito	sulle	vie	d’uscita	dal	sistema	capitalistico	attraverso	una	diversa	concezione	ed	uso	
della	politica	finanziaria	–	ad	esempio	l’emissione	di	moneta	regolata	dai	bisogni	dell’economia	come	
programmata	dalle	autorità	-	o	 la	 liquidazione	del	commercio	e	dell’artigianato	privati,	 il	 ricorso	al	
baratto	ecc.	si	veda	Graziosi	(2007:	279-290).
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il	 rapporto	 centro-periferia	 si	 presenta	 come	una	 fotografia	 fedele	della	 vita	 quoti-
diana	e	politica	in	Unione	sovietica.	Caos	e	organizzazione,	pianificazione	e	improv-
visazione,	arbitrio	e	rispetto	della	legge	vivevano	in	un	equilibrio	il	cui	fulcro	non	era	
chiaramente	identificabile	perché	cangiante,	mutevole,	legato	indissolubilmente	alla	
volontà	del	“capo”.	Dopo	il	suo	consolidamento	al	potere	era	chiaro	che	ogni	decisione	
poggiava	sulla	sua	volontà,	 la	quale	 tuttavia	era	 indecifrabile	perché	 la	genesi	della	
stessa,	le	premesse	e	gli	sviluppi	non	consentivano	di	mettersi	al	riparo	per	evitare	di	
finire	stritolati	nella	macchina	repressiva	(Elleinstein	1975:	111-139).	Questo	è	quanto	
si	verificò	nella	società	sovietica	così	come	nei	lager	e	in	questo	parallelismo	poggia	la	
definizione	fatta	propria	da	tanti	studiosi	che	associa	l’URSS	ad	un	grande	lager	a	cielo	
aperto	di	cui	Magadan	rappresentò	la	riproduzione	più	fedele.

[Articolo ricevuto il 12 Gennaio 2023 – accettato il 8 Giugno 2023]
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Abstract

After the First Republic, a growing instability has been affecting Italian politics at different levels. Most of 
the literature has focused on the transformation of Italian political and party systems from a national point 
of view; however, the analysis of regional level could be used to better understand the trajectories of insta-
bility in Italy. The paper aims to contribute to the existing literature on instability and regional politics. An 
analysis of national, regional and European electoral data in three different periods (First Republic, bipolar 
Second Republic, tripolar Second Republic) will be provided in order to assess the degree of instability of 
each region over time. Regional majorities are confirmed to have become increasingly unsure about their own 
re-election even in those territories being historically considered as parties’ strongholds at subnational level; 
the results of the analysis show that instability affects all regional political systems even more after the ap-
pearance of a third pole (the Movimento 5 Stelle – M5S) in 2013, with the only exception of the Veneto region. 

Dopo	la	fine	della	Prima	Repubblica,	una	crescente	instabilità	ha	investito	la	politica	italiana	a	tutti	i	
livelli.	La	letteratura	accademica	ha	studiato	il	fenomeno	dell’instabilità	dal	punto	di	vista	nazionale	in	
applicazione	alla	tenuta	e	alle	caratteristiche	degli	esecutivi;	tuttavia,	il	livello	regionale	può	aiutare	a	
comprendere	meglio	le	traiettorie	dell’instabilità	in	Italia.	Il	lavoro	si	propone	di	contribuire	al	filone	di	
studi	incentrati	sull’instabilità	e	sulla	politica	regionale.	L’analisi	si	sofferma	sui	dati	elettorali	nazio-
nali,	regionali	ed	europei	risalenti	a	tre	diversi	periodi	(Prima	Repubblica,	Seconda	Repubblica	bipola-
re,	Seconda	Repubblica	tripolare)	della	storia	politica	italiana	al	fine	di	valutare	il	grado	di	instabilità	di	
ciascuna	regione	nel	tempo.	I	risultati	confermano	la	crescente	instabilità	delle	maggioranze	regionali	
sempre	più	insicure	sulla	propria	rielezione	anche	in	quei	territori	storicamente	considerati	roccaforte	
dei	partiti	a	livello	substatale;	l’instabilità	cresce	in	tutti	i	sistemi	politici	regionali	ancora	di	più	dopo	
la	comparsa	di	un	terzo	polo	(il	Movimento	5	stelle	–	M5S)	nel	2013,	con	la	sola	eccezione	del	Veneto.

Keywords
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The dynamics of Italian regional political systems over five decades

The	“rise	to	power”	of	Italian	regions	began	with	their	very	institution	in	1970.	The	re-
gion-building	dynamics	of	the	1980s	and	1990s	allowed	regions	to	acquire	and	affirm	a	
personal	identity	within	the	political	arena,	a	process	favoured	by	the	Europeanization	
process	and	endogenous	 factors,	 as	 the	“Tangentopoli”	 scandal.	During	 the	 so-called	
First	Republic	(1948-1992),	the	results	of	general	elections	and	regional	ones	did	not	
differ	to	a	significant	extent:	in	line	with	other	European	countries,	the	“nationaliza-
tion”	of	Italian	politics	ensured	stable	territorial	configurations	of	voting	with	the	con-
sequence	of	making	the	regional	electoral	support	for	the	main	national	parties	rather	
homogeneous	(Caciagli	and	Corbetta	1987;	Chiaramonte	and	Di	Virgilio	2000;	Caramani	
2004)	–	and	predictable.	The	turmoil	of	the	party	system	following	1992,	the	direct	elec-
tion	of	Presidents	of	 regions	since	1999,	and	the	constitutional	 reform	of	2001,	 that	
transferred	relevant	powers	in	a	wide	range	of	policy	fields	to	subnational	governments,	
changed	the	perception	of	regional	politics’	relevance	in	the	public	debate	as	well	as	
from	parties’	perspective	(Tentoni	2020).	As	a	consequence	of	these	dynamics,	regional	
elections’	status	has	been	changing	too	from	being	considered	as	a	replica	of	the	na-
tional	elections’	results	to	a	testing	ground	for	the	national	majority	in	power	(Tentoni	
2020;	Bolgherini	and	Grimaldi	2015;	Chiaramonte	and	Tarli	Barbieri	2007).

The	First	Republic	is	the	period	of	“partitocracy”,	during	which	two	main	parties,	
the Democrazia cristiana	(DC)	and	the	Partito comunista italiano	(PCI),	dominated	the	
political	scene.	Even	if	the	PCI	neither	won	general	elections	once	nor	it	was	part	of	
any	national	ruling	majority,	its	deep	local	roots	were	a	matter	of	concern	for	its	politi-
cal	opponent	and	one	of	the	main	reasons	for	the	delay	in	the	establishment	of	regions	
(Guarnieri	2016;	Cotta	and	Verzichelli	2020).	As	 soon	as	 the	first	 regional	elections	
took	place	in	1970,	it	was	clear	the	extent	to	which	the	two	parties	were	deeply	root-
ed	in	different	areas	of	the	country:	on	the	one	side,	there	was	the	“red	area”	of	the	
PCI,	that	included	three	regions	of	Northern-Central	Italy	(Emilia-Romagna,	Tuscany	
and	Umbria);	on	the	other	side,	there	was	the	“white	area”	of	the	DC,	limited	to	the	
North-East	and	the	peripheral	areas	of	the	North	of	the	country,	even	if	 the	party’s	
electoral	success	was	extended	almost	throughout	the	Peninsula.	The	two	areas	were	
not	only	different	 in	 terms	of	 electoral	 results;	 indeed,	 the	 red	 zone	and	 the	white	
zone	were	 two	different	expressions	of	 the	 so-called	“Third	 Italy”	 (Bagnasco	1977),	
that	was	made	up	of	areas	characterized	by	high	levels	of	social	integration	and	polit-
ical	participation,	a	good	degree	of	voting	fidelity,	dense	trust	relationships,	extended	
solidarity	networks,	non-conflictual	 industrial	 relations,	 a	 solid	 local	 identity	and	a	
high	legitimacy	for	institutions	–	the	municipality	in	the	red	area,	the	Catholic	Church	
in	the	white	one.	The	two	areas	were	the	expression	of	two	different	“political	subcul-
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tures”.	Without	going	into	much	details	into	the	evolution	of	the	concept,	we	hereby	
accept	the	definitions	by	Trigilia	(1981),	according	to	whom	a	subculture	is	a	partic-
ular	organizational	modality	of	 the	political	system	that	concerns	 its	 relations	with	
society	from	which	an	electoral	monopoly	derives,	and	Caciagli	(2011:	101),	according	
to	whom	 the	political	 subculture	 is	 a	 «coherent	 system	of	 cultural	 and	behavioural	
traits	 typical	 of	 a	 population	 settled	 in	 a	 territory	 (…)	based	on	 a	 sense	of	 belong-
ing	produced	by	collective	experiences,	delimited	by	territorial	boundaries	and	settled	
over	time»	even	if	it	does	not	always	lead	to	constant	electoral	results.1	When	regions	
were	created	in	1970,	strong	peripheral	subcultures,	especially	religious	and	workers’	
ones,	had,	 in	 fact,	already	developed	quite	solid	social	 institutions	within	 the	 terri-
tories	(Putnam	1993).	The	newly	born	regional	majorities	used	the	acquired	control	
over	part	of	the	welfare	programmes	as	a	mean	to	legitimize	themselves	in	front	of	
the	international	community	as	well	as	the	national	one	according	to	their	dominant	
culture,	identity	and	economic	and	social	capital	(Putnam	1993).	Specifically,	the	white	
zone	was	characterized	by	a	strong	dominance	of	values	that	included	religiosity,	plu-
ralist	democracy	and	anti-communism;	the	DC,	therefore,	proposed	itself	as	the	party	
that	embodied	the	values	of	social	Catholicism,	the	only	possible	mediator	with	the	
power	in	Rome.	Within	the	red	zone,	the	PCI	embodied	the	communist	values,	accord-
ing	to	which	the	party	and	the	local	 institutions	were	the	centre	of	the	community.	
Meanwhile,	in	the	rest	of	the	country	no	dominant	subculture	emerged,	although	the	
DC	maintained	control	over	large	sections	of	the	electorate	thanks	to	a	political	elite	
capable	of	attracting	broad	consensus	–	even	through	vote	trading.

Because	 of	 the	 attention	 given	 from	 parties	 to	 territorial	 organization,	 the	 First	
Republic	can	be	considered	as	the	period	of	“politics	within	the	territory”;	the	Italian	
political	 system	of	 the	Second	Republic	can	be	defined	 instead	as	a	system	of	“poli-
tics	without	territory”	(Diamanti	2009).	None	of	the	main	political	parties	of	the	First	
Republic	survived	to	the	Tangentopoli	scandal	in	1992:	few	resilient	parties	and	new	po-
litical	actors,	such	as	Bossi’s	Lega Nord	or	Berlusconi’s	Forza Italia for	the	centre-right	
coalition	or	 the	Partito Democratico	 for	 the	 centre-left	 one,	have	been	 crowding	 the	
political	scene	from	the	1990s	onwards	(Ignazi	2018).	Does	this	put	an	end	on	politi-
cal	subcultures?	According	to	some	authors,	the	old	subcultures	have	been	replaced	or	
adapted	to	the	new	society.	The	white	zone	was	replaced	in	some	of	its	territories	by	a	
new	“green	subculture”	deriving	from	the	emerging	of	various	small	leagues	first,	and	
Lega Nord	then,	in	which	the	influence	of	Catholicism	and	the	presence	of	a	strong	ter-
ritorial	organization	are	still	evident,	especially	in	Veneto	(Vampa	2016;	Ignazi	2018).	
In	its	initial	stage,	this	area	was	characterized	by	a	“territory	against	politics”	ideology,	

1	 See	also:	Galli	(1968);	Almond	and	Verba	(1963);	Ramella	(2005);	Baccetti	and	Messina	(2009).
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according	to	which	the	territory	was	used	to	evoke	antagonistic	feelings	towards	the	
central	 state	 (Diamanti	2009;	 Ignazi	2018).	 In	other	areas	of	 the	country,	 the	end	of	
the	white	subculture	resulted	in	the	emergence	of	a	“light-blue	zone”	established	by	
Berlusconi’s	party,	which	showed	little	interest	in	pursuing	a	deep-rooted	territorial	or-
ganization	from	the	very	beginning	(Guarnieri	2016;	Diamanti	2009).	Furthermore,	the	
light-blue	zone	had	different	features	throughout	the	Peninsula:	in	Southern	regions,	
it	resulted	from	an	increase	in	the	exchange	vote	to	the	detriment	of	the	membership	
one;	in	Northern	regions,	it	derived	from	the	interests	of	the	entrepreneurial	economic	
and	social	structures.	At	the	same	time,	some	authors	argued	that	the	red	zone	has	had	
a	stronger	degree	of	resistance,	adaptation,	and	transformation	to	the	changing	times	
(Diamanti	2009;	Floridia	2010;	Barbieri	and	Damiani	2011).	Despite	the	gradual	extinc-
tion	of	the	communist	soul	in	the	main	heir	parties,	the	survival	of	the	centre-left	was	
favoured	by	a	(relative)	continuity	of	political	subjects	and	by	the	autonomy	provid-
ed	to	regional	political	leaders.	However,	according	to	other	authors,	the	transforma-
tions	that	have	taken	place	in	the	recent	decades	would	have	definitively	eradicated	the	
red	subculture	even	from	its	strongholds:	if,	on	the	one	hand,	in	the	new	millennium	
Tuscany	seems	to	 take	 the	place	of	Emilia-Romagna	 in	 terms	of	 success	of	 the	cen-
tre-left	coalition	at	the	polls,	on	the	other	hand,	today	«the	party	that	collects	the	most	
consensus	in	Tuscany	is	not	waving	red	flags,	but	tricolour	ones»	(Caciagli	2011:	100);2 
thus,	“red	regions”	should	be	used	only	to	refer	to	the	electoral	results.

Despite	the	transition	towards	a	“politics	without	the	territory”	(Diamanti	2009),	
regions	have	become	politically	 stronger,	especially	after	 the	 reform	of	 the	elector-
al	 law	 in	 the	 1990s	 and	 the	 constitutional	 reform	of	Title	V	 in	 2001.	 Starting	 from	
1994,	the	bonus	for	the	winning	party/coalition,	the	possibility	of	vote	splitting,	the	
direct	election	of	the	President	of	the	Region	and	the	form	of	government	based	on	the	
simul stabunt, simul cadent	principle	were	intended	to	guarantee	a	more	stable	level	
of	governability	 (Pacini	2007).	Regions	were	given	the	power	of	choosing	their	own	
electoral	 systems,	 thus	producing	 considerable	 variation,	 especially	with	 regards	 to	
the	assignment	of	the	bonus	(Massetti	2018).	 Indeed,	these	 innovations	created	the	
conditions	for	a	new	bipolar	system	between	a	centre-right	and	a	centre-left	coalition	
to	emerge	(Bolgherini	and	Grimaldi	2017),	although	in	a	context	of	great	fragmenta-
tion	(Bolgherini	and	Grimaldi	2015;	Pacini	2007)	and	in	continuity	with	the	national-
ization	of	electoral	competition	(Chiaramonte	and	Tarli	Barbieri	2007).	Over	the	years,	
regional	elections	have	been	recognized	as	a	true	test	for	the	stability	of	national	gov-
ernments,	putting	more	and	more	stress	on	the	majority	in	power	(Chiaramonte	and	
Di	Virgilio	2000).	Due	to	the	early	dissolution	of	different	regional	councils,	the	end	of	

2	 Our	translation.
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the	horizontal	simultaneity	in	regional	elections	generated	a	“calendar	effect”	which	
places	them	close	to	the	national	ones	(Chiaramonte	and	Tarli	Barbieri	2007);	thus,	
each	regional	election	has	become	a	mean	to	test	the	consensus	of	national	majority	
and	parties	(Massetti	2018;	Tentoni	2020).	The	structure	of	the	political	offer	changed:	
a	bipolar	competition	was	established	between	two	catch-all	coalitions	(Chiaramonte	
and	Di	Virgilio	2000),	exacerbating	party	fragmentation,	which	is	typical	of	the	Italian	
polarized	pluralism	(Sartori	1982).3

Bipolarism	became	almost	a	“mission”	for	parties	until	the	Movimento 5 Stelle (M5S)	
climbed	into	the	political	arena	(Bull	and	Pasquino	2018).	During	the	Second	Republic,	
regional	elections	 initially	have	been	conforming	 to	 the	classic	“second-order	elec-
tion	model”	because	of	the	increasingly	lower	levels	of	turnout	and	the	poor	results	
of	national	majorities	 in	power	 (Chiaramonte	and	Di	Virgilio	2000;	Massetti	 2018);	
however,	the	fading	of	the	bipolar	competition,	the	temporary	fragmentation	of	the	
centre-right	coalition,	the	difficulty	of	the	M5S	to	prevail	at	regional	level,	the	win	of	
national	ruling	parties	in	regional	elections	have	been	making	the	second-order	model	
less	convincing	in	the	latest	years	(Massetti	2018;	Grimaldi	2021).	The	unprecedented	
outcomes	of	2013	national	elections4	were	immediately	confirmed	by	the	2015	region-
al	ones	which	validated	the	tripolar	structure	of	the	political	competition	(Bolgherini	
and	Grimaldi	2017).	In	that	occasion,	the	M5S	failed	to	prevail	at	regional	level	as	op-
posed	to	what	happened	in	2018	at	the	national	one5	–	which	was	even	a	greater	result	
if	one	considers	that	the	party	ran	alone.	In	this	very	same	period,	another	relevant	
transformation	occurred:	after	the	brief	parenthesis	of	Roberto	Maroni’s	secretariat,	
the	leadership	of	the	Lega Nord	moved	from	Umberto	Bossi	to	Matteo	Salvini	in	2013,	
who	substituted	the	party’s	regionalism	with	a	new	nativist	nationalism	well	repre-
sented	by	the	new	name	Lega	starting	from	2018	(Albertazzi	et	al.	2018;	Ignazi	2018).	
New	elements	have	emerged	during	this	last	decade:	the	deconstruction	of	the	region-
al	party	systems,	a	sharp	increase	in	local/personalized	lists,6	a	greater	diversification	
of	the	regional	political	and	party	systems,	a	clear	difference	in	the	voting	behaviour	

3	 For	a	review	of	the	definitions,	see	Bolgherini	and	Grimaldi	(2015).
4	 The	2013	national	elections	witnessed	a	new	 increase	 in	 fragmentation,	disproportionality,	and	
electoral	 volatility	 (Bolgherini	 and	 Grimaldi	 2015).	 The	 M5S	 obtained	 25,3%	 of	 the	 votes	 for	 the	
Chamber	of	Deputies	and	23,8%	for	the	Senate,	while	the	centre-left	coalition	29,6%	and	31,6%	and	
the	centre-right	29,2%	and	30,7%	respectively.
5	 The	competition	has	been	considered	“tripolar”	with	regards	to	national	elections,	“imperfectly	
bipolar”	with	regards	to	regional	ones	(Tentoni	2020).	The	“tripolar”	formula	will	be	used	in	order	to	
differentiate	between	the	periods	1994-2010	and	2013-2020.
6	 The	list	of	the	candidate	regional	President	received	high	voting	percentages,	if	not	the	highest,	
in	Lazio	in	2010	(Renata	Polverini	Presidente	26,4%),	in	Calabria	in	2014	(Oliverio	Presidente	12,5%),	
in	Veneto	in	2015	(Lista	Zaia	Presidente	23,1%)	and	2020	(Zaia	Presidente	44,6%),	in	Apulia	in	2015	
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between	the	centre	and	the	periphery7	(Bolgherini	and	Grimaldi	2015;	Tentoni	2018).	
The	increased	differentiation	between	regional	political	and	party	systems	is	connect-
ed	 not	 only	 to	 the	 intensified	 institutional	 polycentrism	within	 the	 territories,	 but	
also	to	their	progressive	differentiation	(Bolgherini	and	Grimaldi	2015).	Consequently,	
it	would	be	impossible	to	consider	the	Second	Republic	as	a	unitary	period	from	the	
point	of	view	of	the	characteristics	of	the	political	system:	the	years	following	2013	
constitute	a	new,	third	phase	of	the	Italian	political	system	characterized	by	an	even	
stronger	fragmentation	(Bolgherini	and	Grimaldi	2017)	whose	durability	and	effects	
are	still	early	to	predict.

Regional political systems in the literature: the need for an “update”

The	academic	literature	widely	explored	the	consequences	of	the	transition	from	the	First	
to	the	Second	Republic	on	the	Italian	political	system.	With	regards	to	the	regional	dimen-
sion,	great	importance	was	given	to	the	study	of	political	subcultures	and	their	transfor-
mation	in	time.	Even	if	one	considers	political	subcultures	as	extinguished,	the	concept	is	
still	relevant	today	to	(at	least)	understand	the	past	and	its	influence	on	the	present.

During	the	last	decades,	other	fields	of	study	have	given	attention	to	regional	poli-
tical	dynamics	from	different	points	of	view.	Some	authors	concentrated	on	the	diffe-
rent	features	of	the	party	system	in	the	First	and	the	Second	Republic	from	a	national	
as	well	as	a	regional	perspective,	adopting	a	single-party	focus	(Bardi	and	Pizzimenti	
2020)	as	well	as	an	all	parties’	one	(Ignazi	2018).	The	regional	point	of	view	has	been	
declined	in	terms	of	the	relationship	between	politics	and	territory	(Diamanti	2009)8 
and	subcultures	evolution	(Floridia	2010;	Caciagli	2011),	which	has	been	fundamental	
in	explaining	the	increasing	instability	affecting	regional	systems.

A	second	strand	of	the	literature	took	an	interest	in	the	results	of	regional	elections.	
The	works	 focusing	on	 single	elections	 (Chiaramonte	and	Di	Virgilio	2000;	Valbruzzi	
2019;	Fittipaldi	2021;	Grimaldi	2021;	Reda	2021),	on	regions’	electoral	history	(Barbieri	
and	Damiani	 2011;	 Pellegrino	 2020)	 or	 the	 connections	 between	 electoral	 outcomes	
and	broader	political	phenomena	(Chiaramonte	and	Tarli	Barbieri	2007;	Masetti	2018;	
Bolgherini	and	Grimaldi	2015;	 id.	2017;	Tentoni	2018;	 id.	2020;	Vampa	2021)	are	un-

(Emiliano	Sindaco	di	Puglia	9,7%)	and	in	2020	(Con	Emiliano	6,6%),	in	Liguria	in	2020	(Cambiamo	con	
Toti	22,6%),	in	Campania	in	2020	(De	Luca	Presidente	13,3%).
7	 The	competition	is	tripolar	in	the	main	cities	and	bipolar	(right/centre-right	coalition	versus	M5S)	
in	the	periphery	(Tentoni	2018).
8	 Diamanti	 (2009),	 adopting	a	national	perspective,	 argues	 that	one	of	 the	main	 transformations	
between	the	First	and	Second	Republic	concerns	the	relationship	between	politics	and	territory.
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doubtably	an	important	means	of	understanding	of	regional	politics.	They	provide	in-
depth	analysis	and	a	broader	understanding	of	regional	elections’	results	connected	to	
the	deconstruction	of	the	political	system,	the	challenging	role	of	the	new	third	pole,	
the	concerns	of	low	turnout	and	the	new	voting	dynamics.	In	recent	years,	attention	has	
been	given	to	electoral	behaviour	within	the	centre-periphery	cleavage,	the	increasing	
instability	of	 the	 leftist	 strongholds	and	 the	 transformations	of	 the	voting	behaviour	
during	regional	elections	(Cataldi	and	Emanuele	2019;	Pellegrino	2020;	Tentoni	2020).

As	far	as	this	overview	represents	only	a	small	part	of	the	existing	literature,	it	still	
seems	that	little	attention	has	been	given	to	the	features	of	regional	political	systems	
in	the	long	run.	Vassallo	and	Baldini	(2000)	and	Tronconi	(2013)	certainly	tried	to	fill	
this	gap;	however,	as	their	works	were	both	published	in	the	first	decade	of	the	new	mil-
lennium,	they	missed	to	examine	what	happened	after	the	emergence	of	a	third	pole	in	
the	political	competition.	Indeed,	also	the	four	groups	of	regional	systems	by	Mazzoleni	
(2002)	compare	regional	party	systems	between	the	First	Republic	and	the	90s	as	well	
as	the	classification	of	regional	voting	made	by	Corbetta	and	Passarelli	(2015)	stops	at	
2013.	For	this	reason,	this	paper	can	be	understood	as	an	update	of	the	existing	literature	
with	regards	to	regional	political	systems	from	a	theoretical	and	empirical	point	of	view.

The	aim	of	this	work	is	to	contribute	to	the	field	of	studies	focused	on	the	transfor-
mation	of	the	Italian	regional	political	systems.	The	analysis	focuses	on	the	stability/
instability	of	regional	systems	from	1970	to	2020.	Instability	is	a	broad	concept	that	
has	been	differently	defined	in	the	past;	however,	its	importance	in	political	studies	
has	never	been	denied.	It	is	possible	to	distinguish	between	different	kinds	of	insta-
bility	 (government	 instability,	 electoral	 instability,	 or	 coalition	 stability)	 differently	
measured	–	as	electoral	volatility,	durability	 in	power,	number	and	kind	of	conflicts	
within	majorities,	duration	of	ministers	 in	charge	and	government’s	crisis,	expecta-
tion	of	a	victory,	durability	of	peaceful	interactions	within	coalitions	(Bartolini	1996;	
Battegazzorre	1987;	Pappalardo	1976).	The	chaotic	set	of	definitions	derives	from	the	
coexistence	of	different	research	purposes:	one	should	distinguish	between	question-
ing	the	consequences	of	instability	and	questioning	instability	itself	as	an	observable	
phenomenon	(Battegazzorre	1987).	In	the	latter	sense,	stability	and	instability	can	be	
understood	as	 characteristics	of	 regional	political	 systems	 that	 can	be	measured	 in	
terms	of	net	shifts	of	votes	from	a	political	side	to	another	(Novelli	1981);	thus,	sta-
bility	is	a	condition	at	a	given	time	of	a	political	system	«when	from	the	examination	
of	certain	conditions,	it	can	reasonably	be	expected	that	it	will	persist»	(Morlino	1973:	
254).	While	instability	is	a	well-known	feature	of	Italian	national	government	(Pritoni	
2021;	Curini	and	Pinto	2017;	Improta	2022),	this	work	aims	to	“reasonably	predict”	if	
regional	political	systems	can	be	considered	as	stable	or	unstable	in	a	certain	period	of	
time	examining	the	duration	in	power	and	(in)vulnerability	of	their	ruling	majorities.
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Methodology

This	research	aims	to	contribute	to	the	study	of	regional	politics	with	an	empirical	and	
theoretical	update	of	the	literature	on	regional	political	systems.	The	work	will	analyse	
the	period	1970-2020,	including	the	years	after	the	M5S	entered	the	political	arena	in	
2013.	For	this	reason,	it	will	necessarily	adopt	new	tools	and	adapt	past	ones	in	the	
transition	from	a	bipolar	system	(1970-2010)	to	a	tripolar	one	(2013-2020).	We	expect	
to	find	that	the	increasing	instability	affects	not	only	the	already-known	unstable	re-
gions	of	the	Peninsula,	but	also	those	that	have	always	been	considered	as	stable	ones	
–	as	the	traditionally	left-wing	territories	and/or	Veneto.

The	analysis	will	cover	three	different	periods	based	on	the	different	characteristics	
assumed	by	the	Italian	political	system	and	divided	by	turning	point	elections:	the	First	
Republic,	the	bipolar	Second	Republic	and	the	tripolar	Second	Republic.	Framing	an	his-
torical	period	is	always	risky;	however,	it	makes	sense	for	the	research	purposes	to	use	the	
classic	division	between	the	First	and	Second	Republic,	to	which	a	third	period	of	tripolar	
Second	Republic	was	added	as	a	result	of	the	events	of	the	last	decade.	During	the	First	
Republic,	the	political	system	undergone	several	transformations	(Guarnieri	2016;	Cotta	
and	Verzichelli	2020),	some	of	them	differentiating	the	national	from	the	regional	levels	
of	government;	nonetheless,	it	will	be	used	as	a	single	season	of	analysis	because	of	the	
bipartisan	competition	concerning	all	the	levels	of	governments.	Thus,	regional	political	
systems	will	be	evaluated	on	the	basis	of	the	following	temporal	span:	i)	the	first	Republic	
(1970-1994),	from	the	establishment	of	regions	until	the	last	elections	in	which	the	DC	
participated;	ii)	the	bipolar	Second	Republic	(1994-2010),	from	the	1994	national	elections	
after	 the	disbandment	of	mass	parties	up	to	 the	 last	elections	before	 the	2013	turning	
point;	iii)	the	tripolar	Second	Republic	(2013-2020),	from	the	2013	national	elections	until	
the	regional	elections	in	autumn	2020.	The	data	on	national,	regional,	and	European	elec-
tions	from	1970	to	2020	come	from	the	historical	archive	of	the	Ministry	of	the	Interior.

The	main	dimensions	of	analysis	are	the	duration	in	power	and	the	invulnerability	
of	regional	governments.	The	duration	in	power	is	measured	by	the	number	of	alterna-
tions	of	opposing	political	ruling	Italian	regions.	The	aim	is	to	provide	a	first	glance	on	
the	regional	political	characteristics	in	terms	of	duration	in	power	of	the	main	political	
parties/coalitions.	The	 invulnerability	of	 regional	majorities	 is	measured	by	 an	 index	
of	invulnerability	from	the	voting	percentages	of	the	main	parties/coalitions	(Tronconi	
2013):	DC	and	PCI	during	the	First	Republic;	centre-right	(Cr)	and	centre-left	(Cl)	coali-
tions	during	the	bipolar	Second	Republic;	Cr	and	Cl	coalitions	sided	by	the	M5S	during	
the	tripolar	Second	Republic.	In	the	analysis	of	the	second	and	third	period,	the	voting	
percentages	of	the	coalitions	have	been	calculated	as	the	sum	of	the	percentages	of	votes	
obtained	by	the	single	lists	composing	the	coalition	and	the	lists	that	are	generally	part	
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of	the	coalition	to	avoid	punctual	contingencies	and	consider	their	average	pool	of	vot-
ers.9	Then,	the	change	index	and	the	invulnerability	index	provide	an	indication	of	the	
confidence	to	be	re-elected	in	the	following	election	(Tronconi	2013).	Even	if	Tronconi’s	
work	is	undoubtably	a	great	source	of	inspiration	for	this	work,	we	can	still	draw	some	
differences	between	the	two	deriving	from	the	necessity	to	adjust	the	research	to	a	new	
objective	and	a	 longer	period	of	analysis:	first	of	all,	 this	study	covers	the	1970-2020	
period,	thus	posing	the	problem	of	the	presence	of	a	third	pole	starting	from	2013;	fur-
thermore,	 the	analysis	 is	applied	 to	each	of	 the	 three	periods.	For	 these	 reasons,	 the	
same	interpretative	categories	–	albeit	adapted	–	are	used	to	each	time	range	in	order	to	
bring	cohesion	and	clearness	to	the	results	of	the	work.	The	change	and	invulnerability	
indexes	in	the	third	interval	of	analysis	only	 include	the	Cr	and	Cl	coalitions	in	their	
calculation:	this	choice	is	justified	by	the	fact	the	Movimento	won	substantial	voting	per-
centages,	so	much	so	that	it	has	been	part	of	the	ruling	majority	from	2018;	however,	it	
never	succeeded	in	winning	any	of	the	regional	elections.	Nonetheless,	the	role	of	the	
third	pole	certainly	cannot	be	ignored,	given	that	it	reached	percentages	close	to	those	of	
the	two	coalitions	in	some	territories,	such	as	Molise	or	Sicily:	indeed,	the	M5S	directly	
influences	the	electoral	results	of	the	other	poles,	and	indirectly	the	index	of	change	and	
invulnerability.	Within	the	analysis,	the	M5S	is	included	by	extending	the	operational	
categories	in	order	to	take	account	of	its	role	in	(perhaps)	increasing	regional	instability.	
In	the	end,	the	analysis	is	not	interested	in	understanding	which	is	the	strongest	party	
but	rather	how	competitive	it	is	with	respect	to	other	regional	political	forces.

Finally,	regions	are	classified	into	different	areas	on	the	basis	of	scores	obtained	in	
different	categories:	the	duration	in	power,	the	voting	percentages	of	the	main	parties/
coalitions,	 the	 distance	 between	 the	main	 political	 competitors,	 the	 vulnerability	 of	
majorities	in	power.10	The	highest	the	scores,	the	strongest	the	regional	stability.	The	
identified	areas	are	the	competitive	area,	the	unstable	area,	the	stable	area,	the	polit-
ically	affiliated	area,	 the	regionalist	area.11	The	competitiveness	group	 includes	those	
regions	characterized	by	low	certainty	about	re-election	due	to	the	very	open	electoral	
competition	expressed	by	at	least	one	alternation	of	the	main	parties/coalitions	in	pow-
er,	high	vulnerability,	low	distance	between	the	voting	percentages	of	the	main	parties/
coalitions.	The	instability	group	is	composed	by	those	territories	where,	even	without	
an	alternation	in	power,	there	is	a	modest	degree	of	vulnerability	and	a	small	gap	in	the	
main	parties/coalition	voting	percentages.	The	stability	group	includes	those	regions	in	

9	 The	voting	percentages	include	those	lists	that	are	not	part	of	the	coalition	in	one	electoral	date,	
but	they	are	part	of	the	coalition	in	the	preceding	and	following	election	dates.	See	Annex.
10	 See	Annex.
11	 Tronconi	(2013)	divides	regions	into	four	areas:	competitiveness,	instability,	Cl	stability	and	Cr	stability.
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which	the	majorities	in	power	have	confidence	in	their	own	re-election	thanks	to	a	low	
vulnerability	and	a	non-existent	alternation.	The	political	affiliation	group	is	very	simi-
lar	to	the	stability	group;	however,	with	respect	to	the	preceding	one,	within	this	group	
regional	majorities	obtain	such	high	voting	percentages	in	all	elections	as	to	detect	a	
margin	of	victory	over	political	opponents	that	is	very	difficult	to	overcome	if	combined	
with	a	low	index	of	change	–	more	than	15%	of	voting	percentage	in	average.	Finally,	the	
regionalist	group	stands	as	an	exception	with	respect	to	the	described	areas:	in	this	area,	
a	regionalist	political	force	holds	the	power	–	whether	it	 is	composed	of	a	regionalist	
party	alone	or	in	coalition	with	other	regionalist	or	national	parties.	As	we	will	see,	this	
case	concerns	two	regions,	Aosta	Valley	and	Trentino	Alto-Adige,	both	characterized	by	
an	alpine	political	culture	(Vampa	2016):	although	through	different	alliances,	region-
alist	parties	hold	power	for	the	entire	period	of	analysis;	this	means	that	the	political	
characteristics	of	the	two	regions	cannot	be	evaluated	using	(only)	the	classic	right-left	
cleavage,	but	rather	they	should	be	assessed	using	the	centre-periphery	one	(too).

