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Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninomina~
Ie maggioritario a doppio turno ,eventuale, con lista unica
nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei
collegi, per l' elezione della Camera dei deputati. Norme per

la moralizzazione delle campagne elettorali

ONOREVOLISENATOR!.~ 1. II 9 e il 10
giugno 1991 gli elettori, approvando con
oltre ventisei milioni di «si» la proposta di
ridurre drasticamente Ie preferenze dispo~
nibili per l'elezione della Camera dei depu~
tati, hanno indicato in modo fermo e
inequivoco una volonta di riforma delle
istituzioni e di moralizzazione della vita
pubblica che sarebbe grave e irresponsabile
ignorare.

I temi politici che hanno segnato il
dibattito nella campagna referendaria sono
stati due. Anzitutto, la riforma elettorale nel
suo significato pili pieno: una riforma che,
cogliendo alle radici il malessere che
travaglia la Repubblica, sia in grado di
restituire verita e trasparenza al confronto
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elettorale, attraverso la limpida competizio~
ne di schieramenti, programmi e proposte
di governo tra loro alternative.
Al tempo stesso, proprio il quesito referen~
dario per la riduzione dei voti di preferenza
ha consentito che si esprimesse in modo
democratico e costruttivo una profonda e
diffusa volonta di pulizia: i ventisei milioni
di elettori che hanno respinto gli appelli
all'astensione ed hanno sostenuto la propo~
sta di abrogazione hanno dimostrato di
ritenere necessarie quelle riforme che pos~
sono restituire dignita e valore alla politica
e agli stessi partiti. Non dunque una
generica e pericolosa rivolta «antipolitica»,
ma una domanda di politica pulita; non il
rigetto indiscriminato dei partiti politici,

(Elezioni)
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ma la ferma ~ e Forse ultimativa ~ richiesta
di una loro profonda riforma, nella loro vita
interna e nel rapporto con la societa e con
Ie istituzioni. La proposta del collegio
uninominale, come elemento caratterizzan-
te di un nuovo sistema elettorale, non e
stata dunque concepita, almeno da una
gran de parte dei promotori del referendum,
come leva per scardinare e scompaginare
l'idea fondativa dei grandi partiti di massa,
ma come la strada pili limpida e corretta
per superare il mercato delle preferenze,
causa non ultima di tante degenerazioni
deIIa vita politica, rafforzando al tempo
stesso il rapporto diretto di responsabilita
tra eletti ed elettori.

Da queste considerazioni il Partito demo-
cratico dell a sinistra trae motivo di confer-
ma delle scelte operate nel documento
approvato 10 scorso gennaio dal suo con-
gresso costitutivo fondate sulla necessita di
una riforma elettorale con due obiettivi
fondamentali: dare agli elettori il potere di
scegliere direttamente, con il voto, la
maggioranza di governo; rinnovare la poli-
tica per renderla pulita, trasparente, fonda-
ta su una competizione tra programmi e
non su mediazioni affaristiche 0 cIientelari.

2. II PDS giunge ora ad indicare compiu-
tamente un proprio progetto di riforma
elettorale per la Camera dei deputati,
aperto alla riflessione e al confronto, ma
saldamente ancorato ai due punti Fermi in
precedenza indicati: il sistema uninominale
per moraIizzare la politica con un nuovo
legame, pili limpido e forte, tra rappresen-
tanti e rappresentati; la correzione maggio-
ritaria per consentire agli elettori di scegIie-
re tra proposte di governo alternative ed
obbligare Ie forze politiche ad assumere in
modo chiaro Ie proprie responsabilita.

In questa scelta, maturata in una lunga
riflessione che fu avviata gia nel PCI, non
c'e alcuna «conversione sulIa via di Dama-
sco» rispetto alla tradizione proporzionali-
stica che ha segnato Ie forze progressiste
del nostro paese.

Sarebbe errata disconoscere il ruolo
positivo svoIto dal sistema proporzionale
nel faticoso processo di crescita e di
consolidamento del pluralismo politico in

Italia. Dopo la dittatura fascista, di fronte al
pericolo del riemergere di tendenze totaliz-
zanti, la strenua difesa della proporzionale
coincise con una pili vasta battagIia cultura-
Ie e politica per l'attuazione della Costitu-
zione e l'affermarsi di valori di liberta, di
tolleranza e di laicita, senza i quali un
ordinamento non puo dirsi democratico.
Per molti anni il sistema elettorale propor-
zionale, pur con limiti e difetti evidenti, ha
garantito in larga misura il rispecchiarsi
nelle assemblee rappresentative delle ag-
gregazioni, delle tensioni ideali, delle divi-
sioni che si manifestavano nella societa. La
lotta della sinistra era la lotta per la
centralita del Parlamento, in quanto istitu-
zione nella quale trovavano posto e voce
ceti sociali, culture, interessi tradizional-
mente escIusi dal vecchio stato liberale
elitario ed, ancor pili, dalla struttura autori-
taria di dominio costruita dal fasdsmo ed
ereditata dalla giovane democrazia itaIiana.

Ne si puo dimenticare che 10 scontro
parlamentare del 1953, contro la cosiddetta
«legge truffa» , fu motivato soprattutto dalla
trasparente intenzione, almeno in una parte
delle forze centriste, di condurre artificiosa-
mente la maggioranza di governo fino aIle
soglie necessarie per la elezione degli
organi di garanzia e per la stessa revisione
costituzionale. Nei primi anni della demo-
crazia repubblicana, nel cIima aspro condi-
zionato dalla guerra fredda, do avrebbe
probabilmente significato un rischio gravis-
simo per la compiutezza del patto costitu-
zionale, che gia tanti ostacoIi incontrava
nella sua corretta e piena attuazione.

