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Giovanni Sartori 
•&tti, 

scienziato delta politico 

«Cori queste regole e dannoso rivotare» 
«Senza una mig l iore legpe elettorale tomare a votare sa-
rebbe inuti le. Anz i , c6ntroprodiicente>>. I tetter del Polo 
d i destra agitano la minacc ia d i un Aventino? «Berlusco-
n i e Fini , propr io loro, forzatio la Costituzione^. Giovan
n i Sartori, autorevole scienziato del la pol i t ica, rimbecca 
le accuse d i Luttwack ai Quirinale. E lancia ai partiti la 
sua proposta d i riforma: semipresidenzial ismo e dop-
p to t u m o - p e r uscire da l marasmaistituzionale>>. 

a ^ t * o f c * * S m i 

• La politica ilaltana semS>ra ayvi-
laisl su se stessa. Berlusconi e Fin I 
lomano a chiedere eteztani subito, 
minaeclando in caso conlrario il ri-
corso a una sorta di Aventirto. II Pai-
lamenlo 6 in procinto di aifrontare il 
dlbaWto e il voto su una Finanziaria 
dall'esilo incerto, mentis il govetno 
Dinl si prepara ad una non facile veri-
lica di ottobre. Si inlensiticano g|i .at-
tacchi al capo dello Stato su una pre-
sunta <sospenstone» delta democra-
zla, chiamando a soslegno delle lesi 
della destra rtaliana qualche politolo-
go americano che sembra gqdere 
piu consklerazione sui nostrl flfe/ra 
che In pallia. Un quadro atquflle, il 
professor Giovanni Sartoru'poJitoio-
go, autore dl celebrl llbrl sulla demo-
crajia, guarda con giustiflcata preoc-
eupaxione, richiamando al valore 
delle regote a cominciare da una 
nuova legge elettorale. 

PiifMMr Sartotti l i itfoma alattora» 
ta to rn i d M M l'<m*rt«e dl qut> 
tt> h i t r in l i f M i poltkrii HiltaM wi>" 
l i 4Mb l i d n t n evnthun a frMata 
«tvM»Kw(e-. M l tOMM i l wto m 
f u n WMHHMPJ non PiiiinKnww-
fc» w t f t un n*m PMtanwto twgo-

La sua demands ne epptiena due;, 
ejealoni. subito o no;et.seoonda, cod 

3uale slstema etettorate. CominciO' 
al rispondere alia seconds doman-

da, perche rltengo che senza una 
migliore legge elettorale tomare a 
votare sarebbe Inutile, Anzi, e con-
troproducente. E rilengo (come e 
nolo) che II slstema elettorale die ci 
oecoire sia II doppio tumo; ma, al-
letwlone, un doppio tumo aperto 
che amtnette al secondo tumo i pri-
ml tre o (anche) quattro candldati. 
Se vogliamo un slstema maggtariia-
rio, alfora non dobblamo consemlre 
che la partita sia declsa da partliim 
•ricatto» che ottengono seggiial.tavo-
llno. II doppio turno li farebbeapar^ 
re; il primo turno li la prosperare. Ed 
S neirinteresse di tutti (anche di 
Berlusconi e Fini, se guardassero al 
dlladelloronaso) di avere un sisle-
ma elettorale aggregante che riduca 
la frammentazlone partltica. Pertan-
to. Irwteto. cambiare slstema eleiio-
raie a me sembra una condlzlone Ir-
rinunciablle. Rivotaie per riavere un 
Parlamenlo tngovemablle 6 non so
lo stupldo ma anche irresponsabile. 
Dunque, rlvotaiesl; ma non prima di 
poter rivolare megllo, 

! • Mftow M M . • Miwa bitNMM II 
q u a * M M a M w * m i II modo dl 

E&atlo. Berlusconi e Fini vogliono 
elezloni subito ma riliutano quel che 
vorrebbero altri. In ta! caso, aspetti-

no. II -pTepotentismo" non 
deveesserericompensato. 

Tra I* •Npotanie 1*1 Mem-
dareUw Mche to mnMcb 
dl tin AmMm i , addrttlu- 5 
ra, di ma IMIIUIIMM in l 
MMMiMpaitMiMlartdal 1*. 
PttodldMtni? 

Certo. Ed e un blu/fcbe ml 
. dlvertirebbe molto «vede-

re». Se Fini dawero ordi-
nasse ai suoi di dimettersl, 
lo larebbero? 0 dimette-
tebbero lui? Divertimento a 
parte, quale sarebbe la le-
gitlimazLone di queste di-
missioni? Che II capo dello 
Siato non accetta dl essere 
spogliato di una sua prero 
gativa? Siamo dawero nel 
«fanla-dirillo»... 