The analysis of regional political systems’ instability from 1970 to 2020

The	analysis	of	duration	in	power	in	terms	of	alternations	examines	which	parties/coa-
litions	won	regional	elections	in	each	electoral	round	(Fig.	1).	During	the	First	Republic,	
either	the	DC	or	the	PCI	obtained	the	highest	voting	percentage	in	each	regional	election,	
apart	from	the	elections	in	Aosta	Valley	and	Trentino-Alto	Adige.	During	the	1994-2010	
period,	a	bipolar	competition	clearly	emerges	between	the	centre-right	and	centre-left	
coalitions	–	except	for,	again,	the	two	regionalist	regions.	However,	this	time	the	situ-
ation	seems	a	bit	more	mixed	than	in	the	past:	during	the	First	Republic,	the	DC	ruled	
over	most	of	regions	apart	from	the	two	regionalist	ones	and	the	red	strongholds,	where-
as	during	the	bipolar	Second	Republic	the	Cl	coalition	succeeded	in	winning	the	more	
elections	than	in	the	past,	even	with	a	certain	continuity	–	as	in	Marche	and	Basilicata.	
Finally,	during	the	tripolar	Second	Republic,	the	rare	alternations	in	power	of	the	First	
Republic	has	become	a	thing	of	the	past.	Few	regions	stick	to	a	single	political	faction	for	
the	entire	period,	generally	in	those	territories	that	already	showed	this	characteristic	
before.	In	most	regions,	one	or	more	alternations	in	power	occurred,	recently	mostly	in	
favour	of	the	Cr	coalition.	As	already	pointed	out,	the	third	pole	has	not	been	able	to	win	
any	regional	election	since	its	appearance	into	the	political	arena,	also	due	to	its	“oppo-
sitional	nature”	(Tentoni	2020).	However,	the	M5S	role	is	still	relevant	to	understand	the	
transformation	of	the	political	competition	from	2013:	the	presence	of	a	third	pole,	in	
fact,	has	altered	the	balance	of	the	Italian	political	system,	exacerbating	the	clash	at	the	
polls	and	bringing	greater	instability	to	the	entire	country.
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Figure 1- Alternation in power in Italian regions and total number of alternations per period between 1970-2020

1970 1975 1980 1985 1990 n
Piedmont DC PCI DC DC DC 2
Aosta Valley R R R R R 1
Lombardy DC DC DC DC DC 0
Liguria DC PCI DC DC DC 2
Trentino-Alto Adige DC DC R R R 1
Veneto DC DC DC DC DC 0
Friuli-Venezia Giulia DC DC DC DC Cd 0
Emilia-Romagna PCI PCI PCI PCI PCI 0
Tuscany PCI PCI PCI PCI PCI 0
Umbria PCI PCI PCI PCI PCI 0
Marche DC PCI PCI DC DC 2
Lazio DC PCI DC DC DC 2
Abruzzo DC DC DC DC DC 0
Molise DC DC DC DC DC 0
Campania DC DC DC DC DC 0
Apulia DC DC DC DC DC 0
Basilicata DC DC DC DC DC 0
Calabria DC DC DC DC DC 0
Sicily DC DC DC DC DC 0
Sardinia DC DC Cd DC Cs 0

1995 2000 2005 2010 2015 2020 n
Piedmont Cr Cr Cl Cr Cl Cr 4
Aosta Valley R R R R R 0
Lombardy Cr Cr Cr Cr Cr Cr 0
Liguria Cl Cr Cl Cl Cr Cr 3
Trentino-Alto Adige R Cl-R R-Cl R-Cl R-Cr 0
Veneto Cr Cr Cr Cr Cr Cr 0
Friuli-Venezia Giulia Cr Cl Cr Cl Cr 4
Emilia-Romagna Cl Cl Cl Cl Cl Cl 0
Tuscany Cl Cl Cl Cl Cl Cl 0
Umbria Cl Cl Cl Cl Cl Cr 1
Marche Cl Cl Cl Cl Cl Cr 1
Lazio Cl Cr Cl Cr Cl Cl 4
Abruzzo Cl Cr Cl Cr Cl Cr 5
Molise Cl Cr Cr Cr Cl Cr 3
Campania Cr Cl Cl Cr Cl Cl 3
Apulia Cr Cr Cl Cl Cl Cl 1
Basilicata Cl Cl Cl Cl Cl Cr 1
Calabria Cr Cr Cl Cr Cl Cr 4
Sicily Cr Cr Cr Cr Cl Cr 2
Sardinia Cr Cl Cr Cl Cr 4

In 1980s in Liguria, regional governments are formed by the so-called “pentapartite” (DC-PLI-PSI-PSDI-PRI), despite 
the PCI won regional elections.

Source: elaboration based on data by the Ministry of Interior.

The	analysis	of	stability	provides	additional	information	with	respect	to	the	character-
istics	of	regional	political	systems.	Regions	were	grouped	into	the	five	different	areas	
on	the	results	obtained	by	each	region	according	to	the	previously	set	out	criteria.	The	
comparison	between	 the	 three	periods	provides	useful	 insights	 into	 the	strength	of	
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regional	majorities	both	in	a	synchronic	and	diachronic	way.	Fig.	2	shows	the	trans-
formations	occurred	in	entire	period	based	on	the	classification	by	area	resulted	from	
the	analysis.	From	the	comparison	of	the	three	maps	of	Italy,	it	is	already	evident	that	
regional	political	systems	have	been	becoming	more	instable	as	much	as	the	Peninsula	
lightens	from	the	First	Republic	to	the	tripolar	Second	Republic.

Figure 2 - Regions classified by the five areas during the First Republic (1970-1992), the bipolar Second Republic 
(1994-2010) and the tripolar Second Republic (2013-2020)

During	the	First	Republic	(Tab.	1),	the	red	Emilia-Romagna	and	Tuscany	and	the	white	
Veneto	and	Molise	are	included	in	the	area	of			political	affiliation,	where	the	large	distance	
between	the	average	voting	percentages	of	the	two	parties,	combined	with	a	rather	low	
rate	of	change,	results	in	a	rather	high	index	of	invulnerability.	The	voting	percentages	for	
one	of	the	main	parties	–	DC	in	Veneto	and	Molise,	PCI	in	Emilia-Romagna	and	Tuscany	
–	is	higher	than	45%;	furthermore,	there	is	a	very	consistent	average	gap	with	the	other	
party’s	percentage:	34,3%	in	Molise,	27,3%	in	Veneto,	21,3%	in	Emilia-Romagna	and	17,1%	
in	Tuscany.	In	combination	with	a	low	change	index,	these	conditions	make	the	invulner-
ability	 index	 of	 the	 regions	 the	 highest	 in	 the	 country.	 Friuli-Venezia	 Giulia,	 Umbria,	
Abruzzo,	Basilicata,	and	Sicily	are	part	of	the	stability	area:	the	invulnerability	index	is	still	
relevant,	 but	 the	 voting	 percentage	 of	 the	 majority	 party	 is	 below	 45%.	 Lombardy,	
Campania,	Apulia,	Calabria,	and	Sardinia	fall	within	the	area	of			instability:	unsatisfactory	
results	are	found	in	terms	of	invulnerability	index	because	of	the	short	distance	between	
the	voting	percentages	of	the	two	main	parties	(between	10%	and	15%).	Piedmont,	Liguria,	
Marche,	and	Lazio	are	included	into	the	competitive	area,	where	there	is	at	least	one	alter-
nation	in	power	and	an	open	electoral	competition	so	much	so	that	neither	the	PCI	nor	the	
DC	can	be	certain	of	their	re-election:	these	territories	are	characterized	by	a	small	gap	
between	the	average	voting	percentages	of	the	two	parties	(below	5%)	and	a	low	invulner-
ability	index	–	negative	indeed	in	the	case	of	Marche.	Finally,	the	regionalist	area	is	com-
posed	by	Aosta	Valley	and	Trentino-Alto	Adige,	where	the	regionalist	parties	obtain	large	
voting	percentages,	even	more	so	if	compared	to	the	ones	of	DC	and	PCI.
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Table 1 - Analysis of regional political systems during the First Republic

DC PCI Difference Change Invulnerability
Piedmont 31.7 29.3 -2.4 1.9 0.5
Aosta valley 24.4 17.3 -7.1 5.2 1.9
Lombardy 36.7 26.4 -10.2 2.4 7.8
Liguria 30.4 34.5 4.1 3.3 0.7
Trentino-Alto Adige 31.4 9.4 -22.0 2.4 19.6
Veneto 47.5 20.2 -27.3 2.2 25.0
Friuli-Venezia Giulia 38.4 21.9 -16.5 2.0 14.5
Emilia-Romagna 25.1 46.5 21.3 2.1 19.2
Tuscany 28.0 45.1 17.1 2.5 14.6
Umbria 28.2 44.2 16.1 2.7 13.4
Marche 36.7 36.0 -0.7 2.2 -1.5
Lazio 33.5 29.7 -3.8 2.6 1.2
Abruzzo 44.5 28.3 -16.2 4.8 11.4
Molise 53.9 19.6 -34.3 7.4 26.9
Campania 38.4 24.3 -14.0 4.1 9.9
Apulia 39.4 26.1 -13.3 3.8 9.5
Basilicata 44.5 26.5 -17.9 5.1 12.8
Calabria 38.3 26.6 -11.7 6.2 5.4
Sicily 38.8 21.3 -17.5 5.8 11.7
Sardinia 36.9 28.7 -8.2 4.0 4.2

Source: elaboration based on data by the Ministry of Interior.

During	the	1994-2010	period	(Tab.	2),	electoral	competition	is	starting	to	be	more	open	
than	in	the	past.	The	composition	of	the	area	of	political	affiliation	is	similar	to	the	pre-
ceding	one	except	for	the	substitution	of	Molise	with	Lombardy:	here,	in	fact,	the	new	Cr	
coalition	leaded	by	Forza	Italia	relies.	In	the	politically	affiliated	regions,	one	coalition	ob-
tains	on	average	more	than	50%	of	votes	and	the	gap	with	the	opposing	coalition	is	high	
(more	than	15%)	as	well	as	the	invulnerability	indexes	–	the	highest	in	the	country.	The	
composition	of	the	area	of	stability	is	similar	to	the	previous	one	too:	here,	the	novelty	is	
the	substitution	of	Abruzzo	with	Marche.	In	stable	regions,	there	is	no	alternation	in	power	
and	one	coalition	still	obtains	high	voting	percentages	on	average	(except	for	Marche,	in	
all	regions	one	coalition	receives	more	than	50%	of	votes);	however,	the	high	change	index	
make	the	invulnerability	index	lower	than	in	the	previous	group.	The	area	of	instability	in-
cludes	Piedmont,	Liguria,	and	Apulia:	at	least	one	alternation	in	power	can	be	found	as	well	
as	worst	results	in	terms	of	coalitions’	difference	(from	0,3%	in	Liguria	to	11%	in	Piedmont)	
and	invulnerability	index	(negative	in	Liguria	and	Apulia).	The	competitive	area	grows	to	
six	regions:	Lazio,	Abruzzo,	Molise,	Campania,	Calabria,	and	Sardinia.	The	uncertainness	of	
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re-election	is	caused	by	a	mix	of	factors:	the	number	of	alternations	in	power,	the	very	little	
gap	between	coalitions’	average	voting	percentages	(from	1,3%	to	6%)	and	a	negative	in-
vulnerability	index	in	all	territories.	As	in	the	previous	period,	in	Aosta	Valley	and	Trentino	
Alto-Adige,	regionalist	majorities	can	be	certain	about	their	own	re-election	because	of	the	
low	voting	percentages	obtained	by	the	Cr	and	Cl	coalitions	–	below	30%	of	votes.	

Table 2 - Analysis of regional political systems during the bipolar Second Republic

Cr Cl Difference Change Invulnerability
Piedmont 51.2 40.2 -11.0 8.7 2.3
Aosta valley 21.1 12.5 -8.5 9.0 -0.5
Lombardy 58.0 33.6 -24.4 7.7 16.7
Liguria 46.4 46.7 0.3 3.3 -3.0
Trentino-Alto Adige 28.0 26.7 -1.3 5.0 -3.7
Veneto 56.9 32.6 -24.3 9.6 14.7
Friuli-Venezia Giulia 53.5 36.1 -17.4 10.2 7.2
Emilia-Romagna 37.8 54.8 17.0 6.7 10.4
Toscany 36.1 52.7 16.6 8.6 8.0
Umbria 38.6 52.7 14.0 11.3 2.7
Marche 41.1 49.5 8.4 6.3 2.2
Lazio 49.0 43.0 -6.0 6.4 -0.4
Abruzzo 47.2 44.7 -2.5 6.0 -3.5
Molise 46.9 43.5 -3.4 9.3 -5.9
Campania 47.3 43.1 -4.2 12.5 -8.3
Apulia 48.6 41.6 -7.0 9.2 -2.2
Basilicata 34.7 53.5 18.9 17.4 1.4
Calabria 45.5 44.2 -1.3 7.6 -6.3
Sicily 56.5 34.3 -22.2 13.4 8.8
Sardinia 43.7 41.3 -2.4 5.8 -3.4

Source: elaboration based on data by the Ministry of Interior.

During	the	tripolar	Second	Republic,	the	instability	increase	continues	in	the	wake	of	the	
previous	period	(tab.	3).	The	politically	affiliated	area	now	includes	only	one	region,	Veneto,	
where	the	Cr	coalition	still	obtains	high	voting	percentages	on	average	(51,5%)	and	main-
tains	a	consisting	gap	with	the	Cr	coalition	(27,8%	gap)	and	the	M5S	(36,2%	gap),	thus	con-
firming	a	high	invulnerability	index	(14,5).	The	area	of			stability	is	composed	by	those	regions	
that	were	previously	part	of	the	politically	affiliated	area:	Lombardy,	Emilia-Romagna,	and	
Tuscany.	Here,	even	if	one	coalition	still	wins	all	the	elections	held	in	the	period	2013-2020,	
the	fluctuations	of	the	electorate,	especially	during	the	most	recent	elections,	make	the	gap	
between	the	two	main	coalitions	be	reduced	(just	above	10%	of	votes	on	average)	and,	con-
sequently,	the	index	of	invulnerability	suffer	(from	-0,1	in	Lombardy	to	2,5	in	Tuscany).	The	
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instability	area	is	made	up	of	only	four	regions:	Piedmont,	Friuli-Venezia	Giulia,	Umbria,	and	
Calabria.	In	this	group,	the	M5S	seems	to	attract	part	of	the	votes	from	both	the	Cr	and	Cl	co-
alitions,	reducing	the	distance	between	them	(even	below	5%	in	Umbria	and	Calabria);	fur-
thermore,	the	very	low	invulnerability	index	(apart	from	Friuli-Venezia	Giulia)	and	at	least	
one	alternation	in	power	contribute	to	increase	instability.	The	competitive	area	includes	
almost	 the	entire	 central-southern	part	of	 the	 country:	Marche,	Lazio,	Abruzzo,	Molise,	
Campania,	Apulia,	Basilicata,	Sicily,	Sardinia	and	only	one	region	in	the	North,	Liguria.	The	
negative	 invulnerability	 index	 is	 the	 result	of	 the	M5S	attracting	 significant	electorate’s	
shares	of	the	Cr	and	Cl	coalitions:	the	gap	between	the	two	main	coalitions	never	exceeds	
the	10%	of	votes	on	average.	Finally,	once	again,	in	the	Aosta	Valley	and	Trentino-Alto	Adige	
the	two	main	coalitions	have	not	been	able	to	reach	an	average	of	30%	of	the	preferences,	
while	the	M5S’	voting	percentage	has	stopped	at	around	10%	of	the	votes.

Table 3 - Analysis of regional political systems during the tripolar Second Republic

Cr Cl M5S
Bipolar 

difference 
a

Tripolar 
difference 

b
Change Invulnerability

Piedmont 39.5 34.0 20.1 -5.5 16.6 5.3 0.1
Aosta valley 24.7 16.2 12.3 -8.5 8.2 13.7 -5.2
Lombardy 45.9 34.4 19.6 -11.5 20.5 11.6 -0.1
Liguria 38.0 31.0 22.3 -7.1 12.2 7.5 -0.4
Trentino-Alto Adige 22.0 21.6 9.3 -0.4 12.5 10.6 -10.2
Veneto 51.5 23.7 15.3 -27.8 22.3 13.2 14.5
Friuli-Venezia Giulia 44.9 30.4 14.7 -14.4 22.9 9.3 5.1
Emilia-Romagna 32.6 42.8 16.9 10.1 20.8 8.1 2.0
Toscany 30.8 44.7 16.6 13.8 21.2 11.4 2.5
Umbria 39.4 36.0 18.3 -3.4 19.4 11.6 -8.2
Marche 35.6 34.8 22.6 -0.8 12.6 10.4 -9.5
Lazio 34.5 32.8 23.6 -1.7 10.0 10.5 -8.9
Abruzzo 37.7 29.3 26.9 -8.4 6.5 8.7 -0.3
Molise 35.9 27.8 28.6 -8.1 3.2 10.1 -2.0
Campania 32.8 34.7 25.7 1.9 8.1 11.6 -9.7
Apulia 36.8 32.3 24.6 -4.5 9.9 9.8 -5.3
Basilicata 29.8 36.0 24.6 6.2 8.4 18.7 -12.4
Calabria 41.5 36.7 16.0 -4.8 23.1 16.7 -11.9
Sicily 35.1 24.4 29.8 -10.7 0.0 8.9 1.8
Sardinia 36.2 31.3 22.9 -4.8 10.8 6.0 -1.1

a Difference between centre-right and centre-left coalitions.
b Difference between centre-right and centre-left coalitions and M5S.

Source: based on data from Ministry of Interior.
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The	comparison	between	the	three	periods	(Fig.	3)	confirms	the	growing	instability	in	re-
gional	political	system,	whose	electoral	geographies	make	them	more	and	more	similar	
to	a	“Newton	disc”	(Diamanti	2009).	The	competitive	area	has	expanded	from	four	during	
the	First	Republic	to	ten	regions	in	the	tripolar	Second	Republic	–	i.e.,	half	of	the	country.	
Furthermore,	in	recent	years	the	rest	of	Italian	regions	are	mostly	distributed	between	the	
area	of			instability	and	that	of	stability,	whereas	in	the	politically	affiliated	area	only	Veneto	
survives.	The	results	are	compatible	with	the	arguments	of	Cotta	and	Verzichelli	(2020:	
292),	according	to	whom	«the	orientations	of	the	old	electoral	Italy	are	still	discernible,	
but	it	is	increasingly	difficult	to	bet	on	the	solidity	and	boundaries	of	these	areas».	In	short,	
cards	have	been	reshuffled	again:	except	for	the	regionalist	area	and	Veneto,	all	regions	
have	been	experiencing	a	worsening	of	their	invulnerability	and	stability.

Figure 3 - Regions classified by area during the three periods of analysis

First Republic Bipolar Second Republic Tripolar Second Republic

Regionalist area Aosta Valley 
Trentino-Alto Adige

Aosta Valley (=)
Trentino-Alto Adige (=)

Aosta Valley (=)
Trentino-Alto Adige (=)

Competitive area

Piedmont
Liguria
Marche 
Lazio

Lazio (=)
Abruzzo (-)
Molise (-)
Campania (-)
Calabria (-)
Sardinia (-)

Liguria (-)
Lazio (=)
Marche (-)
Abruzzo (=)
Molise (-)
Campania (=)
Basilicata (-)
Apulia (-)
Sicily (-)
Sardinia (=)

Instability area

Lombardy
Campania
Apulia
Calabria
Sardinia

Piedmont (+)
Liguria (+)
Apulia (=)

Piedmont (=)
Friuli-Venezia Giulia (-)
Umbria (-)
Calabria (+)

Stability area

Friuli-Venezia Giulia
Umbria
Abruzzo
Basilicata 
Sicily

Friuli-Venezia Giulia (=)
Marche (+)
Umbria (=)
Basilicata (=)
Sicily (=)

Lombardy (-)
Emilia-Romagna (-)
Tuscany (-)

Politically affiliated area

Veneto
Emilia-Romagna
Tuscany
Molise

Veneto (=)
Lombardy (+)
Emilia-Romagna (=)
Tuscany (=)

Veneto (=)

Note: The symbols indicate the changes in the area to which the region belongs: (=) means no change with respect 
to the previous period; (-) means a change towards a less stable area with respect to the previous period; (+) means 
a change towards a more stable area with respect to the previous period.
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Instability, new political actors and party politics

The	analysis	shows	that	the	increasing	instability	that	affected	Italian	regional	politics	
until	the	appearance	of	the	M5S	(Bolgherini	and	Grimaldi	2015),	has	continued	to	do	so	
in	recent	years.	The	results	are	in	line	with	the	argument	in	favour	of	the	existence	of	
multiple	regional	political	systems	(Tentoni	2020);	however,	there	remains	a	lot	more	
to	be	said	about	the	causes	of	 this	 instability.	At	this	point,	we	can	at	 least	provide	
some	preliminary	 suggestions	using	 the	 recent	 literature	on	 Italian	politics.	 In	 this	
way,	the	increasing	regional	instability	can	be	looked	in	conjunction	with,	on	the	one	
side,	the	transformations	of	the	political	system,	and,	on	the	other	side,	the	evolution	
of	party	politics.

With	 regards	 to	 the	 transformation	of	 the	political	 system,	we	 refer	 to	 two	ele-
ments:	from	the	one	side,	the	climbing	of	new	parties	in	the	90s;	from	the	other	side,	
the	emergence	of	the	M5S	in	2013.	Especially	after	2013,	the	social	and	economic	dy-
namics,	the	intensification	of	the	centre-periphery	cleavage	and	the	rise	of	new	po-
litical	actors	have	marked	«the	end	of	any	foreclosure	in	the	change	of	vote»	(Tentoni	
2020).	The	M5S	has	obtained	voting	percentages	which	range	on	average	from	9,34%	
in	Trentino-Alto	Adige	to	29,84%	in	Sicily,	that	is	a	remarkable	result	considering	that	
regional	voting	systems	favour	coalitions	rather	than	standing	alone	parties	(Massetti	
2018);	 furthermore,	 in	 2015	 regional	 electoral	 round	 it	 was	 the	 second	 most	 vot-
ed	party	in	seven	regions	–	Molise	in	2013;	Abruzzo	and	Piedmont	in	2014;	Liguria,	
Umbria,	Marche	and	Apulia	in	2015.	These	results	are	mostly	due	to	a	shift	from	the	
centre-right	 and/or	 centre-left	 electorates	 (Bolgherini	 and	Grimaldi	 2015;	 Russo	 et	
al.	 2017;	Tentoni	2018;	Cotta	and	Verzichelli	 2020).	For	 this	 reason,	 the	 role	of	 the	
M5S	becomes	pivotal	to	understand	the	regional	political	dynamics	of	the	latest	peri-
od.	Initially,	the	M5S	has	been	able	to	activate	the	protest-vote	of	the	abstentionists	
(Colloca	and	Marangoni	2017),	but	after	few	years	it	managed	to	win	the	national	elec-
tion	in	2018	and	to	rule	the	country	together	with	the	Lega	until	august	2019,	then	the	
centre-left	 coalition	until	February	2021.	Depending	on	 the	 region,	 it	 is	possible	 to	
identify	different	voting	dynamics:	for	example,	in	some	cases	the	M5S	has	absorbed	
parts	of	the	electorate	of	both	coalitions	(Colloca	and	Marangoni	2017),	thus	making	
the	electoral	competition	between	them	even	tighter,	while	in	other	cases	it	has	ex-
ploited	one	coalition’s	difficulties,	as	happened	in	Marche	and	Apulia	with	regards	to	
the	centre-right	coalition	(temporary)	fragmentation	in	2015	(Bolgherini	and	Grimaldi	
2015).	In	some	regions,	the	party	was	able	to	attract	voters	in	national	elections,	but	
not	in	regional	and	European	ones,	hence	transferring	them	to	one	of	the	main	coa-
litions	as	happened	in	Basilicata	(Valbruzzi	2019).	Finally,	in	some	cases	the	M5S	at-
tracted	the	votes	of	the	weaker	coalition,	making	the	domain	of	the	winning	one	even	



84
ISSN 2611-2914 (online)
ISSN 2611-4216 (print)

POLIARCHIE/POLYARCHIES
vol. 6, 1/2023 pp. 67-95

IL SISTEMA POLITICO REGIONALE IN ITALIAG. M. RIPAMONTI 

more	invulnerable,	as	in	2013	elections	in	the	red	zone	(Russo	et	al.	2017).	The	results	
of	the	analysis	show	that	all	the	scenarios	have	variously	become	true:	the	only	region	
that	 still	 in	 the	politically	affiliated	area,	Veneto,	 is	 the	only	one	 in	which	 the	M5S	
never	obtained	significant	results	in	regional	elections	(Bolgherini	and	Grimaldi	2015);	
even	the	red	regions’	invulnerability	finally	collapsed,	as	the	most	recent	regional	elec-
tions	highlighted	in	Tuscany	(Fittipaldi	2021).	As	a	result,	in	this	new	“age	of	the	clay”	
(Ignazi	2018),	the	transformation	of	the	electoral	competition	had	an	effect	in	the	al-
ready	unstable	regions	as	well	as	in	the	most	stable	ones.	Veneto	could	be	an	example	
of	the	latter	dynamics:	the	voting	percentages	of	the	winning	centre-right	coalition	
maintain	the	same	level	between	the	second	and	the	third	period,	while	the	percent-
ages	of	the	centre-left	coalition	drop	at	a	similar	extent	as	the	rise	of	the	M5S’	share	of	
votes.	Here,	the	recent	regional	electoral	performances	of	the	Lega	could	suggest	a	new	
invulnerability	of	 the	“green	party”.	However,	 one	 should	 remember	 that	 the	 sharp	
increase	in	the	party	support	is	relatively	recent,	because	before	2018	the	Lega	only	
received	high	voting	percentages	in	regional	elections.	Furthermore,	the	last	regional	
election	has	been	won	by	the	centre-right	coalition	guided	by	Lega	above	all	thanks	
to	 the	 list	 of	 the	 candidate	 for	 President	–	 collecting	more	 than	 44%	of	 the	 votes;	
indeed,	 this	 element,	 together	with	 other	 similar	 regional	 electoral	 results	 in	 2020	
(Grimaldi	 2021;	Reda	2021),	has	questioned	 the	 role	of	national	parties	 in	 regional	
electoral	competition	(Vampa	2021).	In	the	(former)	red	stronghold,	the	success	of	the	
centre-left	coalition	could	be	attributed	to	the	long-proven	efficiency	of	its	majorities	
and	to	the	activation	of	a	silent	left-wing	electorate	defending	the	old	red	political	af-
filiation,	rather	than	the	survival	of	a	strong	political	subculture	(Caciagli	2011;	Cotta	
and	Verzichelli	2020).	The	electoral	vote	alone	cannot	be	considered	as	an	indicator	for	
the	presence	of	subcultures	(Caciagli	2011);	indeed,	the	social	capital	analysis	shows	
the	sunset	of	white	and	red	subcultures’	primacy	in	favour	of	Trentino-Alto	Adige	and	
Friuli-Venezia	Giulia	 (Bordandini	and	Cartocci	2014).	At	 the	end,	even	 if	 the	Partito 
Democratico,	the	centre-left	main	party,	still	hold	the	biggest	share	of	votes	in	Emilia-
Romagna,	a	dramatic	part	of	its	pool	of	votes	has	shifted	towards	the	M5S	and	the	Lega,	
especially	in	the	periphery	(Ignazi	2018;	Pellegrino	2020).

With	 regards	 to	 the	 transformation	of	parties’	 structure,	 the	 increasing	distance	
between	territory	and	politics	could	be	linked	to	the	greater	instability	that	has	been	
affecting	regional	political	systems.	Is	the	increasing	instability	the	cause	or	the	ef-
fect	of	this	distance?	To	answer	this	question,	a	more	in-depth	analysis	of	the	phe-
nomenon	would	be	needed.	At	this	point,	one	can	only	suggest	that	it	is	not	a	coinci-
dence	that	both	the	dynamics	have	emerged	after	the	Tangentopoli scandal:	the	new	
parties	replacing	the	mass-parties	had	in	fact	little	interest	in	set	down	roots	in	any	
territory.	While	 the	PCI	heirs	held	on	 to	 the	 idea	of	a	 territorially	 founded	party	 to	
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retrieve	consensus,	mostly	in	difficult	times,	the	new	centre-right	political	opponent,	
Berlusconi’s	Forza Italia,	was	a	personal	party	organized	in	a	very	different	way	from	
the	past	(Calise	2000;	Ignazi	2018).	The	strategic	use	of	the	media	(television	first,	so-
cial	networks	then)	has	helped	political	leaders	to	enter	every	voter’s	house.	With	the	
need	of	a	strong	territorial	organization	gone,	politics	have	no	interest	in	committing	
to	local	interests	but	rather	it	is	more	inclined	to	focus	on	topics	affecting	society	as	a	
whole.	The	establishment	of	a	two-dimensional	political	space	based	on	the	left-right	
and	anti-pro	establishment	cleavages	(De	Sio	and	Schadee	2013)	has	favoured	the	rise	
of	the	non-ideological	M5S	in	the	whole	country,	especially	in	the	Southern	regions	
(Russo	et	al.	2017),	without	the	need	of	presenting	itself	as	territorially	affiliated.	The	
new	style	of	“doing	politics”	influenced	the	entire	party	system.	With	this	regard,	the	
transformation of Lega	provides	the	most	evident	example:	born	with	a	very	deep	eth-
no-regionalist	core,	during	the	last	decade	it	has	abandoned	its	federalist	purpose	to	
embrace	a	national	one,	bringing	its	ideas	all	way	down	to	Sicily	(Albertazzi	et	al.	2018).	

Finally,	the	increasing	instability	of	regions	might	be	a	consequence	of	the	progres-
sive	crumbling	of	the	sacredness	that	has	always	surrounded	“doing	politics”,	causing	
trouble	of	responsibility	and	accountability	with	respect	to	policy	making.	The	scandals	
that	several	times	hit	the	national,	regional	and	local	politicians,	the	low	turnout	and	
the	drastic	drop	in	electoral	participation	in	all	kinds	of	elections12	have	given	rise	to	a	
profound	distance	between	government	and	governed	as	well	as	concerns	about	dem-
ocratic	 legitimacy	 (Massetti	 2018).	However,	 territorial	 and	 regional	political	 forces	
play	a	fundamental	role	in	the	elaboration	and	implementation	of	social	policies.	Can	
the	increasing	alternation	and	the	growing	instability	be	stretched	up	to	the	point	to	
question	the	salience	of	politics	in	influencing	the	content	of	policy?	The	link	between	
instability	and	political	performance	is	not	new	to	the	academic	literature	(Mack	Smith	
1997;	Huber	1998;	Vassallo	2013).	When	a	majority	is	considered	“strong	and	stable”,	it	
can	promote	its	political	vision	through	public	policies	since	it	has	no	reason	to	worry	
about	overturning	the	electoral	result	in	the	next	round	(Vassallo	2013).13	Given	the	
limited	time	of	a	legislature	compared	to	that	necessary	for	the	design,	programming,	
and	implementation	of	complex	public	policies,	it	is	necessary	for	the	majority	in	pow-
er	to	enjoy	some	security	in	re-election	in	order	to	work	over	longer	time	horizons.	The	

12	 Electoral	participation	in	political	elections	has	fallen	below	80%	of	entitled	voters	because	of	the	
new	wave	of	mistrust	in	the	political	class	generated	by	the	scandals	and	the	economic	crisis	of	2008.	
Abstention	has	been	 initially	mitigated	by	 the	emergence	of	anti-establishment	parties	as	 the	M5S	
(Cotta	e	Verzichelli	2020;	Tentoni	2018),	though	it	reached	the	record	threshold	of	27,1%	of	entitled	
voters	in	2018	general	elections.
13 Other	two	conditions	are	needed,	i.e.,	a	small	number	of	large	parties	and	few	internal	veto	players	
(Vassallo	2013).
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decline	of	the	membership	vote	in	favour	of	the	exchange	one	has	led	parties	to	pro-
vide	policies	in	order	to	meet	their	electorate’s	interests	–	which	very	often	means	to	
neglect	medium	level	policies	(Guarnieri	2016).	Government	instability	threatens	the	
cohesion	necessary	for	the	elaboration	and	implementation	of	complex	political	pro-
grams	because	ruling	majorities	prefer	policy	allowing	electoral	returns	in	the	short	
term	(Huber	1998;	Tentoni	2018).	In	particular,	the	new	parties	and	the	presence	of	a	
deinstitutionalised	party	system	are	problematic	 in	terms	of	governments’	account-
ability	and	quality	of	democracy	(Chiaramonte	and	Emanuele	2015).	However,	Huber	
(1998)	argues	that	instability	represents	an	obstacle	that	can	be	overcome,	especially	
in	the	long	run.	Furthermore,	the	presence	of	stable	governments	is	not	a	guarantee	
of	better	policies:	precisely	 the	confidence	about	one’s	 re-election	 is	 likely	 to	make	
majorities	feel	excessively	self-referential	(Barbieri	and	Damiani	2011),	with	the	risk	of	
producing	a	stable,	but	still,	government	(Sartori	1982).	Sartori	(1982)	denied	on	sev-
eral	occasions	that	a	stable	government	–	defined	as	a	lasting	one	–	is	efficient	per se.	
However,	if	stability	cannot	be	considered	a	sufficient	condition	of	efficiency,	it	should	
in	any	case	be	understood	as	a	necessary	one	(Battegazzorre	1987).

Conclusion

This	paper	aims	to	be	a	 theoretical	and	empirical	update	of	 the	studies	on	regional	
politics.	 In	particular,	 it	was	under	 investigation	whether	 the	 instability	of	 regional	
systems	has	increased	or	decreased	from	the	1970	regional	elections	until	2020.	The	
results	confirm	that	 instability	has	grown	in	all	regions	from	1970	to	2015;	further-
more,	 they	argue	 that	 in	 recent	 years	 instability	has	 affected	even	 those	 territories	
that	have	been	considered	as	politically	affiliated	and	more	stable,	except	for	Veneto	
–	where	the	“green	subculture”	and	the	popularity	of	the	President	of	the	Region	cer-
tainly	played	a	role.	Then,	these	results	have	been	discussed	in	the	light	of	some	of	
the	most	relevant	transformations	of	the	Italian	political	system:	the	decline	of	mass	
parties,	 the	presence	of	 a	 third	pole	 since	2013,	 the	 changing	 relationship	between	
politics	and	territory.

The	study	of	regional	stability	is	of	great	importance	to	understand	the	status	of	
politics	within	a	country.	This	work	has	tried	to	contribute	with	an	update	of	the	lite-
rature,	but	much	more	can	be	said	about	how	instability	affects	the	voting	behaviour,	
the	party	system,	the	electoral	competition,	etc.	In	our	opinion,	further	studies	should	
focus	on	two	main	aspects:	first,	the	elements	that	favoured	the	increase	of	instability	
in	each	regional	system	–	some	of	which	we	tried	to	highlight	in	the	last	paragraph;	
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secondly,	the	consequences	of	regional	instability	on	policymaking,	even	more	consi-
dering	the	key	role	of	Italian	subnational	governments	in	some	welfare	sectors.

To	 conclude,	 two	 main	 issues	 remain	 to	 be	 addressed	 concerning	 future	 deve-
lopments	of	political	regional	systems.	First,	the	latest	electoral	results	seem	to	put	an	
end	to	the	third	pole’s	existence	because	of	the	poor	support	received	by	M5S	and	its	
incapacity	to	institutionalize	itself	at	regional	level	(Grimaldi	2021).	The	M5S	joined	
a	coalition	with	the	centre-left	parties	in	some	of	the	most	recent	regional	elections;	
however,	the	two	parties	ran	divided	–	and	lost	–	in	autumn	2022	national	elections.	In	
those	occasions,	for	once	the	structure	of	political	competition	between	the	regional	
and	national	levels	was	different;	whether	the	alliance	will	be	renewed	in	the	future	
and/or	the	M5S	will	definitively	fail	to	institutionalize	itself	(then	favouring	a	return	
to	bipolarism)	remains	to	be	seen.

Recently,	the	Covid-19	crisis	has	given	new	attention	to	the	territorial	dimension	
of	politics.	It	is	no	coincidence	that	regional	Presidents	became	a	reference	point	for	
citizens	as	well	as	for	national	and	international	politicians	since	the	beginning	of	the	
pandemic.	During	autumn	2020	regional	elections,	in	fact,	the	distance	between	natio-
nal	politics	and	the	territory	was	so	evident	that	the	lists	of	candidate	Presidents	were	
the	ones	receiving	the	highest	voting	percentages,	mostly	in	those	regions	where	the	
opinion	voting	was	generally	strong;	however,	this	fact	also	suggest	that	to	a	certain	
extent	working	within	the	territory	pays	back	in	electoral	terms.

[Submitted 22 September 2022 – accepted 24 March 2023]
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Annex

Parties included in the coalition outside of the declared cases

Region Centre-right coalition Centre-left coalition

Abruzzo
AN: 1994 national el.
UDC and Fiamma Tricolore: 2008 national el.
La Destra: 2010 regional el.

RC: 1996 national el.

Aosta Valley - *Regionalist parties have been excluded from 
this calculation

Apulia Fiamma Tricolore: 2001 national el. (Senate)
UDC and PLI: 2008 national el.

RC: 1996-2001 national el. (Senate)
Pop: 1999 European el.

Basilicata Fiamma Tricolore: 2005 regional el.
UDC and Fiamma Tricolore: 2008 national el. RC: 1995 regional el.; 2001 national el.

Calabria UDC and Fiamma Tricolore: 2008 national el. RC: 1995 regional el.
IdV: 2013 national el.

Campania AN: 1994 national el.
UDC and Fiamma Tricolore: 2008 national el.

RC: 1995 regional el.
PRI: 1999-2004 European el.
Europa Verde: 2019 European el.

Emilia-Romagna AN: 1994 national el.
UDC: 2008 national el.; 2015 regional el. Europa Verde: 2019 European el.

Friuli-Venezia Giulia
AN: 1994 national el. 
LN: 1996 national el.
UDC: 2008 national el.

-

Lazio UDC: 2008 national el.
Fiamma Tricolore: 2013 national el.

Pop: 1999 European el.
UDEUR: 2004 European el.

Liguria
AN: 1994 national el. 
LN: 1996 national el.
UDC: 2008 national el.

RC: 1995 regional el.; 2001 national el.

Lombardy

AN: 1994 national el. 
LN: 1996 national el.
UDC: 2004 European el.; 2006 national el. 
(Senate)
Fiamma Tricolore-UDC: 2008 national el.

RC: 1995 regional el.;
Comunisti Italiani: 2000 regional el.; 2001 
national el. (Senate).
IdV: 2004 European el.
+Europa: 2019 European el.

Marche

LN: 1995 regional el.; 1996 national el.
UDC: 2008 national el.
La Destra: 2009 European el.
L-FdI: 2015 regional el.

