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BONN. II parlamento tedesco affronta l'ipotesi di concedere il diritto di voto ai minorenni 

Germania, votare 
al tempo delle 
Esperti: e #usto e necessario 
Abbassare 1'eta in cui viene riconosciuto il diritto di vo
tare? E se si, quanto? A 12, a 14, a 16 anni? In Germania 
e discussione aperta. Secondo un gruppo di esperti 
convocato dal Bundestag concedere i diritti elettorali ai 
piCi giovani non solo e pcisibile ma e necessario per ri-
durre il divario tra la cultura delle nuove generazioni e 
la politica. «Un tredicenne di oggi e maturo quanto un 
diciottenne d'una vblta». II caso delta Bassa Sassonia. 

DALNOSTROCORBISPONDENTE 
P A O L O • O L D I N I 

• BERLINO Abbassare a 12 anni'. 
di eta il diritto di voto? O, se non 
propno a 12 a 14 o almeno a 16 
anni9 In Germania la questione e 
aperta Secondo alcunl tra i piO au-
torevolt studiosi di problemi dqll'e-
ta evolutiva, che sono comparsi 
qualche giomo fa davantl alia 
Commissione infanzia del Bunde
stag, abbassare 1'eta elettorale e 
non solo possible ma anche ne
cessario se si vogliono nawicmare 
i giovani alia politica e la politica ai 
giovani D'altra parte il tenia e in 
discussione da tempo e non solo 
in astratto nel Land della Bassa 
Sassonia qualche mese fa il parla
mento reglonale, con i voti dl so-
cialdetnocratici e Verdi (contran i 
cristiano-democratici), ha votato 
una legge che estende a sedicenni 
e diciassettenm la possibility di 
partecipare alle elezioni comunali 
La stessa dieta dl Hannover, I'altro 
gtorno, in un hearing con sociologi 
e politologl ha discusso ['opportu
nity di abbassare il llmite di altri 
due anni, sempre per il voto alle 
comunali,la questione, d'altrpn-
de, dpyjebbe essere discussa, pri-

" Wa'oWShche'dalta ddrteiKStitu-
donalerajla quale un parens 6 stji-
to chlesto da una singolarissima 
Bttrgennitiative (associazione dal 
basso) di giovani e giovanissimi 
berllnesi che si battono per la con-
cesslone del diritto dl voto anche ai 
bambini. Nessuno si aspetta che i 
giudtcl dl Karlsruhe estendano I di
ritti elettorali a tuttl colore che «so-
no in grado di ragglungere lacabi-
na e dl usare la matita» come chie-
dono, provocatoriamente, quejli 
della Btlrgennittaliue, ma dalla cor-
te potrebbe venire una indic«zione 
favoreyolealla rewsione dell'attua-
lellmltealgannl 

La corte costituzionale, inspirj-
ma, potrebbe far propn, almeno in 
parte, gll argomenti usati dagll spe
cialist! davantl al Bundestag. II prin
cipal e che i giovani, arglomo 
d'oggl, raggiungono una certa iridi-
pendenza di giudizio molto prima 
di quanto awemsse una o due ge
nerazioni fa Un tredicenne o un 
quattordicenne d| oggl, in&mmv: 
varrebbe sotto II profilo delist man*, 

' rjta quanto undKiottenned§gliS6> 
ni '50 o '60. Tant'e veroche.janjra 

» notare gll esperti, almeno irfsSer-
mama i tie quarti del ragazzi dl 13 
anni (llsppngono gia di un eejto 
hajicario personate; che a 14 anni, 

sempre in Germania, un giovane e 
riconosciuto tanto edotto sui fatti 
dl questo mondo e deU'aitro da po-
ter scegliere la propria confessione 
religiosa ed e ritenuto tanto re-
sponsabile sotto il profilo della mo
rale da essere perseguito penal-
mente se commette un reato. 

