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Politologi e costituzionalisti s'interrogano se e come rendere praticabile in Italia il modello Sartori 

Venerdi 2 febbraip 1996 

• ROMA Caso piu unico che raro 
quello di Giovanni Sartori un non politi 
co che 6 nuscito a dingerc una scelta 
politica Cos] un Ulustre e anonimo col 
iega del professore fiorentmo commen 
ta I exploit una volla tanto del mondo 
accademico itahano Una nvincita su 
molt! uomini politic) palesemente a cor 
10 di studi costituzionah' Certo il profes 
sore non immaginava soltanto tre mesi 
fa quando tenne la prolusione nella so 
lennita dell aula di Santa Lucia a Bolo 
gna un simile sfondamento delle linee 
Era arnvalo daglt Statl Uniti a presentare 
11 suo libio al Mulmo dngegnena politi 
ca comparata e a strapazzare le idee 
false e bugiarde che hanno imperversa 
to in Italia negli ultimi due anni tipo 
Con il maggiontano chi vince vince tut 

to Le aveva suonate a tutti special 
mente al recidivo Segni ma con I ana di 
quel professon che disperano di recu 
perare alia ragione una classe di asini E 
Invece guarda un po I «ipotesi Sartori 
e diventata la base di un possibile sbloc 
co della cnsi politica In tempi non pro 
pizi al re filosofi non solo non e finito in 
carcere e non e stato venduto schiavo 
come successe a Platone sotto Dionigi 
di Siracusa ma e finito sugli altan Mira 
coli della translzione 

In verlta va detto che il sistema fran 
cese non era I ipotesi prediletta del poll 
tologo della Columbia University (al pn 
mo posto c era I idea del presidenziall 
smo «dl nserva< che e perd caduta nel 
vuoto) E tuttaxia Sartori ultimamente vi 
ha visto il possibile punto di convergen 
za di un negoziato Del resto il suo libra 
contiene in effetti una ampia illustrazio 
ne delle virtu del metodo inventato da 
Debre e Inaugurate da De Gaulle Come 
presto tutti gli Italian) dovranno impara 
re il presidenzialismo francese ha due 
facce asecondacheleduemaggtoran 
ze -quella presidenziale e quella parla 
mentare - siano omogenee od opposte 
Nel prlmo caso la stabilita e tanto certa 
che si rlschia di veleggiare verso lo stile 
Impero nel secondo prevale la piu pro 
salca e controversa «coabitazione« dei 
diversi 

II cuore aella dlscussione nguardera 
gla dalle prossime ore il modo del trava 
so della formula dall Eliseo al Quinnale 
nonche II destino degh aim poteri chia 
ve della struttura costituzionale il gover 
no ed il Pariamento Consentlre o no la 
coabitazlone' Prefenre o no una formu 
la che faciliti o addinttura vmcoli la 
convergenzadi Quirinale e Palazzo Chi 
g> 

Au(utto Barbara ha discusso gia e n 
mattina a Mllano con Maurice Duverger 
le possibili cdrrezlonl alia Coslituzione 
francese e sostiene SI tratta di un mec 
canismo molto dellcato che non sop 
porta molte manlpolazioni ma alcuni 
interventl sono per me slcuramente da 
Introdurre Comiclamodal far coincide 
re a dlfferenza dl quanta accade In 
Francla I elezione del presidente della 
Repubblica con quella del Pariamento 
Questo ci consentirebbe sia di evitare 
fenomem plebiscltan che di rendere 
piu difficile il verificarsl di casi di coabi 
lazione Per la stessa ragione nono 
stante le perplessita dl Duverger lo ere 
do che lo scioglimento del Pariamento 
da parte del presidente della Repubbli 
ca debba comportare anche la deca 
denza dl quest ultimo- Altn correttivt' 
Blsogna sicuramente togliere al capo 

dello Stalo modello francese il potere 
dl indlre referendum con cm potrebbe 
schiacclare I opposizlone in modo spro 
posltato e poi pur manlenendo I suoi 
poteri sul Pariamento andrebbe ellmi 
nato I istituto della fiducia presunta gra 
zie al quale un disegno di legge del go 
verno si Intende approvato a meno che 
la Camera gli voti la sfiduoa» E la solu 
zione migliore che si possa pensare9 