Pop: 1999 European el.
Comunisti Italiani: 2001 national el.
SEL: 2010 regional el.

Molise UDC-Fiamma Tricolore: 2008 national el.
La Destra: 2010 regional el. IdV and RC: 2001 national el.

Piedmont

AN: 1994 national el. 
LN: 1995 regional el.
UDC-Fiamma Tricolore: 2008 national el.
UDC: 2015 regional el.

RC: 1995 regional el.; 1996 national el. 
(Senate)
Italia Europa Insieme: 2018 national el. 
(Senate)
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Sardinia AN: 1994 national el.
UDC-Fiamma Tricolore: 2008 national el.

RC: 1996 national el.

Sicily UDC-Fiamma Tricolore: 2008 national el.
La Destra: 2010 regional el.

RC: 2001 national el. 
IdV: 2001 national el.

Tuscany

AN: 1994 national el.
LN: 1996 national el. (Chamber of Deputies)
UDC-Fiamma Tricolore: 2008 national el.
LN-FdI: 2015 regional el.

UDEUR: 2004 European el.
RC: 2005 regional el.
Europa Verde: 2019 European el.

Trentino-Alto Adige

AN: 1994 national el.
LN: 1996 national el.
FdI: 2013 regional el.

R-IdV: 2003 regional el.
Comunisti Italiani: 2004 European el.
*SVP has been excluded from this calculation 
except in the case of merging with the main 
centre-left party (i.e. 2006 el.).

Umbria
LN: 1996 national el.
Nuovo PSI: 2005 regional el.
UDC: 2008 national el.

RC: 2001 national el.
Europa Verde: 2019 European el.

Veneto
AN: 1994 national el.; 1999 European el.
LN: 1995 regional el.
UDC-Fiamma Tricolore: 2008 national el.

IdV: 2001 national el. (Senate); 2004 
European el.

AN: Alleanza Nazionale; FdI: Fratelli d’Italia; FI: Forza Italia; IdV: Italia dei Valori; L: Lega; LN: Lega Nord; Pop: 
Popolari/Partito Popolare; RC: Rifondazione Comunista; SVP: Südtiroler Volkspartei; UDC: Unione di Centro; UDEUR: 
Unione Democratici per l’Europa

Operational definitions

Region Region name

Coalition 1 Average percentage of votes obtained in political, regional and European elections by the 
centre-right coalition

Coalition 2 Average percentage of votes obtained in political, regional and European elections by the 
centre-left coalition

Difference Coalition 2 – Coalition 1

Change Average variation in absolute value of the gap between the votes of each electoral round and 
the previous one obtained by each coalition.

Invulnerability Difference between “Difference” in absolute value and “Change”
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Operational categories used to classify regions into the five areas

1970-1990 1995-2010 2013-2020

Alternation

0 = no DC / PCI government
1 = more than one change
3 = one change
5 = no change

0 = no Cr / Cl government
1 = more than one change
3 = one change
5 = no change

0 = no Cr / Cl / M5S 
government
1 = more than one change
3 = one change
5 = no change

Coalition 1

DC: voting percentages
0 = <24%
1 = between 25% and 34.9%
2 = between 35% and 44.9%
5 => 45%

Cr: voting percentages
0 = <24%
1 = between 25% and 34.9%
2 = between 35% and 44.9%
5 => 45%

Cr: voting percentages
0 = <24%
1 = between 25% and 34.9%
2 = between 35% and 44.9%
5 => 45%

Coalition 2

PCI: voting percentages
0 = <24%
1 = between 25% and 34.9%
2 = between 35% and 44.9%
5 => 45%

Cl: voting percentages
0 = <24%
1 = between 25% and 34.9%
2 = between 35% and 44.9%
5 => 45%

Cl: voting percentages
0 = <24%
1 = between 25% and 34.9%
2 = between 35% and 44.9%
5 => 45%

Difference

0 = bet. +/- 5
1 = bet. +/- 5 and +/- 10
3 = bet. +/- 10 and +/- 15
5 => +/- 15

0 = bet. +/- 5
1 = bet. +/- 5 and +/- 10
3 = bet. +/- 10 and +/- 15
5 => +/- 15

0 = bet. +/- 5
1 = bet. +/- 5 and +/- 10
3 = bet. +/- 10 and +/- 15
5 => +/- 15

Invulnerability

0 = negative
1 = between 0 and 1.99
3 = between 2 and 10
5 => 10

0 = negative
1 = between 0 and 1.99
3 = between 2 and 10
5 => 10

0 = negative
1 = between 0 and 1.99
3 = between 2 and 10
5 => 10

Difference 
between the 
three poles

0 = bet. +/- 5
1 = bet. +/- 5 and +/- 10
3 = bet. +/- 10 and +/- 15
5 => +/- 15
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Il parto in casa in Italia. Il ruolo delle ostetriche libere 
professioniste e dei genitori nell’azione collettiva e 

nel cambiamento sociale

Daniela Bandelli

Abstract

During the Sars-Cov-2 pandemic, more couples in Italy considered giving birth at home with the assistance 
of private midwives, by questioning the social norm of a hospital birth. This article discusses the findings 
produced through a qualitative study that has reached 16 home birth experts and 22 women who gave birth 
at home between 2020 and 2022. It emerges that the midwives’ dedication to their profession is embedded in 
their awareness of being contributors to social change (in terms of the demedicalisation of birth and women’s 
empowerment) initiated in the 1970s by older generations of midwives and birth activists. Parents tend to 
make sense of their home birth as a matter of individual choice and wish that this choice could be soon or 
later normalized. However, midwives and parents rarely engage with policy makers and tend to be content to 
express their values in their professional practice and birth/parenting choices. 

Durante	la	pandemia	da	Sars-Cov-2,	un	numero	crescente	di	coppie	si	sono	avvicinate	alle	ostetriche	
domiciliari	e	hanno	considerato	la	possibilità	di	partorire	a	casa	propria	assistite	da	ostetriche	private,	
mettendo	in	discussione	la	norma	sociale	del	parto	ospedaliero.	Questo	articolo	discute	i	risultati	di	
una	ricerca	qualitativa	che	ha	raggiunto	16	esperte	del	parto	domiciliare	e	22	donne	che	hanno	par-
torito	a	casa	tra	il	2020	e	il	2022.	Emerge	che	la	dedizione	professionale	delle	ostetriche	è	supportata	
dalla	consapevolezza	di	contribuire	al	cambiamento	sociale	(in	termini	di	demedicalizzazione	del	parto	
ed	emancipazione	 femminile)	avviato	negli	anni	Settanta	da	precedenti	generazioni	di	ostetriche	e	
attivisti.	I	genitori	tendono	a	interpretare	la	loro	esperienza	di	parto	in	casa	come	una	scelta	perso-
nale	e	auspicano	che	essa	perda	la	sua	accezione	“alternativa”	e	sia	accettata	socialmente.	Tuttavia,	è	
emerso	che	solo	raramente	ostetriche	e	genitori	dialogano	con	i	decisori	politici,	mentre	tendono	ad	
accontentarsi	di	esprimere	i	propri	valori	nella	pratica	professionale	da	una	parte	e	nelle	scelte	di	parto	
e	genitoriali	dall’altra.	

Keywords

Childbirth, Pandemic, Lifestyle social movements, Individual choice
Nascita,	pandemia,	movimenti	sociali	e	stili	di	vita,	scelta	individuale
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Introduction

When	faced	with	the	contagion	containment	measures	applied	by	hospitals	in	various	
Western	countries,	including	Italy,	during	the	Sars-Cov-2	coronavirus	pandemic,	the	in-
terest	of	women	and	their	partners	in	giving	birth	in	their	own	homes	with	the	assistance	
of	 private	midwives	 increased	 (Davis-Floyd	 and	Gutschow	2021;	Drandić	 et	 al.	 2022;	
Sestito	2022;	Quattrocchi	2022;	Rocca-Ihenacho	and	Alonso	2020).	The	ban	on	access	to	
partners,	doulas	and	relatives	before,	during	and	after	childbirth	was	a	major	factor	for	
their	choice	(Benaglia	and	Canzini	2021;	Grotti	and	Quagliariello	2020;	Human	Rights	in	
Childbirth	2020).	This	phenomenon	is	part	of	a	previous	trend	observed	in	Europe	from	
2015	to	2019	of	a	slight	but	continuous	increase	in	home	births	(Galková	et	al.	2019).	It	
still	remains	a	largely	minority	choice	in	industrialised	countries	(1-3%)	compared	to	the	
social	norm	that	birth	(as	well	as	death)	takes	place	in	medicalised	spaces	separated	from	
family	life	(Katz	Rothman	2021).1		While	in	some	countries,2 the	possibility	of	giving	birth	
at	home	and	in	midwife-led	facilities	is	supported	through	the	integration	of	domiciliary	
and	hospital-based	maternal	and	child	health	services,	along	with	economic	support	to	
families	through	public	funds	or	compulsory	insurance,	in	Italy	there	is	a	separation	of	
hospital	and	out-of-hospital	births.	Furthermore,	the	possibility	of	giving	birth	at	home	
in	Italy	is	not	generally	publicised	by	birth	pathways,	with	it	being	restricted	to	the	pri-
vate	sector	(with	some	territorial	exceptions)3	and	only	in	some	regions	are	the	costs	
incurred	by	the	families	partially	reimbursed	(Quattrocchi	2018).

The	connotation	that	home	birth	has	in	many	countries	including	Italy	is	mostly	
that	of	a	risky	and	irresponsible	choice.	This	representation	is	not	supported	by	sci-
entific	evidence.	On	the	contrary,	several	studies	(Campiotti	et	al.	2017;	Christiaens	
and	 Bracke	 2009;	 Houd	 2022;	 Olsen	 and	 Clausen	 2012;	 Zielinski	 et	 al.	 2015)	 show	
that	childbirth	under	physiological	conditions,	when	assisted	by	midwives	(midwifery	
model)	in	the	woman’s	home	or	in	non-medicalised	out-of-hospital	settings,	such	as	
midwife-led	birth	centres	(casa maternità),	results	in	fewer	interventions	and	compli-
cations,	generates	a	sense	of	empowerment,	and	promotes	a	good	breastfeeding	re-

1	 The	Netherlands	is	an	exception	(16%	of	births	occur	at	home)	since	it	has	maintained	policies	
throughout	the	20th	century	that	discourage	the	use	of	hospitals	 for	physiological	pregnancies	 (De	
Vries	2005).
2	 For	example,	Canada	(Biggs	1983;	Mac	Donald	2001	2004),	New	Zealand	(Surtees	2003),	Australia	
(Coddington	 et	 al.	 2017),	 Great	 Britain	 (Rocca-Ihenacho	 and	Alonso	 2020),	Denmark	 (Jensen	 et	 al.	
2017)	and	the	Netherlands	(De	Vries	2005).
3	 In	Italy,	there	is	partial	reimbursement	for	home	births	in	Piedmont,	Emilia	Romagna,	Marche,	the	
provinces	of	Bolzano	and	Trento,	and	Lazio.	Free	public	assistance	is	limited	to	the	municipalities	of	
Turin,	Reggio	Emilia,	Modena	and	Parma.
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lationship.	Furthermore,	there	is	no	correlation	between	the	number	of	home	births	
and	 increased	 neonatal	mortality	 (Galková	 et	 al.	 2019;	 Scarf	 et	 al.	 2018).	 Prejudice	
against	home	birth	persists	(Coxon	et	al.	2013),	even	though	a	good	fifty	years	have	
passed	 since	a	women’s	movement	began	 in	North	America,	Australia,	New	Zeland	
and	Europe	to	claim	a	woman’s	ability	to	give	birth	independently	and	safely	with	the	
accompaniment	of	other	experienced	women,	as	well	as	to	emphasise	that	the	choice	
of	place	and	mode	of	birth	is	in	effect	a	reproductive	right	(Daniels	2022).	

This	article	intends	to	discuss	whether	the	current	renewed	interest	in	the	social	
practice	of	home	birth	in	Italy	signals	the	existence	and/or	revitalisation	of	a	social	
movement	and	what	kind	of	movement	it	is.	The	question,	on	the	nature	of	a	“world”	
that	 revolves	 around	home	birth,	has	 already	been	discussed	 in	part	 in	 the	past	by	
American	and	Canadian	authors,	with	 it	usually	being	posed	 in	 these	terms:	does	a	
social	movement	for	the	recognition	of	home	birth	still	exist	even	though	since	the	
1990s	midwives	have	undertaken	a	process	of	professionalism,	leaving	behind	an	ini-
tial	phase	of	political	commitment	to	the	claiming	of	women’s	rights?	Furthermore,	
in	current	international	literature,	women	who	choose	to	be	assisted	by	midwives	at	
home	are	generally	considered	actors	of	the	movement	both	in	the	pioneering	phase	
of	the	1970s,	in	which	the	language	of	the	“women’s	rights	claim”	prevailed,	and	after	
the	professionalism	turn	in	the	1990s,	in	which	they	came	to	be	qualified	as	clients;	in	
this	latter	view,	the	movement	is	qualified	as	a	consumer	movement.	Does	this	inter-
pretation	fit	the	current	Italian	reality?	Do	these	two	categories	of	subjects,	midwives	
and	families,	recognise	themselves	in	a	collective	identity	and	take	part	in	actions	to	
achieve	a	common	goal?	An	attempt	will	be	made	to	answer	these	questions	in	light	
of	the	first	results	emerging	from	a	qualitative	study	conducted	by	the	author	in	2022.

The	discussion	will	begin	with	some	methodological	clarifications	and	continue	by	
outlining	the	main	 features	of	 the	home	birth	movement.	 It	will	 review	a	number	of	
texts	which	discuss	how	the	North	American	movement	can	be	defined	as	such	even	
though	it	has	gone	through	a	process	of	professionalism	and	that	families	are	an	active	
part	of	it	as	consumers.	This	will	be	followed	by	a	discussion	of	the	Italian	case.	After	
outlining	the	history	of	the	movement,	the	data	collected	will	be	presented:	the	nature	
of	the	actions	of	midwives	and	families,	the	frame	of	meaning	within	which	the	rela-
tions	established	between	these	subjects	take	place,	and	the	influence	of	the	pandemic	
on	the	phenomenon	will	also	be	highlighted.	In	the	conclusions,	it	will	be	argued	that	
the	Italian	movement	for	home	birth	has	never	been	institutionalised	but	has	been	able	
to	create	spaces	in	which	through	the	exercising	of	a	personal	choice	and	a	professional	
practice,	both	rooted	in	the	correspondence	with	one’s	own	values	with	respect	to	health	
and	birth,	the	original	objective	of	giving	women	alternative	choices	to	the	hospital	is	
achieved	and	at	the	same	time	contributes	to	an	envisioned	gradual	social	change.
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Methodology

The	 choice	 of	 starting	 from	 the	 North	 American	 literature	 and	 then	 analysing	 the	
Italian	case	is	motivated	by	the	fact	that	in	current	Italian	literature	no	trace	has	been	
found	of	the	questions	that	drive	this	essay.	Even	if	there	are	some	sociological	stud-
ies	on	the	evolution	of	the	figure	of	midwives	and	on	the	medicalisation	of	childbirth	
(e.g.	De	Sanctis	2020;	Perrotta	2009;	Sbisà	1992;	Spina	2009),	there	is	a	gap	in	Italian	
literature	on	 the	systematic	analysis	of	 these	social	movements	and	 their	 influence	
on	the	politics	of	childbirth.	If	for	North	America,	there	are	ad-hoc	studies	available	
that	outline	the	evolution	and	composition	of	the	movements,	as	well	as	discuss	their	
impact	on	policies	(among	them:	Cramer	2021;	Craven	2010;	Daviss	2006;	Hoffman	
2016;	Declerq	2012;	Katz	Rothman	2016),	for	Italy,	this	information	has	to	be	extrapo-
lated	from	publications	dedicated	to	the	competition	of	different	models	and	cultures	
of	 childbirth,	along	with	 the	evolution	of	 the	midwifery	profession.	 In	other	words,	
Italian	literature	deals	with	the	topic	of	natural	childbirth	(and	marginally	with	home	
birth)	mainly	as	a	social	and	cultural	practice	but	does	not	 focus	on	 it	as	a	topic	of	
collective	action	as	it	does	in	international	literature	(Wrede	2001).	However,	it	is	not	
excluded	that	the	question	of	the	nature	of	the	movement	has	not	been	addressed	by	
scholars	from	other	European	countries	in	languages	other	than	English.	

In	an	attempt	to	begin	to	bridge	this	gap,	with	the	intention	of	reading	home	birth	
in	Italy	through	social	movement	theory,	without	any	ambition	to	innovate	the	theory	
itself,	this	paper	proposes	a	reconstruction	of	the	Italian	case	based	on	the	current	sci-
entific	literature,	on	the	so-called	grey	literature	produced	by	associations	promoting	
home	birth	(conference	proceedings,	sector	magazines,	websites),	as	well	as	on	first-
hand	data	produced	through	semi-structured	interviews	conducted	between	May	and	
December	2022	with	the	following	subjects:	22	women	(12	of	whom	were	interviewed	
together	with	their	partners)	who	chose	to	give	birth	at	home	or	in	“casa maternità”	
between	2020	and	2022	with	midwives	working	in	8	Italian	regions;4	16	birth	profes-
sionals	(with	or	without	the	title	of	midwife)	who	assist	with	home	births	or	support	
the	practice	through	cultural	and	educational	activities.5	The	families	were	selected	
through	the	facilitation	of	midwives	who	sent	their	clients	a	short	invitation	message	
and	through	the	dissemination	of	the	same	invitation	by	the	researcher	in	WhatsApp	

4	 Friuli-Venezia	 Giulia,	 Veneto,	 Lombardia,	 Emilia-Romagna,	 Campania,	 Basilicata,	 Abruzzo	 and	
Calabria.
5	 From	here	on,	this	category	of	subjects	will	be	called	private	midwives	or	simply	midwives	when	
there	is	no	need	to	specify.	This	study	has	involved	only	those	private	midwives	who	practice	home	
birth;	those	who	engage	only	in	pre	and	post	birth	domiciliary	care	are	not	considered	in	this	study	
being	part	of	the	home	birth	movement.	
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and	Telegram	groups.	The	age	of	the	women	is	between	27	and	39	years	at	the	date	
of	the	interview,	their	educational	level	varies	from	middle	school	to	doctorate,	with	
most	of	them	being	university	graduates.	Eight	of	them	have	only	one	child,	and	only	
two	of	the	14	multiparous	women	have	no	experience	of	hospital	births.	

Finally,	two	vocabulary	clarifications	should	be	made	before	starting.	The	first	is	to	
identify	and	define	the	movement	under	analysis	in	the	broader	panorama	of	move-
ments	calling	for	less	medicalised	childbirth.	In	current	literature,	“childbirth	move-
ments”	 are	 qualified	 by	 various	 adjectives	 including	 “alternative”,	 “respectful”	 and	
“natural”.	Furthermore,	 the	movement	against	obstetrical	violence	has	also	become	
relevant	in	the	last	decade.	These	are	all	contiguous	movements	that	cannot,	however,	
be	regarded	as	synonymous,	but	rather	define	movements	with	partly	coinciding	and	
partly	different,	and	sometimes	conflicting,	visions	and	goals	(Craven	2010).	It	might	
be	helpful	 to	 think	of	 the	home	birth	movement	as	one	 that	makes	a	more	specific	
and	radical	demand	than	the	others.	While	the	other	movements	aim	to	improve	the	
conditions	of	women’s	childbirth,	irrespective	of	location,	and	have	had	some	degree	
of	success	in	changing	hospital	practices	(Katz	Rothman	1982;	2016),	the	movement	
studied	here	works	to	remove	childbirth	from	the	medical-hospital	monopoly	to	real-
ise	women’s	right	to	choose	where	they	give	birth	to	their	children.

The	second	clarification	that	must	be	made	regards	the	word	“midwife”	which	lit-
erally	means	among	women	and	has	no	medical	etymology	(Perrotta	2009).	In	Italy,	
it	used	to	be	translated	with	levatrice and mammana (Lanzardo	1985)	in	a	time	when	
childbirth	assistants	worked	outside	of	the	hospital	and	built	their	knowledge	in	an	
informal	way	(Spina	2009).	However,	this	term	refers	to	a	now	extinct	figure	and	today	
the	most	common	word	is	“ostetrica”,	who	has	medical	training	in	nursing	and	child-
birth	but	is	neither	a	doctor	obstetrician	nor	an	ob-gyn.	“Ostetrica”	in	Italy	is	used	both	
to	qualify	those	midwives	who	work	in	a	hospital	and	embrace	the	biomedical	model	
(med-wives	or	mini-doctors	in	international	literature	such	as	Davis-Floyd	2007	and	
Peterson	2017),	as	well	as	those	who	assist	at	home	(only	during	labour	or	also	in	the	
expulsive	phase)	applying	the	“midwifery”	or	“holistic	model”	(Davis-Floyd	2001).6  

6	 In	 the	 study	 presented	 here,	 only	 private	 midwives	 working	 at	 home	 in	 labour,	 delivery	 and	
puerperium	care	were	involved.	A	number	of	birth	attendants	(including	doulas)	were	also	involved,	
who	do	not	have	the	qualification	of	midwife	and	play	a	 role	 in	assisting	the	 former	and	providing	
emotional	support	to	women.
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An international look at the home birth movement: claims and 
evolution

The	home	birth	movement	was	founded	in	the	1970s	in	the	United	States	to	counter	
the	mass	hospitalisation	of	childbirth	by	reclaiming	women’s	authoritative	knowledge	
on	procreation	(Davis-Floyd	and	Sargent	1996;	Ford	2020).	The	aim	was	to	gain	recog-
nition	for	the	role	of	the	midwife,	discredited	as	a-scientific,	backward	and	inadequate	
to	manage	the	birth	event,	and	to	instil	in	women	the	lost	awareness	that	they	had	the	
skills	necessary	to	carry	out	childbirth	at	their	own	pace	and	movement.	By	reclaiming	
the	home	as	a	place	of	safety	and	female	empowerment,	the	movement	attempted	to	
unhinge	the	aura	of	morality	attributed	to	the	medical	control	of	childbirth,	as	it	was	
deemed	necessary	to	protect	the	foetus	from	the	danger	inherent	in	the	female	body	
(Turner	2002).	Conversely,	the	movement	drew	attention	to	the	dangers	inherent	in	
the	hygienic	conditions	of	hospitals	and	the	consequences	of	interference	in	the	spon-
taneous	processes	of	childbirth	and	breastfeeding	(Fage	Butler	2017;	Illich	1995).

The	context	 in	which	these	claims	originated	was	 that	of	 feminist	mobilisations	
and	self-consciousness	groups	in	which	people	practised	self-visits	to	gain	awareness	
of	their	reproductive	apparatus	(Martin	1978;	Katz	Rothman	1982).	However,	women	
who	belonged	to	religious	communities	also	participated	and	were	guided	by	the	prin-
ciple	of	the	sanctity	of	the	foetus	and	the	sacred	role	of	women	in	motherhood	(Cramer	
2021;	Klassen	2001).	Today,	parents	who	choose	home	birth	generally	belong	to	the	
middle	class,	have	an	above-average	level	of	education	(Galera-Barbero	and	Aguilera-
Manrique	2022;	Jackson	et	al.	2020;	Viisainen	2000)	and	cross-party	political	prefer-
ences	 (Craven	2010;	Declercq	2012).	 Some	of	 these	 families	pursue	nature-inspired	
lifestyles,	cultivate	psychophysical	well-being	through	holistic	medicine;	some	choose	
home-schooling	for	their	children,	and	generally	follow	intensive	mothering	and	gen-
tle	parenting	styles	(Daviss	2006;	Fedele	2016).7

In	 Europe,	 at	 the	 same	 time	 as	 the	 emergence	 of	 the	 US	movement,	 Fréderick	
Leboyer,	head	of	the	obstetrics	clinic	at	the	University	of	Paris,	and	Michel	Odent,	head	
of	the	gynaecology	department	at	the	Pithivier	clinic,	were	proposing	natural	child-
birth	in	their	facilities	and	stated	in	their	publications	that	the	way	in	which	birth	takes	
place	affects	the	child’s	psychological	and	physical	well-being	 in	the	 long	term	and	
that	medicalised	birth	imprints	society’s	violent	values	on	human	beings.	Hence	the	

7	 It	is	interesting	to	note	that	in	Canada,	after	the	regulation	that	also	provided	for	subsidised	forms	
of	home	delivery,	the	audience	opened	up	to	families	with	more	ordinary	and	less	health-conscious	
lifestyles,	so	much	so	that	from	being	a	niche	phenomenon,	home	births	are	sometimes	perceived	as	
an	‘a	la	mode’	phenomenon	(MacDonald	2001;	2004).
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belief	of	home	birth	advocates	that	changing	the	way	we	come	into	the	world	consti-
tutes	an	act	of	social	transformation	(Cheyney	2011).	In	the	1970s	and	1980s	in	several	
European	countries,8	as	well	as	in	Australia	and	New	Zeland	(Pollock	2011),	women	be-
gan	to	organise	themselves	into	groups	to	assist	each	other,	refusing	to	undergo	hospi-
talisation.	They	studied	physiology	and	rediscovered	knowledge	of	a	midwifery	art	that	
had	been	devalued	 for	 centuries	 in	 comparison	 to	 surgical	 and	medical	 techniques.	
Over	time,	these	groups	formalised	themselves,	founded	associations,	and	addressed	
regional	and	national	policy	makers,	putting	forward	two	complementary	demands:	to	
guarantee	every	woman	a	real	freedom	of	choice	on	where	and	how	to	give	birth,	along	
with	the	recognition	of	the	midwife	as	an	expert	figure	and	point	of	reference	from	
conception	to	the	first	years	of	a	child’s	life.

The	“new	midwifery”	 (Katz	Rothman	 1982)	 founded	 by	 the	movement	 does	 not	
propose	 a	 dichotomy	 between	 natural	 and	 artificial	 childbirth	 (Mac	 Donald	 2004)	
but	rather	an	integration	of	biomedical	technique,	used	sparingly,	only	when	neces-
sary,	with	 the	 traditional	knowledge	of	 various	 cultures	 (Cheyney	2011),	preserving	
the	non-interventionist	approach	centred	on	the	woman’s	ability	to	make	decisions	
responsibly	and	in	line	with	her	values.	The	new	midwife	does	not	claim	to	be	the	ref-
erence	figure	in	all	pregnancies,	but	only	in	the	physiological	ones	(which	constitute	
80%	of	 the	 total)	 and	 to	maintain	 them	 through	prevention	based	on	 the	 continu-
ity	of	personalised	care	throughout	the	nine	months	in	which	a	profound	knowledge	
and	trust	is	established	between	the	family	and	the	midwives	(Department	of	Health	
1993).	This	model,	after	the	second	half	of	the	1980s,	under	the	impetus	of	the	World	
Health	Organisation	(WHO	1985	a,	b)	gained	progressive	legitimacy,	the	midwife	was	
recognised	as	a	competent	profession	in	the	management	of	physiological	pregnan-
cies	and	her	bodies	acquired	a	key	role	in	defining	training	courses	and	best	practices.	
However,	only	in	some	countries9	did	this	recognition	translate	over	the	following	dec-
ades	into	the	employment	of	midwives	in	out-of-hospital	and	domiciliary	births,	and	
true	autonomy	is	still	generally	experienced	only	by	private	midwives	as	well	as	those	
working	in	public	midwife-led	birth	centres	(where	they	exist	as	for	example	in	the	UK)	
(Vermeulen	et	al.	2019).

The	Italian	context	reflects	this	division:	since	1994,	the	midwife	is	to	all	intents	
and	purposes	a	professional	figure	responsible	for	assisting	women	during	pregnancy,	
childbirth	and	the	puerperium,	as	well	as	for	providing	care	to	the	newborn.	Access	to	
the	profession	is	gained	through	a	three-year	university	course	that	is	usually	offered	

8	 These	include	Great	Britain	(Kitzinger	1995),	Norway	(De	Vries	et	al.	2001),	Germany	(Bruehl	2001),	
Italy	(Schmid	1992)	and	Spain	(Quattrocchi	2018).
9	 See	note	2.
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by	Departments	of	Medicine,	with	a	qualifying	examination,	and	then	with	registration	
to	the	Order.	At	the	end	of	university	training,	which	is	often	based	on	the	hospital	
model	where	the	midwife	is	subordinate	to	the	gynaecologist,	every	graduate	is	free	
to	choose	whether	to	seek	employment	in	the	public	or	private	system,	in	hospitals,	
consultancies,	clinics,	or	to	go	freelance.

In	 the	United	 States,	 legal	 recognition	 of	 figures	 authorised	 to	 assist	women	 in	
childbirth	in	out-of-hospital	settings	was	slow	in	coming	and	continued	to	be	a	claim	
of	the	home	birth	movement	until	after	the	2000s	(Cramer	2021).10	Since	the	1990s,	the	
movement	in	North	America	has	repositioned	itself	from	a	movement	in	defence	of	
women’s	reproductive	rights	to	a	consumer	movement	interested	in	expanding	avail-
able	birthing	options	and	indirectly	contributing	to	public	health	goals.	At	this	stage,	
a	capitalist	lexicon,	considered	more	effective	in	dialogue	with	legislators	than	that	of	
the	citizenry,	was	strategically	adopted	(Craven	2010),	and	midwives	began	to	coun-
ter	the	stereotype	of	“fricchettoni”	 (hippies)	that	hung	over	them	and	their	clientele	
(Cramer	2021).

A social movement, between profession and consumer choices

The	professionalism	process	has	triggered	profound	reflections	on	the	transformation	
of	the	relationship	between	midwives	and	women	as	well	as	on	the	meanings	attribut-
ed	to	home	birth	(O’Boyle	2013):	is	it	still	a	claim,	a	political	act,	an	alliance	between	
women?	Or	is	 it	rather	a	relationship	between	providers	and	users	of	a	professional	
service?		The	sociologist	Daviss	(2006),	as	well	as	a	militant	midwife	in	the	movement,	
dedicates	an	essay	to	this	question	in	which	she	reviews	the	main	social	theories	on	
the	profession	(taxonomic,	neo-Weberian	and	neo-Marxist)	and	on	social	movements	
(structuralist,	resource	mobilisations,	political	opportunities	and	collective	identities),	
and	then	verifies	how	these	theories	can	read	the	work	of	midwives	in	favour	of	al-
ternative	and	integrative	practices	to	biomedical	intervention.	Daviss’	intention	is	to	
break	the	dichotomy	between	professionalism	and	social	movement:	she	argues	that	
the	daily	commitment	to	provide	quality	services	for	a	good	birth	and	to	increase	one’s	
credibility	is	in	itself	a	form	of	activism	that	requires	a	vocation,	not	only	professional	
but	a	“calling”	 for	a	 lifelong	commitment	 to	social	change.	Daviss	emphasises	how,	

10	 In	2006,	Certified-professional	midwives	were	only	licensed	in	22	states;	in	2019,	they	remained	
illegal	in	only	eight	states	(Cramer	2021).	In	contrast,	midwives	with	nursing	training	accredited	by	
the	American	College	of	Nurse	Midwives	are	authorised	to	practise	only	in	hospitals,	usually	under	the	
supervision	of	the	obstetrician-gynaecologist,	and	only	in	very	few	states	are	they	also	authorised	to	
assist	at	home.
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even	if	American	and	Canadian	midwives	have	promoted	the	development	of	ethical	
codes	and	training	courses,	the	production	of	scientific	data	and	the	construction	of	a	
public	image	of	credibility,	they	have	not,	however,	gone	through	the	process	of	pro-
fessionalism	that	generally	culminates	in	the	establishment	of	an	exclusive	club	with	
rigid	 criteria	 for	 access	 and	a	 claim	 to	 a	monopoly	on	knowledge	 and	 standardised	
practices,	as	well	as	control	of	other	professions.	In	other	words,	the	process	of	em-
powerment	of	“alternative”	midwives	has	not	involved	the	acquisition	of	power,	entry	
into	State	bodies	and	public	agencies,	let	alone	the	legitimisation	of	their	knowledge	
in	the	dominant	culture.

Daviss	reads	the	participation	of	 families	 in	the	cause	as	a	 trait	of	 inclusiveness	
typical	of	the	so-called	“new	social	movements”,	i.e.,	communities	organised	around	
specific	identities	that	propose	to	produce	social	changes	on	a	vast	scale,	producing	an	
impact	also	at	an	institutional	level,	through	cultural	battles	to	modify	the	dominant	
visions	on	a	given	 subject	with	new	values	 (Melucci	1985;	Touraine	1995).	Parents’	
participation	in	the	movement	is	realised	both	through	the	“consumption”	of	the	ser-
vice,	which	fuels	the	collective	process	of	conscious-raising,	and	in	the	organisation	
of	actual	associations	such	as	the	National	Association	of	Parents	and	Professionals	
for	Safe	Alternatives	in	Childbirth	(NAPSAC)	(Daviss	2006).	The	role	of	families	in	the	
United	States	was	also	decisive	in	organising	conventions,	such	as	the	Midwives	and	
Mothers	in	Action	(MAMA)	in	2009	and	the	Big	Push	in	2008,	to	convince	policy	mak-
ers	to	allow	non-nursing	midwives	to	assist	women	in	childbirth	in	non-hospital	set-
tings	(Craven	2010).11

The	American	sociologist	and	militant	Katz	Rothman	does	not	question	the	appro-
priateness	of	the	category	of	social	movement	to	frame	the	collective	action	of	mid-
wives,	families	and	in	general	what	she	calls	“birthies”,	people	who	seek	the	meaning	
of	birth	annihilated	by	the	medical	and	mechanical	view	of	the	body	(Katz	Rothman	
2016).	Family	participation	plays	such	a	prominent	role	 in	Katz	Rothman’s	reading,	
with	the	framing	she	proposes	being	that	of	a	consumer	movement,	similar	–	but	with	
far	more	limited	visibility	and	results	–	to	the	hospice	movement	and	the	healthy	food	
movement.	Katz	Rothman	recognises	the	public	dimension	of	the	individual’s	choice	
of	birthing	at	home.	Even	if	 these	consumer	choices	are	primarily	about	seeking	an	
experience	of	authenticity	and	can	be	interpreted	as	a	‘lifestyle’	issue,	they	represent	a	
form	of	activism	even	for	people	who	do	not	feel	politically	active,	since	these	choices	
have	an	impact	on	collective	values.	

11	 The	mothers	 together	with	 the	midwives	also	 initiated	direct	 lobbying	actions	by,	 for	example,	
writing	 letters	 to	 policy	 makers	 and	 organising	 workshops	 for	 emergency	 procedures	 in	 rural	
communities.
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Mac	Donald	 (2001)	also	agrees	with	 including	mothers	 in	 the	movement	on	 the	
basis	of	her	studies	of	the	Canadian	context:	the	women	interviewed	feel	they	are	part	
of	the	battle	for	the	recognition	of	midwifery,	especially	as	members	of	the	Ontario	
Midwifery	Consumers	Network.	However,	 after	 regulation	 in	1994,	 they	 tend	 to	de-
scribe	themselves	as	average	women	interested	in	making	the	best	choice	for	them-
selves,	not	as	activists.	Cramer	(2021)	and	Craven	(2010)	also	report	that	mothers	tend	
not	to	describe	themselves	as	activists	or	grassroots	organisers,	despite	taking	part	in	
public	 initiatives	 in	defence	of	the	midwives’	cause.	Families	who	have	experienced	
home	birth	lend	themselves	to	becoming	informal	spokespersons	for	their	midwives,	
usually	for	a	limited	period	coinciding	with	pregnancy	and	their	children’s	early	years,	
periods	of	life	that	are	ill-suited	to	activism.

Finally,	the	Hungarian	context	also	supports	the	hypothesis	of	considering	fami-
lies	as	activists.	In	defence	of	the	doctor,	midwife	and	activist	Agnes	Agreb,	accused	
of	negligence	in	the	death	of	a	child,	 local	groups	formed	by	midwives	and	families	
succeeded	both	in	mobilising	international	networks	and	in	bringing	mothers,	fathers	
and	children	to	the	streets	to	protest,	and	managed	to	position	the	issue	of	home	birth	
within	the	framework	of	Human	Rights	(Peterson	2017).	

To	what	extent	is	the	picture	described	in	the	international	literature	applicable	to	
the	Italian	context,	that	of	a	movement	formed	by	midwives	and	families	who,	through	
their	profession	and	their	choice,	but	also	through	communication	actions	and	politi-
cal	interlocution,	contribute	to	the	common	goal	of	giving	home	birth	social	legitima-
cy	and	legality?		Are	the	categories	of	‘new	social	movement’	and	“consumer	move-
ment”	proposed	by	Daviss	and	Rothman	respectively,	exhaustive	of	the	current	Italian	
reality?	The	following	paragraphs	will	attempt	to	answer	these	questions	through	ob-
servations	gathered	in	the	field.

