
Le donne e le elezioni al consiglio nazionale 
dei 1999: Verso la parita dei sessi a passi piu 
piccoli 
Con un excursus sulle donne alle elezioni dei Consiglio degli Stati 1998/1999 e alle elezioni dei governi e dei parlamenti 
cantonali (situazione a fine 1999) 

di WERNER 5E1TZ 

Per la prima volta dall'introduzione dei 
diritto di voto alle donne, in rapporto alle 
elezioni preeedenti si eregistrata una dimi
nuzione dei numero di donne eandidate al 
eonsiglio nazionale. eiö nonostante, sono 
state elette 4 donne in phi dei 1995 e la 10
ro quota nel eonsiglio nazionale e miglio
rata di 2 punti passando al 23.5%. Tuttavia, 
se si eonsidera ehe alla fine dell'ultima le
gislatura la presenza femminile in eonsi
glio nazionale era salita al 24% in seguito a 
eambiamenti intervenuti tra i titolari dei 
seggi luomini ritiratisi e sostituiti da don
ne), nelle ultime elezioni la quota di depu
tate alla eamera Bassa risulta leggermente 
inferiore. 

Nelle diseussioni relative all'iniziativa 
popolare «per un'equa rappresentanza 
delle donne nelle autorita federali (Ini
ziativa 3 marzo)>>, la eosiddetta «iniziativa 
sulle quote», il Consiglio nazionale deei
se, in modo piuttosto sorprendente, di 
contrapporre a quest'iniziativa popolare 
una controproposta indiretta, seeondo la 
quale nelle elezioni sueeessive alla Ca
mera bassa le donne avrebbero dovuto es
sere rappresentate nelle liste elettorali 
per almeno un terzo. Sieeome il Consiglio 
degli Stati non appoggio questa proposta, 
le elezioni dei Consiglio nazionale dei 
1999 avvennero nel modo tradizionale. 

1. Le eandidate 

Se nelle elezioni dei Consiglio nazio
nale dei 1999 fosse stata in vigore la quo
ta delle liste eon il 33% di donne, il nu
mero delle eandidate sarebbe stato 
senz'altro maggiore. E' vero ehe a livello 
svizzero le eandidate alla Camera bassa 
rappresentavano il 3.6% dell'insieme dei 
eandidati (983 donne e 1862 uomini), per 
eui si sarebbe raggiunta la quota riehie
sta di un terzo, ma oeeorre tener presen
te ehe, giustamente, la proposta dei Con
siglio nazionale prevedeva la quota di un 
terzo per eiaseuna lista elettorale 0 per 
ogni partito, per eui quasi tutti i partiti 
avrebbero dovuto eereare un maggior nu
mero di candidate. 

Sigle dei Partiti 

Partiti di governo 

PlR Partito liberale radicale 

PPD Partito popolare democratico 

PSS Partito socialista svizzero 

UDe Unione democratica di centro 

Partito borghese non governativo 

PlS Partito liberale svizzero 

Partiti di centro 

Adl Anello degli indipendenti 

PEV Partito evangelico svizzero 

pes Partito cristiano sociale 

Partiti di sinistra d'opposizione e Verdi 

Pdl Partito dellavoro 

Sol. Solidarieta 

AVF Gruppi femministi e verdi-alternativi 

(denominazione comune) 

PES Partito ecologista svizzero 

Partiti di destra d'opposizione 

DS Democratici svizzeri (ex Azione nazionale) 

UDF Unione democratica federale 

PSl Partito svizzero della Iiberta (ex Partito 

degli automobilisti) 

lega lega dei ticinesi 

1.1. Le candidate per partito 
Nell'insieme, nei 21 Cantoni ehe votano 

col sistema proporzionale, 81 volte e stata 
raggiunta la quota dei 33% di donne nelle 
liste elettorali, 67 volte, inveee, non e sta
ta raggiunta. Di queste liste elettorali, 16 
non presentavano nessuna donna, eioe su 
una lista elettorale su dieci non figurava 
alcuna rappresentante femminile. 1 Fatta 
eeeezione per i piecoli partiti ecologisti e 
di sinistra (PdL, Sol. e AVF), in uno 0 piü 
Cantoni tutti i partiti avevano presentato 
nelle loro liste elettorali meno dei 33% di 
donne. I piü femministi sono risultati gli 
ecologisti dei PES (con una quota dei 33% 
di donne in 12 Cantoni su 14), seguiti dal 
PSS, ehe 17 volte aveva piü dei 33% di don
ne nelle liste elettorali e 4 volte meno. 11 
PPD ha totalizzato 10 volte questa pereen
tuale e 10 volte no, mentre il PLR 10 volte 
si e 11 volte no. L'UDC ha presentato sola

mente in 7 Cantoni delle liste elettorali 
eon piü di 1/3 di donne, in 13 Cantoni era
no meno (in 5 Cantoni le liste presentava
no solamente eandidati uomini, e eioe a 
LU, AR, TI, GE e ]V). In nessuna lista i due 
paltiti di destra PSL e Lega hanno rag
giunto la quota dei 33% di donne. 

Se si eonfrontano le pereentuali di don
ne nelle liste elettorali dei partiti a livel
10 nazionale, si ottiene 10 stesso modello 
partitico della rappresentanze femmini
le, ossia una eurva ehe dai Verdi e dal PSS 
seende passando per il PPD e il PLR al
I'UDC e ai partiti di destra: una rappre
sentanza superiore alla media viene ri
seontrata per le donne nelle liste eletto
rali dei PSS e dei Verdi (eon una presenza 
rispettivamente dei 47% edel 57%). La 
presenza femminile tra i eandidati dei 
PLR, dei PPD, dei PLS e dell'Adl si situava 
fra il 30% e il 34%. Le donne erano ehia
ramente sottorappresentate, e eioe tra il 
13% e il 24%, nelle liste elettorali del
I'UDC, dei DS, dei PSL edella Lega. Si ve
da in proposito anehe il grafieo 1,2 

1.2. Le candidate per Cantone e per 
regione linguistica 

Se osserviamo i eandidati nei diversi 
Cantoni, la quota di donne variava dal 
16% (TI) al 44% (BS). Nei due Semieantoni 
di Basilea Citta e Basilea Campagna le 
donne in lizza per le legislative federali 
rappresentavano piü dei 40%, meno dei 
30%, inveee, in 6 Cantoni (LU, SZ, ZG, TI, 
VS, ]V). In 13 Cantoni eorrispondevano al 
30-40% dei candidati. Si veda anehe il gra
fieo 2. 

Come gia nel 1995, nella Svizzera ro
manda la pereentuale di donne (36%) era 
leggermente superiore a quella della 
Svizzera tedesea (35%). In Tieino era dei 
16%. 

2. Le don ne elette 

Le norme di legge per le elezioni dei 
Consiglio Nazionale, effettuate seeondo 
il sistema proporzionale, permettono 
agli elettori e alle elettriei di esprimere la 
loro volonta politiea in vari modi. Non so-
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Per la prima volta dall'introduzione dei
diritto di voto alle doune, in rapporto alle
elezioni precedenti si eregistrata una dimi
nuzione dei numero di doune eandidate al
Consiglio nazionaIe. Ciö nonostante, sono
state elette 4 doune in phi dei 1995 e la 10
ro quota nel Consiglio nazionale e miglio
rata di 2 punti passando al 23.5%. Tuttavia,
se si eonsidera ehe aIla fine dell'ultima le
gislatura la presenza femminile in Consi
glio nazionale era salita al 24% in seguito a
eambiamenti intervenuti tra i titolari dei
seggi luomini ritiratisi e sostituiti da don
ne). nelle ultime elezioni la quota di depu
tate alla Camera Bassa risulta leggermente
inferiore.

