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Lorenza Carlassare 
costituzionalista 

«Costituzione: no ai modelli astratti» 
• ROMA. Lorenza Carlassare, costituzio
nalista, abita a Padova. Ma da anni fa su e 
giu con Ferrara dove ha la cattedra, appun-
to,- di Diritto costituzionale, vinta, pensate 
un po', nel lonlano 79. 

Intorno a quella cattedra si e formafo uno 
«straordinario» gruppo di giovani studiosi e 
di studenti «estremamente interessati». Dal-
tronde, una studiosa, uno studioso, hanno 
piacere a constatare che la discussione e 
capace di determinare un lavoro non sol-
tanto austeramente tecnico ma vivo, teso: 
sulla Costituzione, sulle regole e regolamen-
ti, sulle prescrizioni e proscrizioni. 

Insomnia, la scommessa e quella di an-
corare il diritto costituzionale ai problemi di 
una societa, al suo spazio democratico. 

Slmw • no In una tec costttuentt, Carlassare, 
di questa nostra lodcta? 

E all'inizio degli anni Ottanta che, in particolare 
da parte dei socialisti (gruppo di Giuliano Ama-
to), si comincia a parlare di riforma della Costitu
zione e in particolare di riforma della figura del ca
po dello Stato. La mia sensazione e che aver pro-
seguito quel discorso in maniera ossessiva sia sta
to un pretesto per distogliere lattenzione dai pro
blemi reali del Paese. Onestamente, sul capo del
lo Stato, fino a Cossiga, nessuno aveva mai trovato 
nulla da ridire. Tuttavia, quel discorso insistente e 
servito a qualcosa: a delegittimare la Costituzione. 

Insomma, picsUcialaNsnio agitato pretestuo-
SMJCntCr 

Tanto e vera che la commissione bicamerale per 
le riforme istituzionali Bozzi, che concluse i suoi 
lavori piO di un decennio fa, su questo punto era 
stata abbastanza contenuta. In pratica, si era limi-
tata a proporre la non rieleggibilita del Capo dello 
Stato. 

Eppure II discorso e contlniuto, i dtveirtato plii 
Insistente. U Kitsaztone e die la nostra Carta 
v*da cambiata, a tutu I cost). Stoma in un HUwdo 

No. lo credo, Invece, che i discorsi sul presiden-
ziallsmo, semipresidenzialismo, alia Sartori, alia 
francese.aU'americana.lagentenonlisopporti. 

AHora, perche AHeanza nazloMle e convlnta 
chellpresldenzialismosialasuaartavincente 
(elettorakl? Perche I partW lavorano a bozte, 
documentl, e magari SI dMdono al proprio In-
temo per sapere cosa si fa della prima parte, 
della seconda delta nostra Carta costttuzlonaler 

Veramente, mentre questo discorso sul presiden-
ziallsmo si protrae nel tempo, delle riforme neces-
sarie e praticabili esistono. 

ViratecKanequalcuiu? 
Non sono cerlo quelle sbandierate. Peresempio, 
per ridare autorevolezza al Parlamento e snellire 
le procedure legislative, si tratterebbe di ridurre il 
numero dei parlamentari. Lo dico sempre ai miei 
studenti: il senate degli Stati Uniti, che ha due se-
natori per ogni stato membra, e formato in tutto 
da cento membri, Perche mai noi dovremmo ave-
re, essendo piu piccoll degli Stati Uniti, oltre sei-
centolrenta deputati e trecentoquindici senatori? 
Inoltre, siccome la nostra Costituzione e forte-
merite orientata a tutela delle minoranze (non es
sendo basata sul potere esclusivo delle maggio-
ranze), semmai, bisognerebbe fare quelle rifor
me che si sono rese necessarie a causa dell'altera-
zlone degli equilibri conseguenti all'introduzione 
di un slstema elet,torale maggioritario. 

Immaglno che II nostra slstema ekttorale e la 
vkenda storico-sodale Haliana, abtbno indso 
grandemente. Rata II f atto che mentre aumen-
ta II numero dl parlamentari, nel coatempo, di-
mlnuisce II prestlfllo del Parlamento. Lei, Car
lassare, rttenebbe utile I'dimlnaiione del Sena
te-? 

