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II prossimo esecutivo, qualunque esso sia, dovra affrontare in tempi stretti scelte dolorose 

N
ON VOGUO entiare nei 
memo del laccordo sulie 
nfonne istitU7iondh Inten 
do sold sottolineire t h e 

una nflessione sull ad i l l imento di 
t u i si parld del modello semipiesi 
denziale alia redlta itahana capa 
ced i tenere ton lo della natura fon 
ddinentdlmente parldmentare dei 
l ipo di demotra/ ia defmito nelld 
nostra Costitti?ione non potra 
ignorare !e implicazioni anche in 
rifenmenlo ai rdpporti l ia Stato e 
istituzioni della societa civile come 
li sinddtdto E una materia questa 
sulla quale bisognera soffeimarsi 
atlentamente una delle caratlen 
stiche del sistema istituzionale 
fiancese non e soltanto quella di 
una forte limitazione dei poten del 
Parlamento ma e anche que lh 
che confenste un connotato deci 
siomslico agli interventi del gover 
no nelle materie economiche e so 
ciali Quello che voglio sottolmea 
re e che inognicaso difficilmente 
il varo di una riforma istituzionale 
che faccia i conti con tutti quesli 
problemi potra tradursi nelld pura 
t semplice rdtifica di una intesa del 
resto ancora in fieri definita fra 
quattro partiti Credo che sia inevt 
tabile una matura7ione della nfor 
ma possibile attraverso un dibdtti 
to parlamentare e che percio i tern 
pi non possano essere brevi 

II paradosso che vorrei porre in 
nlievo e che mentre e lecito sup 
porre che una riforma istituzionale 
accettabile da una maggioranza 
corposa del Parlamento itatiano 
non vedra la luce prima di sette ot 
to mesi a essere ottimistj fra un 
mese e mezzo il governo italiano 
dovra compieie scelte eslrema 
mente impegnative che sono desti 
nate ad incidere sulla vita econo 
mica del Paese per i prossimi due 
annl Mi nfensco ai passi che il go 
verno dovra compier" come presi 
dente di turno dell Unione Euro 
pea alia Conferenza intergoverna 
tiva nel prossimo mese di marzo E 
sconcertanle che su questo punto 
che rappresentera in ogni caso il 
dato carattenzzanle del prossimo 
governo (qualunque esso sia) 
non emergano con chiarezza le 
scelte univoche delle forze politi 
che in campo e dello stesso movi 
mento sindacile 

Tutto questo mentre In tuttd Fu 
ropd infurla la pol tmica sut destini 
dell Unione monel lria e sul futuro 
politico dell Unione europea lo 
credo che si tratti innanzitutto per 
le forzedi sinistra e per il sindaca*-
to di espnmersi qui ed ora su una 
questione che non pud piu essere 
lasciata ad una discussione acca 
demlca accettare o meno i tempi 
e le modalita di altuazione degli 
impegni assunti con il trattato di 
Maastricht Credo che si possano 
fare molle fondate cntiche sul mo 
do in cui sono slati definiti i para 
metn di Maastricht e sull esclusio 
ne da questi parametri di alcuni 
obiettivi fondamentali comequel l i 
nguardanti le politiche sociali e la 
politica dell occupazione Ma ere 
do che nproporre nelle attu^li con 
dtzioni una modifica dei parametri 
adottati o un allungamento dei 
tempi previsti per la terea fase del 
1 unlficazione monelana inneste 
rebbe un piocesso dl reazioni aca 
tena di portata difficilmente calco 
labile Un Paese come I Italia pa 
ghetebbe il prezzo piu alto tanto 
piu se fosse tra 1 proponent! di una 
revisione degli impegni assunti F 
necessano qumdi partire da una 
scelta senza ombre Questo com 
porta la defmizione di una strate 
gia di politica economica e sociale 
e di riforma istituzionale dell Unio 
ne Europea da proporre alia Con 
ferenza intergovcmativa in marzo 
Con la consapevolezza perd che 
essa implica 1 assunzione di impe 
gni molto nlevanti per il govemo 
italiano nei prossimi due anni Mi 
nfensco alia netessita di adottare 

