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Ugo Spagnoli 
giurista, ex vicepresidente Corte Costituzionale 

«Riforme, non espropriate le Camere 
• TORINO. L'assemblea costituente proposta 
da Berlusconi non ha suscitato entusiasmi 
mentre da altri versanti si raccomanda la via 
parlamentare come piQ rapida ed efficace. 

Prof.Spagnoll, quale percorso consigllerebbe 
per affrontare Hnododelterifemecoitttutio-
mil? 

La costituente va bocciata non solo per una se-
rie dl considerazioni sui tempi che una scelta 
di questo genere comporterebbe per realizza-
re riforme che, come il federalisrno, rlchiedo-
no invece soluzioni immediate, E non solo per 
i riflessi neirapporti con le altre Camere ecbri il 
governo che in qualche modo potrebberb ri-
sultarnedelegittimati, e perche radicalizzereb-
be lo scontro dopo la campagna elettorale Va 
tenuto presente anche un rischio grave di trat-
turaconlaCostituzionevigente. i 

Ul vede addkttwa un perkolo di frattura? HI 

II presidente della Camera Violante ha osser-
vato giustamente che la costituente e un Istitu-
to del tutto straordinario che consegue a eventi 
eccezionali, guerre o rivolgimenti di regime, 
checertamente in Italia non sono accaduti. per 
questo la costituente assume un carattere di 
contrapposizione netta con la Carta fonda-
mentale della Repubblica che tra i'altro rion 
prevede un simile istituto. Ne deriverebbe qhe 
la Costituzione viene come svuotata e subiice 
una lerita mortale. E cio anche se si volesse li-
mitare I'attMta della costituente solo a taluta 
parti: in primo luogo perche questo limite non 
potrebbe che essere assai ampio per le con-
nessioni tra i van' istituti, e poi perche la costi
tuente non e giuridicamenle vincolata, salvo, 
torse, per il rispetto del diritti inviolabili, E bene 
ricordare che la Costituzione rappresenta cln-
quant'anni della nostra storia ed e carica di va-
lori nei quail la societa italiana si rltrova. 

QuiadiHproblemadeMeittHmevaconsegnato 
aHe comnMonl affari CMMUKJIMII dd Path-

Parlamenjoche potra troyare le 
soluzioni lecnfchepiu adatte, o at-
Iraverso le commissioni bicame
ral! o con le commissioni affari co-
stituzlohall. 

it levorodlquert organism! esta-
to WBHSO oajflctb) di pownriche c 

Le necessarie modiflche alia Costituzione deb- Palazzo Montedtorio 
bono essere effettuate dal Parlamento solo 
con le procedure di revisione costituzionale 

preyiste dall'art. 138. Sara poi il L'ipotesi dell'assemblea costituente va bocciata perche in-
fliggetebbe «una ferita mortale» alia Costituzione vigente. 
Lo sottolinea il prof. Ugo Spagnoli, gia giudice e vicepresi
dente della Corte costituzionale, per il quale le riforme de-
vono essere affidate al Parlamento. No al semipresidenzia-
lismo alia francese: «Perche non si riparte dalle proposte 
originarie del govemo del premier o del cancellierato?» 

Nonostante le esperienze prece- ijurgenza del federalisrno. 
denti, awenute In un diverso con-
testo politico, non d6 un giudizio 
negative sulle commissioni bica- ;_ 
merali, e neppure sulla commis-
slone Bozzi alia quale ho avuto I'onore di par-
tecipare. , 

Di (toveilpuo ripartir«?dalla proposta Macca-
»ko?Otto«bon»Flskht(la-che|>udancora 
cottroibtHtemnodliHuposslblk converges 

Non 6 una domanda facile. Diro innanzituttb 
che sono personalmente contrario a riprendi-
re il discorso dal preambolo Maccanico. Quel-
la Ipotesi e fortunatamente fallita. La ritengo 
pericolosa perche fondata, sia pure con correl-
tivi, sul semipresidenzlalismo alia Irancese.. 
D'altra parte si trattava di una ipotesi «subordi: 
nata». Non vedo perche, venule meno le ragio-
ni polltiche che allow Indussero a ripiegare 
sulla proposta semipresidenzialista, non si 
debba oggi ripartire dalla proposta originaria 
del governo del premier o da quella del cancel^ 
llerato, 

Ecnevaiuttiionefadelprogettochehaprejoll 
none dal sen. Fbichetla? 