Intoreaalpolltlcl 
II professor Klaus Hurrelmann, 

che da oltre un decenmo si occupa 
di ncerche sull'infanzia e sulla gio-
ventu all'umversita di Bielefeld, ri-
tiene che esistano «molti argomen-
tiii che spingerebbero verso 1'ab-
bassamento dell'elettorato attivo 
addirittura a 12 anni E a questa 
eta, secondo il professore, che si ri-
svegliano nei ragazzi i pnmi inte-
ressj polttici che pot, tra i 13 e i 14 
annij_, saranno sostanzialmente 
analoghi a quelli nscontrabili pres-
sd i giovani tra 118 e 125 anni. Sco-
lare escolan, sostiene ancora Hur
relmann, hanno assunto oggi il 
ruolo che negli anni 60 fu degli 
studenti umversitan Un ruolo mol 
to poliucizaalo, anche se colpisce 
la foneoiwenza, tra il 35 e il 40 per 
centaHIWgaBl e ragazze che non 
si sertH*o*i#presentatiaa^tessB-
no dei partiti esistenti in Germania 
I giovani insomma sono mteres 
sati alia politica ma guardano con 
sospetto agli napparati dei partitu 
Sello stesso tempo, propno perche 
non possono votare, sentono di 
avere scarse possibility di influire 
suite scelte del «trus! del politici». 
La conseguenza e, secondo Hur
relmann, «un pencoloso miscuglio 
di senso di impotenza e di aliena-
zione>, la premessa di un definitive 
allontanamento dal sistema politi-

Non tutU d'accordo 
Non tutti gli esperti condividono 

1'ipotesi dei 12 anni Altn studiosi 
propongono di fissare 1'eta eletto
rale a 14 o 16 anni, oppure drmo-

•dularla secondo il tipo di elezioni: 
comunali, regionali, federali, E una 
studiosa dell'universita di Friburgo 

cinvita a non fissare 1'attenzione so
lo su questo aspetto, dimenticando 

' la necessity di stimolare la parteei-
pazione delle nuove generazioni 
•alia Vita comumtaria Ai giovani, di
ce, dobbiamo offnre «una demo-
.crazia di tutti i giorni, non solo una 
democrazia del giorno elettorale*. 

Onu, Ghali 
nomina Rutelll 
consfgliere 
I I amdacodl Roma, Franceocd 
Rutelll e (teto nominate dal 
Segratario generate delle Nazkxil 
Unite BoutnnShal l ,HO 
conelglfere tpedole par la 
preparazlane dalla conterenze 
rwndtale-Habitat 2-che alterre II 
proselmo gliiliia a Manbul. Lo 
rende note un comunlcato del 
Comune dl Roma. specMlcando 
che II Slndaco -entrera a far parte 
dl un gruppo dl lavora nomlnato dal 
Safratario generate a compoato 
da aadlel alte peraonallta al tutto II 
mondo (tra cut H mkilitro 
daH'AmbJantalngHMaJohn 
Gohmummer, I mtnlatrl par 
I'Abltazlone audaMcano a 
Indomalano, II alndaeo dl Gaza, 
AwanShawa.gllwchltertJe 
urbanletll.M.peleKenzoTonge), 
che preaarara la Conterenze-. 
Rutelll. agglunge la note, -a runleo 
ttallano del gruppo che >l rluiHra 
per la prima volte I ' l l marzonella 
aada dalla Naztonl Unite a New 
York. La conterenze Habttat 2 -
conclude la nota -aara lurdma 
grande conterenze mondlale i l m 
all'aflno2.000>. 

Mancia-Bodmer 

" . « «" Favorevoli a destra e a sinistra perd il dibattito non e cominciato 

% in Italia si resta a guardare 
m RO^A. Npp^figiftdi^ in Ita
lia una propdsta come il voto am-
ministrativo at minorenni piu che 
non avere partigiani lascia di sasso 
tutte le forze politiche Nel senso 
che un idea del genere pur aven-
do sosteniton Ma nelia sinistra che 
nella destra, in qualche modo non 
esiste, non riesce a tradursi in di
battito. E anche se accennata da 
qualcuno viene poi regolarmente 
lasciata cadere nel dimenticatoio, 
Cos!, nella passata legjsiatura, la 
prima commissione parlamentare 
d'inchiesta sulla conaizionegjiova-
nile aveva posto il problema di una 
maggiore sensibility delle istituzio-
ni verso i giovani, ma poL.niente. E 
in argomento di;;rifomie istituzio-
nali a nessun parlamentare e venu-
to in mente di tirare fuori dal.cas-
setto incuigiaceunaveechia pro-
posta della.Sinistra giovanile per 
parificare I'elettorato attivo per di 
Camera e Senato e pprtarlo gra-
dualmentea 16 anni. 