Se questi sono stati i meriti storid del
sistema proporzionale, non si puo ignorare
che, almeno da vent'anni, l'effetto combi-
nato del proporzionalismo e della degene-
razione partitocratica e rilevabile nello
svuotamento progressivo di rappresentativi-
ta delle assemblee parlamentari, non pili
luoghi della decisione politica effettiva e
pertanto incapad di esprimere coerenti
linee di maggioranza e di governo. La stessa
forza organizzata dell'opposizione e stata
smorzata e, per cosi dire, ammortizzata da
un sistema che, per sua natura, non favori-
sce Ie alternative nette, ma consente, in
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cambia, una difesa prolungata di posizioni
acquisite. A lungo andare, la difficolta
dell'alternativa ha avuto un effetto di ritor~
no sullo stesso pluralismo politico, perche
la continuita di governo ~ senza raffronti
nei sistemi democratici occidentali ~ dello
stesso partito di centro ha determinato un
appannamento deIla dialettica politica, sia
per pratiche consociative estese dal centro
alla periferia, sia per il consolidarsi di
enormi apparati di potere affaristico e
clientelare che, specie nelle regioni meri~
dionali, hanno costantemente eroso spazi
sempre pill ampi di autonomia e di liberta
della societa civile.

Bisogna ridare ai cittadini la fiducia
neIl'utilita del proprio voto, che poi vuol
dire fiducia nelle potenzialita democratiche
deIla rappresentanza. Assemblee elettive
che si limitano a rispecchiare il corpo
elettorale ~ con tutte Ie distorsioni che oggi
conosciamo ~ e non dimostrano capacita di
fornire valido supporto ad un'indirizzo
politico di maggioranza chiaro, contrappo~
sto ad un altrettanto chiaro indirizzo di
opposizione, sono destinate a perdere peso
ed influenza nel sistema istituzionale e
cedono fatalmente terreno di fronte al
prepotere partitico, aIle logiche spartitorie
extraparlamentari, a veIleita bonapartiste
pill 0 meno mascherate, a demagogie
localistiche di facile pre sa. L'attuale sistema
elettorale ~ con il concorso di altri, molte~
plici fattori ~ favorisce quel curioso feno~
meno, tipico della vita politica italiana, per
cui la conflittualita permanente tra i partiti
facenti parte della coalizione di maggioran~
za consente a chi condivide da decenni
responsabilita di governo di presentarsi con
la veste dell'oppositore e tuonare contro i
propri alleati, per allontanare da se il
giudizio negativo dell'elettorato.

II mezzo pill adatto per pone fine a
questa situazione sembra quello di indurre i
partiti a sottoporre al corpo elettorale gli
schieramenti che essi intendono realizzare
net Parlamento da eleggere, vincolandoli
ad una coerenza, dalla quale oggi si sentono
completamente sciolti. I cittadini potranno
cos! premiare 0 sanzionare scelte program~
matiche ed alleanze conseguenti, alIa luce

dei risultati raggiunti, senza «rendite di
posizione», che oggi impigriscono e ottun~
dono la capacita di governo, per la sicurez-
za di alcuni dell'impratkabilita di alternati~
ve concrete, perl'autolimitazione di altri al
mero esercizio di un potere di interdizione,
che non intacca significativamente l'ege~
monia del partner pill grosso della coalizio~
ne. La stessa opposizione sarebbe stimolata
ad essere pill incisiva e puntuale e potrebbe
spiegare al massimo la sua progettualita e la
sua forza di mobilitazione senza tentazioni
consociative, e operando al fine di costruire
una proposta alternativa di governo, con la
consapevolezza di potere poi, alla scadenza
elettorale, diventare maggioranza.

3. Per impostare una riforma elettorale di
tipo sistemico coerente con queste finalita,
si tratta allora di tener presenti due livelli.
11primo consiste nel rapporto tra il singolo
eletto e il cittadino elettore: l'alternativa al
sistema delle preferenze (che induce i
candidati a farsi portatori di istanze partico~
laristiche, alimenta corruzione e rischia di
distruggere i partiti, soprattutto quelli di
media e gran de dimensione, rendendoli dei
meri contenitori elettorali) non PUQ essere
la lista bloccata, che consegnerebbe alle
segreterie dei partiti un controllo totale, ma
solo l'introduzione di forti dosi di uninomi~
nalismo. II secondo livello e quello deIla
scelta del governo, e qui e importante sia
consentito ai cittadini di scegliere un
programma di governo, una coalizione che
si presenta davanti agli elettori prospettan~
do un governo.

In sostanza, il collegio uninominale, per
la scelta dei rappresentanti, e una regola
maggioritaria che ~corregga la proporziona~
Ie, per la scelta delle maggioranze di
governo, sono i due strumenti fondamentali
per affrontare i due livelli di cui si e detto.

Pertanto, la proposta del PDS prevede ~

in, sintesi ~ che il cittadino scelga al primo
turno il candidato (nel collegio uninomina~
Ie) e il partito.

Se nessun partito ottiene la maggioranza
assoluta, il cittadino vota al secondo turno
per la coalizione di governo: la coalizione
che ottiene, il maggior numero di voti
(purche superiore al 40 per cento) ha
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diritto alIa maggioranza di seggl In Parla~
mento.

4. Venendo ora ad illustrare pili da vicino
la motivazione e i caratteri della proposta,
si pu6 notare, quanto al primo livello di cui
si diceva (rapporto tra il singolo eletto e il
cittadino elettore), che il collegio uninomi~
nale e uno strumento fondamentale per
risolvere il problema della moralizzazione
del rapporto elettori/eletto, dove esso inse~
risce una forma di responsabilizzazione
molto pili netta di quella assicurata dai
collegi plurinominali.

