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La via delle riforme? 
Insidiosa ma inevitabile 

CLAUDIO PBTHUCCIOU 

m In un regime a centralita parla-
mentare, quale quello vigente in 
Italia, nel corso di una fase costi-
tuente - in presenza, cioe, di un ef-
fettivo lavoro iegisiativo di modifica 
della Costituzione - si verificano 
inevitabtlmente alterazioni rispetto 
al «normale» funzionamento del 
Parlamento. La ragione e owia, In 
un regime del genere, il Parlamen
to e titolare tanto del potere Iegisia
tivo, quanto del potere di fiducia 
verso il govemo, quanto - infine -
del potere costituente. E evidente e 
innegabile che, quando il Parla
mento decida di far uso del pro-
prio potere costituente - cosa che 
fino ad oggi, e per mezzo secolo, 
non ha mai fatto se non per ritoc-
chi del tutto marginali e irrilevanti -
quando decida di estrarre quel po
tere dal tabernacolo nel quale e 
stato sacralmente conservato per 
tanto tempo, il fatto e talmente rile-
vante che ne derivano conseguen-
ze dl grande portata nell'esercizio 
degll altri poteri. 

Si sta, infatti, cercando di defini
te quale debba essere, in questo 
periodo, il rapporto fra Parlamento 
e govemo. Questo, e non altro, e il 
significato della difficile discussio-
ne in corso sul modo in cui il go
vemo deve trattare detie riforme 
costituzionali ne! suo programma; 
e, comunque, nel momenta in cui 
si presents al Parlamento per chie-
derne la fiducia, II problema nasce 
dalla difficolta a conciliare due dati 
dl fatto e due esigenze altrettanto 
reali e vincoianti. Se e vero - e ov-
vio - che il potere costituente e del 
Parlamento, e il Parlamento - an
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delegarlo algoverno, ma neppure 
con esso cqndividerjp, come inve-
ce pu^awenire per il potere legi-
slatiW'Qrdfnarie; e anche^vero che 
II Parlamento, per sua stessa volon
ta e decisione, attribuira - se lo fara 
- fiducia al govemo in via di forma-
ziope, in quanto vuole riservarsi il 
tempo e - c'e da augurarselo - la 
attenzlone per esercitare, in modo 
signiflcativo, il proprio potere costi
tuente. 

Nella fiducia che - in questa par-
ticoiarissima circostanza - il Parla
mento accorda al govemo e impli-
cita I'intenzione di esercitare il po
tere costituente; intenzione che co-
stituisce, anzi, la premessa e la ba
se della fiducia, Anche se le rifor
me costituzionali non fanno parte 
ne del programma, ne dell'impe-
gno, n^ della responsabilita del go
vemo, il govemo sa benissimo che 
qualora la sua azlone, anche la piu 
ordlnaria, ostacolasse o addirittura 
compromettesse, sia pure indiret-
tamente o di fatto, la possibiiita 
che il Parlamento prosegua e porti 
a compimento il suo lavoro costi
tuente, la sua stessa ragiori d'esse-
reverrebbemeno. 

La consapevolezza e la chiarez-
za obbligano, dunque, a ricono-
scere che Vlntento costituente e 
presente - questa volta - nell'atto 
stesso della fiducia; e non per ri-
chlesta o pretesa del govemo, o in 
quanto il govemo dilaghi, nelle sue 
dlchiarazioni programmatiche, in 
un amblto che, invece, ha da esse

re imeramente riservato ai Parla
mento. E presente - invece - a se-
guito della volonta del Parlamento 
di attivare una fase di lavoro costi
tuente. Se sara varato, ii govemo 
che otterra la fiducia in questa cir
costanza, avra una fiducia diversa 
da quella di quaiunque altro gover-
no precedente; appunto perche 
sara «complicata» dalla volonta del 
Parlamento di utilizzare un potere 
in passato sempre dlsponibile ma 
mai esercitato. 

