
Interviste&Commenti Dnmcnici!Jill iiprilo 11)9:" 

Sabino Cassese 
costimzionalista 

«Diamo piu garanzie al maggioritario » 

L'introduzioiie del sistema elellorale maggioritario im-
pone la riscrittura dell'alluale Costituzione. II professor 
Sabino Cassese nutre una cosi radicata convinzione in 
questa teoria da averci scritto un libra di grande interes-
se e dl facile lettura. Awerte il professore: attenti, il siste-
ma maggioritario pud portare al potere una minoranza. 
Ecco perche servono correttivi, conlrappesi, la diversifi-
cazione delle sedi del potere. 

giiMm r.Mniuiu 
• ROMA.Sembjeri;bbe,einef[etti 
* , un'impresa titanica quelia di 
scrivere un libro dl cento pagine in 
modo semplice e comprenslbile su 
mateiie complesse e difficill come 
la Costituzione e la sua revision*, i 
sisleml etettorall, i pes! e i conlrap
pesi. lesedi del potere. Nell'impre-
sa si e impegnalo II professor Sabi
no Cassese. gia minisiro del gover-
no Ciampi. II libio, edHo da Gat-
zanti, s'intitola «Maggloianza e mi-
nocanza. If probiema della demo-
craaia in Italia*. 

Plotttw* Caaaaaa, put *p4e|a-
f* H rwatrl M M la m l faada-
m M r t a l t M M w l M l I M ? 

Intanto. vorrei dire perche I'lio 
scritto. Per due motivi: Primo: oc-
coneva un bilanciodei nove mesi 
d i govemo maggiorilarlo. per met-
lere in luce la componen t "rous-
seaiiiana" o glacobina a - se pte-
ferisce - estremisia delt'esperien-
za compiula. Proprio la clrcostan-
za che Silvio Berlusconi abbia por-
tato aH'eslremo I'idea dell'investl-
tura popolaie, come pdncipio 
pi imo, sovrastante qualunque al-
tro istituto della democrazla, mi e 
parsa slgnilicativa degli enori che 
occorre non ripeleie. Secondo: 
non ci si pud accontentare dj un 
sistema coslituzionale ordinate) in 
modo uni larb, monistico. Se si in
troduce II maggioritario. occorre 
inlrodurre contropoteri. alt'intel-
no dello Slaio. per temperate git 
eccessi che il maggioritario pud 
produrre. In alue parole, hoceica-
to d i splegaie. in questo libro, che 
non esisle un lipo soltarito di de-
mociazia, tantoeverocheadope-
riamo queslo termlne accompa-
gnandolo sempre con aggettlvi 
come liberate, popolare, sociale. 
ecc. 

PMCU - MMM» It M < <w fr 
to - rbrtrodaiione dal ifcrtamt 
etotterala maubwttario ( m p m 
I'adaAMad una mova Cottftu-
Daaa? 

La risposta piu semplice 6 la se-
guenle: che i! sistema maggiorila
rio puo porlare al polere una mi-
noranzfl. Infatti. il sistema maggio
rilario ha una duplice valenza. Da 
un laio, vi i una maggioranza per 
eleggere (la maggioranza del po-
polo). Dall'alrro, vi e una maggio
ranza pet deddere ( la maggio
ranza degli eletti o parlamentari). 
Se si adotla il principio maggiori
tario inquest! due ambili ( i l corpo 
eietloiale e il Parlamenlo) pu6 
aversl il seguentc paradossor che 
la minoranza piu loite (poniatno, 
per (are un esempio non aslratto. 
iMO per cento del popolo) sivede 
attribuire il 51 per cento dei seggi 
in Parlamenlo, conquislando cosi 
i l 100 per cento dei poteri. Per la 
lorza transitiva, il 40. per cenlo del-
I'eJetlorato liolsce p£r rappresen-
tare II 100 per cenlo dei poteri 

pubblici. £' per questo che le de-
mocrazie modeme introducono 
molti coirettivi nel lunzionamento 
delle istiiuzioni. producendo un 
sistema complicato di poleri che 
si (renano e controllano I'uno con 
I'aliro. 

