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Presidenza del presidentf, F A N F A N I

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 9,30).

Si dia lettura del processa verbale.

P A L A , segretario, dà lettura del proces-
so verbale della seduta antimeridiana del
giorno precedente.

P RES I D E N T E. Nan essendovi os-
servaziani, il processa verbale è appravata.

Congedi

P RES I D E N T E. HannO' chiesta
cangeda i senatori Busseti per giarni 3, Car-
rraro per giorni 3, Fimagnari per giarni 3,
Granelli per giorni 30.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sana stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge:

daL Ministro degli affari esteri:

« Adesione alla Convenziane sune sastanze
psicotrape, adattata a Vienna il 21 febbraiO'
1971, e sua esecuziane» (1080);

« Ratifica ed esecuziane della Canvenziane
tra ill Regna del Maracca e la Repubblica
italiana, intesa ad evitare le dappie iÌ.mpasi-
ziani in materia di impaste sul reddito, fir-
mata a Rabat il 7 giugno 1972, con Prota-
callo aggiuntiva firmata a Rabat il 28 mag-
gio 1979» (1081);

« Ratifica ed esecuziane della Convenziane
tra Ja Repubblioa italiana e la Repubblica
araba d'Egitto per evitare le dappie impo-
sizioni in materia di imposte sul redditO' e
prevenire le evasiani fiscali, con Pratacallo
aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio
1979» (1082).

Annunzio di deferimento di disegno di leg-
ge a Commissione permanente in sede
referente

P RES I D E N T E. Il seguente dise-
gna di legge è stata deferita in sede refe-
rente:

alla 6a Cammissiane permanente (Finan-
ze e tesora):

« Rifarma del eredita agraria» (1025), pre-
vi pareri della la, della 2a, della sa, della
9a Commissiane e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee.

Annunzio di approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Nella seduta del
5 agasta 1980, la 11a Cammissione perma.
nente (Lavara, emigraziane, previdenza so-

I ciale) ha appravata il seguente disegna di.
legge:

Deputati CABRASed altri; ICHINa ed altri.
~~ « Madifica della disciplina dell'integrazio-
ne salariale straordinaria relativa aHe cate-
garie apemie e impiegatizie» (1030) (Appro-
vata dalla 13a CammIssiane permanente del-
la Camera dei deputati).

Annunzio di relazione
trasmessa dal Ministro dei trasporti

P RES I D E N T E. Il MinistrO' dei
trasporti ha inviata la relaziane conoluSoiva
della commissiane d'inchIesta tecnica~far-
male relativa all'incidente accorsa al DC 9
deUa sacietà Alitalia nella natte tra il 22 e
23 dicembre 1978 in lacalItà Palerma~Punta
Raisi.
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Tale documentazione è stata trasmessa
aHa 8"' Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni).

ilnnunzio di presentazione di proposta di
modificazione del Regolamento del Senato

P RES I D E N T E. I senatori Bar-
sacchI, Branca, Brugger, Conti Persini, Cos-
sutta, Fosson, Gualtieri, Maffioletti, Mancino,
Mezzapesa, Modica, Murmura, Noci, Ripa-
monti, Spadaccia, StanzanIÌ Ghedini e Ste-
fani hanno presentato una proposta di mo-
difIcazione ddl'artIcolo 137 del Regolamento
del Senato della Repubblica concernente l'at-
tività della CommIssione per le questioni
regionalI (Doc. II, n. 2).

Svolgimento di interrogazioni sull'assassinio
del procuratore capo della Repubblica di
Palermo G~etano Costa

P RES I D E N T E. (Sl leva m piedl
e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colle-
ghi, il breve lutto proclamato ieri nel ricor-
do delle vittime della strage perpetrata saba-
to a Bologna è stato, se era ancora possibi-'
le, appesantito in fine di giornata dalla manol
omicida che a Palermo ha colipito a morte il
procuratore capo della Repubblica Gaetano
Costa. Ascolteremo tra pochi istanti quanto
riferirà il Sottosegretario per l'dnterno sull'ac-
caduto, in risposta alle interrogazioni presen-
tate da varie parti. Interpreto il pensiero di
tUitti esprimendo sincero cordoglio per l'as-
sassinio di un giudice la cui -lunga opera è
stata prontamente definita assi,dua, ferma,
buona da quanti lo hanno conosciuto.

Alla famiglIa affranta e aHa magistratura,
ancora una valla fatta bersaglio da chi vuole
impedirle l'assolvimento di compiti indero-
gabili, indirizziamo, commossi, espressioni
di deferente solidarietà.

Avverto che il Governo si è dichiarato
pronto a rispondere alle numerose intérroga-
zioni presentate sull'assassinio del dottor
Gaetano Costa.

Si dia lettura di tali interrogaziooi.

P A L A, segretario:

PERNA, LA PORTA, MONTALBANO, CO-
RALLO, VITALE Giuseppe, MACALUSO.
COLAJANNI, MAFFIOLETTI. ~ Ai Mini-
stri dell'interno e di grazia e giustlzia. ~
Per ottenere ogni informazione disponibile
suN'assassinio del procuratore capo della
Repubblica di Palermo, dottor Gaetano
Costa.

In particolare, gli interroganti chiedono
di conoscere:

a) quali siano i motivi per cui al mo-
mento dell'attentato il dottor Costa non di-
sponeva della protezione necessaria;

b) se i ripetuti attentati a magistrati,
funzionari di polizia e ufficiali dei carabi-
nieri, avvenuti con tanta frequenza nella
città di Palermo, non siano riconducibili ad
un unico disegno criminoso volto a proteg~
gere un sistema di potere mafioso sempre
più diffuso e articolato;

c) quali provvedimenti si intendano
adottare per superare il clima pesantissimo
di preoccupazione esistente in SiciHa, e spe-
cialmente nella città di Palermo, in conse-
guenza di questi ripetuti attentati sangui-
nosi ~ivo1ti contro rappresentanti delle isti-
tuzioni e dei poteri dello Stato.

(3 - 00863)

AVELLONE, BEVILACQUA, CALARCO,
CAROLLO, CERAMI, COCO, DAMAGIO, GE-
NOVESE, GRASSI BERTAZZI, RIGGIO,
SANTALCO, SCELBA. ~ Al Ministro del-
l'interno. ~ Per ottenere tutte le poss.ibil~
~mormazioni in merito alla nuova azione
criminosa ~ di cui si è appena avuta noti-
zia ~ che è costata la vita al procuratore
capo della Repubblica di PalelIDo, dottor
Gaetano Costa, e per conoscere le iniziative
che il Governo intende assumere dinanzi a
questo nuovo atto criminale.

(3 - 00864)

GUALTIERI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere quali siano le valutazioni
del Governo sull'assassinio del procufaltore
capo della Repubblica di Palermo, dottor
Gaetano Costa, e quali misure siano state
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adottate per stroncare Iil fenomeno mafioso
in Sicilia.

(3 -00865)

RICCARDELLI. ~ Ai Ministri dl grazia

e giustizia e dell'interno. ~ In relazione al-
l'assassinio del procuratore capo della Re-
pubblica presso ,il Tribunale di Palermo,
dottor Gaetano Costa, si chiede di cono-
scere:

1) a che punto sono le indagini relative
ag.Liassassini di Pietro Scaglione, Giuseppe
Russo, Boris Giuliano, Cesare Terranova,
P>iersanti Mattarella ed Emanuele Basile;

2) quali misure sono state adottate,
dopo che l'attacco da parte della mafia agli
uomini delle istituzioni è diventato ripetuto
e sfrontato, per rendere più efficiente Ja
lotta alJa criminalità mafiosa e per assicu-
rare alla giustizia esecutori e mandanti dei
delitti mafiosi;

3) quali misure sono state adottate per
proteggere la vita del magistrato Gaetano
Costa che, ~il 9 maggio 1980, tra l'altro, ave-
va convalidato ben 28 arresm contro appar-
tenenti a potenti cosche mafiose.

(3 .00866)

SCAMARCIO. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere le modalità dell'efferato
delitto consumato ieri, 6 agosto 1980, a Pa-
lermo, contro la persona del procuratore
capo della Repubhlica di detta città, dot-
tor Gaetano Costa, e le iniziative assunte
dal Governo.

(3 - 00867)

MI TROTTI, PISTOLESE, FILETTI, RA-
STRELLI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per
avere tutte le 'PossibilI informazioni III me-
rito al nuovo attentato che è costato la vita
al procura1ore capo deLla Repubblica di Pa-
lermo, dottor Gaetano Costa.

Per conoscere, inoltre, quali illliziative in-
tende adottare il Governo per stroncare il
terrorismo in maniera conoreta e definitiva.

(3 - 00868)

P RES I D E N T E. Il Governo ha facol-
tà di rispondere a queste 'interrogazioni.

S A N Z A, sottosegretario di Stato per
l'interno. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, la criminalità ha nuov:amente colpito
con ferocia un fedele operatore della giusti-
zia: un tenace e strenuo custode dell'ordine
giuridico ha pagato con la vita la dedizione
ed il coraggio con i quali lottava contro tut-
te ,le organizzazIoni delinquenziali, special-
mente contro quelle coinvolte nel nefando cri-
mine del traffico della droga.

Il dottor Gaetano Costa è stato vittima di
una proditoria aggressione dettata dalla fred-
da determinazione di coloro che della violen-
za hanno fatto la propria unica ragione di
vita.

