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A NUOVA E E , Lega, i e i o il testo a 
l s : «Non e la scelta dei » 

riform a rebus 
anche 20 deputati i 

E alla fine 
vincono! i 
FRANCO BASSANINt 

1 i del vecchio e (con gli «inquisi-
ti» socialisti e i in a fila). La 
Lega d di . l o sociale italia-

\ . ,. no. È questo  nucleo e della maggio-
. " ... a che i ha vinto, alla , il o 

™  ' " tempo della a della a e (il 
secondò si à al Senato). Un nucleo , come 
si vede, da o che o a , andando al 

, il o m e (quello del 9 giugno 
1991). i i i della e . E 
da o che, pe  ultimi, a e non senza molte -

e mentali, si sono alla fine i alla ; ma 
e soltanto pe  non , il 18 , dalla e degli 

sconfitti. a i , gli insoddisfatti, i delusi sono invece, 
Segni e Occhctto in testa, é tutti i i e i so-

i dei . l testo o dalla a 
e anche i innovazioni nelle e della - : 

zione delle e istituzioni , ma nessuno 
degli obiettivi fondamentali della a viene pienamente 
né convincentemente conseguito. l o e la -
qualificazione del e politico, anche mediante un 

o più o a eletti ed , che consenta di va-
e le qualità i dei candidati, e e 

o dai collegi uninominali. a il testo o dal-
la a non a con nettezza il sistema uninominale 

o da quello , e cosi e il -
o o e dalla e del-

le due competizioni. i più: e al o unico, induce a 
e nella'possibilità di e alla fiducia della 

, degli i del collegio la a di -
ze compatte e omogenee (clientelati, e o ideolo-
giche, a seconda dei casi). Anco  meno convincente il -
sultato , se lo o in e agli i 

i obiettivi della : e ai cittadini non 
solo il e di e i o , ma anche di 

e con il voto i i i politici, economici 
e sociali del paese, e dunque di e e e 

i a limpide e ; 
e quindi le condizioni pe  una a della -

sponsabilità e : e cosi e e 
e i omogenei e stabili, con e e a legittima-
zione ; e confusioni di à e 
pasticci consociativi; e e la i di , 
legittimità ed efficacia del o sistema istituzionale. 

- n obiettivo che poteva e o -
'' ) con un sistema uninominale a due 
: , che induce gii i a e il -

' ' zio sulla à dei candidati con l'esigen-
za di e una , ma anche un - ; 

, una , un . O pò- ; 
teva e o con un sistema a o unico colle-
gando i candidati in modo esplicito ad una delle coalizioni 
o alleanze di o che si  al voto, e chie- : 
dendo agli i di e quella chiamata ad assume-
e la à della guida del paese. e , 

abbiamo messo sul tappeto tutte le e a inventa-
te pe e questo fondamentale obiettivo -
tico. Abbiamo fino all'ultimo invitato le e e politiche 
a ; abbiamo o consensi e adesioni nei , 
nei , nei , in Segni, in e co-
munista e in i i del . a la a 
della e e del , pu  non negando fondamento alle -
cupazioni e agli i del , ha o e la 
palla al Senato. -.,, . ' -<

Non ci a 'dunque che e un giudizio difficil -
mente contestabile. Cosi com'è, la , 
e e e incentiva, la scelta a di una 

a e di un ; non e la -
zia ; non e alleanze e , 
sulla base di limpide i -
che: non conduce a i stabili, , ; 
nscnia al o di e la , il locali-
smo, la e , il clientelismo, dun-
que gli i di un sistema uninominale non 

o da meccanismi di e e di scelta politi-
co-programmatica. - . . . -

i più: nelle i condizioni politico-sociali italiane 
esso può e una a di e geopoliti-
ca della società e delle istituzioni o i disegni di chi 
vuol e in discussione l'unità politica del paese; e n-
schia di fa e n campo, pe e o pe -
zione, ipotesi e o e di stampo 

a o sudamencano La , al Senato, non sa-
à dunque facile a è decisiva. e il cambia-
mento e e uno sbocco o al collasso del-
la costituzione matenale che ha dominato pe  40 anni il no-

o paese. La o , quindi, con tutta la -
minazione, la duttilità e  intelligenza di cui o capaci. 

Tutto il o stava pe e sotto il colpo di 
un emendamento missino votato anche da e e 
Lega: 20 deputati i agli italiani i al-

. a alla fine a » a ha 
o la legge di a del voto pe  la Ca-

, con l'impegno di e al Senato la que-
stione dei i . o il : «Non 

e la scelta dei . 

FABIO INWINKL ALBERTO LEISS 

Wm . La a ha ap-
o la nuova legge eletto-

: una a s in cui 
sono stati a i 
20 deputati da i in 

o i . l 
voto e al testo -

a è o da una maggio-
a , quasi -

te: dai i più affollati da 

In edicola 
ogni sabato 
con l'Unità L'ÀBC 

della fantascienza 
Sabato 
3 luglio 
Isaac Asimov 

Il crollo della 
Galassia centrale 

o e 2.500 

che e il voto pe gli ita-
liani i : si -
vede la e di A -

i o in cui eleg-
e 20 deputati, votata da , 
. Lega. a la novità ha fatto 

e lo fine della : in-
fatti questa a ha bisogno . 
di una e costituzionale . 
e di un o di -

inquisiti , . , alla . e pe e applicata. 
Lega di . o si sono , pds, ha o al -

i , , i e . 
Astenuti Segni, , 

. , i e a 
socialista. L'episodio -
so della a ò stato il voto 
sull'emendamento missino 

ALLE PAGINE 3 a 4 

dimento». La soluzione, , , 
e i al Senato . 

dove la legge deve a e 
esaminata e votata. l : 
«Non viene a la -
zione di i solidi». 

o 
o 

di i 

BETTI A PAGINA 2 

Violenza e follia in 4 episodi i 
Uccisi cinque figli  e cinque donne 

Stragi in famiglia 
i morti 

in un solo giorno 
Violenza e follia in 24 e di . o . 

i episodi: e e famiglie, Una 
donna buttata giù dal balcone dal suo uomo. -
cio: dieci . n a due e fotocopia: 
il custode di un » abbandonato, vicino -
gio, uccide la moglie e i e bambini di 11,9 e 7 anni; 
un bidello di e ammazza moglie e due figli. 
n Campania un uomo uccide moglie e . 

DAL NOSTRO INVIATO 

ALDO VARANO 

. n una 
notte, e i in famiglia»: 
nove , e a o e 
bambini, sono state uccise da 
congiunti. A , , una 
donna è a dopo e 
stata gettata dal balcone dal 

o convivente. : , ,-
Vicino a , il 

o di un o mili-
e ha o il fucile da cac-

cia e ha o o la 
moglie e i suoi figli, di undici, 
nove e sette anni; poi ha tele-
fonato ai . Ad Alpi-
gnano, piccolo o in -
vincia di , un giovane 

e ha ucciso a col-
pi di pistola la moglie e la 

. A e sono 
i due i e la o 

, accoltellati dal capo-
famiglia, che ha o -
mente anche la a -
la. Lui poi ha detto: «Li ho uc-
cisi é mi odiavano. Vo-
levano . 

Gli , pe  tutti e 
e le i in famiglia», -

lano di s omicida». E . 
secondo gli i il caldo 
di questi i e «una 
concausa»: «L'estate e ' 
la a di i già com- " 

.