Oava, ki partkokn, rattHato 
CoMftmlaaa aapara H M H can-
ire? Moha n t i a pram partt, 
qaMa dal Maori e <M prtadal? 
Aacha nada part* ml rapporH 
acwwialdT 

[I sistema costituzionale e iuori 
centra, innanzitulto. nella parte 
chederta I 'oidinamento dei poteri 
costiluztonali. Questo e stretto in-
tomo al tapporto corpo elettorale-
-Parlamenlo-governo. Invece. un 
buon assetto costiluzionale do-
vrebbe creare una molieplicita di 
legami tra il corpo elellorale e il 
corpo politico-costiluzionale. in 
modo da consenlire al popolo d i 
esprimersi pit) di una volla, dl affi-
dare la delega in mani diverse, 
peiche soltanto dal reeiproco 
controllo degli amminislratori 
pubblici pu6 nascere la garanzia 
della liberie del ciuadlni. C'e poi 
la prima parte della Costituzione. 
Anche questa va modified la Ad 
esempio, la l ibe l t i di manifesla-
zlone del pensiero sarS un latto 
teorico se vi e una condizione di 
monopol it) dei gestorl de I servizio. 
Dunque, occorrerebbe insenre 
nella Costituzione quellu che vie-
ne coirentemente chiamaio anti
trust Nella stessa prima parte, so-
no Inserite le norme sui rapporti 
economfci, inleramentecambiate 
nella realta dei lattl. Da un lalo. 
abbiamo aderito ormai alia Co-
munitS euiopea, percui la norma 
principale e quella relativa al mer-
cato e alia concorrenza, che non 
sono neppure menzionali nella 
Costituzione. Dall'altio. vi e forse 
bisogno di lar emergere i nuovi in 
teressi pubblici, in conflitto con 
quelli di carattere economico. co
me gli inleressi ambientati. Dun
que, bisogna, con coraggio, rimet-
lere mano all'inlera Costituzione. 

L*l tertw cha nalla nuova CostJ-
tulona al davona Mbndare peH 
• contrappaah M cha eoaa con-
• H i t aattanitalmmto qiwtta 
taoriaT 

Le laccio due esempi. In f iancia 
60 pariamentari possono propor-
te ricorso al Consiglio tosthuzio-
nale per chiedere la verilica della 
costiluzionaliEa d i una iegge, do-
po lapprovazione parlamentare. 
prima ancora che questa venga 
promulgala dal Presidente della 
Repubblica. Ecco lesempio con-
creto di un contrappeso. cioe di 
un potere atiribuito alia mi nor an • 
za.ciie consented questa di lene-
re solto controlb la maggioranza. 
Un altro esempio: negli Stan Uniii 
d'America il presidente puo porre 
i l veto alle leggi e. con particolari 

pratiche (ad esempio, il cosidde-
to "pocket veto") puOprevaleffiin 
Parlamenlo. 

IM ittMaa aMatcaUto par H »o-
rtw P a t M I'atadoaa «ratta * l 
prlnwinlnlatioT 

!.,;engo possibile, anzi auspicabi-
le /elezione diretla di un capo 
dell esecutivo. Ma non per i l moli-
vo che si considera di solilo. c io* 
quello di rallorzare leseculivo. 
Bensi, per un motivo opposlo: 
quello di dare la possibility ai po
polo di parlare due voile, una 
quando sceglie i l legi^ativo, cio£ 
il Parlamenlo. I'altro quando sce
glie I'esecutivo, ck>e il govemo. 
Vedo, in altre parole, esecutivo e 
legislative come due corpi con-
trapposti. II popolo aflida all'uno 
la gesliont;; al I'altro il controllo del 
gestore. 

Che « « n dovMbba rivadara la 
UnMradalBuolattagglamarrUe 
della sua cuHara coaWuzleaa-
M? 

Per due-tie decenni la sinistra e 
stalalafoKapropulsivadell'atlua-
zione coslituzionale, e ha avu'o 
partita vinta su coloro cite punla-
vano sulla disattuazione o sull'i-
natluazione coslituzionale. Ora. la 
Costituzione e quasi tutta atluala, 
sa|vo linartoazione - che ritengo 
paBicolarmente grave - delle nor
me sui sindacati: questi limango-
no poteri ai di luori del quadro co
slituzionale. Ma il peso della storia 
ha falto rimanere la sinislra legaia 
al disegno coslituzionale, Agglun-
ga la mancala attenzione per i l 
lunzionamento concreto delle isli-
luzioni Credo che la sinislra do-
vrebbe rendersi conto che. ineso-
rabiimente, 1'aver introdotto il si-
slema maggioritario la peidere 