Non credo che la questione si risolverebbe in que
sto inodo, ma con la riduzione del numero dei 
parlamenlari (che considero essenziale per sem-
plificare il lavoro), ricollegando una delle due ea
rners alle Regioni e differenziandone i compiti. Ri-
spetto alia funzione legislativa: al Senato potreb-
be rimanere solo un potere di rinvio alia Camera 
di quelle leggi, di cui contesta il contenuto, per 

Presider&ialismo, semipresidenzialismo? Attenti ai modelli 
astratti disegnati dai politologi, sostiene la costituzionalista 
Lorenza Carlassare. Modificare i poteri del capo dello Stato 
e impresa delicatissima, afferma. II rischio e la delegittima-
zione della Costituzione, un progetto, sostiene, che viene 
da lontano. Le riforme praticabili per difendere I'autorevo-
lezza del Parlamento? La piO seria e fattibile e la diminuzio-
ne dei parlamentari. 

UrTHIA 
una nuova approvazione. Esistono molte riforme 
necessarie per adeguare il nostra sistema alia Co
stituzione (dopo cinquanta anni ancora parzial-
mente inattuala). Riguardano non tanto i livelli al-
ti del sistema quanta, piuttosto, i livelli intermedi 
del sistema. pero non fanno spettacolo, dunque 
non sene parla. 

Non si e, tuttavia, aftentato nel nostra Paese 
quel legame sociale die si rfferisce al patto co-
stituzionale? 

La mia impressione e che ci siano delle responsa-
bilita precise. Se vogliamo aVere una democrazia 
lunzionante, vanno garantite alcune condizioni 
preliminari. Tra queste condizioni preliminari e'e 
una decente diffusione della cultura. Cosa vuol di
re democrazia' Vuol dire partecipazione. Ma par-
tecipazione cosaente, altrimenti e solo consenso 
passive da regime plebiscitario. La premessa e 

dunque che si rimuovano quegli ostacoli» di cui 
parla I'art. 3 della Costituzione. 

E come, dai momento che proprio il legame so
dale perde il suo senso in un untverso comunl-
cativo fondamentalmente individualists? Che 
valOK possono avere quel rapportl a tu per tu 
con la televisione, o quel navigate in Internet, 
se non la cancellazione del «noi» a favore dell' 
••to»? 

Ritengo pericolosa questa fase appunto perche si 
trovano insieme van elementi. una societa di mas-
sa piu atomizzata, il predominio della televisione 
con il suo forte potere suggestivo unito a una man-
canza di cultura in generate e di cultura politica 
La democrazia implica conlrollo da parte del 
gruppo sociale dell'azione dei governanti. In un 
sistema di ignoranza diffusa, la democrazia e a ri
schio; le persone si sentono impotenti, disarmate 

e ritoma il bisogno del "capo»>. 
Ho un dubWo: Invocare regole su regole non 
sottollnea la facda rinsecchita di una democra
zia senza partecipazione, senza coinvokjimento 
nelb formazlone ddle dedsioni? 

Rispondero cosi. La nostra Costituzione e ricchis-
sima di dintti di liberta. Ma la liberta di stampa che 
senso ha perl'analfabeta, peril disoccupato, peril 
barbone? Lo Stato e mancato ai compito di col-
mare ii divario culturale, oltre che sociale e eco-
nomico Anzi, il dislrvello tra ricchi e poveri e au-
mentato. 

Allora, a dii servono le regole? 
Le regole sono una delle condizioni del funziona-
mento del sistema. Fermiamoci ai principi costitu-
zionali. Quando si paria di regole, lutti si dicono li
beral! ma io che, dai punto di vista costituzionale 
sono liberaie, rispondo che il costituzionalismo si-
gnifica in pnmo luogo sottoporre il potere a rego
le, al fine di evitame I'arbitrio. In questo senso, le 
regole sono necessarie, perche la prima condizio-
ne per avere uno stato liberate democratico, sem-
plicemente uno stato di diritto, e di pone regole 
per impedire la concentrazione del potere politi
co, del potere economico, del potere dell'infor-
mazione. 

Ancora sulla Costituzione. Mi pare di capire die 
Lorenza Carlassare camblerebbe la sua second* 
parte? 

Io per la verita non modiheherei la forma di gover-
no proprio tenendo conto della situazione che 
abbiamo descritto: poca cultura, scarso senso cri-
tico, informazioni drogate e quindi decisioni 
(compresa quella del voto) prese senza sufficien-
te coscienza. Nella disgregazione dei partiti e nel-
I'allentarsi del rispetto delle regole, pnvarsi anche 
di una istituzione di garanzia come e il presidente 
della Repubblica nel nostra sistema parlamenta-
re, mi pare sia una decisione pericolosissima. 