A A » 

a del e del Consiglio: l o awii subito le dismissioni » 

Privatizzazioni: un mese per  vendere tutt o 
a Confindustria blocca ancora 

Nel '93 Fiat in o 
Agnelli annuncia: 

o i i gioielli 

g E JS*:U.-

Fiat a nel tunnel nel 1993. a di 
Gianni Agnelli che , all' assemblea di bi-
lancio, ha annunciato che a causa della i 
dell'auto il o e à -
te pe  mille .  debiti, invece, tocche-

o quota 10 mila. e la falla 
il o di o à o a e la 

, e della o e una quota del-
la Gemina e o a e l'impegno 
nella a di calcio della Juventus. n as-
semblea quasi a su Tangentopolio, scate-
nati i piccoli azionisti.  il secondo o 

e o italiano, i , i è 
stato invece il o del e addio. a 

i Guido i ed o i hanno as-
sunto i pieni i al e della i 

. o a o e e 
più o l'ipotesi di un'inchiesta della -

a sui fondi (700 ) a -
duti» ed a e i dai bi-
lanci di n e . 

o un mese o e le i pe e 
Enel, , Comit, , Agip, Steted . i Azeglio
Ciampi, Le società o cedute , senza 
che allo Stato a il o di un'azione. o a pa- : 
lazzo Chigi nuovostop della . Abete e 
la mediazione del o su costo del o e -
zione- a globalmente insoddisfacente». Questa 

i 

GILDO CAMPESATO ROBERTO GIOVANNINI 

i . ' a a 
di Ciampi alle . 
Con una secca a il -
sidente del consiglio ha -
nato che o un mese siano 
avviate le e di dismis-
sione di sette a le i 
società pubbliche: Enel, Agip. 
Stet, . Comit, o -
no. . Non solo, a e di 
mano à o pacchetto 

. Lo Stato non con-
à più alcun peso nella 

' à di sette a i più
- centi gioielli del o 
pubblico: e a le più -
tanti banche del paese, la fi-

a che a il setto-
e telefonico, due società -

getiche del o di Enel ed 

Agip, il secondo o assi-
o del paese. Tutti quanti 
o nelle mani del -

cato, col ' massimo, auspica 
Ciampi, di diffusione del pac-
chetto o a i -

. Un o di 
i à -

ne. Si a di una decisione 
, fatta quasi apposta pe

e gli i im-
. i di 11 a poco nella -
, nata (finale?) della -
 tiva. Nulla da : dopo una 
nuova tomaia di i Abe-1 
te a a a ha bocciato la ; 

nuova a méssa a punto 
dal . o  i.sin-

' dacati. 

MICHELE URBANO ALLE PAGINE 1 4 a 15 

n 
e 

di Clinton 
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o a nei i del o di giustizia 

COSTA VENEGONI ALLE PAGINE 15 e 1 6 

Timer  trovato a 
Preparavano una strage? 

Questa i£6G£ 
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 vieto 
oc, i e LESA / 
IM AZIONE ALiACAHeRAj 

E cosi e o che il o di , almeno quello 
immediato, dipenda da Gipo . n qualità di consi-

e anziano, sta decidendo se e quando e il on-
siglio comunale. a quanto ha o ai i a 
che questo e da fienagione voglia , pe

e il suo impegno, le suggestioni della à : 
gli , ha detto, il 2 agosto, antica festa fallica delle 
valli. a gli i -cui compete, a , e in 
questi i i politologi - non se la sentono di e a 

i il 23 luglio, a de! o , il 25 luglio, 
o o , o il 7 di agosto, solenne -

cessione della e del . 
, si sa. è passata dalla civiltà contadina a quella in-

e in modo o e concitato. È , dunque. 
che o coatto di milioni di i i a 
tutt'oggi e di o e di nostalgia. Solo che in alcuni ca-
si questo sentimento si fa poesia . o Olmi). 

A 
n i si fa caso umano. 

C y * tu**? ~ >. " **.*«?* *»»r ***** W M **»-»»^* *~ +- ^ 

t del nuovo 
e i 

ANTONIO ZOLLO 

N egli ultimi due anni la 
a applicazione 

della legge l 
ha svelato nei dettagli le fat- . 
tezze e di un sistema 
televisivo o dalla mio-
pia e i capi 
del defunto Caf, dai o -
ci in i e dai legami -
giati con un o , la 

. Ed a fatale che , 
nel n o di Tangentopoli.;. 
si e anche un capitolo
dedicato a questo pezzo della 

a a . Sul -
te i il e degli anni ha 

o un o , 
da ultimo o pe  lo , 

i dei suoi i 
e e  che ha o la , 
i al suo punto più basso e 

 E convinzione -
mai diffusa che questa i e . 

o sistema v faccia-
no e di quel vecchio il cui < 

o di liquidazione ha 
subito e spinte il. 6 e il 
20 giugno; e cosi ha

e e a la consape-
volezza che la e del 
nuovo ha uno dei suoi basa-
menti - non uno dei possibili 

i - in un sistema -
diotv e
zalo. Non è e un ; 
male che il o a 
dalla . Ed a la diagnosi , 
oggettiva dello stato di salute . 
del o pubblico a sugge-

 l'idea di un consiglio di
«saggi», di » pe -

o a sponda. > 
Ai i di a e 

Senato toccano molti . l 
o consiste nell'ave con-

dotto in o la legge di
ma della : il secondo nel-
l'ave e o il 
nuovo consiglio: il o nella 
scelta in sé. Sono stati in molti 
a e Napolitano e Spado-
lini pe  ave posto il pesante 

o sulle spalle di -
nalità di indubbio , 
dando un o e o colpo 
alla a . a 
chi e o un con-
siglio di i liquidato-

 e chi ha o (ma non 
ha smesso) é il tutto si 

a in una e gat-
.  nomi dei -

ti» dicono che. fino a questo 
punto, e le spinte so-
no state . Si sot-
tolinea che tutti e cinque sono 
lontani dal mondo dei media. 
Qualcuno lo dice mal dissi-
mulando una e o un 

o o dei n 

pasticci e non conte-
o un bel niente. Fanno 

un o ai » dipingen-
doli come intellettuali i 
o i ai temi della 
comunicazione di massa in 
una società . Fanno 
un , pe e un esempio, 
a o . le cui com-
petenze in a vanno ben 
al di là di quelle sin qui gene-

e e da -
minzite . . alla fin 
fine, o vogliono e la 
volata a questo o a quel com-
pagno di a pe  la a 
di e . È questa 
nomina - a subito do-
po quella del e 

à infatti se il
e o s'impantana.

È ipotizzabile che alla -
zione e finisca un si-

e i cui connotati -
sionali e i o con 
quelli dei nuovi i e 
con i i che hanno guida-
to i i di a e Se-
nato nel ? a l'al-

, la i è intossicata da tan-
' ti veleni, è a da tanti 
' conflitti intemi che una sceìta 
di alto o e anch'essa 
condizione pe  la sua stessa 

. Sì. ci vuole un 
e e che assom-

mi in. se: 1) a 
competenza e conoscenza 
del sistema comunicativo, di 
suoi specifici i 

" i - o e tv - e della 
stessa azienda . non essen-
do tuttavia capo o e 
di questa o di quella fazione: 
2) a ma capacità di 

e il nuovo: 3) -
za ma consapevolezza che si 

a non di e bensì 
di e una nuova : 4) 
capacità di e a 
azienda motivazioni e unità di 

. obiettivi; 5) che  fidu-

 eia e , a 
- i cittadini; 6) un e se-
' . infine, al quale gli i 
' i sappiano di i -

, ma con , i 
. di e i ina senza 

e i e -
ve. . 