Secondo me, va ancora approfondito in alcuni 
suol aspettiche restanoconfusi. Comunque, se 
nepuodiseuterew. 

Preoccupano certl umorl esasperati nei nord-
e»t II governo luaimiHiclatomlsure per II de-

piutaioMioMm 
centramento dl funttonl e compW alle autono
mic locali. Mala riformadelloStato In sensofe-
derale quail procedureetemplpodrichledeie? 

Ritengo, prima di tutto, che sia stato un errore 
non studiare a fondo, per tempo, la questione 
del federalisrno da tutti genericamente accet-
tata ma poi in qualche modo accantonata. Er-
roneamente, a mio awiso, si e preferito dare la 
precedenza alle question! della forma di gover
no. Ci6 ha determinate un aggravamento della 
tensione, e stato una delle component! del 
successo della Lega e ha spinto quest'ultima 
ad avanzare soluzioni tanto pifl ardite quanta 
inaccettabili. Ora non vi e piu tempo da perde-
re, non solo per i problemi del nord, ma per la 
necessita di un forte decentramento e di mag-
giore autonomia per tutte le regioni del paese. 
II problems del (ederalismo si pud benissimo 
affrontare in sede di revisione costituzionale e, 
credo, deve precedere o in ogni caso andare di 
pari passo coi problemi della forma di gover
no. Si tratta di approfondire il problema e di de
finite scelte tra varie soluzioni in tempi il piu 
possibilerapidi. 

Tomiamo agli interrogate suite forme di go-
Presidenzialismo e semipresidenziali-

smo saranno prestimibHmente tra I terreni forti 
del confronto. Lei sembra Invece prediligere 
opzkml die vadano nei senso del parlamentari-
smo.Ecosi? 

Esattamente. Dichiaro awersione per ogni for
ma di presidenzialismo, salvo quelle che pre-
vedono I'attribuzione di funzioni pressoche 
esclusivamente di garanzia al presidente della 
repubblica eletto direttamente dal popolo. E 
come anticipavo, sono nettamente contrario a 
un'ipotesi di semipresidenzialismo alia france
se in quanta si attribuiscono al presidente della 
repubblica poteri enormi, che duranosette an-
ni, senza possibilita di revoca, mentre vengono 

Andrea Cerase 

mortificate le funzioni del parla
mento. Per di piu, la*;oabitazio-' • 
ne» fra presidente della repubblica 
e premier didiversaesjtrazione po-
litica fa venire fneno anche il van-
taggid della efficienza e delia go-
vernabilita. 

Non sembra, pero, che II sistema 
dl governo transalpine abbia mes-
so in gloco I principl fondamentall 
della democrazia. 

Non bisogna dimenticare che la 
soluzione francese e unica in Eu-
ropa ed e nata da vicende dram-
matiche e del tutto particolari di 
quel paese. II suo carattere autori-
tario non ha condotto a conse-
guenze gravi grazie alia grande 
tradizione democratica del popo
lo di Francia e alia qualita dei pre
sident!. 11 presidenzialismo, del re-
sto, e estraneo alia nostra cultura 
come ha voluto sottohneare an
che il segretario del Pds. Vorrei ag-
giungere, ancora, che la posta in 
gioco e grande, e le scelte investo-

no dawero tutti i cittadini. Credo che la sinistra 
non possa non tener conto della vasta area, 
composta non solo da giuristi, contraria a for
me di presidenzialismo contestate anche da 
formazioni che fanno parte dell'Ulivo. Una 
spaccatura a sinistra e nell'Uiivo su questo te
nia sarebbe fortemente negativa. 

