
LE NUOVE REGOLE. Proposta di legge costituzionale dei Progressisti al Senato 
Adeguamento atl'aumento degli elettori e quesiti piu chiari 

«Un milione di firme 
perfrenare 
referendum selvaggio>> 
Rilanciare I'istiluto del referendum: e per questo obiettivo 
che i senalori progressist! hanno predisposto un disegno 
di legge per elevate a un milione le firme necessarie per 
chiedere t'indizione di un referendum e per evitare i co-
sktdetti quesiti «manipolativt». II raddoppio del numero 
dei sottoscrittori e in realta un adeguamento all'aumento 
deicittadini elettori che si e registrato, in Italia, negli ultimi 
cinquanta anni (da 28 milioni a circa 50 milioni). 
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• ROMA, Un milione di firms per 
potet propone un referendum; 
stop al referendum amanipolativii, 
baste, cloe, a quegli incomprensl-
blH quesiti proposti agll elettori 
chiedendo I'abrogazrone di una 
rurola, o di una mezza (rase, se 
non di una paientesl o lo sposta-
menio della punteggiatura. In
somnia, I'istiluto democrarico del 
referendum va ritanclalo, rivilaliz-
zato. Va (alio ustire dall'awili-
fnento e dall'uso distorto e dema-
goglco nel quale k> hanno (alto 
cadere wecchl tromboni della poll-
tlca Italians. 

Foise vena il giomo In cut i cM-
iadini rtaliani non saranno piu sot-
toposti alia raffica di quesiti: dodi-
cl nel prossimo giugno; dictouo la 
prossima volla secondo i propositi 
di Marco PanneUa. Ecco, final-
mente, una proposta di legge co-
tUtuzionale: I'hanno predisposlai 
senatorl del gruppo progressisli-
-tederativo Lorenzo Forcieri, 
Claudlo Penuccioll, Massimo Vil-
lone, Cesaie SaM e Antonello Fa-
lomi, 

feujotgo n famdMto 
L'opportunlta e la tempestivita 

deU'inizlaUva (a (jia prevedere che 
saranno declnee dec Ine I senatori 
che chiederanno di poler aggiun-
gere la loro flrma al disegno di leg
ge: e una di quelle proposle die 
va csanamenle nel senso del co-
mune senBre dei citladinl. E an
che di tanti osservalorl: laliro gior-
no in una nasmissione radkiloni-
ca di successo, »Zappiiup. Giulia-
no Zincone, commentatore del 
•Cotriere della Sera» invocava mt-
sure perchfi I'istiluto del referen
dum tomassc a essere -solenne e 
importante..; leri. sul «Corrlere» il 
"lamento" di Indro MonlaneIJi sul-
la raffica di incomprensiblli quesiti 
leierendari. 

MagUMMntotodtafMnsabHe 
Nella nostra relazione al dise

gno di legge - tia dichlarato Lo
renzo Forcieti - abbiamo spiegato 
perchS proponlamo di elevare da 
500 mlla a un milione le firme ne
cessarie pec chiedere I'indizione 
di un referendum: nel (946 gti 
elettori erano 28 milioni memre 
oggi stiorano i cinquanla milioni 
Un adeguamento indispensabile 
che. insieme all'altra proposla per 
rendeie chiari i quesiti. intende ri
lanciare un istitulo fondamentale 
delta demociazia diretla». 

CMmzzanalqweartl 
Inlaltl, proprlo per la chiarezza 

dei quesiti, larticolo unlco del di
segno di legge costiluzlonale pro
pone che si possa abrogate un te
ste normativo o nella sua totalka o 
nelle sue parti (articoliecotnmi). 
•Oggi. inrece - dice Forcieri - e 
possiblle iniervenire addirittura su 
Irazioni di testo, perfino sulia pun-
teggiatura. E da questo varco che 
passano i referendum cosidderti 
manipolalivi. quelli che tie snatu-
rano la lunzione abrogaliva e non 
proposlltva fotmulando nuove di
scipline legislative, anche scaval-
cando il ruolo legislative- del Parla
menlo e agendo sulla non cono-
scenza da parte degli oggetti delle 
posle in gkjcoi, 

