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Franco Casavola 
, \ u*i*f» 

ex presidente della Corte costituzionale 

«No ad un mercato senza limiti» 
Sui tre grandi temi nguardanti la riforma dello Stato sociale, 
la regolamentazione delle tv, il diritto al lavoro, abbiamo 
intervlstato il prof Franco Casavola, gia presidente delta 
Corte costituzionale. £ necessario abbandonare le ideolo
gic e gli apparati concettuali che hanno sostenuto le espe-
rienze del socialismo reale e del capttalismo senza limiti. 
Una nuova cultura, incen(rata sul bene comune, pud gui-
darci ad una nuova esperienza istituzionalmente inedita. 

ALCUTI 
• ROMA. Tie grandi term sono oggi 
al cenlro di un dibattito che va oltre la 
campagna elettorale e che nguardano 
il metro future- la nfonna dello Stato 
sociale, la regolamentazione delle tele
vision!, il diritto al lavoro Su quesli lenn 
abbiamo raccolto il parere del prof 
Franco Casavola che, dopo essere sta
to presidente della Corte costituziona
le, ha npreso la sua attiwta di docente 
di Istituzioru di dintto pnvato alia Uitn-
saedistudioso 

Sul future deHo Stato social*, cone 
wKc t» cil H diritto al lawra, il stm-
M oggi coafrontando nd nostro 
PMH come I* hi ENropa, dot «Wwri, 

Qiul e H suo pcMkra, presidente, 

II problema, oggi, e quello di consider 
rare storia passata non soltanto la vi-
cenda del socialismo reale, ma anche 
quejla di un capttalismo senza limiti 
Dobbiamo considerate logorate anchq 
le ideologie, gli apparati concettuali 
che hanno retto quesle due espenen-
ze Dobbiamo guardare al future per 
costruire un mondo in cut, da un lato 
I'indrviduo abbia piu spazio, nel senso 
che vanno attuate le liberta costituzio-
nall vigenti dell'lniziahva economica 
dei pnvati, ellminando la tendenza del
lo Stato «d inyadere M« Sli wbi^del-

si imprenditorecoijgli Ifjjirendjton, te-
nendQ anclje cpnto che gran pane/gel-
la crisi dellnStoto sociap e cfeji/s que-
stione morale nella politica deriva, da 
questa presenza mvasiva dello St̂ to 
dlmenticando, persino, i suol fini, le 
sue funzlom per assumere quell! degli 
Imprepdlton pnvati Dall'altro, occorre 
impedirechetprivatislsentanqlibe.ndl 
rapportare le propne posizioni di par-
tenza defimtivamente schiacciando 
come piu lorti i piu deboli, Perche non 
e'e soltanto I'oppressione di Stato, ma 
c'6 anche I'oppressione dei poteri prj-, 
vatl, E voglio dire che quando poi jut)!-
mente rieiplorianiQ II patnmorao costl-
tuzlonallstlco dell'eta liberate, dimenti-
chlamo che I problemi delle liberta era-
no problemi delle liberta rrvendicate 
contra il poten; pubblico, rnente ojg^ 1 
ci sono anche poten pnvati pifi tqiijdel 
potere pubblico Questo « un aspetto 
importantechetrascunamo t 

Qutrto no umbra in punto jcottar-
tediapprofomHre. 

Proprio per i nuovi assetti delle teenbto-
gie, del slstema di produzione, della fi-
nanziarlzzazions delle trasnazionale 
dell'economia, i poten pnvati fihiscono 
per dlventare poten piO fortl dei poten 
pubbllci I poten pubblici.oltretutto, so
no penmetrati dentro le frontiere politi-
che dei singali Stati Einvecequestipo 
terl pnvati vanno al di la delle frontiere 
perche sono collegati con le multina-
zionali Voglio dire che, 0^081)™™' 
I'economla aveva il suo luogo emble 
matlco nella fabbnea, oggi I'econojnja ' 