No lo rimango fedele affermaBarbera 

all Ipotesi dell elezione diretta del pn 
mo mimstro come mia prima opzione e 
una via piu parlamentare che fornisce 
all opposizione piu strumenti fino alia 
possibility dl rlmuovere il capo del go 
verno £ una loglca diversa al capo del 
govemo cl si pu6 opporre al capo dello 

BOBBIO 
Danoi 
mancherebbero 
le garanzie 
della Franca 

«Ricetta francese? 
Si. ma tradotta...» 
L ipotesi di un sistema presidenziale alia francese e un rischio 
per la democrazia italiana o la soluzione dei nostn problems E 
eventualmente quail correttivi occorrono? I colleghi di Giovan 
ni Sartori che ha sostenuto questa proposta di mediazione 
gmdicano le conseguenze dell mcarico ad Antonio Maccanico 
e le prospettive di soluzione della cnsi di govemo Parlano Au 
gusto Barbera Gianfranco Pasquino Pietro Scoppola Stefano 
Rodota Michele Salvati 

OIANCARLO BOSCTTI SALVATI 
Questo govemo 
nsolvera 
ranomaha 
Berlusconi' 

BARBERA 
Elezione 
di premier 
e capo di stato 
coincidano 

Stato in ognl caso pnma si rende osse 
quio 

Anche Pietro Scoppola st augura 
che nspetto al presidenzialismo gaulli 
sta mitterrandiano si apportino del «forti 
correttivi* ma la sua preoccupazione 
pnncipale £ un altra E un ipotesi da 
considerare possibile che questo accor 
do in realta non funzioni che magan si 
faccia un govemo Maccanico ma che 
in sede parlamentare le nforme si areni 
no Questo comporterebbe una ulteno 
re caduta di fiducia dopo la catena di 
delusioni che gli Italian) hanno subito in 
questi anni dal referendum Segni a Di 
Pietro Mi auguro a questo punto che si 
nesca ad ottenere come pnma ed ur 
gente garanzia quella di un minimo di 
cortettezza etettorale (par condicio e 
antitrust) m modo da non ntro\arci nel 
le condiziom di oggi quando anche chi 
come me avrebbe prefento le elezioni 
subito deve fare buon viso a cattivo gio 
co« 

Gianfranco Pasquino e un sostemto 
re meno preoccupato del modello se 
mi presidenziale di tipo francese nel 
quale il capo del govemo viene nomma 

PASQUINO 
Mioppongo 
a qualsiasi 
recupero di 
proporzionale 

to da un presidente della Repubblica 
che dura piu a lungo di lui e piu a lungo 
del Pariamento A dlfferenza di Barbe 
ra Pasquino econtrano a mettereinfa 
se le elezioni dei deputati con quella del 
presidente propno perche e favorevole 
alia possibilita che vi sia coabttazione 
tra maggioranze diverse una eventual! 
ta che di per se tempera i poteri del 
presidente Per equilibrare i rapporti tra 
gli organi costituzionali Pasquino ntiene 
che al presidente vadano pure sottratti i 
poteri che 1 Eliseo ha di indire referen 
dum e di dichiarare lo stato di necessita 
ma il politologo di Bologna insiste su un 
altro aspetto capitate nei rapporti tra 
Pariamento e govemo dal quale dipen 
dono le sorti della spesa pubbhea <So 
no assolutamente contrano ad attnbuire 
forti poteri di legislazione al Pariamento 
II compito di fare le leggi deve essere af 
fidato fondamentalmente al govemo al 
quale compete I mtera responsabilita fi 
nanziana E con la stessa decisione mi 
oppongo a qualsiasi ipotesi di recupero 
di proporzionale che avrebbe il solo 
scopo di premiare la frammentazione 
ed i piccoli partiti i quail poi esercite 