Stanno riemergendo, qua e la, anche tentazkmi 
di un recupero della legge elettorale proporzio-
nale.Chenepensa? 

Che simili ritorni indietro non mi convincono 
affatto, almeno alio stato della situazione poli-
tica. Abbiamo intrapreso la via del maggiorita-
rioche va proseguita e perfezionata. 

Caso Whitewater 
Insegna qualcosa 
anche in Italia? 

Q 
QIANLUIQI MELEOA 

UEL CHE sta accadendo negli Stati Uniti, a 
cinque mesi dalle elezioni presidenziali di 
novembre, offre occasione di alcune consi
derazioni di risulta anche sulla politica, la 
magistratura e il giomalismo in Italia. 

Prima ifatti. 
1) Una giuria popolare ha ritenuto colpevoli 

di malversazioni (il cosiddetto «scandalo Whi
tewater)') due ex soci in affari dei Clinton, James 
e Susan MacDougal, nonche il successore dei 
Clinton nella carica di govematore dell'Arkan-
sas, Jim Guy Tucker. Tucker si e dimesso. Clin
ton aveva inviato al tribunale una cassette con la 
propria testimonianza a favore degli imputati'. 
nonostante cid, il tribunale li ha ritenuti colpe
voli. Ne esce diminuita la presunzione di corret-
tezza del presidente e, secondo tutti i commen-
tatori, questo argomento diventera sin d'ora il 
cavailo di battaglia elettorale dei repubblicani e 
del loro probabile candidato, Bob Dole. 

2) Nelle ultime settimane Clinton ha latto 
proprie alcune proposte politiche dei repubbli
cani, tutte di centro-destra. Diminuzione della 
tassa sulla benzina, pubblicita contra icolpevoli 
di delitti sessuali quando costoro escono di pri-
gione, agevolazionifiscaliperchivuoleadottare 
un bambino, contrarieta ai matrimoni per cop-
pie dello stesso sesso.... E, da ultimo, il coprifuo-
co per i minorenni nelle citta. Di fatto Clinton ha 
sottratto a Dole tutti quei punti del pvogramma 
repubblicano che avrebbero potuto attrarre voti 
di centra. E ha mantenuto per se temi di sinistra 
(come la liceita dell'aborto legalizzata anche In 
gravidanza avanzata) quando questi argomenti 
possono essere condivisi da elettori o elettrici 
che altrimenti voterebbero a destra. 

Eorailcommento. 
Lo «scandalo Whitewateni e in se cosa di po-

co conto. Ma quel che pud nuocere a Clinton, 
come gia accadde per Nixon, non sono tanto i 
fatti quanta 1'atteggiamento apparentemente 
reticente o bugiardo tenuto da lui e dalla moglie 
Hillary dopo 1'awio delle indagini giudiziarie. 

E SI FA il paragone con quanta i magistrati ita-
liani hanno portato a galla su Berlusconi e Pre-
viti, non si pud non restare stupiti del fatto che 

' dueinquisiti del genere possano essersi pre1 

seiitati alle ultime efeiibni riuscendo '8 'farsi 
•, eleggere. E che il primo, a suo tempo, avesse 

avuto l'improntitudine di indicare il secondo co
me ministro di Graziae giustizia. 

Colpisce poi, nei leggere le cronache ameri-
cane, la totale assenza, a Washington e dintomi, 
di quei comportamenti giudiziari che in Italia 
hanno fatto definite Roma «il porto delle neb-
bie» di molte inchieste su politics e loro complici 
criminali. Se in Italia e parsa eroica e difficile la 
condotta di molti magistrati, tanto awersati nel
la loro azione quanta piCi vicini a srnascherare 
gravi delitti del potere politico, in America e im-
pressionante notare come non soltanto I'opi-
nione pubblica, ma tutte le «strutture» pubbliche 
spingano i magistrati a non guardare in faccia a 
nessuno, e tanto meno al presidente, quando si 
tratta diindagare. 