Per andare ancora un po' piu a 
fondo, e passando dalia investitura 
alia vita del govemo, si pud facil-
mente prevedere che, pur restando 
il govemo stesso assolutamente ri
servato rispetto alle riforme costitu
zionali, la sua durata e la sua vita 
dipenderanno certamente anche 
dalla sua opera «ordinaria», ma, so-
prattutto dalla continuity e dalla re
condite del lavoro costituente del 
Parlamento. II quale, dunque, attri
buira la priority a tale lavoro anche 
ai fini della vita del govemo. II qua 
le govemo - ecco la conclusione 
alia quale necessariamente si giun 
ge - restera in carica per un tempo 
che sara non soltanto il tempo del 
la fiducia del Parlamento verso 1 e 
secutivo per la sua opera di gover 
no, come awiene ordinariamente 
ma anche - e, direi, soprattutto - il 
tempo della fiducia del Parlamento 
verso se stesso per la propria opera 
costituente. 

Si deve prendere atto - in so-
stanza - che, quando il Parlamen 
to decide di attivare il proprio pote 
re costituente, ii normale potere di 
fiducia che il Parlamento nei con 
fronti del governo viene non dico 
sospeso, ma certamente subordi 
nato alia possibiiita di esercitare il 
potere costituente. Qualora il Par 
iamento decjdesse di esercitare i\ 
potere di fiducia, licenziahdo il go 
vemo, ne deriverebbe necessana 
mente, come conseguenza, anche 
la sospensione dell'esercizio del 
potere costituente. 

Questo problema si riproporreb-
be, esattamente negli stessi termi 
ni, ogniqualvolta il Parlamento si 
accingesse a metter mano a modi 
fiche della Costituzione. Esso infatti 
non scaturisce dalla malvagita, 
dalla tortuosity o dalla prepotenza 
di qualcuno. E semplicemente do-
vuto al fatto che abbiamo un ordi-
namento nel quale il Parlamento 
dispone contemporanearnente del 
potere Iegisiativo ordinario, del po
tere di fiducia e del potere costi
tuente. Con didascaiica esagera-
zione, si pud arrivare a sostenere 
che, quando il Parlamento evoca il 
proprio potere costituente, quando 
- in sostanza - «si fa» Costituente, 
in una qualche misura paga questa 
decisione con un particolare auto-
controllo sui suoi poteri ordinari. 
Di qui scaturisce la necessity che -
durante i periodi di lavoro costi
tuente - sieda un govemo «non 
conflittuale»; intendendo, con cid, 
un governo che provoca il meno 
possibile di situazioni conflittuali. 

In teoria le implicazioni e le 
complicazioni qui richiamate, po-
trebbero essere eliminate o forte-
mente ridotte se il potere costituen
te venisse disgiunto dagli altri e at-

tribuito ad una assemblea ad hoc. 
Si conoscono le molte e fondate 
obiezioni a questa ipotesi. Allora, 
perd, non ci si deve sorprendere ne 
scandalizzare per le difficolta, la fa
tica e - anche - i rischi che si in-
contrano. Sono il prezzo da pagare 
per fare le necessarie riforme costi
tuzionali nel rispetto deH'ordina-
mento di cui disponiamo. Se, inve
ce, se ne fa scandalo, allora tanto 
vale dichiarare apertamente che si 
vuol usare la complessitct dell'ordi-
namento per non fare proprio nes-
suna riforma. 