1 
SCOPPOLA 
Prima di tutto 
servono 
par condicio 
e antitrust 

RODOTA 
Temo che siamo 
a una rottura 
deH'ordine 
costituzionale 

ranno sulla maggioranza il loro potere 
di ncatto Sono un maggiontarsta non 
pentito conclude in polernica con 
Franco Bassamni che len ha manifesta 
to suit Unita I intenzione di correggere il 
sistema elettorale francese giudicato 
troppo severe verso le piccoleformazio 
ni 

Che quello di Maccanico non sia un 
cammmo dall esito scontato e anche 
opimone di Stefano Rodota al quale 
I ipotesi di accordo appare circondata 
da una grandissima oscunta Oascu 
no ancora lira 1 tnterpretazione dalla 
sua parte Si e imboccata una strada pe 
ncolosa e ambigua Si deve aspettare 
per venficare la consistenza dell intesa 
ma gia il semplice fatto che sia stato 
possibile il passaggio al presidenziall 
smo nonostante gii sia stato premesso 
quell inutile «semi» rappresenta una 
rottura dellordine costituzionale An 
che se il progetfo non andra in porto la 
parolaestatapronunc ita un fatto poll 
tico si e prodotto Ed e preoccupante 
che tutto questo sia accaduto piu per la 
volonta di evitare il voto che per convin 
zione E un mganno sostenere poi che 
pei questa strada si possa avere una ere 
scita del potere dei cittadmi non e 1 in 
vestitura ad acciescere la partecipazio 
ne II doppio turno poi non garantisce la 
maggioranza parlamentare ne governi 
di lunga durata Ho sentito con orrore 
affermare che in Francia non sarebbero 
possibili goveini brevi quando sappia 
mo che vi e stato un tourbillon di pnmi 
ministn piu intenso che da noi 

La preoccupazione plebiscitary e 
stata avanzata len anche da Norberto 
Bobblo sulla Stampa quando ha per 
altro ricordato che 1 aveva fatta sua lo 
stesso Fisichella nel momento della rot 
turaconFini quando teme\a che sivo 
lesse mettere in piedi 1 elezione diretta 
del pnmo mimstro in chiave non liberal 
costituzionale ma plebiscitary e quindi 
sostanzialmente illiberale Di una solu 
zione presidenzialistica in Italia Bobbio 
teme la mancanza di radici e di basi co 
me quelle garantite negli Stati Uniti e in 
Francia da collaudati e solidi meccani 
smi come le pnmane o forti partiti Da 
non poll sono fittizi e sulla scenavi so 
no una ventina tra partiti e partitini 
Riecco il timore avanzato da Pasquino 
quello ai una frammentazione che non 
pud far funzionare nessun govemo e 
nessun Pariamento 

L mcarico h Maccamdo' m ipotesi su' 
ctii lavbrera possono nsdlvete questa 
problema7 Michele Salvati e meno 
pessimista Se Maccanico nesce a fare 
il governo con la sua straordinana abili 
ta e competenza puo rappresentare un 
perfetto parallelogram ma delle forze 
L azione si dovrebbe sviluppare su due 
piani sul pnmo I opera di go\emo su! 
secondo una commissione bicamerale 
o quello che sara incancata delle nfor 
me costituzionali Tra le questioni cru 
ciah da discutere il conflitto di interessi 
che ha bloccato la vita politica italiana e 
che forse avra anche rilevanza costitu 
zionale Dovremmo uscire dal ciclo di 
questo govemo non trovandoci piu da 
vanti il problema Berlsuconi II fatto che 
Maccanico sia considerato molto vicino 
a Scalfaro o legato a una visione molto 
parlamentanstica della Repubblica do 
vrebbe tenerci al sicuro da awenture e 
da eccessi presidenzialistici Quanta al 
le sort! polmche dell Ulivo che Rodota 
ntiene liquidate dall accordo francese 
per Salvati possiamo invece passare da 
una fase in cui i Poll si sono strutturati in 
modo anomalo sotto la spmta defor 
mante di Berlusconi sia a destra che a 
sinistra ad un altra m cui le aggregazio 
ni awengano sui programmi e con gli 
mcentivi elettorah dei nuovi meccani 
smi da introdurre e del doppio turno 
L Ulivo deve diventare subito il patto fe 
derativo del centra sinistra e Prodi deve 
esseme il presidente Questa fase si pud 
sviluppare in modo liberatono e puo 
dissolvere i biocchi che ci hanno frena 
to Ma naturalmente possiamo anche fi 
nire tutti in una palude un altra volta 
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La scelta giusta... 
appaiono rivolte a rassicurare certi dubbi 
che hanno corso nell opimone pubblica 
democratica valga per tutti it pronuncia 
mento a favore di una revistone dell ordi 
namento istituzionale che s ispin al federa 
lismo e che colleghi il rafforzamento del 
I esecutivo e I elezione popolare del presi 
dente al nspetto della tradizione parla 
mentare della Repubblica e all istaurazio 
ne di regole di garanzia con speciale 
nguardoal! informazione 

