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Luciano Violante 
presidente della Camera dei deputati 

«Pensiamo insieme lltalia del 2000» 
• ROMA. Ha ricevuto centinaia di lettere. AIcu-
ne esageratamente pro, altre violentemente con-
tro. Un pezzo d'ltalia che ha voluto dire come la 
pensava su quel richiamo ai «ragazzi di Sal6» che 
Luciano Violante ha fatto nel suo discorso d'inse-
diamento come presidente dalla Camera. «Si, ci 
sono valutazioni in quelle lettere che mi hanno 
colpito: in quelle pro, I 'idea che le mie parole fos-
sero lette come una riabilitazione del lascismo; in 
quelle contra invece, che quella mia riflessione, 
per aicuni, significasse I'azzeramento della Resi-
stenza», 

Presidente Violante, proprio oggl la Repubblica 
fMcggla, con una soiennc cerimonla qui a 
Montcdtorio, I suol priml dnquant'anni. Che 
vatortdaaqiMstoappuntamento. 

II valore sta nel fatto in se, mezzo secolo di sinri.i 
repubblicana, e nelle parole che il presidente di I 
la Repubblica Mirizzeraal Paese. locredoinolin 
che sia necessario riflettere e discutere su qui -.to 
inizio dei secondi dnquant'anni. Un paest di 
strutto da una guerre di cui era stato attore nnn* 
condario e che in mezzo secolo e entrato ni I > •• 
cuito dei grandi del mondo. In questi anni iihliu 
mo avuto morti per stragi terroristiche, delitti • 11 
mafia, 

Ma anche straordinarie conquiste sociali. Siamo 
riusciti a sollevarci ogni volta, dopo il Vaiont, piaz
za Fontana, Capaci...Questa e la dimostrazione di 
come il nostra popolo disponga di una risorsa 
fondamentale: la capacita di risorgere, di rico-
strulre e di andare avanti. Ma c'e un altro elemen-
to fondante della nostra stdria, del nostra sviluppo 
civile, culturale e politico: le citta. Dal medioevo 
ad oggi |a nostra e largamenle storia di citta e co-
muni. Edove i servizi funzionano megllo, dove la 
civilta epifl radicata, i valori civili sono pit) sentiti, 
II se guardiamo con attenzione da piu lungo tem
po cltta e comuni sono stati il fulcra dello svilup
po. 

RHnmtamo al dbcono d'hisedlamento come 
presidente deHa Camera. Ul ha avuto moW ap
plaud, anrte da destra, nu pure tantecritlche, 

Quando si pone un problema storico politico ri-
masta sotto traccla per tanti anni e inevitabile che 
questo accada. Daqualche tempo sto riflettendo 
a Una questione che credo dovrebbe potsl la clas-
se dirlgente di questo paese. E cioe, come I'ltalia 
supera II90U Come enfra nel nuovo secolo supe-
randole pagineoscure del 900. II Novecento ha si-' 
gnificato per I'ltalia due guerre mondiali, il fasci-
smo, luttl che hanno messo pin volte in pericolo la 
democrazia, Ciascuno di questi eventi ha lasciato 
strascichi profondi nella nostra storia, nella nostra 
cultura, nelle coscienze. Mi chiedo se possiamo 
affrontare una riflessione su tutte queste vicende 
su Un piano di ricostruzionecosciente della nostra 
storia e non invece di rivendicazione ideologica di 
raglonl contrapposte. Non credo che oggi I'antifa-
scismo debba riaffermare i suol primati con i pu-
gnl sul tavolo. Sono i valori civili dominanti del 
paese che lo dicono, Gli eredi del partita fascista 
sono In Parlamento da tempo. Oggi rispettano le 
regole democratiche. Questo e il primato di fondo 
della democrazia, La sinistra dovrebbe sbarazzar-
sl di un'idea proprietaria della Liberazione e del-
I'antifascismo. Dobbiamo riflettere con spirito li
bera e dl verita sulle pagine della storia e lavorare 
perche questi valori siano riconosciqti da tulti. Chi 
ha combattuto nella Resistenza lo ha fatto anche 
perchi stava dall'altra parte. Non possiamo tradi-
re noi quella lezione, chiudendo i valori della Li
berazione denlro i confini della nostra parte politi-
ca, 

Ha suscltato un po' di scandalo il fatto che io ab-
bla detto: riflettiamo suite ragioni per le quali ra-
gazzi e ragazze scelsero Said. La stessa nflessione 
la fece Togliatti subito dopo la guerra... Dobbia-
mo chiederci che cosa c'e nel codice genetico del 
nostra paese che ha fatto si che una parte sce-
gliesse di andare li dove e'erano violenza e tiran-
nide. II paese non si liberera oggi dei geni della ti-
rannide se non e capace di riflettere sul perche ieri 
giovanl e ragazzl andarono in quella direzione. 