Ma, in un sistema che si dichia-
rasse immodificabiie, i rischi sareb-
bero, sicuramente, molto grandi; 
molto piu grandi di quelli qui con
siderate 

La adozione di un modello se-
mipresidenziale di tipo francese, 
comporta una definizione precisa 
del potere di scioglimento del Par
lamento da parte del presidente. 
Sicuramente, molto piu precisa di 
quanta sia oggi nella Costituzione 
italiana che affida interamente al 
presidente della Repubblica il po 
tere di scioglimento del Parlamen
to con la sola condizione di «senti 
re pnma t presidenti delle Came-
re 

0 altra parte non regge a un mi 
nimo di venfica I intento di tradurre 
in norma costituzionale quella che 
e diventata prassi nel sistema che 
1 Italia ha fin qui avuto che it pote 
re di scioglimento possa cioe es
sere esercitato solo di fronte alia 

constatata incapacity del Parlame-
no di dar vita ad una maggioranza 
di govemo. Una norma del genere, 
priverebbe, di fatto, un presidente 
eletto a suffragio universale di ogni 
potere di scioglimento. II solo a po-
ter decidere del proprio sciogli
mento e della convocazione di 
nuove elezioni, sarebbe il Parla
mento stesso. 

Si determinerebbe un assurdo 
lampante. Un Parlamento con una 
maggioranza ostile al presidente 
farebbe di tutto per produrre un 
govemo e impedire, cosi, il verifi-
carsi della condizione costituzio-
nalmente necessaria perlo sciogli
mento E divertente paradosso, un 
Parlamento nel quale ci fosse una 
maggioranza favorevole al presi-

II Parlamento 

df ntf i It t sarebbe forse dispo 
si 11 it< ii' incapacita a produrre 
in M. \ in >, per compiacere tin 

«. nt i I e, in queste condizioni, 
1 i 11 :omprensibile - «desi-
• I ii i scioglimento del presi-
i 

Ma usciamo dai paradossi, per 
quanto divertenti. Ad essere neces
sana e una norma che disciplmi il 
potere di scioglimento al di la del 
caso in cui esso si impone a causa 
della paralisi e della impotenza del 
Parlamento. Quando, un presiden
te pud voler ricorrere alio sciogli
mento? La risposta mi sembra 
semplicissima. Quando, appena 
eletto, si trovasse a fare 1 conti con 
un preesistente Parlamento in 
maggioranza a lui ostile. A quel 
punto il presidente deve poter de
cidere se cercare una coabitazione 
con quel Parlamento, owero chie-
dere agii eiettori di eleggeme uno a 
lui piu favorevole. Deve avere, dun
que, un potere di scioglimento che 
non sia subordinate alia palese im
potenza del Parlamento 

Se ricorre a questo potere, dovra 
evidentemente sottomettersi al re-

sponso elettorale 0 gli eletton ac 
coglieranno la sua nchiesta e da 
ranno vita ad un Parlamento con 
una maggioranza omogenea al 
presidente: o, in caso contrano, il 
presidente sara costretto alia coa
bitazione per tutta la durata della 
legislatura; o, comunque, fino a 
quando non ricorra la condizione 
della «paralisi». 

Come e evidente, questa situa-
zione e i relativi problemi si pongo-
no solo nel primissimo periodo do-
po la ele2ione di un nuovo presi
dente. Per cui la norma da preve
dere consiste ne! concedere il po
tere di scioglimento "politico" al 
presidente solo all'inizio del suo 
mandate: sei mesi, un anno al 
massimo. -

Non vale, invece - a mio awiso 
- la reciprocal quando, cioe, viene 
eletto un Parlamento nel quale c'e 
una maggioranza ostile al presi
dente in carica. In quel caso c'e da 
rispettare la volonta degli eiettori i 
quali, evidentemente, vogliono 
una assemblea di quel ttpo anche 
in funzione critica verso il presi
dente. 