Neppure alllnterno dell'Anci, 
1'associazione di tutti i comuni ita-
liani, il tema e mai stato discusso. 
Eppure il suo presidente, il sindaco 
di Catania Enzo Bianco; sarebbe 
d'accordo. «Potrebbe essere Inte-
ressante - dice - magari non lo 
estenderei a 12 anni ma a 16 e solo 
per le amministrative». E ammette 

Abbassare i'eta per il diritto di voto coinvolgere i mino
renni nelle istituziom A domanda tanto a destra che a si
nistra anche in Italia 1'idea piace. Ma e un'idea che non at-
tecchisce piO di tanto. «In effetti gli adolescenti sono mar-
ginalizzati», ammette il presidente dell'Anci Enzo Bianco 
favorevole al voto amministrativo ai sedicenni. Nel frat-
tempo perd 1'ltalia non sara rappresentata al forum mon-
diale organizzato dalj'Onu permancanza di delegati. 

«SI in effetti i giovani in Italia non 
hanno forme adeguate di rappre-
sentanza. Mentre si sta estendendo 
nei comuni la presenza dei consi-
glieri aggiunti > eletti dai cittadini 
non italiani, europei o extracomu-
nitari,: resident! nelle nostre citta, 
non e stata formulata neppure una 
proposta simile per i ragazzi e le 
ragazze sotto i diciott'anni". A dire 
it vero qualcosa si sta muovendo 
nei comuni italiatii, a partire dalle 
piccole citta della Toscana, dell'E-
milia e deH'Umbria, dove sono in 
spenmentazione mim-consigli co
munali e mmi-sindaci che a volte 
hanno anche un piccolo bilancio 
da ammmistrare Ma si tratta sem
pre e soltanto di miziative per i 

bambini, gli alunni delle scuole 
etementari. 

1 teen ageresono considerati un 
mereato fantastico dalla pubblicita 
e dalle aziende. Tutt'al piO sono in-
teressanti come oggetti di studio o 
di aiuto contro la devianza - che si 

: trattt,di d_roga o di Aids—ma non 
viene; riconosciuto loro nessun 
ruolo da protagonisti, Perch^ in 
Gennania si e da noi no? 
fQuesto dibattito in Germania non 
parte da zero - risponde Nicola 
Zingaretti, presidente della lusy, 
i'mtemazionaie dei giovani sociali
st] che raggruppa 115 organizza-
zioni in 90 paesi del mondo - per-
ch& li da anni esistono e sono for-
tissime strutture intermedie semi-

tstituzionali i consigli gipvar«li» Gli 
Youth forum o Youth council esi
stono in Inghilterra in Francia in 
Portogallo, in Spagna e in Catalo-
gna. In Austria gestiscono budget 
da tre milioni e 800 mila dollari, 
pari a circa 6 miliardi di lire. «L'Onu 
ha convocato per 1'autunno prossi-
mo a Vienna un convegno mon-
diale di queste realta - annuncia 
Zingaretti - e con grande imbaraz-
zo ho scoperto in una riunione 
preliminare a New York pochi gior
ni fa che 1'ltalia non sara rappre
sentata C'e persino un delegato 
caraibico, ma uno italiano no». 
Tanta disattenzione secondo il 
presidente dell'lusy e da leggere 
come retaggio del rigetto demo-
cratico all'ossessiva invadenza del
le istituzioni fasciste nella vita gio
vanile a cominciare dai balilla. 
Una reazione che appalto alle as-
sociazioni cattoliche e ai partiti la 
rappresentanza giovanile. Ora che 
tutto cid non basta piu a interessar-
si delle opinion i politiche degli 
adolescenti sono rimasti i sondag-
gisti. «Certo che li intervistiamo -
dice Nicola Piepoli del Cirm - tanto 
sul primo amore quanto nelle in-
chieste sociopolitiche*. Aggiun-
gendo poi:*'... comunque sono piu 
di destra che di sinistra..». 