sfugge a questa matenalizzazione 
e localizzazione perche, appunto, 
e capitate fmanziano che si sposta 
in tempi istantanei da un conti-
nente all'altro, cerca lavoro acosti 
minon con la massima remunera-
Zione dell'investimento capitali-
stico e quindi e chiaro che, pro-
pno per questa natura molto mo
bile e aenforme, sfugge alle regole 
e agh mterventi delle autonta na-
zionali Percio, quando oggi dob
biamo applicare i pnnctpi che ci 
vengono giustamente dalla gran-
de elaborazione della CIVIIB libe
rate in matena di liberta. dobbia
mo tenere conto che oggi la liber-
a va difesa non solo nei confronti 
dello Stato, ma anche nei con
fronti dei pnvati E allora e chiaro 
che nasce una forma di Stato che, 
certamente, 6 inedita dal punto di 
vista della suastrutturazione istitu-
zionale, vale a dire lo Stato comu-
nita ElacomunitSchepu6,con-
temporaneamente, difendersi e 
dall'oppressione pubblica e dalle 
ingiustizleprivate Equestosignifi-
ca un nnvigonmento della demo-
crazia, non soltanto, atlraverso n-
forme Istituzionall o miglion ag 
giustamenti delle leggi elettorali, 
ma attraverso una nuova mentali-
t^oJIettrvaSna nugta cultura 
che pnvUegiirbene comune 

Queen t un concetto che dl-
wfb* jWjH*' *tljf W W 1 

iti che totto vovfeoocrVf hncce, 
risohereconMmercato. 

Certamente, e una terminologia 
propna dell'etiea cnstiana, quella, 
appunlo, di formare una coscien-
za civile in cui ciascun cittadino 
comprenda distinto quello che e 
lecito fare per li soddislacimento 
di tegittimi interessi individual: o 
di gruppo e cid che invece diventa no-
civo per la comunitS Ma sono ferma-
mente convinto che e quella che e re-
stata superstite, nspetto alle grandi 
sconfitte stonche che si sono registrate 
in questo secolo, ossia lacultura del be 
ne comune che apparuene alia tradi-
ZKMieeticadell'Europa cnstiana Quin
di, quando avremo una coscienza civi
le in cui il cittadino e tale non perche 
imbonito da guru o da manipdlaton 
della politica, sapra ci6 che e il bene 
comune, avremo una forma di convi-
venza die finora non abbiamo spen 
mentato 

I'alM grande tenia riguanb la reoo-
bmentazlone deHt tdevisionl che, 
questa vote, homo riportato In pri-
mo piano gH mterventi del Papa eo-
me del end. Martini suscttande Isiga 
ifconnua. II Papa ha partato dl «dl-
ghino» H cut skjnHkato e tone sfug-
gttoamoN. 

La tv e lo stmmento attraverso cui si va 
costituendo il piu forte del poten pnvati 
che esisla al mondo Aveva gia detto 

Ivan llic che e'e una sorta di raffigura-
zione emblematica di questa nuova 
forma di schiavitu che e data dalle serve 
di antenne sui tetti delle nostra case E 
quelle antenne stanno a simboleggiare 
quelle poche migliaia di persone che 
govemano invece, decine e centinaia 
di milioni di essen umani attraverso 
questo strumento tecnologico che e la 
tv Cioe noi abbiamo una struttura di 
dominio E qui occorre, olBe che una 
ngorosa regolamentazione, una nuova 
cultura che utilizzi bene lo stmmento 
televisivo e che ci sia una selezione da 
parte del destinatano di questi impul 
che nascondono appunto una volon 
IH di dominio Quanto al «digiuno» di 
cui ha parlato il Papa, va ncordato 
che esso, nella tradizione delle gran
di religioni mondiali non e altro che 
un modo di govemare il propno cor 
po Facciamo una trasposizione e ci 
accorgiamo che quel digiuno televisi
vo e un modo per controllare la pro 
pna mente E oggi abbiamo un pro 
blema di trasfenre certe garanzie dal 

corpo alia mente Basil pensare a 
quanto sia esposta I infanzia a questi 
mezzi per cui sono necessane garan
zie istituzionall, anche se ntengo che 
il controllo della mente ciascuno do-
vrebbe darselo da se, imparando a 
govemare cnticamente se stesso 