quota al Parlamenlo. Inlalti, la mi 
noianza pariera d'ora in poi non 
per muovere la maggioranza, ma 
percambiare lequil ibrionel Pae-
se. Dunque, in Parlamenlo si svol-
gera undialogo i lcuivero inlerlo-
culore 6 luori dal Pariamenlo. 6 il 
Paese che puo far divenlare mag
gioranza la minoranza. Ritengo 
che di queslo occorra prendere 
alto, e rivedere un po mite le idee 
e mitokfi ie circa, ad esempio, la 
cosiddetta centra lita del Parla
menlo. II secondo punto impor-
lanle mi pare quellocostituito dal-
la wsione organ icistica dei poteri. 
Questi non debbono necessaria-
mente colfabborare: occorrereb-
be. invece, coslringere i poteri a 
competerelradiloro. 

Prefeasor Ctmaae, eeconde W 
quale M U e elettoraW hmztone-
rebbe nagao par II nortro paa-

Credo che lunico sistema che 
consenta a un regime politico 
multiparlitico di non cadeie nel 
"paradosso di Condorcel" sia 
quello co^tiluilo dal d o p p b lunx>. 
Alirimenti, accadra quel lenome-
no messo in luce dal matemalico 
e filosolo francese del 700. per 
cui, se si iratta di scegliere Ira piu 
di due partiti. pofra pre va lere una 
minoranza. L'esperimento con-
dollo in Italia nel corso del 1994 
dovrebbe insegnare che la scella 
finale puo essere compiuta se si 
adopera il doppio (umo. con la 
volazione d! due soli contendenli. 

I I23 aprfla al sono avotta le eon-
•uNattail rashmal e anunlal-
»trathe. ai bate al risuttaO atel-
toiefl, quale (unite lei Intrevede 
perlcantrotlRiBtra? 

Quello di domenica 23 apiile e 

slato un bei voto. ma anche la 
conferma di una delle lesi del mio 
libro: quella che. accanto alia 
maggioranza nazionale. occorre 
dar voce a lanie altre maggioran-
ze. anche opposie. insede locale. 
Quando al corpo eletlorale si dan-
no piti possibilila, esso sceglie ton 
^aggezza. peiche non vuole affi-
daie a una sola mano il potere. 
vuole che queslo sia diviso Ira piu 
soggetti, perch£ solo dal conffirto 
delle loro forze esce la liberta dei 
citladini. Di qui la riceica - che 
cosliluisce la parte proposiliva del 
libro - di tutti i correttivi del siste
ma maggioritario puro. che consi-
stono nel dindere le decistoni in 
due categoric, una delle quali sol
tanto e rimessa alia maggioran2a. 
Si pu6 correggere la ma^branza 
con una supermaggicranza che 
cosiringa, quindi, la prima a colla-
borare con la minoranza; o impo-
nendo alia maggioranza di rag-
giungere accordi con la minoran
za (ad esempio. in Inghillena. la 
politics eslera e la dilesa wngorio 
fane dalla maggioranza dopo ac-
cordo o consullazione della mino
ranza)- o istiluendo autoiita indi-
pendenti dalla politica. chiamate 
a governare la monela o la con
correnza; o logliendo i poleri al 
corpo politico che decide a mag
gioranza e rimettendo alcune de
cision! alia contraltazione tra di
verse parti politiche e sindacali: o. 
inline, spostando le decision! luori 
da uno Slaio pij l ialullo. nel mer-
calo, conleprivatizzazioni. In una 
parola, hocercatodispiegareche 
il nosrio, finora. £ slato un plurali-
smo di lacciata. Ora bisogna che 
vi sia autentico pluralismo, perche 
vi sia vera democrazia. 

Per la nuova alleanza 
serve una sinistra 
«unita» e «plurale» 

L^OIAHO ou«raoiir 

C OMMENTANDO i risultah eleiioraJi, Velironi ha eviden-
ziaio due novira. La prima, che -oggi si puO muovere ver
so un piu alio livelier di possibile uniia delta sinisrra* Lu 
setonda. che la sinislra ha, per la prima voJta neIJa iilorfd 
iialiana. ] opportunity di irappresentare valori e program-

