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« La nuova deriva plebiscitaria» 
Stefano Rodota esamina i referendum di Pannella. Sono 
radicalmente divers), dice, da quell i che c i sono stati con-
segnatl dalla Costltuzione, dalla scienza e dalla pratica 
polit ica. Secondo i l giurista lo strumento referendario "ser
ve a creare schieramenti, a formulare agende po i i tkhe, a 
rendere inutile il nioJo del Par lamento. «Sono il segnale -
conclude - di una deriva plebiscitaria che i l control lo sui 
mezzi d i Informazione amplif ies ulteriormenle». 
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• ROMA, I referendum dl Pannella sono qualcosa di 
radicalmenle dtveisoda quelli cheel sono stati conse-
gnali dalla Costltuzione, dalla aclenza e dalla pratica 
politica. Stefano Rodota anallzza i 13 referendum dei 
iltormatorieI'ltalia che preflgurano. Non pifl stfmolo 
al Portamento, momento dl mtormazlow! di massa, 
"leolslaztone negativa», ma Intervento poKUco e segna
le dl una deriva plebbcttaria. 

A rti e w iinrnw tuttHmm HIWIKWWT 
Per capirlo dobblamo (are un passo indletro e toma-
re a 20 anni ia. al referendum sul dlvorzio. Ecco, allo-
ra il referendum aveva delle caratleristlche diverse, 
plu vtclne a quelle previsle dalla Costltuzione Italia
ns. I clttadlnl erano 'legislator! negatlvta. Se non an-
dava bene quello die II Parlamento legllerava. dice* 
vanodi no. Questo e stato anche il referendum sulfa 
legge per II llnanziamento del partlti o sulla legge foloBiwup 
Real*. 

Q i M * M r t l | a i M n * f e f M q M t t t n M l * 7 
Quando I radlcali comlnclano a propone non pid 
uno o due referendum, ma interi pacchettl. L'oblettl-
vo dichlarato diventa quello dl camblare o dl influire 
sull'agenda pollllca. Ma agli fnizi con una dlfterenza 
lispetto ad oggi. SI pensava ancora che i referendum 
non (ossero slnimenti dlreltamente politic!, ma po-
tessero coatllulre uno slimolo per il Parlamento a cut 
rimaneva I ruoto dl leglferare. La situazione e cam-
blata molto plu radlcalmente quando del referen
dum si e (alio un uso plu dlchlaratamente politico, 

C M Q H H c#MvlnMnt poaatara conwala quasid 
UH/i 

Con quello sulla scata mobile. Ricordo.che,ne parlal 
mollo cbn Berllftguet; II dec>eto sul taglio del punti dl, 
contlngenza in un primo momento nan riusci a pas-
sam, II govemo Craxl lo reltero e alloia pass6. Berlin-
guer convoco I segretarl reglonall e provincial! e pro
pose II referendum. Allora ne parlammo, allora capli 
che la strategla relerendaria era (una politica. Berlin-
guer aveva assoluiamente chlaro che Ciaxi non pun-
lava solo al taglio della scala mobile e aveva ben in-
drvtduato la pedcoloslta della via craxiana, la caduia 
plebiscitary e anliparfamenraie dl quella llnea politi
ca e pensava dl battere Craxl sul sua stesso terreno, 
Eccc, voleva un uso politico del referendum per im-
psdire la deriva plebiscitaria. 

Cft*MM*MtM0<k»OWl«MMIrtoT 
Divenlano un elemento di lotta politica dichiarata. 
Pensa al referendum sulla maglstratura, Non sono 
plu uno strumento per sollecllare il Parlamento, ma 
per acardiname gll assettl. Pensa a quello sulla legge 
eleUorate. Inline sono usati come strumento per 
creare nuove coaltelonl polltfche. Pensa al referen
dum Segni. 