Nelle diseussioni relative all'iniziativa
popolare «per un'equa rappresentanza
delle donne nelle autorita federali (Ini
ziativa 3 marzo)>>,la cosiddetta «iniziativa
sulle quote», il Consiglio nazionale deei
se, in modo piuttosto sorprendente, di
contrapporre a quest'iniziativa popolare
una controproposta indiretta, secondo la
quale nelle elezioni sueeessive alla Ca
mera bassa le donne avrebbero dovuto es
sere rappresentate nelle liste elettorali
per almeno un terzo. Sieeome il Consiglio
degli Stati non appoggio questa proposta,
le elezioni dei Consiglio nazionale dei
1999 avvennero nel modo tradizionale.

1. Le candidate

Se nelle elezioni dei Consiglio nazio
nale dei 1999 fosse stata in vigore la quo
ta delle liste eon il 33% di donne, il nu
mero delle eandidate sarebbe stato
senz'altro maggiore. E' vero ehe a livello
svizzero le eandidate alla Camera bassa
rappresentavano il 3.6% dell'insieme dei
eandidati (983 donne e 1862 uomini), per
eui si sarebbe raggiunta la quota riehie
sta di un terzo, ma oecorre tener presen
te ehe, giustamente, la proposta dei Con
siglio nazionale prevedeva la quota di un
terzo per eiaseuna lista elettorale 0 per
ogni partito, per eui quasi tutti i partiti
avrebbero dovuto eereare un maggior nu
mero di eandidate.
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1.1. Le candidate per partito
Nell'insieme, nei 21 Cantoni ehe votano

col sistema proporzionale, 81 volte e stata
raggiunta la quota dei 33% di donne nelle
liste elettorali, 67 volte, inveee, non e sta
ta raggiunta. Di queste liste elettorali, 16
non presentavano nessuna donna, eioe su
una lista elettorale su dieei non figurava
alcuna rappresentante femminile. 1 Fatta
eeeezione per i piecoli partiti ecologisti e
di sinistra (PdL, Sol. e AVF), in uno 0 piü
Cantoni tutti i partiti avevano presentato
nelle loro liste elettorali meno dei 33% di
donne. I piü femministi sono risultati gli
ecologisti dei PES (con una quota dei 33%
di donne in 12 Cantoni su 14), seguiti dal
PSS, ehe 17 volte aveva piü dei 33% di don
ne nelle liste elettorali e 4 volte meno. 11
PPD ha totalizzato 10 volte questa pereen
tuale e 10 volte no, mentre il PLR 10 volte
si e 11 volte no. L'UDC ha presentato sola-

mente in 7 Cantoni delle liste elettorali
eon piü di 1/3 di donne, in 13 Cantoni era
no meno (in 5 Cantoni le liste presentava
no solamente eandidati uomini, e eioe a
LU, AR, TI, GE e JU). In nessuna lista i due
partiti di destra PSL e Lega hanno rag
giunto la quota dei 33% di donne.

Se si eonfrontano le pereentuali di don
ne nelle liste elettorali dei partiti a livel
10 nazionale, si ottiene 10 stesso modello
partitico della rappresentanze femmini
le, ossia una curva ehe dai Verdi e dal PSS
seende passando per il PPD e il PLR al
I'UDC e ai partiti di destra: Ulla rappre
sentanza superiore alla media viene ri
seontrata per le donne nelle liste eletto
rali dei PSS e dei Verdi (eon una presenza
rispettivamente dei 47% edel 57%). La
presenza femminile tra i eandidati dei
PLR, dei PPD, dei PLS e dell'Adl si situava
fra il 30% e il 34%. Le donne erano ehia
ramente sottorappresentate, e eioe tra il
13% e il 24%, nelle liste elettorali del
I'UDC, dei DS, dei PSL edella Lega. Si ve
da in proposito anehe il grafieo P

1.2. Le candidate per Cantone e per
regione linguistica

Se osserviamo i eandidati nei diversi
Cantoni, la quota di donne variava dal
16% (TI) al 44% (BS). Nei due Semieantoni
di Basilea Citta e Basilea Campagna le
donne in lizza per le legislative federali
rappresentavano piü dei 40%, meno dei
30%, inveee, in 6 Cantoni (LU, SZ, ZG, Tl,
VS, JU). In 13 Cantoni eorrispondevano al
30-40% dei candidati. Si veda anehe il gra
fieo 2.

Come gia nel 1995, nella Svizzera ro
manda la pereentuale di donne (36%) era
leggermente superiore a quella della
Svizzera tedesea (35%). In Tieino era dei
16%.

2. Le don ne elette

Le norme di legge per le elezioni dei
Consiglio Nazionale, effettuate seeondo
il sistema proporzionale, permettono
agli elettori e alle elettriei di esprimere la
loro volonta politiea in vari modi. Non so-
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Grafico1: Elezioni dei Consiglio nazionale 1999: donne e uomini candidati, per partito (esel. i Cantoni con sistema maggioritario) 
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Grafico 2: Elezioni dei Consiglio nazionale 1999: quota di donne tra i candidati, per Cantone 
(esel. i Cantoni con sistema maggioritario) 
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10 possono seegliere tra i partiti, ma an
ehe tra i candidati; essi possono dare a un 
eandidato un doppio voto (eumulo), ean
eellare il norne di altri oppure seegliere 
eandidati di altri partiti (panachage). In 
questo modo e possibile modifieare an

20% 25% 30% 

ehe sensibilmente le proposte dei partiti. 
In genere questi eambiamenti non favo
riscono le donne: per esempio, la per
eentuale di donne nelle liste elettorali deI 
1999 era deI 34.6%, mentre tra gli eletti 
era solamente deI 23.5%. 

35% 40% 45% 50% 

2.1. le donne elette per partito 
La polarizzazione partitiea riseontra

ta dal 1983 per la rappresentanza fem
minile e stata eonfermata anehe nel 
1999: di tutte le elette al Consiglio Na
zionale nel 1999, i145% apparteneva ad 
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Grafieo1: Elezioni dei Consiglio nazionale 1999: donne e uomini eandidati. per partito (esel. i Cantoni con sistema maggioritario)
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10 possono seegliere tra i partiti, ma an
ehe tra i eandidati; essi possono dare a un
eandidato un doppio voto (eumulo), ean
eellare il norne di altri oppure seegliere
eandidati di altri partiti (panaehage), In
questo modo e possibile modifieare an-

ehe sensibilmente Ie proposte dei partiti.
In genere questi eambiamenti non favo
riseono le donne: per esempio, la per
eentuale di donne nelle liste elettorali deI
1999 era deI 34,6%, mentre tra gli eletti
era soIamente deI 23.5%,

2.1. le donne elette per partito
La polarizzazione partitiea riseontra

ta dal 1983 per la rappresentanza fem
minile e stata eonfermata anehe neI
1999: di tutte le elette aI Consiglio Na
zionale nel 1999, i145% apparteneva ad

•

Frauenfragen 1,2000
Questions au feminin
Problemi al femminile



Grafico 3: Elezioni dei Consiglio nazionale 1999: donne elette. per partito 2.2. le donne elette per Cantone e 
(donne elette=1 00%) 
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un partito borghese (PLR, PPD, UDC e 
PLS) e il 55% ad un partito dello schie
ramento rosso-verde (PSS, Verdi e PdL); 
si noti ehe i primi disponevano di piu 
dei 64% dei mandati al Consiglio Nazio
nale, i secondi solo dei 31.5% (cfr. anche 
il grafico 3). 

Questa polarizzazione partitica della 
rappresentanza femminile diventa anco
ra piu evidente, se per ogni partito (par
tito = 100%) confrontiamo la quota di 
donne tra gli eletti. Le donne costituisco
no la maggioranza tra i Verdi (67%; 6 dei 
9 eletti). Il maggior numero di donne elet
te si riscontra nel PSS: 20 donne su 51 
eletti (39%). Per la prima volta il PLR e il 
PPD hanno superato la soglia dei 20%: nel 
PPD le donne sono i123% e nel PLR iI21%. 