^^m^^ FTII nel̂ a alJeanza di tutti i democreiici" Poith^ concordo 
con Velironi che "i\ lempo e adesso-, vonei provarmj ad andare un 
po' o^Tre, ponendo a Eui e agli atfri inlerktcutoii i problem) di cui dob-
bramo, come sinistra, venire a capo. La grande viialiiS della sinistra, 
dimostraia dal consenso eleltorale, e la vincenle alleanza con te lor-
ze di ceniro non tonsenrono di rlienete fisolto un probiema sJonco 
per la sinistra come conciliate Tesieeitza dellunita pohtica e pro-
grarnmalica con la pluralila delle culture, delle (radiziom, deflesen-
sibilita e dei diversi radicamentl social che Ja sinistra espnme. Se la 
prima £ un esigenza resa ineJudlbUe oltretutlo dal sistema maggiori-
rarfo, Ja seconda ^ r»n nolo condizione di ucchezza e di vn^iiui, ma 
anche - come i latli dimostrano - di ailargamento del consenso. 
Quello che oggi s^rve, ancheperdareibrzaecfedibiJitaaliallean^ 
dei democrat lei e alia slrategiadekentio-sinistra.e- per dtflo in uno 
slogan-una sinisiTau^weDfcTofeinsieme 

Questo obiettivo deve mjsurajs^ con una dilfteofta reate, che non 
£ data tanlo daJ peso delle contrapposizionf del pasidlo, quanto 
piultosto dallincolmabiie sproporzbne fra Ja sjruitura e fa ioi'za di 
una component deila sinistra -quella del Pds - e la manifesra graci-
lita delle altre In quesla siluazione, ognj disegno dj rrconiposi^ione 
unitaria della sinistra rischia irrimedJabilmente di essere vissuto - e 
di risullare - come una pura e semplice confiuf nza nel Pds, con ta 
conseguen^e caduta dell'idemiia, deJI'autonomia e deHa vjsibilita 
degli altrj spezzoni della sin/srja. Sia chiaro, il ptoblema non e - ne 
per parte miab ne oggeitivamente - fa sofirawjvpnza e ia vjsibi]iia di 
etichetteosJgtedi movimentie parTiUnirvecchie nuovi, e del peiso-
nate pofitico che ne e a capo. La q^uestione e piulloslo d i ciikufe e 
tiadizioni dalla cui dispersione o invisibility una sinistra, ancorche 
uniia.risulteiebbeo^etFivamenieimpovehta. PensoaJJacuiruraam-
bientalisladei Verdi, alia tradizione del ^ccialismo rifom>isia d t i la-
burlsti, ai valori del cristianesimo sc-^ak^ (soJo di recente ^ncora-
mento politico nello scbieramenio di sinistra) 

Ceho, iJPdsnonirJconwerebbelLampie£zadi^onsen6ihdLmostrra-
ta e ralforzata ancora una volTa dal "Wo del 23 aprife, se non incor-
porasse gia, in quaJehe n>isura. valori. ^ensibiljta e preserize che 
quelle culture e quelle tradiziont espnmono. In questo sen^o. una 
(entazione - per aitro piu che comprensibile -che puO ora affacdar-
si per ii Pds £ di ritenere che, andando ad un'alleanza politico- pro-
grarrimatica con le forze democraiicheeriformairrcidiLent.ro. pussa 
esso siesso sostanzialmente rappresentare ed esaurire I'intero arco 
della sinistra Magarifacendounpo'piCispazioal proprio iniemp ad 
esponenli di altra provenienza, secondo una tradizione da sempre 
pralicata - con generosita ed ampiezia - dal Per prima e dai Pds poi. 
Tanlo per essere chiari e concjetj: che biyogrro c'e, ad esempto, di 
una presenza vrsibile e organizzata di cri^tianr nella sinistra, dai mo-
menio che si fa I'aJleanza eoi caltolici del Ppi di Gerardo Bianco e 
chedicredeiitilieiPdsceriesemodasempre? '' 

R tfETO, si tratterebbe di unaacelia iegiltima e comptensr-
bile. Mase la scelta non vuole essere questa. se^iritfene 
cioe che la forza eticarnente e politicamente propo^r'iva 
della sinistra stia anche nelia ricchezza e nejla pluralita 
delle sue culture e delle sue slorie, allora le esperienze 