La proposla di legge, che vuole 
modilicare il prlmo comma del-
laiticolo 75 della Cosutuztone. e 
coST (ormulala: «E indettb referen
dum popolare per deliberare la-
bn^aziqne di una iegge o di un 
alto avente valore di legge owero 
di articoli o di comml degli stessi, 
Huando lo hchieda un milione di 
elettori o cinque Consigli regiona-

Attra due proposta 
Ma non sono soltanto questi I 

problemi che affiiggono i referen
dum. anzi 1'aboso che ne e slato 
perpretato. Altie due questioni, in
fant vengono individuate da Ce-
sare Salvi. presidenle del gruppo 
progressisli-federalivrj del Senato, 
La prima - ha delto Sal" - riguar-
da il controllo della Code costitu
zionale sull'ammissibilita dei que
siti. Esso potrebbe essere efletlua-
to dalla Corte piima e non dopo il 
completamento della raccolta di 
firme, SaM rfcorda quanta sla av-
venendo proprio in questi gtomi: i 
radical! si appiestano a fat sotto-
scrivere pioposte di referendum 
sui sistemi elettorali per il Paria-
mento e il Csm. gia in passata di-
chiarate inammissibili dalla Con-
sulta. La seconda questlone ri-
guarda I'esigenzadiaVeretumire-
[erendari che si svolgano. anche 
ton quesili diversi, su una materia 
unica, per consentire alleletlore 
di decidere con cognizbne di 
causa. Questa seconda proposta 
ha uno scopo definito: trovare i! 
modo per evitare - senza iedere 
diritti - I'affollamenta dei piO di
versi quesiti neilo stesso appunta-
mentoelettorale 

laaonnallva 
attnto 
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M M dM "tana*. Mm appaittMa 
atprta.Mnllvole^.JUtlNwil 
i fan imH;—i t fca l 
fappietMtaMa M -no- non * 
comtato. coaiad fa ad andaw 
avaatlaaiMMttralapai 
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•In mawaa IManza-aptaga pol 
<igaa»a-v awW ahctiw J port m 
hwsrOi OMna portavaoaal moltl 
lawratort dal cfBjma, Invito a 
vataia av *-SacondoNia0ttawt 
praMaaM caaliMcata mm 
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alhaataw C M un noMMHlunr. •!• 
qaaato alOMaato dl ertsl ana 
uncrioia c m a a pubUcRarta 
aarawa in atoaMo>. 
A^anta ha pal affomuto: 
•Aoponvl ba lafaiandam: wn pn 
nontar pagan pll HMcaattodrt 
chama, «a attto par noa far patfara 
kiacontrkraall'aaottadBl 
auparaieieatoa an attra ancaia par 
vand»i« P> aiitonwWII llalaiw col 
SO par canto di aowito. E onto cha 
la ganta va avotan "•!"•. 

I] costituzionalista critica Tabuso referendario: la politica non si puo fare a cotpi di si e no 

DemoemzJadiiTettaPUsiamela meglio» 
MBIONIWHIKL 

aa ROMA. Dove si va a finite con i 
leferendum? Dodici quesiti I I I 
giugno: con una conhisione tale 
che il Parlamenlo, vincendo le sue 
proverbiall lentezze. vara in poche 
ore una leggina che prevede suite 
schede elettorali. sopia gli indeci-
frabili testi delle domande rivotte ai 
ciltadini. una sorta di -titok>, lanto 
per toccapezzaisi un po'. E inlanlo 
Marco PanneUa, -offeso- dalla boc-
ciatura di alcune sue initiative da 
parte della Corte costituzionale. ri-
parte con ben IS referendum. 
Sembra un gioco d'azzaido, con le 
puntata al rilancio. Ma era questo 
i'tstituto che voltero e disegnarono 
i costituenli, uno stiumento di de-
mociazia diretla a disposiaone de
gli elettori? Ne parlianto con Vale-
no Onida, docente di dirilto costi
tuzionale all'Universita di Mllano, 
uno dei patroni dei referendum 
elettorali per il maggioritario da-
vantiallaGmsulta. 