Magistrato integerrimo, esempio miraMIe
di quanti con profondo senso dello Stato at-
tuano e difendono i sani valori essenziali del-
la convivenza civile, ha segnato col proprio
sangue il duro percorso che quotidianamente
seguono coloro che responsabilmente opera-
no a difesa delle istituzioni e dell'ordine de-
mocratico.

Alle ore 19,30, in via Cavour, all'altezza
del cinema « Excelsior-Supercinema », nella
zona centrale di Palermo, il dottor Gaetano
Costa, nato a Caltanissetta il 1° marzo 1916,
procuPatore capo della repubblica di Paler-
mo, mentre si dirigeva a piedi verso casa, si-
ta in via Carella n. 5, veniva co[pito alle spal-
le da tre colpi di arma da fuoco, probabil-
mente di calibro 38, esplosi da un individuo
giovane, altezza media, col volto semicoperto
da un berretto, che immediatamente dopo SI
è aHontanato a piedi verso via Roma.

n magistrato, soccorso da personale della
squadra mobile, prontamente intervenuto su
segnalazione del 113, veniva trasportato al
locale ospedale civile, ove decedeva poco do-
po per le gravi ferite riportate. Nei pressi
della zona dell'attentato venivano immediata-
mente effettuate perlustrazioni, che portava-
no al rinvenimento nella vicina piazza San
Domenico dell'autovettura A-112 targata PA
437087, in preda alle fiamme.

Dagli accertamenti svolti è risultato che
,detta auto è stata rubata il 4 corrente in via
Ugo Falcando al signor Salvatore Randazzo.

Al magistrato ucciso, cui non risulta esse-
re stata mai rivolta alcuna minaccia, era
stata da tempo assegnata una scorta armata
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di tre militari di pubblica sicurezza ed un'au-
to blindata. Tuttavia, nonostante le continue
sollecitazioni rivolte al dottor Costa perso-
nalmente dal questore e per ultimo ribadite
ne11!amattinata nel corso di una conversa-
zione telefonica, il magistrato, durante le ore
non di ufficio, usava licenziare la scorta, pre-
ferendo passeggiare da solo per le vie centra-
li di Palermo.

Alle ore 22,15 è pervenuta al centralino del
« Giornale di Sicilia» una telefonata anoni-
ma, voce giovanile, accento locale, del se-
gue!O.tetenore: « QUJiBrigate rosse, rivendi-
chiamo assassinio Costa ». La predetta riven-
dicazione non sembra attendibile.

Sono in corso attivissime indagini atte a
stabilire il movente dell'efferato delitto che
potrebbe trovare la sua matrice nella recente
inchiesta giudiziaria sull'organizzaziooe cri-
minale mafiosa dedita al traffico di droga,
inchiesta promossa dal magistrato assassi-
nato e condotta con il massimo rigore.

Riguardo a detta inchiesta, si ritiene op-
portuno fare presente che i quotidiani locali
« Giornale di Sicilia» e « L'Ora» ebbero ad
evidenziare il particolare rigore di detto ma-
gistrato che per « esigenza di politica giudi-
ziaria... ha voluto convalidare personalmente
tutti gli arresti anche in contrasto d'opinio-
ne con alcuni suoi sostituti ».

Il Ministro dell'interno ha disposto !'imme-
diato inV1Ìoa Palermo del dottor Camillo
Rocco, direttore del centro nazionale di Cri-
minalpol.

II dottor Gaetano Costa, sposato, con un
figlio, nacque a Caltanissetta ill o marzo 1916.

Fu nominato uditore giudiziario nel 1942 e
assegnato al tribunale di Roma.

Nel 1944 fu ,trasferito al tribunale di Cal.
tanissetta e successivamente, 1'11 gennaJi.o
1945, venne destinato, in funzioni di sostitu-
to, alla procura presso il suddetto tribunale.

Nel 1966 fu promosso, per merito distinto,
magistrato di corte d'appello e destinato
alla procura della Repubblica presso il tri-
bunale di Caltanissetta con l'ufiiicio diretti-
vo di !procuratore della Repubblica. Nel 1974
fu promosso magistrato di Corte di cassa-
zione, continuando ad esercitare le preceden-
'ti funzioni.

Con decreto presidenziale 9 febbraio 1978
al dottor Costa furono attribuite le funzioni
di magistrato di Corte di cassazione e gli fu
conferito l'ufficio direttivo di procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Pa-
lermo, ufficio nel quale si inunise in possesso
il lO luglio 1978.

Nel corso della sua attività di magistrato,
il dottor Costa ebbe numerosissinù elogi dai
capi della corte d'appello di Caltanissetta,
dal Ministero di grazia e giustizia e dai
capi degli uffici presso 'i quali esercitò le
sue funzioni.

Diede sempre prova di attaccamento al do-
vere, di intelligente operosità, di acutezza di
ingegno, di profondo acume giuridico, di va-
sta conoscenza di dottrina e giurisprudenza.

Onorevoli colleghi, il Governo esprime, pro-
fondamente commosso, la proprda partecipa-
zione all'inconsolabile lutto della famiglia e
a quello di tutto l'ordine giudiziario.

Conferma a1ltresì il proprio impegno nella
più strenua lotta contro gli labbietti autori
del nefando crimine e contro tutte le organiz-
zazioni di cui essi fanno parte.

Continuerà a r.ispoooere con tutte le pro-
prie energie alla sfida della criminalità ma-
fiosa e a percorrere la strada unica che la
democrazia conosce, cioè quella che conduce
verso una società più giusta e libera ne1Jla
prospettiva del progresso civile e politico del
paese.

Con coerenza e lucida fermezza sarà que-
sta la risposta delle istituzioni democratiche.
Il Governo informa altresì il Senato che il
ministro Morlino è da stamane a Palermo.

L A P O R T A. Domando di pavlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A P O R T A. Signor Presidente, è dif.
ficile formulare un giudizio sulla risposta da.
ta dal Governo alla nostra interrogazione.
Non conosciamo, a sentire il Sottosegretario,
:il quadro entro cui questo delitto va collo-
cato; eppure la città di Palermo, la Sicilia,
ormai da alcuni anni a questa parte, con una
frequenza che ha dell'incredibile, vedono col-
piti in attentati mortali rappresentanti delle
istitUZJioni e dei poteri dello Stato, senza che



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 8725 ~

164a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICi;

alcuno di questi assassini e dei l'Oro mandanti
venga trovato, giudicato e condannato.

Si è cominciato lIlellontan'O 1971 con ras-
sassinio del procuratore capo della Repub-
blica di Palermo, Pietro Scaglione; poi, do-
po alcuni anni, si è ripreso, nel 1977, c'On
l'assassiI1Ji.odel colannello dei carabinieri Giu-
seppe RuSS'O;nel luglio del 1979, il cap'O della
squadra m'Obile di Palermo, Baris Giuliano,
vice quest'Ore, venne anche lui assassinat'O.
Due mesi dap'O v,iene assassinat'O il giudice
Cesare Terranova; il 6 gennai'O 1980 cade uc-
ciso sulle strade di Palerm'O iiJ.presidente del-
la regi'One siciliana Piersanti Mattarella; il 3
maggio 1980 il capitan'O dei carabinieri Ema-
nuele Basile viene ucciso nel c'Orso deliLafe-
sta patronale di M'Onreale; il 6 ag'Osto 1980,
ieri, il procuratore capo della repubblica di
Palerm'O cade sotto i colpi dei killers mafi'Osi.

Carne non vedere dn tutto quest'O l'esi-
stenza di un dIsegno crimin'Oso? Come
nan vedere in tutto questo l'esistenza di una
vol'Ontà volta a fare della città di Palermo
una sorta di porto franc'O del traffico della
draga nel mond'O intero? Come n'On vedere
.in tutto questo una azi'One di prevaricazione
su1:le istituzi'Oni deHo Stato attraverso il de-
ilitto ed il terrore che la mafia vuole imporre
in Sicilia, ed in mad'O partic'Olare nella città
di Palermo?

Abbiam'O sentito qui la descrizione della
vita di un u'Om'Ointegerrimo: quand'O è na-
to; quanti figli; quand'O è stat'O nominato
procurat'Ore della Repubblica; la sua carriera
nella magistratura. N'Onci è stato dett'O ~

forse per un senso di pud'Ore, i'Ospero ~ che

ill.deldtto è avvenuto a piazza Mass.im'O, nel
pieno centro della città di Palerm'O; che è av-
venuto can quattro colpi di pist'Ola sparati al-
le spalle e c'On uno finale alla nuca: il rito
mafios'O tn quel momento si è compiut'O. Que-
sta COiIlclusd'Onen'On si trae: perchè?

Non ci si è dett'O neppure su che cosa Iin-
dagava in quest'Om'Omento j[ procurat'Oreca-
P'O della Repubblica di Palermo; eppure l'in-
dagine in cors'O era di partic'Olare delicatezza:
si stava indagand'O sul modo hI cui si è C'Osti-
tuita e funmona una sorta di finanziaria che
c'Ollega i profitti della dr'Oga c'On le attività
edilizie. N'On ci si è dett'O che venivano emer-
gendo ancora una volta indizi a cariC'Odi un

7 AGOST'O1980

clan mafios'O i cui c'Omponenti si riaffac-
cian'O di continuo nelle cronache crIminose
del nostro (paese; indizi a cariC'O del clan
Gambino, Spatola e, ancora una volta, Sin-
dQna.

Non ci si è dettQ neppure della fermezza
c'On cui quest'O magistrat'O ha dUett'O e diri-
geva la procura della Repubblica di Palermo.
Incide, forse, neLla decisione di assassinarlo
la fermezza dimostrata, per esempio, negan-
do a gran parte dei 56 indiziati di mafia ed
arrestati il 6 maggiQ scors'O la libertà prov-
vis'Oria?