11sistema delle preferenze e una singola~
rita italian a che non ha riscontro in nessu~
na altra gran de democrazia e che fu
escogitato per sfuggire al dilemma tra
collegio uninominale e lista bloccata. La
logica dell'intervento da ope rare nel rap~
porto elettori/eletti e la stessa che motiva
anche l'intervento suI piano distinto della
scelta dei governi: il tentativo di passare da
una competizione in cui i partiti, come i
candidati all'interno della stessa lista, cer~
cano spazi suI mercato elettorale proprio a
danno dei competitori pili vicini, ossia di
coloro con cui si alleeranno 0 collabore~
ranno comunque dopo Ie elezioni, ad una
competizione in cui cambia la posta in
gioco; in cui, in breve, abbia luogo una gara
tra due programmi per il governo del Paese
e tra candidati per la rappresentanza gene~
rale, non settoriale, del proprio collegio.
Una competizione del primo tipo porta con
se una estrema permeabilita delle istituzio~
ni rispetto alIa frammentazione degli inte~
ressi, fino a forme di vera e propria
colonizzazione da parte di lobbies 0, addirit~
tura, di contro~poteri criminali.

Anche per questi motivi (e non solo per
introdurre il diritto dei cittadini a decidere
sui governi) l'iniziativa dei referendum
elettorali, su cui il PDS e attivamente
impegnato, propone di introdurre al Senato
una quota maggioritaria di vero uninomina~
lismo; cosi come ~ con il voto del 9 e 10
giugno ~ ha realizzato alIa Camera la
riduzione ad una delle preferenze esprimi~
bili, evitando almeno Ie cordate di candida~
ti, che spesso esprimono gli accordi tra
corporazioni, lobbies, correnti 0 comunque

inducono ulteriormente al fazionismo in~
tra~partitico.

L'importante e l'obiettivo, quello di avere
eletti che si sentano fortemente responsabi~
li di fronte ad un corpo elettorale ristretto,
ben identificabile, portatore di interessi
non sempre omogenei e quindi tale da
indurre una rappresentanza pili di tipo
orizzontale che settoriale, non necessaria~
mente ripiegato su logiche localistiche di
basso profilo perche la contemporaneita
con la scelta del governo nazionalizza la
contesa.
. C' e chi obietta che il sistema uninomina~
Ie darebbe pili potere ai partiti che diver~
rebbero arbitri assoluti della scelta dei
candidati. Al contrario, renderebbe i partiti
pili responsabili nella scelta dei candidati
stessi. E comunque potrebbero cosi riacqui~
stare potere di designazione, non a scapito
dei cittadini (che oggi comunque non ne
hanno), ma dei gruppi settoriali e di
comitati di affari.

Detto questo va comunque precisato che
i presentatori di questo progetto non si
ritrovano sulla posizione di chi ritiene che
l'uninominalismo di per se (escludendo
qualsiasi elemento proporzionalistico e di
voto su lista) sia la panacea anti~partitocra~
tica. Non riteniamo cioe che il problema
consista nel restaurare un rapporto con'
l'eletto individuale, vedendo il ruolo di
responsabilita collettiva dei partiti come
una degenerazione.

La partitocrazia e un sintomo, e la
manifestazione esteriore del male, non il
male del sistema. La partitocrazia nasce
dalla crisi dei partiti, pronti pili ad occupa~
re che a governare, pili dediti al criptogo~
verno e al sottogoverno che al vero governo
delle istituzioni.

Una democrazia matura non si crea col
vano tentativo di reprimere Ie degenerazio~
ni partitocratiche, ma promuovendo un
rafforzamento delle istituzioni sui partiti e
facendo emergere la capacita di proposta
dei partiti pili che sollecitazioni delle
dichiarazioni di appartenenza da parte degli
elettori.

Occorre quindi introdurre forti dosi di
uninominalismo, ma dentro un sistema la
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cui filosofia complessiva sia quella di
rafforzare i partiti rendendoli pienamente
responsabili delle loro scelte, in primis per
la loro capacita di selezionare personale
politico adeguato, per affermare la priorita
della responsabilita collettiva, sulla base
della quale regolare anche Ie responsabilita
individuali.

5. Muovendo da queste premesse, propo-
niamo pertanto che il territorio nazionale
sia diviso in 300 collegi uninominali, affi-
dando ad un intreccio pili complesso di
regole il completamento dell'assemblea, in
modo da contemperare adeguatamente Ie
opposte esigenze di salvaguardare il plurali-
smo della rappresentanza e di consentire
agli elettori di decidere con il voto tra
proposte di governo alternative.

Del resto, il sistema inglese dei collegi
uninominali a maggioranza relativa ha
provocato, come e noto, alcuni gravi incon-
venienti. Due sono i principali: l'eccessiva
distorsione maggioritaria, con conseguente
sottorappresentazione della minoranza; il
possibile paradosso di un partito che con-
quista, su scala nazionale, la maggioranza
dei voti, ma non dei seggi. A cio si aggiunge
la considerazione dell' opportunita, tutta
politica, di avere un mezzo di identificazio-
ne complessiva dei partiti di fronte al corpo
elettorale.

Per risolvere Ie questioni ora enunciate
sono previsti, in questa proposta, Ie liste
nazionali e il riequilibrio proporzionale
nella distribuzione dei seggi. II riequilibrio
proporzionale e previsto sulla maggioranza
dei seggi (330 su 630), con il metodo dei
quozienti interi e dei maggiori resti, tenen-
do conto della consistenza percentuale dei
voti riportati dalla lista e dai candidati ad
essa collegati nelle singole regioni (artico-
10 9).