È , unpcssibile so-
e un nome, un wlto 

 a un tale identikit'' Non -
' mo sciocchezze. Chi ha alno 

pe  la testa e ta e 
: subito il o su uno spetta-

colo nuovo, del quale e i e sta-
ta appena fatta *  la -
ma scena. a chi o disposto a 

? -

T 



Giovedì 
I luslio 1993 

o scontro 
politico 

' a 
a del voto finale passa un emendamento missino 

l de : «Ci siamo sbagliati, non volevamo » 
Una mina nel meccanismo della legge: à il Senato? 
A e del testo a solo , , i e Lega 

, sì della Camera nel caos 
L'ultimo pasticcio: collegi uninominali anche o 

pagina ó JL \J 

, e votazioni 
Oggi o domani la conclusione 

Anche il Senato 
ha scelto 
il o unico 

NEDOCANETT I 

La a a la a e con i voti di 
, Lega, i e . i , , i e , aste-

nuti gli . a denuncia i e -
schi insiti nel testo . E poco a del voto la 

e fa , o a e Elia e in combutta 
col , un «papocchio» che, in o con la Co-
stituzione, a i nei cinque continenti 
pe i 20 deputati. Se ne à al Senato. 

FABI O INWINK L 

 ROMA. Sempre a mezza 
strada tra il giallo e la comme-
dia, la legge elettorale per la 
Camera non si è smentita nel 
giorno atteso della sua appro-
vazione nell'aula di Montecito-
rio. Votata in serata da una 
ibrida, assurda maggioranza 
che unisce i gruppi più affollati 
di inquisiti (De, Psi, Psdi) alla 
Lega, e vede contrari il Pds e 
altn gruppi promotori dei refe-
rendum elettorali, la riforma 
ha registrato proprio in vista 
del traguardo un «botto» che la 
dice lunga sullo stato confusio-
nale del vecchio sistema. I de-
putati democristiani, in com-
butta con leghisti e missini, 
hanno approvato - scivolando 
dalle manovre d'aula fino ad 
un clamoroso errore di vota-
zione - un emendamento 
sconcertante, sicuramente in-
costituzionale, in materia di 
voto degli italiani all'estero. Il 
testo Mattarella introduceva si 
questo voto, reso per corri-
spondenza, ma e passata una 
norma che crea quattro circo-
scrizioni nei diversi continenti, 
per eleggere "in loco» venti de-
putati in rappresentanza dei 

nostri emigranti. Una «zeppa» 
inattesa in un provvedimento 
già ampiamente manomesso 
nella sua struttura. Ma vai la 
pena vedere da vicino quest'i-
struttivo episodio. 

. Il voto all'estero era l'ultimo 
capitolo da trattare prima del 
voto finale sulla legge. Un'oc-
casione per taluni gruppi di 
spendere retorica e farsi pro-
paganda. L'emendamento del 
missino Mirko Tremaglia, che 
estende le circoscrizioni fino 
all'Oceania, firmato anche da 
alcuni de e dal liberale Sterpa, 
viene contraddetto dal relatore 
Mattarella e dal ministro Elia. 
La Costituzione, si nota, fissa 
all'art.56 un tetto di 630 depu-
tati: quindi bisognerebbe to-
gliere quei venti seggi dal terri-
torio nazionale. Ma non basta. 
Nello stesso articolo la riparti-
zione dei seggi viene riferita 
agli «abitanti della Repubbli-
ca» Insomma, o si modifica la 
Costituzione oppure quella 
norma non può entrare nella 
nuova legge. Ma c'è chi ha già 
deciso di «piazzare» una sua 
manovra intomo alla propo-
sta. È Gerardo Bianco, CapO-

Si «£&&&¥^>fcsi^**RÌtì',*&''fc' <̂ <> « 

gruppo dei deputati de: un 
tempo portavoce dei «peones» 
contro i notabili di partito, oggi 
leader maneggione in uno 
Scudocrociato allo sfascio. 
Bianco pronuncia un interven-
to ambiguo e fa votare ai suoi 
la prima parte dell'emenda-
mento, puramente d'indirizzo. 
L'obiettivo è quello di appro-
varne uno successivo, firmato 
da alcuni deputati de, che pre-
vede un'apposita legge per de-
finire le modalità di elezione 
dei nuovi deputati all'estero. 
Una mossa tesa, con tutta evi-
denza, a rinviare ancora i tem-
pi operativi della riforma e al-
lontanare l'incubo, per la De, 
di elezioni anticipate. Ma qui 
avviene l'imprevedibile. Il pre-
sidente di turno mette ai voti la 
seconda parte dell'emenda-
mento Tremaglia, quella di-
spositiva, e il de Adriano Ciaffi 
crede che sia il turno della pro-
posta dilatoria: dal suo banco 
il presidente della commissio-
ne Affari costituzionali leva in 
su il pollice e il gruppo vota sì, 
senza avvedersene, alla defini-
zione delle circoscrizioni ai 
quattro angoli del pianeta. L'e-
mendamento - sono le 13.30 -
passa per una ventina di voti, 
tra gli applausi dei missini. È la 
frittata. Mattarella perde l'abi-
tuale calma: «E una norma del 
tutto inapplicabile». Augusto 
Barbera chiede e ottiene la so-
spensione della seduta, 'l'orna 
a riunirsi il comitato ristretto 
per fronteggiare l'imprevisto 
(deciderà, in sostanza, di ri-
mettersi ad una provvida cor-
rezione da parte del Senato), 
mentre dilagano i commenti e 
le battute. 

Alla ripresa dei lavori d'aula 
Gerardo Bianco abbozza una 
goffa sortita per dimostrare 
che la seconda parte dell'e-
mendamento Tremaglia dove-
va ritenersi «espunta». Il presi-
dente di turno - e ancora un 
Labriola ironico, quasi impie-
toso - ricostruisce la sequenza 
e boccia la perorazione. Fini-
sce qui l'episodio, ma non 
l'impressione per un «papoc-
chio» nmanipolato proprio a 
ridosso del varo di una riforma 
tante volte definita storica. E, 
in effetti, dalle dichiarazioni di 
voto susseguitesi nell'ultima 
parte della seduta emerge tut-
to il limite dell'operazione po-
litica che si è consumata intor-
no al testo Mattarella. Massimo 
D'Alema sottolinea che nessu-
no dei promotori dei referen-
dum è schierato dalla parte di 
questa legge, che «accentua i 
rischi del cambiamento senza 
coglierne le potenzialità positi-
ve». Il capogruppo del Pds de-
nuncia il rigetto della proposta 
significativa del doppio turno, 
un modello sperimentato posi-
tivamente alle recenti ammini-
strative: e sollecita una ricerca 
ed un confronto per migliorare 
la riforma nell'esame a Palaz-
zo Madama. Cosi congegnata, 
la legge apre infatti il fianco a 
logiche di frantumazione lega-
listica, e non a caso trova il 
consenso leghista. Mario Se-
gni, che annuncia la sua asten-
sione («Una tappa importante 
ma non sufficiente»), lancia la 
campagna per l'elezione diret-
ta del presidente del Consiglio, 
collegato ad una lista cui po-
trebbe essere riservato un pre-
mio di maggioranza. Va giù 

pesante la Lega, che accusa 
Ciaffi di aver svolto trattative, 
alla vigilia del voto, con una 
delegazione del Pds: gli uomi-
ni di Bossi SI autosospendono 
di conseguenza dalla commis-
sione Affari costituzionali chie-
dendo la rimozione del suo 
presidente. 