E se dopo le eleztoni si andra al semipresiden
zialismo alia francese sorretto da un govemo di 
largheintese? 

Noi costituzionalisti siamo, tendenzialmente, tutti 
contrari. 

Tranne il professor Sartori? 
Che non e un costituzionalista ma un politologo. 1 
politologi stanno lermi a modelii astratti, senza 
rendersi conto di quelleche sono le situazioni. 

Le candidature femmlnili rischiano di scompari-
re dopo la sentenza della Corte costituzionale 
che ha annullato raltemanz) uomo-donna. Lei 
ha suggcrito una strada compatiWIe. Ce la vuole 
riassumere? 

Mi sembra possibile, in particolare per il collegio 
unmominale, di consentire, non di imporre, una 
doppia candidature maschile-femminile, pero 
con un solo eletto: quello fra i due che abbia rac-
colto maggion consensi. Rispetto alle altre cop-
pie, vincerebbe owiamente la piu votata dagli 
elettori e, al suo intemo, quello fra i due che abbia 
avuto il maggion numero di preferenze Cosi la vo-
lonta degli eletton non sarebbe coartata, perche 
avrebbero soltanto una possibility in piu. Le don-
ne non sarebbero automaticamente garantite, ma 
si troverebbero almeno nella condizione indi
spensable peressere elette: quella di essere can
didate 

Resta II proMema deil'assenza ddle donne <bl-
leistHuzionlpolltidie. 

La gravita dello squilibrio non ha bisogno di com
ment Certo, risentiamo di ritardi stonci pesanti. 
La mia sensazione e, per6, che tutto questo stia 
per finire. La presenza delle donne ormai e do-
vunque e si sta manifestando in modo quahficato 
e serio. Quanta alio squilibrio numerico nella rap-
presentanza istituzionale, le donne devono insi-
stere non sulle azioni positive (bocciatedalla cor
te e dalla Corte comunitaria) ma sulla democra
zia. Facendo presente non tanto il loro interesse a 
essere nelle istituzioni bensi I'interesse di una so
cieta democratica a essere rappresentata integral-
mente, a non avere una rappresentanza falsata e 
dimezzata Insomma, pone la questione come 
politica o non come rivendicazione femminile. 
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Rivoluzione per il lavoro 
la domanda di lavoro II problema della disoccupazio-
ne non potra infatti essere risolto se si continuera a 
trattarla alia stregua di uno spiacevole fenomeno con-
giunturale e, dunque, passeggero. Mentre e il segno 
piu evidente di un grande mutamento di civilta Muta-
mento che consiste nel fatto che possiamo produrre 
sempre piu ricchezza con sempre meno lavoro. Per 
rendersene conto basti pensare, ad esempio, che in 
soli died anni I'industria dell'automobiie ha raddop-
piato la produzione riducendo della meta gli addetti. 

Che negli ultimi quarant'anni il numero dei lavorato-
ri agncoli si e ridotto addirittura di dieci volte. Non per 
questo manchiamo di prodotti agricoli. Anzi1 E la spie-
gazione e semplice: perche i nuovi sistemi di colntiva-
zione permettono a ciascun agricoltore di ottenere sul
la stessa superficie una produzione dieci volte superio-
re in un tempo dieci volte inferiore. 

Quello che e awenuto nell'agricoltura e nell'indu-
stria, si sta verificando nel settore dei servizi. In questi 
sviluppi non e'e perO niente di misterioso o di fanta-
scientifico. Cid che produce la diminuzione del lavoro, 
e semplicemente il risultato del rapporto tra la dinami-
ca della produzione e quella della produttivita. A pro
duzione costante se la produttivita cresce, I'occupazio- • 
ne diminuisce. Questo spiega le ragioni della crescita 
senza occupazione». 

Poiche non e possibile pensare di risolvere la que
stione del lavoro rallentando I'aumento della produtti
vita, sia perche dobbiamo fare i conti con problemi di 
competitivita internazionale, sia perche la produttivita 
e un fattore di accrescimento del benessere, il proble
ma cruciate diventa, dunque, I'uso della produttivita. 