I anMamai oggU dw iMtaalaaMNaita tvoht-
tlanaa laffawalaaaal V M M atnMMInar 

Samo dl Ironte a tune queste loglche Insleme. Intan-
lo con questl referendum si vuote creare uno schiera-
menlo politico. Del reata quando Pannella II ha av-
vtatl ha anllcipato lo schleramento del 27 marzo, vi-
sto che ebbe il pleno appoggki della Lega e delle reti 
Flnlnvesl, Pol Indrviduano una vera e propria agenda 
politica, un'agenda pollllca - se si esamlnano atten-
tamente - motto stnitturata. Inline negano il Parla
mento che nella loro logics non solo & Inutile, ma * 
un lmpap:lo 

M f tM i sfMI rtiiii wr tont pavltlva I r*™,ea-
* w i BonwBjM t i w W i n i w r t In londo mWom dl 
ptnwMVWiMMcWimtM aetpln, a pmnndtn l 
N tm* tM*¥i* * vd MMnMntl itnwBebtaKi 

Certo un tempo sono stati grandl momenti di infor
mazione dl massa. Ma adesso tutto e alfkJalo al siste-
ma della comunlcazione. Aral e questo il luogo in 
cul In cui II dalo plebiscitary si accresce e owia-

mente. diventa un dato tanto piu insklioso quanto 
pin forte e il controllo sui mezzi di inibrmazlone. La 
•par condicio«, riclliesta per le elezioni politicrie, e 
addlrlllura piu importanle nel caso di una consulta-
zione reterendaria cosl â mpia, 

I n i l (trturo I nfmtdm C M ci»ii poutno dhmtt-

Come dimostra luso delle tecniche di sonda^io 
chiamare direttamente i clttadinl senza mediazione 
sara reso sempre piO facile dall'uso delle tecnologie 
che consentono, magari. di fare in poche ore mllkini 
di letefonate. E allora cominciamo col prendere co-
scienza die i retetendum in una prospettiva di que
sto genere non possono essere considerati come 20 
anni fa. Sono qualcosa di completamente dfverso da 
quelli che ci sono stati consegnati dalla scienza poli
tica tradizionale • dalla politica praticata In questi 
anni. Pongono un nuovo problemadi teoria politica. 

krtNito M i l t pnt lM quuti rawwtdum « P M M H I 
• O M dhantatl « M M II motho i l i n attMBo hnon-
•uHo « M Cart* CMttfcutoMt*. A M M owMa b 
p t m HO nmMwMntB ewnpl**** dl cul ml parla-
vt? 

L'attacco alia Cortecostizionale "Cupola maltosa del
la paititocrazia* e as&olutamenle insostenibiie. La 
Corte costltuzionale e stata una delle istituzioni che 
sul terreno del dintti ba fatlo di piu, ma - aggiungo 
per amore di veiiW - 6 stata sempre molto sensiblle 
all'indirizzo politico dominante. Per una tunga fase i 
referendum sono stati visli come lumo negli occhi 
dalle grandi lorze politicne come la Dc e il Pci lant'e 
che per evitare i referendum si e andati pin volte alio 
scloglimento anticipalo delle Camere. cominciando 
da quello per evitare il referendum sul divotzio. E al
lora (a Corte ha dato una mano. facendone cadere 
molticon motivazioni spesso pretestuose. Nello stes
so tempo si e costituita un amblto molto largo di di-
screzionalita. Quindi una critica deve essere fans. Ma 
non e accettablle 1'attacco di Pannella che vuole 
semplicemente sostilulre una sua pressioue politica 
a quelle che ci sono state in passato. Mentre oeji il 
problema e restituire pienamente alia Corte la sua li
berty da ogni inlluenza. 

EmwMttaMbMta ptmlcM l» Corte cotWuzloMl* 
p o m randan MtmlMHIa II refwondnm a i m tog-
gaatottoraia? 

La Corte si trova in una situazione strana. Per stare al

l'indirizzo politico dominante ha ammesso II referen
dum Segni su cui e'erano moltl dubbi. In quell'occa-
sione e stata aperta una porta e adesso Pannella uli-
lizza quella decislone. Credo, tultavia. che ci siano 
nella slessa giurisprudenza della Corte deglielementi 
che possono lar propendere per 1'inammissibilitS del 
referendum anche se in passato e stata incautamen-
te aperta una porta. 

Mai aiarita quaM 13 ratanMlum qaala Itam, quia 
State iralgwanoT 

Comprendono le riforma elettorale, il maggioritarlo 
secco, la radicaltezazione e polarizzazione della 
contesa politica, leliminazione del mediator! social!. 
a cominciare dal sindacato, un attacco al slstema 
dell'informazione con la privatlzzaione della Rai; 
prevedono vantaggi e spazi per la grande distribuzlo-
ne. E poi la privatizzazione spinta e una organizza-
zionedi tipo caslale della sanita. 

Poaifamo dae, coma M datto Flana CamW, che 
praflcawio I'aboUona dalw itata loebw)? 