Governo, e f economia 
Furgenza di oggi 
come paiametn integralivi e nofl 
sostituliu di quelli definiti a Maa 
stncht una strategia di lotta alia di 
soccupazione e una politica con 
certata di armomzzazione dei si 
steml fiscali volta ad ehmmare le 
vistose differenze che esistono m 
Eutopa in particolare nal tratta 
mento fiscale delle rendite finan 

M
I RIFERiSCO ALTRESI al 
I adozione di misuie co 
muni in materia di polit i 
ca econornica come 

quelle nguardanti la creazione di 
una rete di grandi infrastrutture a 
hvello comumtano con ! apporto 
di nuovi f inanziamenti all ado 
zione simultanea di una imposi 
zione fiscale sui prodotti inqui 
nanti o sul lemissione di gas in 
quinanti al l opportuni ta d i pro 
muovere I istituzione di una tas 
sazione min ima sui movimenti di 
capitale a chiari mtenti speculati 
vi E indubbio nello stesso tern 
po che occorra superare la ensi 
di consenso che nschia di cresce 
re m Europa con 1 attnbuzione 
all Unione Europea di responsa 
bilita per difficolta economico 
social! denvanti invece da un de 
ficit di unlficazione polit ico eco 
nomica E necessano percid n 
lanciare la proposta d i un proces 
so che metta al pnmo posto I uni 
f icazione delie poli t iche degli Sta 

ti nazionau il lor© Goordinamerh 
to sul p iano della polit ica estera e 
di difesa e sul p iano della polit ica 
economico sociale Questo an 
che attraverso una riforma istitu 
zionale che valonzzi i poten legi 
slativi del Parlamento europeo 
affermi il pnncip io della decisio 
ne a maggioranza sia pure quah 
ficata nelle dehbere del Consiglio 
del ministri nbadisca i poten di 
proposta e miziativa della com 
missione esecutiva della Comuni 
ta Al io stesso mododovrebbees 
sere ridefinito il rapporto tra 1 at 
tuale Unione Europea e le nazio 
ni del centra e dell Est europeo 
che ncercano con 1 Unione rap 
porti di associazione L idea Ian 
ciata alcuni anni fa da Francois 
Mitterand e Jacques Delors sulla 
creazione di una Confederazione 
polit ica della Grande Europa che 
abbia nell Unione europea il suo 
punto di nfenrnento e il suo ele 
mento motore andrebbe forse n 
presa e ridefinita con attenzione 
Si tratta mfatti d i vmcere pr ima d i 
tutto con un grande progetto po 
litico la battaglta contro le spinte 
disgregatnci e centnfughe che si 
nascondono dietro al cosiddetto 
euroscetticismo Esse in Italia so 
no bene individuabil i nel Partito 
del debito pubbl ico inteso come 
strumento d i redistribuzione del 
le nsorse in favore della rendita fi 
nanztana e nel Partito della sva 
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lutazione competit iva che porta 
al ncorrente accendersi delle ten 
sioni inflazionistiche 

Ma e evidente che scelte d i 
questa natura ammesso che 
debbano essere assunte senza 
tardare dal governo che si pre 
sentera alia Conferenza intergo 
vernativa d i marzo comportano 
I assunzione di decision! d i peso 
altrettanto nlevante perquanto n 
guarda la polit ica economico so 
ciale da seguire in Italia Penso al 
terreno della lotta alia disoccupa 
zione superando le proposte mi 
stificatone sull equazione flessi 
bil i ta del lavoro e del salano e au 
mento dei posh di lavoro Penso 
al f inanziamento d i una r i forma 

effettiva del lo Stato sociale capa 
ce di tradursi in una polit ica di 
sviluppo del l occupazione Pen 
so ad una lotta sistemalica alle 
tensiom inflazionistiche e agli 
sprechi nel governo della spesa 
pubbl ica attraverso 1 attuazione 
ngorosa degli impegni assunti 
nell accordo del luglio 1993 m 
materia di A u t o n t i prepuste ai 