SonQ tutte domande alle quali il G'Overno
avrebbe potut'O n'On dic'O rispondere, ma per
l'O men'O accennare come linee e c'Ome piste
di 'indagine che si vogli'Ono perc'Orrere, so-
prattutt'O per ricavare da queste la risposta
ad una d'Omanda essenziale. Attorno alle que-
sti'Oni della mafia in Sicilia si è fatta una
lunga indagine parlamentare che ha avuto
delle conclusioni egregie, ma che nQn hanno
tr'Ovato seguit'O; che c'OstitU!Ìscono probabil-
mente della bu'Ona letteratura per gli stu-
di'Osi di d'Omani, ma che non si s'Ono trasfor-
mate ,in fatti 'Operativi pr'OP'Ostidal Governo,
decisd dal Parlament'O, in iniziative v'Olte a
stroncare questo male, che non è 'Oscur'O,
della Sicil.ia e che pure opprime e distrugge
gran parte delle f'Orze migli'Ori della n'Ostra re-
gi'One.

A proposito dell'assenza di una protezio-
ne nei confronti di questo magistrato ci è
stata data una spiegazi'One che non accettia-
m'O, che ci rifiutiamo di credere c'Ome vera
e possibile. Ci è stato dett'O da[ SQtt'Osegre-
tari'O che il magistrato respingeva la sc'Orta,
finite le 'Ore di servizio e di attività. Ma
Un procuratQre capo della Repubblica, in una
città c'Ome Palerm'O, in una città che si tr'Ova
di fr'Onte a quesm fen'Omend delinquenziali e
crimin'Osi, quand'O è che si trova fu'Ori servi-
zio, in quale ora del gi'Orno e della notte? Ie-
ri, forse più a calda, il cap'O di gabinett'O
del quest'Ore di Palerm'O ha dichiarat'O che,
siccome il dott'Or Costa l'ind'Omani, cioè 'Oggi,
doveva andare in ferie, aveva rinunciato alla
scorta fin dal gi'Orno prima.

Ma qui nasce una coincidenza, una cono-
scenza dei mQvimenti del magistrat'O e della
sua scorta che bisogna chiarire. CQme è pos-
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sibile che il killer sapesse quando doveva an-
dare in ferie il. magistrato, quando la scorta
era stata ritirata? O si deve supporre che nel-
la città di Palermo killers armati seguano per-
manentemente gI.i uomini impegnati a difesa
delle istituzioni dello Stato, li seguano dalla
mattina alla sera in attesa dell' occasione pro-
pizia?

Noi non crediamo a tutto questo, non
possiamo crederci, nè passiamo pensare che
la prote:cione a questi servi tori dello Stato
venga data e tolta a seconda della decisiane
della persona che deve essere protetta. La
verità è che a Palermo si muare, come
ha detto ieri il sindaco di quella città, perchè
si fa il proprio dovere. La verità è che ci tro-
viamo di fronte ad un delitto punitivo e con-
trO' tutto questo non ci sono nè sufficienti mi-
sure preventive nè sufficienti aZJioni,non solo
per salvaguardare la vita di questi uomini al
servizio della giustizia, ma anche e soprat-
tutto volte a stroncare questi fenomeni. Cre-
diamo che la mancanza di iniziative del Go-
verno, il fatto che ad ognuno di questi deLitti
corrisponda puntualmente un rito che sta-
mattina abbiamo visto essere sempre più bu-
rocratico, incoraggi la mafia, ne accresca il
potere, ne faccia sempre più uno strumento
criminoso e terror1stico a danno di una civHe
regione e di una civilissima città qual è Pa-
lermo.

Per tutti i questi motivi siamo non soltanto
insoddisfatti, ma indignati per il mO'do in
cui il Governo ha risposto alle nastre inter-
rogazioni e a questi fatti. (Applausi dall' e-
strema sinistra).

C A R O L L O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoJtà.

* C A R O L L O. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il procuratare Costa, came
mi pare abbia già detto il Sottosegretario a
nome del Governo, era un uama di notevoli
dati di serietà professionale, ma aggiungerei
anche di notevoli virtù sul piano umano e
non salo prafessionale. E ritengo che proprio
per queste sue doti e per queste sue virtù
egli sia stato ucciso.

Si dice che sia stato uccisa dadila mafia:
ci credo. La mafia è l'organizzazione perma-
nente dell'illecito a fini di lucro. La vita,
la morte per la mama sono soltanto condizio-
ni dirette al buon fine degli .illeci:ti. La vita,
[lamorte non hanno valore per sè ma sO'lain
quanto utili, a l'una o l'altra, alla realizzazia-
ne del 'lucra illecita. Anche il patere è consi-
derata dalla mafia una merce che si possa
via via scambIare, definire per liveUi alti o
bassi di prezzi. Anche il potere è una merce
e la mafia non raramente ha tentato di fame
usa proprio. Ma quandO' il patere rifiuta di
agevolare la ma£ia che lo considera merce,
quando il potere dimastra di non voler esse-
re neutrale a omertasa, allara il potere viene
condannato. Ed iO'vorrei ricordare al cablega
La Porta, insieme al quale ha vissuta mo-
menti amari in Sicilia, che da non pochi annli
il potere in Sidlia ha esercitato costantemen-
te una vigilanza tale da pregiudicare e nan ra-
ramente da travalgere le organizzaziani per-
manenti dell'illecito, come ,lo stesso senatare
La Porta ha ricardato a propasito delle ulti-
me vicende relative al commercio multinazio-
nale della droga.

NO', nan si è arreso il potere; no, non si è
arresa il Governo. Sona staN vigili gli organi
ddlo Stato, la pali:lJia, le prefetture, la magi-
stratura, vittime e ripeta non omertasi, nè
impauriti, nanostante le minacce dichiarate,
le minacce perpetrate can le uccisioni di uo-
mini eccelsi delle forze di polizia.

Ebbene, proprio perchè Governo, pateri.
dellla Stata sano stati e mostranO' di essere
assolutamente penetranti nello scardinamen-
to delle organizzazioni dell'illecito, ecco che
pagano; pagano non perche sano assenti, pa-
gano non perchè sano omertasi, pagano non
perchè sono neutrali, pagano non perchè non
fannO' nulla: pagano iperchè invece mostrano
di voler fare, ciò che è certa il proprio dove-
re. Però già si è avuto un risultato notevole
con decine e decine di arresti, con un pregiu-
dizio già determinato dei guadagni ipotizza-
ti da parte della grande mafia internazionale
del cammercio della droga.

~Potrei dire qui che ciò che è stato fatto~
non è ancora sufficiente; ma bisogna pur ri-
conoscere che per questa via è giusto ed
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utile che continui IiIGoverno, che contdnuino
gli organi dello Stato ad operare.

No, non sono scontento di una presunta
dnattiv.ità del Governo perchè non è vero che
non fa nulla, non è vero che gil'iorgani dello
Stato, magistratura e poLizia, non fanno nul-
la. Purtroppo questa constatazione siamo co-
stretti a registrarla accomunandola alle con-
seguenze amare e drammatiche delle morti,
dei delitti che sono stati perpetrati. Ma pur
ne1Jla grav,ità delle tragedie umane non c'è
dubbio che in esse oggi io non possa non ri-
cavare 1'esaltazione della virtù di uno Stato
che vuole difendersi, di uno Stato che non
vuole diventare esso stesso merce dell'illeci-
to, come certamente la mafia pretenderebbe
di fare. Ed è anche per questo che m~ inchino
riverente ~ non per retorica, non per l'emo-
zione delle circos:tanze ~ dinanzi al procura~
tore Costa.

Non voglio ripetere ciò che ha detto il Go-
verno, ciò ohe molti di voi, colleghi, non sa-
pete perchè non potevate conosoerlo, ma che
molti di noi sanno perchè 10 abbiamo cono-
sciuto. ~ stato un procuratore della Repub-
blica che ha fatto onore aHa magistratura, s.i-
gnor Presidente, ma fa onore anche alla socie-
tà. La sua memoria possa essere d'esempio
e di stimolo perchè anche la virtù nella so-
metà possa diffondersi più di quanto non sia
oggi dato di constatare. (Applausi dal centro).

G U A L T I E R I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U A L T I E R I. Signor Presidente, in
alcuni giornali, stamattina, d,lnuovo assassi-
nio del procuratore capo di Palermo non è
nemmeno andato in prima pagina: l'ho tro-
vato in ultima pagina in alcuni giornali,
espulso cIa delitti certamente più spavento-
si. Ne ho ricavato però l'impressione che que-
sto nuovo deliitto, gravissimo, sia stato col1o-
cato troppo facilmente in un quadro di nor-

malità e di ricorrenza.
Non deve e non può essere così, perchè c'è

un terrorismo di mafia grave quanto il terro~
risma politico. Come lo si combatte? Con che
forze e con che idee? Lo abbiamo chiesto al-
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tre volte purtroppo in quest'Aula e abbiamo
avuto risposte vaghe e non soddisfacenti. Lo
abbiamo chiesto anche stamane attraverso la
nostra interrogazione e la I1ÌspoSitaè stata, se
è possibile, ancora più vaga e insoddisfacen-
te: ci è stato detto quale carriera avesse fatto
il procuratore della Repubb11ica, la sua data
di nascita e la sua data di morte.