PLR 

PPD 

-- PSS 

• Verdi (AVF, PES) 

17,0 
• UDe 

• PLS 

Nell'UDC il numero di donne elette e ri
masto stabile, ma se si considera il gran
de aumento di mandati, si costata ehe la 
percentuale di donne escesa al 7%, il peg
giore risultato dell'UDC negli anni No
vanta. Nella rappresentanza femminile 
dei partiti borghesi equindi possibile no
tare una differenziazione: dagli anni No
vanta la percentuale di donne elette au
menta nel PLR e nel PPD, mentre e in di
minuzione nell'UDC, divenuto l'istanza 
di riferimento delle destre. 

Nessuna donna dei piccoli partiti di de
stra (DS, UDF, Lega), dei PEV edel PCS e 
riuscita a conquistare un seggio. Inoltre 
nel 1999 solamente uomini sono stati 
chiamati a rappresentare il PdL e l'AdI. Si 
veda anche il grafico 4. 

Grafico 4: Elezioni dei Consiglio nazionale 1999: donne e uomini eletti. per partito 
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regione linguistica 
Nei 16 Cantoni col sistema propor

zionale ehe hanno eletto delle donne, 
la percentuale di donne tra gli eletti an
dava dar 12.5% (TI) al 50 % (AR). La rap
presentanza femminile ha superato il 
40%, oltre ehe nell'Appenzelio Esterno, 
solamente a Zurigo, dove in valori as
soluti e stato anche eletto il maggior 
numero di donne (14). La percentuale di 
donne e stata dei 30-40% nei Cantoni 
Svitto, Friburgo e San Gallo, edel 
25-30% a Berna, Basilea Campagna e Gi
nevra. Inferiore alla media nazionale 
dei 23.5% e stata la presenza femminile 
in 8 Cantoni (LU, SO, BS, GR, AG, TI, VD, 
NE). 10 Cantoni sono rappresentati al 
Consiglio nazionale esclusivamente da 
uomini: si trat ta dei 5 Cantoni col si
sterna maggioritario e di 5 col sistema 
proporzionale (TG, VS, ZG, JU, SH). I pri
mi due dispongono tra l'altro di un nu' 
mero relativamente considerevole di 
seggi alla Camera bassa (TG: 6 e VS: 7); 
Zugo e Giura non hanno mai mandato 
una donna al Consiglio nazionale. Sive
da anche il grafico 5. 

In tutte le regioni linguistiche la rap
presentanza femminile e leggermente 
aumentata: due donne in piu rispetto al 
1995 sono state elette nella Svizzera ro
manda, una in piu nella Svizzera tedesca 
e in Ticino. Le donne continuano quindi 
ad essere meglio rappresentate nella de
putazione svizzera tedesca (sono un buon 
quarto), mentre tra gli eletti della Svizze
ra romanda costituiscono appena un 
quinto. Per la prima volta da vent'anni il 
Ticino ha mandato nuovamente una don
na al Parlamento federale. 
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Grafico 3: Elezioni dei Consiglio nazionale 1999: donne elette. per partito
(donne elette=l 00%)

un partito borghese (PLR, PPD, UDC e
PLS) e il 55% ad un partito delle schie
ramento rosso-verde (PSS, Verdi e PdL);
si noti che i primi disponevano di piu
deI 64% dei mandati al Consiglio Nazio
nale, i secondi solo dei 31.5% (cfr. anche
il grafico 3).

Questa polarizzazione partitica della
rappresentanza femminile diventa anco
ra piu evidente, se per ogni partito (par
tito = 100%) confrontiamo la quota di
donne tra gli eletti. Le donne costituisco
no la maggioranza tra i Verdi (67%; 6 dei
9 eletti).ll maggior numero di donne elet
te si riscontra nel PSS: 20 donne su 51
eletti (39%). Per la prima volta il PLR e il
PPD hanno superato la soglia dei 20%: nel
PPD le donne sono i123% e nel PLR iI21%.
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Nell'UDC il numero di donne elette e ri
maste stabile, ma se si considera il gran
de aumento di mandati, si costata che la
percentuale di donne escesa al 7%, il peg
giore risultato dell'UDC negli anni No
vanta. Nella rappresentanza femminile
dei partiti borghesi equindi possibile no
tare una differenziazione: dagli anni No
vanta la percentuale di donne elette au
menta nel PLR e nel PPD, mentre e in di
minuzione nell'UDC, divenuto l'istanza
di riferimento delle destre.

Nessuna donna dei piccoli partiti di de
stra (DS, UDF, Lega), deI PEV edel PCS e
riuscita a conquistare un seggio. Inoltre
nel 1999 solamente uomini sono stati
chiamati a rappresentare il PdL e l'AdI. Si
veda anche il grafico 4.

2.2. le donne elette per Cantone e
regione linguistica

Nei 16 Cantoni col sistema propor
zionale che hanno eletto delle donne,
la percentuale di donne tra gli eletti an
dava dal 12.5% (TI) al 50 % (AR). La rap
presentanza femminile ha superato il
40%, oltre che nell'Appenzello Esterno,
solamente a Zurigo, dove in valori as
soluti e stato anche eletto il maggior
numero di donne (14). La percentuale di
donne e stata dei 30-40% nei Cantoni
Svitto, Friburgo e San Gallo, edel
25-30% a Berna, Basilea Campagna e Gi
nevra. Inferiore alla media nazionale
dei 23.5% estata la presenza femminile
in 8 Cantoni (LU, SO, BS, GR, AG, TI, VD,
NE). 10 Cantoni sono rappresentati al
Consiglio nazionale esclusivamente da
uomini: si trat ta dei 5 Cantoni col si
sterna maggioritario e di 5 col sistema
proporzionale (TG, VS, ZG, ]U, SH). I pri
mi due dispongono tra l'altro di un nu
mero relativamente considerevole di
seggi alla Camera bassa (TG: 6 e VS: 7);
Zugo e Giura non hanno mai mandate
una donna al Consiglio nazionale. Sive
da anche il grafico 5.

In tutte le regioni linguistiche la rap
presentanza femminile e leggermente
aumentata: due donne in piu rispetto al
1995 sono state elette nella Svizzera ro
manda, una in piu nella Svizzera tedesca
e in Ticino. Le donne continuano quindi
ad essere meglio rappresentate nella de
putazione svizzera tedesca (sono un buon
quarto), mentre tra gli eletti della Svizze
ra romanda costituiscono appena un
quinto. Per la prima volta da vent'anni il
Ticino ha mandato nuovamente una don
na al Parlamento federale.