go\erno dei prezzi e 
della tariffe e m ma 
tcna d i governo pro 
giammat > della do 
manda.pubbl ica, tBa 
sta accennare solo a 
problem] di questa 
natura e a] problema 
gigantesco della n 
partizione dei costi 
economici e sociali 
di un awicmamento 
dell Italia ai parame 
tn di Maastricht per 
comprendere come 
questo tema diventi 
oggettivamente an 
che per ragiom di 
tempo il tema cen 
trale del programme 
del nuovo governo e 
il pnmo parametro 
sul quale potervenf i 

care la sua possibiiita di tenuta 
non nei prossimi anni ma nei 
prossimi mesi Peraltro soltanto a 
partire da scelte di questa d imen 
sione e a partire daila loro spen 
mentazione concreta nel prossi 
mo anno sara possibile che un 
go\erno italiano qualsiast esso 
sia possa chiedere alia vigilia 
del iascadenzadel 1999 un inter 
pretazione elastica e non fiscale 
dei parametri d i Maastricht L al 
larme che non si puo che manife 
stare nguarda il fatto che questo 
tema sembra oggi nmosso da! d i 
battito in corso sulla formazione 
del nuovo govemo 

Sergio Ferrar s 

Un presidente eletto 
che possa mediare 

tra governo e Parlamento 
A L D O C O R A S A H I T I 

S ARTORIPREVEDE (v anche le proposte di Spini) I ele 
zione diretta de) capo dell esecutivo e non anche quel 
la del presidente della Repubblica (capo dello Stato) e 
adombra d i fronte al l eccepito inconveniente della 
•coabitazione la tesi che essa nell ordinamento fran 

i ^ M M cese non sia affatto un inconveniente ma qualcosa di 
scontato e d i non contrastante con I unitaneta e anzi c o n 1 uniper 
sonalita del potere d i governo giacche questo spetterebbe sem 
pre a una testa cioe a due teste alternantesi nel tempo In realta la 
coabitazione nel sistema francese non e affatto scontata sul p iano 
istituzionale ma e solo una evenienza resa possibile in pnmo luo 

§o dalla diversa scadenza dell Assemblea nazionale e del presi 
ente della Repubblica Di qui la proposta (Barbera /Unitade] 2 

febbraio u s ) d i far comcidere in Italia 1 elezione del Parlamento 
con quel la del presidente del la Repubblica cu i dovrebbe natural 
mente affiancarsi quella di rendere eguale la durata in canca del 
1 u n o e d e l l a l t r o U n n m e d i o che in realta non conduce necessa 
namente all alternanza nel tempo del potere d i governo perche il 
presidente della Repubblica in Francia fruisce di poten che an 
che m difetto di una maggioranza nell Assemblea nazionale di 
sposta a votare la sfiducia nei confront i del p n m o mimstro ex art 
49Cost 1958 confensconopursempre ad esso presidente una su 
premazia di fatto oltre che istituzionale nei confront i del pnmo 
mimstro quale il potere di far venire meno la maggioranza favore 
vole a quest ult imo mediante lo scioglimento di quella Camera 
(sia pure su parere - da ntenere non vincolanti - dello stesso pn 
mo mimstro e dei presidenti delle Assemblee) Pertanto e forse 
inutile notare come I evenienza della coabitazione possa venfi 
carsi anche nel caso di plena cornspondenza fra la durata (ord i 
nana) delle Camere e quella del presidente della Repubblica per 
effetto di uno scollamento della maggioranza nel corso della legi 
slatura anche in tal caso a parte la scarsa probabil i ta d i un simile 
scollamento m un paese come la Francia permarrebbe per il pre 
sidente della Repubblica il potere di risolvere la questione a pro 
pno favore 

Alle difficolta che la coabitazione secondo alcuni importa 
non si pu6 owiare come credo proponga Sarton soppr imendo il 
potere di scioglimento delle Camere (o di una delle Camere) in 
capo al presidente della Repubblica ne come propone Barbera 
prevedendo che al io scioglimento segua la decadenza del presi 
dente della Repubblica simil i drastiche previsioni importerebbero 
non gia 1 alternanza fra due teste ma la caduta di una di esse Piu 
m i persuade Pasquino quando (I Unita ivi) - se non ho male in 
terpretato - si dissocia dalla diffidenza nspetto alia coabitazione 
considerandola anzi come addmttura funzionale al reciproco tern 
peramento e cosi a l nequi l ibno fra poten Visuale cne e certa 
mente piu realishca in un paese come il nostro in cui stante la 
f ram mentazione partitica forse diff ici lmente superabile lo scolla 
mento della maggioranza quale che sia il sistema clettorale adot 
tato (anche quello uninominale a dopp io turno) e sempre alle 
porte 