Ci è stata poi data notizia che dI ministro
Morlino è accorso a Palermo. Bene, speria-
mo che al suo rientro il Senato possa ascol-
tare, se lei lo vorrà, signor Presddente, :il.Mi-
nistro sulle cose vere che bisogna fare contro
la mafia e sulle intenzioni e possibilità rea-
li del Governo in questo settore. Per ora, si-
gnor Presidente, non è nemmeno il caso di
dichiararsi soddisfatti o insoddisfatti delle
risposte che ci sono state date. Ciò che ora
possiamo fare è testimoniare la nostra soli-
darietà alla famiglia e alla magistratura e la
promessa di non abbandonare i problemi deil
terrorismo di mafia all'assuefa21Ìone o alla
rassegnazdone.

R I C C A R D E L L I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R I C C A R D E L L I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, dal 1971 ad oggi sono stati
commessi in Sicilia sette assassinii contro
uomini delle istituzioni: magd,strati, esponen-
ti politici, rappresentanti de1!leforze di poli-
zia. Sei di questi crimini sono stati compiuti
dal 1977 ad oggi, con un intensificarsi così
accelera:to degli attentati ai rappresentanti
delle istituzjorui da rendere l'azione della ma-
f.ia ormai aperta e sfrontata.

Eppure mai da quei fatti era emerso con
tanta chiarezza, come nel caso dell'assassinio
di Gaetano Costa, procuratore della Repub-
blica presso H tribunale di Palermo, il vero
scopo dell'atto.

Il magistrato che rispetta :il proprio ruolo
non può essere il detentore esclusivo di par-
ticolari notizie che lo rendano pericoloso per
il gruppo delinquenziale. Non è neppure l'ese-
cutore diretto delle indagini per cui possa
apparire pericoloso per partioolar.i sue attitu-
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dini a scoprire esecutori e mandanti. ~ nor~
malmente un uomo solo che, nella migliore
delle ipotesi, può essere estremamente deciso
a fare il proprio dovere, ad appoggiare l'azio~
ne delle forze di polizia, a non chiudere gli
occhi di fronte a situazioni scomode, a non
retrocedere di fronte a situazioni pericolose.

Perciò quando si uccide un magistrato co-
me Gaetano Costa non si cerca un risultato
pratico immediato, un risultato positivo, lega~
to alla scomparsa della sua persona: si cerca
in via molto più generale di affermare un
principio, quello della inesistenza dello Stato.
Si intende, in altre parole, proclamare da~
vanti a tutti e in modo eclatante che in Sici.
lia la legge che va osservata non è quella del~
lo Stato, ma quella della mafia: chi ha la vel-
leità di affermare il contrario ~ come aveva
fatto Costa, conva1idando pochi giorni pri-
ma 26 arresti contro esponenti di impor-
tanti cosche mafiose ~ deve essere imme~
diatamente eliminato.

Ma, se è chiaro e univoco il messaggio pro-
pagandato da un tale tipo di attentato, è da
aggiungere che l'incapacità dimostrata dallo
Stato a prevenire questo tipo di azioni cri-
minose, ad assicurare alla giustizia esecutori
e mandanti, in particolare a proteggere l'in-
columità di quei suoi rappresentanti che ver-
sano in una situazione di pericolo concreto,
assicura a quel messaggio una capacità di
intimidazione assoluta. Chi infatti sostituirà
alla procura di Palermo Gaetano Costa avrà
una sola scelta da poter operare: o compor-
tarsi da eroe spericolato o chiudere gli occhi
di fronte ad ogni situazione scabrosa e ad
ogni personaggio che ufficialmente o ufficio~
samente, per prove o per semplici indizi,
sembrerà appartenere all'una o all'altra cosca
mafiosa e, in sostanza, diventare o un
complice per omissione o un complice per
adesione dell'organizzazione mafiosa. Quan~
to meno dovrà ignorare, non sorreggere le
sollecitazioni e le spinte delle forze di polizia.

Sono constatazioni estremamente gravi e
difficilmente contestabilli, se si considera che
le indagini sugli assassilnii cui all'inizio ho ac-
cennato hanno dato finora risultati quanto
mai scarsa.. Non ho sentito l'intervento del
Sottosegretario per l'interno, ma credo che

7 AGOSTO 1980

abbia potuto dire ben poco al riguardo.
(Interruzione dall'estrema sinistra). L'assas-
sinio di Gaetano Costa è la riaffermazione
della latitanza dello Stato in Sicilia, un fe~
nomeno d'altronde che non è assente nel re-
sto del paese. Il problema della sicurezza or~
mai dovunque la gente cerca di risolverlo \in
via privata: le polizie private hanno superato
gli organici di ognuno dei due principali cor-
pi di poLizia dello Stato. Nè si può dire che
per altri bisogni essenziali si iìaccia affidamen-
to sullo Stato. Basta guardare a due bisogni
essenziali come quelli della salute pubblica e
quello dell'istruzione e ci si accorge che gli
strati più abbienti della società nazionale
sempre più spesso cercano di sfuggire alle
strutture di questa nostra Repubblica.

Il mio ,intervento non tende a individuare
le specifiche responsabilità di questo stato .di
cose, perchè per fare questo sarebbe necessa-
rio un discorso molto articolato, mentre il
tempo a mia disposizione è già spirato (ve-
do che il Presidente mi guarda con severità).
Tengo però ad invitare aperbamente a non
dimenticare e a non far dimenticare che
niente facciamo e niente abbiamo in program-
ma di fare per ,impedire che questo Stato di~
venti sempre più una struttura puramente
formale, sempre più esangue, che tutt'al più
conserverà la funzione di legittimare i veri
gestori del potere, scegliendo i titolari degli
enti pubbLici economIci, delle banche, degli
istituti di credito e simi1i, ma che sarà sem-
pre più assente nelle sue funzioni indefettibi-
li, quali l'amministrazione della giustizia, la
cura concreta degli interessi collettivi di pri~
maria importanza.

S C A M A R C I O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O. Signor Presidente,
onorevoli rappresentanti del Governo, onore-
voli coUeghi, non possiamo dire con convin-
zione di essere soddisfatti della risposta data-
ci dal Sottosegretario, nè riteniamo di poter~
lo essere sapendo che il ministro Morlino si è
recato a PaleI1mo, forse per dinigere le in-



Senato della Repubblica ~ 8729 ~ VIII Legislatura

7 AGOSTO 1980164\\ SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO

dagini o per coordinare quello che oi sarà
indubbiamente da fare.

Da quanto ci ha detto il Sottosegretario,
abbiamo conosciuto il curriculum vitae di
questo magistrato, le tappe della sua carrie-
ra, il suo stato anagrafico, ma non abbiamo
saputo altro. La storia di Palermo ~ è inuti-
le non ricordarcelo ~ è per il passato intes-
suta in gran copia di notizie delittuose di tal
genere. Non c'è chi non ricordi che Scaglione
fu ucciso non perchè ricopriva in quel !lasso
di tempo la carica di procuratore generale
di Reggia Calabria, ma perchè veniva da tanti
anni di gestione autoritaria, gravida di tante
pel1plessità, ricca di tanti punti interrogati-
vi: veniva dalla gestione della procura di Pa-
lermo. Parlando dell'uccisione del procurato-
rre di 'PaleI'lIlo, non possiamo dimenticare un
altro valoroso magistrato, ex parlamentare,
che fu ammazzato con il suo autista proprio
sulla soglia del nuovo incarico che di lì a
poco si accingeva ad assumere. Era un inca-
rico prestigioso proprio perchè legato all'im-
portanza dei processi in corso, alle indagini
istruttorie, a tutto il mondo delittuoso che
ruota attorno a quell'incarico. Si ha !'im-
pressione che i magIstrati, e in partii colare i
magllstrati di Palermo, possano sopravvivere
solo se si sottraggono al compimentO' dello-
ro dovere. Questa è !'impressione che si ha
lieggendo di quelle vicende in quella regione.
È una brutta realtà della quale dobbiamo
prendere atto. E come ovviare a questa triste
rea:ltà? La risposta di oggi e le altre risposte
ascoltate in passato su episodi di tal genere
non ci sorreggono in un convincimento di-
verso, la risposta cioè non ci offre un conte-
nuto rassicurante; anzi, proprio dall'asfittica
risposta del Governo traiamo la conclusione
che nulla si è fatto e che nulla si potrà fare
anche rispetto all' omicidio del procuratore
della RepubbHca di Palermo.

Ecco perchè non ci soddisfa totalmente ~

potremmo di,re con una espressione eufemi-
stica ~ la risposta del Governo ed ecco per-
chè il Gruppo socialista invita il Governo ad
assumere iniziatIve e azionI preve--ntive di di-
fesa per salvaguardare e tutelare la vita dei
magistrati, salvaguardando così una funzione
primaria dello stesso Stato democratico e re-

pubblicano. La nostra RepubbLica non può ve-
nire meno a questo compito di difesa della
magllstratura e deve attivare la sua presenza
in tale comparto rendendola più viva, più
attiva, più incisiva e più penetrante.

Esprimiamo parole di cordoglio e di soli-
darietà alla famiglia del dottor Costa e a tut-
ti i magistrati per questo ulteriore delitto
che certo non aggiunge ail.cunchè di positivo
alle molte altre tristi vicende di questa no-
stra Repubblica.

Ecco perchè sincero è l'invito che il Grup-
po sociaLista 'rivolge al Governo ad offrirci
una ulteriore, rassicurante risposta, non ap-
pena ne verrà in possesso, senza limitarsi pe-
rò a una testimonianza muta e silenziosa di
questi tragici avvenimenti delittuosi.