The Italian Case

The origins, the evolution of the movement and its results
The	home	birth	movement	in	Italy	was	founded	at	the	end	of	the	1970s	within	a	na-
tional	framework	marked	by	the	broad	debate	on	the	social	dimension	of	illness,	pre-
vention	and	the	public	function	of	medicine,	which	led	to	the	reform	of	the	National	
Health	System	in	1978	(Giorgi	and	Pavan	2019).		The	hospitalisation	process	that	had	
begun	at	the	end	of	the	19th	century	reached	a	mass	level	in	Italy	in	this	period.	There	
were	hardly	any	empirical	midwives	(informally	known	as	mammane) on	the	territory,	
and the ostetrica condotta or levatrice	 (a	 sort	of	 certified	midwife	 established	 in	 the	
1930s,	who	used	to	be	the	main	community	reference	point	for	all	maternity-related	
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aspects),	operated	 in	 the	1970s	mostly	 in	hospitals	 in	a	subordinate	position	to	 the	
gynaecologist	(Lanzardo	1987;	Perrotta	2009;	Spina	2009).

According	to	the	reconstruction	of	one	of	the	founders	of	the	movement,	Verena	
Schmid	 (1997),	 in	 the	 pages	 of	 the	magazine	D&D,	 a	 strong	 impulse	 to	 the	 Italian	
movement	came	from	the	translation	of	Raven	Lan’s	Birth Book.	Through	this	book,	
Italian	women	 came	 to	 know	of	 the	 experiences	 of	 some	American	women	who	 in	
those	years	gave	birth	at	home	with	the	assistance	of	female	friends.	In	those	years,	
some	women,	who	would	become	protagonists	of	the	nascent	movement	together	with	
the	 aforementioned	Schmid,	 encouraged	by	 the	French	 experiences	of	 Leboyer	 and	
Odent,	followed	the	intuition	that	it	was	necessary	to	form	groups	in	which	women	
could	help	each	other	to	prepare	to	give	birth	free	of	hospital	rituals.	Starting	with	the	
foundation	in	1979	of	the	first	group	of	midwives	for	home	birth	in	Florence,	similar	
groups	sprang	up	all	over	Italy	in	connection	with	each	other	and,	with	the	need	to	
strengthen	their	expertise	on	the	physiology	of	childbirth,	they	found	the	collabora-
tion	of	the	physician	Lorenzo	Braibanti.	In	1981,	the	Italian	midwives	who	wanted	to	
assist	at	home	came	together	in	a	co-ordination,	initially	led	by	Schmid	and	later	by	
Marta	Campiotti,	where	they	shared	the	knowledge	gained	from	their	experience	at	
the	side	of	women	 in	 labour	and	analysed	 the	scientific	 literature,	which	 led	 to	 the	
definition	of	good	practices	and	guidelines.	In	1991,	the	co-ordination	was	formalised	
into	the	National	Cultural	Association	of	Midwives	in	Homebirth	and	Birth	Centres,	
which	today	unites	approximately	180	midwives	and	some	twenty	midwife-led	birth	
centres	 (since	2003	the	Association	has	been	called	Nascere in casa).12  In the same 
years,	 the	Scuola Elementale di Arte Ostetrica	 (SEAO)	was	 founded,	which	still	 today	
offers	specialisation	courses	and	training	days,	publishes	the	magazine	Archimetra13 
and	raises	awareness	of	the	 importance	of	women’s	health	and	birth.	 In	the	second	
half	of	the	1980s,	Piera	Maghella,	a	perinatal	educator	who	in	London	together	with	
Sheila	Kitzinger	and	Janet	Balaskas	organised	meetings	to	promote	the	centrality	of	
women	and	their	right	to	choose	where,	with	whom	and	how	to	give	birth,	they	formed	
the International Active Birth Movement,	a	spontaneous	association	initially	hosted	by	
the feminist association Casa delle Donne di Bologna.	This	network	led	to	the	founding	
of	MIPA	(Movimento Internazionale Parto Attivo),	today	a	training	school	based	first	in	
Modena	and	then	in	Serle	(Brescia).14

12	 www.nascereacasa.it	
13 Archimetra	succeeded	the	magazine	D&D	published	for	30	years	by	SEAO.
14	 A	 crucial	moment	 in	 the	 public	 presentation	 of	 the	movement	 was	 the	 1985	 conference	 “The	
Cultures	of	Childbirth”,	organised	by	the	Province	of	Milan,	in	collaboration	with	the	Department	of	
Sociology	of	the	University	of	Milan	and	the	Griff,	Research	Group	on	the	Family	and	the	Condition	of	
Women	(Oakley	1985).
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The	1990s	were	marked	by	a	strong	commitment	to	institutional	interlocution.	The	
alliance	of	 several	political	 representatives,	 both	 in	Parliament	and	 in	 the	Regions,	
made	 it	possible	 to	give	 impetus	 to	a	number	of	proposals	and	bills	on	home	birth	
and case maternità	(e.g.,	De	Simone	1192/2001	and	Amati	260/2008),	as	well	as	local	
experimentation	 projects	with	 a	 number	 of	 local	 health	 authorities,	 including	 hos-
pital	birth	centres	 in	Florence,	Genoa,	Turin	and	Rome,	encouraged	by	a	 resolution	
passed	by	Tiziana	Valpiana,	MP.	Despite	this	commitment,	to	date	in	Italy	there	are	
no	comprehensive	public	policies	supporting	the	real	possibility	for	women	to	choose	
to	give	birth	in	their	home	or	midwife-led	birth	centres,	with	it	depending	mostly	on	
the	presence	of	private	midwives	in	the	area	as	well	as	on	the	possibility	of	families	to	
bear	the	expense.	Only	in	Reggio-Emilia	and	Turin	is	a	domiciliary	midwifery	service	
directly	provided	by	the	public	system.	Other	local	authorities,	including	the	Regions	
of	Emilia-Romagna	 and	Marche,	 the	Autonomous	Provinces	of	Trento	 and	Bolzano	
(laws	 of	 1998),	 Piemonte	 (law	 of	 2002),	 and	 Lazio	 (laws	 of	 2011	 and	 2014)	 provide	
partial	 reimbursement	 of	 the	 expenses	 incurred.	 Other	 regions	 (Lombardy	 with	 its	
1987	law,	Abruzzo	1990,	Liguria	1995,	Valle	D’Aosta	1998,	Marche	1998,	Toscana	1999,	
Sicilia2003)	have	over	time	passed	laws	in	which	the	issue	of	home	birth	is	mentioned	
or	dealt	with	in	more	detail,	but	without	providing	for	any	real	integration	or	support.	

While	requests	for	home	birth	and	midwife-led	birth	centres remained	largely	un-
heeded,	in	the	1990s	many	hospitals	began	to	accept	some	of	the	measures	to	human-
ise	birth,	proposed	not	only	by	the	movement	but	also	recommended	by	the	WHO	(De	
Sanctis	et	al.	2020;	Schmid	1992).	It	became	less	frequent	to	prevent	women	from	mov-
ing	and	eating	during	labour,	fathers	were	welcomed	into	the	delivery	rooms,	albeit	as	
spectators,	some	facilities	arranged	for	rooming-in	and	time	for	skin-to-skin	contact	
with	the	newborn,	and	women	began	to	make	their	wishes	heard	by	 including	their	
own	Birth	Plan	in	their	medical	records.	However,	this	flurry	of	sensitivity	has	not	suc-
ceeded	in	changing	the	structure	of	the	relationships	between	the	various	figures	and	
the	woman’s	approach	to	control	(Schmid	1992),	nor	in	undermining	the	hegemony	of	
the	biomedical	model,	which	has	progressively	been	strengthened	through	continuous	
innovations	 in	practices	and	techniques	to	accelerate	or	monitor	childbirth	 (Pizzini	
2001).	To	date,	Italy	remains	one	of	the	countries	with	the	highest	medicalisation	rate	
of	pregnancies	in	Europe:	only	9.4%	of	women	comply	with	the	only	three	ultrasound	
scans	recommended	by	the	WHO,	38%	of	deliveries	take	place	by	caesarean	section,	
while	the	lithotomy	position,	induction	with	oxytocin	and	episiotomy	are	still	routine	
practices	(De	Sanctis	et	al.	2020;	Donati	et	al.	2005;	Quattrocchi	2014).	Nearly	80%	of	
pregnant	women	are	attended	by	a	gynaecologist	(Quattrocchi	2014),	88.2%	of	deliv-
eries	take	place	in	public	and	equivalent	care	facilities,	and	less	than	1%	of	mothers	
choose	to	give	birth	at	home	or	in	“casa maternità”,	(CEDAP	2021).	Being	over	35	years	



110
ISSN 2611-2914 (online)
ISSN 2611-4216 (print)

POLIARCHIE/POLYARCHIES
vol. 6, 1/2023 pp.  98-128

IL PARTO IN CASA IN ITALIAD. BANDELLI

old,	highly	educated,	multiparous,	and	living	in	a	small	town	in	central	and	northern	
Italy	are	factors	that	increase	the	likelihood	of	a	woman	choosing	to	give	birth	outside	
the	hospital	(Campiotti	et	al.	2018)

At	a	conference	held	in	Ischia	in	April	2000,	the	Italian	movement	together	with	
several	European	exponents	drew	up	rules	for	the	opening	of	midwife-led	birth	cen-
tres,	 renewing	 the	 invitation	 to	 legislators	and	 the	public	health	 system	to	 support	
them,	while	warning	against	possible	distortions	of	the	project	due	to	the	infiltration	
of	patriarchal	or	technocratic	thinking	(Schmid	and	Contin	2001).	This	concern	is	still	
widespread	among	freelance	midwives	but	coexists	with	continuous	attempts	at	a	di-
alogue	and	collaboration	with	territorial	health	structures.	Despite	this	basic	scepti-
cism,	the	movement	has	continued	to	demand,	citing	field	studies	and	WHO	guidelines	
with	an	evidence-based	approach	that	sets	it	apart,	that	health	authorities	recognise	
the	effectiveness	of	home-based	midwifery	care	and	the	satisfaction	of	women	who	
give	birth	in	this	way,	with	home	birth	therefore	being	integrated	into	or	affiliated	to	
the	public	health	systems	so	that	it	becomes	one	of	several	forms	of	care	that	all	fam-
ilies	can	concretely	choose.

The	first	decade	of	the	new	millennium	was	a	period	of	increased	interest	in	the	
press	and	at	the	same	time	a	time	of	generational	renewal,	with	new	young	midwives	
arriving	in	the	national	co-ordination	eager	to	learn	from	the	founders	and	bring	a	dif-
ferent	approach	to	communication	(Campiotti	2016).	Despite	a	general	lack	of	interest	
on	the	part	of	the	State,	thanks	to	the	formation	of	working	groups	and	associations	of	
private	midwives,	who	sometimes	experiment	with	opening	private	midwife-led	birth	
centres,	home	births	have	survived	and	become	consolidated	as	a	social	phenomenon,	
albeit	a	minority	one	and	with	the	connotations	of	otherness	compared	to	the	norm	of	
hospital	births.

The results of the study: freelancing, individual choice and contribution to social 
change
Interviews	carried	out	with	private	midwives	 show	 that	 the	passionate	provision	of	
quality	 care	 to	women	monopolises	 their	 time,	 leaving	 little	 room	 to	devote	 them-
selves	to	anything	else.	Private	midwives,	often	associated	in	teams	of	4-5,	offer	visits	
during	pregnancy	and	puerperium,	on-call	from	37-38	weeks,	assistance	during	labour	
and	delivery,	and	transfer	to	hospital	when	needed	or	desired.	Continuity	of	care	in-
volves	repeated	discussions	with	colleagues,	either	through	ordinary	meetings	or	ex-
traordinary	meetings	when	a	problem	arises	during	a	pregnancy	or	a	request	deviates	
from	the	ordinary	ones.	In	addition,	they	are	engaged	in	providing	pre-	and	post-na-
tal	courses,	which	are	also	open	to	couples	oriented	towards	giving	birth	in	hospital.	
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Lastly,	there	is	the	continuing	education	component	and	the	weaving	of	collaborative	
relationships	with	various	health	professionals	(paediatricians,	gynaecologists,	osteo-
paths,	nutritionists,	psychologists,	masseurs,	yoga	teachers,	etc.)	to	offer	them	a	solu-
tion	for	almost	every	need.	Another	routine	activity	is	the	cultivation	of	good	relations	
with	hospital	doctors	and	midwives,	which	are	essential	to	better	manage	situations	in	
which	a	woman	needs	to	be	transferred	during	labour	or	after	childbirth,	as	well	as	to	
offer	domiciliary	screening	services	(e.g.,	for	streptococcus	and	metabolic	diseases	of	
the	child)	without	having	to	go	to	a	hospital	facility	before	and	after	childbirth.	These	
agreements,	in	the	absence	of	regional	laws,	are	often	verbal	and	subject	to	renego-
tiation	when	departmental	management	changes.	In	addition,	the	personalisation	of	
care	involves	a	great	deal	of	dedication:	not	only	must	the	biological	and	clinical	data	
of	each	woman	be	understood	and	analysed,	but	also	their	biographies,	the	stories	that	
have	marked	their	perceptions	of	motherhood,	psychological	characteristics,	desires,	
and	so	on.	Assisting	home	births	as	a	private	midwife	entails	complete	responsibility	
and	the	relationship	with	the	woman	is	always	ongoing	throughout	the	pregnancy.

“There are cases that don’t let you sleep at night. It’s not like at the hospital where I was 
covering the shift and I was providing service within a hierarchy. Here I am immersed 360° 
and I can’t not to be there” (interview 1)

It	is	important	to	highlight	how	the	performance	of	all	these	professional	activities	is	
set	within	the	frame	of	a	commitment	to	social	change.	There	is	a	widespread	aware-
ness	of	contributing,	birth	after	birth,	to	nurture	that	slow	cultural	change	towards	a	
greater	 acceptance	 and	knowledge	of	home	birth,	 triggered	by	 the	 senior	midwives	
who	founded	the	movement	and	continued,	albeit	with	ups	and	downs	between	greater	
popularity	and	ebbs,	to	the	present	day.	The	intention	of	these	midwives,	or	at	least	
their	hope,	is	to	contribute	to	the	unhinging	of	the	prejudice	of	imprudence	or	extreme	
courage	that	still	weighs	on	women	who	approach	this	birth	option,	inhibiting	their	
freedom	of	choice.	The	transformation	of	home	birth	from	a	deviant	practice	to	a	nor-
mal	expression	of	a	choice	among	several	available	possibilities	can	be	identified	as	an	
ideal	goal	to	which	midwives	want	to	contribute	with	their	professional	commitment.	

“The goal is that our children, born at home, will one day be able to say it openly because in 
the meantime we will have worked to make this mode of birth known and make it normal” 
(interview 2)

The	dedication	to	care	and	the	corollary	activities	described	so	far	leave	little	room	for	
activism,	in	the	sense	of	organising	street	events,	collecting	signatures,	petitions	and	
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political	pressure	for	the	improvement	of	laws	and	greater	integration	of	domiciliary	
services	into	the	public	health	system.	On	this	aspect,	a	change	of	pace	emerges	with	
respect	to	the	militant	vocation	that	characterised	the	pioneers.

“There has been a generational change, and we younger ones focus more on strengthening 
the scientific and professional aspect, and less on the political aspect” (interview 3).
 

This	is	not	to	say	that	in	recent	years	there	have	been	no	attempts	at	interlocution	for	
policy	change,	but	they	are	to	be	read	as	isolated	and	marginal	initiatives	in	relation	to	
the	“core	mission”	of	the	movement.	

It	is	also	worth	noting	how	among	the	midwives	interviewed	there	is	a	certain	ex-
traneousness	with	 respect	 to	 the	campaigns	promoted	by	other	civil	 society	groups	
(obstetrical	 violence,	 gender	 violence,	 termination	 of	 pregnancy,	 access	 to	 assisted	
procreation	 techniques,	 patients’	 rights,	 alternative	 medicine	 movement,	 etc.).	 At	
most,	there	are	personal	relationships	with	associations	and	activist	groups,	but	these	
do	not	evolve	into	partnerships,	alliances	or	formal	support.	This	is	always	motivated	
by	a	lack	of	time,	by	not	being	invited	or	asked	as	well	as	by	an	implicit	decision	to	
maintain	neutral	positions	on	divisive	 issues	 to	be	able	 to	concentrate	on	assisting	
women	regardless	of	ideological	beliefs.15

The	lack	of	dialogue	with	national	and	local	government	bodies	is	also	partly	due	
to	a	widespread	mistrust	in	the	ability	of	the	public	health	system	to	understand	and	
apply	the	female	paradigm	of	childbirth	without	distorting	it	with	measures	designed	
based	on	protocol	culture:

“making laws is dangerous because they provide the space in which to insert patriarchal 
rules, i.e., based on the control of the woman who is made to obey” (interview 4)

An	expression	of	this	side-effect	is,	for	example,	that	in	some	regional	laws	the	reim-
bursement	of	expenses	for	home	birth	is	tied	to	the	performance	and	results	of	certain	
clinical	tests.	In	other	words,	reimbursement	only	takes	place	if	the	physiological	con-
ditions	of	the	pregnancy	are	verified.	The	tests	are	carried	out	by	applying	parameters	
decided	according	to	the	medical	model,	which	tends	to	trigger	the	protocol	of	a	preg-
nancy	at	risk	even	under	conditions	that	in	the	midwifery	model	are	considered	simply	
elements	to	be	kept	under	control.	

15	 Departing	from	this	division,	there	is	the	casa maternità	based	in	Caserta,	in	Southern	Italy,	which	
is	openly	committed	to	combating	violence	against	women	and	is	a	reference	point	for	reproductive	
health	for	a	feminist	organisation.
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On	the	other	hand,	in	the	face	of	this	widespread	mistrust,	there	is	a	shared	recog-
nition	of	the	importance	of	the	integration	of	public	hospital	and	private	home-based	
services,	along	with	the	involvement	of	private	midwives	in	the	formulation	of	birth	
pathways.	In	Emilia	Romagna,	where	this	occurs	and	is	provided	for	by	a	law	that	has	
now	been	in	force	for	fifteen	years,	there	is	a	more	serene	and	satisfied	attitude	to-
wards	collaboration	with	the	regional	government	bodies	and	medical	authorities.	

From	what	has	emerged,	we	can	conclude	that	private	midwives	engaged	in	home	
birth	in	Italy	can	be	reflected	in	the	description	given	by	Daviss	(2006)	insofar	as	this	
profession	 entails	 a	 strong	 vocation	 and	 a	 lifelong	 commitment	 to	 social	 activism.	
However,	 activism	should	be	understood	as	nothing	more	 than	constant	dedication	
to	daily	practice	 consistent	with	 the	 intention	of	 contributing	 to	 social	 change.	We	
could	say	that	the	activism	of	Italian	midwives	is	a	form	of	epistemic	politics	(Morgan	
1998):	through	the	daily	practice	of	midwifery,	they	question	the	biomedical	paradigm	
of	pregnancy	and	birth,	while	spreading	knowledge	about	the	midwifery	model.	In	a	
space	of	 legality,	which	they	do	not	need	to	defend	at	the	moment,	 these	midwives	
exercise	a	profession	which	for	them	also	represents	a	dedication	with	an	immediate	
social	impact,	insofar	as	it	enables	some	women	to	exercise	a	choice,	and	with	a	long-
term	impact	in	terms	of	the	greater	social	legitimisation	of	that	choice.

“Every time a woman chooses how and where to give birth, whereas before she met me, she 
would have instead taken the closest and easiest option without questioning the choice, a 
small political act takes place. It is political because it moves a need not perceived before that 
will become an explicit need and that will move change” (interview 5)

As	for	families	giving	birth	at	home	and	in	casa maternità,	do	we	have	reason	to	con-
sider	them,	as	current	international	literature	suggests,	as	both	consumers	of	a	service	
as	well	as	part	of	a	new	social	movement?	First	of	all,	it	should	be	noted	that	during	
this	study,	the	term	“consumers”	was	never	come	across.	It	can	be	suggested	that	the	
collective	identity	of	the	families	who	turn	to	domiciliary	midwifery	care	is	not	defined	
by	their	activity	of	consuming	a	paid	service,	although	it	cannot	be	denied	that	for	all	
intents	and	purposes	 the	reason	why	relationships	are	established	between	couples	
and	midwives	is	precisely	a	choice	of	“critical	consumption”	(Katz	Rothman	2016):	this	
choice	sometimes	springs	from	a	sense	of	injustice	in	their	own	experience	(Pelizzoni	
2014),	such	as	a	bad	childbirth	experience	in	the	first	or	third	person;	at	other	times,	it	
stems	from	not	wanting	to	live	through	a	hospital	experience	in	which	they	fear	feeling	
uncomfortable	or	unsuited	to	their	own	feelings.	However,	 it	should	be	pointed	out	
that	this	choice	reflects	individual	values	and	does	not	translate	into	collective	mobili-
sation	(Micheletti	2003).	Neither	does	the	word	“activists”	seem	suitable	to	qualify	the	
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collective	identity	of	the	families	interviewed,	either	if	relying	on	their	self-perception,	
or	if	adopting	a	theoretical	perspective	of	contentious	politics	and	therefore	looking	
for	the	presence	of	these	subjects	in	street	demonstrations,	conventions	or	political	
pressure	initiatives.

“Italian mothers do not chain themselves to defend their midwives as happens in other coun-
tries” (interview 6)

“If it does not start from women, it is useless for us to put pressure on the institutions. If any-
thing, politics moves if a need is expressed and as long as women do not demand .... nothing 
will change” (interview 7)

Despite	this	general	tendency,	the	following	mobilisation	attempts	were	encountered.	
During	the	pandemic,	two	couples	wrote	to	the	President	of	the	Veneto	Region	to	urge	
for	the	provision	of	reimbursement	for	the	cost	of	home	birth.	They	also	produced	a	
video	and	opened	a	website	to	create	mobilisation	around	their	missive.	In	Lombardy,	
a	couple	of	new	mothers	have	written	a	popular	initiative	law	(even	if	they	still	have	
not	had	the	opportunity	to	collect	the	signatures	necessary	for	its	presentation).	Once	
again,	the	request	is	for	a	reimbursement.	A	few	years	earlier,	a	group	of	midwives	had	
attempted	the	same	objective,	but	without	any	success.	Less	recent	actions	include	the	
following:	the	protests	of	women	to	save	Acqua Luce,	the	only	public	birthing	centre	
in	Lazio,	which	operated	 intermittently	until	2017;	 the	pressure	actions	of	caesare-
anised	women	who	in	Puglia	united	in	2012	in	the	non-profit	organisation	Rinascere 
al Naturale	and	presented	a	petition	for	the	regulatory	recognition	of	out-of-hospital	
childbirth;	 a	 similar	 effort	 of	 awareness-raising	 and	political	 pressure	 is	 also	 being	
carried	out	by	a	group	of	civil	society	associations	in	Calabria	to	see	the	light	of	the	
proposed	regional	law	presented	in	2017	(Mirabello	and	Guccione	240/10),	which	pro-
vides	for	both	the	reimbursement	and	direct	payment.

The	realisation	of	a	real	freedom	to	choose	whether	to	give	birth	at	home	or	in	a	
non-medicalised	 facility	 such	as	 a	 casa maternità,	 regardless	of	 their	 economic	and	
social	status,	seems	to	be	a	common	wish.	However,	there	is	also	a	widespread	opinion	
that	the	cost	is	not	an	insurmountable	obstacle	for	those	who	are	really	determined	
to	make	this	choice,	but	it	has	a	deterrent	function	for	the	undecided.	It	is	common	
practice	to	save	up	even	before	getting	pregnant,	to	have	collections	among	friends	
and	relatives	and	to	launch	crowdfunding.	Moreover,	private	midwives	are	generally	
open	to	generous	extensions.	More	than	affordability,	the	real	possibility	of	exercising	
the	right	to	decide	where	to	give	birth	is	weighed	down	by	the	little	or	no	information	
that	women	receive	from	private	gynaecologists	and	public	reproductive	health	cen-
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tres	(consultori)	about	the	possibility	and	safety	of	giving	birth	at	home:	most	women	
learn	about	this	option	through	chance	encounters,	personal	relationships	and	read-
ings,	some	before	pregnancy	but	others	only	after	they	become	pregnant.	This	lack	of	
communication	 is	perceived	as	a	greater	 injustice	 than	 the	economic	disadvantage,	
since	 it	prevents	most	women	 from	knowing	what	 their	 rights	are	and	 from	asking	
themselves	what	is	best	for	them	and	the	birth.	

“I think it is the lack of information that has deprived women of the opportunity to know that 
they can give birth themselves; they have entered the tunnel of the hospital because everyone 
does it there and it seems irresponsible to do otherwise. If you are not in a certain circle of 
people and if someone doesn’t take you there, you don’t even know that midwives exist out-
side the hospital. I hope that one day women will be free to choose: if they feel comfortable 
in their environment, they should be able to do so freely. I hope it can become an informed 
choice on a large scale and that it no longer burdens the family budget” (interview 8)

The	 pandemic	 has	 acted	 in	 the	 described	 context	 by	 deteriorating	 the	 perception	
of	 safety	 in	hospitals	and	prompting	more	women	to	seek	alternatives	 to	 the	norm	
(Sestito	2022).	However,	it	is	a	common	opinion	among	the	midwives	interviewed	that	
the	 compulsion	 to	give	birth	without	a	partner	or	midwife	of	 choice,	or	 the	 fear	of	
contagion	or	of	being	 taken	away	 from	 the	baby,	were	not	by	 themselves	 sufficient	
factors	for	the	many	women	who	approached	them	over	the	last	three	years	to	actually	
decide	to	go	through	with	it.	More	women	have	been	exposed	to	this	birthing	option,	
with	the	stories	of	home	births	having	broken	through	the	wall	of	silence.	However,	
the	collected	interviews	reveal	that	the	birthing	conditions	imposed	by	hospitals	were	
at	most	an	incentive	or	a	“trigger”	for	choosing	to	give	birth	at	home	in	people	who	
already	had	some	interest	 in	this	world,	or	 in	people	who	had	only	 just	become	ac-
quainted	with	it	during	pregnancy	but	already	beforehand	had	a	critical	attitude	to-
wards	medicalisation	and	were	cautious	about	the	use	of	drugs.	Moreover,	the	social	
perception	of	hospitals	as	places	of	contagion	meant	that	couples	inclined	to	give	birth	
at	home	were	supported	in	their	choice,	or	at	least	not	judged	as	foolish,	by	relatives	
and	friends.	For	many	couples,	giving	birth	at	home	marked	the	beginning	or	further-
ing	of	a	path	of	knowledge	of	gentle	parenting,	in	which	from	the	very	moment	of	birth	
they	learn	to	approach	their	children	with	respect	for	their	times,	needs	and	inclina-
tions.	The	exercise	of	this	choice	also	represents	for	many	a	gateway	(via	WhatsApp	
and	Telegram	groups,	online	and	face-to-face	courses,	and	direct	contact	with	other	
parents	who	have	given	birth	with	the	same	midwives)	to	knowledge	on	the	indepen-
dent	and	drug-free	management	of	minor	health	problems	of	adults	and	children,	ed-
ucational	experiences,	references	to	professionals	and	childcare	services,	along	with	
information	on	recreational	events	and	courses.	Sometimes	these	paths	give	rise	to	
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friendships	or	become	bridges	to	other	communities	such	as	home-schooling	and	out-
door	kindergartens.

The	mothers	and	fathers	who	have	chosen	a	home	birth	in	these	years	do	not	feel	
part	of	a	social	movement	or	a	cause	and	frame	the	meaning	of	their	action	in	the	dis-
course	of	freedom	and	plurality	of	choice,	suitable	for	their	own	person	and	their	own	
visions	of	life,	not	for	all	women.

“I feel that I am consistent with the lifestyle I have chosen and want to be an inspiration to 
others. However, the place of birth is something that everyone chooses in a very personal 
way. We gave birth at home but I don’t criticise those who go to hospital, in fact if they are 
not aware they are better off going to hospital. I don’t think change comes with battles but 
with continuous drops brought by every single person who maintains a daily consistency. I 
see social movements as movements of squares and protest, and Covid has shown us that we 
no longer need that mode. Consistency of lifestyle choices, consistency with myself, is much 
more important” (interview 9)

For	the	interviewed	families,	their	own	childbirth	is	not	a	political	act	(as	it	is	for	the	
midwives	whose	profession	contributes	to	the	broader	cause	of	demedicalisation	and	
to	the	claim	of	social	recognition	of	their	knowledge):	there	is	at	most	an	awareness	on	
being	increasingly	numerous	and	somewhat	less	stigmatised,	especially	thanks	to	the	
changes	in	the	collective	perception	of	hospitals	during	the	pandemic.	These	families	
seem	to	participate	not	so	much	in	collective	actions	but	rather	in	social	networks,	the	
constitution	of	which	is	facilitated	by	the	midwives,	in	a	more	structured	way	when	
there is a casa maternità	that	acts	as	a	physical	meeting	and	sharing	place.	In	some	cas-
es,	these	networks	manage	to	interweave	sufficiently	to	be	considered	communities,	
geographically	delimited	by	the	radius	of	action	of	the	same	group	of	midwives,	whose	
members	share	first	and	foremost	a	common	choice	of	childbirth	but	also	similar	ap-
proaches	to	health	and	parenting.

Concluding remarks on the nature of the movement

It	has	been	seen	how	in	the	current	international	literature	on	home	birth,	families,	
midwives	and	other	birth	professionals	are	considered	part	of	a	social	movement.	It	
has	also	been	seen	that	the	application	of	the	category	of	movement	to	these	“worlds”	
has	been	problematised	in	light	of	the	professionalism	process	of	midwives	and	their	
discursive	 repositioning	 from	women’s	 rights	 to	 that	of	 consumer	choices.	 In	 these	
concluding	reflections,	it	was	intended	to	contribute	to	the	aforementioned	problema-
tisation,	reading	the	observations	that	emerged	from	the	study	of	the	Italian	context	
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in	light	of	social	movement	theory.	It	should	first	be	pointed	out	that	the	definitions	of	
social	movement	are	varied	and	over	time	have	been	reshaped	to	include	forms	of	col-
lective	mobilisation	with	a	low	degree	of	organisation,	long	periods	of	inactivity	and	
low	visibility,	little	interest	in	addressing	the	State,	and	intent	on	producing	cultural	
changes	rather	than	changes	in	policies.	Nevertheless,	Snow	and	colleagues	(Snow	et	
al	2004:	6)	make	it	clear	that	most	definitions	are	based	on	three	or	more	of	the	follow-
ing	axes:	“collective	or	joint	action;	change-oriented	goals	or	claims;	some	extra-	or	
non-institutional	collective	action;	some	degree	of	organization;	and	some	degree	of	
temporal	continuity”.	The	proposed	definition	is	therefore	as	 follows:	“collectivities	
acting	with	some	degree	of	organization	and	continuity	outside	of	institutional	or	or-
ganizational	channels	 for	the	purpose	of	challenging	or	defending	extant	authority,	
whether	 it	 is	 institutionally	or	 culturally	 based,	 in	 the	 group,	 organization,	 society,	
culture,	or	world	order	of	which	they	are	a	part”	(Snow	et	al	2004:	11).

This	study	has	found	how	there	are	organisations	that	have	been	engaged	in	the	
training	and	dissemination	of	the	midwifery	model	for	decades	(SEAO	and	MIPA	for	
example),	while	the	midwives	united	in	the	Association	Nascere in Casa	mostly	focus	
on	the	provision	of	services,	always	accompanied	by	a	profound	dedication	and	aware-
ness	of	the	social	significance	of	their	action.	At	the	same	time,	it	emerged	that	couples	
give	birth	at	home	for	personal	reasons	and	without	wishing	to	commit	to	a	political	
act	or	civil	disobedience.	They	do	not	consider	their	own	choice	more	just	than	others	
and	they	do	not	wish	to	be	labelled	in	a	social	category	defined	either	by	their	choice	
of	birth	or	by	any	kind	of	 ideology.	 It	was	also	observed	 that	 the	 reimbursement	of	
expenses,	the	demolition	of	prejudice	and	the	normalisation	of	home	birth	are	recur-
rent	themes	among	the	women	interviewed	and	their	partners.	However,	it	should	be	
emphasised	that	these	themes	are	mostly	formulated	in	terms	of	expectations	from	
the	future,	so	 it	would	be	specious	to	see	 in	them	a	real	common	objective	capable	
of	generating	any	collective	action.	It	also	emerged	that,	except	in	a	few	rare	cases,	
women	are	not	engaged	in	public	protest	actions	and	do	not	form	themselves	into	as-
sociations,	as	is	the	case	in	other	countries.	Finally,	only	sporadically	do	midwives	and	
families	initiate	an	interlocution	with	legislators	to	generate	policy	change.

It	could	therefore	be	concluded	that	in	the	informal	networks	of	midwives	and	par-
ents,	even	if	linked	by	common	perspectives	on	the	naturalness	and	medicalisation	of	
birth,	the	axis	of	collective	action,	understood	as	“any	goal-directed	activity	engaged	in	
jointly	by	two	or	more	individuals,	for	the	pursuit	of	a	common	objective	through	joint	
action”	(Snow	et	al	2004:	6),	is	hardly	visible	at	this	historical	stage.	Specifically,	a	clear	
and	declared	common	goal	is	missing.	It	could	not	be	concluded	from	this	study	that	
midwives	and	parents	work	jointly,	except	in	a	few	sporadic	initiatives,	to	achieve	a	so-
cial	impact	such	as	universal	access	to	the	choice	of	place	of	birth.	It	is	more	accurate	to	
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state	that	they	are	content	to	contribute	to	a	slow	cultural	change	through	the	exercis-
ing	of	a	profession	on	the	one	hand,	and	through	the	exercising	of	choice	on	the	other.	

In	a	diachronic	perspective,	it	might	be	useful	to	read	home	birth	in	Italy	as	a	so-
cial	movement	that	experienced	a	phase	of	effervescence	(Alberoni	1997)	between	the	
1970-80s	which,	however,	was	never	followed	by	a	phase	of	institutionalisation.	This	is	
evident	from	the	fact	that	today	this	practice	falls	in	a	large	part	of	the	national	territory	
in	the	private	sector	and	that	the	associations	supporting	home	birth	are	not	the	usual	
interlocutors	of	the	national	and	regional	medical	authorities	and	political	decision-
makers.	After	 the	effervescence,	 the	home	birth	movement	embarked	on	a	different	
kind	of	process,	that	of	commercialisation	(De	Nardis	2006).	This	has	led	to	the	follow-
ing	results:	the	self-organisation	for	the	provision	of	an	absent	service,	and	its	diffusion	
throughout	Italy,	albeit	in	a	patchy	manner;	the	widening	of	the	birthing	options	that	
women	can	choose,	making	the	right	not	to	use	hospital	care	a	 little	more	concrete,	
although	the	exercising	of	this	right	remains	tied	to	economic	availability	and	the	fam-
ily’s	degree	of	knowledge;	the	consolidation	of	a	professional	sub-community	or	epis-
temic	community	with	common	views	on	birth,	as	opposed	 to	 the	 formal	midwifery	
register;	the	formation	of	networks	of	families	who	have	given	birth	with	the	same	mid-
wives	and	who	share	their	knowledge	and	experience.	A	kind	of	“comfort	zone”	seems	
to	have	been	established	in	which	midwives	who	wish	to	do	so	can	engage	in	freelance	
work,	train	to	assist	at	home,	find	a	supportive	professional	community	at	a	national	
level,	organise	themselves	into	territorial	teams	in	associative	form,	find	professionals	
to	collaborate	with	the	public	health	system	and,	from	time	to	time,	attempt	to	promote	
changes	in	social	policies.	The	professional	activity	of	private	midwives	has	the	twofold	
function	of	filling	the	limited	demand	for	domiciliary	services,	given	the	low	number	
of	women	who	are	aware	of	and	consider	the	possibility	of	giving	birth	on	their	own	in	
a	non-medicalised	place,	and	at	the	same	time	contributing	daily	to	public	awareness,	
which	will	inevitably	lead	to	the	enlargement	of	the	aforementioned	niche.

In	this	“comfort-zone”,	it	was	possible	for	a	sub-culture	to	form	(Yinger	1960),	with	
a	set	of	values	about	pregnancy,	birth	and	parenthood,	that	are	different	from	and	op-
posed	to	those	of	the	dominant	birth	culture	in	Italy,	being	cultivated	by	a	group	of	
people	who	choose	not	to	conform	and	wish	for	a	gradual	expansion	and	acceptance	
of	their	vision	in	society.	Participants	in	a	sub-culture	generally	have	no	intentions	of	
subversion	or	conflict	with	other	groups	or	representatives	of	the	dominant	culture,	
at	least	as	long	as	they	are	left	free	to	choose	and	live	according	to	their	own	values.		
Case maternità	are	important	physical	locations	in	the	production	of	this	sub-culture.	
They	act	as	facilitators	of	relationships	and	networks	of	families	in	which	experiences,	
information	and	advice	on	parenting	are	shared,	along	with	the	psycho-physical	well-
being	of	women	and	children.		However,	unlike	other	sub-	or	counter-cultures	such	as	
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veganism	(Righetti	2018),	that	of	home	birth	has	not	been	integrated	into	the	social	
body	and	is	not	conveyed	into	the	mainstream.	This	allows	it	for	the	time	being	to	re-
sist	the	processes	of	incorporation,	co-option	and	commodification.	