«Prorogati Rai» 
Un altro colpo 

alia legalita 

E REGOLA elementare di civiltek che le per-
sone chiamate a qualche carica puobli-
ca o privata (salvo che nel frattempo ab-
biano fortemente demeritato, o vengano 
coipite da sopraggiungente ragioni di in-

M ^ ^ M H M compatibilita formale o sostanziale) 
non siano cacciate via anzitempo, ma si lascino giun-
gere al termine del loro mandato. Per questo si espose 
a giuste critiche di ineleganza, oltre che di brutality 
politico-istituzionale, il blitz con cui, ai primicaldidel-
I'estate '94, il neovincitore delle elezioni e neopresi-
dente del Consiglio licenzio dalla Rai il consiglio dei 
professori, ai quali si tmputava un imperdonabite defi
cit di «amorosi sensi» verso la nuova maggioranza. Per 
la stessa ragione - sia consentito aggiungere ~ non 6 
mai nuscita a entusiasmarmi la battaglia ingaggiata (e 
in definitiva perduta) per rimuovere I'attuale consiglio 
prima della sua naturale scadenza. 

Naturale scadenza che perd, quando arriva, va ri-
spettata senza artificiosi trascinamenti. E anche que
sta e una regola primaria: regola di correttezza istitu-
zionale, se ci si mette nella prospettiva delle autorita 
presposte alia nomina; regola, verrebbe da dire, di ri-
gore professionale, se ci si mette, dal punto di vista dei 
nominati. E deprimente vedere che anche questo ca-
none tende ad essere disatteso, nell'ennesima punta-
ta di una telenovela Rai girata su copioni che deplore-
volmente mescolano furberia e goffaggine. 

La vicenda della interpretatio /eg/s, secondo cui i 
presidenti di Camera e Senato hanno ritenuto e co-
municato, nspondendo ad una richiesta del presiden
te della Commissione parlamentare di vigilanza, che il 
consiglio di amministrazione della Rai non e scaduto 
al 31 dicembre dello scorso anno, ma deve conside-
rarsi in carica fino al giugno prossimo, si presta cosi a 
piu d'un rilievo: di mento, ma anche di metodo. 

Nel merito, a me sembra impossibile - alia luce di 
una razionale e coerente lettura delle norme rilevanti 
in materia - sostenere una interpretazione diversa da 
quella per cui: 

1) il consiglio di amministrazione della Rai e scadu
to il 31 dicembre 1995 (la diversa tesi che lo vorrebbe 
in carica fino al giugnodeP96 implica unaccezione 
del tutto fantasiosa e arbitraria del termine «esercizio 
social&i, oltre che contrastare con chiari indizi ricava-
bili dalla genesi e dalla «storia» delle norme in questio
ned 

2) dopo la scadenza - dunque dal 1° gennaio, e a 
tutt'oggi, e fino al nnnovo - il consiglio resta in carica 
per prorogatio, nella pjenezza dei suoi ppteri, nqri'Sp.-
lo di ordinaria ma anche di straordinana,amministraJ 

zione, che ai consiglieri pud chiedersi di temperare 
solo ir^forza'di un ragionevole^tftestfcw/tf (una diver
sa solyzione,, che dimidiasse iipoterldeH'organo am-
mtfustrativo ancorche scaduto, sarebbe incompatibile 
con 1'interesse aziendale a non subire vuoti decisiona-
li e discontinuita nella funzione di comando impren-
ditonale), 

3) ma dopo la scadenza altresi scatta il potere-do-
vere delle autorita competenti per la nomina - nel no
stra caso, evidentemente, nessun altro se non i presi
denti delle due Camere - di procedere al rinnovo. 

Con riguardo a quest'ultimo punto, si comprende la 
difficolta, e forse Timbarazzo, per i vertici parlamenta-
ri di esercitare una funzione di nomina del consiglio 
Rai che una proposta di legge da tempo in discussio-
ne si prefigge di sottrarre alia loro competenza, per at-
tribuirla a una diversa fonte di designazione. E non 
stupisce - anche sul piano della politique poHticienne 
- la loro propensione ad allontanare il tempo di que
sta scelta. 