Eppure, to stesso Flni che pure I'ha applaudita 

IL PALAZZO DI MONTE GITC 
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II presidente 
della Camera 
Luciano Violante 

Come pud entrare I'ltalia nel nuovo secolo, superando le 
pagine oscure del novecento? Luciano Violante, presiden
te della Camera, torna a chiedere una riflessione non ideo
logica sulla nostra storia recente, che sia la base per pensa-
re insieme regole e valori della repubblica del duemila. 
Sulle riforme dice: «Distinguiamo gli obiettivi dalle proce
dure". Sul federalismo: «Ricostruiamo un sistema di auto
nomic partendo dal basso, cioe dai comuni*. 

NUCCIOCICONTt 
non ha avuto ancora la forxa dl riconoscere la 
Liberazione come valore fondatlw della nostra 
Repubblica. Lei pensa che avra II coraggk) per 
farlo? 

Non e nelle mie funzioni esigere dichiarazioni. Fi-
ni o chi per lui decidera liberamente. II presidente 
della Camera ha chiesto di riaprire una pagina 
della storia. Barbara Spinelli, scrivendo un artico-
lo tanto critico quanta interessante afferma che 
Chirac non avrebbe mai chiesto di capire Vichy 
ma avrebbe richiamato la responsabilita collettiva 
dei francesi. Mala nostra storia e diversa. Said fu la 
storia di un pezzo d'ltalia, non dell'Italia intera. E 
io non ho chiesto di giustificare Said. 

C'e una ariro punto del suo discorso che ha fatto 
motto discutere. La minaccia dell'uso ddla for-
za in caso di secession*. Era proprio necessario 
usaretonicosifortJ? 

Ho richiamato gli strumenti che gli stati democra
tic! hanno per difendere la propria soprawivenza. 
Sarei stato un ipocrita se non avessi detto che essi 
spaziano dal consenso politico sino all'uso legitti-
mo della forza. Questo non vuol dire, naturalmen-
te, che I'uso della forza e lo slrumento per imporre 
I'unita dello Stato. Quando si elenca la gamma 
degli strumenti si mette ciascuno davanli alle pro-
prie responsabilita. Personalmente penso che alle 
questioni poste impropriamente con la secessio-
ne si debba rispondere con misure efficaci. E della 

Legacosapensa? 
lo credo che la Lega abbia una funzione demo-
cratica. Perche canalizza all'intemo di un alveo 

democratico una pro-
testa che potrebbe ave-
re anche sbocchi ri-
schiosi. La Lega costi-
tuisce una risorsa de-
mocratica. Poi sta alle 
altre forze non emargi-
narla, cercare di spo-
starla sul terreno della 
partecipazione alia co-
struzione di un nuovo 
sistema politico. Non 
dimentichiamotuttavia 
che c'e un problema 

che riguarda il Mezzogiorno. E c'e una grande dif-
ferenza tra il Nord e il Sud. Perche nel cuore del 
Nord non batte lo spirito della secessione... 

InSidlia Invece... 
In Sicilia possono svilupparsi processi incontrolla-
bili. Li non operano solo forze politiche ed econo-
miche, C'e anche una grande organizzazione cn-
minale che puo giocare la carta della separazione 
co me propria carta. Immaginiamo se Cosa No
stra si mettesse a battere moneta, a guidare le 
banche. Quel richiamo alia possibilita dell'uso le-
gittimo della forza e rivolto quindi a chiunque 
pensi di agire per la separazione. 

Ma c'e chi prevede una proliferazlone di nuovi 
plccotl Stati regional! perche quell! national! sa-
rebbero troppo costosi ed economicamente 
nonomogenei... 