Questo e qualcosa di pifl. Pensa al referendum sul si-
sterna sanitario pubbllco. Nella logica di Pannella la 
salute finisce di essere un diritto e diventa un merce 
che si acquista sul meicato. Si prefigura una society 
nella quale il dintlo di cittadinanza e di nuovo legato 
al censo. Un tempo erano legati al censo i diritti poll-
tici, il voto. Oggi, nel momento in cui la cittadinanza 
non si riduce solo ai diritti politic!, ma si distende lino 
a quel lisociali, sealcunidimiestivengono cancel lati 
e la salute diventa merce, si loma di fatto alia cittadi
nanza censilaria. Quindi non solo attacco alio slalo 
sociale. ma addinttura un attacco ai diritti social!. 

E comunqaa awno d fmate aM abottzionedltatte 
quam « M a pubbNoo. Nan * aacha qaeato I rate-
randtai aula pfKatteialona della Raff 

Certo, e in momento in cui in tutti i paesi riparte la di-
scussione sulla necessity di un sistema infonnativo 
pubblico, II problema t mollo semplice: nel momen
to in cui nella socleta e'e una plurality di appartenen-
ze il pubblico deve garantire degli spazi di conlronto? 
Ci devono essere dei luoghl in cui queste diverse ap-
partenenze dialogano? II sistema informativo pubbli
co e un pezzo di questa idea di Stato e di society nel
la quale non e'e solo la contrapposizione e il conflil-
to, ma luoghi istltueionali di confronto e di riconosci-
mento reciproco. E questo che Pannella, e non solo 
lui. vuole eliminare. 

II Vangelo con l'Unita 
prontuario per ogni giomo 

uiano M. PANueei-

C OME BEAGISCE alia pubbli-
cazione dei Vangeli da par
te di Uniti un prele che da 
vent'icinque anni vive dentro 
una delle comunita di Ca-

a a a a . podarco, una comunita 
d'accogllenza per handicappati cestita 
in panta da handicappati e da sani? Rea-
gisce percercliiconcentrici. Da prete, in-
nanzitutlo. Eil primo cerchio. Ho il palli-
no della Chiesa carlolica, non riesco a 
raglonare dl nulla senza fate istintlva-
mente riferimento ad essa. In essa vedo 
la proposta di vita piu concrete, entusla-
smante e problematica avanzata all u-
manita dal Dio dlscreio e intrigante dei 
Vangeli. Park) dell'unica Chiesa cattoli-
ca, quel la chepromuove Paul Maicinkus 
e ilmprovera Ernesto Cardenal, una real
ty gremila di piccoie e grandi conlraddi-
zioni. La Chiesa cattollca ideale... certo, 
e una gran cosa, non soffre di conDaddi-
zioni di sorta, ma ha il gran difetto di non 
esistere. Parte della Chiesa cattolica che 
alloia, prima di laceraisi al suo intemo, 
ha scritlo i Vangeli. La Chiesa cattolica 
che oggi in sostanziale sinlonia con le 
altre Cniese. oflre agli uomini il Vangelo 
e si Candida a servirlo. Alia cattolicita di 
<jueslo Chiesa ha dato il fa Papa Giovan
ni, quando nel radiomessaggio andato 
in onda ad un mese dall'inizfcdel Conci-
lio, ha solennemente proclamato; «La 
Chiesa vuol essere la Chiesa di tutti, ma 
soprattutto dei poverk 

Di tutti. per anni ml sono chiesto, con 
piu che una punta dl sgomento, come 
mai fosse cost tenue, cautetosa, esclusi-
vamente politica e non anche cultural? 
la risposla di quel grande "popolo della 
sinistra* che al miei occhi identificava. e 
identibca tuttora, al di l& dei tragki faiii-
menti di certi suoi slorici tentativi, uno 
dei progettl di convlvenza civile oggetti-
vamente plu ispirati ai Vangeli. Come 
mai proprio i «poverî  che in misura cosl 
rilevante si riconoscevano in quel • popo
lo* decllnassero I'invito a prendere in 
mano i Vangeli, o ne leggesseio. stru-
menlalmente, solo la parte che presu-
mevano li inteiessasse. Ora quella lacu
na * stata colmata. E stato unbel regalo. 
L'inizlaliva non e partita da un qua the 
ufticio pastorale nazkmale, ma sono stati 
loro, ,i massimi dirigenti del pig grande 
raggruppamento di quell'area. che ci 
hanno chiesto di leggere i Vangeli insie-
me. 