E infine i giomali. Quelli americani sono cre-
duti quando raccontano i fatti e valutati pro o 
contro per i loro editoriali. Per esempio: gli edi-
toriali del Wall Street Journal sono visceralmen-
te anti-Clinton. Ma i suoi cronisti non si sogne-
rebbero di paragonare i comportamenti (even-
tualmente) malandrini di Berlusconi a quelli 
(eventualmente)malandrinidiDeBenedetti. 

E quella una democrazia perfetta? Ma, per 
carita! E una democrazia basata sul sistema 
maggioritario: si vota, sostanzialmente, per il 
meno peggio di due contendenti. II che spiega, 
per inciso, perche quel maestro di tattica politi
ca che si e dimostrato Clinton, cerchi di appro-
priarsi di tutti gli argomenti dell'awersario appe-
napud. 

Ci penseranno magistrati e giornalisti a far 
notare ogni suo sgarro di comportamento o di 
integrita morale, se ci sara. 
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DALLA PRIMA PAGINA 

La rivoluzione delle riforme «owie» 
stata abituata nei discorsi del gover-
nanti alia lettura slrabordante e fa-
stldiosa del libra dei sogni: tutto vi 
veniva accatastato, cid che era im-
portante e cio che non lo era, col ri-
sultato di contendere le idee dei cit
tadini, anzi - come ha detto Prodi -
di «nevrotizzarli» e di deluderli, 
mancando ogni volta la realizza-
zione delle, pramesse generosa-
menteelargite. 

Non a caso il neopresidente del 
Consiglio si e consentita la civetle-
ria dell'elojjio dell'owio, rispon-
dendo cos] all'accusa da pia parti 
formulatacirca la «banalila» del suo 
programma, E «owio» difatti che la 
posta debba funzionare in tempi 
rapidi, che I'amministrazione pub
blica sia uno slrumento efflciente al 
servizlo della comunita, che i biso-
gnl essenziali del vivere civile siano 
assicurati. Ma e proprio qui il punto 
dolente dell'azienda Italia: la mac-

china dello Stato e ormai logora e 
inceppata. Sara pure «owio» ma 
senza questa riforma primaria nulla 
potra essere costruito, ne si potran-
no affrontare le grandi sfide che i 
tempi richiedono: da un compiuto 
federalisrno al ridisegno del siste
ma liscale, dal rinnovamento dello 
Stato sociale al nsanamento del de-
bito pubblico. Ad un'altra accusa 
Romano Prodi non si e voluto sot-
trane, quella che l'opposizione ha 
dicontinuo ripetuto in questi giomi: 
l'eterogeneita della sua maggioran-
za che non gli consentirebbe di 
operare delle scelte. A chi non vuol 
dargli retta ha ripetuto die il gover
no ha un programma ben preciso. 
II presidente del Consiglio si e di-
chiarato estremamente sensibile 
alle stimolazioni di natura sociale 
che gli sono pervenute da Rifonda-
zione comunista: ne terra conto ma 
senza demordere dai cardini del 

suo progetto, secondo il quale non 
e possibile rinunciare ai parametri 
che la costruzione della nuova Eu-
rapa ci impongono; cosi come e ir-
rinunciabile il ricorso ad una seria 
manovra finanziaria (sollecilata ie-
ri dal govematore della Banca d'lta-
lia) senza la quale utopica diver-
rebbe la riduzione dei tassi; cost co
me irricevibile sara la richiesta del 
ripristino della scala mobile, per 
evitare che i suoi perversi automati-
smi riaccendano l'inflazione a tutto 
danno di chi vive dentro e fuori il 
mercato del lavoro. Per tener fede 
all'obiettivo che si e proposta - un 
nuovo patto sociale - la coalizione 
dell'Ulivo non ha dunque altri stru-
menti che la continua, paziente 
concertazione fra le parti, la ricerca 
pragmatica, empirica del punto di 
confluenza degli opposti interessi, 
finalizzate al bene superiore della 
colleltivita, Nelle aule parlamentari 
si era materializzata in sede di di-
battito una grave minaccia non tan
to a questo governo quanta alia 
stessa unita nazionale: il secessio-
msmo leghista che Umberto Bossi 
aveva condensato nella perentoria 