Chi non pensa che la lotta alia disoccupazione si 
possa risolvere con omaggi rituali a cui corrispondono 
rifiuti sostanziali, ha una strada obbligata da seguire. 
Gli incrementi di produttivita devono essere utiiizzati 
prioritariamente per ridurre gli orari e ripartire diversa-
mente il lavoro. Non si tratta certo di una cosa nuova, 
di una invenzione estemporanea. E noto che la durata 
del lavoro ha storicamente sempre costituito una varia
ble importante per I'equilibrio globale dell'occupazio-
ne. In cento anni, dai 1870 al 1970, 1'orario d lavoro 
annuale si e pressoche dimezzato, passando da 3200 
ore a 1700 ore, con un parallelo incremento degli oc-
cupati. Quello che forse 6 meno noto e che a parlire 
dalla meta degli anni 70 questa tendenza alia riduzio
ne degli orari si e fermata (piu o meno in tutta Euro-
pa) e la disoccupazione ha incominciato inesorabil-
mente a crescere. 

Negli ultimi cinque o sei anni e ripreso un leggero 
movimento decrescente degli orari con una diminuzio
ne (media nella Comunita) di un'ora e mezza per :et-
timana, anche se ripartita in modo molti diseguale. 

In Italia invece le cose sono andate in modo oppo-
sto. II forte incremento delle ore straordinarie ha falto 
lievitare sensibilmente gli orari di fatto. Abbiamo una 
media di ore straordinarie per lavoratore doppia rispet
to al resto d'Europa. La prima cosa da fare quindi ^ 
cOifeggere questa anomalia. N'eil'ambito di un pro-
gramma plunennale di riduzione degli orari e di ripar-
tizione del lavoro, e percrd necessario un accordo che 
trasformi le ore straordinarie in riposi compensative in 
modo da rendere disponibili, da subito, alcune centi-
naia di migliaia di posti di lavoro. Anche perche non si 
capirebbe in cosa consista la lotta alia disoccupazione 
se si continuasse ad accettare una situazione assurda 
che vede un numero decrescente di persone lavorare 
troppo ed un numero crescente di persone non lavora
re affatto. Un punto prioritario sono quindi le politiche 
della redistribuzione deU'offerta di lavoro Bisogna dire 
tuttavia che da sole non sono sufficienti a garantire un 
equilibrio di >piena occupazione» che e scelta irrinun-
ciabile per una sinistra di governo. Le politiche di redi
stribuzione degli orari devono essere accompagnate 
anche da una parallela riallocazione della domanda. 
Dalla domanda di beni privati alia domanda di beni 
sociali. Alia perdita di lavoro nei setton tradizionali 
corrispondono infatti nuove importanti potenzialita in 
settori nuovi. Si tratta dei lavori di cura alia persona, al-
I'ambiente, al patrimonio culturale. Dobbiamo metter-
a in testa che bisogna uscire da una situazione para-
dossale e insensata Una situazione che vede aumen-
tare contemporaneamente il numero delle persone 
senza lavoro e la quantita dei bisogni sociali insoddi-
sfatti. Per metlere in campo efficaci politiche del lavoro 
bisogna avere chiaro, contrariamente a quel che pensa 
la destra di casa nostra, che la disoccupazione attuale 
e causata molto meno da problemr di livello (dei costi 
del lavoro, della domanda effettiva) e molto piu da 
problemi di struttura (deU'offerta di lavoro, della do
manda di beni, pubblici e privati) e che percib la redi
stribuzione del lavoro e la riallocazione della doman
da sono la risposta concreta ai problemi che le modifi-
cazioni strutturali dell'economia hanno posto. 
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Non si puo... 
la strage, il reato sarebbe caduto m 
prescrizione e Priebke sarebbe stato 
libero di prendere i'aereo e andar-
sene in vacanza. Evidenlemente la 
strage e stata considerata alia stre
gua di un delitto comune. di pura 
c. minalita. "Bisogna dimenticare, 
per costruire la pace e la fratellan-
za», e qusta la fredda, burocratica, e 
per certi aspetli feroce, frase pro-
nunciata prima della senlenza dal-
I'ex ufficiale nazista e torturatore, 
uno dei principali responsabili del-
leccidio delle Fosse Ardealme e lui 
stesso diretto assassino di una o piu 
persone innocenti. Ma dl quale pa
ce parla? E di quale fratellanza' Pa
ce con chi? Fratellanza con chi' Con 
colore che oltraggiano le tombe de
gli ebrei? Con coloro che vorrebbero 
risollevare dai sangue e dalla polve-
re la sinistra e lugubre svastica' Nel
le parole dl Priebke e nascosta una 
legittimazione orribile, quella di uno 
scontro tra due riconosciule e diver
se vision! del mondo. E come se egli 