II secondo cerchio concentrico dl rea-
zioni £ quello di chi, da adulto e da cre-
dente, senza preveniioni e senza fanati-
smi, ha scoperto la cultura matenalista e 
ne 6 rimasto segnato. La mia istlntlva 
simpatia per la sinistra, che riaffora sotlo 
tutti i •distinguo", i «sen e i «ma» ai quali la 
sua sloria mi espone, si radica nella sim
patia per il nocciolo durodi quella cultu
ra: la sua istanza fondante. secondo me, 
non £ a6 il materialismo slorico ne il ma-
terialismo dialeltico, ma quella specie dl 
•altenzione privllegiatan che nel suo am
blto viene slrulttiralmenle riservata alte 
condizioni concrete deU'esislenza uma-
na. Di recuperare questa attenzione ab-
biamo tutti un gran bisogno, OMre che di 
eroi. di santi, di navigator! e di trasmlgra-
tori, nol Italian! siamo un popolo dl pro-
clamatori di principi che non riescono 
quasi mai a diventare valorl. Purbesca-
mente e gratuiiamente enmslastl dl iron
te ai messaggi pid alti. «Di fronte»; inca-
pad di modmcare scelte di vita e condi
zioni materiali d'esistenza, sulla scoria di 
3uell'entusiasmo, anche solo d'un iota o 

'un apice. Convinli che aver discusso di 
un problema umano equivalga ad esser-
senefatticarico. 

Ebbene il taglio culturale del Vangelo 
a me sembra di stampo decisamente 
materialista, 11 Vangelo non e un tratlato 
sul bene e sul male. Niente parole in li-
bcrta. Solo parole che spiegano II fluire 
delle citcostanze che hnno la vita. Al 
centre un'esperienza vera, greve, male-

riale. provocatoria nella sua apparente 
banaliia. Ouest'uomo. signori miei. sia 
stato lui 11 Verbo Etemo di Dio come vo-
gllono i credent! o •solamente> un gran
de maestro come pensano i non creden-
ti, £ certo che s'6 [atto altendere per qua
si un millennio, e quando e venuto i died 
undicesimi della sua esistenza li ha dedl-
cati a coodtvidere in siienzio le condizio
ni materiali della gente del suo tempo, e 
solo I'ultimo undiceslmo I'ha dedlcato a 
predicare. 

Terzo cerchio concentrico: da uomo 
che gli ullimi 25 anni della sua non anco
ra lunghissima vita li ha trascorsi a condi-
videre II quotidlano con sc^getti anche 
fortemente handicappati. Occorre matu-
rare alcune convinzioni, prima fra tutte 
quella di non sapere. lino in fondo, chi 
sono veramente colore con 1 quali con-
dividi la casa, la mensa. il lavoro quand'e 
possibile, il tempo libero. Manzoni dicc-
va d'aver aderito al Vangelo non perche 
in esso avesse visto risollo il problema 
del Motore Immobile, ma perch* "il Van
gelo rivela I'Uorrio all'uomoi, Un mes-
saggio provo^atorio per tutti. L'uomo 
non sa quello che e. fino in fondo. Quel
lo che e, fino In fondo, gli puo solo venire 
rivelato dall'alto, Ed & questo II nucleo 
del Vangeli dei quali fi 'niMha fatto una 
•Befana* per i sua! lettori (Befana sta per 
"Epifanla-. che vuol dire .rivelanione.) 
Nella mia situazkine di vita, che e quella 
dichi tiiiecon (e non solo per). ma non 
sa fino in fondo chi&colui con it quale Di
ve. quella rivelazione * plu necessaria 
del pane. Nella mia situazione di vita il 
Vangelo non riesce ad essere il libra del
la domenica. e piutloslo un prontuario 
da usare quotidianamenle. 

Chi 6 Fernanda? Non ha biaccia e non 
ha gambe. Fernanda, e quando torna a 
prendere coscienza che non polra mai 
plroettare su se slessa come fanno le esili 
modelle tenerosomdenti della «Ruota 
della fortuna-. e non potra mai lisciarsi i 
cape Hi come fa la Paola, si abbandona 
ora ad un'allegrta iracassona. ora alia 
pifl cupa tristezza. Chi e Fernanda? Cosa 
significano, fino in fondo, quelle sue rea-
zioni? 