In	light	of	the	absence	of	a	clear	and	declared	mobilisation	objective	as	well	as	a	
strategy	for	achieving	it,	reading	the	aforementioned	networks	as	a	social	movement	
is	problematic	(Diani	2003).	More	precisely,	the	families	who	choose	it	should	not	be	
included	in	the	home	birth	movement,	since	they	do	not	act	in	an	organised	and	con-
tinuous	manner	and	do	not	do	so	with	the	aim	of	questioning	medical	authority	over	
childbirth.	The	concept	of	Lifestyle	Social	Movement	(LS)	(Haenfler	et	al.	2012)	could	
come	to	the	aid	of	interpreting	the	role	of	families:	LS	is	a	concept	coined	to	interpret	
those	“awkward	movements”	that	are	not	recognised	as	social	movements,	neither	ac-
cording	to	the	perspective	of	contentious	politics,	in	that	the	action	of	the	individual	
is	not	instrumental	to	change	and	there	is	little	disinterest	in	interlocution	with	the	
State,	nor	can	they	be	understood	by	the	broad	category	of	“new	social	movements”,	
in	that	the	latter	presuppose	an	organisational	set-up.	Finally,	they	do	not	fall	under	
political	consumerism	either	because	the	practices	of	individuals	are	not	the	subject	
of	 campaigns.	 Individuals	 taking	part	 in	 an	LS	 contribute	 to	 social	 change	 through	
individual	actions	that	build	a	sense	of	self-consistency.	They	are	not	united	by	a	col-
lective	identity	and	are	at	most	part	of	an	“imagined	community”	made	up	of	other	
individuals	who	have	made	the	same	choice	and	who	do	not	necessarily	frequent	each	
other.	Nevertheless,	 this	sociological	category	does	not	 fully	fit	the	observed	reality	
either,	since	the	concept	of	lifestyle	assumes	a	certain	continuity	of	action,	whereas	
birth	 is	an	extraordinary	event	 in	 relation	to	everyday	 life.	The	choice	 to	give	birth	
at	home	is	not	a	political	act	repeated	on	a	daily	basis.	It	does	not	imply	a	coherent	
lifestyle	extended	over	time	after	childbirth	and	is	not	even	motivated	by	a	sense	of	
identity	and	belonging	to	a	community	(e.g.,	you	do	not	choose	to	give	birth	at	home,	
neither	the	first	nor	the	second	time,	because	you	are	a	“home	birther”).	The	choice	
of	these	women	is	expressed	from	a	certain	individual	awareness	of	the	naturalness	of	
birth	as	well	as	a	critical	attitude	towards	the	medicalisation	of	life.	New	parents	often	
access	networks	and	communities	in	which	the	experience	of	giving	birth	at	home	does	
not	constitute	a	collective	identity	but	at	most	a	more	known	and	accepted	experience	
than	outside	these	networks.	

On	 the	other	hand,	 the	definition	of	 social	movement	fits	better	with	midwives,	
who	act	within	an	organised	and	continuous	form,	primarily	to	provide	care	for	wom-
en,	while	maintaining	a	profound	awareness	of	the	impact	of	their	daily	practice	on	
the	construction	of	a	better	society.	Among	the	members	of	the	private	midwives	com-
munity,	there	is	an	evident	sense	of	belonging	to	a	collective	identity	(Daher	2013)	and	
adherence	to	a	common	goal	that	guides	their	practice.	With	the	assets	of	a	transversal	
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relationship	base,	an	awareness	of	their	role	in	producing	cultural	change,	as	well	as	
a	history	of	political	interlocution	and	activism,	the	midwifery	movement	has	the	po-
tential	to	revitalise	 its	collective	action	dimension,	giving	visibility	to	their	mission	
and	defining	a	strategy	that	includes	a	call	to	arms	of	their	“clients”.	It	seems	that	the	
Covid-19	pandemic	did	not	revitalise	collective	action	directed	at	the	recognition	of	
home	birth	but	rather	gave	more	visibility	to	the	practice	and	accelerated	the	ongo-
ing	process	of	conscious	raising	for	a	few	years.	In	this	period,	private	midwives	have	
only	 increased	 their	 social	activism	to	 the	extent	 that	 requests	 for	 information	and	
assistance	have	increased.	On	the	other	hand,	regarding	the	direct	influence	on	policy	
formulation,	despite	the	fact	that	the	Italian	Government	is	interested	in	strengthen-
ing	domiciliary	services	and	community	medicine	(Vallerani	2022)	with	the	intention	
of	improving	the	health	system’s	response	to	future	crises,	no	signs	of	involvement	of	
midwives,	who	are	experts	in	home	birth	were	found	during	this	study.	For	the	time	
being,	the	pandemic	experience	does	not	seem	to	represent	an	opportunity	for	mobili-
sation.	However,	this	movement	could	come	to	the	fore	again	if	the	restrictive	regula-
tions	of	the	existing	spaces	of	professional	freedom	and	choice	are	feared.

[Submitted 19 January 2023 – accepted 7 June 2023]
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on incarceration of mothers and children

Maternità reclusa.
L’impatto dell’esternalizzazione della detenzione 

sulla carcerazione delle madri e dei figli
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Abstract

Motherhood in prison is a little-discussed topic due to the small number of incarcerated women. Few studies 
have given voice to incarcerated mothers to speak directly about their condition. This contribution, through a 
survey of the international scientific literature and making use of a decade of teaching experience in prisons, 
combined with field observation activities on behalf of the Antigone Association, took stock of the condition of 
imprisoned motherhood in Italy and the laws in force. Interviews with imprisoned mothers were analyzed in 
the light of the reform proposals initiated in our country to ensure that imprisoned mothers can continue to 
bond with their children in non-custodial settings.

La	maternità	reclusa	è	un	argomento	poco	dibattuto	a	causa	dell’esiguità	numerica	della	popolazione	
detenuta	femminile;	pochi	studi	hanno	dato	voce	alle	madri	detenute	per	parlare	direttamente	della	
loro	condizione.	Il	contributo,	attraverso	una	ricognizione	della	letteratura	scientifica	internazionale	e	
avvalendosi	di	una	decennale	esperienza	di	didattica	nelle	carceri,	unita	all’attività	di	osservazione	del	
campo	di	indagine	per	conto	dell’Associazione	Antigone	ha	fatto	il	punto	sulla	condizione	della	mater-
nità	reclusa	in	Italia	e	delle	leggi	in	vigore.	Le	interviste	alle	madri	detenute	sono	state	analizzate	alla	
luce	delle	proposte	di	riforma	avviate	nel	nostro	Paese	per	garantire	alle	madri	recluse	la	continuità	
del	legame	con	i	figli.

Keywords

Motherhood, Prison, Children in prison, Foster homes
Maternità,	carcere,	bambini	reclusi,	case	famiglia
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Introduzione

La	condizione	delle	donne	detenute	è	da	 lungo	tempo	oggetto	di	ricerca	scientifica,	
meno	approfondito	è	 il	 tema	della	maternità	 in	carcere.1	 Il	contributo,	dopo	una	ri-
cognizione	 sulla	 condizione	delle	madri	detenute	nella	 letteratura	 scientifica	 inter-
nazionale,	approfondisce	l’esperienza	femminile	della	maternità	reclusa	in	Italia,	alla	
luce	delle	norme	in	vigore	e	di	quelle	in	discussione,	al	fine	di	evidenziare	come	queste	
ultime	possano	migliorare	significativamente	la	maternità	‘detenuta’.	

La	scelta	di	approfondire	la	tematica	nel	contesto	italiano	è	legata	al	dibattito	le-
gislativo	in	corso	sulla	tutela	del	legame	tra	detenute	e	figli	minori,	essendo	già	stato	
avviato	dal	2011	nel	nostro	Paese	un	progressivo	processo	di	fuoriuscita	delle	madri	
dal	carcere,	attraverso	gli	arresti	domiciliari	e	la	reclusione	in	strutture	meno	detentive	
e	a	custodia	attenuata	o	in	case	protette,	consentendo	di	esperire	la	maternità	in	strut-
ture	idonee	ad	evitare	la	‘carcerazione	dell’infante’	nella	fascia	d’età	0-6	anni.	Alcune	
misure	di	tutela	della	maternità	e	dei	diritti	dei	bambini	alla	continuità	del	legame	con	
la	madre,	garantite	dalla	custodia	attenuata,	hanno	mostrato	contraddizioni	perché	
non	hanno	evitato	le	conseguenze	negative,	sia	per	le	madri	che	per	i	bambini,	della	
maternità	ugualmente	reclusa	negli	istituti	a	sorveglianza	attenuata.

L’esperienza	pioniera	dell’Italia,	primo	Paese	europeo	ad	essersi	dotato	nel	2014	
di	una	Carta	dei	diritti	dei	figli	dei	genitori	detenuti	 (d’ora	 in	poi	Carta),	 sottoscrit-
ta	 da	 Ministero	 della	 Giustizia,	 Autorità	 garante	 dell’infanzia	 e	 dell’adolescenza	 e	
Associazione	Bambini	senza	sbarre,	può	rappresentare	un	modello	di	riferimento	im-
portante	anche	per	altri	Paesi.2	La	ricerca	sul	campo	e	le	voci	delle	madri	rintracciate	
fuori	e	dentro	gli	istituti	di	pena,	l’ascolto	dei	loro	bisogni	verranno	analizzati	alla	luce	
delle	varie	tappe	legislative	e	delle	previsioni	contenute	nella	Carta.

L’ipotesi	che	informa	questo	lavoro	è	la	difficile	compatibilità	della	pena	del	carcere	
come	misura	sanzionatoria	con	la	condizione	di	madre	con	figli	minorenni,	dovendo-
si	prevedere	 in	questi	casi	misure	volte	al	mantenimento	del	ruolo	genitoriale.	Tale	
ruolo,	infatti,	non	può	ritenersi	compromesso	dalla	condotta	criminosa	della	genitrice	
tanto	più	dal	momento	che	una	delle	specificità	della	criminalità	femminile	riguarda	
la	bassa	pericolosità	sociale	dovuta	a	reati	che	destano	scarso	allarme	sociale	(Romano	
et al.	2014:	251).	L’art.	2	della	Carta,	nel	raccomandare	di	preservare	i	vincoli	familiari	

1	 Per	un	quadro	sulla	condizione	detentiva	femminile	in	Italia	si	rimanda	a	Zuffa	e	Ronconi	(2020).
2	 L’art.	 31	 della	 Costituzione	 italiana	 tutela	 la	 famiglia	 e	 la	maternità	 e	 al	 comma	 2	 si	 specifica	
l’interesse	del	figlio	minore	«a	vivere	e	a	crescere	nell’ambito	della	propria	famiglia,	mantenendo	un	
rapporto	 equilibrato	 e	 continuativo	 con	 ciascuno	 dei	 genitori,	 dai	 quali	 ha	 diritto	 di	 ricevere	 cura,	
educazione	ed	istruzione».	
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mette	l’accento	sul	ruolo	importante,	per	la	madre	detenuta,	del	legame	con	i	figli	al	
fine	di	favorirne	la	sua	reintegrazione	sociale,	abbassare	la	recidiva	ed	evitare	il	ter-
ribile	fenomeno	che	discende	dalla	maternità	reclusa:	quello	dei	bambini	detenuti	in	
ambienti	ideati	per	contenere	la	violenza	maschile.	

Metodologia

I	resoconti	sulla	maternità	reclusa	che	confluiscono	in	questo	contributo	consistono	
in	materiale	raccolto	tra	febbraio	2022	e	gennaio	2023	riguardante	la	condizione	delle	
donne	in	stato	di	gravidanza,	post	partum,	maternità	con	figli	al	seguito	o	responsabi-
lità	materna	di	minorenni	e	adolescenti	affidati	alla	famiglia	d’origine	o	a	terzi.	Nello	
specifico	si	tratta	di:	a)	8	interviste	non	strutturate;	b)	4	schede	di	attività	di	osserva-
zione;	c)	20	analisi	testuali	(lettere,	schede,	testimonianze).	L’attività	di	sociologa	della	
devianza	impegnata	anche	nelle	carceri	in	compiti	di	didattica	universitaria,	ricerca	e	
terza	missione	sociale	ha	permesso	di	esplorare	per	lungo	tempo	il	campo	di	ricerca.3

Alcune	testimonianze	presentate	in	questo	articolo	sono	state	raccolte	per	la	ste-
sura	del	progetto	relativo	al	bando	nazionale	‘Liberi di crescere. Interventi volti alla pro-
mozione dei diritti dei figli di genitori in stato di detenzione’, ancora	in	fase	di	valutazione.	
Il	progetto	prevede	interventi,	fuori	e	dentro	il	carcere,	volti	a	superare	i	limiti	che	si	
frappongono	fra	 la	 tutela	della	maternità	e	 il	diritto	dei	bambini	alla	continuità	del	
legame	affettivo	con	il	genitore	detenuto.	Altre	madri	detenute	sono	state	ascoltate	
grazie	alla	 intermediazione	di	Micaela	Tosato,	promotrice	del	movimento	‘Sbarre	di	
Zucchero’,	nato	in	Italia	nel	2022	all’indomani	del	suicidio	di	Donatela	Hodo	nel	car-
cere	di	Montorio,	scarcerata	al	settimo	mese	di	gravidanza	e	dopo	il	parto	ricondot-
ta	in	carcere,	allontanata	definitivamente	dal	figlio.	Le	interviste	alle	madri	detenute	
saranno	riportate	con	un	nome	di	 fantasia	per	garantirne	 l’anonimato;	 le	 interviste	
condivise	con	Sbarre	di	Zucchero	saranno	anonimizzate	e	indicate	con	l’acronimo	SdZ.

3	 L’autrice,	 anche	 nel	 ruolo	 di	 osservatrice	 degli	 istituti	 di	 pena	 della	 Calabria	 per	 conto	
dell’Associazione	 nazionale	 Antigone	 per	 la	 tutela	 dei	 diritti	 e	 le	 garanzie	 nel	 sistema	 penale,	 è	
autorizzata	dal	Ministero	della	Giustizia	a	svolgere	visite	nelle	carceri.	L’attività	di	osservazione	di	un	
istituto	e	delle	condizioni	di	vita	delle	persone	detenute	confluisce	in	una	scheda	di	rilevazione	dati	
quali-quantitativi	pubblicata	sul	sito	dell’Osservatorio	Antigone.	Grazie	a	questi	incarichi	istituzionali,	
sono	 state	 in	 parte	 superate	 le	 difficoltà	 cui	 va	 incontro	 la	 ricerca	 in	 carcere,	 vissuta	 come	 una	
intrusione	e	 intromissione	 indebita	nel	proprio	campo	da	parte	dell’amministrazione	penitenziaria,	
restìa	a	essere	osservata	(Degenhardt	e	Vianello	2010)	tanto	che	nel	2021	la	Conferenza	Nazionale	dei	
Delegati	dei	Rettori	per	i	Poli	Universitari	Penitenziari	ha	sottoscritto	un	Protocollo	con	il	Ministero	
della	Giustizia,	Dipartimento	dell’Amministrazione	Penitenziaria	 (DAP),	finalizzato	ad	agevolare	da	
parte	del	DAP	le	procedure	di	autorizzazione	inerenti	le	richieste	di	realizzazione	di	ricerche	in	carcere	
da	parte	di	gruppi	di	ricerca	delle	Università.
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L’impatto della maternità in carcere 

L’esiguità	numerica	della	popolazione	detenuta	femminile	sul	totale	della	popolazione	
ristretta,	si	traduce	in	scarsa	attenzione	da	parte	delle	istituzioni	e	della	politica	alla	
specifica	condizione	femminile.	Le	persone	detenute	nel	mondo	sono	oltre	11,5	milio-
ni	(Fair	e	Walmsley	2021),	le	donne	rappresentano	soltanto	il	6,9%	della	popolazione	
ristretta	(Fair	e	Walmsley	2022),	gli	uomini	ne	costituiscono	il	93,1%.	Le	indagini	più	
recenti	a	livello	globale	indicano	per	oltre	l’80%	delle	detenute	un	figlio	e	per	il	30%	di	
madri	recluse	la	responsabilità	di	bambini	con	una	età	inferiore	ai	cinque	anni	(Lobo	
e	Howard	2021;	Shlafer	et al.	2019).	Uno	studio	australiano	ha	riportato	che	quasi	due	
terzi	delle	detenute	ha	almeno	un	figlio	a	carico	(Lobo	e	Howard	2021;	Walmsley	2017)	
e	un	altro	studio	condotto	negli	Stati	Uniti	indica	che	quasi	un	quarto	dei	bambini	con	
una	madre	in	carcere	ha	meno	di	5	anni	(Shlafer	et al.	2019).

Nonostante	numeri	bassi,	la	situazione	dei	bambini	che	nel	corso	della	loro	vita	in-
crociano	la	detenzione	di	un	genitore	è	stata	oggetto	di	attenzione	della	Convenzione	
Onu	sui	diritti	dell’infanzia	e	dell’adolescenza	del	1989	che,	all’art.	9	evidenzia	il	«di-
ritto	del	fanciullo	separato	da	entrambi	i	genitori	o	da	uno	di	essi	di	intrattenere	rego-
larmente	rapporti	personali	e	contatti	diretti	con	entrambi	i	genitori,	a	meno	che	ciò	
non	sia	contrario	all’interesse	primario	del	fanciullo»,4	dove	per	fanciullo	si	intende	il	
minore	di	anni	18.	Questi	valori	sanciti	nella	Convention on the Rights of the Child,	ri-
tenuta	uno	degli	atti	sovranazionali	più	rilevanti	sulla	tutela	dei	minorenni,	sono	stati	
richiamati	nella	Raccomandazione	del	Comitato	dei	Ministri	del	Consiglio	d’Europa	
emanata	il	4	aprile	2018	al	fine	di	«tutelare	il	diritto	e	la	necessità	del	minorenne	a	un	
legame	continuo	con	il	genitore	detenuto,	il	quale	a	sua	volta	ha	il	dovere	e	il	diritto	di	
svolgere	il	suo	ruolo	genitoriale	e	di	promuovere	esperienze	positive	per	i	suoi	figli».5 
Alla	base	di	questa	Raccomandazione	vi	è	l’esperienza	dell’Italia,	primo	Paese	europeo	
nel	dotarsi	di	un	documento	che	mira	a	sostenere	la	genitorialità	attraverso	la	Carta	
dei	diritti	dei	figli	dei	genitori	detenuti.

La	 letteratura	scientifica	ha	trattato	 i	 rischi	 legati	alla	condizione	delle	madri	 in	
carcere,	in	particolare	riguardo	la	sofferenza	del	distacco	dai	figli	e	l’impatto	della	‘pri-

4 Convention on the Rights of the Child – CRC,	 approvata	 dall’Assemblea	 Generale	 delle	 Nazioni	
Unite	 il	 20	novembre	 1989	 e	 ratificata	 dall’Italia	 il	 27	maggio	 1991	 con	 la	 Legge	n.	 176.	Dal	 1989	
la	Convenzione	è	divenuta	il	trattato	in	materia	di	diritti	umani	con	il	più	alto	numero	di	ratifiche.	
Gli	Stati	 che	fino	a	oggi	 si	 sono	vincolati	giuridicamente	al	 rispetto	dei	diritti	 in	essa	 riconosciuti	
sono	196.	Occorre	precisare	che	il	documento	è	stato	elaborato	armonizzando	differenti	esperienze	
culturali	e	giuridiche.
5 Recommendation CM/Rec(2018)5 of the Committee of Ministers to member States concerning children 
with imprisoned parents.
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gionizzazione’	delle	madri	 (Casey-Acevedo	et al.	 2004;	Dowel	et al.	 2019;	Goshin	et 
al.	2014;	Nuytiens	e	Jehaes	2022;	Bard	et al.	2016;	Kennedy	et al.	2020;	Walker	et al. 
2014).	Poche	sono	le	indagini	che	si	basano	sull’ascolto	delle	detenute	riguardo	le	loro	
esperienze	intime	di	maternità:	sentimenti,	emozioni	e	paure	in	relazione	allo	stato	di	
gravidanza,	al	ruolo	di	madre	con	figli	al	seguito	in	carcere	o	il	peso	gravoso	dell’inter-
ruzione	del	legame	quando	i	figli	sono	fuori.	In	particolare	vi	è	scarsa	conoscenza	delle	
difficoltà	percepite	dalle	detenute	nella	 crescita	dei	figli	 in	 carcere	fino	a	quando	è	
consentito	loro	tenerli	con	sé;	i	parametri	e	le	procedure	che	riguardano	questa	possi-
bilità	differiscono	nei	vari	Paesi:	in	Inghilterra	e	in	Galles	la	responsabilità	di	decidere	
se	a	un	bambino	sarà	concesso	di	vivere	con	la	propria	madre	in	carcere	è	demandata	
al	direttore	del	penitenziario	sulla	base	del	parere	formulato	da	un	comitato	di	ammis-
sione.	In	Francia	spetta	al	tutore	dei	bambini	decidere	se	questi	possano	seguire	la	pro-
pria	madre	in	carcere	(Robertson	2008).	In	Portogallo,	invece,	non	vi	sono	regolamenti	
ad	hoc	e	la	decisione	viene	presa	principalmente	dalla	detenuta	che	può	decidere	se	
tenere	il	figlio	con	sé	in	carcere	fino	al	terzo	anno	d’età	(articolo	7,	Código de Execução 
de Penas e Medidas Privativas da Liberdade,	CEPMPL	2009);	sono	escluse	da	questa	op-
portunità	le	detenute	in	regime	di	elevata	vigilanza,	separate	dalle	altre	ospiti	a	causa	
del	rischio	di	fuga	o	perché	rappresentano	un	pericolo	per	l’incolumità	propria	o	altrui	
(articolo	243,	Regulamento General dos Establecimentos Prisionair,	RGEP	2011).6 

In	un	panorama	così	variegato,	sembra	particolarmente	importante	prestare	ascolto	
alle	detenute	incinte	e	madri	sui	loro	bisogni	riguardo	l’esperienza	materna	dicendolo 
in prima persona. Si tratta di trasferire loro il diritto e la possibilità di parlare delle prigio-
ni,	di	dire	ciò	che	solo	loro	possono	dire	(Degenhardt	e	Vianello	2010).	La	condizione	
delle	detenute	madri	in	Italia	ha	aperto	il	dibattito	sulla	‘carcerazione	dell’infante’,	una	
situazione	che	ha	condotto	bambini	a	crescere	al	chiuso	di	un	carcere,	nella	penombra	
di	mura,	celle,	giri	di	chiave	e	suoni	innaturali.	La	compromissione	di	un	sano	sviluppo	
evolutivo	dei	bambini,	 sia	nella	 fase	della	gestazione,	sia	che	entrino	dopo	 il	primo	
vagito	in	un	ambiente	segregante	come	il	carcere,	sia	che	seguano	la	madre	a	uno	sta-
dio	della	loro	esistenza,	catapultati	in	luoghi	insalubri	e	assolutamente	inadatti	si	può	
ricavare	da	varie	indagini	(Aiello	e	McCorkel	2018;	Minson	2019;	Poehlmann-Tynan	e	
Turney	2021)	e	in	particolare	dagli	studi	epidemiologici	sui	malesseri	della	detenzione		
descritti	da	una	delle	voci	più	autorevoli	nel	panorama	internazionale	della	medicina	
penitenziaria,	il	medico	penitenziario	francese	Daniel	Gonin	(1994:	77).	Il	ricordo	di	

6	 In	Portogallo,	su	3	carceri	femminili	solo	2	consentono	alle	madri	di	tenere	con	sé	i	bambini.	In	tali	
istituti	sono	previste	condizioni	idonee	simili	ad	altre	carceri	in	Europa	per	quanto	riguarda	cibo,	cure	
mediche	e	camere	di	pernottamento	attrezzate	e	predisposte	per	accogliere	bambini	i	quali	possono	
frequentare	centri	diurni	(Afonso	2005).	
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un	bambino	cresciuto	in	carcere	ci	svela	il	paradossale	adattamento	suo	e	degli	altri	
‘concellini’	a	realtà	con	un’unica	dimensione:	

ho dei ricordi bellissimi dei miei ‘concellini’ quei bimbi che pensano, come pensavo io, che 
tutto inizi e finisca entro quel muro di cinta. Con la paura di sapere cosa c’è al di là. Era tut-
to bello soltanto ai nostri occhi. La realtà era diversa. Ci eravamo adattati. Alle guardie in 
divisa. Alle urla, alle sbarre, al limite del muro di cinta. Al filo spinato, alle luci accese anche 
di notte. Agli scatti metallici delle serrature (SdZ).	

Ed	è	così	che	descrive	Mambro	la	vita	quotidiana	della	sua	bambina	in	una	sezione	di	
un carcere:

il cervello famelico e sensibile di una bambina chiamato a registrare crisi di astinenza, di-
sperazioni, sofferenza, lutti da Aids e la scomparsa (per motivi positivi ma non per questo 
meno misteriosi per lei: le scarcerazioni) di ragazze a cui aveva fatto appena in tempo ad 
affezionarsi. Eppure la vedevo sempre contenta mentre mi correva incontro al ritorno dalle 
udienze del processo. Usciva per la doccia nel suo piccolo accappatoio arancione e si com-
portava proprio come sua madre e noi tutte: una piccola donna con il suo pettinino in mano 
che, fermandosi davanti ai blindati delle celle prima di rientrare, salutava e ti chiedeva cosa 
stavi cucinando. Poi, facendo capolino, sapeva già che le avresti dato dei dolci buoni per 
scappare via nel corridoio mostrando alla madre il piccolo tesoro e motivo in più per scoraz-
zare volutamente sorda ai richiami delle agenti, al “devi rientrare”. 

Poi	la	madre	riferiva	al	papà,	anch’egli	detenuto,	che	la	loro	piccola,

aveva bisogno di ascoltare voci e suoni diversi dalla battitura delle sbarre, dagli echi di te-
levisioni, di chiavi nel blindato della cella dietro cui la chiudevano assieme a sua madre 
(Braghetti	e	Mambro	1995).

Le madri recluse in Italia

Nel	 nostro	 Paese	 il	 numero	 di	 donne	 incarcerate	 è	 diminuito	 nell’ultimo	 decennio	
passando	da	2808	detenute	nell’anno	2011,	in	cui	risultavano	51	madri	con	53	figli	al	
seguito	e	13	donne	incinte	(Istat	2012),	a	una	presenza	di	2365	donne	nel	2022	e,	tra	
queste,	16	madri	con	17	figli	al	seguito	(Dap	2022).	Nel	2021,	su	una	popolazione	car-
ceraria	di	54.134	detenuti	(di	cui	2.237	donne),	dei	quali	24.908	genitori	regolarmente	
sposati	 o	 con	 rapporti	 di	 convivenza,	 si	 sono	 svolti	 280.675	 colloqui	 tra	 detenuti	 e	
almeno	un	familiare	minorenne.	Nel	2023	i	genitori	in	carcere	con	figli	risultano	circa	
26	mila	(quasi	un	detenuto	su	due	ha	figli),	dunque	sono	decine	di	migliaia	i	minori	e	



135
ISSN 2611-2914 (online)
ISSN 2611-4216 (print)

POLIARCHIE/POLYARCHIES
vol. 6, 1/2023 pp. 129-154

MATERNITÀ RECLUSAF. GARREFFA

gli	adolescenti	che	entrano	in	un	istituto	penitenziario	per	fare	visita	a	un	familiare	
detenuto.7	Attualmente,	le	madri	con	figli	minorenni	al	seguito	in	carcere,	o	in	stato	di	
gravidanza,	si	attestano	a	circa	60	l’anno	su	una	popolazione	di	2365	detenute	distri-
buite	tra	le	45	sezioni	riservate	alla	popolazione	femminile	nelle	carceri	maschili	e	nei	
4	istituti	di	pena	destinati	esclusivamente	alle	donne:	Trani,	Pozzuoli,	Roma-Rebibbia,	
Venezia-Giudecca.	

Dati	dell’Ufficio	per	lo	sviluppo	e	la	gestione	del	sistema	informativo	automatizza-
to,	sezione	statistica	del	Dipartimento	dell’amministrazione	penitenziaria,	riportano	
al	31	marzo	2023	la	presenza	di	25	madri	con	28	figli	al	seguito	nelle	carceri	italiane.	Nel	
2008	la	Commissione	dei	diritti	della	donna	presso	il	Parlamento	Europeo	censurava	il	
fatto	che	vi	erano	nell’Unione	Europea,	per	la	popolazione	detenuta	femminile,	soltan-
to	strutture	attrezzate	per	ospitare	una	popolazione	maschile	e	non	adeguate	a	rispon-
dere	alle	specificità	 femminili,	 sotto	 il	profilo	di	bisogni	differenti.	La	Commissione	
per	i	diritti	della	donna	presso	il	Parlamento	Europeo,	nel	2008	pubblicava	un	Report	
sulle	condizioni	della	popolazione	carceraria	femminile	nell’Unione	Europea	nel	quale	
si	evidenziava	l’inadeguatezza	delle	strutture	penitenziarie	destinate	ad	accogliere	le	
donne,	rilevando	altresì	condizioni	materiali	e	strutturali	degradanti,	inadatte	soprat-
tutto	alle	esigenze	dei	figli	che	vivono	in	carcere	con	la	propria	madre,8 nonostante 
siano	già	previste	in	quasi	tutti	i	Paesi	condizioni	diverse	dal	resto	della	popolazione	
detenuta	per	le	madri	con	figli	al	seguito.	Tali	prescrizioni,	in	gran	parte	inattuate,	ri-
guardano	un’area	sanitaria	con	prestazioni	ginecologiche	e	pediatriche,	vitto	adeguato	
alle	specifiche	esigenze	dei	bambini,	così	come	delle	donne	che	debbano	partorire	o	in	
stato	di	gravidanza	o	in	fase	di	allattamento	al	seno,	sezioni	detentive	separate	per	le	
mamme	e	i	bambini,	accesso	agevolato	per	i	piccoli	agli	spazi	esterni	grazie	all’apporto	
dei	volontari	(Robertson	2008).	

Ancora,	nel	2021	in	Italia,	nell’ambito	delle	attività	di	osservazione	sulle	condizioni	
di	detenzione	dell’Associazione	Antigone,	su	24	istituti	di	pena	in	cui	erano	presenti	
anche	donne	è	emerso	che	solo	poco	più	della	metà,	14	istituti	circa,	disponeva	di	un	
servizio	di	ginecologia	e	soltanto	uno	su	cinque	era	dotato	di	un	servizio	di	ostetricia	
(Rapporto	Antigone	2022),9	in	istituti	che	tra	l’altro	spiccano	per	essere	patogeni	per	
qualsiasi	tipologia	di	popolazione	detenuta,	privi	persino	di	servizi	 igienico-sanitari	
adeguati.	A	riguardo	abbiamo	la	testimonianza	di	un’ex	detenuta	già	ristretta	nel	car-

7	 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=1_5_16&facetNode_2=1_5_31&
contentId=SST613746&previsiousPage=mg_1_14	
8	 www.giustizia.it,	‘La	detenzione	femminile’	-	Supplemento	ai	nn.1/2	in	Pena	&	Territorio,	2009.
9	 Gli	osservatori	di	Antigone	hanno	accesso	alle	celle	e	a	tutti	gli	spazi	comuni	delle	sezioni.	

http://www.giustizia.it
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cere	Bassone	di	Como,	l’istituto	maggiormente	sovraffollato	della	Lombardia,10	dove	
erano	presenti	detenute	con	figli	al	seguito:	

nessuna assistenza medica mirata, niente trucchi o tinta per i capelli da poter acquistare, 
addirittura le docce si potevano fare in modo alternato, alcuni giorni solo di mattina, altri 
giorni solo di pomeriggio a discapito dell’igiene personale. Soprattutto durante il ciclo me-
struale e per le donne che soffrivano di piccole perdite urinarie era davvero un problema, 
figuriamoci in uno stato di gravidanza. Le celle erano davvero molto piccole, senza spazi 
agibili e bagni solo con turche, che per le donne non è proprio il massimo e un bidet quasi 
sempre intasato con tubature vecchie (Maria).

In	Francia,	la	‘guida	del	detenuto’	distribuita	ai	nuovi	giunti,	recita:	‘Se	è	incinta,	sarà	
sottoposta	a	un	controllo	medico	adeguato.	Il	parto	avverrà	presso	un	servizio	ospe-
daliero.	Potrà	quindi	chiedere	di	tenere	con	sé	il	bambino	fino	a	che	questi	non	abbia	
18	mesi	(se	dispone	della	potestà	genitoriale).	Per	tenerlo	con	sé	oltre	i	18	mesi,	deve	
farne	richiesta	al	direttore	interregionale,	che	prenderà	una	decisione	dopo	aver	ascol-
tato	 il	parere	di	una	commissione	consultiva.	Tutte	 le	decisioni	 relative	a	suo	figlio	
spettano	a	lei	(oltre	che	al	padre	del	bambino,	se	dispone	della	potestà	genitoriale)’.11 
Alcuni	 studi	 sull’assistenza	prenatale	precoce	e	di	 routine	durante	 la	gravidanza	 in	
situazione	di	detenzione	hanno	dimostrato	che	vi	sono	significativi	effetti	positivi	sul	
peso	alla	nascita	dei	bambini	e	sull’età	gestazionale	alla	nascita	(Baker	2019);	invece,	
cure	tardive	e	insufficienti	hanno	portato	a	ricoveri	ospedalieri	causati	da	situazioni	
di	parto	pretermine,	basso	peso	alla	nascita,	danni	cerebrali	e	aumento	della	mortalità	
(Baldwin	et al.	2020;	Walker	et al.	2014;	Dowel	et al.	2018;	Mukherjee	et al. 2014).	Nel	
2008	una	Risoluzione	del	Parlamento	europeo	invitava	gli	Stati	membri	a	‘tenere	mag-
giormente	presenti	le	specificità	femminili’	legate	alla	salute	riproduttiva,	nonché	cre-
are	condizioni	di	vita	adatte	alle	esigenze	dei	figli	che	vivono	con	il	genitore	detenuto’,	
e	all’attivazione	di	strutture	idonee	ad	accogliere	bambini	di	età	inferiore	a	tre	anni,	
nonché	a	garantire	strutture	igieniche	adeguate	sia	per	le	donne	che	per	i	bambini.	

Le	ultime	stime	disponibili	a	livello	globale	ci	dicono	che	le	detenute	che	si	trova-
no	in	stato	di	gravidanza	in	carcere	si	attestano	tra	il	5	e	il	10%	(Baldwin	et al.	2020);	
uno	studio	condotto	in	Australia	nel	2017	riferiva	che	l’1,8%	era	incinta	all’ingresso	in	
un	penitenziario	(AIHW,	Australian	Institute	of	Health	and	Welfare	2019),	altre	ricer-
che	hanno	dimostrato	che	molte	detenute	incinte	hanno	potuto	effettuare	l’accesso	
alle	visite	ginecologiche	in	ritardo,	saltando	anche	quelle	strettamente	raccomandate	

10	 Al	31	marzo	2023,	nel	 carcere	Bassone	di	Como	sono	presenti	390	uomini	e	47	donne	con	una	
capienza	regolamentare	di	226.
11	 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Guide_Je_suis_en_detention_V7_FINAL_ITA.pdf
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(Ramirez	et al.	2020;	Walker	et al.	2014).	Il	punto	di	vista	di	coloro	che	sono	state	og-
getto	del	potere	punitivo	carcerario	conferma	una	serie	di	negligenze	anche	in	Italia.

Le voci delle madri detenute

Donatela	Hodo	scrive	dopo	quattro	anni	dall’evento	parto	una	lettera	nella	quale	ri-
percorre	il	trauma	dell’adozione	del	suo	bambino.	All’età	di	21	anni	scopre	in	carcere	
d’essere	incinta	al	settimo	mese	di	gravidanza,	scarcerata	si	ritroverà	in	strada,	sola,	
con	problemi	di	tossicodipendenza	e	un	parto	da	affrontare.	Il	figlio	verrà	alla	luce	con	
problemi	di	salute;	trascorso	un	mese	dal	parto	la	madre,	ritenuta	non	idonea	ad	eser-
citare	la	potestà	genitoriale,	verrà	riportata	in	cella:

mi piange il cuore dalla gioia	-	scrive	Donatela	-,	ma anche dalla tristezza. Forse da una 
parte, per la mia situazione, per il bene del bambino sono arrivata a pensare che forse con 
un’altra famiglia sta bene ma purtroppo è sempre nel mio cuore, davanti ai miei occhi. Non 
si può mai dimenticare.	