Talvolta si confonde lo Stato nazionale con quello 
accentratore. Sono due cose diverse. La Germa-
nia e un formidabile Stato nazionale ma anche 
uno Stato federate, per non parlare degli Stati Uni-
ti dove c'e un forte senso patriottico...Questo 6 
I'errore che fa la Lega. Stato nazionale non vuol 
dire stato accentrato, ma vuol dire unitario E il 
percorso di costruzione dell'Europa che portera 
via via al deperimento degli Stati nazionali. Ma ci 
vorranno decennL.Qual e invece I'itinerario che 
abbiamo davanti? Operare dentro i confini nazio
nali affinche tutte le sperequazioni siano supera-
te Se sentiamo il govematore della Banca d'ltalia 
dire che aumentano le ricchezze ma anche le po
verty, allora dobbiamo riflettere. Allargare le basi 

della nostra democrazia non vuol dire solo aprire 
la pagina di Said o discutere se sia giusto a meno 
dare I'indulto ai terrorist! Dobbiamo riflettere su 
quanti milioni di intelligenze vanno sprecate; sul 
perche solo il quattro per cento dei laureati sono 
figli di operai e contadini; su come si impoverisce 
la base democratica se c'e un'evasione dell'obbii-
go scolastico che in alcune region! e elevatissima. 
Ricostruire una unita moderna del paese non vuol 
dire soltanlo dare i servizi al Nord Est, significa ri-
pensare le basi e la traduzione islituzionale della 
democrazia 

Traduzione istituzionale, lei dice. Riscrivere le 
regole e i valori, quindi. Come si muovera que
sto Parlamento? 

C'e stato un gran parlare, talvolta anche ideologi-
co, di un'assemblea costituente. Ora il dibattito mi 
sembra piil di merito Distinguerei quindi gli obiet
tivi dalle procedure. La grande maggioranza delle 
forze politiche parlano di Stato federate. Ci sono 
due modelli. II primo per decentramento del cen-
tralismo, cioe invece di uno Stato accentratore ne 
costruiamo piu di uno. Da questo punto di vista il 
modello pnncipe e la regione Sicilia. Che e il tipi-
co stato regionale accentratore, con i disastri che 
conosciamo. L'altro modello, che non esiste an
cora nel nostra paese, fa leva sui comuni. E da II 
che bisogna partire. Dando ai comuni il massimo 
dei poten possibili per quando riguarda il govemo 
e i servizi ai cittadini che risiedono nel loro territo-
rio. Con i principi di sussidiarieta: il comune fa tut-
to quanta e nelle sue possibilita, oltre le quali in
tervene i'organo di govemo superiore. E cosi via 
fino alle competenze piu propriamente statali. Si 
tratta di realizzare un federalismo per ricostruzio-
ne di un sistema di autonomie, che parta dal bas
so 

Ce la f ara questo Parlamento? 
La strada da seguire la sceglieranno le forze politi
che. II presidente della Camera e quello del Sena
te hanno il dovere, e io lo farfi, di assegnare se-
condo ordini di priorita alle commissioni Affari 
costituzionali i progetti di legge che riguardano la 
forma dello Stato. Enaturalmente anche di opera-
re perche lo svolgimento di questo compito sia il 
piurapidopossibile. 

Dico airuiivo: 
eviti la trappola 
della Costituente 

FEDEMCO ORLANDO 

R OMANO PRODI si e fatto due conti e I'altroieri 
ce li ha illustrati alia Camera. Ci ha detto: «Se 
dessimo vita a una Costituente, cosa assurda 
perche abbiamo appena eletto un Parlamento 
per fare le riforme, a me potrebbe anche conve-

^ " i ^ nire- infatti il processo costituente durerebbe 
non meno di cinque anni, e quindi anche il mio govemo 
durerebbe tanto». 

Scherzi a parte, ogni sconfinamento dal terreno parla-
mentare non solo metterebbe in forse il riformismo possi-
bile e sperimentate (autonomie locali, federalismo soli-
dale e cooperative decentramento dei poteri anche attra-
verso nuove Authority per nuove funzioni), ma ci impri-
gionerebbe nelle tagliole di cui e disseminata I'awentura 
costituente. Vediamone alcune. 

1) La Costituente, eletta per affiancare e quindi andare 
oltre il Parlamento, enfatizzerebbe il federalismo piu di 
quanta gia non sia enfatizzato; e ne accentuerebbe la de-
generazione secessionista. 