Com'e noto, infatti, vi sono diverse va-
rianti di sistema uninominale: si va da
quello proporzionale (come e oggi per il
Senato), al maggioritario puro (come in
Inghilterra), a sistemi misti (come in Fran-
cia e in Germania). La nostra scelta e per
una soluzione simile a quella tedesca: il
candidato pili votato viene eletto, e succes-
sivamente si procede al riequilibrio in

senso proporzionale su base regionale. In
Germania il riequilibrio si fa con liste
regionali bloccate; proponiamo invece di
farlo scegliendo tra i candidati non eletti
ma meglio piazzati nei collegi uninominali.
Con questo metodo viene eletto il 90 per
cento dei parlamentari.

In tal modo non solo si elimina alIa
radice il mercato delle preferenze, ma si
rida ~ a differenza dell'attuale sistema del

Senato ~ senso e leggibilita alIa competizio-

ne elettorale dentro il collegio. Un'idea
sana e semplice di democrazia vuole che
venga eletto chi prende pili voti; il riequili-
brio proporzionale e territoriale previsto
nella proposta del PDS non incide su
questo presupposto.

Al rischio di eccessiva personalizzazione
e localismo del collegio uninominale si
ovvia proponendo l'abbinamento con liste
nazionali (aIle quali sono riservati il 10 per
cento dei seggi totali). In tal modo l'e!ettore
vota insieme, al primo turno, per il candida-
to locale e per la proposta nazionale di un
partito (articoli 6 e 7).

Le liste nazionali sono composte di un
massimo di 60 nominativi, sui quali verosi-
milmente si concentrerebbe l'attenzione
dell'opinione pubblica dell'intero Paese,
costringendo ciascun partito a schierare
uomini, sui quali «giocare» la propria
immagine. L'attuale elevato numero di liste
circoscrizionali non consente ~ 0, comun-

que, rende molto difficile ~ rilevare con-

traddizioni e mescolanze di personaggi
profondamente diversi (stimati dirigenti e
portaborse, galantuomini e mafiosi, ecc.);
con una lista unica nazionale queste dissi-
mulazioni non sarebbero possibili. La quota
di seggi riservata aIle liste nazionali e del 10
per cento circa, tale da non poter suscitare
critiche ragionevoli di «strapotere parti-
tico».

Va sottolineata, inoltre, la differenza con
Ie proposte di introduzione di un «collegio
unico nazionale». Con quest'ultimo meto-
do, infatti, i candidati primi collocati nella
lista nazionale di ciascun partito hanno la
certezza di essere eletti; nella nostra propo-
sta di lista nazionale, invece, c'e ~ come si

vedra ~ la forte probabilita che nessuno dei
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candidati della lista soccombente al secon~
do turno sia eletto.

La possibilita di doppie candidature,
nella lista nazionale e in un collegio, con
opzione obbligata per la prima, unitamente
all a incompatibilita tra la carica di ministro
e di sottosegretario e l'ufficio di deputato e
di senatore (prevista dall'articolo 14), ren~
dono la presenza dei candidati supplenti
(articoli 4 e 10) tutt'altro che simbolica; si
rafforza in tal modo l'impegno di pili
candidati nel collegio, senza introdurre
peraltro alcuna concorrenzialita tra candi.
dati con 10 stesso simbolo.

6. Venendo ora al secondo dei livelli di
intervento di cui si e detto (il potere dei
cittadini di scegliere la maggioranza di
governo), c'e da dire anzitutto che la
contrapposizione (frequente nel dibattito
politico) tra sistema maggioritario e sistema
proporzionale e una semplificazione che
non rispecchia la realta.

Esistono, e possono essere proposti, mol~
ti sistemi elettorali, che vanno dall'estremo
nel quale la maggioranza relativa, in turno
unico, dia diritto alla maggioranza assoluta
dei seggi, all'estremo opposto, nel quale si
applichi la proporzionale cosiddetta pura
su base nazionale.

La gran de maggioranza dei sistemi eletto-
rali adotta formule intermedie. Anche i
sistemi ispirati al criterio della proporzio~
nalita dei seggi con i voti espressi prevedo~
no per 10 pili distorsioni e «premi» occulti.
Cia vale anche per la legge elettorale
italian a vigente, che, com'e noto, privilegia,
nell'assegnazione dei seggi, i partiti pili
forti.

Come si e gia detto, la logica della
proposta del PDS e quella di combinare
l'istanza pluralista, insita nel principio pro~
porzionalista, che garantisce la visibilita
delle diverse identita storico~politiche dei
soggetti in campo nella democrazia italia~
na, con una regola maggioritaria che con~
senta la scelta degli elettori sui programmi
e sulle coalizioni di governo.

Le grandi democrazie europee adottano
del resto sistemi elettorali di tipo maggiori~
tario, 0 con una proporzionale fortemente
corretta.

Nell'elaborare la proposta del PDS ci si e
proposti di non copiare altri modelli, ma di
tenerne conto per valutare vantaggi e
svantaggi, considerando la peculiarita del
sistema politico italiano. Cosi come si e
tenuto particolare conto di proposte gia
presentate, aventi analoghe finalita, come
ad esempio quella presentata dai senatori
Pasquino ed altri (atto Senato n. 25).

II superamento della proporzionale e
pertanto previsto nei limiti necessari a
realizzare l'obiettivo di assicurare il pot ere
di scelta dei cittadini tra proposte alternati-
ve. Le ragioni ancora valide del proporzio-
nalismo vanno coordinate con la logic a
della democrazia dell'alternanza. A tale fine
opera il riequilibrio proporzionale sia all'in-
terno della coalizione che risultera maggio-
ritaria, sia nella quota riservata all'opposi-
zione, garantendo quindi il pluralismo, con
riferimento sia a chi si aggreghi per libera
scelta in una coalizione, sia a chi scelga una
collocazione diversa e completamente au-
tonoma. II recupero proporzionale,'inoltre,
e previsto mediante un sistema simile a
quello attuale del Senato, in modo da
assicurare una equilibrata ripartizione nel
territorio nazionale della presenza istituzio-
nale dei partiti (articolo 9, commi 2, 3 e 4).