M I T R O T T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I T R O T T I. Dobbiamo esprimere
anche noi, come parte politica, signor Pre-
sidente, onorevoli rappresentanti del Gover-
no, lo stato d'animo esacerbato per una occa-
sione luttuosa che aggiunge una bara a quel
treno di bare che la stampa dichiara in par-
tenza da Bologna quest' oggi; una bara che
viene dal prO'fondo Sud, da Palermo; una ba-
ra che porta il COl'pOdi un uomo del profon-
do Sud, il dottor Costa, nativo di Cal1anis-
setta. Nella identificazione dei luoghi e delle
persone forse vi è una traccia antica, così co-
me antico può essere il movente che è alla
base di questo efferato delitto; un movente
che è stato richiamato in quest'Aula dal se-
natore Riccarde1li: una lotta allo Stato di un
lembo dello Stato che per lustri si è consoli-
dato in questa antitesi all'organizzazione del-
,lo stesso Stato, in ciò faoilitato daUe disatten-

zioni macroscopiche, dalle incapacità gover-
native che hanno emarginato questo pezzo
di patria, questo pezzo di nazione.

Mi sembra riduttiva un'analisi che ponga
l'uccisione del dottor Costa solo nell'ambito
di quegli atti terroristici, di quei fenomeni
delinquenziali che hanno sempre un confine,
hanno sempre una delimitazione.
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Il fenomeno mafioso, al quale non si ha
difficoltà a riconnettere questa esecuzione
(che viene seconda dopo l'uccisione dell'al-
tro procuratoiTe generale della RepubbJJica di
Pwlermo, il dottor Scag1ione, e dopo l'ucci-
sione del capitano Basile, comandante della
compagnia di Monreale), questo grano che
si aggiunge ad un rosario ormai chiaramente
sgranato dall'azione delinquenziale e mafio-
sa che non conosce argim e freno da parte
del Governo, queste indicaZIom devono por-
ci nelle condizioni di riguardare l'esecuzione
del dottor Costa in una luce diversa dal
fatto contingente, passato magari in ultima
pagina sulla stampa di oggi.

Se le premesse sono, come noi riteniamo,
quelle di un ricollegamento all'antico, ben
avrebbe fatto la stampa quest'oggi a propor-
re in prima pagina la notizia, come remora,
come atto di accusa per un'antica, fossi!iz-
Lata mcapacità di incidere su questo feno-
meno. Per queste motivazioni riteniamo di
non poter accettare risposte in Aula da parte
governativa riduttive della realtà. Abbiamo
dovuto subire una storia di indagini nel
campo mafioso che ritengo sia una delle pa-
gine più oscure delle volontà politiche che,
nei diversi tempi, hanno avuto la respon-
sabilità di guida; ma è una storia negativa
anche per coloro che sono stati partecipi in
forma diretta di quelle indagini. Alla nega-
tività di questa storia si aggiunge oggi la
negatività di un esito; alla negatività dei
comportamenti politiei di ieri che quella
storia hanno incubato SIi aggiunge oggi ia
negatività di comportamenti politici che ac-
cettano ~ quasi non si potesse più scoprire
il gusto ed il dovere di uno Stato forte ~

che a pagare il conto di queste ineffieienze
ed incapacità sia l'oscuro servitore dello
Stato.

La nostra politica dice basta a questa ca-
tena di morti, a questo modo di comportarsi
del Governo: deve essere rigettata dall'Aula
tutta intera una fOI1madi interlocuz,ione, qual
è quella che oggi si è ripetuta, che segna
la profonda frattura tra una posizione di
Governo chiaramente politicizzata (e che,
a fmi politici, indirizza financo il riscontro
di chiarimenti che in questi momenti do-
vrebbero travalicare confini ed ambiti poli-

tici) e quella parte di rappresentanza della
opinione pubblica, che può identificarsi nel-
le nostre presenze in quest'Aula, che chiede
che quel riscontro non abbia inquinamenti
politici, che riesca a regalare almeno un fu-
gace momento di illusione che qualcosa po-
trà migliorare.

Noi questo momento di illusione non l'ab-
biamo potuto vivere nel riscontro che ci è
stato reso dal responsabile del Governo. Ne
facciamo ulteriormente carico a quanti fdno
ad oggi non hanno saputo attivare ~e pro-
prie rrespoiJ.1'sabiHtàperchè dal lorro lavoro
nascesse il germe di qu~ta spemnza fu-
tuna. AUlspichiamo ~ spero che ~'auspìcio

che esterna la mda parte poilitlica dn questa
All'La possa essere condiviso ~ che ned

lembo del}'Italia insula're in cui la mafia
ha tentato e tenta di dimostrare non deb-
ba esistere lo Stato, proprio an quel lem-
bo d'Italia nasca il germe di uno Stato nuo-
vo e diverso: di uno Stato che non sia, no,
rivolgimento di strutture istituzionalmente
intravi'ste ed attuate; no: ma che sia rivol-
gimento di animi, che sia rinnovazione di
animi, che sia riscoperta di quanto di più
intimo e dì più valido ciascuna creatura
umana ha avuto come bagaglio naturale da
chi ha voluto che nascesse.

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
abbiamo così esaurito il dialogo tra il Go-
verno e gli interroganti intorno a questo gra-
ve delitto verificato si a Palermo.

Sento il dovere di integrare le osservazioni
qui fatte con un rilievo che spero troverà
tutti consenzienti.

Già in precedenza, in occasione, se non al.
tro, dell'uccisione del presidente della regio-
ne siciliana Mattarella, udimmo in questa
Aula avvertirei che la scorta era stata rifiu-
tata. Questa mattina abbiamo sentito dire
la stessa cosa. Solo ~ mi pare ~ uno degli

intervenuti, il collega La Porta, ha fatto un
breve accenno a questo assunto; però credo
che s,i debba addurre qualche cosa di più
concreto per rendere fruttuosi questi dialo-
ghi con il Governo.
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Nei casi ricordati la scorta era un servi-
zio d'onore verso le persone titolari di par-
ticolari funzioni? Mi pare di no. Ma se, a
parziale giustifioazione di quello che è avve-
nuto, si dice che la scorta era stata rifiu-
tata dallo scortato, accettiamo il concetto
che la scorta sia un servizio d'onore...

F L A M I G N I. Ci hanno detto che
anche la macchina blindata di Moro era
stata rifiutata!

P RES I D E N T E. ... mentre md
pare che, se vogliamo rendere effettiva, an-
che sotto questo aspetto, la Jotta alla vi~
lenza ed al terrorismo, bisogna ribadire che
la scorta non è un servizio a protezione di
Tizio, di Caio o di Sempronio, ma è una
integrazione delle misure di sicurezza impo-
ste a tutela delle istituzioni e servizi dello
Stato.

Da ciò viene una conseguenza: il Ministe-
ro dell'interno deve prendere direttamente
la responsabilità della funzionalità e della
presenza delle scorte, non lasciandola alla
discrezione, certo generosa ma forse contro-
producente, del singolo scortato. Questo mi
pare essenziale affinchè si esca da una con-
cezione onorifica per adottare una visione
precisa delle funzioni e della regolamenta-
.lione dei servizi di scorta.

A questo fine invito il Sottosegretario a
far presente il rilievo che, a nome del Se-
nato, mi sono permesso di fare, per le con-
seguenti misure da adottare.

Votazioni per la nomina di un membro ef-
fettivo e di un membro supplente dell' As-
semblea consultiva del Consiglio d'Europa
e per la nomina dei componenti della
Commissione di vigilanza sulla Cassa de-
positi e prestiti e sugli Istituti di pre-
videnza

P RES I D E N T E. I primi due punti
all'ordine del giorno reoano votazioni per
la nomina eLi UIIl membro effettivo e eLiun
membro supplente dell'Assemblea consulti-

va dd Consiglio d'Europa e per la nomina
di quattro membri effettivi e di quattro
membri supplenti della Commissione di vd.
gilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli
Istituti di previdenza.

L'elezione suppletiva relativa al Consiglio
d'Europa è resa necessaria dalla morte del
tito1lare, senatore Talamona, e dalle dimis-
sioni dei senatore Maravalle da membro
supplente.

A norma dell' articolo 3 della legge 24 lu-
glio 1949, n. 433, in tale elezione è neces-
s'aria riportare la maggioranza assoluta dei
votanti.

La rappresentanza itaLiana all' Assemblea
consultiva del Consiglio d'Europa fu eletta
il 19 dioembre 1979 in base ad una lista
canoa l'data tra tutti i Gruppi parlamentari.
Il membro effettivo e il membro supplente
da eleggere questa volta, pertanto, per ef-
fetto del su citato accordo, spettano al Grup-
po del partito sooialista italiano, che ha
deSlignato quale membro titolare il senatore
Ma:l1avalle e quale membro supplente il se-
natore Boniver Pini Margherita.

Sui predetti nominativi l'Assemblea vote-
rà, pertanto, a scrutinio segreto, con le mo-
dalità di cui all'articolo 118, comma sesto,
del Regolamento.

Riguardo alla Commissione di vigilanza
sulilia Cassa depositi e prestiti e sugli Isti-
tuti di previdenza, ricordo che a tale adem-
pimento fu provveduto il 19 dicembre 1979.
Occorre però rinnovare tale votazione, in
quanto l'articolo 19-blS delLa legge 8 gennaio
1979, n. 3, ha portato da tre a quattro i mem-
bri da eleggere.