M A SONO PROPRIO questi l soli mod i d i impostare e di 
risolvere I prob lemi posh da un elezione diretta del 
capo dell Esecutivo? Personalmente ho affacciato IJ 
dea che ove sia adottato m Italia tale sistema di inve 
stttura del capo dell Esecutivo identif icato questo nel 

M — M ^ M M presidente del Consiglio dei mmistn e ove sia prevista 
I elezione contestuale di esso e delle Camere ( o della Camera po 
Iitica se ve ne sia una sola) possa uti lmente prevedersi I elezione 
diretta dopo breve tempo del presidente della R e p u b b l i c a - c o n 
siderato quale capo del lo Stato e quale rappresentante dell unita 
nazionale con prevalenti funziom di garanzia - fra una rosa di can 
didati indicati dalle Camere (integrate o dalla Camera polit ica in 
tegrata da rappresentanti regionali) 

Tale sistema mentre rafforzerebbe il ruolo di garanzia del pre 
sidente della Repubblica per la maggiore autorevolezza che gh de 
riverebbe dall investitura popolare varebbe ad attenuare 1 effetto 
delle contese tra Parlamento e governo in quanto nel ruolo di ga 
ranzia dovrebbe ritenersi compreso un potere d i mediazione fra i 
due contendenh Tale potere avrebbe particolare incisivita in 

§uanto sarebbe accornpagnato per il caso di insuccesso della me 
mzione a quello di scioglimento delle Camere ( o della Camera 

polit ica) scioglimento cui dovrebbe seguire automaticamente 
(non essendo previsto rapporto f iduciano sotto alcuna forma o 
apphcazione fra Parlamento e governo ne potere di nomma revo 
ca del governo da parte del presidente della Repubblica) la cadu 
ta del Governo Comes i£v i s to Barbera rawisa opportuno in ipo 
tesi analoga che anche il presidente della Repubblica scada m a a 
me sembra che la sua soprawivenza - c o n t e n u t a del resto in una 
minor durata della canca quale potrebbe essere anche nel caso 
d i vicenda ordinana quel la quadnennale - oltre ad assicurare 1 in 
dispensable continuita istituzionale servtrebbe ad attnbuirgli il 
potere di gestire direttamente o indirettamente ma in ogni caso 
imparziaimente (cfr I espressione di analoga esigenza nella boz 
zaBassanini Fisichella Salvi Urbani) leeleziom Unasif fattasolu 
zione puo sembrareart i f ic iosaecomposi ta ma a m i o a w i s o pre 
senta il vantagaio in quanto comprende I mdicazione di una rosa 
di candidati alia presidenza della Repubblica da parte del Parla 
mento di coshtuire una rottura meno traumatica nspetto al passa 
to e di scongiurare il pencolo di scelte ispirate a facili notoneta 
Del resto altre soluzioni potrebbero appanre adeguate al fine di at 
tenuare l contrasti fra maggioranza parlarnentare ed esecutivo 
quai l in pnmo luogo la l imitazione del potere normativo del Parla 
mento alia grande legislazione e alia legislazione di pnncipio con 
correlativa estensione dei poten regolamentan del governo la n 
duzione della decretazione d urgenza la loro non emendabii i ta e 
non reiterabilita la garanzia di corsie preferenziali alle mziat ive 
legislative del governo 
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Sesso e minori 
perche se i tre anni canonic i do 
ves^cio essere superati incorre 
rebbero nella cosidetta violenza 
presunta Se da un lato e impossi 
bile riversare in una legge i senti 
menti e i comportdmenti sessuali 
delle persone dall altro pero ab 
bassando di un anno il limite di 
eta indicando i intervallo dei tre 
anni aumentando le pene per lo 
stupro e soprattutto riconoscendo 
lo s ipro come un reato contro la 
persona i legislator] hanno dirno 
strato di guardare alia sessualita in 
un modo meno sessuofobieo d 
un tempo piu maturo in lined 
con alcune trasformazioni della 
societa Viene valonzzato il rap 
porto sessuale consensuale men 
tie \engono condannate Id violen 
za e il plagio che possono ongina 
re da rapporti fortemente sbilan 
c atl vuoi per motivi d i forza fisiea 
vuoi per motivi di eta o di tspe 
nenza 