Aspre le critiche di repubbli-
cani e liberali, apprezzamenti 
arrivano proprio dai nostalgici 
del propor/ionalismo: missini 
e Rifondazione comunista, in-
fatti, annunciano l'astensione. 
Si dissocia dalla posizione ulti-
ciale del Psi Mano Raffaella 
che auspica ripensamenti sulla 
strada della democrazia del-
l'alternanza. Si arriva infine, 
sono le 18.20, al voto. 311 i si 
(De, Psi. Psdi, Lega), 127 i no 
(Pds, Pn. Pli e Rete). 99 gli 
astenuti ( Rifondazione, Msi, 
Verdi, radicali, 1 Popolari di Se-
gni e la minoranza socialista). 
«La riforma - commenta Gior-
gio Napolitano - è stata appro-
vata nei tempi prestabiliti a 
conclusione di un confronto 
ragionato e composto e di una 
lunga serie di votazioni tutte a 
scrutinio palese. È stata cosi 
superata la prima prova di un 
iter che proseguirà al Senato». 
E al Senato si richiamano nelle 
loro dichiarazioni in transat-
lantico il ministro Elia e lo stes-
so Mattarella. Il relatore solle-
cita correzioni sul «pasticcio» 
in materia di italiani all'estero 
e sulla preferenza (non previ-
sta nel suo testo originano) : e 
auspica un adeguamento che 
realizzi un consenso più esteso 
di quello registrato alla Carne-
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o candidato a Tahiti, i a » 
E il o salpò pe l'Oceania 

 ROMA A passi velocissi-
mi, l'assemblea di Palazzo Ma-
dama si avvia a concludere l'e-
same del disegno di legge di ri-
forma elettorale del Senato. 
Tra oggi e domani il voto fina-
le. La giornata è stata ieri occu-
pata dalle votazioni a raffica su 
articoli ed emendamenti dei 
primi 4 articoli. Iter ulterior-
mente abbreviato, con lo stral-
cio e il rinvio in commissione 
Affari costituzionali della disci-
plina della campagna elettora-
le È stato il relatore, il pidiessi-
no Cesare Salvi, a proporlo, 
con l'adesione del ministro Li-
vio Paladin e dell'assemblea, 
in modo - ha detto - da dare 
autonomia normativa a queste 
disposizioni. Salvi propone, in 
definitiva, tre testi: la riforma 
elettorale del Senato, quella 
della Camera e un testo per la 
disciplina elettorale per en-
trambi i rami del Parlamento. 
L'assemblea nprenderà in esa-
me il problema subito dopo il 
voto sulla riforma. 

Senza problemi, sono stati 
approvati i primi due articoli. Il 
primo prevede la votazione a 
turno unico su base regionale, 
con ripartizione in seggi uni-
nominali (ad eccezione del 
Molise e della Valle d'Aota) 
pan e tre quarti dei seggi asse-
gnati alla regioni, da eleggere 
con sistema maggioritario; il 
restante 25% è ripartito propor-
zionalmente. Accolti due 
emendamenti, presentati dalle 
senatrici di Pds, De, Psi. Psdi e 
Verdi. Tendono ad equilibrare 
la rappresentanza tra i due ses-
si. A favore i gruppi proponenti 
(con qualche defezione), Ri-
fondazione e le senatrici Zilli 
(Lega) e Multisanti (Msi). 
Tutto liscio anche per l'articolo 
due che riguarda le modalità 

di presentazione delle candi-
dature. Stabilisce che, pena la 
nullità dell' elezione, nessuno 
può candidarsi in più di un 
collegio o, contestualmente, 
alla Camera e al Senato. Ap-
provato un emendamento di 
Rifondazione: stabilisce che 
nessuna sottoscrizione di firme 
è richiesta per la presentazio-
ne di candidati da parte di par-
titi o gruppi politici che, nell'ul-
tima elezione, abbiano pre-
sentato candidature con il pro-
prio contrassegno e facciano 
nfenmento a gruppi parlamen-
tari già costituiti o a gruppi mi-
sti 

Accesa, invece, la discussio-
ne sull'art.3, poi approvato nel 
testo della commissione, per la 
presentazione da parte di di-
versi gruppi, di numerosi 
emendamenti, tutti tendenti a 
rendere meno rigido il maggio-
ntario. Le modifiche proposte 
dalla Quercia (illustrate da 
Giuseppe Chiarante, Silvia Bar-
bieri, Giglia Tedesco, Franca 
Pnsco e Graziella Tossi Brutti) 
prevedevano il secondo turno 
di ballottaggio tr« quanti supe-
rano al primo turno il 12,5>i.dei 
voti (^Wu nella prima applica-
zione della legge), se nessuno 
ha avuto la maggioranza asso-
luta, e comunque tra i primi 
due. In subordine, secondo 
turno se nessun candidato ha 
ottenuto almeno il 35u« dei voti 
e, in subordine ancora, se nes-
suno ha raggiunto il 30",.. Tutti 
bocciati, così come sono slate 
respinte altre formule, tutte 
tendenti ad impedire che si 
possa essere eletti con una 
manciata in voti, in caso di ec-
cessiva frantumazione delle 
candidature. Approvato in se-
rata anche l'art. 4. Ne restano 
due. 

ALBERT O LEISS 

i ROMA. «Io andrò a fare il 
rappresentante del collegio di 
Tahiti», dice ridacchiando Au- ' 
gusto Barbera. «E io alle Ha-
waii», gli la eco il de Guglielmo
Scadalo. «Craxi - aggiungono 
quasi all'unisono - può candi-
darsi ad Hàmmamet,..». Un po' 
di ironia, tra i deputati a Mon-
tecitorio, frastornati da una 
giornata di votazioni sulla leg-
ge elettorale che non potrà es-
sere ricordata come una delle ' 
più gloriose dei Parlamento. 
Oggetto, naturalmente, il eia-
moroso «emendamento Tre-
maglia», approvato, non si ca-
pisce bene se con intenzione 
consapevole o no, grazie al vo-
to determinante della De e del-

la Lega. Anche un altro costitu-
zionalista del Pds, Franco Bas-
sanini, dopo aver definito un 
«cagnaccio con le gambe stor-
te» la legge elettorale approva-
ta ieri («Ci pensasse il Senato 
ora a raddrizzargliele...»), cer-
ca di scherzarci su: «Siamo l'u-
nico paese al mondo che cer-
ca con una riforma elettorale 
di colonizzare il globo terre-
stre: istituire collegi uninomi-
nali in territorio straniero non 
l'ha mai fatto nessuno. Ora bi-
sognerà garantire i necessari fi-
nanziamenti, se no come fa un 
povero deputato eletto nel col-
legio che va dal Marocco alla 
Polinesia a girare tra i propri 
elettori?». Più serio il commen-

to a caldo del politologo Gio-
vanni Sartori: «Sono trasecola-
to. Questo indinzzo legislativo 
è molto complesso e imporrà 
tempi lunghi», afferma ricor-
dando tanto l'esigenza di vota-
re presto, quanto quella di una 
legge «ben congegnata». 

La vicenda, in realtà, ha due 
aspetti. Uno serio: la questione 
del voto degli italiani all'estero. 
Uno meno serio: perchè e co-
me si è arrivati ieri a votare l'e-
mendamento missino. Partia-
mo dall'aspetto meno serio. Si 
parla di un «lapsus digiti» - di 
un errore di dito - da parte del 
de Ciaffi, che ha dato (col pol-
lice all'insù) una direttiva di 
voto positivo al suo gruppo 
senza capire bene che cosa si 
stava votando. Qualche ora 

dopo la votazione, infatti, il ca-
pogruppo de Bianco ha cerca-
to inutilmente di rimettere in 
discussione la decisione. C'è 
chi dice, però, che proprio 
Bianco avesse puntato al pas-
saggio di questa norma, ben 
sapendo che avrebbe compor-
tato una lpggedi revisione co-
stituzionale, e quindi una dila-
tazione notevole dei tempi di 
attuazione della riforma. Vero, 
falso? «1 de - commenta sor-
nione il vicecapogruppo del 
Pds Gianni Pellicani - s i divido-
no in tre categorie. Quelli che 
non sanno quello che fanno, e 
che sperano nel perdóno divi-
no. Quelli che fanno il doppio 
gioco e che sperano di prolun-
gare indefinitamente la legisla-
tura. E quelli che vorrebbero 

votare subito con la vecchia 
legge...». Ogni gioco, in queste 
logiche, è possibile. 