Prowtawa, e'a la aamadone di 
urn dagaaanBwna netrnw a 
•at ruria dalllrtlhrto nrf««nda-
no.CaaaaaccMto? 

Succede che e'e chi pensa ai refe
rendum come a una presa di posi-
zione flduciaria su un program-
ma, simboUcamente espresso nel 
quesito. Facciamo un esempio. II 
problema delle traltenule r« ' ' 
sindacati, uno dei quesili posti dai 
radical!, su cui si vofera adesso. Al 
promotori non preme la questio
ned sg, ma la messa in discussio-

ne del ruolo dell'organizzazione 
sindacale nel nostra paese. In
somnia, uno stmmento di balta-
gl)a politica generate, 

ki pastata iton a state CMT? 
No. 11 releiendum. previsto dalla 
Costituzione ma reso operante 
con nolevole ritardo, appena nel 
70, intetveniva in una prima (ase 
su questioni precise e delimitate, 
singole e ben definite, su cui il cil-
tadino poteva decidere a ragion 
veduta Ira un si e un no. Caso 
esemplare, il divotzio, Una que-
stione che andava olrre gli schie-
ramenti politici. Poi, un numero 
crescents di quesiti presenlati 
contemporanea mente, veri e pio-
pri "pacchelti" espressivl di una 
strategia politica complessiva; e 
temi e mateiie che sempre meno 
si preslavano ad una decisione 
come quelfta consentita dalla con-
sultazione relerendaria. 

Con buona pace d»B'e»feWo 
daHa demDcnuto diretla... 

La democrazia direlia e una risor-
sa importante. fn passato espri-
meva la dialeltica della socieia ci
vile nei conlronti di un sistema po
litico chiuso, anoccato. sempre 
piu separato dalla base popolare, 
che rjleriva a se stesso la sua legit-
lirnazione. QtJeila, irtsomma, che 
si del in! panitocrazia. Oggi il siste-
ma politico si e andalo risbuttu-
rando, sulla base di nuove regole. 
II cuob della democrazid direlia 
va ricondollo ad un uso piu parco. 

U politica non si pud fare a colpi 
di referendum. Oggi e'e il rischio 
che servano per gli appelli inazio-
nali dei soliti guastatori. 

La Coita ooMHuletfe e data di 
recente al Caaba di potaalche 
IN onHna ale «He praamta ai 
materia. Che ra«h> lia avoKo 0) 
quaadannr? 

La giurisprudenza della Corte non 
estalaco«ente. Certo. nonspelta 
ad essa "rifonnare" I'istiluto per 
eliminame le distorsioni. In ogni 
caso. fino al 78 - penso alia sen-
tenza n. 16 di quell'anno - la Corte 
si era resa conto che occorreva 
porre un freno ad abusi e degene-
razioni dell'istirulo. 

QaalllndkazkHi awvadato? 
Anzitutto. I'omogeneita del quesi-
to. Che definiva inammissibile 
qualora contenesse 'una lale plu

ral 111 di domande eterogenee. ca-
renli di una matrice lazionalmen-
le unitaria". che lo port! a disco-
staisi in modo arbitrario dalla sua 
natura di 'slrumento di genuina 
manifestazione della sowaoila 
popolare". I,a stessa sentenza 
metteva in guardia dal trasformar-
lo Jin un distoito slrumento di de
mocrazia rappresentativa, me-
diante il quale si veugano in so-
stansa a propone plebiscili o voli 
popolari di liducia..". 