Questa mdicazione di prinei 
pio s ntomahca di una diversa 

consapevolezza civile e dt una tra 
sformazione del costume nonde 
ve perd farci dimenticare le forti 
contraddizioni che esistono nel 
nostro paese Se e vero che anche 
molti cattolici non considerano 
piu I amore sessuale come un 
peccato e pero altrettanto vero 
che ci sono potenti spinte alia 
meicificazione del sesso Gran 
parte della pubblicita fa leva su sh 
moli sessuali palesi e occulti Per 
ampliare I audience e quindi far 
convergere il denaro degli spon 
soi molti programmi televisivi 
anche quelli piu sempliciotti non 
esitano a proporre spogliarelli uti 
lizzare la donna come sex sym 
bol esaltare la cosiddetta tra 
sgressione li sesso irrompe o oc 
Lhieggia ovunque sul piccolo 
schermo a proposito e a spropo 
sito e in qualsiasi orano Non solo 
1144 tendono la loro rete seduttiva 
e spesso ingannevole persino in 
un programma lacnmoso e vec 
chio stile come tairamba che sor 
prcsa' che pure punta sulla nu 
nione delie famiglie e si rivoige ad 
un pubbl ico da libra Cuore all im 
prowiso puo appanre una Alba 
Panetti in giacchetta e micro tan 
gd per dare una improwisa im 
pennata agli ormoni degli spetta 

ton anche seancora con ghocchi 
umidi 

Contraddittona e ipocnta e pu 
re I esistenza di un doppio regime 
uno apparentemente rispettoso 
della donna I altro aperto alia vio 
lenza a una vera e propna schia 
vitu del sesso albanesi nigenane 
e altre donne extracomunitane 
vengono spesso violentate pic 
chiate e importate nei nostio 
paese eosicche accanto ad una 
societa civile ne coesiste una bar 
bara 

Contraddittona e ormai mspie 
gabile - in ragione anche della 
diffusione dell Aids - e la resisten 
za che da anni si fa nei nguardi di 
una cducazione sessuale del gio 
vani Negli ultimi decenni nei 
paesi occidental! si e venficato un 
progressivo abbassamento dell e 
ta del pnmo rapporto sessuale e 
un concomitante aumento dei 
giovam che fanno sesso prima di 
avere compiuto i s^dici anni Tut 
tavia in altn paesi a differenza de! 
nostro I educazione sessuale e 
una realta acquisita Due studi 
pubblicati dal British MedtcalJour 
nal dimostrano come una educa 
zione sessuale ben fatta (ossia ba 
sata sul metodo attivo della di 
scussione in gruppo con la possi 

bilita per ognuno di intervenire e 
parlare liberamente dei propn 
sentiment! non soltanto della fi 
siologid della sessualita) lung] 
dall aver I effetto di incoraggiare e 
autonzzare gh adolescent! ad ave 
re rapporti sessudli aumenta ben 
si il loro senso di responsabilita e 
ailarga il numero di quel giovam 
che avendo rapporti sessuali n 
corrono ai preservative o ad altn 
contraccettivi 

Insomma una legge avanzatd 
come quefia in corso di approva 
zione defimtiva necessita per po 
terfunzionare di una societa suffi 
cientemente evoluta e informata 
di adulti che sappiano parlare ai 
giovam di sessualita e di amore 
che fomiscano loro le grigiie ne 
cessanc per potet prendere le di 
stanze da una televisione fonda 
mentalmente commeieiale che 
per fare audience strumcntalizza 
11 sesso In caso contrano si venfi 
chera uno scollamento ha le nor 
me lega i e il livello della eultura e 
del costume del pacsc eosicche 
molti gio\dni potiebbero interpre 
taie le nuo\e norme in manieia n 
duttiva un segnale di \ n libera 
verso il sesso se non iddinttuia 
un obbligo 

[Anna Oliverlo Ferraris] 
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