Questa	giovane	madre	deciderà	di	togliersi	la	vita	in	carcere	qualche	anno	dopo.12 
Due	detenuti	statunitensi,	Rideau	e	Wilkberg,	i	cui	scritti	si	rifanno	al	filone	della	

ricerca	etnografica	in	carcere	denominata	Convict criminology,	in	un’autobiografia	in-
titolata	‘Life Sentences’	(1992:	59)	lanciano	un	monito	agli	‘esperti’	allevati	nelle	aule	
universitarie,	‘ben	 lontani	dalla	 sudicia	 realtà	della	 vita	dei	detenuti’	 a	 cui	 farà	 eco	
John	Irwin	(2003)	anch’egli	reduce	dal	carcere,	convinto	che	quei	pochi	che	tentano	di	
osservare	da	vicino	la	realtà	carceraria	entrando	in	contatto	con	quanti	sono	oppressi	
dal	sistema	punitivo,	non	arriveranno	mai	ad	avere	un’idea	puntuale	dell’esperienza	
dei	‘reclusi’	né	di	quali	siano	i	significati	che	i	detenuti	attribuiscono	ai	propri	gesti	e	
azioni.	Ancora	scrive	Donatela:	

perché tutto questo a me, perché nessuno mi ha mandata in comunità con il mio piccolo an-
gelo? Mi hanno spezzato il cuore. Tra poco compirà quattro anni il bambino, ancora oggi mi 
chiedo a chi chiami mamma, che colore ha gli occhi e mi sento in colpa perché anche in que-
sto caso non ho saputo fare niente, ma nessuno mi ha aiutata. Voglio smettere con la droga, 
voglio finire con il carcere ma ho bisogno di qualcuno che mi dia la possibilità di aiutarmi. 
Ho sofferto tanto, ho tanti rimpianti.

12	 La	 lettera	mi	 è	 stata	 inviata	 da	Micaela	 Tosato	 di	 Sbarre	 di	 Zucchero,	 ex	 compagna	 di	 cella	 di	
Donatela	insieme	a	una	fotografia	della	madre	con	il	suo	bambino	tra	le	braccia.
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Un’altra	madre	racconta:

una ragazza era convinta d’essere incinta perché le cresceva la pancia, era il suo desiderio 
più grande diventare madre. Voleva essere visitata perché voleva una certezza di esserlo. 
Nonostante stesse veramente male non venne mai visitata, le dicevano ‘non sei incinta, avrai 
un tumore’ e lei stava ancora peggio. Dopo molti mesi di sofferenze l’hanno portata a fare 
una ecografia e in effetti non era incinta, era ben altro il problema (Maria). 

Un’altra	vicenda	drammatica	di	una	detenuta	incinta	tossicodipendente	è	riferita	da	
Grazia:	

un’altra donna è arrivata incinta in carcere, dopo un mese è uscita, poi è tornata dentro 
dopo aver partorito ma del bambino non si seppe più nulla. 

Un’altra	madre	racconta: 

la struttura è vecchia e fatiscente, c’erano donne detenute con i figli e nei mesi di detenzione 
ho conosciuto una ragazzina incinta al sesto mese a cui avevano già detto, visto i suoi pro-
blemi di tossicodipendenza, che le avrebbero tolto il bambino una volta nato. Lei non voleva 
e ricordo che le dissi di lottare per tenerlo. In carcere intanto per lei le cure erano inesistenti e 
solo in prossimità del parto l’hanno fatta uscire. Ricordo che è stata male un paio di volte ma 
in struttura il ginecologo non c’è, passa una volta ogni due o tre mesi, altrimenti devi sperare 
che ti portino in ospedale. Lei è stata male ma solo una volta è riuscita a farsi visitare dalla 
ginecologa	(Antonella).

Ciò	che	emerge	dall’approfondimento	delle	tante	storie	di	donne	incontrate	in	carcere	
e	dalle	interviste	a	madri	detenute	è	che	nel	tentativo	di	sforzarsi	di	diventare	le	mi-
gliori	madri	possibili,	se	opportunamente	sostenute	e	assistite	queste	donne	avrebbero	
potuto	trovare	nella	sfida	della	maternità	la	forza	per	uscire	definitivamente	da	una	
condizione	di	dipendenza	da	sostanze	e	la	forza	di	desistere	dal	crimine,	due	situazioni	
sovente	strettamente	connesse	(Schinkel	2019).	L’elemento	rieducativo	di	derivazione	
costituzionale	basato	sul	rispetto	della	dignità	della	persona	sarebbe	di	per	sé	suffi-
ciente	in	carcere	per	attivare	processi	virtuosi	e	rispondere	alla	finalità	della	pena,	la	
reintegrazione	delle	persone	nella	società.	Nel	dare	alla	 luce	una	nuova	vita,	queste	
donne	avrebbero	potuto	ritrovare	la	luce	per	rinascere	anche	loro	a	nuova	vita,	la	ma-
ternità	infatti,	può	rappresentare	una	svolta	positiva	come	scrive	Francesca	Mambro,	
reclusa	in	carcere	con	la	sua	bambina:	“sentirla	ridere	in	quel	luogo	era	un	vero	inno	
alla	gioia,	alla	libertà,	ad	un	mondo	che	non	può	essere	mai	del	tutto	svelato.	Può	sor-
prenderti	anche	dentro	una	scatola	di	cemento.	Devi	solo	saper	resistere”	(Braghetti	e	
Mambro	1995).
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L’intrinseca	vulnerabilità	della	maternità	esposta	a	una	situazione	di	carcerazione	è	
chiara	in	questa	testimonianza:	

nel 2011 mi sono ritrovata di nuovo in carcere ma, avendo un bimbo di sette mesi, sono 
uscita da Montorio dopo 7 mesi di detenzione per accedere ai domiciliari, dove trascorro 
due anni senza commettere infrazioni. Ma una volta avuti il secondo grado e la Cassazione, 
mi ritrovo con una decina di anni di cumulo che non sapevo nemmeno da dove arrivassero. 
Preparo così la valigia per me e per il mio piccolino e veniamo portati in carcere; lì il mio 
bambino non lo lasciavo mai, lo tenevo sempre in braccio, mai l’ho lasciato portare fuori 
dalle volontarie perché avevo paura che non me lo avrebbero più riportato (Sonia).	

È	ovvio	che	la	scarsa	conoscenza	dei	propri	diritti	e	tutele	unita	a	una	profonda	carenza	
di	contatti	tra	ambiente	interno	ed	esterno	e	l’assenza	di	qualsiasi	assistenza	amplifica	
le	paure	delle	madri.	Zuffa	e	Ronconi	nell’indagine	pubblicata	nel	volume	‘Recluse.	Lo	
sguardo	della	differenza	femminile	sul	carcere’	descrivono,	dando	voce	alle	detenute,	
strategie	 personali	 e	 collettive	 per	 contrastare	 la	mortificazione	 e	 la	 perdita	 di	 sé.	
Sensazioni	angosciose	e	opprimenti	vissute	in	carcere	possono	infatti	portare	alla	ma-
nifestazione	di	tratti	psicotici	e	paure	per	la	propria	incolumità	fisica.	Un’altra	madre	
racconta: 

vedevo disperazione nel volto di molte giovani imbottite di psicofarmaci che stavano notte 
e giorno nel letto a dormire, le chiamavano ‘le zombie’. Ricordo che le Assistenti chiedevano 
a noi di andare nelle loro celle a farle alzare, per pulire la cella, perché la mattina alla bat-
titura non sopportavano la puzza. Nella mia testa non le comprendevo, dov’era il loro lato 
umano? Se passano 22 ore su 24 nel letto, non capite che hanno bisogno di aiuto? Perché 
quando entravate nella cella non gli chiedevate anche solo ‘come stai?’ invece di inveire con-
tro di loro che c’era puzza di merda!	(Valentina).

Le	manifestazioni	più	dolorose	che	riguardano	la	generalità	dei	detenuti	e	su	cui	si	in-
terviene	farmacologicamente	e	con	l’ausilio	di	uno	psicologo	per	prevenire	improvvisi	
gesti	autolesivi,	sono	insonnia,	inappetenza	e	incapacità	di	gestire	la	propria	emoti-
vità:	“il	disturbo	si	trasforma	poi	in	depressione	caratterizzata	dal	ritiro	in	sé	stessi,	
la	 paura	 è	 sostituita	 dallo	 sconforto,	 con	presenza	 di	 idee	 di	 rovina.	 L’evoluzione	 e	
la	capacità	di	far	fronte	a	questa	forma	depressiva	dipendono	dalla	personalità,	dalle	
risorse	individuali,	dal	rapporto	con	i	compagni	di	cella	e	dal	sostegno	della	famiglia	
che	il	detenuto	è	 in	grado	di	avere.	Un	ruolo	predisponente	rivestono	anche	l’età,	 il	
recidivismo	criminale,	il	condizionamento	regionale”	(Baccato	2003:	72).
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Il	fatto	è	che	abusi,	prevaricazioni,	svalutazioni	vengono	inflitte	in	carcere	anche	alle	
madri,	 persino	 in	 presenza	 dei	 figli	minorenni,	 giudicate	 severamente	 nel	 ruolo	 di	
madre: 

ricordo che feci una domandina straordinaria, perché sapevo che chi aveva figli aveva diritto 
invece che a 4 telefonate a 6 e io cercai un mio diritto, per poter dedicare almeno 2 telefonate 
nel sentire il padre dei miei figli. Venni chiamata dalla Comandante perché a suo modo la 
mia domandina straordinaria era inconcepibile, mi chiese il perché, mi chiese il motivo di 
quelle 2 chiamate in più. Io le risposi che 2 telefonate volevo farle a mio marito. Mi guardò 
con disgusto come a farmi sentire in colpa del fatto che quelle 2 telefonate in più le avrei do-
vute dedicare solo ai bambini. Le risposi che con tutto il rispetto erano affari miei, e ritornai 
in cella	(Valentina).

Sminuire	e	colpevolizzare	la	madre	in	quanto	detenuta	è	un	abuso	sull’esercizio	costi-
tuzionale	della	potestà	genitoriale:

le agenti avevano tutte questa indole nel farti sentire una merda, non importava cosa tu 
avessi fatto, solo il fatto di essere lì, era il motivo per cui ti rivolgevano sguardi di disgusto. 
Ma come in ogni luogo, c’è il buono e il cattivo, le agenti con un minimo di umanità posso dire 
di averle conosciute pure	(Valentina).

Dalla	 letteratura	e	da	numerose	 testimonianze	emerge	che	 il	 sistema	carcerario	 in-
fluenza	negativamente	le	madri,	colpevolizzando	soprattutto	la	figura	della	genitrice,	
quella	materna,	rispetto	al	detenuto	genitore,	nonostante	la	detenzione	della	madre	
sia	già	motivo	sufficiente	per	cagionare	danni	importanti	ai	figli:	

ricordo la prima emozione che provai appena arrivata davanti a quel grande cancello, un 
nodo alla gola, l’ingiustizia che sentivo urlare dentro di me, la paura non in sé di qualcosa o 
di qualcuno, ma di ciò che sapevo che in quel momento mi avrebbero tolto, la libertà di es-
sere una mamma. Non ero mai stata detenuta fino ad allora, ma conoscevo le regole, sapevo 
che avrei potuto chiamare per soli 10 minuti a settimana i miei figli, avrei dovuto sacrificare 
anche il fatto di poter chiamare mio marito, che nel frattempo era detenuto anche lui in un 
altro carcere, perché avevo bisogno di sentire i miei bambini	(Valentina).	

Occorre	sottolineare	che	quando	la	carcerazione	riguarda	la	madre,	i	bambini	sono	per	
lo	più	accuditi	dai	nonni,	in	particolare	dalle	nonne	(circa	il	50%	dei	casi),	seguiti	da	
membri	della	famiglia	allargata	o	affidati	ai	Servizi	sociali	in	un	luogo	diverso	da	quello	
in	cui	i	bambini	erano	cresciuti	fino	a	quel	momento	(Glaze	e	Maruschak	2010).	Da	un	
lato	 per	 la	madre	 c’è	 il	 trauma	dell’arresto	 e	 l’improvviso	 distacco	dai	 figli,	 dall’al-
tro,	per	 i	bambini	oltre	a	un	cambio	brusco	della	figura	genitoriale	 impegnata	prio-
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ritariamente	nella	loro	cura,	si	aggiungono	anche	cambi	di	residenza	e	di	abitazione	
quando	i	minori	vengono	collocati	presso	terzi,	quali	nonni	(come	nel	caso	dei	figli	di	
Valentina),	zii,	sorelle	maggiorenni;	cambia	per	i	bambini	non	solo	l’ambiente	dome-
stico	ma	anche	quello	della	socializzazione:	asilo,	amicizie,	luoghi	e	attività	relativi	al	
tempo	libero.	Una	situazione	vissuta	in	maniera	ancora	più	drammatica	quando	i	figli	
sono	adolescenti.	Eppure	la	possibilità	di	maggiori	colloqui	telefonici	per	detenuti	con	
figli	minorenni	è	stata	prevista	sin	dall’anno	2000:13

ha vissuto male i primi colloqui, troppo pochi e poi non era ancora abituato a vedere perqui-
sizioni e …. fai vedere tutte queste cose… non è uno stupido. È fatto adulto in poco tempo e 
quello che io dico è diventato adulto troppo in fretta, ‘grazie a mi madre dirà’ (Maria).	

Non	vi	è	dubbio	che	 l’incarcerazione	della	madre	 rispetto	a	quella	paterna	produca	
maggiore	instabilità	e	che	la	maternità	assuma	rilevanza	anche	in	relazione	alla	deten-
zione	dei	papà:	l’unità	e	le	relazioni	familiari	sono	solitamente	preservate	dalla	madre;	
invece,	nell’80%	dei	casi,	quando	l’esperienza	della	detenzione	riguarda	i	papà	i	figli	
vengono	accuditi	dalle	madri	senza	che	vi	siano	grandi	cambiamenti	(Dennison	et al.	
2013)	come	confermato	dall’Associazione	‘Voci	di	dentro’	attiva	nelle	case	circondaria-
li	di	Chieti	e	Pescara	attraverso	due	testimonianze	pubblicate	nel	proprio	periodico:14 

buongiorno figli miei, oggi sono qui a scrivervi e a provare a spiegarvi il motivo della mia 
lontananza. Sapete bene dove sono, ma il perché no (…) ho fatto degli errori che purtroppo 
ci tengono lontani. Ma voi siete molto bravi a sostenermi nelle vostre lettere e con i vostri 
disegni, e io mi sento in colpa per questa lontananza. Sappiate che anche se è molto difficile 
stare lontano da voi, il vostro papà è forte e determinato a tornare presto a casa. Vi dico 
sempre noi siamo una famiglia, una famiglia unita vince sempre perché noi insieme siamo 
forti e supereremo tutto. Vi amo incondizionatamente per sempre	(B.A.).

Quando	i	figli	sono	affidati	alle	madri,	i	padri	possono	anche	permettersi	di	non	incon-
trarli	in	carcere:	

da quando aveva 13 anni non la vedo più e non le parlo più. Sì, le parlo ma in modo strano 
perché per telefono non si riesce a dire quello che si vuole dire e soprattutto non riesco nem-
meno ad accarezzarla, come vorrei, con le braccia e con le mani. Ho deciso di non farla venire 

13 Art.	39	comma	3	del	DPR	n.	230	del	30	giugno	2000	e,	secondo	quanto	stabilito	dall’art.	2-quinquies	
del	Decreto	legge	n.	28	del	30	aprile	2020.	L’autorizzazione	per	maggiori	colloqui	può	essere	concessa	
una	 volta	 al	 giorno	 se	 la	 corrispondenza	 telefonica	 si	 svolge	 con	 figli	 minori	 o	 figli	 maggiorenni	
portatori	di	una	disabilità	grave.
14	 Periodico	‘Voci	di	dentro’,	Associazione	Voci	di	dentro	Anno	XVII,	N.	46	Gennaio	2023:	5,	Chieti.	
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in carcere perché il carcere è	un	posto	orribile:	(…)	non	ci	sarebbe	quell’intimità	di	padre	
e	figlia	di	cui	sento	di	aver	bisogno	(M.C).

Anche	le	madri	a	volte	provano	a	resistere,	vorrebbero	preservare	i	figli	da	qualsiasi	
contatto	con	il	carcere	anche	se	abituati	a	fare	i	colloqui	con	il	papà	ma	la	‘sparizione’	
di	una	madre	è	maggiormente	difficile	da	sostenere:	

le prime due detenzioni sono rimasta davvero poco, praticamente una settimana, dopo l’in-
terrogatorio di garanzia mi hanno concesso i domiciliari entrambe le volte, perciò ho pre-
ferito che non venissero ai colloqui. Diversamente, invece, la terza volta, con l’arrivo dei 
definitivi sono rimasta all’incirca un mese e mezzo, perciò sono venuti una volta. Non volevo 
farli venire perché avrebbero capito che ero anche io in carcere come il papà e non volevo. 
Però arrivata a qualche settimana ho ceduto e ho chiesto a mia mamma di portarmeli. È 
stato orribile anche perché non c’era una saletta per i bambini ma un’unica saletta per tutte, 
con o senza bimbi, con i tavoli e un angolo con giochini. I miei figli, quando è successo nel 
2017 avevano 2 e 4 anni; nel 2018 avevano 3 e 5 anni e al definitivo 4 e 6 anni	(Valentina).	

A	tal	proposito	l’art.	2	della	Carta	afferma	che	condizioni	di	visita	non	adeguate	alle	
esigenze	dei	bambini	 e	ambienti	poco	accoglienti	 all’incontro	con	 la	prole	possono	
peggiorare	i	rapporti	tra	madre	e	figli.	Un’altra	madre	racconta:	

pensa che c’è una sorta di spazio a San Vittore dove c’è la fila per fare i colloqui, i familiari 
attendono lì, sono presenti dei volontari che intrattengono i bambini nell’attesa perché lì 
stai ore prima che entri per dare il documento e poi fai una fila per il pacco fino a quando ti 
chiamano. Insomma, stai lì veramente mezza giornata, con i bambini è utile che ci sia quello 
spazio	(Elisabetta).

La	Carta	consiglia	di	incentivare	la	predisposizione	di	ambienti	accoglienti	per	i	bam-
bini	bilanciando	esigenze	di	sicurezza	e	reali	contatti	con	la	prole	attraverso	condizioni	
di	visita	flessibili.	In	molti	istituti,	però,	lo	scenario,	salvo	qualche	eccezione	è	ancora	
il	seguente:	

praticamente nella stessa stanza dove fanno anche le altre il colloquio è veramente un buco, 
una stanzetta con sei tavoli con un angolino dove ci sono delle scatoline con i pennarelli, ma 
una roba cioè schifosa, andando in altre carceri da mio marito perché ne ho girati tanti, la 
maggior parte delle volte c’era la saletta per i bambini. Mi ricordo a Piacenza e a Cremona 
prenotavamo la saletta per i bambini, cioè c’è un numero limitato. Però la cosa brutta era 
che praticamente c’era questa saletta ma il papà non poteva entrare. Cioè tu facevi il collo-
quio in questa saletta poi c’era una porta e se i bambini volevano andare a giocare dovevano 
andare da soli o potevo andare solo io o qualcun altro dei familiari ma non il papà detenuto, 
cioè pensa che paradosso	(Eliana).	
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Su	questo,	 la	Carta	 all’art.	 2	 raccomanda	 la	 predisposizione	 di	 sale	 che	 consentano	
un	certo	grado	di	 libertà	nei	 movimenti	 e	di	 intimità	 della	famiglia	soddisfando	gli	
obiettivi	che	si	pone,	ossia	agevolare	il	comune	desiderio	di	genitori	e	figli	di	mante-
nere	il	loro	legame,	cosa	impossibile	dove	il	genitore	non	possa	spostarsi	dal	perimetro	
circoscritto	del	colloquio	ad	uno	spazio	adiacente	più	consono	per	i	bambini.	Un’altra	
madre racconta:

mio figlio ha fatto 18 anni in comunità e quando è diventato maggiorenne era libero di fare 
quello che voleva lui e lì ha cominciato a venire a trovarmi. Però l’approccio con il carcere… 
è da tanto tempo che non ti vedi con la mamma. Un figlio maschio non capirà mai quello 
che senti tu dentro, il dolore che prova una madre non lo capirà mai perché veramente è 
una sofferenza immane. Mio figlio mi dice in faccia parole che non mi piacciono, parolacce, 
insomma mi offende, io mi sento morire dentro. Io gli dico ‘lo so amore ho sbagliato’, io pur-
troppo devo tacere e farmene una ragione. Tu hai tutte le ragioni del mondo… lui mi dice ‘tu 
mi hai abbandonato proprio quando avevo bisogno di te e tu mi hai abbandonato, non c’eri, 
non c’eri mai da quando avevo 10 anni fino adesso che ne ho 20, neanche un giorno. Io di 
questi 10 anni mi porto dentro un brutto dolore (Elisabetta).

Alcuni	studi	hanno	dimostrato	che	le	donne	che	ricevono	visite	dai	propri	figli	hanno	
una	probabilità	significativamente	maggiore	di	partecipare	in	maniera	proficua	a	pro-
grammi	trattamentali	emancipandosi	dall’esperienza	carceraria	rispetto	a	quelle	che	
non	fanno	colloqui,	a	causa	di	uno	stato	di	passività	generato	dalla	routinaria	quotidia-
nità	penitenziaria	(Rose	2004).	Questo	racconta	Letizia:	

non sanno niente di carcere, quelle cose lì perché sono troppo piccoli, un domani se me la 
sentirò io ne parlerò anche io, però per il momento non me la sento.

Nella	 testimonianza	 seguente	è	 evidente	quanto	 il	preciso	processo	di	 stigmatizza-
zione	che	inizia	‘dentro’	e	considera	inadeguate	le	madri	in	quanto	detenute,	conti-
nua	anche	‘fuori’,	ugualmente	stigmatizzate,	condannate	a	non	trovare	occupazione	e	
dunque	impossibilitate	a	svolgere	in	maniera	adeguata	il	ruolo	di	madre	in	quanto	ex	
detenute: 

ho 33 anni, sono una mamma di due bambini, ancora dopo 6 anni che ho finito di scontare 
la mia pena e con mio marito ancora in carcere, ogni volta che trovo un lavoro mi chiedono 
i precedenti penali e così non passo mai la prova. Il nuovo governo ha introdotto nuovi reati 
perciò non posso avere il reddito di cittadinanza. Se non avessi la mia famiglia, io e i miei 
figli moriremmo di fame. Non esiste nessun aiuto per le persone che hanno commesso uno 
sbaglio, che ho pagato, perché il mio debito con la giustizia è estinto, ma per il governo e 
per chi non vuole farmi lavorare non è finita, ancora mi giudica colpevole. Cosa si aspetta 
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lo Stato da me? Che vada a rubare per dare una vita normale ai miei figli? Caro Stato non 
ti regalerò mai più nemmeno un giorno della mia vita, la disperazione per cui porti la gente 
a non trovare via d’uscita è una responsabilità a cui non puoi sfuggire. Io ce la farò, altre 
madri no ma la responsabilità è tua Stato. La gente va aiutata, non annientata	(Valentina).	

È	appena	il	caso	qui	di	sottolineare	che	tra	i	principali	esponenti	della	New School of 
Convict criminology	si	afferma	senza	titubanza	che	quando	una	persona	porta	a	termine	
la	sua	pena,	essa	ha	pagato	per	il	suo	crimine	(Jones	et al. 2009:	160).	Invece,	la	mag-
gioranza	dei	detenuti	subisce	anche	fuori,	non	solo	dentro,	meccanicamente,	il	sistema	
penitenziario	con	tutto	 il	suo	carico	di	violenza	 istituzionale;	sono	pochi	quelli	che	
riescono	a	resistere	alla	disumanizzazione	delle	persone	detenute	e	a	reagire:	

ricordo una agente, la chiamavamo Pippi calze lunghe perché aveva le trecce che le scende-
vano sulle spalle, lei era l’esempio di agente che godeva nel privarci anche di piccole cose, 
come appendere le foto dei propri figli negli armadietti. Un giorno era il compleanno di una 
ragazza della sezione, preparammo una sorta di banchetto, con dolcetti e bibite, andammo 
nella saletta della socialità dove c’era una televisione e mettemmo la musica, ci mettemmo 
a cantare, ridere, ballare. Quello fu uno dei momenti più belli della mia carcerazione, credo 
che tutte noi in quel momento, mentre sorridevamo ci siamo sentite un po’ ‘libere’. Fino al 
momento in cui ‘Pippi calze lunghe’ non staccò l’interruttore della corrente, le dava fastidio 
la musica e non le interessava di chi era il compleanno. Noi tutte chiedemmo per favore di 
lasciarci festeggiare ancora cinque minuti, Pippi urlò: ‘Vi metto rapporto a tutte se mettete 
ancora la musica’. Il rapporto... maledetto rapporto, se prendi quello, la tua buona condotta 
salta e le tue probabilità di uscire sono scemate. Il pensiero di non poter tornare dai miei 
bambini per la cattiveria di quest’agente mi metteva una tale rabbia… Perché un agente 
dovrebbe infastidirsi se io sorrido? Come se la mia pena consistesse nel dover rimuginare e 
piangere ogni istante dei miei giorni lì dentro (Valentina).	

Questo	è	quanto	riferito	da	una	mamma	con	due	figli	piccoli	affidati	ai	nonni	in	quanto	
anche	 il	 loro	papà	è	detenuto,	 conscia	dell’importanza	di	 resistere	al	 carcere	anche	
festeggiando	 il	compleanno	di	una	compagna	con	 lo	spirito	di	 solidarietà	 tipico	dei	
contesti	carcerari	e	che	l’istituzione	però	vorrebbe	distruggere	anziché	apprezzare	e	
incentivare:

c’è tanta cattiveria dentro quei luoghi ma anche tanta compassione tra detenute, ci aiutava-
mo l’un l’altra. Se a qualcuna mancavano i filtri, lo zucchero, il caffè o una cartina, qualcuno 
che te lo donava c’era sempre. Se questa compassione esistesse anche nella mente della gente 
che crede di essere al di fuori di questa realtà, non capendo che le persone detenute sono le 
stesse persone di chi è in libertà, che esistono le dipendenze, la disperazione delle madri, di 
chi ruba perché non ha altra scelta, di chi c’ha provato ma non c’è riuscito. C’è tanto di quel 
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male, di quella sofferenza e discriminazione anche in libertà, c’è chi ancora ti etichetta per 
il passato	(Valentina).

È	 evidente	 che	 le	 regole	 nell’istituzione	 sono	 il	 prodotto	 delle	 finalità	 carcerarie	
instillate	dal	personale	penitenziario	tramite	un	lento	processo	che	porta	i	detenuti	
ad	accettarle	acriticamente	(Clemmer	1940).	La	Carta,	all’art.	4	a	tal	proposito	prevede	
la	formazione	di	operatori	penitenziari	specializzati	al	fine	di	rivedere	l’approccio	se-
curitario	in	favore	della	valorizzazione	di	aspetti	relazionali	e	di	cura	del	detenuto,	in	
quanto	persona	che	non	può	essere	sminuita	a	causa	del	reato	commesso	il	quale	non	
annulla	una	serie	di	diritti	che	restano	uguali	tra	liberi	e	condannati;	l’unica	differenza	
risiede	nella	limitazione	della	libertà.	In	qualche	istituto,	per	attenuare	le	emozioni	ne-
gative	che	lasciano	i	colloqui	in	carcere,	vi	è	un’area	verde	attrezzata	all’esterno	o	una	
casetta	in	legno	per	trascorrere	due	ore	con	i	figli	in	una	situazione	di	quasi	normalità,	
sotto	la	supervisione	di	personale	penitenziario.

Certamente	non	può	essere	mantenuta	la	continuità	di	un	legame	tra	madre	e	figli	
attraverso	quattro-sei	incontri	mensili	di	un’ora	in	una	situazione	di	frastuono	e	con-
fusione	generale,	 insieme	ad	altri	detenuti	e	i	rispettivi	familiari,	come	accade	nella	
maggioranza	degli	istituti;	ognuno	parla,	ride,	piange,	si	scambia	un	abbraccio	o	ruba	
furtivamente	una	carezza	e	un	bacio.	E	mentre	il	tempo	in	carcere	non	scorre,	durante	
il	colloquio	con	i	propri	figli	un’ora	si	contrae	tanto	da	sembrare	un	minuto	che	termi-
na	ogni	volta	con	l’urlo	del	poliziotto	che	comunica	che	il	colloquio	è	finito.	La	tristez-
za	assale	tutti,	chi	resta	e	chi	deve	andare	via	da	quella	Babele,	voltandosi	un’ultima	
volta	indietro	per	l’ultimo	bacio.	Questa	sofferenza	non	può	essere	compresa	da	chi	
non	l’ha	vissuta	sulla	propria	pelle:	

sono riuscita a non piangere fino al giorno che ho dovuto lasciarli al colloquio, loro erano 
abituati con il papà in carcere dal 2017, ma non con me. È stata una pugnalata al cuore 
(Valentina).	

A	differenza	di	quanto	avviene	in	Italia,	i	colloqui	in	presenza	e	le	modalità	di	incontro	
con	 la	madre	o	 il	padre	 in	Norvegia,	Germania,	Danimarca,	Olanda,	Francia,	Spagna,	
Croazia,	Albania	sono	previsti	in	appartamenti	o	stanze	riservate,	al	fine	di	garantire	
l’intimità	necessaria	agli	affetti.	Gli	artt.	1	e	7	della	Carta	invitano	le	autorità	giudiziarie	
a	salvaguardare	i	diritti	e	le	esigenze	sia	dei	figli	minorenni	che	della	persona	condan-
nata	anche	se	è	soprattutto	nell’interesse	prioritario	dei	minorenni	che	si	profila	la	ne-
cessità	di	adottare	per	i	genitori	misure	di	esecuzione	della	pena	alternative	al	carcere:

invece che andare avanti torna indietro la mia vita. Io realmente ho sentito tanto la man-
canza di mio figlio vicino, vederlo una volta al mese sì e no o sentirlo neanche per telefono 
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perché non lo facevano parlare per telefono (era affidato a una comunità), quindi per me è 
stata una mancanza molto forte, mio figlio in modo particolare, perché mia figlia era già più 
grande	(Elisabetta).	

La	Carta	afferma	altresì	la	necessità	di	operare	affinché	la	detenzione	costituisca	per	
il	 genitore	 un’occasione	 per	 recuperare	 l’identità	 genitoriale	 persa	 o	 da	 ricostruire,	
senza	lasciare	che	la	carcerazione	ne	imprima	una	cancellazione	messa	in	atto	dai	figli	
a	volte	nella	loro	rete	sociale,	quando	per	pudore	nascondono	la	loro	vicenda	familiare	
di	detenzione	di	uno	o	entrambi	i	genitori.	Si	tratta	di	misure	volte	anche	ad	evitare	
effetti	devastanti	sui	figli:	nel	mese	di	marzo	2023,	il	figlio	di	Elisabetta	viene	arrestato,	
questo	il	titolo	su	uno	dei	tanti	giornali	‘La	squadra	mobile	della	polizia	ha	arrestato	
cinque	giovani	ritenuti	membri	di	una	baby	gang’.	La	madre	conclude	l’intervista	con	
parole	di	gratitudine	verso	una	donna	qualificata	semplicemente	come	vicina	di	casa	
ma	verso	la	quale	nutre	tanta	riconoscenza:

mio figlio ha vissuto in pieno il mio arresto, ha visto sua madre caricata su una volante, 
mettere le manette e in malo modo mi ha vista portare via. La signora che abita qua vicino le 
voglio un gran bene, le devo tantissimo, nonostante che lui cercava di vedere questo lampeg-
giante, lei l’ha capita questa cosa quindi lo ha tirato dentro in qualche modo per non fargli 
vedere certe scene. 

L’‘esternalizzazione della detenzione’ della madre con figli minorenni 
a carico

Con	la	legge	21	aprile	2011,	n.	62	venne	creato	un	apposito	circuito	penitenziario	at-
traverso	gli	 Istituti	a	Custodia	Attenuata	per	Madri	detenute,	gli	 ICAM	gestiti	dallo	
Stato	e	le	Case	famiglia	protette	gestite	invece	da	enti	privati.15	La	maggior	parte	degli	
infanti	 rinchiusi	 nelle	 carceri	 dove	 erano	previsti	 ‘nidi’	 (prole	nella	 fascia	 d’età	 0-3	
anni)	sarebbero	andati	con	le	loro	madri	negli	ICAM,	strutture	detentive	mitigate	ri-
spetto	al	carcere,	o	in	Case	famiglia,	ponendo	così	anche	un	argine	alle	discriminazioni	
riguardanti	madri	vulnerabili	o	senza	fissa	dimora,	per	le	quali	si	presentavano	diffi-
coltà	ad	accedere	al	differimento	pena	ai	domiciliari,	in	assenza	di	un	luogo	‘sicuro’.	La	
ratio	della	legge	era	che	presso	tali	strutture,	la	quotidianità	dei	bimbi	sarebbe	stata	a	
misura	delle	loro	esigenze,	scandita	da	attività	ricreative,	ludiche,	educative.	I	piccoli	
sarebbero	stati	accompagnati	all’asilo	fuori,	dagli	educatori	dell’istituto,	o	a	giocare	al	
parco	e	se	la	madre	o	la	famiglia	d’origine	avessero	deciso	di	far	trascorrere	al	bambi-

15	 I	requisiti	delle	Case	famiglia	sono	stati	definiti	con	decreto	del	Ministro	della	Giustizia	8	marzo	2013.
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no	almeno	tre	giorni	fuori,	la	mamma	sarebbe	tornata	in	carcere	anche	per	un	breve	
periodo.	

Ben	presto	ci	si	scontrò	da	una	parte	con	la	carenza	di	strutture	e	dall’altra	con	una	
connotazione	detentiva	degli	 ICAM,	per	nulla	dissimili	dal	carcere	e	 lontani	da	una	
idea	di	casa	o	clima	familiare	dove	i	bambini	avrebbero	potuto	condurre	un’esistenza	
scandita	da	una	quotidianità	analoga	ai	 loro	coetanei.	 In	 sostanza,	 la	 condizione	di	
isolamento	dei	figli	mutò	lievemente,	le	madri	si	ritrovarono	ugualmente	soggette	alla	
privazione	della	libertà:	i	bambini	quindi	sarebbero	usciti	solo	se	i	volontari	fossero	
andati	a	prenderli.	Trattandosi	di	bambini	prossimi	al	sesto	anno	d’età	negli	ICAM	o	
al	decimo	nelle	Case	famiglia,	è	vero	che	tale	opportunità	avrebbe	offerto	loro	la	pos-
sibilità	di	non	staccarsi	dalle	madri;	tuttavia,	essendo	più	grandi,	sarebbero	stati	mag-
giormente	consapevoli	della	loro	reclusione	indiretta,	in	una	fase	dell’infanzia	spesso	
condotta	all’aperto,	senza	la	sorveglianza	costante	neppure	dei	genitori.	