In questo quadro, va rilevato che una
correzione della proporzionale in funzione
della scelta tra coalizioni alternative che
raggiungano almeno il 40 per cento dei voti
assume caratteri decisamente garantisti se
vista in chiave europea: non solo nei Paesi
che utilizzano il collegio uninominale mag-
gioritario si possono avere maggioranze
assolute anche con me no del 40 per cento
dei voti, ma tale esito pua prodursi anche in
sistemi proporzionali corretti come quello
spagnolo. Infatti nelle ultime elezioni spa~
gnole, il PSOE ha conquistato la meta dei
seggi con poco menD del 40 per cento dei
voti. Questo perche, al di la del criterio
proporzionalistico di fotografare i voti in
percentuali simili di seggi, ha luogo una
correzione fondata suI criterio di consenti-
re una scelta diretta dei governi.

7. Nella proposta che qui si presenta, e
previsto che se un partito ottiene, da solo,
la maggioranza dei voti validi, il procedi~
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menta eIettoraIe si ferma aI primo turno ed
il sistema assicura a tale partito ~ come e
giusto ~ una maggioranza sufficiente per
governare.

Ove nessuno raggiunga, aI primo turno,
Ia maggioranza assoIuta dei voti validi, si
prevede un secondo turno, riservato alle
sole liste nazionali, che passon 0 essere di
coalizione, risultando dalla fusione delle
liste nazionaIi presentate da ciascun part ita
aI primo turno (articolo 12). Nel caso sL
debba procedere al secondo turno, il rie~
quiIibrio proporzionaIe e rinviato all'esito
di quest'ultimo.

Qual ora, dopa Ia seconda votazione, uno
schieramento risulti vincente con almeno iI
40 per cento dei voti validi, gli verra
attribuita una quota-parte dei sessanta seggi
nazionali, calcoIata con il metoda propor~
zionaIe, secondo i risultati del secondo
turno, pili i seggi eventualmente necessari
per arrivare a 325. Questo e l'unico premia
di maggioranza previsto dal progetto (arti-
cola 13).

II premia non scatta in ogni caso, ma e
funzionalmente orientato ad assicurare la
maggioranza a chi vince Ie elezioni. Tale
obiettivo non viene perseguito ad ogni
costa, ma solo se 10 schieramento che ha
ottenuto il maggior numero dei voti non
abbia conseguito Ia maggioranza assoIuta,
purche pen'> abbia raggiunto almeno iI 40
per cento dei voti: la soglia cioe che
consente di governare nella maggior parte
delle democrazie europee.

Da notare ancora che i rimanenti seggi
vengono assegnati secondo i risultati del
primo turno: il premia di maggioranza e,
cosi biIanciato dalla non incidenza, suI
gross 0 dei seggi destinati al riequilibrio
proporzionale, della sconfitta registrata al
secondo turno dagli schieramenti soccom~
benti, se non per la parte strettamente
necessaria a formare la maggioranza. Del
resto, non avrebbe sensa parlare di cumulo
di premi, sol che si pen sasse al fatto che un
partito, che avesse fatto il «pieno» di seggi
al primo turno, non avrebbe certo bisogno
di altri seggi per raggiungere la maggioran-
za, oltre quelli che gli spetterebbero come
quota-parte della lista nazionale.

La norma ha uno scopo preciso e traspa~
rente: favorire Ie concentrazioni e Ie formu~
Ie di governo direttamente appro\'ate 0
respinte dal corpo elettoralc. II sistema in
vigore sino ad oggi ha consentito la forma~
zione di roccaforti, ridotte a nicchie, nelle
quali attestarsi 0 per esercitare un destabi~
lizzante potere di interdizione suI governo,
o per resistere stoicamente in attesa di
tempi migliori. L'una e l'altra tendenza
hanno prodotto soltanto un abnorme rigon-
fiamento del centro del10 schieramento
politico e sana destinate ad accentuarlo
ulteriormente. II sistema che proponiamo
tende a creare Ie condizioni per I'alternati~
va, rendendo pili difficile que I polimorfi-
sma politico che ha inceppato gravemcnte
il funzionarnento delle istituzioni democra-
tiche in Italia. Sarebbe sbagliato sottovalu~
tare l'incidenza del sistema elettorale suI
sistema politico e fare calcoli sulle conse~
guenze di questa 0 quella proposta, senza
valutare l'effetto modificativo dei compor~
tamenti politici prodotto da! cambiamento
di sistema.

Del resto, proprio I'articolaziune in due
turni consente a tutti i partiti dl esaminare
con realismo Ie prospettive di governo.
Difatti, se tra il primo e il secondo turno si
formasse una coalizione molta grande ed
estesa, questa potrebbe aspirarc ad una
rilevante quota~parte dei seggi nazionali,
ma niente di pili, in quanto la sua stessa
grandezza renderebbe inammissibile il
«prelievo» dei seggi residUl, previsto soltan~
to per l'ipotesi di carenza di seggi per
formare la maggioranza.

Se si formasse una coalizione, tra primo e
secondo turno, che, in base ai risultati del
primo turno, avesse gia i «numeri» per
formare una maggioranza, iI giudizio del
corpo elettorale sarebbe particolarmente
significativo, perche sarebbe espresso pro~
prio sulla scelta di schieramento, oggi
rimessa esclusivamente aIle trattative tra i
partiti.