Grafico 4: Elezioni dei Consiglio nazionale 1999: donne e uomini eletti, per partito Percentuale di donne
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Grafico 5: Elezioni dei Consiglio nazionale 1999: donne e uomini eletti. per Cantone 
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3. La quota di elezione delle candidate e 
dei candidati 

Come si e gia accennato, nella maggior 
parte dei casi si constata una discrepanza 
tra la quota di donne nelle liste elettora
li e la quota di donne tra gli eletti, n mo
tivo va ricercato nel fatto ehe gli elettori 
non hanno solo la possibilita di decidere 
tra i partiti, ma anche tra i singoli candi
dati, ehe possono cumulare, cancellare 
oppure riprendere da altre liste (pana
chage), Questa procedura di selezione e 
superata piu facilmente dai candidati ehe 
dalle candidate, La quota di elezione far
nisce un'indicazione su quali siano stati
sticamente le probabilita dei candidati di 
essere eletti, Questa quota esprime il rap
porto tra la quota degli eletti e la quota 
dei candidati, La formula per il calcolo 
della quota di elezione e la seguente: 

QUüta di eleziüne Quota delle donne elette 
dlld = x100 

e e onne Quota delle candidate 

Se il rapporto tra gli eletti e i candidati 
e equilibrato (per esempio 30% eletti, 30% 

candidati), il valore della quota di elezione 
e 100, Una quota di elezione superiore a 
100 indica un numero di eletti superiare 
alla media (in rapporto ai candidati), una 
quota di elezione inferiore a 100 significa, 
invece, ehe il numero di eletti e inferiore 
alla media (in rapporto ai candidati), 

Attenzione: la quota di elezione e una 
grandezza relativa ed esprime solo in par
te le reali probabilita di elezione, Nel1999, 
per esempio, la quota di elezione per il Ti
cino era con 78 la piu alta di tutte le re
gioni linguistiche e questo nonostante il 
fatto ehe la percentuale di donne fosse la 
piu bassa sia tra i candidati ehe tra gli elet
ti, La quota di elezione era alta perehe le 
due quote relative alle donne (candidate, 
elette) erano entrambe molto basse (can
didate:16,1%; elette:12.5%), Cia nonostan
te, statisticamente si tende a interpretare 
una quota di elezione alta come una «buo
na probabilita di elezione», una bassa co
me una «scarsa probabilita di elezione», 

Come indica il grafico 6, dal 1971 la 
quota di elezione degli uomini e costan
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te, E' sempre oscillata tra 109 e 122 pun
ti, cioe dal 1971 gli uomini hanno avuto 
statisticamente «probabilita di elezione» 
superiori alla media, La quota di elezione 
delle donne, invece, era tra 32 e 70 pun
ti. Statisticamente le «probabilita di ele
zione» delle donne erano quindi da 2 a 4 
volte inferiori a quelle dei candidati uo
mini: nelle elezioni deI Consiglio nazio
nale deI 1999 erano 1,7 volte al di sotto, 

Se consideriamo le «probabilita di ele
zione» delle donne e degli uomini per 
partito, nel 1999 le donne dei Verdi (PES 
e AVF) sono riuscite meglio di tutte: era
no le uniehe ad avere una quota di ele
zione migliore degli uomini. Nel PSS la 
quota di elezione era 1.3 volte circa mi
gliore per gli uomini, nel PLR e nel PPD 
1,6 volte, Mentre nelle ultime elezioni 
per la maggior parte dei partiti le «pro
babilita di elezione» delle donne e degli 
uomini si sono allineate, nel 1999 nel
l'UDC si e avuta una situazione inversa: 
mentre le probabilita di elezione degli 
uomini dell'UDC nel 1995 erano 2 volte 

Frauenfragen 1.2000 
Questiüns au feminin 136• Problemial femminile 

Grafico 5: Elezioni dei Consiglio nazionale 1999: donne e uomini eletti. per Cantone
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3. La quota di elezione delle candidate e
dei candidati

Come si e gia accennato, nella maggior
parte dei casi si constata una discrepanza
tra la quota di donne nelle liste elettora
li e la quota di donne tra gli eletti. n mo
tivo va ricercato nel fatto ehe gli elettori
non hanno solo la possibilita di decidere
tra i partiti, ma anche tra i singoli candi
dati, ehe possono cumulare, cancellare
oppure riprendere da altre liste (pana
chage). Questa procedura di selezione e
superata pio facilmente dai candidati ehe
dalle candidate. La quota di elezione for
nisce un'indicazione su quali siano stati
sticamente le probabilita dei candidati di
essere eletti. Questa quota esprime il rap
porto tra la quota degli eletti e la quota
dei candidati. La formula per il calcolo
della quota di elezione e la seguente:

Quota di elezione Quota delle donne elette
dlld = x100

e e onne Quota delle candidate

Se il rapporto tra gli eletti e i candidati
e equilibrato (per esempio 30% eletti, 30%

candidati), il valore della quota di elezione
e 100. Una quota di elezione superiore a
100 indica un numero di eletti superiore
alla media (in rapporto ai candidati), una
quota di elezione inferiore a 100 significa,
invece, ehe il numero di eletti e inferiore
alla media (in rapporto ai candidati).

Attenzione: la quota di elezione e una
grandezza relativa ed esprime solo in par
te le reali probabilita di elezione. Nel1999,
per esempio, la quota di elezione per il Ti
cino era con 78 la pio alta di tutte le re
gioni linguistiche e questo nonostante il
fatto ehe la percentuale di donne fosse la
pio bassa sia tra i candidati ehe tra gli elet
ti. La quota di elezione era alta perehe le
due quote relative alle donne (candidate,
elette) erano entrambe molto basse (can
didate:16.1%; elette:12.5%). Cia nonostan
te, statisticamente si tende a interpretare
una quota di elezione alta come una «buo
na probabilita di elezione», una bassa co
me una «scarsa probabilita di elezione».

Come indica il grafico 6, dal 1971 la
quota di elezione degli uomini e costan-

te. E' sempre oscillata tra 109 e 122 pun
ti, cioe dal 1971 gli uomini hanno avuto
statisticamente «probabilita di elezione»
superiori alla media. La quota di elezione
delle donne, invece, era tra 32 e 70 pun
ti. Statisticamente le «probabilita di ele
zione» delle donne erano quindi da 2 a 4
volte inferiori a quelle dei candidati uo
mini: nelle elezioni deI Consiglio nazio
nale deI 1999 erano 1.7 volte al di sotto.

Se consideriamo le «probabilita di ele
zione» delle donne e degli uomini per
partito, nel 1999 le donne dei Verdi (PES
e AVF) sono riuscite meglio di tutte: era
no le uniehe ad avere una quota di ele
zione migliore degli uomini. Nel PSS la
quota di elezione era 1.3 volte circa mi
gliore per gli uomini, nel PLR e nel PPD
1,6 volte. Mentre nelle ultime elezioni
per la maggior parte dei partiti le «pro
babilira di elezione» delle donne e degli
uomini si sono allineate, nel 1999 nel
l'UDC si e avuta una situazione inversa:
mentre le probabilita di elezione degli
uomini dell'UDC nel 1995 erano 2 volte
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superiori a quelle delle donne, nel 1999 
10 erano 4 volte di piu. Si veda in propo
sito anehe il grafico 7. 

4. La quota di suffragi e la quota di 
conversione dei suffragi 

Un'altra possibilita per stimare i risul
tati delle eandidate all'elezione deI Con

siglio nazionale e eostituita dall'analisi 
della quota di suffragi ottenuti dalle don
ne.3 Questa quota puo essere paragonata 
sia alla quota delle candidate, sia a quel
la delle donne elette. Nel prima easo ot
teniamo la «quota di suffragi» (rapporto: 
quota di suffragi/quota di eandidature), 
ehe indiea - indipendentemente dal eri
terio dell'elezione - se le eandidate han-

Grafico 6: Elezioni dei Consiglio nazionale 1971-1999: quota di elezione delle donne 
e degli uomini (esel. i Cantoni con sistema maggioritario) 
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no ottenuto suffragi in modo superiore 0 

inferiore alla media. Nel secondo easo ot
teniamo la «Quota di eonversione dei suf
fragi» (rapporto quota di eletti/quota di 
suffragi), ehe indiea se le eandidate han
no approfittato dei suffragi dei eandidati 
uomini per ottenere illoro mandato, op
pure hanno fatto piuttosto da gregarie 
per gli uomini eletti. 

4.1. La quota di suffragi delle candidate e 
dei candidati 

La quota di suffragi mette a eonfronto, 
eome detto, la quota di eandidate nelle li
ste elettorali eon la quota di suffragi ot
tenuti dalle candidate, e - indipendente
mente dai eriteri dell'elezione - indica se 
le candidate hanno ottenuto suffragi supe
non 0 infenon aHa media. Se la quota otte
nuta e 100, signifiea ehe il rapporto tra 
la quota di eandidate e la quota di suf
fragi ottenuti dalle stesse e equilibrato 
(per esempio 30% di tutti i suffragi e 3% 
delle eandidature). Se la quota esuperio
re a 100, signifiea ehe le eandidate han
no raeeolto suffragi al di sopra della me
dia; se il valore e inferiore a 100, le ean
didate hanno raeeolto relativamente po
chi suffragi. 