Inltalaalnartaunittacca 
duriMhM al capo drib 
Stato. SI parta i damoera-
i b totpe*a o dkneiut*. 
IM attMco che e rtMMMto 
andw MgH Statl UnW at-
travma b dbMMMMl, 
pi irtteoN, b b t r n b b dl 
aleinl peHabgl -nwdtn-
tt>,««mUMMnk«ltabi. 
Wtuoofwrntarfoanwii-

• cMobleh iMfMMT 
'"Ne'p^nso rulio ii malefios-
1 slbile. Una democrazia 6 

«sospesii» se, e soltanto se, 
non voto alle scadenze sta-, 
bilite dalla Coslituzione. 
Ma qui stiamo parlando di 
elezionl anlicipate, dl ele-
zioni anzllempo, di elezio-
ni in pit). Echi ha la lacolta 
dl decidere In materia?Ber-
lusconi e Fini? Dawero no. 
E quindi sono proprio loro 
d ie lorcano ta Coslituzio
ne. Ci6 premesso. non mi 
lisuiia che i poliiologi ame-
rlcanl da lei citati siano 
esperti di cose italiane. So
no, questo si, gonfiaiure di 
media sempre piO deditl al 
sensazionallsmo, alia «no» 
tizia-spellacolo-. 11 pill re-
cenle libra di Luttwack 6 
stato latlo a pezzi dall'&o-
nomist, e di Luttwack mi 
piace ricordare che durante la guer-
ra del Gollo soslenne che i bombar-
damenll non potevano vincere che 
quandote truppedi terra si sarebbe-
ro niosse. allora sarebbe finita. per 
gli umeiicani, in un bagno di san-
gue. Se queste sono le capacita pro-
ielichc di Luttwack, allora (a demo
crazia tta liana pud slarelranquilla . 

la rifonrn abttorab, e ttato *crttto, 
aawMM pentate C W M « pdnw pans 

verw una *erle di rtfo icwttada 
nK per adwara b C«««iuk« a 
qtt t to r*|bM drtartamatua, cha 
MMbra panltm H I M incora M l 
hnbo drib MplraMal. £ un parte™ 
•Hr iMh par arrimn ad •» abtama 
maaloritwiopufitta? 

A me conlinua a sfugglre perche 
mai cambiaie un sistema elettorale 
costringa a cambiare Costituzione. 
Le propongo un esperimento men-

isab«iaealai8'aiiB« 

tale. Poniamo che I'lnghilterra e gli 
Stati Uniti abbandonino luninomi-
nale ed adottino un sistema elettora
le proporzionale. Dovrebbero per 
questo cambiare Costituzione? Per i 
sistemi presidenziali la risposta 6 sl-
curamente no. L America Latina co-
pia tal quale il sistema americano 
eppure vota con la proporzionale. E 
sono pronto a scommettere che 
nemmeno in Inghilterra i coslituzio-

nalisti chiederebbero, per esempio, 
I'abbandono del sistema parlamen-
lare. Con ta proporzionale I'lnghil
terra passerebbe da govemi mono-
pattilici a govemi di coalizione, con 
tutte le cons^uenie del caso. Ma i 
cambiamenti in questione risulle-
rebbero da nuove circostanze, non 
da nuove norme. Non mi fraintenda: 
a me piacerebbe cambiare Costitu
zione; ma non e vero che ci6 sia im-
posto dat sistema elettorale. E certo 
non capisco che cosa sia, costituzio-
nalmenie, un "sistema maggioritario 
perietto». L'animale mie ignoto. 

51 diicult nwtto Ml fatwo MMtta 
drito Stato, drib rttomu to M U M 
pmUmiblltta. BMIMCMI a Car 
nobbloal b giacaMlibbMBit II * * 
gttara praridante-. Lai, che In i w i M b 
ha pabMcato M aaggb eha b •l'«b> 
Sb dal MndptMlibittiaHHM-, qua! 
uggaibMntl darebbe al imtanHarl 
dribdharaeanr? 

Come gia dicevo. cosi come nulla 
impone, cosi nulla vieta che l'ltalia 
abbandoni II sistema parlamenlare 
e adotti un sistema di tipo presiden-
ziale (da non confondere col I'or-
rendezza della elezione diretta del 
premier). Ma in tal caso il modello 
da imilare non sarebbe quello degli 
Slati Uniti ma quelio della Quinla 
Repubblica. Come spi^o nel saggto 
che leicita (pubblicato nella Riuista 
iloliano di seienza politico, numero 
I, 199S) il semipresidenzialismo 
Irancese non solo funziona (bene) 
ma non 6 »pericolosoi. (come quello 
americano). In Francia ilpresidente 
e potenle solo se dispone, in Parla-
merito, di una propria magjiloranza 

"assoluta'','e"quindi* pii'o'essere leso 
innocuo,' se mal govema, cambian-
dO ia m^gioranza'padamerltater 
Perfanlo nbn capisyol^ene II riniito 
pregiudiziale di D'Alema a qualsiasi 
totma di presidenzialismo. A me 
sembra, che uno scambio Ira semi
presidenzialismo (concessoda D'A
lema) e doppio tumo (concesso da 
Berlusconi e Fini) sarebbe intelli-
gente, e che ci farebbe uscire dal 
marasma isiituzionale nel quale ci 
troviamo. 