Per questa elezione, ai sensi dell'articolo
25, comma primo, del Regolamento, ciascun
senatore potrà votare per tre nominatiV<i,
quanto aJll'elezione dei titolari, e per tre no-
miooNvi, quanto alla elezione dei supplenti.

Le due votazioni all'ordine del giorno av-
verranno in una unica tornata e le urne re-
steranno aperte fino alle ore 12,30.

Dichiaro aperte le due votazioni a scru-
tinio segreto.

(Hanno inizio le votazioni).
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Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto~legge 10 luglio 1980, n. 286,
concernente proroga del ternrlne conce~
so ai datod di lavoro per la regolarizza-
zione delle posizioni debitorie nei con-
fronti dell'Istituto nazionale della previ-
denza sociale» (1054) (Approvato dalla
Camera del deputatl) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 10 luglio 1980, n. 286, con-
cernente proroga del termine concesso ai
datori di lavoro per la regolarizzazione delle
posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto
naz!Ìonale della previdenza sociale », già ap-
provato dalla Camera dei deputati, per il
quale è stata autorizzata la relazione omle.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

M E L A N D R I, relatore. Signor Pre-
sidente, onorevoli .colleghi, il provvedimento
al nostro esame prevede la proroga al 30
novembre prossimo del termine del 30 giu-
gno scorso previsto dall'articolo 23-quater
della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il
versamento da parte delle ditte e di un
gruppo di enti pubblici dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale deI.la previdenza so-
ciale.

In rapporto al citato articolo, la norma-
tiva del decreto-legge che ci viene sottoposta
per la conversione, dopo che a ciò ha prov-
veduto l'altro ramo del Parlamento, prevede
alcune importanti modifiche sulle quali mi
soffermerò tra un momento, modifiche che
nor:. stravolgono, ma per taluni aspetti com-
pletano l'articolo 23-quater, mentre per altri
aspetti vengono incontro ad esigenze più
volte richiamate. Le ragioni che hanno por-
tato all'emanazione del decreto sono le me-

desime che motivarono 1'emanazione della
norma del 23-quater della legge' n. 33 e che
possono così riassumersi: esigenza di anda-
re ad un recupero dell'evasione contributiva
verso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale; esigenza di mettere l'istituto stesso
nelle condizioni di riscuotere i contributi;
agevolazione alle ditte ritardatarie, in stato
di crisi economica, per quanto riguarda il
versamento dei contributi stessi.

Per quanto riguarda l'evasione contribu-
tiva, l'ulteriore proroga e }a rateazione del
versamento a partire dal 30 novembre fino
all'aprile, gravata peraltro di interessi pari
al 22,50 per cento, potrà contribuire al re-
cupero di un'ulteriore somma prevista in cir-
ca 1.500-1.700 miliardi. Non si può non sot-
tolineare, peraltro, pur esprimendo pieno
consenso, la necessità di non rendere con-
suete o troppo frequenti le proroghe, ma
di porre ordine dopo questo ulteriore pe-
riodo nella gestione degli incassa cont,rlbuti-
vi. È certamente utile, in questo caso, la
proroga prevista con la relativa rateizzazio-
ne, ma deve essere chiaro che di atto straor-
dinario si tratta se si vuole che il contri-
buente non adegui fa sua mentalità e la sua
condotta al criterio della probabilità della
concessione di ulteriari periodi di proroga,
con tutte le conseguenze che si possono fa-
cilmente immaginare.

Per quanto riguarda la situazione dell'Isti-
tuto di previdenza sociale, sembra chiaro
che l'ulteriore proroga dei termini si è resa
necessaria, in modo probabilmente determi-
nante, per le difficoltà, gli impaèci e ~ di-

ciamolo chiaramente ~ le disfunzioni del-

!'istituto, che vanno fatte risalire a fatti
sopravvenuti e contingenti, quale il suben-
tro a organismi diversi in seguito alla rifor-
ma sanitaria, ma anche ~ e forse più ~ a

fatti strutturali per i quali non vanno di-
menticate le caratteristiche della gestione at-
tuale dell'istituto, che non sembra aver da-
to buona prova, e la complessità delle pro-
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cedure, per la cui semplificazione il Governo
e alcuni Gruppi stanno presentando o hanno
presentato appositi disegnd. di legge.

Certo è che il capitolo delle pensioni nel
nostro paese, sia per quanto riguarda illata
contribuzioni, come constatiamo con questo
decreto, sia per quanto riguarda illata ero-
gazioni, presenta note preoccupanti, per ri-
mediare alle quali è di estrema urgenza pro-
seguire nelle iniziative avviate, con decisione
e con rapidità.

Per quanto riguarda infine le agevolazioni
alle imprese che si trovino in uno stato di
particolare crisi, la proroga e la rateizzazio-
ne relative vengono certamente incontro a
queste esigenze. E, anche se potrà verificarsi
che la norma di dilazione finisca per favo-
rire anche aziende non meritevoli o inadem-
pienti senza giusto motivo, è però vero che
si può ragionevolmente ritenere che per la
grandissima parte il provvedimento vada in-
contro a situazioni di reale difficoltà. A que-
sto riguardo occorrerà tuttavia condurre più
penetranti verifiche sulla situazione, in modo
da consentire una più approfQiIldita cono-
scenza dell'ampiezza del fenomeno e delle
sue caratteristiche e da restningere al mas-
simo 11 pericolo di abusi da paTte deille
imprese.

Al decreto-legge del Governo la Camera dei
deputati ha apportato alcune significative
modifiche e precisamente: ha iscritto lo
ENPALS e i comuni, le loro aziende speciali
e i consorzi delle medesime (non le ammi-
nistrazioni provinciali) tra gli enti ai quali
è concessa l'ulteriore proroga; ha introdotto
una equiparazione della contribuzione figu-
rativa alla contribuzione obbligatoria e ha
mtrodotto l'adeguamento della normativa
per la cassa integrazione salariale e il suo
prolungamento di un semestre per casi nei
quali non era previsto l'ulteriore prolunga-
mento e che riguardano essenzialmente il
Mezzogiorno.

Per quanto riguard.a l'ENPALS, i comuni,
le loro aziende e i relativi consorzi, la proro-
ga si è resa necessaria stante la difficoltà di
adeguare d preventivi di spesa in tempo utile
per far fronte alla scadenza del 30 giugno.

La norma della cassa integra:zJione, quan-
tunque non connessa al resto del provvedi-

mento, risponde però a precise esigenze di
giustizia. Il carattere frammentario che man-
tiene non deve portarci a sottovalutarne la
opportunità. Il nostro pensiero ritorna, per
questo, all'urgenza di riformare questo isti-
tuto, urgenza per la quale auspico si possa
rapidamente procedeI1e. Intanto si deve pren-
dere atto del fatto che il diverso non mo-
tivato trattamento di situazioni analoghe di
crisi occupazionaJ.e andava recuperato, come
è fatto con l'articolo l-ter del testo al nostro
esame.

Con gli inevitabili limiti di tale tipo di
provvedimento, che intende altresì sfrondare
il contenzioso in atto, e nella piena consa-
pevolezza dei problemi urgenti che lo hanno
reso necessario e opportuno e che richiedo-
no una soluzione di fondo al,la quale Go-
verno e Parlamento sono impegnati, il testo
si presenta positivamente iVOltOa giusti obiet-
tivi, per cui ne propongo l'approvazione da
parte dell'Assemblea.

P RES I D E N T E. Non essendovi
iscritti a parlare nella discussione generale,
do la pa;rola al rappresentante del GoveJ'no.

Z I T O, sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. La relazione
del senatore Melandri, così esauriente e bene
argomentata, mi esime ,da un lungo inter-
vento. Anzi coJgo l'occasione per ringraziar-
lo per il contributo che ha dato all'appro-
fondimento di un tema così importante.

Due brevissime considerazioni: la prima
riguarda il fatto che, nonostante le obiezio-
ni mosse anche in Commissione a taluni
aspetti del provvedimento, obiezioni alle qua-
li peraltro sono state date risposte che ri-
tengo persuasive, la necessità del proViVedi-
mento è apparsa manifesta, pur nella con-
sapevolez:zJa, sottolineata testè nella relazio-
ne del senatore Melandri, del carattere
straordinario del provvedimento stesso.

La seconda osservazione riguarda la pro-
roga della cassa integrazione guadagni, ex
legge n. 36 e successive modificazioni. Ri-
chiamo quanto ha detto il senatore Melandri,
cioè che questo trattamento di cassa inte-
grazione concerne i lavoratori delle aree del
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Mezzogiorno, che sono state riconosciute in
crisi occupazionale. È a tutti noto che la si~
tuazione occupazionale del Mezzogiorno non
è migliorata, anzi, soprattutto in questi ulti-
mi tempi, si è notevolmente aggravata, men~
tre ancora non sono stati effettuatO. gli ;inve~
stimenti previsti, che dovevano essere ade-
guati a consentire una effettiva rioccupazio~
ne delle maestranze esuberanti.

Le ragioni che motivano il prolungamento
di sei mesi che viene proposto della cassa
integrazione, la quale riguarda un numero
notevole di lavoratori nelle aree meridionali,
ci permettono comunque di SupeTare le obie-
zioni formali che sono state fatte all'inseri-
mento dell'articolo 1-ter nel testo del de-
creto.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Articolo unico.

È convert!ito in legge il decreto--Iegge
1° luglio 1980, n. 286, concernente proTOga
del termine concesso ai datori di lavoro
per la regolarizzazione delle posizioni de-
bitorie nei confronti dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale, con le seguenti
modìficazioni:

All' articolo 1, terzo comma, dopo le pa~
role: si applicano nei confronti, sono ag-
giunte le seguenti: della gestione previden~
zia'le dell'ENPALS,

e, dopo la parola: provinciali, sono ag~
giunte le seguenti: ,dei comuni e delle azien~
de speciali o loro consorzi.