E veniamo al problema del lawn 
che e dhentato centale nel senso 
che non e da consMeranl, come hi 
detto II Papa a Siena, u n stnimeirto 
della produthMie, ma prima di tutto 
come Qiukosa attraverso cui Cuomo 

II lavoro come tale non e un modo di 
«campare» la vita, ma di dare a se stessi 
una identity sociale Perche lavorando 
noi diventiamo mamfestamente utili 
agli altn Si lavora con gli aim e per gli 
altn, si esce dal nostro isolamento, dal 
nostro egoismo ma anche dalle fru-
strazioni di chi non si e autoaffermato 
Pensiamo a giovani che a 30 anni non 
hanno ancora spenmentato I espenen-
za del lavoro come realizzazione di se 
stessi 

Fablo Fioram/Sintesi 

II lavoro quindi e uno strumento di 
idenata E quanto piu il lavoro e stato li-
beramente scelto, e non subtto, tanto 
pifl il lavoro realizza questa nostra vo-
cazione a manifestarci per quello che 
siamo, per quello che noi siamo in gra-
do di fare, per come sappiamo contn 
buireallavitadeglialtn Percio, il lavoro 
non solo 6 un grandissimo problema 
del nostro sistemadi produzione mae 
un grandissimo problema morale Ec-
co perche ntengo urgente che attraver
so una sena e continua negoziazione 
sindacati, rapprentanti dellimprendi 
tona Stato affrontino in questa visione 
nuova il problema del lavoro con op
portune politiche sociali anche inedi-
te che favonscano I occupazione E in 
questo campo abbiamo gia una impor-
tante tradizione di negoziazione Non 
dimenhchiamo che la Costituzione ci 
ha fatto compiere un salto qualitative 
considerando il lavoro un dovere oltre 
che un dintto, per contnbuire al pro-
gresso matenale e spintuale della so-
cieta 

Cento giuristi 
per un'alternativa 
al presidenzialismo 

i 

i 

LUICH FWIIIAJOLI 

L PROPOSITO manifestato dai leaders del Polo di 
introdurre il presidenzialismo in caso di vittona 
elettorale, con un voto di maggioranza, rappresen 
ta I ultimo e ormai inequivocabile segno della con 
cezione che la destra Italians ha cos! della demo-
crazia come della Costituzione Secondo questa 
concezione, frutto di quella che ben possiamo 
chiamare l'«ideologia del maggiontano», la demo-
crazia consisterebbe nell'onnipotenza della mag 
gioranza, a sua volta impersonate da un leader Ne 
conseguono I idea che la Costituzione sia per I ap
punto una regola imposts dai vinciton delle elezio-
ni sui vinti, I immagine della democrazia come 
scelta popolare di un capo nonche altn non se 
condan corollan come la svalutazione della dtvi-
sione dei poten e delle funziom dt controllo e di ga 
ranzia della magistratura e dello stesso Parlamento 
1'idea che il consenso della maggioranza legittimi 
ogni abuso mcluso il conflitto tra gli interessi pub 
blici e gli interessi personal! del suo leader, il pnnci-
pio infine, gia prancato durante il pur breve gover-
no Berlusconi, della legittima occupazione da par
te della maggioranza di tutti i posti di potere 

E chiaro che un sim lie modelio di «democrazia» -
nel quale le tesi presidenziahste ed anliparlamen-
tan del vecchio Msi si comugano con ia nuova idea 
•liberate dell assenza di regole e limiti alle potesta 
delle imprese - contraddice radicalmente il paradi 
gma della "democrazia costituzionale" il quale si 
fonda invece sulla separazione tra > poten sulla lo
re ngida soggezione alle leggi e alle norme costitu-
zionali onde impedire il formarsi di poten assoluh, 
e quindi sul ruolo della Costituzione come garanzia 
per chi non ha potere e sistema di limiti e vincoli 
contra la maggioranza a tutela del diritti di tutti 