Soltanto	‘La	casa	di	Leda’	 in	Roma	presentò	delle	caratteristiche	analoghe	a	una	
casa	famiglia	e	solo	a	Milano	e	Venezia	i	Comuni	predisposero	per	qualche	anno	figure	
di	educatori	con	 il	 compito	di	 sostenere	 le	detenute	nella	cura	dei	figli,	garantendo	
uscite	regolari	ai	bambini	degli	ICAM.	Negli	altri	tre	ICAM,	in	totale	5,	dislocati	sul	ter-
ritorio	nazionale	in	maniera	disomogenea,	ci	si	affidò	alla	disponibilità	intermittente	
dei	volontari.16

Un	impulso	importante	alla	questione	della	maternità	reclusa	giunse	dalle	propo-
ste	di	riforma	della	Commissione	per	l’innovazione	del	sistema	penitenziario	presie-
duta	dal	professor	Marco	Ruotolo,	istituita	il	13	settembre	2021	con	decreto	ministe-
riale,	 composta	da	giuristi,	 avvocati,	 operatori	 dell’amministrazione	penitenziaria	 e	
dell’Ufficio	di	Esecuzione	Penale	Esterna	con	l’obiettivo	di	individuare	interventi	volti	
a	migliorare	la	qualità	della	vita	delle	persone	recluse	e	di	chi	vi	opera,	nel	rispetto	di	
una	visione	costituzionale	della	pena	e	degli	standard	europei.17 

La	Commissione,	concluse	i	lavori	in	tre	mesi	e	nella	Relazione	depositata,	tra	le	
altre	cose	proponeva	di	superare	le	gravi	problematiche	emerse	nell’applicazione	della	
legge	21	aprile	2011,	n.	62	in	quanto	«tutti	i	bambini,	anche	se	con	genitori	detenuti,	
hanno	diritto	all’infanzia».	La	Commissione,	in	estrema	sintesi,	limitatamente	al	di-
scorso	che	stiamo	qui	conducendo	ha	inteso	incidere:

16	 Le	strutture	costruite	o	adibite	a	 ICAM	sono	attualmente	5:	quello	della	casa	circondariale	San	
Vittore	di	Milano,	quello	della	Giudecca	a	Venezia	e	il	‘Lorusso	Cotugno’	a	Torino.	Unico	ICAM	non	
dipendente	da	un	istituto	penitenziario	è	il	Lauro	di	Avellino.	Infine	venne	costruito	l’ICAM	della	Casa	
mandamentale	di	Senorbi,	in	provincia	di	Cagliari	mai	utilizzato	(Fonte	Dap	2022).
17	 Cfr.	Commissione	per	l’innovazione	del	Sistema	Penitenziario,	Relazione	finale,	in	Sistema	Penale,	
www.sistemapenale.it,	2021.		
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a)	sulla	disciplina	delle	misure	cautelari	(artt.	275	e	285-bis c.p.p.)	e	delle	modalità	
esecutive	delle	stesse	(art.	293	c.p.p.).	Solo	in	caso	di	esigenze	cautelari	di	ecceziona-
le	rilevanza	il	giudice	avrebbe	potuto	disporre	la	custodia	cautelare	in	un	ICAM	con	
personale	detentivo	privo	di	riferimenti	carcerari	(non	in	divisa)	e	solo	come	ultima	
ratio.	Le	case	famiglia	vengono	indicate	come	la	scelta	privilegiata	con	l’obbligo	del	
Ministero	della	Giustizia	di	individuare	le	strutture	maggiormente	adeguate;18 

b)	sull’istituto	del	rinvio	obbligatorio	dell’esecuzione	della	pena,	in	base	agli	arti-
coli	146	e	147	c.p.,	al	fine	di	evitare	l’ingresso	in	carcere	alle	donne	incinte	o	con	prole	
di	età	inferiore	a	un	anno,	in	caso	di	esecuzione	penale;

c)	sulla	disciplina	delle	Case	famiglia	protette	(L.	n.	62	del	2011),	che	sono	attual-
mente	due	e	rappresentano	una	sorta	di	detenzione	domiciliare	speciale.	Si	tratta	della	
Casa	di	Leda	in	Roma	e	dell’Associazione	Ciao	in	Milano,	dove	le	madri,	nonostante	
il	permanere	di	misure	restrittive	possono	uscire	per	accompagnare	i	figli	a	scuola	o	
portarli	al	parco	qualora	il	Magistrato	lo	ritenga	opportuno.	

Nelle	Case	famiglia,	la	sperimentazione	di	un	certo	grado	di	autonomia	della	ma-
dre,	che	trascorre	con	il	figlio	parte	del	proprio	tempo	in	spazi	esterni,	contribuisce	
a	 instaurare	un	graduale	percorso	di	 reinserimento	nella	 società,	 tutelando	 il	 bam-
bino	nella	continuità	del	 legame	materno	e	 favorendo	 la	possibilità	per	 la	detenuta	
di	 relazionarsi	all’esterno	con	persone	 libere,	vivendo	così	con	maggiore	serenità	 la	
detenzione:	per	 il	minore	è	pregiudizievole	non	 tanto	 la	gravità	o	 il	disvalore	della	
condotta	del	genitore,	quanto	il	fatto	che	detta	condotta	possa	cagionare	un	danno	al	
suo	regolare	sviluppo	psico-fisico	non	garantendogli	le	cure	materne	(Grieco	2023:	3).	

Gli	 ICAM	 rimangono	 soluzioni	 con	 sembianze	 più	 dignitose	 del	 carcere	ma	 con	
caratteristica	detentiva	simile,	pertanto	nei	primi	mesi	del	2022	viene	approvata	alla	
Camera	la	proposta	di	legge	avanzata	dall’onorevole	Siani	finalizzata	a	spostare	dalle	
carceri	e	dagli	ICAM	tutte	le	madri	con	figli	da	0	a	6	anni	per	inserirle	in	Case	famiglia	
protette,	 in	contesti	quotidiani	più	consoni	allo	 sviluppo	psico-sociale	dei	bambini.	
Le	Case	famiglia	avrebbero	dovuto	accogliere	tutte	le	mamme	provenienti	dagli	ICAM	
con	i	loro	bambini	e	le	donne	incinte	e	già	madri	colpite	da	una	sanzione	penale	che	si	
trovavano	in	carcere	con	prole	al	di	sotto	dei	3	anni	d’età.	

Il	testo,	presentato	dall’ex	deputato	Siani	per	evitare	ai	bambini	contesti	detenti-
vi,	viene	 ripreso	dall’onorevole	Serracchiani	 (prima	firmataria)	 introducendo	alcune	
modifiche	alla	disciplina	delle	misure	cautelari,	volte	a	vietare	l’applicazione	della	cu-

18	 Tra	 i	criteri	a	cui	devono	attenersi	 le	Case	 famiglia	vi	è	quello	di	essere	ubicate	ove	è	possibile	
l’accesso	ai	servizi	territoriali,	socio-sanitari	ed	ospedalieri,	affinché	sia	il	minore	sia	i	genitori	possano	
fruire	di	una	rete	integrata.
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stodia	cautelare	in	carcere	per	la	donna	incinta	o	madre	con	figli	di	età	non	superiore	
ai	6	anni.

Essendo	mutati	gli	equilibri	parlamentari	ed	essendosi	alternata	una	diversa	mag-
gioranza	al	governo,	sono	state	richieste	alcune	modifiche	che	avrebbero	reso	tale	pro-
posta	peggiorativa	delle	attuali	condizioni,	andando	di	fatto	ad	abolire	il	principio	su	
cui	si	fonda	la	legge	62	del	2011,	depotenziandola.	Infatti	in	alcuni	casi	di	recidiva,	le	
madri	con	figli	piccoli	non	potrebbero	andare	nelle	case	famiglia	ma	solo	in	strutture	
detentive	(carcere	o	ICAM),	ragione	per	cui	la	proposta	di	legge	sulle	detenute	madri	
viene	ritirata	dalla	commissione	Giustizia	della	Camera.	

Conclusioni

Diverse	proposte	di	riforme	in	Italia	hanno	riconosciuto	la	centralità	della	collocazio-
ne	fuori	dal	carcere	delle	madri	con	figli	minorenni	a	carico,	estendendo	gradualmen-
te	le	possibilità	di	soluzioni	alternative.	L’esperienza	degli	ICAM,	che	ha	mantenuto	
inalterate	le	caratteristiche	strutturali	della	detenzione	non	ha	raggiunto	l’obiettivo	
sperato.	Tuttavia,	solo	l’Italia	e	la	Germania	si	sono	dotate	della	possibilità	di	lasciare	
i	bambini	con	le	madri	detenute	fino	a	sei	anni.	Il	dato	sull’aumento	delle	detenute	
registrato	negli	ultimi	decenni	in	molti	Paesi,	tale	da	comportare	una	crescita	del	nu-
mero	di	bambini	colpiti	come	le	loro	madri,	dalla	detenzione	in	carcere,	suggerisce	di	
guardare	all’esperienza	italiana,	pur	con	il	carico	di	contraddizioni	legate	a	processi	di	
riforma	non	ancora	conclusi.	

Alcune	difficoltà	di	applicazione	della	legge	62	del	2011	riguardano	la	scarsa	dif-
fusione	delle	Case	famiglia	sul	territorio	nazionale.	Per	diminuire	significativamente	
il	numero	di	bambini	all’interno	di	strutture	detentive,	occorre	puntare	all’apertura	
di	altre	Case	famiglia	per	detenute	madri.	Queste	strutture	dovrebbero	favorire	spazi	
aperti	o	semi-aperti	dove	ogni	bambino	possa	contare	su	un	percorso	individualizzato	
seguito	da	un	proprio	educatore	che	lo	accompagni,	insieme	alla	madre,	nelle	attività	
di	 studio,	 svago,	 educative.	Anche	 le	madri	 in	 strutture	meno	detentive	potrebbero	
essere	aiutate	nel	percorso	di	crescita	responsabile	e	consapevole	della	genitorialità,	
preparate	a	tornare	in	libertà	con	una	accresciuta	autonomia	personale	e	molteplici	
capacità	 anche	 rispetto	 ai	 compiti	 di	 cura,	 tanto	più	 che	 la	proposta	mirava	 all’ob-
bligatorietà	per	i	Comuni,	ove	presenti	Case	famiglia	protette,	di	adottare	i	necessari	
interventi	per	consentire	il	reinserimento	sociale	delle	madri	una	volta	espiata	la	pena,	
avvalendosi	a	tal	fine	dei	propri	Servizi	sociali.	

La	legge	di	Bilancio	2020	ha	potenziato	con	stanziamenti	opportuni	una	dotazione	
di	4,5	milioni	di	euro	fino	al	2023,	in	favore	delle	Regioni	per	l’istituzione	di	altre	Case	
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famiglia.	Si	 tratta	di	1.5	milioni	di	euro	 l’anno,	per	ciascun	anno	del	 triennio	2021-
2023,	proprio	per	tendere	all’eliminazione	della	detenzione	dei	minori,	sia	ristretti	in	
carcere	sia	ospitati	con	le	loro	madri	negli	ICAM.	A	questi	fondi,	si	è	aggiunto	l’impe-
gno	della	Cassa	delle	Ammende	del	Ministero	della	Giustizia	a	finanziare	progetti	per	
il	superamento	degli	ICAM.

La	‘rieducazione’	delle	madri,	orientata	alla	loro	futura	autonomia	attraverso	op-
portunità	di	occupazione	e	di	 formazione	professionale	al	 lavoro,	 eviterebbe	altresì	
prognosi	recidivanti.	Le	donne	detenute,	riconosciute	nella	preziosa	esperienza	fem-
minile	della	maternità,	 assistite	per	un	breve	periodo	dopo	 il	fine	pena,	 verrebbero	
aiutate	a	scongiurare	il	perpetuarsi	della	criminalità,	non	solo	in	termini	di	recidiva	
ma,	cosa	più	 importante,	tra	 le	generazioni.	 I	 rischi	recidivanti	riguardano	infatti	 la	
maggior	parte	di	tutti	di	coloro	che	hanno	fatto	esperienze	di	detenzione,	in	questo	
risiede	il	pericolo	dell’applicazione	restrittiva	della	normativa	sulla	recidiva,	al	venta-
glio	delle	alternative	al	carcere.	

Se	le	prospettive	più	fruttuose	realizzate	in	Italia	per	le	madri	detenute	sollecite-
ranno	altri	Paesi	a	una	riflessione	si	sarà	avviato	un	ripensamento	profondo	dei	rap-
porti	tra	pena,	giustizia	e	diritti	umani.	

La	sfida	più	importante	che	attende	l’Italia	è	quella	di	ripristinare	lo	spirito	origi-
nario	della	proposta	di	legge	Serracchiani	senza	modifiche	alla	legge	Siani.	Ciò	con-
sentirebbe	di	sciogliere	un	nodo	che	possiamo	sintetizzare	con	le	parole	di	Garland:	
‘l’esistenza	 stessa	 di	 un	 sistema	penale	 induce	 a	 trascurare	 soluzioni	 alternative	 al	
carcere	e	dimenticare	che	le	istituzioni	sono	convenzioni	sociali	che	non	rispondono	a	
un	ordine	naturale’	(Garland	1999:	42).	

[Articolo ricevuto il 19 Gennaio 2023 – accettato il 22 Giugno 2023]
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Abstract

This article aims to asses - from an anthropological perspective - the model of accompaniment to pregnancy, 
childbirth and birth represented by Maternity homes, non-health facilities run by midwives on a freelance 
basis. In Italy, the number of these facilities has grown considerably in recent years, currently reaching 19. The 
aim of this work is, on the one hand, to provide a mapping of these facilities, outlining similarities in their gene-
sis and the services they provide; on the other, to reflect on the potential of this model for supporting the process 
of birth, which incorporates both the instances relating to the exercise of reproductive rights (such as women’s 
right to choose the circumstances of their own birth), and the international evidence-based recommendations 
(WHO 2018a). These include the ‘continuity of care’ during pregnancy and childbirth, that is often disregarded 
in the hospitalized birth. The integral approach – including support that often continues even after the birth 
(e.g. through the activities of groups of parents who have given birth in the same place) - will be investigated in 
the light of the peculiarities of the non-interventionist approach that characterises this type of facility.

In	questo	articolo	si	intende	esplorare	–	in	prospettiva	antropologica	–	il	modello	di	accompagnamento	
alla	gravidanza,	al	parto	e	alla	nascita	rappresentato	dalle	case	maternità,	strutture	non	sanitarie	gestite	
da	ostetriche	in	libera	professione.	In	Italia,	il	numero	di	queste	strutture	è	cresciuto	in	maniera	note-
vole	negli	ultimi	anni,	raggiungendo	attualmente	le	19	unità.	Obiettivo	di	questo	lavoro	è,	da	una	parte,	
fornire	una	mappatura	di	tali	strutture,	delineando	similitudini	nella	loro	genesi	e	nell’offerta	di	servizi	
erogati;	dall’altra,	riflettere	sulle	potenzialità	di	tale	modello,	che	incorpora	non	solo	istanze	relative	
all’esercizio	di	diritti	riproduttivi	(come	il	diritto	delle	donne	di	scegliere	le	circostanze	della	propria	
nascita),	ma	anche	raccomandazioni	internazionali	evidence-based	(WHO	2018a).	Tra	queste,	vi	è	l’im-
portanza	della	“continuità	dell’assistenza”	durante	la	gravidanza	e	il	parto,	elemento	spesso	disatteso	
nel	modello	assistenziale	ospedaliero.	L’approccio	integrale,	reso	operativo	nelle	case	maternità	da	un	
accompagnamento	che	spesso	continua	anche	dopo	la	nascita	del	figlio	o	della	figlia	(per	esempio	at-
traverso	le	attività	di	associazioni	di	genitori	che	hanno	partorito	nello	stesso	luogo)	verrà	indagato	alla	
luce	delle	peculiarità	dell’approccio	non	interventista	che	caratterizza	questo	tipo	di	strutture.

Keywords

Maternity home, Home birth, Freelance midwife, Respected childbirth
Casa	maternità,	parto	a	domicilio,	ostetrica	libera	professionista,	parto	rispettato

Maternity Homes in Italy: a comprehensive model for 
supporting the process of birth and parenthood

La casa maternità in Italia: 
un modello integrale di accompagnamento 

alla nascita e supporto alla genitorialità

Patrizia Quattrocchi
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Introduzione

In	questo	articolo	intendo	esplorare	–	in	prospettiva	antropologica	–	il	modello	di	ac-
compagnamento	alla	gravidanza,	al	parto	e	alla	nascita	rappresentato	dalle	case	ma-
ternità,	strutture	non	sanitarie	gestite	da	ostetriche.	Si	tratta	di	un	servizio	di	assisten-
za	non	ospedaliero,	pubblico	e	privato,	presente	in	molti	paesi	che	–	al	pari	del	parto	
a	domicilio	–	ha	mostrato	la	sua	efficacia	in	termini	di	sicurezza,	esiti	e	soddisfazione	
delle	madri	 (Olsen	e	Clausen	2012;	Hollowell	 et	 al.	 2015;	Sandall	 et	 al.	 2018;	NICE	
2015;	Hatton	et.	al.	2019;	Reitsma	et	al.	2020;	Olsen	et	al.	2023).

In	Italia,	il	numero	di	queste	strutture	è	cresciuto	in	maniera	considerevole	negli	ulti-
mi	anni.	Attualmente,	vi	sono	19	unità,	localizzate	in	gran	parte	della	penisola;	di	queste,	
14	sono	censite	sul	sito	dell’Associazione	Nazionale	Parto	a	domicilio	e	casa	maternità.1 
Solo	nel	2015	–	anno	in	cui	ho	concluso	una	ricerca	etnografica	sulle	politiche	e	le	prati-
che	del	parto	non	ospedaliero	in	Italia,	Spagna	e	Paesi	Bassi	–		ne	erano	presenti	meno	di	
un	terzo,	tutte	concentrate	nell’area	centro-settentrionale	del	paese:	tre	in	Lombardia,	
una	in	Emilia-Romagna	e	una	neonata	in	Friuli	Venezia	Giulia	(Quattrocchi	2018).2 

Obiettivo	di	 questo	 lavoro	è,	 da	una	parte,	 fornire	una	mappatura	aggiornata	di	
tali	strutture,	delineando	similitudini	nella	loro	genesi	e	nell’offerta	di	servizi	erogati;	
dall’altra,	riflettere	sulle	caratteristiche	specifiche	di	tale	modello,	in	particolare	per	
quanto	 riguarda	 l’offerta	di	 servizi	 integrati	 e	 continuativi	 a	 supporto	della	 genito-
rialità.	Tale	possibilità	-	resa	esplicita	nelle	case	maternità	da	un	relazione	che	spesso	
continua	anche	dopo	la	nascita	del	figlio	o	della	figlia	(per	esempio	attraverso	la	fre-
quentazione	della	sede	per	attività	ludiche	o	formative)	verrà	indagata	alla	luce	delle	
peculiarità	dell’approccio	non	interventista	che	caratterizza	questo	tipo	di	strutture,	il	
cui	ruolo	essenziale	nell’offerta	diversificata	di	servizi	al	parto	e	alla	nascita	è	emerso	
anche	nella	recente	emergenza	pandemica3	(Quattrocchi	2022b).	

Si	tratta	di	un	approccio	essenzialmente	fisiologico,	che	si	fonda	sulla	volontà	di	ope-
rare	attraverso	una	pratica	ostetrica	rispettosa	dei	tempi	e	dei	bisogni	dei	diversi	soggetti	
in	campo:	la	diade	mamma/neonato,	la	triade	inclusiva	del	padre	e	la	nuova	famiglia,	qua-

1	 www.nascereacasa.it	
2	 Il	 progetto	 di	 ricerca	CODEONBIRTH. An Intercultural en Ethic Code on Birth. Dialogue between 
institutional directives and women’s needs	(2010-2015)	è	stato	finanziato	dal	programma	europeo	Marie 
Curie International Reintegration Grant	(7PQ).	Durante	lo	studio	etnografico	sono	state	intervistate	75	
persone,	tra	cui	ostetriche	libere	professioniste	ed	ospedaliere,	donne	che	hanno	partorito	a	domicilio	
e	in	casa	maternità,	ginecologi	e	altri	professionisti	della	salute,	funzionari	e	decisori	politici	(https://
cordis.europa.eu/project/id/256422).
3	 L’11	marzo	2020,	 l’OMS,	dopo	aver	valutato	 la	diffusione	globale	dell’infezione	da	SARS-CoV-2	
dichiara	l’epidemia	di	COVID-19	una	pandemia	(https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2).

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2
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lora	siano	presenti	fratelli	o	sorelle.	Un	approccio	biopsicosociale	e	culturale	largamente	
indagato	nell’ambito	della	antropologia	della	riproduzione	(Martin	1987;	Ginsburg	e	Rapp	
1995;	Franklin	e	Ragone	1997;	Inhorn,	2007;	Browner	e	Sargent	2011;	Davis-Floyd	1992;	
Davis-Floyd	et	al.	2010,	McCourt	2010;	Han	e	Tomori	2022),	in	dialogo	critico	con	la	pro-
spettiva	biomedica	e	con	modelli	assistenziali	tecnocratici	che	non	considerano	a	suffi-
cienza	le	aspettative	e	i	desideri	delle	donne	(Davis-Floyd	2001;	Downe	et	al.	2018).	

La	prospettiva	adottata	permetterà,	da	una	parte,	di	comprendere	alcune	delle	moti-
vazioni	che	possono	aver	condotto	a	questo	crescente	aumento	di	offerta	e	di	richiesta	di	
casa	maternità;	dall’altra	di	analizzare	prospettive,	pratiche	e	saperi	specifici	messi	in	atto	
da	chi	offre	e	chi	cerca	un’assistenza	al	parto	e	alla	nascita	non	medicalizzati.	Con	questa	
espressione	si	intende	–	come	già	accennato	–	un	modello	interpretativo	e	operativo	basato	
sulla	fisiologia,	che	considera	la	gravidanza,	il	parto	e	la	nascita	condizioni	“normali”	della	
vita	della	donna	e	non	eventi	(bio)medici	inscritti	nello	statuto	del	“rischio”	e	della	patolo-
gia	(Spandrio,	Regalia	e	Bestetti	2014;	Fordyce	e	Maraesa,	2012;	Regalia	e	Colombo	2018).	

Nel	proporre	un	modello	assistenziale	di	questo	tipo,	le	case	maternità	rappresenta-
no	esperienze	particolarmente	interessanti,	che		ben	incorporano	istanze	generali	(come	
rendere	concreto	il	diritto	delle	donne	di	scegliere	le	circostanze	della	propria	nascita,	tra	
le	quali	anche	il	luogo	in	cui	questa	debba	avvenire	(Nelson	e	Romanis	2021)	e	pratiche	di	
accompagnamento	alla	nascita	specifiche,	basate	su	un	approccio	personalizzato,	in	linea	
con	le	raccomandazioni	internazionali	più	recenti	(NICE	2014,	WHO	2018a,	WHO	2022).	

Tra	queste	ultime,	emergono	due	aspetti	che	saranno	indagati	nel	presente	lavoro:	il	
primo,	riguarda	la	possibilità	di	praticare	la	“continuità	dell’assistenza”,	di	cui	 i	benefici	
sono	ben	noti	sia	sul	piano	clinico,	sia	relazionale	e	sociale	(Perriman	et	al.	2018;	Bradford	
et	al.	2022);	il	secondo,	la	possibilità	di	praticare	ciò	che	vorrei	definire	la	“condivisione	
dell’accudimento”,	grazie	alla	frequentazione	di	uno	“spazio	sociale”	che	rimane	disponibi-
le	anche	dopo	il	parto.	Vedremo	infatti	che	la	casa	maternità	non	è	solo	un	luogo	fisico	dove	
partorire	con	le	professioniste	di	nostra	fiducia,	ma	è	anche	un	luogo	simbolico-relazionale	
dove	“ritornare”	costantemente	con	la	propria	famiglia	per	“fare”	delle	cose	insieme.	

I	dati	presentati	in	questo	lavoro	provengono	da	tre	fonti	principali:	a)	dal	mate-
riale	raccolto	durante	la	sopracitata	ricerca	CODEONBIRTH,	in	particolare	dalle	inter-
viste	condotte	tra	il	2010	e	il	2015	con	ostetriche	libere	professioniste	che	lavorano	
presso	case	maternità	italiane;	b)	dalla	raccolta	e	analisi	di	dati	rilevati	dai	siti	internet	
ufficiali	delle	case	maternità	oggi	presenti	sul	territorio	italiano,	avvenuta	tra	marzo	e	
aprile	del	2023;	c)	dalla	revisione	della	letteratura	internazionale	recente	(2020-2022)	
sul	parto	non	ospedaliero		nei	paesi	occidentali	durante	la	pandemia	di	COVID-194.

4	 I	risultati	di	questo	lavoro	sono	stati	pubblicati	nella	rivista	Current Sexual Health Reports,	in	un	
numero	speciale	curato	da	Michela	Fusaschi	(Quattrocchi	2022b).
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La casa maternità: una panoramica storica 

Le	prime	case	maternità	nascono	negli	Stati	Uniti,	nella	seconda	metà	del	secolo	scor-
so.	 Il	processo	di	medicalizzazione	del	parto,	 iniziato	nei	primi	decenni	del	1900,	è	
all’apice	in	quegli	anni	nella	maggioranza	dei	paesi	occidentali:	 il	parto	ospedaliero	
rappresenta	la	norma,	l’approccio	alla	gravidanza	è	fortemente	patologico	e	la	parto-
riente	–		nella	sua	duplice	veste	di	donna	e	paziente	–		è		inserita	in	meccanismi	gerar-
chici	e	gerarchizzanti	che	ne	delegittimano	saperi	e	competenze,	dinnanzi	a	un	sapere	
biomedico	sempre	più	autorevole,	egemonico	e	autolegittimante	(Byron	Good	1999;	
Davis-Floyd	e	Sargent	1997;	Lock	e	Nguyen	2010;	Inhorn	2012,	Bielh	e	Petrynia	2013).

Il	contesto	storico-culturale	nel	quale	si	sviluppa	l’idea	di	un	parto	deospedalizzato	è	
quello	delle	lotte	femministe	per	i	diritti	di	autodeterminazione	sulle	questioni	riprodut-
tive,	che	investono	tra	la	fine	degli	anni	Sessanta	e	gli	inizi	degli	anni	Settanta	un’intera	
generazione.	Le	donne	avanzano	non	solo	il	diritto	di	scelta	in	merito	all’avere	o	meno	dei	
figli,	al	loro	numero	e	all’intervallo	tra	le	nascite	(come	espresso	nella	prima	Conferenza	
internazionale	sulla	condizione	delle	donne	di	Città	del	Messico	nel	1975),	ma	cominciano	
anche	ad	interrogarsi	sulla	possibilità	di	scegliere	il	modello	di	nascita	che	ritengono	più	
vicino	alle	proprie	esigenze	e	valori;	di	decidere,	cioè,	con	chi,	dove	e	come	partorire.	La	
preoccupazione	per	una	nascita	sempre	più	medicalizzata	emerge	negli	stessi	anni	anche	
nella	comunità	scientifica.	Di	lì	a	poco	(1985)	si	terrà	infatti	la	prima	conferenza	interna-
zionale	sulla	questione,	che	riunirà	esperti	e	organizzazioni	civili	e	che	sfocerà	nelle	cosid-
dette	“raccomandazioni	di	Fortaleza”,	in	cui	per	la	prima	volta	verrà	dichiarata	la	necessità	
di	demedicalizzare	il	parto	e	la	nascita	e	di	ridurre	il	tasso	di	taglio	cesareo	(WHO	1985).	

In	questo	contesto,	le	donne	iniziano	a	rivendicare,	da	una	parte,	la	“naturalità”	
del	processo	parto-nascita;	dall’altra,	 la	capacità	e	volontà	di	gestire	tale	processo	
in	prima	persona,	riappropriandosi	di	un	potere	del	quale	si	sentono	storicamente	
espropriate	(Katz	Rothman	1991).	Le	istanze	femministe	e	i	neonati	studi	di	genere,	
che	si	ritagliano	inediti	spazi	di	dibattito	accademico,	si	intrecciano	in	quel	periodo	
con	prospettive	teoriche	critiche,	dando	vita	ad	un’ampia	letteratura	sulla	medica-
lizzazione	dei	processi	fisiologici.	Biopotere	e	biopolitica,	iatrogenesi	ospedaliera	e	
“esperti	di	troppo”	(Illich	2008),	modello	biomedico	patriarcale	e	neo-liberista	(Illich	
2005;	Foucoult	1998	e	2021)	diventano	parole	chiave	per	comprendere	 il	 contesto	
dentro	cui	movimenti	sociali	e	ricerca	scientifica	si	muovono,	seppur	su	piano	diversi	
e	a	volte	non	comunicanti.

L’ospedale,	che	presuppone	un	approccio	interventista,	una	standardizzazione	dei	
protocolli	e,	in	ultima	analisi,	un	controllo	sui	corpi	delle	donne-pazienti,	non	pare	co-
stituire	un	ambiente	favorevole	per	perseguire	le	nuove	istanze	critiche,	né	dal	punto	
di	vista	fisico,	né	relazionale.	
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L’idea	di	una	struttura	diversa,	in	cui	si	persegua	un	approccio	fisiologico	e	si	parto-
risca	potendo	compiere	scelte	autonome	(sia	da	parte	delle	donne,	sia	delle	ostetriche)	
si	afferma	pertanto	quale	opzione	pertinente	e	viabile.	

La	prima	casa	maternità	 (Birth Center)	nasce	a	New	York	nel	 1975,	 grazie	 al	 lavoro	
dell’associazione	civile	denominata	Maternity Center Association	(Lubic	1977).	Negli	anni,	
i Birth Centers	statunitensi	sono	cresciuti	notevolmente:	nel	1984	erano	125,	nel	2004	170,	
nel	2011	215	e	attualmente	circa	400	(American	Association	of	Birth	Centres	2022).	Le	case	
maternità	statunitensi	(Freestanding Birth Centers)	sono	parte	dell’associazione	nazionale	
American Association of Birth Centers	(www.birthcenters.org)	e	possono	essere	aperte	dopo	
aver	ottenuto	una	licenza	statale,	prevista	da	41	stati	su	50	(Alliman	et	al.	2022).

In	Europa,	la	prima	casa	maternità	viene	fondata	a	Berlino	Ovest	nel	1983:	si	tratta	
del	Centro	per	la	Nascita	Autodeterminata,	implementato	con	il	sostegno	del	Movimento	
di	Liberazione	femminile.	Nel	1993	prende	vita	a	Francoforte	sul	Meno	il	Netzwerk zur 
Forderung der Idee der Geburtshauser,	un’associazione	no-profit	divenuta	un	punto	di	
riferimento	importante	a	livello	europeo,	che	riunisce	membri	di	vari	paesi.	Il	Netzwerk 
è	 stato	 per	 esempio	promotore	 degli	Standars	 internazionali	 per	 l’apertura	 di	 queste	
strutture,	che	insieme	a	quelli	elaborati	dalla	American Association of Birth Centers costi-
tuiscono	i	più	autorevoli	riferimenti	in	materia.	Oggi	in	Germania	si	contano	circa	150	
Geburthauser	di	cui	42	fanno	parte	del	Netzwerk	(Quattrocchi	2018).	

In	Svizzera,	la	prima	casa	maternità	denominata	Geburtshaus Storchenaescht	viene	
fondata	nel	1984	a	Lentzburg,	nella	Svizzera	Tedesca.	Attualmente	 le	case	materni-
tà	 svizzere	 sono	 riunione	nell’	 Associazione	 denominata	 Interessengemainschaft der 
GeburtsHauser	che	nel	2012	contava	22	membri	(www.geburtshaus.ch).

Nel	Regno	Unito	le	case	maternità	sono	alquanto	diffuse	e	vengono	denominate	Birth 
Centre.	Questo	termine	indica	sia	gli	spazi	per	il	parto	fisiologico	interni	agli	ospedali	(de-
nominati Midwife Led Birth Units o Midwife Led Unit MLUs)	sia	Birth Centres indipendenti 
(Stand Alone Midwife Led Units o Freestanding Maternity Units FMUs),	che	corrispondono	a	
ciò	che	intendiamo	in	questa	sede	con	“case	maternità”.	Attualmente	la	maggioranza	dei	
Birth Centres sono stand alone,	ossia	indipendenti	ed	esterni	alle	strutture	ospedaliere:	
66	su	114	(www.babycentre.co.uk).5	Case	maternità	sono	presenti	anche	in	altri	paesi,	tra	
cui	Francia,	Spagna,	paesi	nordici,	Paesi	Bassi,	e	ovviamente	l’Italia.

La casa maternità in Italia. Mappatura e servizi offerti

Già	nel	1987	 la	 regione	Lombardia	con	 la	 legge	regionale	n.16	08/05/87	ha	previsto	
l’individuazione	di	aree	per	la	sperimentazione	del	parto	a	domicilio	e	in	case	di	ma-

5	 Per	una	comparazione	tra	ostetricia	italiana	e	britannica,	cfr.	Spina	(2009).
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ternità	o	strutture	di	accoglienza	a	carattere	non	ospedaliero	(art.	5	–	art.	7).	Nel	2001,	
in	attuazione	della	legge,	viene	emanato	un	decreto	che	contiene	la	prima	definizione	
ufficiale	di	casa	maternità	disponibile	nel	nostro	paese:	

Si	 intende	per	 casa	maternità	una	 struttura	extra-ospedaliera,	non	medicalizzata,	
con	 le	 caratteristiche	 abitative	 di	 una	 casa,	 che	 offre	 un	 ambiente	 accogliente	 e	
familiare	per	 l’assistenza	alla	gravidanza,	al	parto	e	al	puerperio	 fisiologici,	 la	cui	
conduzione	 è	 in	 generale	 affidata	 ad	ostetriche,	 figure	professionali	 deputate	per	
definizione	all’assistenza	della	gravidanza,	parto	e	puerperio	fisiologici.”	(DL16072	
del	03.07.2001	punto	1.2:	3).	

A	tale	definizione	legislativa	seguono	definizioni	operative,	basate	sull’esperien-
za	pluriennale	di	ostetriche	(provenienti	di	solito	dall’assistenza	al	parto	domici-
liare)	 che	 nel	 corso	 degli	 anni	 hanno	 contribuito	 alla	 riflessione/progettazione/
implementazione	delle	case	presenti	in	Italia	e	di	un	modello	ostetrico	differente	
da	quello	ospedaliero	(Campiotti	2001).	Verena	Schmid,	ostetrica	fondatrice	della	
Scuola	Elementale	di	Arte	Ostetrica	di	Firenze,	che	ha	formato	più	di	una	genera-
zione	di	ostetriche	dedite	alla	libera	professione6,	riportando	gli	standard	europei	
per	le	case	maternità7	scrive:

La	casa	maternità	è	un	luogo	per	la	donna	e	la	sua	famiglia	in	cui	vivere	la	maternità	da	
protagonisti.	È	per	definizione	un	luogo	extra-ospedaliero	(casa),	non	può	quindi	essere	
collocata	all’interno	di	un	ospedale.8	È	gestita	esclusivamente	dalle	ostetriche,	speciali-
ste	in	salute	e	fisiologia,	in	continuità	dell’assistenza	(Schmid	2018:	206).

La	specificità	rispetto	alle	istituzioni	sanitarie	è	chiara:	

È	 un	 luogo	 simile	 al	 domicilio,	 un	 luogo	 sociale,	 non	 sanitario,	 con	 accesso	
del	 pubblico.	 Le	 ostetriche	 lavorano	 in	 rapporto	 simmetrico,	 non	 gerarchico	 e	
condividono	la	stessa	filosofia	della	nascita.	[…].	Oltre	ad	essere	un	luogo	sociale	di	
condivisione,	la	casa	maternità	è	anche	un	luogo	di	prevenzione	primaria	dei	rischi	
ostetrici	 e	 sociali.	 Il	 suo	obiettivo	 è	 di	mantenere	 la	 gravidanza	 in	 salute	 tramite	
un	efficace	accompagnamento	e	l’educazione	alla	nascita	e	alla	salute	del	bambino	
dopo	il	parto	(Schmid	2018:	206).

6	 Cfr.	https://seaoflorence.it/seao.
7	 Cfr.	https://www.midwiferyunitnetwork.org/mu-standards.
8	 In	questo	senso	non	possono	essere	considerate	“case	maternità”	quelle	strutture	adibite	al	
parto	fisiologico	situate	in	un	presidio	ospedaliero.	Tali	“centri	nascita”	sono	presenti	in	alcune	
città	italiane;	per	esempio	a	Firenze	da	molti	anni	opera	il	centro	nascita	Margherita	(ospedale	
di	Careggi).	
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La	prima	casa	maternità	italiana	nasce	a	Milano	nel	1990	con	il	nome	di	Casa	del	
Parto.	Originariamente	è	parte	del	Villaggio	della	Madre	e	del	Fanciullo,	una	strut-
tura	laica	e	privata	esistente	dagli	anni	Quaranta	con	lo	scopo	di	assistere	ragaz-
ze	madri.	Nel	2000	 la	struttura	chiude	e	riapre	dopo	due	anni	 in	una	nuova	sede	
con	 il	 nome	 di	 “La	 via	 Lattea”,	 nella	 quale	 viene	 fornita	 assistenza	 solo	 in	 for-
ma	privata.	Nel	2001	nasce	la	seconda	casa	maternità	sul	territorio	italiano,	sem-
pre	in	Lombardia.	La	Casa	Maternità	“Montallegro”	è	fondata	dall’ostetrica	Marta	
Campiotti,	già	Presidente	dell’Associazione	Nazionale	parto	a	domicilio	e	casa	ma-
ternità,	e	trova	sede	nel	comune	di	Induna	Olona	(Varese),	alle	pendici	del	Monte	
Monarca.	L’anno	successivo	nasce	la	terza	casa	maternità	lombarda:	“La	Quercia”,	
a	Como.	Appena	nel	 2008	 sarà	disponibile	una	 struttura	 in	una	 seconda	 regione	
del	nostro	paese:	a	Bologna	nascerà	“il	Nido”.	Nel	corso	degli	ultimi	due	decenni,	
si	sono	susseguite	altre	proposte	per	l’avvio	di	casa	maternità	in	Italia,	sia	di	na-
tura	pubblica	sia	privata:	molte	di	queste	non	hanno	però	trovato	seguito,	se	non	
in	anni	recenti.	Dal	2015	infatti,	assistiamo	a	una	crescente	apertura	di	strutture.	
Indagare	le	motivazioni	che	hanno	portato	un	numero	ampio	di	ostetriche	ad	apri-
re	una	casa	maternità	esula	dagli	obiettivi	di	questo	lavoro;	certamente	possiamo	
avanzare	una	 ipotesi	multi-causale	che	 intreccia	dinamiche	politico-economiche	
(aumento	del	numero	di	 regioni	 che	offrono	un	quadro	normativo	e/o	 rimborsa-
no	almeno	parzialmente	il	parto	non	ospedaliero),9	formative	(crescente	interesse	
da	 parte	 della	 nuova	 generazione	 di	 ostetriche	 per	modelli	meno	 interventisti	 e	
medicalizzati;	maggiore	formazione	in	merito),	aumento	della	domanda	(maggio-
re	consapevolezza	delle	donne,	maggiore	richiesta	di	autonomia,	di	informazione,	
ecc.);	scientifiche	(evidenze	crescenti	in	merito	alla	sicurezza	e	all’appropriatezza	
del	parto	non	ospedaliero	nelle	gravidanze	fisiologiche	e	nei	paesi	in	cui	i	servizi	
di	assistenza	al	parto	risultano	essere	integrati	in	maniera	efficace).	Successive	e	
auspicabili	ricerche	in	merito,	potranno	permettere	di	comprendere	al	meglio	tali	
dinamiche,	o	individuarne	altre.