II processo di unione europea non attenua maesalta la 
secessione. Le terre flagellate dalla malaria secessionista 
pensano che andare direttamente a Bruxelles senza pas-
sare per Roma e meglio: illudendosi, forse, di potervi sca-
ricare il fardello dei problemi meridionali sotto la statuetta 
dell'Enfantquipisse. 
2) Nessuna assemblea costituente ha mai riconosciuto 
1'ordinamento precedente; anzi si e sempre sentita libera 
di fondarne uno nuovo. L'Ulivo si e impegnato con gli 
elettori a non (are rivoluzioni dell'ordinamento ma a rifor-
mare quello che c'e. 

La Sinistra democratica non deve farsi persuadere da 
un luogo comune (riascoltato a Montecitorio) del costi-
tuzionalismo liberale di destra: e cioe che non c'e revisio-
ne federalista della Costituzione senza presidenzialismo. 
La Germania dimostra che non e vera. E il capitombolo 
dell'elezione diretta del primo ministro, alia sua «prima» 
mondiale in Israele, conferma tutti i pericoli, mille volte 
pronosticati e non solo da Sartori, dell'illusione neopresi-
denziale. 

3) L'elezione dell'assemblea costituente con la pro-
porzionale, non solo non darebbe a Prodi i cinque anni di 
vita, ma lo manderebbe subito a casa insieme al Parla
mento, se avincere fosse il Polo anche per un solo voto. 
Soltanto una classe dirigente schizofrenica potrebbe con-
cepire al tempostesso una maggioranza legislativa dell'U-
livo, conquistata col sistema maggioritario, e una maggio
ranza costituente del Polo, conquistata col sistema pro-
porzionale. 

4) L'anno prossimo dovremo votare per 20 referen
dum. Uno di essi propone di abrogare la quota proporzio-
nale dell'attuale legge elettorale. Se il Parlamento non va-
nifica subito il referendum, approvando una riforma elet
torale interamente maggioritaria (doppio tumo), ci trove-
remo di fronte a questa doppia prospettiva teorica: una 
legge maggioritaria all'inglese e una costituente di destra, 
cioe l due ingredienti per far divampare la miscela bona-
partista 

5) Aspegnere la miscela dovrebbe pensare la Corte co-
stituzionale. Essa, probabilmente, non concederebbe il 
referendum sulla legge elettorale, coerente con la sua giu-
risprudenza; e certamente boccerebbe una legge istitutiva 
di un'assemblea costituente. Abbiamo segni certi di que
sto orientamento. Ma cosi I'incendio, spento nell'edificio 
della Costituente (dopo un anno perduto dal Parlamento 
a costruirlo) divamperebbe nelle malariche terre del se-
cessionismo, a cui l'enfatizzazione del processo costi
tuente e il suo mancato apprado farebbero salire la febbre 
aquaranta. 

P ER EV1TARE le trappole senza restare fermo, il 
govemo deve presentare i suoi piogetti di rifor
ma, lasciando i parlamentari liberi di cercare le 
piil larghecollaboiazioni. 

La prossima settimana eleggeremo le com-
—•••• missioni Affari costituzionali della Camera e del 
Senato. E in quelle sedi _ senza Costituenti e senza bica
meral! _ che questo Parlamento deve preparare la riforma 
dell'ordinamento. Esemprevalido i! progetto predisposto 
nel maggio 1994 da Bassanini? E la Costituzione leghista 
di Assago e mai stata messa nero su bianco? E la bozza Fi-
sichella e il compromesso Maccanico meritano una rilet-
tura? 

I gruppi politici e il governo si facciano dunque vivi con 
proposte di riforme: e il Parlamento potra cominciare a 
dare risposte al Paese che le aspetta. 
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Non illudete... 
crescera I'accettazione sociale. L'anomalla 
principale, rispondono altri, non e quella 
estetica ma quella funzionale, mentale e 
organica. Modificare la fisionomia serve 
ben poco, anzi pub apparire un maschera-
mento. £ meglio leggere nel viso dell'altro 
il problema, che e suo ma anche nostra, 
per poter prendere le misure culturali e so
ciali atle ad affrontarlo. 

A questo dilemma, uno dei tanti che 
sorgono in questo finale di secolo nelle zo
ne di confine fra scienza, etica e societa, si 
aggiungono altre domande, collegate cia-
scuna a un tema di principio. La liberta: un 
bambino ha diritto di avere il proprio volto 
originario, che esprime la sua identita per
sonate, oppure qualcuno (i medicl o i ge-
nilori stessi) possono arrogarsi il diritto di 
cambiarglielo? 