In Venezuela il ?apa chiede il rispetto dei diritti umani 

Wojtyla difende i carcerati 
~~ ' ALCBftS 

• Cop il forte discorsonvpltftieJi 
pontenggio (quasi mezzanptttwn 
Italia), al costrutton della sQci$tyt 
< polltJci, imprenditori, mtelleftuali, 
sindacalisti, leaders dei barrios, 
convenuti nel Teatro Teresa Carre-
no di Caracas • Giovanni Paolo II li 
ha esortati ad impegnasi -nella 
concordla nazionale» per favonre 
«il sUperamento delle attuali diffi-
coltS economlche e soctali che at-
traversa il Paese» con una politica 
che, -coniugando le esigenz.e della 
solldaneta con quelle dejl'effiqien-
za», rldoni «una prospettiva di spe-
ranza e di cambiamento ad un po~ 
polo labonoso come quello vene-
zuelano" Ed ha detto che occorre 
intenslficre «la lotta alia poverta, 
che rappresenta un vero ostacolo 
per it Venezuela e per tutti i Paesi 
del Centramenca) Di qui la neces
sity, da parte del governo, di farsi 
canco di «quanti sono disqecupati, 
in particolare i giovani, e senza una 
casa», fenomenl che colpiscono le 
famiglie (70S) su 100) che wono 
al di sotto della sopravvivenza, un 

SAHTIHI 
vero paradosso se si pensa che il 
Paese ̂  il terzo produttore al mon
do dipetrolio 

Nella giornata di ten tl presiden
te della Repubblica, il socialcristia-
no Rafael Caidera ha graziato 147 
pngionien come gesto verso il Pa
pa che, fermatosi la sera prima per 
benedire, di fronte a decine di mi-
gliaia di persone per le strade, i 
carcerati che lo guardavano dietro 
le grate nel dunssimo penitenziario 
Reten de Catia, aveva rivolto nun 
piessanlt appello all amministra-
zione della giustizia affmche il si
stema carcerano sia sempre rispet-
toso della condizione umana e af
fmche vengano promossi in questo 
ed in altn centn penitenziari condi-
ziom di vita pid consone alia digni-
ta umana perche si favorisca la 
neducazione dei detenuti e non si 
ammettano mai vessazioni o tratta-
menti disumani» Ed i carcerati, a 
nome dei 2500 detenuti di quel 
carcere, da anni in attesa di giudi
zio, avevano consegnato al Papa 

un libra di ottanta pagine per do-
cumentare le loro sofferenze e le 
continue violazioni dei diritti uma
ni, e con una scritta: «Grazie di es
sere venuto tra noi; siamo gli ultimi 
del Venezuela, ma i primi nel suo 
cuore». 

Questo viaggio di Giovanni Pao
lo II in Centramerica, che si conclu
ded domani mattina con il suo 
rientro a Roma intomo alle 9,45, e 
stato contrassegnato da un piccolo 
incidente mentre si apprestava a 
lasciare Citta del Guatemala. II Pre-
mio Nobel, Rigoberta Menchfl, la 
«voce» piu prestigiosa degli indios 
d'America, aveva chiesto al Papa 
un'udienza privata per perorare la 
causa della sua gente in occasione 
della sua visita in Guatemala. Ma, 
avendo saputo che I'lncontro, nel
la sede della Nunziatura, si sareb
be svolto insieme all'ex presidente 
Ramiro Leon Carpio, Rigoberta 
non si e presentata. Una scortesia 
dovuta al fatto che avrebbe voluto 
osservare che, durante la visita, era 
mancato nel programma un in-
contro del Papa con il popolo in-
dio, 

tturfw&hari 

Afghanistan, torna la Sharia: «Chi uccide sara ucciso> 
Due afghanl, condannati per omicldlo da un tribunale 
leiamlco, aono atatl giuatnlati dal padri della loro 
vttbme a Khoet, nella zona controllata dal tallbanl, gll 
•tudentl dl teologla. Alia preaanza di lSmlla fedell 
riunttl per la preghlera del venenfl, I padrl dalle vttbme 
hanno fucllato I due condannati (dl 27 e 28 anni) con 
del kalaachnlcov, dopo avar reapinto gll appellj alia 

clemenza del gludlcl del trlbunele Itlamkio. 
•Applicnaremo alia lettara la pane Mamlche dalla 
Sharia per aradlcare II crlmlne, a etabllire I'ordlne a la 
pace In Afghani i t m - . ha detto un tatlbano, 
agglungando cha «l ladri avranno le manl amputate, a 
gli adulter! aaranno punrl con la lapkhukine*. 