In definitiva, iI consenso minimo neces~
sario perche Ia coalizione vincente abbia iI
diritto di governare, che in altj"i sistemi
elettorali viene determinato di fatto, per
effetto indiretto dei meccanismi elettorali,
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nella nostra proposta si prevede che sia
aperto oggetto della competizione elettora~
Ie: non per «premiare» il partito piu forte,
ma per dare ai cittadini un potere in piu,
quello di esprimere, con il voto, un chiaro
mandato di governo.

8. In conclusione giova ricordare che un
sistema elettorale non puo ridursi al sem~
plice «meccanismo elettorale», indispensa~
bile per tradurre i voti degli elettori in
seggi. Nessun sistema elettorale puo dirsi
completo e coerente se non e inserito in un
quadro di disposizioni ~ costituzionali,
legislative e regolamentari ~ che ne esalta~
no Ie potenzialita e ne precisano il profilo.
Valga anzitutto la considerazione sulla
struttura e Ie funzioni del Parlamento: e
molto difficile l'efficace soddisfacimento
della conclamata volonta di consentire agli
elettori di scegliere direttamente il governo
se si vorra mantenere un Parlamento a
struttura bicamerale paritaria e perfetta,
con sistemi elettorali naturalmente distinti
per ciascuna Camera. La coerenza delle
proposte di riforma elettorale si misura
dunque suI complessivo disegno istituziona~
Ie che ciascuna forza politic a propone.

Altrettanto rilevante, tanto ai fini dell'effi~
cace assolvimento delle funzioniTappresen~
tative del Parlamento, quanto per l'effettiva
moralizzazione della vita pubblica, e la
riduzione del numero dei parlamentari,
sulla cui base ogni ipotesi di legge elettora~
Ie dovra essere corretta e precisata. E
ancora, e evidente ~ anche nel confronto
con altre democrazie occidentali ~ che la
curvatura maggioritaria della legge eletto~
rale comporta la necessita che in Parlamen~
to siano riconosciuti aIle opposizioni ade~
guati strumenti e garanzie ~ anzi un vero e
proprio «statuto» ~ affinche, non nell'inte~
resse di una parte sola, ma nell'interesse
del funzionamento complessivo del siste~
ma, la dialettica governo~opposizione possa

delinearsi nel modo piu limpido ed effi~
cace.

Tutto cio non e possibile fare in sede di
proposta di legge ordinaria. Altri interventi
pero possono essere realizzati gia in questa
sede, ad essenziale completamento della
riforma elettorale.

Per questo la nostra proposta contiene
norme sulle campagne elettorali, che quali~
ficano il senso e la portata della complessi~
va riforma elettorale, e al tempo stesso
hanno una loro autonomia, che ne rende~
rebbe possibile l'approvazione prioritaria in
tempi brevi.

In primo luogo, per quanto attiene all'uso
delle radiotelevisioni durante Ie campagne
elettorali. L'articolo 15 della proposta pre~
vede la parita di accesso di tutti i partiti in
lizza aIle trasmissioni elettorali e a qualsiasi
spazio di pubblicita elettorale, secondo
regole definite dalla Commissione parla~
mentare per l'indirizzo generale e la vigi~
lanza dei servizi radiotelevisivi, e la gratuita
dell'accesso per i programmi diffusi da
concessionari che trasmettono in oltre
dodici bacini d'utenza.

In secondo luogo, l'articolo 16 prevede
un tetto rigido per Ie spese elettorali, con
rigorosi controlli e con la sanzione della
decadenza dalla carica elettiva in caso di
falsita della dichiarazione, che ogni candi~
dato sara tenuto a rilasciare, circa Ie spese
sostenute e Ie fonti di finanziamento della
sua campagna elettorale.

Anche questi sono elementi, tutt'altro
che accessori, che contribuiscono a defini~
re il «segno» di una proposta di riforma:
so no un banco di prova, in vista delle
prossime elezioni politiche, della volonta
riformatrice delle diverse forze politiche e
della coerenza con cui si vorra dare seguito
alIa domanda di «politica pulita» posta a
gran voce dagli elettori nel referendum del
9 e del 10 giugno 1991.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme per l'elezione
della Camera dei deputati)

1. La Camera dei deputati e eletta a
suffragio universale, con voto diretto, libe- ,
ro e segreto, attribuito a candidati concor-
renti in collegi uninominali ed a liste
nazionali, in uno 0 due turni, secondo Ie
norme della presente legge.

Art. 2.

2. 11territorio della Repubblica e suddivi-
so in trecento circoscrizioni elettorali un i-
nominali; trecento deputati sono eletti in
tali circoscrizioni con scrutinio maggiorita-
rio; trecentotrenta deputati sono eletti con i
criteri di riequilibrio proporzionale previsti
dalla presente legge, con riserva di sessanta
seggi ai candidati delle liste nazionali, di cui
all'articolo 6.

Art. 3.

1. La ripartizione e la delimitazione delle
singole circoscrizioni uninominali sara ef-
fettuata dal Governo, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto legislativo, sentita la
commissione di cui al comma 3, sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) si divide il totale dei cittadini
abitanti nella Repubblica, secondo Ie cifre
dell'ultimo censimento generale della po-
polazione, per il numero dei deputati da
eleggere. Sulla base del quoziente ottenuto,
si distribuiscono i seggi nel territorio delle
regioni, in proporzione alIa popolazione,
sulla base dei quozienti interi e dei piu alti
resti. Se la popolazione di una regione
risulta inferiore al quoziente nazionale di
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ripartizione, il suo intero territorio costitui~
sce circoscrizione elettorale uninominale;

b) all'interno di ciascuna regione, la
delimitazione delle circoscrizioni elettorali
avvernl secondo i seguenti criteri direttivi:

1) i confini del collegio devono
coincidere, per quanto possibile, con quelli
di uno 0 piu comuni, salvo il caso di grandi
comuni, che comprendono nel proprio
territorio piu collegi e devono essere deter~
minati in modo da realizzare all'interno di
ciascuna regione il maggior equilibrio pos~
sibile tra i singoli collegi;

2) il collegio deve essere costituito da
un territorio continuo, salvo il caso del
territorio delle isole minori;

3) ogni collegio deve rappresentare
tendenzialmente una aggregazione compat~
ta delle condizioni economiche e sociali
della popolazione residente.