Delle	19	strutture	presenti	oggi	in	Italia,	la	maggioranza	si	trova	nella	parte	centro-
settentrionale	del	paese,	con	prevalenza	in	Lazio	(7	case)	e	in	Lombardia	(4)	(tabella	
1).	In	Friuli	Venezia	Giulia	è	presente	una	unica	casa	maternità,	che	però	possiede	tre	
sedi,	in	tre	diverse	province.	

9	 L’apertura	di	Case	Maternità	nella	regione	Lazio	a	partire	dal	2016	in	poi,	segue	l’emanazione	
del	 Decreto	 regionale	 Acta	 23/2016	“Protocollo	 assistenziale	 per	 il	 parto	 a	 domicilio	 in	 Centro	
Nascita	ed	in	Casa	Maternità”.

https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7953399.pdf
https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7953399.pdf
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Tabella 1 - Case maternità presenti in Italia al mese di aprile 2023 

DENOMINAZIONE ANNO REGIONE CITTÀ SITO WEB

1 CASA MATERNITÀ “LA VIA 
LATTEA” 

1990/
2003

Lombardia Milano http://www.casamaternita.it/

2 CASA MATERNITÀ 
“MONTALLEGRO”

2001 Lombardia Induno 
Olona (Varese)

http://www.nascereacasa.it

3 CASA MATERNITÀ “LA 
QUERCIA” 

2002/
2007

Lombardia Como http://www.maternitalaquercia.it/

4 CASA MATERNITÀ
“IL NIDO”

2008 Emilia 
Romagna

Bologna http://www.ilnido.bo.it/

5 CASA MATERNITÀ 
“LA LUNA PIENA

2009 Campania Caserta https://lalunapiena.com

6 CASA MATERNITÀ “PRIMA 
LUCE” 

2014 Piemonte Torino https://casaprimaluce.it/

7 CASA MATERNITÀ “ZOÈ”  2015 Lazio Roma https://casamaternitaroma.it 
8 CASA MATERNITÀ “LE 

MAREE
2015 Liguria Genova https://casamaternitalemaree.it 

9 CASA MATERNITÀ  “LA 
CASA DI CATERINA”

2016 Friuli 
Venezia 
Giulia

Trieste
Udine
(Fontanafredda) 
Pordenone 

http://lacasadicaterina.wordpress.com/

10 CASA MATERNITÀ  
“AMARANTO”

2016 Veneto Arzignano
 (Vicenza)

https://www.facebook.com/
CasaAmarantoOnlus

11 CASA MATERNITÀ “IL NIDO 
A TESTACCIO” 

2017 Lazio Roma https://www.associazioneilnido.it/

12 CASA MATERNITÀ
“GEA”

2017 Lazio Roma https://geacasamaternita.it/

13 CASA MATERNITÀ “DORA 
LUCE”  

2017 Veneto Vicenza https://www.doraluce.org 

14 CASA MATERNITÀ 
“LA CASA DI PACHAMAMA” 

2018 Lombardia Roncaro 
(Pavia)

http://www.casamaternitapachamama.it/ 

15 CASA MATERNITÀ 
“NASCERE E CRESCERE”

2018 Lazio Roma https://www.nascereecrescere.it 

16 CASA MATERNITÀ
 “LA VIA DI CASA” 

2019 Umbria Civezzano 
(Terni)

http://laviadicasamaternita.it 

17 CASA MATERNITÀ 
“L’ALBERO DELLA VITA”

2019 Lazio Sori (Frosinone) http://www.
casamaternitalalberodellavita.it

18 CASA MATERNITÀ
“ALOAH”

2019 Lazio Latina http://aloahcasamaternita.com

19 CASA MATERNITÀ  DEI 
CASTELLI ROMANI

2020 Lazio Marino (Roma) http://casamaternitacastelliromani.it/

 

http://casaprimaluce.it/
http://casaprimaluce.it/
https://www.casamaternitaroma.it/
http://www.associazioneilnido.it/
http://www.associazioneilnido.it/
https://www.doraluce.org/
https://www.doraluce.org/
http://www.casamaternitapachamama.it/
https://www.nascereecrescere.it/
http://laviadicasamaternita.it/
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In	generale,	tutte	le	case	maternità	offrono	un	servizio	di	accompagnamento	alla	gra-
vidanza,	al	parto	e	alla	nascita	di	tipo	personalizzato,	basato	sulla	costruzione	di	un	
percorso	condiviso	tra	ostetrica/ostetriche	e	donna.	Il	partner	può	essere	più	o	meno	
presente,	secondo	il	desiderio	della	donna	e	le	dinamiche	relazionali	e	familiari	in	atto;	
di	solito,	è	presente	e	condivide	la	scelta	della	madre.	La	presa	in	carico	può	avvenire	in	
momenti	diversi,	ma	solitamente	avviene	già	durante	il	primo	trimestre	di	gravidanza.	
Le	attività	e	i	servizi	erogati	sono	generalmente	i	seguenti:	corsi	di	preparazione	alla	
nascita	di	coppia	e/o	per	sole	mamme;	assistenza	ostetrica	in	gravidanza,	al	travaglio	e	
al	parto;	accompagnamento	in	ospedale;	incontri	di	gruppo	per	condividere	esperien-
ze;	assistenza	ostetrica	al	puerperio;	sostegno	all’allattamento.	

Nelle	differenti	strutture,	poi,	vi	possono	essere	servizi	supplementari	e	diversifica-
ti,	secondo	le	competenze	delle	professioniste	e	dei	professionisti	impiegati	o	dei	colla-
boratori:	per	esempio,	possono	essere	offerti	percorsi	di	yoga	o	di	nuoto	in	gravidanza,	
massaggio	in	gravidanza	o	neonatale,	consulenze	specialistiche	e	incontri	su	temati-
che	specifiche	(dall’allattamento	alle	tecniche	di	rilassamento,	dalla	riabilitazione	del	
pavimento	pelvico	all’alimentazione	in	gravidanza).	In	diverse	strutture	inoltre	sono	
offerti	corsi	di	formazione	per	ostetriche,	desiderose	di	apprendere	o	approfondire	la	
pratica	assistenziale	 in	ambito	non	ospedaliero.	Eventi,	 seminari	e	conferenze	sono	
poi	organizzati	anche	per	un	pubblico	più	ampio,	ossia	non	necessariamente	per	don-
ne	o	coppie	in	attesa	di	un	figlio.	

Durante	le	interviste	che	ho	svolto	tra	il	2010	e	il	2015	è	emerso	che	le	donne	che	
scelgono	un	parto	non	ospedaliero	(a	domicilio	o	in	casa	maternità)	generalmente	in-
terpretano	la	gravidanza	come	momenti	“normali”	e	non	come	eventi	che	necessitano	
di	un	approccio	medico	a	priori.	Rifiutano	l’idea	che	–	sentendosi	donne	incinte	e	non	
ammalate	–	si	debba	partorire	in	un	luogo	deputato	alla	cura,	in	cui	vi	sono	tempi	e	
modalità	dettate	da	protocolli	considerati	troppo	rigidi,	e	personale	ostetrico	e	gineco-
logico	spesso	sconosciuto.	Tra	le	criticità	rilevate	dalle	donne	vi	sono	la	preoccupazio-
ne	per	l’eccesso	di	interventismo	che	caratterizza	il	percorso	nascita	in	Italia	(elevato	
tasso	di	taglio	cesareo,	di	induzione,	di	episiotomia,	di	manovre	ostetriche,	di	farmaci,	
ecc.)10	e	la	perplessità	per	la	mancata	continuità	nell’assistenza,	ossia	il	doversi	rap-
portare	 a	ogni	 visita	 e/o	nel	momento	del	parto	 con	personale	 sempre	diverso	e	 in	
cambio	turno.		La	continuità	dell’assistenza	–	spesso	disattesa	nel	modello	ospedaliero	
–	rappresenta	uno	dei	valori	aggiunti	dell’assistenza	non	ospedaliera	e	una	delle	moti-
vazioni	maggiormente	espresse	dalle	donne	in	merito	alla	scelta	di	partorire	a	domici-

10	 Sebbene	il	tasso	di	taglio	cesareo	sia	diminuito	negli	ultimi	anni,	l’Italia	si	posiziona	ancora	come	
uno	dei	paesi	europei	con	maggior	numero	di	donne	sottoposte	a	questo	intervento:	il	33%,	preceduto	
solo	da	Cipro	e	Ungheria	con	il	53,1%	e	il	41,5%	rispettivamente.	(Euro-Peristat	2022).	
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lio	e	in	casa	maternità;	costituisce	inoltre	un	elemento	fondante	nella	costruzione	del	
concetto	di	sicurezza	da	parte	delle	donne	stesse	(Quattrocchi	2022a).

A	volte	 il	parto	non	ospedaliero	è	preferito	da	donne	che	hanno	già	partorito	 in	
ospedale	e	che	non	hanno	avuto	un’esperienza	positiva:	lamentano	la	scarsa	autono-
mia	e	possibilità	di	scelta	(della	posizione	del	parto,	per	esempio),	la	scarsa	informa-
zione	sulle	procedure	(l’episiotomia	o	le	pratiche	effettuate	sul	neonato),	l’ipermedi-
calizzazione,	 il	mancato	 sostegno	durante	 l’allattamento	e	altro	ancora.	Si	 tratta	di	
trattamenti	abusanti	e	poco	rispettosi,	largamente	presenti	nelle	strutture	sanitarie	di	
assistenza	al	parto	in	tutto	il	mondo	(OMS	2014;	Savage	e	Castro	2017),	che	negli	ulti-
mi	due	decenni	sono	stati	definiti	in	maniera	sempre	più	puntuale	quali	forme	specifi-
che	di	violenza	ostetrica	(Quattrocchi	2019;	Quattrocchi	e	Magnone	2020;	Castañeda,	
Hill	e	Johnson	2022).	

Nel	percorso	di	scelta	di	un	parto	non	ospedaliero,	la	preferenza	per	una	casa	mater-
nità	rimanda	spesso	a	una	concezione	della	struttura	quale	“terza	via”	tra	l’ospedale	(che,	
di	solito,	le	donne	che	si	avvicinano	alla	casa	maternità	non	contemplano)	e	il	parto	nella	
propria	casa	(che,	per	qualche	motivo,	escludono).	In	generale,	sono	donne	che	ricercano	
uno	“spazio	altro”	in	cui	vivere	l’esperienza	del	parto	(Quattrocchi	2018).	I	motivi	posso-
no	essere	diversi.	Per	esempio,	trovano	la	casa	maternità	più	appropriata	e	comoda	dal	
punto	di	vista	logistico,	rispetto	a	un	parto	in	casa:	in	città,	gli	appartamenti	sono	stretti	e	
non	permettono	la	privacy	desiderata,	i	vicini	sono	curiosi,	e	altro	ancora.	A	volte	vi	sono	
aspetti	legati	alla	posizione	geografica	dell’abitazione	(una	casa	considerata	troppo	lonta-
na	dall’abitazione	dell’ostetrica	o	da	una	struttura	ospedaliera,	utile	in	caso	di	emergenza).	
Oppure,	è	la	stessa	condizione	familiare	che	porta	le	donne	a	scegliere	un	luogo	diverso	
dalla	propria	casa;	per	esempio,	si	desidera	che	gli	altri	figli	non	siano	presenti	al	momento	
del	parto	e	si	preferisce	lasciarli	a	casa	con	qualche	parente	o	amico.	

Ci	sono	al	contempo	anche	componenti	simboliche	importanti:	la	casa	maternità,	
proprio	per	essere	un	luogo	altro,	presuppone	un	“viaggio”,	uno	spostarsi	altrove,	fisi-
camente	e	simbolicamente.	Se	il	parto	è	senza	dubbio	un	rito	di	passaggio	in	cui	si	na-
sce	(il	nuovo	individuo)	e	si	ri-nasce	(la	donna	che	diventa	mamma,	l’uomo	che	diventa	
papà)	–	come	già	delineava	agli	inizi	del	secolo	scorso	Van	Gennep	(2009)	–,	allora	gli	
aspetti	rituali	che	accompagnano	questo	processo	diventano	significativi.	L’uscita	dal-
la	quotidianità	(e	dal	luogo	che	la	rappresenta,	ossia	la	propria	casa)	e	l’	“entrata”	in	
un	posto	diverso	–	seppur	percepito	come	“vicino”	secondo	il	proprio	sistema	di	valori	
–	contribuisce	a	costruire	il	processo	di	metamorfosi	della	donna	e	della	coppia,	che	un	
evento	così	complesso	sempre	comporta.	La	casa	maternità,	in	questo	senso,	funge	da	
contenitore	multidimensionale:	un	luogo	deputato	a	un	processo	specifico	(la	nascita),	
in	cui	tutti	i	protagonisti	attraversano	un	processo	di	cambiamento	esistenziale	e	da	
cui	“escono”	diversi,	nuovi	ruoli	e	status	sociali	inclusi.	Nelle	conversazioni	con	l’oste-
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trica	Marta	Campiotti	emerge	chiaramente	il	bisogno	delle	donne	di	andare	altrove.	
Marta	racconta	di	come	questo	“altrove”	sia	ricercato	a	volte	anche	dalla	coppia,	come	
valore	aggiunto	di	per	sé:	

[…]	Che	bello,	due	giorni	qui,	chissà	che	coccole	sono,	nella	stanza.	Si	facevano	il	tè,	il	
marito	coi	biscottini	e	intanto	passavano	le	ore,	perché	loro	se	le	volevano	godere,	che	
può	essere	anche	un	bene.	C’è	bisogno	di	questo	spazio	intermedio	per	passare	da	una	
cosa	all’altra	(Marta,	intervista	effettuata	nel	2010).11

La	casa	maternità	permette	dunque	un	contenimento	 importante,	 sia	per	 la	donna,	
sia	per	la	coppia.	Anche	l’ostetrica	pare	essere	contenuta,	all’interno	di	un	ambiente	
che	conosce	e	gestisce	in	prima	persona;	e	in	cui	può	trovare	luogo	la	condivisione	di	
esperienze	con	le	proprie	pari:	

La	Casa	Maternità	è	stata	una	rivoluzione	per	il	gruppo,	perché	è	un	luogo	nostro	dove	
potere	 anche…	 proprio	 aiutarci,	 confrontarci,	 stare	 insieme,	 passare	 pranzi,	 passare	
notti,	chiacchierare	anche	in	una	maniera	informale,	proprio	come	se	fosse	una	fami-
glia.	È una	famiglia,	che	porta	avanti	i	problemi	della	famiglia,	e	quindi	i	problemi	della	
Casa	Maternità,	delle	donne,	delle	ostetriche.	Quindi	ci	si	aiuta	condividendo.	Questa	è	
una	grandissima	cosa,	è	la	vera	forza	della	Casa	Maternità,	oltre	a	dare	la	possibilità	di	
un	luogo.	È questo.	Di	base	c’è	una	famiglia	(Elisa,	ostetrica	casa	maternità,	intervista	
condotta	nel	2012).

Qui	essendo	che	è	anche	la	nostra	casa	i	parti	sono	meno	faticosi,	a	livello	proprio	anche	
fisico:	l’idea	di	poter	avere	a	disposizione	una	cucina,	un	giardino,	uscire	un	attimo	fu-
mare	una	sigaretta,	staccare	un	momento…cosa	che	magari	invece	in	un	appartamento	
al	quarto	piano	non	fai,	non	ti	 ricarichi	 in	questi	momenti	qua.	Quindi	credo	che	sia	
stata	una	bella	cosa	per	le	donne	e	per	le	ostetriche	(Vianella,	ostetrica	casa	maternità,	
intervista	condotta	nel	2012).

La casa maternità come luogo di continuità 

Nel	corso	della	gravidanza	 la	donna	deve	essere	assistita	dagli	 stessi	professionisti	o	
dallo	stesso	gruppo	di	professionisti	 in	modo	continuativo.	Le	professioniste	o	 i	pro-
fessionisti	 di	 riferimento,	 con	 i	 quali	 la	 donna	ha	 stabilito	 un	 rapporto	 di	 fiducia,	 le	
devono	garantire	la	continuità	dell’assistenza	durante	tutta	la	gravidanza	e,	in	presenza	
di	eventuali	complicazioni,	devono	definire	per	la	donna	un	percorso	di	consulenza	spe-
cialistica	(Ministero	della	Salute	2011:	42).

11	 Cfr.	Quattrocchi	(2018).
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I	 benefici	della	 continuità	dell’assistenza	ostetrica	 sono	ben	noti	nella	 letteratura	
scientifica,	qualsiasi	sia	 la	struttura	scelta	 (ospedale	pubblico,	domicilio,	casa	ma-
ternità,	clinica	privata,	centro	nascita	intra-ospedaliero).	Essere	seguite	dalle	stes-
se	professioniste	–	attraverso	una	assistenza	individualizzata	(one	to	one)	costruita	
a	partire	dalla	conoscenza	reciproca	e	dall’instaurarsi	di	una	relazione	di	fiducia	–	
porta	non	solo	a	esisti	materno-infantili	migliori	al	momento	del	parto	e	del	post-
partum	ma	anche	a	una	maggiore	soddisfazione	delle	donne	in	merito	all’esperien-
za	 vissuta	 (Renfrew	 et	 al.	 2014;	 Perriman	 et	 al.	 2018;	 Sandall	 2018;	WHO	 2018b;	
Bradford	et	al.	2022).	

Nelle	case	maternità	italiane	la	continuità	dell’assistenza	è	garantita	dal	team	di	
ostetriche	che	lavora	nella	struttura,	in	media	dalle	3	alle	5	professioniste,	affiancate	
da	altre	operatrici	o	operatori	della	nascita.	L’importanza	della	continuità	è	esplicitata	
in	molti	dei	siti	web	istituzionali,	in	alcuni	casi,	fin	dalla	prima	pagina;	per	esempio:	

Dal	test	di	gravidanza	positivo	potrai	essere	seguita	in	una	relazione di continuità dell’as-
sistenza	dalla	tua	ostetrica	di	fiducia	(http://www.casamaternitalalberodellavita.it).

Gea	è	un	luogo	dove	partorire	in	modo	intimo	e	sicuro.	La	sua	gestione	e	conduzione	
avviene	principalmente	da	un	 team	 selezionato	di	Ostetriche	 che,	 seguendo	 le	 linee	
guida	dell’OMS	e	Nazionali,	e	lavorando	secondo i principi della continuità assistenziale,	
accompagnano	ed	assistono	le	donne	e	le	famiglie	dal	concepimento	fino	ai	primi	anni	
di	vita	del	bambino	(https://geacasamaternita.it/).

La	Casa	Maternità	è	un	ambiente	in	cui	un	piccolo gruppo di professionisti si occupa di 
accompagnare, assistere e sostenere	la	donna	e	la	coppia	sin	dall’inizio	della	gravidanza	
fino	al	momento	del	parto,	della	nascita	e	del	puerperio;	in	breve	tempo	è	diventata	un	
punto	di	riferimento	solido	non	solo	per	donne	e	madri	ma	anche	per	l’intero	nucleo	
familiare	e	per	tutta	la	comunità	(https://casamaternitalemaree.it).

La	casa	maternità	Zoe	dedica	uno	spazio	specifico	alla	continuità	dell’assistenza,	non	
solo	in	relazione	all’accompagnamento	della	donna	incinta,	ma	anche	al	trasferimento	
di	conoscenze	e	di	competenze	alle	colleghe	in	formazione:

Arte	 ostetrica	 e	 continuità	 dell’assistenza.	 L’esperienza	 accumulata	 negli	 anni	 come	
ostetriche dedite alla continuità assistenziale,	in	particolar	modo	nel	periodo	della	ma-
ternità	e	per	l’assistenza	al	parto	extraospedaliero,	ci	porta	ad	offrire	alle	colleghe	ne-
olaureate	o	che	vogliono	intraprendere	un	percorso	di	libera	professione,	un	tirocinio	
formativo	pratico	e	 completo	unico	nel	 suo	genere	 con	possibilità	di	 apprendere	 sul	
campo	l’operato	attraverso	il	lavoro	delle	ostetriche	e	conoscere	da	vicino	la	realtà	delle	
case	maternità	(https://casamaternitaroma.it).

https://geacasamaternita.it/servizi-offerti/parto-in-casa-a-roma/
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La	casa	maternità	è	spesso	anche	un	luogo	di	formazione	per	ostetriche.	Sono	infat-
ti	diverse	 le	strutture	che	propongono	percorsi	specifici	dedicati	alla	fisiologia	della	
nascita,	 alle	 competenze	 ostetriche	 in	 strutture	 non	 ospedaliere,	 all’esercizio	 della	
libera	professione.	 	La	continuità	è	concepita	come	professionale	 (lo	stesso	team	di	
ostetriche)	 e	 processuale	 (gravidanza-parto-puerperio	 e	 oltre)	 allo	 stesso	 tempo.	 Il	
fatto	di	poter	contare	sulle	stesse	persone	durante	il	processo	gravidanza-parto	porta	
a	costruire	una	relazione	che	non	si	esaurisce	con	il	momento	della	nascita,	ma	che	
continua	nel	 tempo,	 almeno	nei	 primi	 anni	 di	 vita	 del	 bambino.	Gravidanza-parto-
puerperio	e	primi	mesi	di	vita	del	bambino	non	sono	concepiti	come	periodi	a	sé	stanti,	
o	fasi	temporali	dai	limiti	ben	definiti.	Tale	concezione	appartiene	maggiormente	alla	
prospettiva	biomedica	e	riduzionistica	(Lock	e	Gordon	1988),	che	necessita	di	definire	
aree	e	settori	di	intervento	e	specializzazione	(pensiamo	ai	trimestri	di	gravidanza	o	
alla	parcellizzazione	della	cura	neonatale	tra	diversi	professionisti,	dall’infermieristica	
alla	pediatria,	alla	neonatologia).	Lo	sguardo	non	medico	al	processo	riproduttivo	non	
necessita	di	tali	rigidi	parametri;	in	altre	parole,	la	prospettiva	sociale	non	è	discon-
tinua,	nel	suo	costruirsi	come	strumento	di	interpretazione	dei	processi	fisiologici	e	
della	riproduzione	(Andaya	e	El	Kotni	2018).	Spesso,	contempla	invece	le	transizioni	e	
i	passaggi,	per	definizione	graduali.	Questo	apre	alla	seconda	questione	su	cui	intendo	
riflettere	in	questo	articolo.	La	casa	maternità	non	è	un	luogo	da	cui	andarsene	una	
volta	partorito.	

La casa maternità come luogo sociale e di apprendimento 

Afferma	Verena	Schmid:

La	casa	maternità	è	un	luogo	sociale	per	tutto	il	percorso	nascita,	dal	concepimento	al	pri-
mo	anno	di	vita,	compreso	la	nascita,	dove	si	creano	reti	di	solidarietà	(Schmid	2018:	208).

Si	tratta	di	uno	degli	aspetti	maggiormente	enfatizzati	dalle	ostetriche	che	ho	inter-
vistato.	La	casa	maternità	non	è	solo	un	luogo	in	cui	partorire.	È	anche	un	luogo	in	
cui	tornare,	tessere	relazioni	e	far	crescere	i	propri	figli.	La	casa	maternità	è,	infatti,	
concepita	come	uno	spazio	sociale,	in	cui	dopo	la	nascita	del	bambino	la	madre	e	la	
famiglia	partecipano	a	diverse	tipologie	di	eventi	formativi	e	ludici.	Questo	aspetto	è	
particolarmente	evidente	nella	maggioranza	dei	siti	web	analizzati:

L’associazione	Nascere	 e	Crescere	 assiste	 e	 sostiene	 le	mamme	nella	 gravidanza,	nel	
parto,	dopo	il	parto	e	i	loro	bambini	nella	prima	infanzia.	È	un	luogo	di	incontro,	con-
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fronto	e	sostegno	alla	genitorialità.	Promuove	l’autogestione	della	salute	ad	ogni	età!	
(https://www.nascereecrescere.it). 

Casa	maternità	prima	luce	è	un’associazione	e	uno	spazio	per	le	donne,	per	le	donne	in	
gravidanza,	per	le	famiglie,	per	la	nascita	(https://casaprimaluce.it).

È	diventato	un	luogo	sociale,	vedi	che	le	mamme	si	fermano,	vedo	che	procura	benessere	
in	generale	alle	donne	e	procura	benessere,	devo	dire	anche	alle	ostetriche	(Vianella,	
ostetrica	casa	maternità,	intervista	condotta	nel	2012).

Il	supporto	alla	genitorialità	è	un	processo	non	delegato	necessariamente	agli	esperti,	
ma	costruito	sulla	base	di	relazioni	tra	pari.	L’organizzazione	di	attività	sociali,	cul-
turali,	ludico-ricreative	permette	di	conoscere	altre	coppie	che	hanno	partorito	“allo	
stesso	modo”,	 producendo	 processi	 di	 identificazione	 e	 di	 empatia.	 Frequentare	 un	
luogo	per	condividere	le	proprie	esperienze	innesca	in	alcuni	casi	processi	di	co-co-
struzione	dell’accudimento	di	cui	i	genitori	sono	motori	fondanti.	La	rete	di	genitori	
che	hanno	partorito	in	una	casa	maternità,	infatti,	spesso	si	formalizza	o	istituziona-
lizza.	Trova	cioè	un	modo	per	“esistere”	ed	essere	visibile.	Per	esempio,	la	costituzione	
in	associazione,	oppure	la	creazione	di	un	blog	o	di	una	chat	dedicata.	A	prescindere	
dallo	strumento	scelto,	ciò	che	si	persegue	è	l’occasione	confrontarsi	su	problemati-
che,	saperi	e	pratiche	di	accudimento	e	crescita	dei	figli,	ma	anche	relative	alla	salute	
e	all’educazione	in	generale.		

L’Associazione	Casa	Maternità	 che	 gestisce	 la	Casa	Maternità	“La	Via	 Lattea”	 di	
Milano	pubblica	e	diffonde	un	periodico	chiamato	“l’Uovo”,	 la	cui	redazione	è	com-
posta	 da	 famiglie	 che	 hanno	 avuto	 i	 loro	 figli	 nella	 struttura.	 Sulla	 rivista	 trovano	
spazio	informazioni,	esperienze,	strategie	per	l’accudimento	e	l’educazione	dei	figli;	
ma	anche	tematiche	più	ampie	che	riguardano	la	salute	e	il	benessere	della	famiglia.	
Attorno	alle	attività	della	Casa	Maternità	“Montallegro”	ruota	l’Associazione	di	geni-
tori	Tramama,	costituita	prevalentemente	da	coppie	che	hanno	partorito	 i	 loro	figli	
presso	la	struttura.	I	genitori	che	hanno	scelto	una	delle	tre	strutture	che	costituiscono	
la	“Casa	di	Caterina”	in	Friuli	Venezia	Giulia,	condividono	invece	un	vivace	spazio	vir-
tuale,	costituito	da	una	chat	che	permette	di	condividere	informazioni	in	tempo	reale	
e	in	qualsiasi	momento	della	giornata,	ma	anche	preoccupazioni	e	soluzioni	in	merito	
a	problematiche	quotidiane	legate	alla	salute	familiare.	In	altre	strutture,	seppure	non	
vi	 siano	gruppi	 formalizzati,	 l’attenzione	all’accompagnamento	dei	genitori	dopo	 la	
nascita	è	chiaramente	enfatizzato	dal	numero	di	eventi	(conferenze,	seminari,	corsi,	
eventi	ludico-creativi,	ecc.)	organizzati	in	maniera	continuativa.	I	siti	istituzionali	sot-
tolineano	questa	attenzione	e	la	indicano	come	un	momento	importante	di	continuità	
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dell’esperienza.	La	Casa	Maternità	“L’albero	della	vita”,	offre	per	esempio	lo	“Spazio	
neo-genitori”,	così	definito:	

L’albero	 Conversazioni	 tra	 neogenitori	 definito	 come	“un	meraviglioso	 spazio	 dove	 le	
Neomamme	e	i	Neopapà	potranno	condividere	le	proprie	esperienze	di	genitorialità:	gio-
ie,	stanchezze,	emozioni,	dubbi	e	paure	(http://www.casamaternitalalberodellavita.it).

Anche	la	casa	maternità	“Prima	Luce”	pone	l’accento	sul	supporto	alla	genitorialità	e	
alla	famiglia:		

L’Associazione	si	propone	di	tutelare	la	salute	delle	famiglie	dal	preconcepimento	fino	
ai	primi	6	anni	di	vita	del	bambino	e	offre	percorsi	individuali	e	di	gruppo	con	lo	scopo	
di	promuovere	[…]	la	creazione	di	momenti	di	aggregazione	sociale	e	culturali	per	so-
stenere	la	ricerca,	la	formazione	e	la	diffusione	di	informazioni	basate	sulle	evidenze	
scientifiche,	mettendo	la	famiglia	al	centro	(https://casaprimaluce.it).

Esperienze	come	queste	costituiscono	non	solo	occasioni	di	confronto,	ma	anche	mo-
menti	in	cui	si	costruisce	collettivamente	il	percorso	di	accudimento	dei	propri	figli,	in	
maniera	del	tutto	volontaria:	ricercando	cioè	spazi	e	momenti	specifici	in	cui	dedicarsi	
a	questo	processo.	Nella	complessità	del	nostro	vivere	quotidiano,	ciò	non	è	sconta-
to:	ritmi	 lavorativi,	attese	sociali,	questioni	pragmatiche	e	 logistiche	non	permetto-
no	spesso	alle	neomamme	(ancor	meno	ai	neopapà)	di	frequentare	strutture	adibite	
all’accompagnamento	post-partum	(per	esempio	i	consultori);	e	anche	quando	questo	
accade,	il	percorso	solitamente	si	interrompe	all’avvio	dell’allattamento	o	della	riso-
luzione	di	un	eventuale	problema	dopo	la	nascita.	La	casa	maternità	rappresenta	uno	
spazio	altro	anche	in	questo	momento:	non	è	solo	un	luogo	in	cui	chiedere	consulenza	
(come	solitamente	è	percepita	una	struttura	sanitaria	nel	periodo	post-partum)	ma	è	
un	luogo	in	cui	fare	delle	cose	insieme	a	persone	che	condividono	le	nostre	esperienze.	
È	uno	spazio	di	apprendimento	sociale,	 in	cui	anche	le	proprie	competenze	trovano	
modalità	di	espressione,	in	una	forma	non	gerarchica	di	trasmissione	del	sapere.	Ciò	è	
evidente,	per	esempio	nella	seguente	citazione:	

Lo	spazio	NeoGenitori	è	uno	spazio	in	cui	un	supporto	socio-educativo	mira	a	valorizza-
re	le	meravigliose	risorse	di	ogni	genitore	affinché	possano	instituire	una	sana	relazione	
di	coppia	e	con	il	proprio	bambino	(http://www.casamaternitalalberodellavita.it).

L’orizzontalità	delle	relazioni	(tra	pari)	è	un	elemento	importante	in	questo	genere	di	
esperienze,	che	possono	certamente	prevedere	anche	la	presenza	degli	esperti,	ma	che	
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partono	da	presupposti	di	condivisione	non	gerarchici.	Non	a	caso	questi	eventi	spesso	
assumono	 la	 forma	fisica	e	 simbolica	dei	“cerchi”,	 in	 cui	 si	 transita	 continuamente,	
senza	apici.	La	Casa	Maternità	“Pachamama”,	per	esempio,	offre	settimanalmente	“un	
cerchio	protetto	fatto	di	donne	madri	e	dei	 loro	bambini”	(http://www.casamaterni-
tapachamama.it/);	così	come	la	Casa	Maternità	“La	Casa	di	Caterina”,	che	utilizza	la	
simbologia	del	 cerchio	nella	 realizzazione	di	 laboratori	 informativi	 ed	 esperienziali	
con	le	donne	e	con	le	famiglie	(http://lacasadicaterina.wordpress.com).

Riflessioni finali. La casa maternità come iper-luogo

Al	contrario	dei	non-luoghi,	tracciati	da	Marc	Augé	(2005),	in	cui	gli	individui	surmo-
derni	 transitano	dentro	processi	 identitari	e	 relazionali	 sempre	più	effimeri,	 la	casa	
maternità	sembra	essere	un	iper-luogo	(Lussault	2019),	in	cui:	

Ciò	che	 il	 luogo	contiene	e	 (ri)assembla	contribuisce	a	configurarlo	e	a	 farlo	esistere	
come	spazio	umano	specifico	che	possiamo	distinguere	dagli	altri,	uno	spazio	dotato	
di	qualità	proprie,	un	non-so-che	e	un	quasi-nulla	che	lo	qualificano	e	lo	rendono	rico-
noscibile	a	tutti;	simmetricamente,	in	qualche	maniera,	le	forme	della	vita	sociale	e	le	
pratiche	che	un	luogo	permette	sono	incontestabilmente	impregnate	dei	suoi	caratteri	
peculiari.	Pertanto,	diventa	impossibile	separare	il	luogo	da	ciò	che	vi	accade,	si	vive,	si	
trama	in	esso	e	che	permette	al	luogo	di	non	essere	un	semplice	ricettacolo	(Lussault	
2019:	47).

Si	 tratta	di	uno	spazio	“intenso”	 (Lussault:	59)	fisico	e	simbolico	allo	stesso	 tempo,	
in	cui	oltre	all’accompagnamento	alla	gravidanza,	al	parto	e	alla	nascita	è	possibile	
trovare	contenimento	psicologico	e	relazionale,	sviluppo	delle	proprie	competenze	ge-
nitoriali	e	occasioni	di	confronto	e	di	crescita	individuale	e	familiare.	In	altre	parole,	
uno	spazio	di	esperienza	e	di	relazione	che	parte	dall’idea	di	“mettere	in	comune	qual-
cosa”,	nel	caso	specifico	saperi	e	pratiche	di	cura	e	accudimento.	

In	conclusione	di	questo	lavoro,	è	interessante	notare	come	la	casa	maternità	–	de-
scritta	nei	siti	istituzionali	come	“intima”	(Marta	Campiotti	definisce	la	sua	“proprio	
una	 casettina”	nell’intervista	 condotta	 a	Varese	nel	 2010)	 custodisca	 in	 sé	 la	 carat-
teristica	di	rendersi	“estensibile”	nello	spazio	e	nel	tempo	secondo	le	necessità	della	
donna,	della	coppia	o	della	famiglia.	“Iperscalarità”	la	definirebbe	ancora	il	geografo	
francese	Lussault,	ossia	quella	caratteristica	per	cui:

L’iper-luogo	funziona	a	tutte	le	scale	allo	stesso	tempo.	L’iper-luogo	si	espande	nello	
stesso	momento	in	cui	si	concentra	e	addirittura	si	compatta;	non	è	una	capsula	chiusa,	
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ma	un	piano	al	tempo	stesso	circoscritto	e	connesso,	un	“chiuso-aperto”,	tanto	delimi-
tato	quanto	attraversato,	oltrepassato,	dilatato	dall’infinità	di	 linee	di	azione,	di	vita,	
di	circolazione	che	vengono	costantemente	a	 legarsi	e	slegarsi.	È	un	punto	di	 incon-
tro	di	rizomi	mobilitari	e	comunicazionali,	dove	gli	umani	vengono	ad	ancorare	le	loro	
esistenze.	[…].	Un	momento	di	condivisione	li	lega	per	un	lasso	di	tempo:	ci	si	unisce	
perché	ci	si	assomiglia	(Lussault	2019:	60,	62).

Da	luogo	di	intimità	per	la	coppia	(che	ricerca	uno	spazio	altro	per	vivere	indisturba-
ta	un	processo	esistenziale	così	fondante),	la	casa	maternità	diventa	luogo	pubblico,	
di	condivisione	e	di	co-formazione	nel	momento	in	cui	i	diversi	soggetti	coinvolti	lo	
desiderano.	Si	tratta	di	un	processo	del	tutto	diverso	da	quello	offerto	dalle	strutture	
ospedaliere,	dove	 il	 corpo	gravido	è	 sempre	 pubblico	 (Duden	1994),	 a	prescindere	o	
malgrado	la	volontà	e	il	desiderio	della	donna	partoriente.	

[Articolo ricevuto il 19 Gennaio 2023 – accettato il 24 Maggio 2023]
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