Ma qui emerge il punto di metodo. Che non e certo 
quello di negare.ai presidenti di Camera e Senato la 
legittimazione a «interpretare la legge», e a comunica-
re i risultati di tale interpretazione- & naturale, e perfi-
no doveroso, che chi e chiamato ad applicare operati-
vamente una norma si preoccupi di chiarirne il senso 
con 1'interpretazione; e lo enunci aU'estemo. II punto 
e un altro: perche mascherare una convenienza al rin-
vio (a cui la penden^a della «leggina Rai» potrebbe 
perfino dare, contro le intenzioni dei suoi stessi pro-
motori, unaparvenzadigiustificazioneoggettiva') die-
tro una lettura deformata di norme legislative che di-
cono tutt'altro? Perche addirittura pubblicamente tra-
visare I'opinione espressa da uno degli esperti a cui ci 
si era rivolti per averne il parere? 

Dopo tutto, non c'e stato bisogno di inventare nor
me mesistenti per lasciare in prorogatio, dopo la sca
denza, il garante per la radiodiffusione e 1'editoria. 
Averlo fatto per il consiglio di amministrazione della 
Rai e un cattivo esempio: qualcosa che non aiuta la 
cultura della legalita e della trasparenza. 

Dlreuure WatttrVtltranl 
Con^lmliorc OhiMi^aCaldwsto 
DIrcilorvQditoridle kntonloZollo 
Vitcdiretiore Otwearto •*•#*«, 

Amninilslralatutieleaalo 

ConsiRliefiDetesall M«*o Antsfitetrf 

CtK«lgl|DdAiiiininî tatlane 
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• Le foto e le immagini televisive 
ritrasmesse da Groznij non sono 
solo dei flashes sulla Cecenia di 
oggi. Anzi, le donne che con il 
braccio alzato e il pugno chiuso in 
segno di sfida lanciavano la loro 
disperazione dalla prima pagina 
dell'«Herald Tribune* di ieri aveva-
no il potere di evocare altre recenti 
tragedie Come quella vissuta dalle 
donne che nel luglio del 1995 fug-
girono da Srebrenica, sole, con i 
bambini piu piccoli, con i loro mi-
seri fagotti, lasciando indietro gli 
uomini prigionieri dell'esercito di 
Mlad Come quella pill lontana, 
nel cuore dell'Africa, ne! Rwanda, 
dove si e consumata la terza gran
de carneficina di fine secoio e che 
ha per protagoniste donne di cui 
non vediamo piu i volti, ormai di-
menticati dal sistema mondiaie 
della comunicazione 0 anche co
me la tragedia che vivono le popo-
lazioni civili irachene e curde - si 
parla di centomila bambini che ri-
schiano la vita per denutrizione e 
malattie - strette tra la spietatezza 
del regime di Saddam Hussein e la 
cecita deli'embargo deciso da un 
organismo come le Nazioni Unite, 
sempre piii incapace di capire gli 
strumenti che deve usare per im-

Groznij, una piccola Tien An Men 
pedire un'ecatombe. 

Questi sono alcuni dei fili che ci 
possono guidare fino alia piazza 
centrale di Groznij di cui gi& si par-
la come di una piccola Tien An 
Men. Li da una settimana sono rac-
colte migliaia di persone che cer-
cano di nchiamare I'attenzione di 
un mondo distratto e lontano. Ri-
cordiamolo. e un mondo le cui 
grandi capitali, a cominciare da 
Washington, hanno praticamente 
taciuto sulla guerra in Cecenia, 
chiudendo gli occhi anche su epi-
sodi come il massacro di Pervo-
maiskaia Un mondo in cui c'e 
un'Europa, che ha appena am-
messo la Russia nel seno del suo 
Consiglio proprio per cercare di 
sostenere un processo di democra-
tizzazione che quel conflitto sulle 
pendici del Caucaso sta, al contra
no, indebolendo. Un mondo infine 
in cui ci sono del govemi, dei gior-
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nali, degli intellettuali, delle autori
ta morali che adesso parlano di 
Srebrenica come della "nostra ver-
gogna», che inorridiscono davanti 
ai corpi riesumati dalle fosse co-
muni e che non ricordano come 
abbiano chiuso gli occhi quando i 
<aschi blu« consegnarono le vitti-
me ai loro camefici. Per rispetto 
della cronaca, cid accadeva solo 
sei mesi fa, i caschi blu» codardi 
erano olandesi, ma la responsabili-
ta politica fu dei vertici delle Nazio
ni Unite che decisero di non inter-
venire militarmente per difendere 
una citta che pure avevano dichia-
rato essere sotto la loro protezione 