E per difendere questo modelio di democrazia 
che oltre cento giunsti hanno elaborato nei giomi 
scorsi una proposta alternativa a quella del presi
denzialismo, intitolata appunto «Per la democrazia 
costituzionale» In essa non ci si limita ad espnmere 
dissenso dall opzione presidenzialista oggi canca-
ta dalla destra di minacciose valenze plebiscitane e 
autontane 

L NOSTRO proposito e stato quello di mostrareco
me la ensi mnegabile - di efficienza e insieme di le-
gittimazione - delle nostra istttuzionl pud essere su. 
perata attraverso Un piano di nforme volte ad ac-
cresceme anziche a ridume la rappresentativita de-
mocratica un bicameralismo differenziato che affi-
di a una sola Camera la funzione legislative e il con 
trollo sul govemo e nservi all'altra la rappresentan-
za delle autonomie sul modelio del Bundesrat te-
desco una drastica nduzione del numero dei 
parlamentan I'elezione in Parlamento del presi
dente del Consiglio e la possibility di farlo cadere 
solo attraverso la cosiddetta >sfiducia costruttiva», 
ossia la contestuale fiducia ad un altro govemo, l'e-
levazione, resa necessana dal fatto che con il siste
ma maggrontano la maggioranza dei seggi parla
mentan pub non comspondere alia maggioranza 
dei cittadini, del quorum nchiesti per I'elezione de-
gli organi di garanzia e per I approvazione delle re-
visioni della Costituzione il rovesciamento dell at-
tuale divisione di ruoli tra Stato e Regioni, attraverso 
1'indicazione delle competenze del pnmo e I'affi-
damento alle seconde di una competenza genera
te una piu netta definizione dei confim tra politica, 
ammmistrazione e giustizia volta a impedirne le re 
ciproche invadenze, faffermazione infine dell'in-
compatibilita tra poten pubblici e poten economic! 
pnvati, la cui separazione fa parte del costituziona-
lismo profondo di ogni modema democrazia 

Nulla di particolarmente nvoluzionano, come si 
vede, nspetto al disegno tracciato dalla nostra Co
stituzione, ma solo quanto basta a restituire funzio-
nahta e credibilita alia nostra democrazia parla-
mentare, Ma e propno 1 idea della democrazia co
stituzionale come sistema complesso ed equilibra
te di regole, di garanzie e contrappesi un ordina-
mento «pnvo di capi», secondo la felice fomiula di 
Hans Kelsen - che oggi e indispensabile restaurare 
nel senso comune, contra la denva qualunquistca 
ahmentata dal facile slogan presidenzialista 
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DALLA PRIMA PAGINA 

I sindaci d'ltalia 
le a canche che, nella maggior par
te dei casi, mai si erano lmmaginati 
di ncopnre Sara perche dalla so
ciety civile vengo anch 10 e dun-
que ho meno di altn un esperienza 
che mi aiuti avalutaregli esitipoliti-
ci delle scelte, ma non mi sento poi 
cosl tranquilla e soddisfatta nel 
momenta in cui si awicma il pnmo 
compleanno della giunta di cui fac 
cio parte anzi gli elementi di 
preoccupazione prevalgono su 
quelli di soddisfazione, anche per
che awaloiati dallo scambio di 
idee _ sia pure in inolti casi, poco 
piD che a livello di chiacchiera _ 
CDn altre e altn che su e gift per 11 
talia stanno facendo la slessa 
espenenza Una prima questione 
(forse la piu facile da nsolvere) n-
guarda proprio quelli come me pa-
racadutati a govemare per buona 
volonta e spinto di servizio doti 
moralmente apprezzabili, maspes-

X f ^ J ^ y 

so insufficienU a far fronte ai proble 
mi che quotidianamente si rove-
scianosullenostrescnvanie Siamo 
dihgenti siamo studios], siamo pe 
tb anche sospettosi in particolare 
verso I contnbuti di espenenza che 
ci vengono da chi la politica la fa da 
tanto permestiere e che a sua vol 
ta ci guarda con la sufficienza nser-
vata ai parvenus a quelli che fino a 
ten erano fuon dalla stanza del bot 
torn Nel semmario di Pontignano 
a novembre, Rutelli invocd un ntor 
no in forze del funzionan non so se 
questa sialasoluzione migliore per 
nsolvere il problema ma certo un 
punto di sutura fra societa civile e 
apparati andra pur nlrovato penail 
moltiplicarsi di contrapposizioni 
equivoci piccolie grandi scontn 