EsocceaabaPMnte? 
Ci si e ttovali di frame al fenome-
no di quesili che. altivando un'a-
biogazione parziale, assumevano 
in realta un caratteie manipolati-
vo. Togliendo da un testo di legge 
determinate frasi. o addirittura sin
gole parole, lo si modifica. A que-
slo punto non e pill un si o un no. 
E una correzione. quasi un refe
rendum proposilivo. E la Corte, ri-
peto, ha qualche responsabilila in 
merito. 

nchetamo? 
Ha considerate ammissibili quesi
ti "lilagliati". con elletto manipo-
lalivo: 6 successo per laborto, la 
caccia, ie leggi elettorali. Si t 
preoccupala invece che emerges-
se non solo una voloma negaliva, 
ma anche posilrva. Ad esempio. 
nel caso dei criteri di elezione del 
Csm. dovevano apparire anche le 
regole sostitutive di quelle che il 
successo del referendum avrebbe 
tolto di mezzo. Cosl per i piu re
cent! quesiti sulle leggi deitorali 
quel che resiava doveva cosenrire 

comunquedisvolgereleelezioni. 
L'diomrvaciii^ 

Appunto. Onore del vuoto. Mal'u-
brogazione, se i tale, deve pro-
dune inevilabilmente un vuoto 
Sara poi compile- del Parlamenlo 
riempiriocon notme nuove. Cosi. 
anno dopo anno, siamo arrival! a 
leggere sulle schede elettorali testi 
arlelalti, diffkili da comprendeie. 
E piti si altera la natuta dellislilu-
to, piO si rischia la dlsaftezione da 
parte dei ciltadini. 

n Parlameatt, danque. Come 
pud ittedN* utlknente queato 
fatlhrto par aritame la degene-
TaiiDne? 

Si pub operate una revisione del 
lart. 75 della Costiluzione dmmct-
tere i releiendum propositivi, op-
portunamenle raccordati al Parla-
mento. Si awia I'ini^iaiiva popola
re, seleCamere non si pronuncra-
no si va alle urne. Oppure, senza 
loccare la cornice cusliluzionale. 
si pifl anticipare il giudizio di am-
missibilit^ della Corte al in omen to 
della piesenlazione dei quesiti. 
prima di awiare la raccolta dclk-
firme. Cosl si seongiura una diam-
malizzazione della pronuncia del
la Consulla. quale si £ visw nt'lli-
ultime occasion! E ixii, [JCICIIC 
non abbinaril alle altre ele^ioiu. 
superando il divieto della li^gi' 
dei 70, come awiene Nialtn |iac. 
si? Sarebbe un altro faiiore che li 
renderebbe meno traumatm e 
lorse ne disincenlivcrtbbc un uso 
esagerato, 

COL V0STR0 
OTTO PER MILLE 

AIUTIAM0 
IL TERZO M0ND0 
A SC0MPARIRE. 

Eccoci di nuovo, per il secondo onno, sulle pogine dei giornali per chiedervi di affidarci I'ot-
to per mille del reddito IRPEF. E per ribodire il nosrro impegno a renders nolo, attraverso i 
piu autorevoli orgoni di informazione, il modo in cui impiegheremo i soldi raccolti e che orri-
veranno solo dal 1997. Una coso e certo: non li spenderemo per le chiese e per le opere di 
culto, mo li investiremo per opere sociali e assistenziali in Italia e nei paesi del sottosviluppo 
per far si che non esistono piu paesi sottosviluppati, Siomo, come Chiese Valdesi e Metodi-
ste, impegnati da sempre in campo sociole con spirito laico; costruiamo e gestiomo ospedali 
e case per anztani, Facciamo un capillare lavoro educativo Ira i bambini e i giovant, acco-
gliamo immigrati e assistiamo poriatori di handicap. Le nostre opere sociali so
no operte a tulti, senza distinzione di credo, razza o ceto sociale. Inoltre colla-
boriamo con il Consiglio Ecumenico delle Chiese e con altri organismi ecume-
nici per inlerventi nei paesi piii poveri del terzo mondo e in quelli sconvolti da 
guerre e calamitd nalurali. Chiunque voglia conoscerci meglio o avere inrorma-
zioni piu deltagliate pud scriverci o telefonarci. Saremo felici di rispondervi. 

CHIESA EVANGELKA VALDESE - Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi 
Via Firenze 38,00184 Roma - Tel. 06/4745537 - Fax 06/4743324 