Sono molte le analogie che af-
fiancano le tragedie della Bosnia e 
della Cecenia C'e in pnmo luogo 
la liberta di aggredire che per anni 
e stata lasciata al nazionalismo ser-

bo e che ora e lasciata al govemo 
russo. E c'e anche I'illusione della 
lontananza degli assedi e delle 
stragi. se era remota Srebrenica, 
immaginiamo Groznij, laggiu sotto 
il Caucaso.. Ma c'e anche I'errore, 
pesante, di credere che il mondo 
che conta sia comunque al riparo 
dalle conseguenze di una guerra, 
soprattutto se di una «sporcai» guer
ra, quella cioe dove cessa ogni di-
stinzione tra civili e militari, dove 
tutti sono considerati combattenti 
e quindi bersagh, dove non esisto-
no piu vittime innocenti perche tut
ti sono vittime anche e soprattutto 
gli innocenti. 

C'e ancora un'analogia. Sei me
si fa, nella ex Jugoslavia, l'«invinci-
bile armata» del generale Nladic 
sernbrava sul punto di dilagare e di 
far trionfare il nazionalismo serbo, 

e invece si e sciolta come neve al 
sole in poche ore, sotto i colpi che 
ie hanno inflitto prima I'esercito 
croato e poi quello bosniaco Nello 
stesso modo, nel giro di poche set-
timane la -questione cecena» da 
piccola crisi remota e dimenticata 
e nuscita quasi a diventare deter-
minante per il futuro della politica 
russa 

C'e nuscita non certo con un'of-
fensiva militare e, forse, neanche 
grazie aH'impatto deil'incursione 
nel Daghestan o del mini-blitz sul 
traghetto nel Mar Nero C'e nuscita 
piuttosto per I'ampiezza di una re-
sistenza civile e militare che ha fini
te con il logorare non tanto un 
esercito di occupazione quanto 
quell'establishment moscovita che 
si e cancato sulle spalle il peso del 
conflitto illudendosi all'inizio di 
trame solo vantaggi e poi restando-
ne intrappolato. La Cecenia, in al

tre parole, e diventata la guerra di 
Eltsin. E ha contribuito ad affonda-
re un uomo che e il simbolo viven-
te della fine dell'impero sovietico, 
ma che secondo tutte le prevision) 
la pnmavera prossima pu6 ancora 
aspirare ad un secondo mandato. 
Ad una sola condizione perd: che i 
soldati russi lascino la piccola re
pubblica ribelle del Caucaso. 

Ieri, mentre sulla piazza di Groz-
ni| esplodevano due granate, dal 
Cremlino si annunciava come im-
minente, entro il 20 di questo me-
se, una decisione di Eltsin su nuove 
condizioni da porre per arrivare al
ia fine del conflitto. Un altro bluff? 
Pud darsi. Certamente perd la 
nquestione cecena» e fmalmente 
diventata importante. Dudayev da 
bandito di strada pud trasformarsi 
in uno dei grandi eiettori del nuovo 
presidente russo. Nel frattempo, in 
poco piQ di un anno, ci sono stati 
trentamila mort. E c'e stato un si-
lenzio planetario, rotto solo qual
che settimana fa da un pugno di 
intellettuali europei che hanno 
chiesto alle cancellerie di fare 
qualcosa, se non altro nel nome 
del rispetto dei diritti umani. Inva-
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