aaaaaaaaaâaaa gi^ fatte deKjno insegnarci qu^lcosa. Tra queste. queIJa 
della co&tituente de^ Pds e quellar piu reccnte, deJ gruppj federate 
della Camera e del Senate Le pcima m tet>ciaia con Ja parola d'ordi-
ne deJIa -containinazione" tra culkire diverse e della nuova 'forma 
paditO". Di sirada ne m fatta, maoen presto sui processodi rinnovi-
rnento prevafsero - proprio anche per \\ limilato peso dei nuovi ap-
porti - le logiche e le pratiche delle componenti gi^ radicaie nel par-
lito. La seebnda esperLenza, quella dei gnjppi padamenlari pn^res-
sisti lederalivi, ha consentilo risultali signincaiivi. sopEaitutto sotto il 
prolilw delJa deHnizlone di pezzi di un possibife progtamma comun^ 
della sinislra in diversi campi, maaprezzodiunari^iditadegliassetti 
iniemi e deicomporlamenli assoluiameme non ripioponibite. Let-
feHo piO negative deli'una e deli altra espetienza e slaio poi la pro
gressiva emarginazione del peso e della visibitita di una cuiiura e di 
una presenza ininuociabili e prioritarie per La sinistra, quella delle 
don ne. Una siluazione. quesla, cui vaposlortmedioquanfo prima 

Riusciamc a immaginare una forma di unita politica che. senza 
alchimiedi apparati e senza imgidimenli buroc»aiici, riesta a ricono-
scere peso, voce e aulonomia proposiliva sia alle tradi?Ioni piu con
solidate della sinislra, sia ai movimenii, alle seusibilila e cultuie nuo-
ve? t possibilerealizzareiunitasuafcunesceireessenziahdi strate-
gia politica. dj valori c di profljamma, senza pretenderedi rngessarci 
tutu in una Bibbja programmaiica onnkomprensiva che, dovendo 
garantire tutti. sarebbe ineviT^bilmente lnorrlbile prodotto di una ine-
djazione estenuante? Come rendere non solo legittimah ma oiTic-
chente - per una sinistra uni ta- I'au^onomia df iniziativa e facon^i-
slenza organj^zaliva dr una pfurallia di sog^etnedi pur van r^dka-
menti socialr, ^enzascadere nella guetriglia tra le component] per la 
visibiJica o. peggio, nefla liimazione buxocralica delle appajizinm 
pubbJicbe? E su quest [ interrogalrvi che si jjioca, in concreio loppor-
lunitadiiun piu alto l ivelbdi possibile unita della sinistra-, che enei 
votidi tutu ed£ tra lecondiziOm necessarjepersconliggeredurevor-
mente ladestra Inlerrosalivi che ci impegnano tutti. ma (he una pri
ma, deusiva nsposia devono riceverla dal Pds. p^n-Jip i cespufllr -
unit iodivisi-nonhannomai latto una quercia. Eil lempo stun^f 

(") cooniinaiorp d?i demitatitribtttitHt-'ioeioIi 
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DALLA PRIMA PAQINA 

La saggezza... 
Berlusconi si prese il Nord e HSud. 
Ma in unannol 'uomoer iusci lom 
un duplice scc-po: dllapidaie, con 
la insipienza della sua squaura. i l 
palrimonio dl speranzecheaveva 
annuncialo e persino mellere 
paura. con te p'oprie ossessioni 
personali e con rinteresse me-
schino al proprio lomaconlo, a 
una parte del proprio eletlorato. 
Leader disrraordinarisdeboJezza, 
labile neH'umore, ripetlliro nell'o-
raloria. Berlusconi ha dimo^ralo 
in politica le slcsse qualita che 
hanno porlalo la sua Fininvest a 
essere uno dpi gruppo indusbiali 
peggb amrciinistraii e piu indebi-
lali. Oggi di larlo ^ gia uscito dl 
scena, anche se nessuno dei suoi 
cortisiani trova il coraggio di dir-
glielo: ognuno. d'allra parte, d i -
fendcllpropriiiposlodiravonj. 

Anclie la lelevisione. la grande 
domtoatrice del 19*5. si e rivoltata 
cont iodl lui. Siprenda ilcaso del
la ipar condicto"j e slato un prov-
vedimenlo ooeelllvamente censo-
rio della llberlS di espressione. ma 
non ha suscilalo parlicolari rea-

zioni di simpatia politica a (avore 
delta littima. Come se si fosse pas-
sata la soglia accetlabile deJl'in-
quinamento, cos) ^li ilaliani han
no acceitato il silenzio degli spole 
dei talk show. Cosi il cenlro-sini-
slra si ̂  trovato in mano un 9 a 6. 
mentre il massimo delle speianze 
era un 7 a S e ora, naruralmenle, 
tencle a scambiare legionali per 
poliliche. cosi come u Pok) ha 
scambialo esit poll per risultali. 
Ora che abbiamo tjrato il fialo per 
lo scampalo pericolo, sarebbe pe-
ro stupido andare in giro iacendo i 
gradassi. Per numerosi motivi. II 
p i imo^chene l vo lode l 23aprile 
manca la popolosa Sicilifl, che. 
nei momenli cmciali e Sempre 
siata latale alia sinistra. In secon
do luogo, le tre regioni piu ricche 