Ma è un peccato che si sia 
giocato su un terreno delicato 
come quello del diritto di voto 
degli Italiani all'estero. Proble-
ma aperto da un quaranten-
nio. Non per nulla si è irritato 
anche il ministro de alle rifor-
me Elia, ricordando che il go-
verno aveva già presentato un 
emendamento che poteva ri-
solvere l'annosa questione, 
con un meccanismo di «dele-
ga», senza bisogno di revisione 
costituzionale, con un voto da-
to per corrispondenza. Anche 
Augusto Barbera ricorda l'esi-
stenza di questo emendamen-
to, che il Pds voleva correggere 
prevedendo l'esercizio del vo-

to presso le ambasciate italia-
ne. Per lui, l'«emendamento 
Tremaglia» può trasformarsi in 
una «bomba sulla riforma». Pe-
rò definisce «interessante», con 
la passione del costituzionali-
sta, il meccanismo previsto per 
l'elezione diretta dei «presen-
tanti dei residenti all'estero, 
nelle quattro «macrocircoscri-
zioni» per l'Europa, il Norda-
merica, il Sudamerica, e l'O-
ceania-Asia-Africa. Interessan-
te ma non in linea con la Costi-
tuzione. E infatti proprio il Pds 
- come ricorda anche Piero 
Fassino, responsabile per gli 
esteri - ha da tempo presenta-
to proprio una legge di revisio-
ne costituzionale su questa 
materia. Ma ieri è stata scelta la 
via della confusione. , . 

e milioni i » 
nell'elenco e 

a sono a 5 milioni 
i possibili i o 

ITH Sono 2.020.551 gli iscritti all'Ai-
re, l'anagrafe degli italiani residenti 
all'estero. Ma solo dall'88 è stata av-
viata la registrazione e molti non si 
sono ancora iscritti. 1 già «registrati» 
vivono per la maggior parte in Euro-
pa (1.325.868), che verrebbe a co-
stituire la circoscrizione estera più 
importante. Segue il Sudamerica con 
449.365 (a cui si aggiungerebbero i 
1.543 dell'America Centrale). gli Usa 
con 137.801, l'Oceania con 47.058. 
l'Africa con 34.808. l'Asia con 4.108. 
In base alla più recente rilevazione 
(quella della Fondazione Agnelli del 
'90) i circa 5 milioni di cittadini ita-
liani all'estero, nelle quattro circo-

senzioni previste dall'emendamento 
approvato ieri, sono cosi suddivisi: 
2.192.411 milioni in Europa; 432.254 
mila in Usa; 1.811.997 in Sudameri-
ca; 687.955 mila in Oceania-Asia-
Africa. Per la registrazione all'Aire è 
necessano compilare un modulo 
presso il ptopno consolato di resi-
denza. Questo provvede poi ad in-
viarlo al Comune di ongine dell'emi-
grante, dove esiste un elenco dell'Ai-
re. Gli elenchi generali sono conser-
vati dal ministero dell'Interno. 11 dirit-
to di volo riguarderà solo i cittadini 
italiani e i loro discendenti, non i 60 
milioni di oriundi italiani che si cal-
cola vivano nel mondo. 

e voti, due schede, una a e tutto di domenica 
Non uno ma due vot i . Per 
eleggere i 630 deputati di Mon-
tecitorio ogni elettore disporrà 
di due voti da esprimere su 
due schede distinte. Sulla pri-
ma sceglierà solo il nome di -
uno dei candidati del suo col- '
legio, sulla seconda darà il più * 
tradizionale voto di lista (una :'' 
croce sul simbolo di un partito, ' 
movimento, aggregazione, al- ; 
leanza...) e, se vuole, una e ' 
una sola preferenza. I due voti, . 
come le due schede, sono ov-
viamente del tutto separati. Il t> 
primo contribuirà a determina-
re la vittoria o la sconfitta di ' 
uno dei candidati del collegio, ' 
il secondo peserà nella distri- . 
buzione di quella quota di seg-
gi (il 25%, 157 in tutto) che la 
legge prevede siano attribuiti 
con il «vecchio» sistema pro-
porzionale tra liste concorren-
ti. Per semplilicare, ma non è 
proprio cosi, con il primo voto -
si sceglierà un uomo, con il se- ' 
condo un partito. » - ~ 
I collegi uninominal i . Tutto -
il territorio nazionale sarà divi-
so in 473 collegi, tanti quinti 
sono i seggi della Camera da ' 
attribuire con il sistema mag-
gioritario (il 75%del totale). In ' 
ogni collegio la corsa sarà di  ' 
tutti contro tutti. Chi arriva pri- , 
mo, chi prende più voti, vince 
e sarà eletto. Non ci saranno 
ballottaggi, recuperi,  tempi 
supplementari. La legge preve-
de che tutto venga deciso >n un ' 
sol turno. Si vota infatti in una e 
in una sola domenica. Basterà 
un voto, un solo voto in più del 

concorrente per essere eletti. 
Difficile fare previsioni. Ma è 
evidente che la griglia di par-
tenza, il numero dei candidati, 
la capacità di ognuno di loro 
di raccogliere consensi anche 
al di là degli elettori del pro-
prio partito o della propria 
area sarà determinante. Sulla 
scheda, quindi, l'elettore vote-
rà un nome e saprà subito, la 
stessa notte di domenica, se il 
suo «preferito» è stato eletto 
oppure no. 

La quota proporzionale. Per 
evitare che tutti i seggi della 
Camera siano appannaggio 
dei partiti maggiori o di quelli 
che, seppure piccoli, sono tut-
tavia molto forti in alcune zone 
del paese, un quarto dei posti 
(157, come detto) verrà attri-
buito con il sistema proporzio-
nale. Il calcolo si farà sulla ba-
se dei voti raccolti da ogni lista 
su tutto il territorio nazionale e 
all'estero e espressi dagli elet-
tori sulla seconda scheda, 

quella con i simboli dei partiti 
e con lo spazio bianco per un 
eventuale voto di preferenza. 
Ma per partecipare alla sparti-
zione una lista deve aver co-
munque raggiunto almeno il 
4% dei voti validi espressi dal-
l'intero corpo elettorale. Una 
volta stabilito il numero dei 
seggi spettanti ad ogni lista si 
vedrà dove, in quale circoscri-
zione elettorale (il calcolo è 
piuttosto complesso) quei 
seggi sono stati conquistati, 
Quest'ultima operazione è de-
cisiva per conoscere chi, quale 
candidato sarà eletto. Infatti, 
se la ripartizione dei 157 seggi 
della quota proporzionale av-
viene su base nazionale, la de-
signazione dei candidati vin-
centi avviene su base circoscri-
zionale. 
Le circoscrizioni elettorali 
e 11 voto d i preferenza. Le 
circoscrizioni elettorali (da 
non confondere con i ben più 
piccoli e numerosi collegi) so-
no 27 in Italia e 4 all'estero 
(Europa, America del Nord, 
America del Sud, e upa per 
Asia, Africa e Oceania). In li-
nea di massima le circoscrizio-
ni coincidono con le regioni. 
Ma il Piemonte, il Veneto, il La-
zio, la Campania e la Sicilia ne 
contano due. La Lombardia 
tre. È qui, nelle circoscrizioni, 
in queste vaste aggregazioni di 
elettori, che i candidati ai seggi 
da ripartire con la quota pro-
porzionale si daranno batta-
glia. Ma, a differenza del pas-
sato, i seggi in palio saranno 