Si e dunque partiti col piede giusto es 
sendovi alle spalle di Maccanico la procla 
mata convergenza delle maggion forze po 
Iitiche sull ordme tematico delle nforme 
Ma tutto e da venficare nei fatti La ncerca 
del presidente incaricato si mtreccera con 
il confronto tra le forze politiche secondo 
una geometna che tiene disttnti ma con 
nessi tre Jivelli di venfica e di accordo I ela 
borazione delle nforme il programma di 
governo ll carattere della compagine mini 
stenale 

1 Le nforme La convergenza sul semi 
presidenzialismo defimsce I intento finale 
ma e tutta da concretizzare nelle sue carat 
tenstiche soprattutto per quanta nguarda i 
poteri presidenziall e ia loro connesione 
con la forma di governo e il sistema eletto 
rale L elezione popolare del presidente 
potenzia I istituzione ma non autonzza n€ 
suggestioni plebiscitary ne stravolgimento 
del carattere parlamentare della nostra de 
mocrazia Sara dunque bene che la destra 
si acconci a un confronto realistico rinun 
ciando a tirare la coperta verso i lidi dema 
gogict di un ribaltamento stonco che nes 
sun democratico potrebbe consentire 
Compito del govemo sara di dare tempo 
supporto tecnico e collaborazione all ope 
ra costituente 

2 II programma E indubitabite che le 
posizioni dei due schieramenti divergono 
per fmalita e metodi Ma vt 6 anche una co 
mune accettazione della gerarchia dei pro 
blemi che denva dalla situazione reale 
(I occupazione il risanamento fmanziano 
la equita fiscale tl raccordo con la prospet 
tiva europea ecc ) E qui che sommamen 
te si misurera la capacita del governo non 
solo di non contraddire quanta di positivo 
e stato realizzato e impostato dal 1993 ma 
di sviluppare una strategia capace di vasto 
consenso sociale Non sara opera facile a 
giudicare da quel si & visto attomo alle 
seelte programmatiehe'del govemo 0mi 

3 tl Carattere d d govemo Maccariicona 
fatto giustiziacon le sue dichiarazioni di je 
n (un govemo fondatosu larghe mtese ma 
«svincolato da un rapporto organico fra i 
partiti") del timon e delle illazioni polemi 
che circa governissimi e inciucci tra forze 
disomogenee II vincolo cost proclamato 
sul carattere di garanzia e di autonomia 
della compagine govemativa dovrebbe 
rassicurare chiunque dal dubbio di un 
consociativismo che non e mai esistito nel 
le mtenzioni della sinistra democratica 

Di fronte a questo quadro reale occorre 
che il centre sinistra proceda ad un sereno 
confronto che liberi la scena da falsi pro 
blemi e ncerchi il massimo di consenso su 
gli obiettivi e la gestione della nuova fase 
politica Ci sono tensioni che vanno supe 
rate ci sono posizioni di mento differen 
ziate che possono o essere mediate o n 
manere distinte senza pregiudicare le ra 
gioni di fondo deil unita Punto di partenza 
di questo sforzo & i! fatto che propno I Uli 
vo si £ costituito sull idea di una grande in 
novazione che di per se comporta un con 
certo senza pregiudiziali 