Quota dei suffragi 
ottenuti dalle candidate 

Quota di suffragi x 100 
delle donne Quota delle candidate 

Come indiea il grafico 8, tra il1971 eil 
1999 la quota dei suffragi degli uomini e 
sempre stata superiore a 100 (tra 102 e 
109), mentre la quota di suffragi delle 

Grafico 7: Elezioni dei Consiglio nazionale 1999: quota di elezione, per sesso e partito (esel. i Cantoni con sistema maggioritario) 
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Esempio: 
Se ia quota di elezione euguale a 100, significa ehe la quota di donne elette eidentica a quella delle candidate.� 
La quota di elezione delle donne deI PLR (71,5) indica ehe la percentuale di don ne eIerte de PLR (22%) costituisce almeno i due terzi della percentuale di candidate� 
(30,7%).� 
La qllota dl elezione di 112,6 per gli 1I0mini deI PLR infica una probilitil superiore alla media di essere eletti: gli uomini costitllivano il 69,3 per cento dei� 
candidati e 11 78 per cento degli eletti dei PLR.� 
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superiori a quelle delle donne, nel 1999
10 erano 4 volte di piu. Si veda in propo
sito anehe il grafico 7.

4. La quota di suffragi e la quota di
eonversione dei suffragi

Un'altra possibilita per stimare i risul
tati delle eandidate all'elezione deI Con-

siglio nazionale e eostituita dall'analisi no ottenuto suffragi in modo superiore 0

della quota di suffragi ottenuti dalle don- inferiore alla media. Nel secondo caso ot
ne.3 Questa quota puo essere paragonata teniamo la «Quota di eonversione dei suf
sia alla quota delle candidate, sia a quel- fragi» (rapporto quota di eletti/quota di
la delle donne elette. Nel primo easo ot- suffragi), ehe indiea se le eandidate han
teniamo la «quota di suffragi» (rapporto: no approfittato dei suffragi dei eandidati
quota di suffragi/quota di eandidature), uomini per ottenere illoro mandato, op
ehe indiea - indipendentemente dal eri- pure hanno fatto piuttosto da gregarie
terio dell'elezione - se le eandidate han- per gli uomini eletti.

4.1. La quota di suffragi delle eandidate e
dei eandidati

La quota di suffragi mette a eonfronto,
come detto, la quota di eandidate nelle li
ste elettorali eon la quota di suffragi ot
tenuti dalle candidate, e - indipendente
mente dai eriteri dell'elezione - indica se
le candidate hanno ottenuto suffragi supe
non 0 infenon aHa media. Se la quota otte
nuta e 100, signifiea ehe il rapporto tra
la quota di eandidate e la quota di suf
fragi ottenuti dalle stesse e equilibrato
(per esempio 30% di tutti i suffragi e 3%
delle eandidature). Se la quota esuperio
re a 100, signifiea ehe le eandidate han
no raecolto suffragi al di sopra della me
dia; se il valore e inferiore a 100, le ean
didate hanno raeeolto relativamente po
chi suffragi.
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Come indiea il grafico 8, tra il1971 eil
1999 la quota dei suffragi degli uomini e
sempre stata superiore a 100 (tra 102 e
109), mentre la quota di suffragi delle

Grafieo 7: Elezioni dei Consiglio nazionale 1999: quota di elezione, per sesso e partito (esel. i Cantoni eon sistema maggioritario)
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Esempio:
Se la quota di elezione euguale a 100, signifiea ehe la quota di donne elette eidentica a quella delle candidate.
La quota di elezione delle donne deI PLR (71.5) indiea ehe la pereentuale di donne eIerte de PLR (22%) costituisee almeno i due terzi della pereentuale di candidate
(30,7%).
La quota di elezione di 112.6 per gli uomini deI PLR infiea una probilita superiore alla media di essere eletti: gli uomini eostituivano il 69,3 per cento dei
eandidati e il 78 per cento degli eletti dei PLR.
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Grafico 8: Elezioni dei Consiglio nazionale 1971-1999: quota di suffragi ottenuti nuti dalle stesse e equilibrato (per esem
dalle donne e dagli uomini (esel. i Cantoni con sistema maggioritario) pio 30% di tutti i suffragi e 30% delle ean
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m; se 11 valore e mfenore a 100, le eandl
:~~. I I date hanno assunto il ruolo di gregarie. 
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donne oseillava tra 78 e 91 punti. Gli uo
mini hanno quindi sempre ottenuto un 
numero di suffragi superiore alla media, 
le donne sempre inferiore. Nel 1999, a li
vello svizzero, la quota di suffragi delle 
eandidate era 89, mentre per gli uomini 
raggiungeva 106 punti. 

Se analizziamo la quota di suffragi del
le eandidate e dei eandidati dei singoli 
partiti, spieeano quelli dei PSS e dell'Adl: 
nell'Adlla quota di suffragi delle donne e 
ehiaramente superiore a quella degli uo
mini (donne: 108.9; uomini: 95.8), nel PSS 
uomini e donne sono all'ineirea alla pari 
(donne: 100.6; uomini: 99.5). Nel PSS le 
candidate, ehe nelle liste elettorali rap
presentavano il 46.7%, hanno rieevuto il 
47% di tutte le sehede di partito, ossia un 
numero di voti analoga a quello ottenuto 
dagli uomini Come indiea il grafieo 9, per 

tutti gli altri partiti la quota dei suffragi 
degli uomini era superiore a quella delle 
donne. 

4.2. La quota di conversione dei suffragi 
delle candidate e dei candidati 

Naturalmente nelle elezioni e decisiva 
la eonversione di suffragi in mandati; la 
misura della eonversione viene indieata 
dalla cosiddetta quota di eonversione dei 
suffragi, ehe mette in relazione la quota 
delle donne elette eon la quota dei suf
fragi ottenuti dalle candidate. La quota 
indiea se le elette hanno approfittato dei suf
fragi dei candidati uomini nell'acquisizione 
dei mandato oppure se hanno fatto piuttosto 
da gregarie per gli uomini eletti. 

Se la quota di eonversione dei suffragi 
e100, signifiea ehe il rapporto tra la quo
ta di eandidate e la quota di suffragi otte-

Quota delle donne elette 
Quota di conversione = xl 00 
dei suffragi delle donne Quota dei suffragi 

ottenuti dalle candidate 

Il grafieo 10 esimile a quello della quo
ta di elezione: dal 1971 al 1999 la quota 
di eonversione dei suffragi degli uomini 
e sempre stata superiore a 100 (tra 106 e 
114), mentre la quota di eonversione dei 
suffragi delle donne eaumentata (da 37 a 
78). Nel 1999, a livello svizzero, le eandi
date hanno ottenuto una quota di eon
versione dei suffragi di 78, mentre i ean
didati una di 110. Le donne hanno quin
di apportato ai partiti molti piu suffragi 
di quelli ehe hanno potuto sfruttare per i 
loro seggi; di questa situazione hanno ap
profittato gli uomini, ehe eon quote di 
suffragio piu basse hanno ottenuto una 
quota di seggi superiore. 

A livello di partiti, solamente per le 
eandidate eeologiste il rapporto tra 
mandati ottenuti e suffragi apportati ea 
loro favore. Per quel ehe eoneerne gli al
tri partiti, le donne hanno apportato piu 
suffragi al risultato deI partito di quan
to abbiano potuto approfittare per l'as
segnazione dei mandati; questo vale per 
esempio per le donne deI PPD e, in mi
sura aneora maggiore, per quelle deI PSS 
edel PLR. Solo in minima parte le don
ne dell'UDC hanno potuto trasformare i 
loro suffragi in mandati: hanno ottenu
to il 16% di tutti i suffragi, ma le elette 
rappresentano solamente il 7% dello 
sehieramento UDC. Si veda anehe il gra
fieo 11. 