davvero pochi (da un minimo 
di 2 a un massimo di 11). E. di 
conseguenza, anche la lista 
dei candidati di ogni partito 
non sarà più chilometrica. Il 
voto di preferenza (unico e, 
ovviamente, esprimibile solo 
su questa seconda scheda e 
non su quella destinata al col-
legio uninominale) servirà a 
determinare a quali candidati 
dovranno andare i seggi even-
tualmente conquistati dalla li-
sta in quella particolare circo-
scrizione con la ripartizione 
della quota proporzionale. Il 
meccanismo, in realtà, è esat-
tamente lo stesso del sistema 
elettorale che la legge ha can-
cellato ma, riguardando solo 
un quarto degli eletti, la base 
elettorale per ogni seggio da 
assegnare sarà decisamente 
più grande e, di conseguenza, 
conquistare un posto a Monte-
citorio puntando sulla quota 
proporzionale e sui voti di pre-
ferenza non dovrebbe più es-
sere una... passeggiata. 
I «collegamenti» e Io «scor-
poro». I due voti a disposizio-
ne di ogni elettore, quello per il 
collegio uninominale e quello 
per la ripartizione tra i partiti 
della quota proporzionale, 
non sono in effetti del lutto 
scollegati. Tanto per comin-
ciare chi si candida per un col-
legio uninominale deve di-
chiarare preventivamente a 
quale lista, partito o alleanza 
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nazionale si «collega». Insom-
ma, niente «cani sciolti», niente 
sigle effimere. Perché? Perché 
il «collegamento» preventivo 
serve ad assicurare l'applica-
zione di un altro meccanismo 
correttivo dell'effetto maggiori-
tario: lo scorporo. Di che si 
tratta? Si tratta di una sottrazio-
ne, di uno scorporo appunto, 
di un certo numero di voti dal 
bottino che i partiti avranno 
realizzato in tutto il territorio 
nazionale e aH'estero con la 
seconda scheda, quella per la 
quota proporzionale. Per ogni 
vittoria in un collegio uninomi-
nale, cioè per ogni seggio della 
Camera conquistato diretta-
mente con il meccanismo 
maggioritario, i partiti paghe-
ranno un «pegno», consistente 
in un certo numero di voti. 
Quanti? Tutti i voti (più uno) 
ottenuti dal candidato avversa-
rio battuto e piazzatosi secon-
do. Facciamo un esempio. Il 
candidato A del partito A vince 
la battaglia nel suo collegio 
uninominale. Indipendente-
mente da quanti voti abbia ot-
tenuto, per vincere gli sai ebbe-
ro comunque servito un voto in 
più del candidalo B, da lui bat-
tuto e piazzatosi secondo. Se B 
ha raccolto 60 mila voti, dalla 
cifra nazionale utile per la ri-
partizione dei 158 seggi della 
quota proporzionale verranno 
sottratti al partito A 60.001 voti. 
Più voti avrà raccolto il primo 

dei candidati battuti nel colle-
gio, più voti verranno sottratti 
al partito del vincitore. In ogni 
caso i voti sottratti alla lista del 
candidalo A devono essere al-
meno pari al 25% di tutti i voti 
validi espressi nel collegio, an-
che se per B ha votato una per-
centuale più basso di elettori. Il 
meccanismo dello scorporo 
spiega anche l'obbligo tecni-
co, più che l'opportunità politi-

ca, del «collegamento» preven-
tivo tra candidati nei collegi 
uninominali e liste nazionali 
concorrenti alla ripartizione 
proporzionale. 
Chi e dove può candidarsi. 
Chi vuole partecipare alla cor-
sa per la conquista di uno dei 
seggi assegnati con il sistema 
maggioritario può candidarsi 
in uno solo dei 473 collegi 
sparpagliati in tutto il paese. 
Ma in compenso ci si può can-
didare contemporaneamente 
in un collegio uninominale e 

in una o più circoscrizioni elet-
torali destinate alla ripartizio-
ne dei 157 seggi assegnati con 
la ripartizione proporzionale. 
Nessuno tuttavia può candi-
darsi in più di tre circoscrizio-
ni. E nessuno che si candidi 
più volte può farlo «collegato» 
a simboli diversi. Infine un'al-
tra novità: se l'eletto di un col-
legio si dimette o muore gli 
elettori di quel collegio saran-
no chiamali anche nel corso 
della legislatura ad elezioni 
supplethve.
Quanto «peserà» i l nostro 
voto. Come espressione di vo-
lontà politica il voto di ogni 
elettore conterà esattamente 
come prima. Ma, co/> la scom-
parsa della proporzionale pu-
ra e generalizzata, il suo peso 
nell'attribuzione dei-seggi e 
negli equilibri parlamentari sa-
rà assai diverso secondo se i ri-
sultati elettorali saranno andati 
in un modoo nell'altro. Esami-
niamo alcune delle eventualità 
più probabili. Il voto che dare-
mo con la scheda destinata al 
collegio uninominale sarà pe-
santissimo se contnbuirà a far 
vincere il candidato da noi 
scelto. In pratica si tradurrà im-
mediatamente in un seggio 
parlamentare, in uno «spic-
chio» di Montecitorio con tanto 
di nome e cognome. Conterà 
assai meno se invece il «no-
stro» candidato si sarà piazzato 
secondo. In questo caso avrà 
piuttosto una valenza negativa, 
di «opposizione»: nella riparti-

zione dei 157 seggi assegnati 
con il meccanismo proporzio-
nale andrà infatti ad indebolire 
di una unità la cifra nazionale 
del partito del candidato che, 
contrariamente alle nostre 
aspettative, avrà conquistato il 
collegio. Il nostro voto sarà del 
tutto vanificato, non avrà in-
somma alcun peso effettivo 
nell'assegnazione dei seggi, se 
il candidato che avremo votato 
avrà ottenuto una piazza dalla 
terza in giù. In compenso il vo-

to attribuito con la seconda 
scheda, quella destinata alla ri-
partizione della quota propor-
zionale, conterà come pura te-
stimonianza solo se il partito 
da noi votato non avrà rag-
giunto almeno il 4% dei voti và-
lidi su base nazionale. In tutti 
gli altri casi parteciperà co-
munque alla ripartizione dei 
seggi. Ma essendo quesli 157
per tutto il temtorio nazionale 
il suo peso, benché sicuro, sa-
rà comunque piuttosto «legge-
ro». 
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l voto o ddla a alla legge: 
a detto sì meno della metà dell'assemblea» 

o a Occhetto e il o psi 
«Si e le coalizioni di » 

l Pds: sarà battaglia al Senato 
Sulla a gelo con la , a da l o 

a e ai cittadini la possibilità di e 
coalizioni di . Sulla base di questo obiettivo 
la battaglia del s pe e la legge e 

a si sposta al Senato. Un passo avanti positivo i 
o a Occhetto e l . , 

invece, la a della . «Una legge -
a - ha commentato i a - che ha avuto il 

sì da meno della metà dell'assemblea...». 
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* a volalo a e 
di questa legge meno della 
meta dell'assemblea. Non c'è 
male pe  una legge e 
che si definisce -

. C'è un filo di a 
nel commento o di 

o , subito do-
po il voto che ha o al-
ia a il teslo . 
Al e o del s si è 
unito quello del . della , 
del . E c'è stato il o 
di e e come 
il i e e comuni-
sta, che si sono invece più be-
nevolmente astenute. Tuttavia 
ia a non a con-
clusa la battaglia pe -
e la legge. E Achille Occhetto, 

lasciando in tutta a l'aula 
di o («Non faccio 

, ha già o il 
, sottolinea 

che qualche dato positivo è 
o o mattutti-

no col o socialista l 
. E non esclude che an-

che nell'atteggiamento de, 
qualcosa possa e in vi-
sta dell'esame della a al 
Senato. «Abbiamo spostato in 
avanti la situazione...». -