2. La ripartizione e la delimitazione delle
circoscrizioni elettorali sara proposta, en~
tro un mese dalla sua istituzione, da una
commissione composta secondo Ie modali~
ta stabilite dal comma 3.

3. E istituita la commissione nazionale
per Ie circoscrizioni elettorali, nominata,
entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dal Presidente
della Camera e composta da un rappresen~
tante per ogni gruppo parlamentare.

4. La commissione e rinnovata entro sei
mesi dall'inizio di ogni legislatura e puo
proporre, con relazione al Parlamento,
l'aggiornamento delle circoscrizioni, sulla
base dei risultati dell'ultimo censimento e
dei dati dell'lstituto nazionale di statistica.

Art. 4.

1. Le candidature nei collegi uninominali
devono essere presentate e sottoscritte da
non menD di cinquecento e non piu di mille
elettori iscritti nel collegio, e devono essere
espressamente accettate dal candidato.

2. Accanto ad ogni candidato individuale
deve essere indicato un candidato supplen~
te, per i fini indicati dalla presente legge.
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3. II voto. espresso per il candidato
individuale si intende espresso anche per il
candidato supplente.

Art. 5.

1. I candidati individuali possono deposi~
tare in sede circoscrizionale un proprio
contrassegno ovvero collegarsi ad uno dei
contrassegni depositati, all'inizio del proce-
dimento elettorale, presso il Ministero del~
l'interno, da partiti 0 gruppi politici orga~
nizzati, anche ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6.

1. I partiti e gruppi politici organizzati
possono depositare, presso il Ministero
dell'interno, liste nazionali composte da
non piu di sessanta candidati, purche tali
liste siano collegate a candidature indivi~
duali presentate in almeno duecento collegi
e in almeno 15 regioni.

2. I candidati sono disposti nelle liste in
ordine numerico e vengono eletti in tale
ordine, sino a concorrenza dei seggi spet~
tanti alla lista.

3. Nessuno puo candidarsi in piu collegi
o in piu liste. E ammessa la candidatura
contemporanea in un collegio e in una
lista.

Art. 7.

1. L'elettore dispone di un voto unico,
valido sia per il candidato sia per la lista
alla quale il candidato sia collegato.

Art. 8.

1. I seggi vengono attribuiti, nei singoli
collegi, ai candidati che abbiano riportato il
maggior numero di voti.

2. A parita di voti viene eletto il candidato
piu anziano di eta.
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Art. 9.

1. Al termine dello scrutinio, sono proda-
mati eletti i trecento candidati di cui
all'articolo 8. Se una lista nazionale ha
ottenuto almeno la meta pili uno dei voti
validi, il procedimento elettorale e condu-
so, e si procede all'assegnazione dei trecen-
totrenta seggi residui, secondo i criteri di
cui ai commi da 2 a 7.

2. Per l'attribuzione di duecentosettanta
seggi, si sommano i voti riportati nei collegi
uninominali dai candidati collegati a liste
nazionali, che non si siano dassificati al
primo posto, nonche i voti riportati dai
candidati eletti, che eccedano la meta pili
uno dei voti validi espressi in quel collegio;
quindi si distribuiscono i seggi tra i gruppi
di candidati collegati, secondo il sistema
proporzionale dei quozienti interi e dei
maggiori resti.

3. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di
candidati collegati, di cui al comma 2,
vengono distribuiti tra Ie regioni, in propor-
zione ai voti riportati da ogni gruppo in
ciascuna di esse, e calcolati come previsto
dal comma 2, secondo il metodo del
quoziente intero e del maggior resto.

4. I candidati vengono posti in ordine
decrescente, per ogni regione, secondo Ie
percentuali riportate nei singoli collegi.
Sono eletti i. candidati con Ie maggiori
percentuali, sino a concorrenza dei seggi
assegnati nella regione a ciascun gruppo.

5. Nel caso che, al termine dell'operazio-
ne di cui al comma 4, rimangono seggi
residui da assegnare, si procede all'attribu-
zione degli stessi ai candidati supplenti
affiancati ai candidati eletti con Ie maggiori
percentuali su scala nazionale.

6. I sessanta seggi riservati alle liste
nazionali, sono ripartiti secondo il sistema
proporzionale del quoziente intero e dei
maggiori resti.

7. Qualora la lista nazionale, che ha
conseguito la maggioranza assoluta dei voti
validi, abbia ottenuto, in base ai commi
precedenti, un numero di seggi inferiore a
trecentoventicinque, a tale lista sono asse-
gnati i seggi necessari per raggiungere il
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numero predetto. A tal fine, si attinge
dapprima ai seggi riservati aIle liste nazio-
nali, e poi, se necessario, ai seggi di cui al
comma 2, riducendo proporzionalmente i
seggi spettanti aIle altre liste.

Art. 10.

1. Se un candidato viene eletto contem-
poraneamente in un collegio e in una lista
nazionale, l'elezione e efficace solo per
quest' ultima, e nel collegio subentra il
candidato supplente.