Grafico 9: Elezioni dei Consiglio nazionale 1999: quota di suffragi. per sesso e partito (esel. i Cantoni con sistema maggioritario) 
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Esempio: 
Se la quota di suffragi euguale a 100. signifiea ehe il rapporto tra la quota di eandidate e la quota di suffragi ottenuti dalle stesse eequilibrato. La quota di suffragi 
delle donne dei PLR (94.4) indiea ehe la pereentuale di voti ottenuti dalle rappresentanti femminili deI PLR (29%) era inferiore alle pereentuale di donne deI PLR 
eandidate sulle liste elettorali (30.7%). 
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Grafico 8: Elezioni dei Consiglio nazionale 1971-1999: quota di suffragi ottenuti
dalle donne e dagli uomini (esel. i Cantoni con sistema maggioritario)
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suffragi delle donne eaumentata (da 37 a
78). Nel 1999, a livello svizzera, le eandi
date hanno ottenuto una quota di eon
versione dei suffragi di 78, mentre i ean
didati una di 110. Le donne hanno quin
di apportato ai partiti molti piu suffragi
di quelli ehe hanno potuto sfruttare per i
lora seggi; di questa situazione hanno ap
prafittato gli uomini, ehe eon quote di
suffragio piu basse hanno ottenuto una
quota di seggi superiore.

A livello di partiti, solamente per le
eandidate eeologiste il rapporto tra
mandati ottenuti e suffragi apportati ea
lora favore. Per quel ehe eoneerne gli al
tri partiti, le donne hanno apportato piu
suffragi al risultato dei partito di quan
to abbiano potuto apprafittare per l'as
segnazione dei mandati; questo vale per
esempio per le donne dei PPD e, in mi
sura aneora maggiore, per quelle dei PSS
edel PLR. Solo in minima parte le don
ne dell'UDC hanno potuto trasformare i
lora suffragi in mandati: hanno ottenu
to il 16% di tutti i suffragi, ma le elette
rappresentano solamente il 7% dello
sehieramento UDC. Si veda anehe il gra
fieo 11.

1999199519911987

4.2. La quota di conversione dei suffragi
delle eandidate e dei candidati

Naturalmente nelle elezioni e decisiva
la eonversione di suffragi in mandati; la
misura della eonversione viene indieata
dalla cosiddetta quota di conversione dei
suffragi, ehe mette in relazione la quota
delle donne elette eon la quota dei suf
fragi ottenuti dalle candidate. La quota
indiea se le elette hanno approfittato dei suf
fragi dei candidati uomini nell'acquisizione
dei mandato oppure se hanno fatto piuttosto
da gregarie per gli uomini eletti.

Se la quota di eonversione dei suffragi
e100, signifiea ehe il rapporto tra la quo
ta di eandidate e la quota di suffragi otte-

tutti gli altri partiti la quota dei suffragi
degli uomini era superiore a quella delle
donne.

1983

Dünne Uomini

197919751971
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donne oscillava tra 78 e 91 punti. Gli uo
mini hanno quindi sempre ottenuto un
numero di suffragi superiore alla media,
le donne sempre inferiore. Nel 1999, a li
vello svizzera, la quota di suffragi delle
eandidate era 89, mentre per gli uomini
raggiungeva 106 punti.

Se analizziamo la quota di suffragi del
le eandidate e dei eandidati dei singoli
partiti, spieeano quelli dei PSS e dell'AdI:
nell'AdI la quota di suffragi delle donne e
ehiaramente superiore a quella degli uo
mini (donne: 108.9; uomini: 95.8), nel PSS
uomini e donne sono all'incirea alla pari
(donne: 100.6; uomini: 99.5). Nel PSS le
eandidate, ehe nelle liste elettorali rap
presentavano il 46.7%, hanno rieevuto il
47% di tutte le sehede di partito, ossia un
numero di voti analogo a quelle ottenuto
dagli uomini Come indiea il grafieo 9, per
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Grafico 9: Elezioni dei Consiglio nazionale 1999: quota di suffragi. per sesso e partito (esel. i Cantoni con sistema maggioritario)
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Esempio:
Se la quota di suffragi euguale a 100, signifiea ehe il rapporto tra la quota di eandidate e la quota di suffragi ottenuti dalle stesse eequilibrato. La quota di suffragi
delle donne dei PLR (94,4) indiea ehe la pereentuale di voti ottenuti dalle rappresentanti femminili deI PLR (29%) era inferiore alle pereentuale di donne deI PLR
eandidate sulle liste elettorali (30.7%).
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Grafieo 10: Elezioni dei Consiglio nazionale 1971·1999: quota di eonversione dei 
suffragi delle donne e degli uomini (esel. i Cantoni eon sistema maggioritario) 
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Grafieo 11: Elezioni dei Consiglio nazionale 1999: quota di eonversione dei suffragi. per sesso e partito (esel. i Cantoni con 
sistema maggioritario) 
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Esempio: 
Se la quota di conversione dei suffragi euguale a 100. signifiea ehe iI rapporta tra la quota di donne eIette e la quota dei suffragi ottenuti dalle stesse eequilibrato. 
La quota di eonversione dei suffragi delle donne deI PLR (75.7) indiea ehe la quota di donne deI PLR elette (22%) era inferiore alla quota di vati ottenuti dalle stesse 
(29%). 
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Grafico 10: Elezioni dei Consiglio nazionale 1971-1999: quota di conversione dei
suffragi delle donne e degli uomini (esel. i Cantoni con sistema maggioritario)
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Grafico 11: Elezioni dei Consiglio nazionale 1999: quota di conversione dei suffragi, per sesso e partito (esel. i Cantoni con
sistema maggioritario)
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Esempio:
Se la qllota di conversione dei sllffragi ellguale a 100, signifiea ehe iI rapporto tra la qllota di don ne elette e la qllota dei sllffragi ottenllti dalle stesse eeqllilibrato.
La qllota di conversione dei sllffragi delle donne deI PLR (75,7) indiea ehe la qllota di donne deI PLR elette (22%) era inferiore alla qllota di voti ottenllti dalle stesse
(29%).
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Excursus 

Le donne alle elezioni dei Consiglio degli 
Stati 1998/1999 e alle elezioni dei gover
ni e dei parlamenti cantonali (situazione: 
fine 1999) 

A. Le donne alle elezioni dei Consiglio 
degli Stati 1998/1999 

n Consiglio degli Stati e composto da 
46 membri. Ogni Cantone vi e rappre
sentato con due membri; i Semicantoni 
(OW, NW, BS, BL, AI e AR) con uno cia
scuno. Fatta eccezione per il Canton 
Giura, l'elezione dei Consiglio degli Sta
ti avviene secondo il sistema maggiori
tario. 

Al Consiglio degli Stati le donne sono 
sottorappresentate. Sino al 1991 la pre
senza femminile ha superato solo una 
volta (neI1987) la soglia dei 10 per cento. 
Nel1999 sono state elette 9 donne (1 don
na di piu che nel 1995); la loro quota al 
Consiglio degli Stati e attualmente dei 
20% circa. 

A.1. Le donne elette per Cantone 
Otto Cantoni hanno delegato rappre

sentanti femminili al Consiglio degli Sta
ti: in 6 Cantoni la delegazione era com
posta in modo equilibrato (ZH, BE, LU, 
SG, VD, NE). 11 Canton Ginevra estato l'u
nico a mandare al Consiglio degli Stati 
una rappresentanza puramente femmi
nile; anche il Semicantone di Nidvaldo e 
rappresentato da una donna. Gli altri 18 
Cantoni e Semicantoni hanno inviato in
vece delegazioni interamente maschili. 