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

Art. l-bis. ~ La contribuzione obbliga-
toria effettiva di cui al terzo comma del-
l'articolo 14-quater del decreto~legge 30 di~
cembre 1979, n. 663, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33,
deve intendersi comprenshra anche della con.
tribuzione figurativa.

Art. l-ter. ~ Il trattamento di integrazione
salariale previsto dall'articolo 6 del decreto~
legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito,
con modificazioni, nella legge 9 febbraio
1979, n. 36, e dal decreto-legge 26 maggio
1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio
1979, n. 301, può essere ulteriormente pro-
lungato fino ad un massimo di sei mesi nei
casi in cui siano programmati e finanziati
lavori pubblici nei quali sussistano possibi-
lità di occupazione dei lavoratori sospesi e
per i quali sia previsto l'appalto entro il
predetto termine di sei mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al
precedente comma è effettuato dal Comitato
dei ministri per il coordinamento della po~
litica industriale (CIPI), su proposta del Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale
che adotta i conseguenti prov:vedimenti me~
diante propri decreti trimestrali.

P RES I D E N T E. Passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo articolo
unico.

D A R O I T. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D A R O I T . Onorevole Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, ono~
revoli colleghi, l'emanazione del presente de-
creto si è resa necessaria in quanto il termi~
ne previsto dal decreto-legge 663 del 1979
per la regolarizzazione delle posizioni debi~
torie dei datori di lavoro nei confronti del-
l'INPS si è rivelato insufficiente.

Gli scopi della norma infatti erano dupli.
ci: si cercava, da un lato, di alleggerire il
contenzioso contributivo che grava sugli uf-
fici INPS e, dall'altro, di andare incontro
alle esigenze dei datori di lavoro, specie in
questo particolare momento di crisi econo-
mica, concedendo ad essi la possibilità di
versare contributi arretrati senza l'aggravio
di sanzioni amministrative.

Le difficoltà emerse in sede di applicazio-
ne (molte aziende non sono state in grado,
nel breve periodo di quattro mesi, di effet~
tuare i pagamenti, specie per il settore pub-
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blico vincolato a bilanci preventi>Vi) hanno
costretto il Governo a concedere ùna proro-
ga. Il decreto in discussione non si limita al-
la sola proroga ma prevede inoltre ~ è que-
sto un fatto qualificante ~ la possibilità di
prorogare per ulteriori sei mesi la cassa in-
tegrazione guadagni, ciò che si è reso neces-
sario in questo periodo di grave crisi e quin-
di di difficoltà per le aziende private e pub-
bliche.

Il Gruppo socialista, nell'auspicare che,
con la presente proroga, le ~ziende possano
effettivamente sistemare le loro posizioni de-
bitorie, esprime voto favorevole, raccoman-
dando altresì al Governo di essere molto at-
tento affinchè questa nuova struttura del-
l'INPS diventi operante e qualifioante, in
modo che queste situazioni non si ripetano.

A N T O N I A Z Z I . Domando di par-
~are per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Signor Presidente,
sul provvedimento in di'scussione il Gruppo
comunista dichiara che 'Si asterrà.

Perchè questo voto di astensione? Intan-
to perchè con questo provvedimento ci si
comporta, nei confronti delle imprese, in
due modi diversi: in un modo per le im-
prese che hanno pagato entro il 30 giugno,
beneficiando del condono, in un altro modo
nei confronti delle imprese che non hanno
pagato, alcune perchè non hanno potuto,
alltve perchè non hanno voluto, e che po-
tranno effettuare il pagamento, benefician-
do ancom del candono, entro il 30 no-
vembre, con addirittura la possibilità di di-
lazione, dopo il 30 novembre, di altri sei
mesi.

Come abbiamo dichiarato nel dibattito in
Commissione, ci pare questo un modo di
procedere che adotta due pesi e due misure,
per cui vengono penalizzati quelli che han-
no fatto il loro dovere pagando entro i ter-
mini di legge, mentre, dall'altra parte, ven-
gono favoriti quelli che non hanno pagato,
prolungando nuovamente i termini per il
pagamento, introducendo le dilazioni e ~

diciamolo pure ~ con un tasso di interesse

abbastanza irrisorio che verra senza dubbio
annullato dal processo inflazionistico che,
purtroppo, va avanti nel nostro paese.

Non dimentichiamo che si tratta di azien-
de che non hanno versato nemmeno i con-
tributi trattenuta ai lavoratori: quindi non
solo i contributi che erano dovuti dalle azien-
de, ma nemmeno la quota che hanno tratte-
nuto ai lavoratori.

Inoltre il provvedimento non introduce
alcuna condizione per beneficiare del con-
dono nei confronti delle aziende che, per
esempio, nel 1980 non hanno versato nessun
contributo, che cioè continuano la pratica
dell'evasione già in atto prima del 31 dicem-
bre 1979.

C'è stata, infine, l'inclusione degli enti lo-
cali e degli enti pubblici, come è stato ricor-
dato dal relatore Melandri, che non voglio
approfondire in questo momento, ma che
rivela appunto un modo un po' confusiona-
rio di affrontare tali questioni, senza tener
conto degli elementi di fatto che oggi sono
presenti nella situazione.

Siamo invece favorevoli alla proroga del-
la cassa integrazione per le aziende in crisi
del Mezwgiorno, provv:edimento che è sta-
to incluso nel decreto, anche se dobbiamo
ribadire che si deve andare in tempi brevi
ad un riordino complessivo dell'intera ma-
teria della cassa integrazione per evitare che
un decreto, che nasce con una certa finali-
tà, lungo la sua strada veda introdotta una
serie di elementi che ne stravolgono il va-
lore ed il significato iniziale.

Ribadisco in questa sede l'inderogabile
esigenza di andar.e 1n tempi br,evi ad una
revisione complessiva della cassa integrazio-
ne, dando attuazione a quelle iniziative di
legge sulle quali già si sta lavorando.

Infine iJ relatol'e Melandri ha parlato nuo-
vamente del problema dell'INPS, dei ritar-
di dell'INPS. Non voglio riprendere un te-
ma sul quale, purtroppo, in questi ultimi
mesi ~i è discusso fin troppo. Siamo nella
fase, signor Ministro, in cui dalle parole bi-
sogna passare ai fatti. I

C'è nell'altro ramo

del Parlamento una discussione per il rior-
dino complessivo del sistema pensionistico
e la ristrutturazione dell'INPS. Ci sono,
però, semp:re per l'INPS, esigenze ,indeDOga-
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bili che riguardano l'adozione di provvedi-
menti urgenti per lo snellimento delle pro-
cedure.

Chiediamo nuovamente che all'inizio dei
lavori, dopo la pausa estiva, questo sia uno
dei primi provvedimenti da mettere all'ordi-
ne del giorno per affrontare e risolvere, una
volta per sempre, alcuni degli scottanti pro-
blemi aperti nel maggiore ente previdenziale
italiano. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo articolo unico. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

:g approvato.

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

({ Conversione in legge del decreto-legge 3 lu-
glio 1980, n. 288, concernente disposizioni
in materia tributaria» (988);

({Conversione in legge del decreto-legge 9 lu-
glio 1980, n. 301, concernente misure dI-
rette a frenare l'inflazione, a sostenere la
competitività del sistema industriale e ad
incentivare l'ol;cupazione e Io sviluppo
del Mezzogiorno » (999)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione dei dise-
gnJi di legge: {( Conversione in legge del de-
creto-legge 3 luglio 1980, n. 288, concernente
disposizioni in materia tributaria» e {( Con-
versione in legge del decreto-Iegge 9 luglio
1980, n. 301, concernente misure dirette a fre-
nare !'inflazione, a sostenere la competitivi-
tà del sistema industriale e ad incentivare
l'occupazione e lo sviluppo del Mezzo-
giorno ».

Ricordo che la discussione generale è sta-
ta dichiarata chiusa nella seduta di ieri po-
meriggio; do pertanto la parola al senato-
re Berlanda, relatore sul disegno di legge
n. 988, che mvito anche a svolgere i due or-
dini del giorno presentati dalle Commiss.io-
ni riunite. Si dia lettura di tali ordini del
giorno.

P A L A, segretario:

{( Il Senato
impegna il Governo:

ad emanare direttive per chiarire che
l'utilizzazione dei £inanziamenti dei soci di
cooperative da parte dei consorzi costituiti
fra le coopérative stesse rientra nel conse-
guimento dell'oggetto sociale di cui all'arti-
colo 13, lettera a), del decreto del Presiden-
te della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
e che le cooperative agricole per affittanze
collettive o per conduzione di terreni in con-
cessione o di proprietà devono intendersi,
ai soli fini fiscali, comprese fra le coope-
rative di produzione e lavoro ».