avesse detto «Dimenticate se non 
nuscite a capire» II verdetto di ieri 
pomeriggio £ una prima, importante 
risposta del mondo civile e della de
mocrazia a un atteggiamento inac-
cetlabile, al tentativo occulto di con-
trapporre alia ragione un'altra ragio-
ne, dl trasformare in vittime della 
stona sia gli innocenti che i colpevo-
li. Dimenticare significa cancellare 
dalla memoria, e quindi uccidere 
una seconda volla i 335 innocenti 
cirtadini che il 24 marzo del 1944 fu-
rono trucidati alle porte di Roma. 
L'ex ufficiale delle Ss non ha chiesto 
il perdono, perchG - dice - «Non mi 
penlo dell'eccidiO" In realta egli sa 
che non pu6 chiedere ci6 che nes
suno potra mai dargli, perche nes
suno si arroga il diritto di perdonare 
al posto delle vittime. Gli uomini di 
oggi (e non soltanto gli italiani) so
no chiamati a giudicare e ad impor
re la giusta pena. E, malgrado tutta 
la buona volonta, S impossibile con-
siderare attenuante la presunta ob-
bedienza a un ordine cnminale. Per-
cM di criminalila si e trattato e non 
di azione di guena La rappresaglia 
consumata ai danni di comuni e in-
nocul cittadini, uomini, donne e ra-
gazzi, al pari del genocidio, e un'im-
presa turpe, che umilia tutto il gene-

re umano L'attentato di via Rasella, 
al contrano, va considerato un alto 
di guerra, messo in opera da mili-
tanti che combattevano per liberare 
il propno paese dall'invasore Fu un 
colpo che un gruppo annalo ha in-
ferto contro un altro gruppo armalo 
Si puO discutere - come e stato ab-
bondantemente fatto - sulla oppor-
tunita o meno di quell'impresa, ma 
e innegabiie che essa st e svolta in 
una logica tutta militare Approlitta-
re dell'occasione per far strage di in
nocenti pescando a caso nella po-
polazione civile (e assassinare i co-
dlddetti «degni di morte») fu un'o-
perazione solo delinquenziale E i 
magislrati hanno giudicato - non 
moralmente ma codici alia mano -
un criminate e non un soldato II 
rinvio a giudizio deciso ieri pomeng-
gio lo ha chiaramenle dimostralo. 
L'omicidio plunmo aggravate da 
crudella denota, gia nel linguaggio, 
un comportamento malavitoso. Al-
cuni, in considerazione dell'eta 
avanzata dell'imputalo e spinti da 
un cristiano senso di pieta, sono 
tenlati di butlare nel dimenticatoio 
questa bruttissima slona Avrebbero 
ragione se nella nostra condanna 
morale, di cittadini e non di magi-
strati, fosse in qualche modo pre

sente un insano sentimento di ven
detta Ma non e cosi. E quella vec-
chia pagina di storia, rimasta incom-
piuta per 52 anni, che chiede dagli 
uomini di oggi una risposta conclu-
siva. Una risposta che fatalmente 
conterra lo spirito dei nostn tempi; 
che racconlera cosa e rimasto nella 
nostra memoria e nella nostra cultu
ra di quella orribile tragedia Per for-
tuna, da noi, non vige la pena di 
morte Pnebke non paga comunque 
lo stesso prezzo delle vittime. Tutta
via gli alti e profondi valori che la 
senlenza finale sull'operato deli'ex 
nazista chiamera in gioco, e di cui 
egli ne rappresenta la forza distrut-
tnce, ancora cosi desolatamente vi
va nella nostra epoca, nchiedono 
sentimenti che vanno ben a) di la 
della pieta Pieta che comunque il 
personaggio non ispira, visto che 
connnua a proclamarsi innocente, a 
dichiare di aver semplicemente e li-
giamente eseguito ordini superiori, e 
che si e tratlato di una «rappresagiia 
legittima». E segno che le dolorose, 
strazianti immagini dell'eccidio non 
hanno scalfito neanche per un 
istante i suoi occhi. La vecchia ideo-
logia ancora lo acceca, an^iie per
che da qualche parte ancora esiste, 
e gli da forza [Vincenzo Cerami] 
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