La giustizia: ammesso che questa chirui-
gia sia utile, essa sara accessible a tutti op-
pure inlrodurra una discriminazione fra chi 
potra pagarla e chi no? Le priorita' premes-
so che esistono moltl pregiudizi nei con

front! dei bambini Down (come di tutti i 
«diversi»), e giusto per superarh puntare 
sulla chirurgia estetica piuttosto che su! 
mutamento culturale e sociale? 

Le risposte a queste domande non pos
sono essere univoche, ma il rischio di una 
discussione senza fine puo forse essere evi-
tato se si parte dal soggetto principale, il 
bambino, e ci si domanda: come giovargli 
meglio? Per altri che nascono con gravi 
anomalie corporee, come il labbro lepori-
no o 1'anca lussata, si e travala una solu-
zione nella chirurgia, che consente il pieno 
recupero estetico e soprattutto funzionale 
la masticazione o il movimenlo. 1^ solu-
zione tecnica coincide con quella elica e 
sociale, in questi casi. 

Ma per i bambini Down, purtroppo, cio 
non e possibile Le loro esigenze primarie 
sono due. Una e quella di essere aiutati a 
sviluppare in modo autonomo le propne 
capacita, e non e un sogno Negli ultimi 
decenni la durata della loro vita e cresemta 
e il loro livello di intellello e di attivila e di-
venulo piii elevato di quanta si polewe 
pensare, grazie all'assistenza ma anche ,il 
i'autocoscienza deila loro condizione L a! 
Ira esigenza 6 quella di essere accettati da 
se stessi e dagli altri per quel che sono e 
per quel die possono diventare, e neppure 

questo e un sogno. Oggi, soprattutto in Ita
lia, gran parte di essi frequenta le scuole e 
progredisce, grazie al sostegno degli inse-
gnanti e piu ancora dei loro compagni, e 
in alcuni di essi e maturata perfino la fie-
rezza di aver raggiunto un traguardo essen-
do Down. Mi riferisco a due attori: Pascal 
Duquenne, premiato a Cannes, e Alessan-
dro De Santis, I'amico di Benigni in Johnny 
Srecchino, ma piu ancora a tantissimi gio-
vani Down che hanno conosciuto succes-
si anche piccoli, meno clamorosi ma al-
trettanto importanti per la loro vita. 

Ho un forte timore che il confidare so
prattutto nella cosmesi chirurgica possa 
arrestare o frenare questi processi, illude-
re i ragazzi Down di poter nascondere o 
superare >l loro handicap, che e reale, 
con il mutamento dell'aspetto esteriore, e 
poi farli piombare nella delusione. Ho la 
preoccupazione che un'idea che pud 
avere qualche giustificazione, come il di
re «siccome e difficile cambiare la socie
ta, facciamo subito qualcosa per loio» sia 
assolutizzatd lino a scoraggiare colore 
che sono gia all'opera per sciogliere, gior-
no dopo giorno, quel nodo nevralgico 
delle societa moderne che e I'accettazio
ne delle diversita. 

[Giovanni Berllnguer] 
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Queirawocato... 
mone sia condotto senza ledere il rispetto dellu 
persone», diventare carle slraccia. Se si permct-
le che un ciltadino possa essere soggetto atran-
nullamento della sua persona in un'aula di tnbu-
nale, come si pud non temere che niolu ituliani 
si sentiranno intiinoriti nel fare il loro dovere of-
frendo il proprio contribulo alia giustizia? 

II codice recila che e «il presidente che curu 
che 1'e.same del testimone sia condotto senza le
dere il rispetto della persona». Perche il presi
dente di questo procedimentu non ha applicam 
questa norma, che e 1'indicc del grado di civilia 
della giustizia di un paese'? 

Inoltre, a poche cutadine sara sfuggilo il fatto 
che I'oggello di quesia violenza 6 una donna, A 
poche di noi non potra non venire il dubbio che 
il modo in cui Stefania Arioslo 0 statu trattata 
dipende anche dal suo sesso, e che u un teste 
maschile nun sarebbe stato riservato questo tipo 
di iratlamento. Mi displace, ma di fronte a casi 
come questo non nesco ad allomanare il terribi-
le sospetto che nelle aule della giusn/ia le don-
ne possano essere cancellatc come persone. 

[Carole Beabe Tarantelli] 