- Piemonte, Lombardia e Veneto 
- hanno mostralo una destra mot
to torle (e sono le persoiie che 
slanno bene come stanm>), un 
Pds in crescita e due a n * di irtsod-
distazkme radicaie' una Lega le-
nace. acquatlala nelle cittadine e 
ntlte valli. e una Rilondazioneche 
fa il pieno della protesta metropo-
litana. in lutlo quasi un quarto de
gli eletlori. Questo Nord e lo siesso 
Nord in cui decine di migliaia di 
commeTcianlieaitigiani, evadono 
il lisco e ne lb stesso lempo non 
ollengono credlto dalle banche; 
in cui I'usura e diliusa: in cui la 

slragrande maggioranza degli stu
dent! universitan paga le lasse. ma 
non raggiunge la laurea; In cui I 
benetki della ripresa economica 
si sono tramutati unicamente in 
un temporaneo aumento delle 
ore di lavora slraordinario. in cui 
nessun imprenditore ha tinora 
proposto un programmacon con-
lenuli sociali; in cui II «buon fede-
ralismo" - quello che, per esem
pio, consentirebbe d i vedere i ri-
sultati delle tasse pagate in termini 
di edilici scolaslici non antidilu-
viani e d i cute medfche adeguate 
- sembra essere srato abbandona-
loi in cui la classeoperaiae anco
ra tanta, mavecchia, Jaicontlcon 
la pensionc. ma voirebbe clie i 
suoi figli avessero piU oppor tune 
drquanten€haa\aitolei 

Scendcndo per la penisola. il 
cenlro-sinislra respira artr<iverso il 
suo vssto ccntro. modern), ricco, 
solidale e sopratrutlo fedele. (A 
nueslo punto dovr l essere consi-
derato dai polilotagi il pr inc ipa l 
esempio al mondo di stahilita po
litica e modello da srudiarej. Ma 
sotto il Garigliano ricominciano i 
suoi guai. Alcuni noli da sempre, 
altri nuovi e - a mio pamfltf - non 
abbaslanza valulali. E la -modei-
nita- di molie zone del Sud domi
nate dalla criminalita organ izzata. 
l-a situazioncaltualLrvcdedueda-
li che in genere non wngono con-

siderati -politici» II primo sta in 
quei mi lie «penlili», piu o men^ 
nollosi. che rappresenlano il mag-
giore successo dello Staro nella 
fotla alia malia e nello siesso tem
po sono il segno dell'incapacila 
dello Staro di risolvere il proble-
ma. II secondo sta nelle decine d i 
migliaia rii miliardi sequestralidal-
I'aLitorita giudiziaria alle lamiglie 
mafiose. I due numeri non hanno 
paragoni in nessun altro paese eu-
ropeo e teslimoniano dellimpor-
tanza che leconomia maliosa ha 
raggiunto nel nostra Nessuno ha 
linora espresso una strategia e 
nel tistagno di proposre chiare. il 
TOlo d l raolte zone del Sud conii-
nucrS - consapewJlmenti' o meno 
- a cercare qualcuno in grado di 
•agiiiustare" la salvezza dei palri-
moii i e il deslino giudiziano degli 
imputati 

II paese e slanco. ha |xica vo-
gl iadi farl i^l i , ma ha mostrato do
menica scorsa la saggezza di un 
vecchio animale. Dovendo SLC-
Mlietcdove andare a beie, alia line 
e andato alia lontana del ccntro-
sinislra. piultosto che nel paese 
del Bengodi, anche se ha avuto 
ililficolta a capite come era faiia 
la scheda. Adesso loccaairUlivoc 
alia sua squadra lamrarc per am-
vaie a quello che sarebbe un eijuti 
nsullatoperrllalia: S5a-f!r 

[Enrico DH« I IO ] 

Silvio Beluscoi" 

- M a m m a mla che Impressione!" 
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