La presa di posizione di Prodi parte dalla 
preocupazione legittima anzi obbligata 
per il destino della coalizione in un quadro 
mutato (non elezioni rawicmate ma con 
fronto sulle nforme) 11 problema e rende 
re la coalizione protagonist in modo soli 
dale della nuova fase ed 6 giusto (come si 
e impegnato a fare il Pds) che ogm com 
ponente confensca una parte della propria 
sovranita [EnioRoggl] 

rUoitA 
DrooeWattwVtHronl 

Co d ret ore OIUHPp*C«ld>roli 
cLiiru am OlMG*rta BoHttl McrcaOemirco 

Reda recapocer a e LucianoFontwia PietroSpitiro Ln a 

LArenSoceaFd e delUnMa S a 
Prei e e Antonio Bsmardt 

tans rf redee?ao 
AmatoMattla 

Co sq e r e I X m a o c D re creed o a e AntonioZollo 

Con $ odAmmn azo e 
Mado Antonlottl Atrtonlo Barnard) ElliabattaDiPriKo 

SlmonaMarchlnl AtotsandroMattouul AmatoMattla CannaroMola 
CIWHHoMontaldo l(nailo Ravaal QlanlulflSwatlnl Antonio Zollo 

D c dti7 
18 Rom ade D e\lacel 1 I J e « 691%l ee\C Wf ax 6 

M \i ano n F Ca>,d J e 6 "> 
Quo d node Pd 

K " i Dret ie repon b e 
Antonio Zollo 

lie z a n 4i del eg s D mpa de rib d Ron a 
se zconeRorn enualeiK. egsrodel bundled Ron n A S 

Vi lano D e o e espo b e 
Antonio Zollo 

Iscri^ n IIBe ^ de eij iro npa e b d M ano 
• j ^ c n e i < o m e n 1-es d b j M j o n J 5 9 

^¥1 

CcrHflcMoti 29UdelX4/12/1995 

DALLA PRIMA PAGINA 

L equilibrio tra i poteri 
turno elettorale Si 6 aggiunto anche so 
prattutto da parte del centra sinistra 
che tl modello francese della qumta re 
pubblica non pud essere adottato cosi 
come 6 ma abbisogna di forti correttivi 
coerenti con 1 espenenza stonco istitu 
zionale del nostra paese 

Personalmente non ho obiezioni di 
prmcipio da avanzare a questa soluzio 
ne ma credo sia utile in una fase che 
precede per cosi dire il raggiungimento 
di un accordo nel mento delle cose sot 
tolineare due aspetti che mi paiono rile 
vanti I! pnmo nguarda le carattenstiche 
del modello francese che prevede una 
struttura di comando - per usare I termi 
ni della scienza politica - ad autonta 
duale o di diarchia flessibile (e instabi 
le) tra presidente della Repubblica e pn 
mo mimstro appoggiato dalla maggio 
ran?a parlamentare Una simile diarchia 
funziona se il sistema elettorale e dawe 
ro maggiontano ed evita la frammenta 
zione attuale e se tra le coalizioni in lotta 
esiste un linguaggio almeno in par*e 
comune Piu c £ diffidenza tra i conten 
denti piu diventano preoccupanti i po 

ten attnbuiti in quel modello al capo 
dello Stato 

L altro aspetto nguarda i meccamsmi 
di modifica della nostra Costituzione 
Per adeguarla - per cosi dire - al model 
lo francese sia pure parzialmente modi 
ficato il lavoro si presenta tutt altro che 
agevole o rapido per una ragione di 
fondo 

Chi conosce dawero la nostra Costitu 
zione del 48 sa che una carattenstiCd es 
senziale della Carta e la connessione 
estrema tra poteri di comando e poteri 
di equilibno e di garanzia nel sistema 
codificata in una cinquantina di articoli 
costituzionali Non si puo dunque modi 
ficare nulla se non si immagina una co 
struzione nella quale connessione ed 
equilibno si adattino a quella «diarchta 
flessibile» che carattenzza il nuovo mo 
dello Se non si tiene conto di cio c e i l 
rischio di varare soluzioni pasticciate 
ma di queste negli ultimi tre anni (pen 
so anzitutto alle nforme elettorali) ne 
abbiamo gia avute troppe 

[Nicola Tranfaglia] 

»lo, Signore, non tono cattivo 
pur non maneandomi motlvl per esserlo> 

Romano Prodi 