Prabuor Sartori, m ha pubak««U 
rncha mnwroti *aggl w l b damocra-
da. II prtnw Ml 19ST {•Danncraria a 
daftobfonM, I'uttbw Ml 1992, tartU 
anabmento cKatt e tradoW Ml mon-
do. C M W dallnlrabbe I'atbule late 
dadadtnomuJaltaNana? 

Per i'esatlezza, ho scritto Ire libri sul-
la democrazia, 1'ultimo dei quali, 
pubblicato da Rizzoli, e del 1993. Ma 
sono libri di teoria politica, non d| 
politica pratica. Anche cosi, io insi-
sto sul punlo che la democrazia si 
londa su un principle maggioritario 
«limitato» che rispetta i diritti di mi-
noranza, mentre nell'attuale fase 
della politica Italiana sento teorizza-
re un principio maggioritario assolu-
to (il principio peril quale ichivince 
acctiiappa tuttO") che mi faorroree 
terrore. Dunque, alia sua domanda 
rispondo co^; che stiamo vendendo 
a giro un maKioritarismo che ucci-
de la democrazia. 

DALLA PRIMA PACUNA 

Via dalla 1" Repubblica 
ha Satto dimenticare (.anche per la nostra iiier-
zia) la sua incapacity di govetno, i gravissimi 
prablemidiciviltSedi costume, tuttora inlsolti. 
che ha posto al paese. dal conditio di iniercssi 
at monopolk> delie tv private. Sinora ta nsposia 
& debole. Cerlo possiamo dire con orgoglio 
che I leader dell'Ulivo sono enesii, a dilferenza 
del tempi del Cat. Ma non basta. Dobbiamo rti-
mostrare di esseie divers! sul piano politico. 
non solo sul piano morale. E manca un'analisi 
chiara delle cause dei tenomeni degenerativi 
della Prima Repubttica. e una strategia di rol-
turaconqueglieventi. 

Dobbiamo partiie dalla premessa die ii 
consoclatlvismo vi e stato rcaimenie, e che 
non solo ha portalo ad accordi di poteie tra la 
Dc, gli altri partiti di govemo, e il Pci, ma ha 
condolto ad una vera e propria occupazione 
dello Stato da panedi partiti esindacati. Que
sto 6 stato il vera scandalo itallano. Da qui so
no nati i grand! scandal! e i piccoli prlvilegi. Ma 
ne 6 scaturito. fatto altrettanto grave, un de-
classamento generale della pubbtica am mini-
strazione. frutlo del pievalere della selezione 
clientelare sulla selezione di merito. E in piu. 
come elfetto di spinte corporative e della cul-
tura egualttaristica allora trkinfanle, un gene-
rale appiatlimento. la rinunzia al riconoy;!-
menlo dell'impegno e della ptolessionalita Di 
qui I'emergen; di enormi parassitismi e di pnw-
fegi. Di qui il sorgere di una sliducia diifusa, la 
sensazlone della gente di essere divisa tra cil-
tadinl di serie A, quella dei proletti, e la serie B, 
quella degli esc lusi, la perce^'onedella pubbli-
ca amminislrazionc come qualcosa [alio per 
gli impiegati, non per i clltadini. L'Ulivo deve 
scegllere tra la continuity con questo indirizzo 
e la rottura nella, Ed C una scella difficile. II 
consociativismo ebbe come protagonisti prin-
cipali la Dc e II Pel. E polche nei due partiti che 
ne sono derivati, il Pds e il Partito popolare. le 
spinte a difendere Tesistente sono lorll. occor-
re un tagllo netto. per evitare che I'Ulivo diwnti 
erede dei vizi antichi. Per fortuna nell'Ulivo, e 
dentro questi stessi partiti, vi sono anche gli 
eredi del movimento relerendario. E k> spirilo 
dei referendum, oltre te rllorme IslHuzionali fu 
la llberazione dallo strapotere dei partiti, il su-
peramento delle baniere create da gruppi e 
apparati, la creazione di uno Stato in cui (cilia-
dini si sentissero come a casa propria. Li -Re
pubblica dei cittadini» fu lo slogan che f inlet iz-
zava tolto questo. 
•• 'Se.-comemiaMguroilascellasaradirotlura, 
esSi va fatta con atti Concieti. Matufalmeme le 