II punto di sutura pero non 
esaunsce affatto la seconda que 
stione che e quella del rapporto 
con l partiti Non c e chi non abbia 

detto, in migliore o peggiore buona 
fede che i partiti dovessero fare un 
passo indietro rinunciando ad in 
terfenre direttamente o mdiretta-
menteconlegiunte Fin qui benis-
simo Ma bisognerebbe pur porsi il 
problema _ nazionale1 _ di cos al 
tro, alpostodiquella interferenza il 
nulla o quasi che adesso incontna-
mocerto none unasoluzione L'as-
senza del partiti, e in parte anche 
dei sindacati sigmhca 1 assenza di 
una mediazione comunque neces
sana sigmfica che il consenso ne-
cessano per govemare bisogna cer 
carselo con un porta a porta non 
solo defatigante, ma anche nschio 
so per il rapporto troppo personale 
(e dunque potenzialmente cliente 
lare e/o corporativo) che induce 
L assenza dei partiti e della loro 
mediazione made anche e pesan-
temente, nei rapporti fra giunta e 
maggioranza consiliare che la so 
stiene La nuova legge elettorale ha 
pnvato i consiglien di molte delle 
loro prerogative ne denva un seno 
problema di ruolo che spesso por 
ta i gruppi di maggioranza a confi 
gurarsi come controparte della 

giunta 1 consiglien sono eletti dal 
popolo gli assesson sono al loro 
posto per scelta del sindaco glium 
nschiano di farsi portavoce di inte
ressi particoluristici, che non tengo-
no conto delle compatibiliti com-
plessive e gli altn non possono rea-
gire che decidendo, dehberando, 
operando Quale che sia la matena 
e la virulenza del contendere, in se-
de di votazione generalmente pre-
vale lo spinto di responsabilita o di 
disciplma ma questo non cancella 
uno scontento che si fa, di votazio
ne in votazione, piQ profondo e pe-
ncoloso Pencoloso per la demo
crazia piu ancora che per lesingo-
le giunte (un sindaco mi na detto 
con molta amarezza che forse chi 
oggi amminislra non pud piD porsi 
il problema del consenso macosa, 
allora, dopo?) Poi ci sono le que-
stioni piO tecniche quelle piQ diffi-
cili di tutte da spiegare ai cittadini 
le questioni della burocrazia, della 
dmgenza dei segretari comunali 
Si parla tanto di contrappesi alio 
spoil system ma si dice poco quan
to le giunte siano, a tutt oggi pngio 
mere degli uffici la scelta politica e 

un valore residuale se il tal capo n-
partizione decide che non gli piace 
evuoleostacolarla Per non dire poi 
del panico ovunque prodotto non 
solo da Mam Pulite ma dai Tnbuna-
li ammimstrativi che hanno ormai 
assunto valenze spesso squisita 
mente politiche Altro si potrebbe 
aggiungere, ma quanto sopra mi 
sembra piu che sufficiente per n-
flettere, e per preoccuparsi Perche 
nessuna giunta e ancora andata al 
lavenficadelvoto ma quanto si re-
spira nelle citta pud preparare sor-
prese spiacevoli in una misura po
tenzialmente sconvolgente Nor 
so, personalmente quail potrebbe-
ro essere le soluzioni certo un raf-
forzamento seno anche a livello 
formativo, del capigruppo certo 
una nvisilazione cui del resto gia si 
e messo mano della funzione dei 
segretan comunali Ma non credo 
che basti Per questo vorrei che su 
questi temi si apnsse quanto meno 
una nflessione pnma molto pnma 
degli appuntamenti elettorali am-
mmistrativi I primi del quail non so
no poi granclie lontani 

[Clara Serenl] 