2. In caso di morte, dimissioni, ineleggi-
bilita 0 incompatibilita sopravvenuta, al
candidato eletto subentra il candidato sup-
plente.

3. Ove non sia pili disponibile un candida-
to supplente, si procede ad elezioni supple-
tive entro trenta giorni dalla dichiarazione
di vacanza del seggio.

Art. 11.

1. Nel caso in cui nessuna lista nazionale
abbia ottenuto la meta pili uno dei voti
validi, si procede ad un secondo turno, a
distanza di quindici giorni, riservato aIle
sole liste nazionali, ai fini dell'assegnazione
dei trecentotrenta seggi non attribuiti al
primo turno.

Art. 12.

1. Nell'intervallo tra il primo e il secondo
turno possono essere presentate liste cornu.
ni, sostitutive delle liste presentate al primo
turno.

2. La presentazione della lista comune
avviene mediante una dichiarazione con-
giunta dei candidati collocati al primo
posto in ciascuna delle liste nazionali, che
sono sostituite dalla lista comune.

Art. 13.

1. AlIa lista che ottiene al secondo turno
il maggior numero di voti, purche non
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inferiore al 40 per cento dei voti validi, si
attribuisce, oltre ai seggi da assegnare ai
sensi dei commi 2 e 3, il numero di seggi
aggiuntivi, eventual mente necessari perche
i gruppi che hanno dato vita alIa lista
comune raggiungano complessivamente la
maggioranza di trecentoventicinque seggi.
A tal fine, si attinge dapprima ai seggi
riservati alIe liste nazionali, e poi, se
necessario, ai seggi da assegnare ai sensi del
comma 3.

2. I
~

sessanta seggi riservati alIe liste
nazionali vengono assegnati in base ai
risultati del secondo turno, secondo il
sistema proporzionale del quoziente intero
e dei maggiori resti salvo quanta previsto
dal comma 1.

3. I seggi residui vengono assegnati ai
candidati non eletti nei colIegi uninomina-
li, secondo i risultati del primo turno e
secondo il metodo di cui alI'articolo 9,
salvo quanto previsto dal comma 1 del
presente articolo.

Art. 14.

1. La carica di Ministro 0 di Sottosegreta-
rio di Stato e incompatibile con l'ufficio di
deputato 0 senatore.

Art. 15.

1. Nei periodi precedenti Ie elezioni
politiche, europee, regionali ed ammini-
strative nonche Ie consultazioni referenda-
rie, i concessionari privati esercenti attivita
di radiodiffusione in ambito nazionale 0
locale i quali intendano trasmettere a
qualsiasi titolo propaganda elettorale, devo-
no riconoscere a tutti i partiti 0 gruppi
politici partecipanti alIe consultazioni l'ac-
cesso a trasmissioni elettorali 0 a qualsiasi
altro spazio di pubblicita elettorale in
condizione di parita tra loro, secondo
regole e tempi definiti in un regolamento
emanato dalIa Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, sentito il Garante per
la radiodiffusione e l'editoria. Tali regole
devono in ogni caso garantire medesimi
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modi, tempi e spazi di accesso, sulle
medesime fasce orarie, nonche pari condi-
zioni economiche per tutti i partiti e Ie
forze politiche interessate. L'accesso a tra-
smissioni elettorali 0 a qualsiasi altro spazio
di pubblicita elettorale, diffusi da conces-
sionari nazionali 0 da concessionari locali
che mediante interconnessione trasmetta-
no programmi in oltre dodici bacini di
utenza, e gratuito.

2. A tutti i concessionari privati per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazio-
nale e locale si applicano Ie medesime
norme stabilite per il servizio pubblico
circa l'apparizione in video dei candidati.

3. Nel corso delle campagne elettorali di
cui al comma 1, la presenza dei candidati 0
rappresentanti dei partiti e dei membri del
governo deve essere limitata, nelle trasmis-
sioni informative 0 di intrattenimento alIa
sola esigenza di assicurare la completezza e
l'imparzialita dell'informazione.

4. In caso di inosservanza delle disposi-
zioni di cui alIa presente legge si applica
l'articolo 31, commi da 1 a 5, della legge 6
agosto 1990, n. 223.

Art. 16.

1. Le spese per la campagna elettorale dei
candidati all'elezione del Parlamento non
possono superare l'ammontare di dodici
mensilita dell'indennita -parlamentare.

2. I candidati all'elezione al Parlamento
sono ten uti a dichiarare e documentare Ie
spese sostenute per la campagna elettorale
e Ie fonti di finanziamento cui sono ricorsi
per far fronte a tali spese.

3. Le spese documentate sono deducibili
dal reddito imponibile in sede di dichiara-
zione dei redditi delle persone fisiche.

4. La regolarita della dichiarazione delle
spese sostenute deve essere sottoscritta da
due professionisti iscritti all'albo dei reviso-
ri dei conti. La dichiarazione deve essere
depositata entro sessanta giorni dalla con-
clusione della campagna elettorale, nella
cancellaria del tribunale competente per
territorio, ove ogni cittadino puo prenderne
visione.
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5. La falsita della dichiarazione e pun ita
con la reclusione fino a due anni. Ove la
falsita risulti da sentenza passata in giudica~
to, il colpevole decade dalla carica parla~
mentare.

Art. 17.

1. II Governo della Repubblica e delegato
ad emanare, sentita la Commissione affari
costituzionali della Camera dei deputati,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un nuovo testa unico,
al fine di adeguare ai principi della legge
medesima Ie norme del testa unico delle
legge recanti norme per la elezione dell a
Camera dei deputati, approvato con decre~
to del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, che non siano state
abrogate espressamente 0 implicitamente
dalla presente legge.