Che il s e votato 

o l'aveva o lo stes-
so Occhetto o lasciando 
la sede dei i -

, dove i mattina, con -
ma, ha o pe  quasi 

a il o socialista, 
accompagnato dai -
po del i di a e Senato, 

a e Acquaviva, e dal se-
e Covatta, o della 

. Un colloquio con-
o positivo e o 

da e le . «Abbia-
mo esposto ai compagni del 

i - ha o il leade
della a - l'esigenza di 

e il tema della -
nabilità e delle i 
posta da noi fin dati inizio con 
il doppio , ma che -
mo possa anche e -

a nel contesto del o 
unico. Sappiamo che questo 
tema - ha aggiunto - è o al-
la e e impostazione 
socialista, e o che dai 
compagni socialisti abbiamo 
avuto, pu  nell'atteggiamento 

o che o oggi in au-
la, i e 
a e successivamente la 
questione al Senato». Un o 

 positivo, è stato 
quello al «documento del -

Achille Occhetto Ottaviano Del Turco 

tito socialista , che se-
condo Occhetto può e 
una base di o pe  una 
azione comune col . 

! , da e sua, ha 
o che «il doppio o 

non è più un elemento di con-
o e di dissenso a i e 

. Noi - ha o - da 
questa mattina abbiamo lavo-

o pe  non e l'ulti-
mo o del o alla Came-

, ma pe e un clima 

politico, anche a i i due 
, che consenta di imma-
e un o utile anche al 

Senato, pe e conto di no-
vità che possono e -
dotte con un o più -
go e una a di -
ze più . l o so-
cialista ha poi sottolinealo co-
me positivo il fatto che il s 
abbia convenuto sull'esigenza 
di e il o della 

» pe  la e delle 

nuove » 
che e di un siste-
ma e o 

. Queste -
ni lasciano e la possi-
bilità di i al Senato? Ac-
quaviva non lo ha escluso, an-
che se non ha o di os-

e che «le e di Oc-
chetto sono e o in 

. 
11 punto che più e al 
, com'è noto, è quello che 

nella a siano i 
meccanismi in o di e 

o agli i qualche 
chance in più nella -
zione della coalizione di go-

. Si , in , del-
l'«emendamento , 
già o e o alla 

, che anche col o 
unico e la -
ne di liste di coalizione nazio-
nale, a cui possono i i 
candidati locali, con un -
mio di a alla coali-
zione che e più voti (o 
seggi). i questo è l'unico 
modo - dice lo stesso -
la - pe e -
zione e a e di go-

o indicate dagli , 
o le  sugge-

stioni , e 
o la logica legalisti-

ca della legge». Ed è o 
questo il punto su cui più delu-
dente è stala la a della 

e o , dopo o 
a le delegazioni i 

dei due i pe e 
eventuali modifiche al Senato. 

, senza e 
che simili meccanismi sono -
spinti dal suo o è at-
tualmente ha a ca-
pacità di coalizione, ha messo 
in campo o il fatto che si 

e e a funzioni 

e delle due . -
menticando che questo -

o è già stato fatto o dal-
la commissione . 

a ha o pubbli-
camente la «non soddisfazio-
ne» sulle  avule dalla 

. Tanto più che anche pe  i 
punti su cui c'è stala e 

, non è o poi 
quanto il e de sia in o 
di e il -
mento o dei suoi sena-

. . . 
Questi elementi hanno pe-

sato nel fa e al s la 
via del voto o alla Ca-

. Ne ha discusso o ie-
i l'assemblea del , do-

ve tanto a che -
la, i e , si 
sono i pe  un «no». 

ù e all'astensione il 
o . a 

lo pensavo — ci ha detto i — 
fino alle 20 a . 
Cioè a che fosse noto l'o-

o (o il -
mento) della . -
mente o poi dal pa-
sticcio . o 

. Non è mancata 
nel s qualche -
ne a . 
Una volta caduto il doppio -
no - ha detto concludendo la 

e del o a -
e bisognava e subilo 

ad una a più convinta 
con la . «La a - diceva 

i Fabio i - è una posi-
zione che a l'opinione 
pubblica del paese. n questo 

o invece si gioca al 
gioco di , che aveva 
chiesto di i e l'al-

o a cui e impiccato. 
e non lo a 

mai...». 

l ò della : e e cemento o il o 

o e di Spadolini 
«L'unità nazionale è in » 

o il monito del , è il e del Senato 
Spadolini a e e sui  cui è sotto-
posta oggi l'unità nazionale, «in o  ai 
fenomeni di secessionismo che i si o 
in e i del . Un e  anche 
dal o della a Fabio i in visita all'in-

e : «Le e e sono il ce-
mento dell'unità nazionale oggi insidiata» 

. «L'unità nazionale 
è in . l monito viene 
dal e del Senato Gio-
vanni Spadolini che è -
nuto i al convegno -
zato dall'Accademia dei Lin-
cei, della quale egli è socio, sul 
tema: «Lo stato delle istituzioni 
italiane: i e -
ve» . Nel suo , che ha 

o i , Spadolini ha 
sottolineato che «un'idea co-
munque dobbiamo e sem-

e e nel cammino che 
ci attende nel campo delle -

e istituzionali: i 47 anni di 
a costituiscono la ne-

a a della a 

di domani e quindi a 
di domani. E da essi non si può 

e pe e il fu-
. 

«Si levi da questa insigne ac-
cademia - ha o Spa-
dolini - che è e e 

a , un monito 
a e l'unità nazionale 

é essa è in . L'u-
nità e e civile di tulli gli 
italiani è in o o ai 
fenomeni di secessionismo 
che i si o in e 

i del ; o alla 
a e del 

d al Sud; o ai feno-
meni di e etnica 

che o i conta-
giosi della a à nazio-
nale. Noi  il va-

e dell'idea , che è 
un'idea di e linguistica e 

e molto a che si 
e l'unità politica e 
o a di do-

mani come i i avi -
vano a del -
to». 

Spadolini, dopo ave -
vato che «nel o di a un 
cinquantennio quella italiana 
è stata una a bloc-
cata, senza -
tata dai temi, , della sta-
bilità e dell'efficienza», ha cosi 
continualo: a è stata pu

e una , ed in 
questo o con l'amico 

o quando a che 
a nata dalla Costituente 

non è mai stata un . 
Secondo Spadolini «il siste-

ma o ha subito una 
e che si è -

vala negli ultimi anni. l siste-
ma dei i è divenuto -

,  questo, quella 
che sta , quella che 

deve , è la , 
non il sistema . 
Non siamo all'8 . La 

a conosce una i 
, ma non si a -

to della dissoluzione e dello 
o che accompa-

o quel . «L'ulti-
mo degli i - ha o 
- e quello di , si 
pensi a , che la a 
dei i stia nella debo-
lezza dei i e . l 

, infatti, è costante e 
continuo: a un o istitu-
zionalmente e e 
un o , a un go-

o istituzionalmente debo-
le e un o 
debole». 