richiesta di un negoziato fra la co-
siddetta Padania e Roma padrona, 
come gia ci si trovasse di fronte a 
due governi, a due entita giuridica-
mente e politicamente autonome. 
Prodi e stato su questo punto altret-
tanto chiaro ed essenziale. Negan-
do in primo luogo, con i dati eletto-
rali alia mano, che la Lega possa 
parlare a nome di tutto il Nord, e 
precisando che in Italia il Parla
mento e uno e sovrano, un Parla
mento nei quale tutti possono con-
correre alia nascita di un forte fede
ralisrno, senza alcun bisogno di re-
carsi a Mantova Bossi aveva anche 
chiesto due monete, due economie 
contrapposte. Non e stato difficile 
per Prodi ribattereche I'obiettivo da 
perseguire e ben altro: una moneta 
unica europea, a cui tendono, sen
za spaccature interne, tutti i paesi 
evoluti del continenle, premessa 
indispensabile per un loro sviluppo 
armonico e coordinato. 

Su un altro punto controverso il 
presidente del Consiglio ha voluto 
essere chiaro a chi sta chiedendo a 
gran voce la nascita di un'assem-
blea costituente, come madre di 

tutte le riforme, con una punta di 
ironia ha risposto che «egoistica-
mente» potrebbe anche desiderar-
la: difatti prima che sia in grado di 
produrre frutti concreti dovrebbero 
trasconere almeno cinque anni, il 
tempo di una intera legislature. 
Una sorta di garanzia per la durata 
del suo govemo. Ma pu6 il Paese at-
tendere tempi cosi lunghi o non 
conviene invece dar 1'awio subito 
al processo di cambiamento e di 
modernizzazione dello Stato? La 
logica del buonsenso e della con-
cretezza non pu6 che fomire una 
sola risposta. 

Incassata I'ultima fiducia il go
vemo da oggi pud dunque mettersi 
all'opera. Ritenere che il suo cam-
mino sia facile sarebbe pericolosa-
mente illusorio. Le contraddizioni 
interne alia maggioranza non sono 
un'invenzione degli awersari, la 
permanente voglia di contrapposi-
zioni trontali da parte delle opposi-
zioni, malgrado le dichiarate buo-
ne intenzioni, costituiscono perico-
li reali, da non sottovalutare. La 
consapevolezza delle difficolta e 
ben presente in Prodi e nei suoi mi-

nistn, accanto pero al convinci-
menlo che le grandi attese del Pae
se, segnalate dal voto del 21 aprile, 
non possono andare deluse. 

II nuovo govemo nasce proprio 
alle soglie del cinquantennio della 
Repubblica. Anche agli inizi di quel 
lungo cammino - lo ha riconJalo 
Gianni Agnelli in una recente inter-
vista - i problemi erano tremendi: 
un Paese semidistrutto dalla guerra, 
un'economia in sfacelo, un dram-
matico contrasto ideologico. Eppu-
re quegli italiaiii seppero rimboc-
carsi le maniche e vincere le diffi
colta Quel successo dipese «dal 
diffuso ottimismo proprio di una 
comunita che si impegna per rico-
struire e raggiungere obiettivi vital! 
per il future. Gli ostacoli che oggi 
dobbiamo superare - e la conclu-
sione dell'awocato Agnelli - non 
sono certo maggiori di quelli che 
abbiamo superato cinquant'anni 
fa». Spetta al govemo Prodi - ag-
giunglamo noi - (ar rinascere quel 
«dif(uso ottimismo», generatore del 
primo e troppo dimenticato «mira-
colo»italiano. 

[Gianni Rocca] 
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