C . HI ERAPIERFRANCESCO?Chi 
e Pterfrancesco? Lui che dopo 

• -quindlci anni di schiavitil non 
ha piii volulo vivere sollo il ri-
catto dei barbltunci. Doveva 

• ^ ^ ^ _ quotidianamenle assumere 
una dose masskxia, per arginare il nefa-
sto potere della sua malattia. e ha deciso 
di non poter pennetterselo pid. Ha deci
so di non vivere piu. Pensavo di cono-
scerto abbastanza, era per me un caro 
ragazzo, ticco di (etvore religioso, molto 
disponibile. un po' slrampalato. No, non 
loconoscevo. 

E chi 6 R-anco? La sera mi vede l^fie -

re, e... .legge- anche lui. Prende in mano 
un libro. rigoiosamente senza fologiafie, 
e lo sfoglia, a lungo. Ma davanti ai suoi 
occhi non si compone nulla, peiche 
Franco ha tientunannl, molta voglia di 
vivere, una grande atutudine al voler be
ne, ma le sue capactta logico-razionali 
sono quelle dun bambino di tie anni. 
Che senso ha, lino in fondo. questa sua 
quotidlana prorocazione nei miei con
front? 

II Vangelo e stato scrltto per loro. Per 
Fernanda, Pterfrancesco, Franco. Soprat
tutto per loro. C'e chi dice: e soloconso-
lazione. C'e chi dice: e storia. Le condi
zioni materiali dell'esistenza di quei 
membri della mia grande famiglia li sbl-
lanciano per intero sulla seconda ipote-
si, Certo £ che quanto pin numerosa sard 
la gente che leggera i Vangeli, tanto me-
no alealorta sara la speranza dun mon-
do capace d'accoglierli come merita II 
grido di salvez2a inciso nella loro came. 
fielle condizioni materiali della loro esi
stenza. 
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DALLA PRIMA PAOINA 

Troppe spese per il Cavaliere. Aiutiamolo 
ste dihiclll ore della sua vita priva-
ta. 

Con una mano sul cuore e lal-
tra sul portaloglio (come fa ogni 
mllanese doc). pensiamo ai pove-
ri Plcrsilvio, Silvia, Sifvana, Silvio 
iunior, Salvia e Salvlelta. E alia bel-
la Veronica Lai to. una donna che 
come 11 Papa ha camblalo nome e 
prdessione per la causa, tia I'altro 
- aneddoto succulenlo - quando 
la signorina Miriam Bartolini decl-
sedicamblarenome doveva chia-
marsi come la collega d'ollreo-
ceano. Veronica Lake, ma sicco-
me e di Bologna il faftp in questio-
ne si tramuto in Lago e piu pro
pria rnenle nell'ilalianissimo Lario. 
Poleva andar pegglo. poteva clnn-
marsl Como o Lecco. 

Con una mano sul cuore e lal-
ita su) portafogllo ci domandia-
mo: vogllnmo dare una mono per 

far si che Lady Veronica possa 
contmuare a mandare 1 suoi bini-
bi alia scuola steineriana? Voglia-
mo salvarc uno dei milioni di post! 
al povero cuoco pprsonulo del Ca
valiere? E gh agnellini. I'ortobiolo-
gico, le giovani bptulledei giardini 
della villa dl Maclierio? Vorremo 
mica perdcrc qviestn grande patrl-
monio della cultura semplice e 
popolare che ha rilancialo I'im-
magineiiallananelmondo? 

Con una mano sulcuorc e lal-
Ira sul portafoglio, proponiamo 
quindi al cittadiiii credenti iin'ini-
ziallva umanilarla n sostegno dl 

quest'Uomo, di questa Famiglia 
Italians, che si e sacrificata ed e 
caduia in rovina per il bene del 
Paese. Dtamo lotto per mille al 
nostro parroco di Arcore. che poi 
ci penseta lui. Oppure facciamo 
partire, da laici, una sottoscrizione 
su/'i/nMafavoredi tutti iSilvi.le 
Saliic. i Laghi e le Laghe blsogno-
si In fondo cosa sono due miliai-
di ' Basteiebbe che ogni itallano 
adulto desse mllle lire. E se avan-
za qualcosa chi se ne frega, noi 
generosi non stlamo mica I) a 
guardare le mance. 

Una mano sul cuore e I'altra sul 
portafoglio. mentre agghlacclanti 
scorrono le immagini del piccolo 
Gianni Pilo con gli occhioni sbar-
rati con in sovrimpressione il con-
tocorrente della Carltas e la scritta 
«Ho bisogno di te». 
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