DALLA PRIMA PAOINA 

Sara vera 
rivoluzione? 
se il diritto dl voto a lutti i cittadi
ni maschi, anche se analfabeti 
di eta superiors ai trent anni, e 
supenore ai ventuno per coloro 
che avessero fatto il militare 
(come si poteva negare la ma-
tunta politica a chi era chiamato 
a servire la patria in armi7) Gll 
eletton passarono da tre a otto 
milioni, e nel 1913 il voto politi
co fece emergere per la prima 
volta in Parlamento sia le forze 
cattoliche che la sinistra sociali-
sta e repubblicana, la quale sail 
a 169deputati 

II voto alle donne fu un pas-
saggio altrettanto profondo ft 
meschino indugiare nella do
manda «chi favori'i Ovunque 
in Europa e nel mondo, esso fu 
espressione e fattore acceleran-
te dell'emancipazione e della li-
berazione femminile e favorl 
quindi il passaggio da una de
mocrazia dimezzata a una de
mocrazia piu vera 

Non credo che abbassare di 
due anni o poco piu 1'eta di voto 
avra conseguenze politiche al
trettanto dirompenti come eb-
berrfil suffragio universale (ma-
•tchile) e il voto alle donne Pen-

| io pero che la decisione abbia 
I implicazioni morali e culturali 
l piuttosto profonde, e die altret-
| lanto si possa dire di un altro 

.impliamento delta base electo
rate: quel|6 che ha portato alcu-
ne nazioni europee a sancire il 
diritto al voto (comunale, per 
ora) per i residenti stranieri, II 
Comune di Roma, anticipandb 
leggi simili per 1'ltalia, ha delibe
rate giovedi scorso che siedano 
nel Consiglio quattro consiglieri 
aggiunti, eletti in propria rappre
sentanza dai quasi du*centomi-
la irnmigrati legalmente tesi-
dent| nella capitate una citta 
nella citta, persone che contri-
buiscono in mille modi diversi 
alia vita collettiva e che pero 
erar)o nmaste finora pnve di 
ognivoceufficiale. 

Per j giovani, i'argomento ad-
dotto in Germania per ridurre 
1'eta di voto e che la maturity e 
linteresse alia politica si svilup-
pa ora precocemente, e die 
nelle scuole si fa un'educazione 
crvica seria e si parla di ogni ar
gomento senza tabu e senza ac-
cademismi. Spero che cio sia 
vero, e mi auguro che altrettan
to awenga in Italia, perche attri
bute un diritto implica anche il 
dovere pubblico di porrechi 1'e-
sercita in grado di compiere 
scelte che siano dawero libere e 
consapevoli. Si deve aggiungere 
che il buon funzionamento del
la scuola e la trasparenza del-
linformazione sono comple
ment! indispensabili del voto 
giovanile, e comunque di ogni 
rapporto fra la democrazia e i 
giovani. 

Rkonoscere la loro autono-
mia e sviluppare la loro respon-
sabilita: questo mi pare lo scopo 
da raggiungere anche col nolo. 
Mi colpisce perd il fatto che, 
contemporaneamente, nelle 
scuole (italiane. ma non solo) 
scolari e alunni contino assai 
poco, tanto che ogni anno nel 
primo trimeste (poi subentra 
I'ombra deterrente degli scrutini 
e degli esami) i piu maturi, che 
frequentano le superiori, siano 
costretti ad agitarsi e a occupare 
le istituzioni scolastiche per es
sere ascoltati. Mi preoccupa che 
nelle famiglie i bambini siano 
abbandonati per 5-6 ore al gior-
no davanti alia televisione, per 
incuria o impossibility dei geni-
tori o per I'assenza di spazi e 
tempi in cui passare le ore del 
giomo in modo vario e creativo. 
Mi sdegna il fatto che i giovani 
giungano spesso fino a 25-30 
anni senza potersi inserire nel 
circuito della vita con un lavoro 
proprio. II prof. Klaus Hurrell-
mann, uno degli, specialist] 
ascoltati dal Bundestag, a soste-
gno della maturity dei ragazzi 
ha riferitp che, su quattro tredi-
cenni tedeschi, tre hanno gia un 
conto in banca e una tessera del 
Bancomat. Non vorrei che ai 
giovanissimi (e agli altri) la sola 
vera autonomia concessa sia 
quella di spendere e spandere. 

[Giovanni Berllnauer] 
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