A.2. Le donne elette per partito 
La ripartizione partitica delle donne 

elette nel 1999 nel Consiglio degli Stati 
differisce da quella dei Consiglio nazio
nale. 8 delle 9 deputate alla Camera alta 
provengono dalle liste dei partiti borghe
si (7 PLR, 1 PPD); una donna appartiene 
invece ai ranghi dei PSS. 

Se confrontiamo la rappresentanza 
femminile all'interno delle deputazioni 
al Consiglio degli Stati, il PLR raccoglie 
anche qui i risultati piu alti: tra i delega
ti PLR al Consiglio degli Stati il 41%eco
stituito da donne. Nel PSS le donne rap
presentano il 17% (5 uomini, 1 donna). 
Mentre il partito con il piu elevato nu
mero di senatori, il PPD, ha 14 consiglie
ri e una sola consigliera (7%); I'UDC, in
vece, e rappresentata da soli uomini (7). 
Si veda anche il grafico 12. 

B. Elezioni dei governi cantonali 
1996/1999 

I governi dei 26 Cantoni e Semicantoni 
sono formati da 5-7 membri, eletti in ge
nere secondo il sistema maggioritario. Si

nora la rappresentanza femminile nei go
verni cantonali e stata particolarmente 
bassa; la prima consigliera di Stato esta
ta eletta nel 1983. Nel 1995 si contavano 
19 donne (e 147 uomini) alla testa di un 
dipartimento cantonale; la percentuale 
femminile raggiungeva all'incirca 1'11%. 
Alla fine dei 1999 le donne occupavano 
33 seggi nei governi cantonali; la rappre
sentanza femminile era dei 20%. In 8 Can
toni ci sono 2 consigliere di Stato, nei 
Cantoni Zurigo eBerna 3, mentre in 4 
Cantoni (SZ, NW, SH e VS) gli esecutivi so
no composti di soli uomini. 

La maggior parte delle rappresentanti 
femminili nei governi cantonali proviene 
dal PLR (13) e dal PSS (11), 4 sono membri 
dei PPD e 3 dell'UDC; una proviene dal PL 
e una dal PE. Se si confrontano le rappre
sentanze femminili per partito, il mag
gior numero proviene dalle fila dei PSS 
(37%) edel PLR (27%). Come risulta dal 
grafico 13, le consigliere di Stato del
I'UDC rappresentano il 18%, mentre nel 
PPD - il partito con il maggior numero di 
seggi governativi - solamente 1'8%. 

C. Elezioni dei parlamenti cantonali 
1996/1999 

La composizione dei parlamenti can
tonali varia da 46 membri (AI) a 200 (BE, 
AG) e nella maggioranza dei casi sono 
eletti secondo il sistema proporzionale. 
Nel 1999 nei parlamenti cantonali le 
donne hanno occupato il 24% dei seggi; 
attualmente vi siedono 707 donne e 2222 
uomini. La percentuale piu alta continua 
ad essere quella di Ginevra. Una forte 
rappresentanza (piu dei 30%) si registra 
anche nell'Appenzello Esterno, nei due 
Semicantoni di Basilea e a Obvaldo. Co
me mostra il grafico 4, la rappresentan
za piu bassa e quella dei Canton Ticino; 
inferiore al 15% e anche a Svitto e Gla
rona. 

La ripartizione partitica dei donne elet
te nei parlamenti cantonali rispecchia in 
larga misura quella dei Consiglio nazio
nale: la presenza e relativamente forte 
nel PS e nei Verdi (41% e 49%), notevol
mente minore nel PLR (20%), nel PPD 
(18%) e nell'UDC (12%). Inferiore al 10% e 
la rappresentanza femminile dei partiti 
di destra. Si veda anche il grafico 15. 

Facit sull'excursus 

Due modelli di ripartizione partitica 
della rappresentanza femminile 

Sulla base di quanto detto sulle elezio
ni dei Consiglio nazionale e dell'excursus 
sulla presenza femminile nel Consiglio 
degli Stati e nelle istituzioni cantonali, si 
puo affermare che esistono due modelli di

versi di ripartizione partitica della rappresen
tanza femminile: 
• 11 modello di ripartizione partitica al 
Consiglio nazionale e nei parlamenti cantonali 
e caratterizzato dal fatto che la maggior 
parte delle donne elette proviene dal PSS 
e dal PES. Seguono poi PLR e PPD. Le de
legazioni dell'UDC e in particolare dei 
partiti di destra, invece, hanno una 
rappresentanza femminile bassa. 
• n modello di ripartizione partitica al 
Consiglio degli Stati e negli esecutivi cantonali 
comprende solo pochi partiti e tra questi 
il PSS e il PLR hanno il maggior numero 
di donne, mentre le donne PPD e UDC 
non ottengono praticamente mandati. 

n motivo principale per questi diversi 
modelli di ripartizione partitica va ricer
cato nel sistema elettorale: mentre il 
Consiglio nazionale e i parlamenti canto
nali vengono eletti secondo il sistema 
proporzionale, il Consiglio degli Stati e i 
governi cantonali vengono eletti nella 
maggioranza dei casi secondo il sistema 
maggioritario. 

Le donne nelle elezioni col sistema 
maggioritario: in testa PLR (e PS) 

Le elezioni col sistema maggioritario 
favoriscono soprattutto i grandi partiti: 
10 si nota dalla predominanza dei partiti 
borghesi che - in genere grazie alle coali
zioni elettorali - ottengono la grande 
maggioranza dei mandati sia nel Consi
glio degli Stati che negli esecutivi canto
nali. 

Interessante equi la posizione solitaria 
dei PLR in testa ai partiti borghesi per 
quel che concerne la rappresentanza 
femminile. La si puo spiegare con ilfatto 
ehe le donne deI PLR hanno girl risolto in par
te il problema della nomina e che quindi rie
scono piu facilmente delle donne di altri 
partiti borghesi a fare il passo per diven
tare candidate ufficiali. E una volta rag
giunta la nomina, gli ostacoli sulla via 
dell'elezione non sono piu cosi grandi, 
poiche secondo il sistema maggioritario 
una modifica delle liste elettorali com
porta una perdita di suffragi. Per le don
ne dei PPD e dell'UDC la nomina sembra 
gia rappresentare un grande ostacolo. 
Nelle elezioni a sisterna maggioritario il 
PSS e soprattutto i Verdi hanno solamen
te possibilita limitate. Tuttavia una volta 
superato 1'0stacolo dell'elezione, le don
ne rosso-verdi ottengono praticamente 
gli stessi buoni risultati delle donne dei 
PLR. 

Le donne nelle elezioni col sistema 
proporzionale: in testa PS e Verdi 

Le elezioni col sistema proporzionale 
per il Consiglio nazionale e i parlamenti 
cantonali - rappresentano tuttavia un 
problema importante per le donne dei 
PLR (come anche per le donne degli altri 
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Grafico 12: Elezioni dei Consiglio degli Stati 1998/99: Donne e uomini eletti. per partito 
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Grafico 13: Elezioni dei governi cantonali: donne e uomini eletti. per partito (stato: fine 1999) 
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Grafico 14: Elezioni dei parlamenti cantonali: percentuale di donne tra gli eletti. per Cantone (stato: fine 1999) 
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Grafico 14: Elezioni dei parlamenti cantonali: percentuale di donne tra gli eletti, per Cantone (stato: fine 1999)
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Grafico 15: Elezioni dei parlamenti cantonali: don ne e uomini eletti, per partito (stato: fine 1999)� 
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partiti borghesi): mediante la modifica 
individuale delle liste elettorali, gli elet
tori dispongono di.mezzi per intervenire 
direttamente, e per la maggior parte dei 
partiti, e in particolar modo per i partiti 
borghesi, cia avviene a sfavore delle can
didate. Le donne del PLR, del PPD e in pani
colare dell'UDC hanno quindi un problema 
elettorale, in quanto chiaramente non vengo
no ancora accettate dagli elettori esostenute a 
Jondo nelle elezioni. Questo problema e in
vece meno grave per le candidate dello 
schieramento rosso-verde, ragion per cui 
le donne deI PSS e dei Verdi vengono elet
te piu facilmente e in modo piu numero
so nel Consiglio nazionale e nei parla
menti cantonali. 