A tale duplice obiettivo - ha 
concluso il e del Se-
nato Spadolini - deve e 
anche la a e in 
via di definizione nei due i 
del : e la 

à e allo slesso tem-
po la e funzione di -
io delle . Si a di 

e il nuovo sistema 
e o scelto 

dal popolo italiano in via -

li presidente del Senato, Spadolini 

a pe  il Senato e. indi-
, pe  la . Un 

sistema che ponga fine ai dan-
ni del o ecces-
sivo e , anche se la 

e ebbe i 
menti nella nascita e nella -
ma a della . 

n a con il 
e del Senato, anche il 

o della a Fabio 
i ha messo in a 

o i i del . 
«Le e e sono il ce-
mento dell'unità nazionale og-
gi insidiata - ha detto e 
la visita e italia-
no , o a pattu-

e o pe  fa -
e o o a e 

. - e la 
spinta a è a 
una nuova alleanza a i citta-
dini» 

a e con il o che dialoga in a con i militanti del s 

a o si , conduce Occhetto 
STEFANO DI MICHELE 

. i , quella 
splendida piazza di Siena, pie-
na di gente...», dice Achille Oc-
chetto ai i di
dio. Al telefono, c'è o il 
sindaco piediessino della città 
toscana. i : «Qui 
siamo soddisfatti del o 

. Lo e 
Occhetto. «Siamo tutti soddi-
sfatti». l o della -
cia ai i di una . 

a è una novità, detta cosi. 
a è una novità se è il leade

del s che chiede di e un 
dialogo settimanale con le se-
zioni, le , gli i 
e i militanti del o Tutti i 

, alle 18. «E un occasio-
ne pe e questo -
mento che è la , pe e 
un o più o a 

o e e . 
Ogni inizio settimana o 
cosi e conio di ciò che 
vogliamo , delle iniziative 
che intendiamo , ha 

spiegato lo stesso Occhetto 
a di e a e 

alle domande. «Un o 
, a il e del s 

e il o del , l'ha defini-
to. 

a e Fotia. il 
e di  «L'idea 

è venuta o a Occhetto. 
Un o stavamo o 
dei i , e lui al-

o mi ha detto: a 
è non facciamo questa 

iniziativa? è non usiamo 
la o pe  la politica in modo 
intelligente, dal momento che 
ci e di e con il 

o vivo del , Lo 
a in , Folia. co-

m'è nata l'iniziativa. «A e 
quel ch'è di , chiosa. 
«Ad Achille quel ch'è di Achil-
le...», a subito il o 

. Sono già decine e 
decine le sezioni del s che 
hanno telefonato pe -

i pe  i i appunta-

menti. o , pe  il de-
butto, o collegate in : 
da Siena, e l , -
venna. e città dove alle am-

e il s ha o 
un e successo, tutte e e 
oggi con un sindaco della 

. o il o 
a e l , feudo de-

o da , paese 
o dalla malavita. E il 

nuovo sindaco. Antonio Culo-
, a a Occhetto che 11 ha 

vinto la a unita, che al 
comizio conclusivo a il se-

o di e , 
ma anche o e -
no e . a 

, . 
Soddisfatto è e -
lo . sindaco di -
na. «Complimenti, siete andati 

e ogni aspettativa...", gli di-
ce Occhetto. 

e e e legittime sod-
disfazioni. a adesso? Quali 

o le e mosse del 
? 1 sindaci e gli i -

senti nelle sezioni tempestano 

il o di domande: la -
a e e -

ne, Alleanza a e 
Amato. i e ie donne, la di-
soccupazione e il fisco. E la l>e-
ga. e la . E i giovani. La se-
zione di , ad esempio, 
può e un o dove 
l'età media è di ventanni. S'in-

a Occhetto, o e 
: «Qual ò il o 

delle e iniziative a i gio-
vani?». E a a e -
te. o anni abbiamo o 
nelle piazze una quantità 

e di giovani. Abbiamo 
bisogno di una nuova, e 
inventiva dal basso...». e 
e dà , chiede l'o-
pinione dei militanti che si al-

o al telefono. a i te-
mi della settimana politica: 

è la vicenda più , 
quella della a . 

i stiamo o un'of-
fensiva sul fisco. E un -
namento politico pe  una piat-

a a pe
e le e di . -

tanto i suoi i sugge-
, o il ventaglio 

delle questioni, chiedono 
i dettagli. 

Un a di discussione -
ta, allenta, senza i i e senza 
le finzioni delle occasioni uffi-
ciali. Alla fine, Occhetto è sod-
disfatto. Gli piacciono, le inso-
liti vesti di e -
nico; gli piace l'idea di -

. Un o e o -
ma o in , un 
appuntamento settimanale fis-
so: nessun o di o 
l'aveva mai fatlo. 

Soddisfatti a 
anche quelli di

i a , il 23 luglio, con 
la o lesta nazionale che,si 

à nel bosco , vici-
no , pe  iniziativa della 
sezione di o Emilia. 
Nei i i avevano lan-
ciato un appello a e della 

. Centoventimila e al-
l'anno, una specie di canone. 

a , con il suo -
camento, è un o ec-

cezionale pe  tutta la , 
non solo pe  il , dice Fotia. 

o già o il o «ca-
none», a gli , Walte  Vel-

i e o , o 
i e o , Giu-

seppe , Antonio Zol-
lo e o Sansonetti, Alessan-

o i e Giovanni , 
Giuseppe Giulietli e Giovanni 
Valentin'!, Empedocle a e 

o La Volpe. E ovviamen-
te si abbona anche Achille Oc-
chetto. Tutti i , comun-
que, filo o sulla o dal-
le e 15. Con un o di 
telefono dove : 
6791412. 

«Siamo l'unico o -
sto in piedi, in buona salute...», 

a o la fine della sua 
e il o del 

. E di questi lempì, un -
to è in buona salute se può 

i di e dal suo 
, di e nelle piazze. 

E poi, , di . E di 
e in a alla . 

Ogni settimana, con il suo se-
. -

NO 
A QUESTA LEGGE 

ELETTORALE 
CHE NON DA1 POTERE 

Al CITTADINI 
I vecchi partiti di governo, col sostegno della Lega 
Nord, hanno approvato una legge elettorale che non 
raccoglie lo spirito e la volontà del referendum del i 8 
aprile. 
Non si è voluto garantire ai cittadini il diritto di scegliere 
la maggioranza di governo. Non si è voluto approvare 
un «doppio turno» che - come è accaduto nelle recenti 
elezioni amministrative - avrebbe stimolato aggrega-
zioni ampie e schieramenti alternativi. 
Non si è voluto consegnare agli elettori quel potere in 
più, che è decisivo per spazzare via la vecchia politica. 

Per questo il Pds ha votato contro. 
Ora la battaglia si sposta al Senato. 
I cittadini vogliono una legge elettorale chiara e sempli-
ce. Il vecchio sistema è finito. Le nuove regole debbo-
no servire a costruire, anche in Italia, una democrazia 
dell'alternanza: Il Pds continuerà a battersi per questo. 

CAMPAGNA DI ADESIONE 
E FINANZIAMENTO AL PDS 

faccio 
Vuoi avere chiarimenti sulla campagna di sottoscrizione? 
Puoi telefonare ai numeri 06/6711585 - 586 - 587, 
ogni giorno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. 
Telefonando potrai annunciare la somma che ti impegni 
a versare. 

Puoi sottoscrivere: con bonifico bancario presso 
la Banca di Roma, agenzia 203, largo Arenula 32, Roma 

c/c 371 
oppure utilizzando il conto corrente postale 

31244007 
I versamenti vanno intestati a: 
Direzione del PDS, via delle Botteghe Oscure 4, Roma. 

:-& 

Coupon di adesione al 
Partito Democratico della Sinistra 
 Desidero iscrivermi al Pds 

 Desidero rinnovare l'adesione al Pds 

Cognome 

Nome 

Professione 

Età 

Tel. 

Indirizzo 

Città Cap 

Da compilare e spedire a: Partito Democratico della Sinistra, 
via delle Botteghe Oscure, 4 - 00186 Roma, oppure recapitare alle 
Unità di Base o alle Federazioni provinciali del Pds. 
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