. gr^nfli riforme istituzlonali vanno cornpletate. 
Ma nella ricosmlsione dello Stato' Wn basta 
tennarsi ai vertici. Lo Stato che lunziona. fo 
Stato al servizio dei cittadini, sono gil obicttivi 
da raggiungere, E questi non sono raggiungibi-
II se non si affronta il nodo centrale, I'eguallta-
rismo e la inamovibilitS dei dipendenti. Se non 
siarriva.insomma.aunoStatochepremichisi 
impegna e llcenzi i fannulloni: a una spesa 
pubbtica non piU congetala in lanta parte in 
stipend! bloccati, ma utillzzabile per stimolare 
eselezionare. Non S solo in nome dell'eflicien-
za, ma delta giustizia che vanno fatte queste 
cose. 6 giusto trattare alio stesso modo cbi si 
impegnaechinonfanulla?£giustofarricade-
re suite spalle dei cittadini te disfunzioni di al-
cuni? II secondo aspetto 6 la rotlura di lutti 
quel meccanismi che hannn consegnato alia 
politica irttere fette di ammlni'Vrazione, dalla 
tamlgerata lottizzazione delle Usl al potere di 
gestione dato in modo distorto ai sndacali. Al-
cuni di questi fenomeni sono superati Ma la 
moisa dei politki £ ancora forte. 

Dobbiamo prendere in tnano la baiidiera 
della modemit4, del riconoscimento del meri-
to, dell'efficlenza al servizio dei cittadini. Oc-
corre denunciare le contraddizioni della de
stra, In cui An ceica di ereditare il vetch io coi-
purativismo e in cui lo pseudo-liberismo di 
Berlusconi vuole solo depotenziare lo Stato, 
non migliorarlo. In questo modo la destra rive-
la di essere provincial^ peiche non ca^sce 
che la verabattaglla per lEufopaeper la mo-
derniti non si gloca tanto sul libensmo, ma 
sulla ricostruzione dello Stato. Ma per prende
re in mano questa bandiera dobbiamo avere le 
carte in regola. (IMrtaS^nl) 
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DALLA PRIMA PAQ1HA 

San Patrignano. Tanto coraggio pochi diritti 
luilii iiollliclziiizione), che non e 
lanto nellormai stonco processo 
delbtaieiieoneiniisieomaichia-
riti dei report! funillvt delle porcl-
lalc o In lultl gli allri episodi oscuri 
awenatiaH'intemo delta comunlla 
the ci semlira di rawisaie il limite 
deltesperienzadlSanPatrlgnano. 

II limite - invallcabile - e in 

aut-llii culiura totalizzanie che fa 
el cilladino tossicodipendenle 

nulla piii che un e» portatore di di-
rilil per il quale o contro il quale 
lull" e Ift-ito. Una visifflie defer-
niiiia del prossimo che contonde 
dl rolla in volia iiaiematisino ed 
abuso, buoni senlimenll ed lllega-
lllu. cura e redusione. umiliazlone 
eristatlo separazione e salvezza 

In questo senso la comunitd dl 
San Palrignaroe quelle che ad es-
SH t̂ isnirnno. rLsctiiano dl non es
sere uftallo allemallve al lallimeiHi 
e alia latitanza delb Stato ma di 
esseme - ahime - comptementari. 
Non e t reundo intaltl cittadelle ior-
tilicute. cultl della personallia o 
serie iwareligiose che avremo do-
mani meuo evolna In vendlta fuori VawMnliliKtkill 

dalle scuole, nei bar. negli sladl. 
netle discoteche. nelle piazze. 
Non e nel recupero (o perlomeno 
non e bopratlutto nel recupero) 
I'arma finale nella lolta alia dIffu• 
sione delle sostanze stupeEacenti. 
non £ in difesache bisogna gioca-
re. ma in attacco. 

Prevenzione. disinne.sco dei 
meccanismi di spacctu e diconsu-
mo, lotta alia grande cnminaliljt 
iniemaiionsle: torse un approccio 
cauto e prudente nuanto si voglia 
ma non pirl Hmsndabili; alle tenid-
tiche imper\,ie ma non impralica-
bili delb culiura anliproiblzioni-
sia. 

Aid! la dl queslo |JerO e non so
lo per il rispetlo che si deve nella 
morle anche a chi in v\la ha latlo 
scelle ctic non dbbiamocondiviso 
quasi mai. ci IOCLA dire che se los-
simo SISII al funerale di Vinceuio 
Miiccloli ci sarenimo probabil-
mente uniti - con discrezione - al-
tapplduso die ha salulato la sua 
discussa osclla di scena. Nono-
stanie lutio. 

[Frftnoaico D» Ongorl] 

Hfilmui Kohl 
-dual cha ho datlo ho dattol E qui lo n*go» 