Conclusioni sulle elezioni dei 
Consiglio nazionale 1999 

• In occasione delle elezioni deI Consi
glio nazionale deI 1999, la raccomanda
zione della Commissione federale delle 
donne, secondo la quale il 50% dei candi
dati nelle liste elettorali avrebbe dovuto 
essere formato da donne, e stata seguita 
solo in un caso su quattro. E anche la pro
posta (tuttavia abbandonata dal Parla
mento), secondo la quale le donne dove
vano essere presenti nelle liste elettorali 
per il33%, estata seguita solo in una lista 
elettorale su due. Una lista su dieci non 
presentava addirittura alcuna donna. 

Continua quindi a sussistere il problema 
della nomina delle donne: il modello di ri
partizione per le donne nominate nelle 

300 400 500 

_ UüminiDünne 

liste elettorali dipende tuttavia chiara
mente dal partito: i Verdi e il PSS presen
tano il maggior numero di donne nelle 10
ro liste, seguiti dal PPD e dal PLR; fanali
no di coda rUDC ed i piccoli partiti di de
stra. 
• Non solo le donne vengono nominate 
meno spesso degli uomini come candida
te, ma sono anche elette meno sovente 
(nel1999 statisticamente la probabilita di 
elezione delle donne era 1.7 volte infe
riore a quella degli uomini). Per le donne, 
il problema dell'elezione esiste in quasi tut
ti i partiti, fatta eccezione per i Verdi, che 
tuttavia dispongono solo di pochi man
dati. Nel PSS gli uomini hanno una pro
babilita statistica 1.3 volte superiore di 
essere eletti, nel PLR e nel PDD le proba
bilita di elezione per gli uomini sono sta
tisticamente gia 1.6 volte superiori e nel
rUDC addirittura 4 volte. 

La ragione di questo «svantaggio stati
stico» e duplice: da un lato le donne rice
vono in percentuale meno suffragi degli 
uomini e, dall'altro, esse non possono 
trasformare in modo ottimale i loro suf
fragi in seggi. Per ovviare a questa situa
zione enecessario tenere conto di questo 
duplice aspetto, senza limitarsi a proiet
tare maggiormente le donne sulla scena 
politica, ma portando avanti candidate di 
spicco con reali possibilita di essere elet
te. 

Traduzione: Ufficio Jederale di statistica. 

40.6 

19,5 

17.7 

44,8 

11,5 

20.2 

50 

77.8 

16,7 

28,6 

45,5 

17,2 

5.9 

o 
o 

600 700 800 

Note� 
1 Liste divise secondü il sesso vengono conside�

rate qui una lista unica. Per esempio sulle liste� 

maschili e femminili dei PS di Berna la quota� 

femminile era dei 50% (e non dei 100% e dello� 

0%).� 

2 Per ulteriori dati (andle relativi alla rappre�

sentanza femminile nelle elezioni dei Consiglio� 

nazionale dal 1971 al 1999) si rimanda alla pub�
blicazione dell'Ufficio federale di statistica, «Les� 

femmes et les elections au Conseil national 1999.� 
Evolution depuis 1971», Neuchatel2000.� 

3 I suffragi sono stati «ponderati" secondo il nu�

mero di seggi disponibili per Cantone.� 

Werner Seitz, Dr. phi!.. politologo. dirige come� 

aggiunto scientifico all'Ufficio federale di statisti�

ca il settore "Elezioni e votazionill. Pubblicazione� 

piu recente: Ufficio federale di statistica (edit.).� 
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Grafico 15: Elezioni dei parlamenti cantonali: don ne e uomini eletti. per partito (stato: fine 1999)
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partiti borghesi): mediante la modifica
individuale delle liste elettorali, gli elet
tori dispongono dimezzi per intervenire
direttamente, e per la maggior parte dei
partiti, e in particolar modo per i partiti
borghesi, ciö avviene a sfavore delle can
didate. Le donne del PLR, del PPD e in parti
colare dell'UDC hanno quindi un problema
elettorale, in quanta chiaramente non vengo
no ancora accettate dagli elettOJi esostenute a
fondo nelle elezioni. Questo problema e in
vece meno grave per le candidate dello
schieramento rosso-verde, ragion per cui
le donne deI PSS e dei Verdi vengono elet
te piu facilmente e in modo piu numero
so nel Consiglio nazionale e nei parla
menti cantonali.

Conclusioni sulle elezioni dei
Consiglio nazionale 1999

• In occasione delle elezioni deI Consi
glio nazionale deI 1999, la raccomanda
zione della Commissione federale delle
donne, secondo la quale il 50% dei candi
dati nelle liste elettorali avrebbe dovuto
essere formato da donne, e stata seguita
solo in un caso su quattro. E anche la pro
posta (tuttavia abbandonata dal Parla
mento). secondo la quale le donne dove
vano essere presenti nelle liste elettorali
per il33%, estata seguita solo in una lista
elettorale su due. Una lista su dieci non
presentava addirittura alcuna donna.

Continua quindi a sussistere il problema
della nomina delle donne: il modello di ri
partizione per le donne nominate nelle

liste elettorali dipende tuttavia chiara
mente dal partito: i Verdi e il PSS presen
tano il maggior numero di donne nelle 10
ro liste, seguiti dal PPD e dal PLR; fanali
no di coda rUDC ed i piccoli partiti di de
stra.
• Non solo le donne vengono nominate
meno spesso degli uomini come candida
te, ma sono anche elette meno sovente
(ne11999 statisticamente la probabilita di
elezione delle donne era 1.7 volte infe
riore a quella degli uomini). Per le donne,
il problema dell'elezione esiste in quasi tut
ti i partiti, fatta eeeezione per i Verdi, ehe
tuttavia dispongono solo di poehi man
dati. Nel PSS gli uomini hanno una pro
babilita statistiea 1.3 volte superiore di
essere eletti, nel PLR e nel PDD le proba
bilita di elezione per gli uomini sono sta
tisticamente gia 1.6 volte superiori e ne1
rUDC addirittura 4 volte.

La ragione di questo «svantaggio stati
stieo» edupliee: da un lato le donne riee
vono in pereentuale meno suffragi degli
uomini e, dall'altro, esse non possono
trasformare in modo ottimale i loro suf
fragi in seggi. Per ovviare a questa situa
zione eneeessario tenere conto di questo
dupliee aspetto, senza limitarsi a proiet
tare maggiormente le donne sulla scena
politica, ma portando avanti eandidate di
spieeo con reali possibilita di essere elet
te.

Traduzione: Ufficio federale di statistica.

Note
1 Liste divise secondo il sesso vengono conside
rate qui una lista unica. Per esempio sulle liste
maschili e femminili deI PS di Berna la quota
femminile era deI 50% (e non deI 100% e dello
0%).
2 Per ulteriori dati (anehe relativi alla rappre
sentanza femminile nelle elezioni deI Consiglio
nazionale dal 1971 al 1999) si rimanda alla pub
blicazione dell'Ufficio federale di statistica, "Les
femmes et les elections au Conseil national 1999.
Evolution depuis 1971», Neuchätel2000.
3 I suffragi sono stati "ponderati .. secondo il nu
mero di seggi disponibili per Cantone.
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