9.988.1 LE COMMISSIONIRIUNITE sa E 6a

{( Il Senato,

constatato che l'aliquota IVA del 35 per
cento costituisce in molti settori un incen-
tivo al contrabbando e all'evasione fiscaiJ.e
introducendo forti elementi cM.illecita con-
correnza;

preso atto che ciò sta sollevando gravi
preoccupazioni per l'occuparione e lo svilup-
po in alcuni settori dell'artigianato orafo e
dd quello legato all'antiquariato, nonchè nel
commercio di opere d'arte e di apparecchia-
ture fotografiche;

valutata la opportunità di un riesame
dell'aliquota e/o della tabella dei beni ad
essa sottoposti,

impegna il Governo:

a presentare in tal senso al Parlamento
adeguate proposte Jegislative collegate con
l'introduzione di forme rigorose di controllo
fiscale ».
9.988.2 LE COMMISSIONI RIUNITE 5a e 6a

BER L A N D A, relatore sul disegno
di legge n. 988. Onorevole Presidente, signori
miruistci, onorevoli colleghi, il dibattito che
si è svolto in Aula, nel corso del quale sono
stati ripresi molti degli argomenti discussi
nelle Commissioni riunite, ha investito temi
di politica economica generale, temi di po-
litica tributaria ed osservaZJioni specifica-
tamente attinenN ai provvedimenti legJis:la-
tivi al nostro esame.
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Circa i temi di politica economica gene~
rale, ritengo opportuno che sia il collega
Carollo a riprenderli in sede di replica al
termine di questa discussione, e ciò sia per
la sua maggior esperienm e competenza, ben
evidenziata anche dal taglio che egli ha vo~
Iuta dare alla sua relazione sul provvedi~
mento n. 999, sia per l'ampiezza dei temi
coinvolti nelle norme contenute nel decreto
sul quale ha riferito all'Assemblea.

Non potrò, peraltro, esimermi da alcune
osservazioni circa il significato generale e
circa la prevedibile efficacia delle disposizio~
ni in materia tributaJ1ia, prendendo spunto,
per far ciò, da qualche rIlievo formulato da
alcuni colleghi nel corso della discussione
e trovandomi personalmente anche pIÙ a
mio agio, convinto come sono ~ e l'ho già
sostenuto durante le riunioni delle CommlS~
sioni riunite ~ che il modo più producente
per esprimere giudizi ed opinioni su una
politica eCOITlomka sia quello di valutare
atti concreti di politica economica piuttosto
che quello di inseguire modelli, ~ollecitare
programmi, avanzare le ipotesi più varie che
alla fine rischiano di essere tutto meno che
una politica economica idonea a fronteggia~
re ,la situazione del paese: il che non vuoI
dire, naturalmente, non ricercare un colle~
gamento con indirizzi di fondo o la coeren~
za con un quadro di riferimento, ma consta-
tare invece che nell'aspetto particolare del~
la politica tributaria le scelte fondamentali
sono state assunte preparando la riforma, il
cui stato di attuazione, -anche se ancora in-
completo, può costitUlil'e la cornice nell'am-
bito della quale rilevare lacune, possibilità
di miglioramento, necessità di aggiorna-
mento.

Sul decreto 288, Il giudizio complessivo
che è emerso anche in questa discussione
generale è che il provvedimento fisoale è
più che accettabile, tecnicamente buono, co-
me ci ha ricordato il senatore Visentini, solo
che si entri in lln certo indirizzo; e l'indi~
rizzo che le Commissioni riunite e la mag~
gioranza di esse hanno cercato di seguire
è stato quello di procedere coerentemente
con le linee indicate dalla riforma tributa~
da, provvedendo ad espungere le materie
estranee (vedi l'articolo lO), le norme in

contrasto con orientamenti assunti da poco
dopo anni di indicazioni univoche (parlo del~
l'articolo 26, circa la riduzione del credito
di imposta) o a modificarne altre che, nello
stabilire aumenti di imposta (vedi l'articolo
13 relativo all'imposta di fabbricazione su~
gli alcoli), non parevano rispettare i criteri
di gradualità e di compatibilità con la sus~
sistenza di attività economiche distribuite in
modo capillare in molte zone d'Italia e che
costitq.iscono fonte di occupazione per de-
cIDe di migliaia di addetti.

In secondo luogo il decreto fiscale, così
come è uscito dal lavoro delle Commissioni
riunite, è modificato in meglio per alcune
parti, come ha riconosciuto il senatore Pol~
lastrelli, e ciò è dovuto alla collaborazione
costruttiva di quasi tutte le parti nell'ambi~
to delle Commissioni riunite, tanto che il se~
natore Colajaruni ha osservato che anche la
sua parte ritiene di non dover rivendicare
i miglioramenti ottenuti, avendo registrato
molte convergenze con colleghi di altre par-
ti politiche, in specie della maggioranza, e
col relatore. Il provvedimento merita per~
tanto un giudizio positivo, sia per la unifI-
cazione delle aliquote IVA, sia per la ridu~
zione dell'imposta sugli alcoli, sia per il
riconoscimento della deducibilità dall'impo~
nibile delle spese chirurgiche e specialisti-
che e inoltre per alcune norme aggiuntive
accolte dalle Commissioni riunite che ora vi
si propone di approvare, norme citate nella
relazione accompagnatoria e che risultano
analiticamente dal testo al nostro esame. AI~
cune di esse riguardano anche miglioramen~
ti o precisazioni per il settore delle coope-
rative, settore per il quale le Commissioni
riunite hanno altresì approvato un ordine
del giorno, che vi propongono, per impegna-
re il Governo ad emanare direttive per chia~
rire che l'utilizzazione dei finanziamenti dei
soci di cooperative da parte dei consorzi co-
stituiti fra le cooperative stesse rientra nel
conseguimento dell' oggetto soCiale di cui al-
l'articolo 13, lettera a), del decreto presiden-
ziale 29 settembre 1973, n. 601, e che le coo-
perative per affittanze collettive o per con~
duzione eLiterreni in concessione o proprie~
tà devono in tendersi, ai soli fini fiscali, com-
prese tra le cooperative di produzione e di
lavoro.
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Presidenza del presidente F A N F A N I

(Segue BER L A N D A, relatore sul
Idisegno di legge n. 988). In terzo luogo l'effi~

cacia del decreto fiscale non è stata conte~
stata, anche se, siÌa da parte dei colleghi
che da parte del Ministro delle finanze, si
è giustamente voluta ridimensionare l'enfa~
si posta da taluni sulla manovra comples-
siva, sulla presunta «stangaJ.J.» che invece
in qualche caso porta ad aggravi di modesta
entità, in altri cas.i ~ benzina ~ a un ade~
guamento dei prezzi agli oneri esterni che
si ripercuotono sul nostro come su altri pae~
si, e anche qui, come si è detto nella rela-
zione, senza alcun eccesso di pressione qua~
le la gravità del fenameno petroliO' potrebbe
talvolta fare invocare, ma in linea con l'an-
damento degli- indicI dei prezzi interni.

Un raffreddamento ci sarà dunque, sia che
lo stesso costituisca un atto voluto da chi
ritiene che questo sia il mO'mento per un
contenimento della domanda interna, sia che
costituisca il rimedio, o un ripensamento
compensativo, a una politica di espansione
alla quale nei mesi scorsi hanno contribuito

~ occorre ricordarlo ~ sia il Governo che
il Parlamento, con le decisioni che molti
colleghi ci hanno ricordato e che non è il
caso di ripetere.

Nel merito del provvedimento solo alcu-
ne osservazioni mi sembrano opportune in
sede di replica. La prima riguarda il tratta-
mento IVA per il settore dell'edilizia, anche
per chiarire alcuni malintesi che qualche
gIOrnalista, forse più attento all'amore delle
sue tesi che ai doveri professionali di una
corretta informazione, ha contribuito a crea~
re parlandO' di una Commissione o di più
Commissiani di senatOrI un po' stravaganti
che parrebbero divertirsi ad aumentare le
aliquote per la cessione di case vecchie.

A conferma e a integra:ciane di quanto
detto nella relazione mi sembra opportuno
precisare, in mO'do che risulti agli atti par~
lamentari, che per l'edilizia (e non edilizia
agevolata, come erroneamente stampato nel-
la relazione) sono state unificate al 2 per

cento le precedenti aliquote del 6 e del 3 per
cento relative alle cessiani di fabbricati o
loro porzioni e alle prestazioni di servizi di~
pendenti da contratti di appalto per la co~
struzione di fabbricati per l'edilizia non di
lussa e dell'edilizia residenziale pubblica, per
le opere di urbal1lÌzzazione e per gli impian~
ti di distribuzione indicati nel decreto~leg-
ge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito in
legge 29 febbraiO' 1980, n. 31. L'aliquota del
2 per cento riguarda anche gli appalti per
intervea.ti di recupero, così come previsti dal-
l'articolo 59 della legge n. 457 del 5 agasto
1975, nonchè le cessioni di immobili o por~
zioni di essi se effettuate dalle imprese che
hanno posta in essere gli interventi di re~
cupero.

Una seconda osservazione riguarda le ces~
sioni e le importazioni di materie prime oc~
correnti per le costruzioni edilizie, compre-
si i prodotti dell'industria lapidea di cui al
n. SO della parte seconda della tabella A al~
legata al decreto presidenziale riguardante
l'IV A.

Le Commissioni riunite propongono l'ali-
quota dell'S per centO'; le Commissioni riu~
nite ritengonO', cioè, di fissare un'aliquota
unica per pradotto, prescindendo dalla de~
stinazione finale dello stesso, eliminando
cioè le confusioni che deriverebbero dall'ap~
plicazione di aliquote diverse a un medesi-
mo prodotto, le responsabilità (e a chi attri-
buirle?) circa la destinaziane finale del pro-
dotto, l'impassibilità pratica di controlli e
la odiosità di imprababili s'anzioni.

Il senatore Pollastrelli ha sostenuto che
con questa modifica delle Commissioni riu~
nite si vuole andare contro le cooperative
e contro l'edilizia pubblica, aggravandone i
costi, il che non è vero perchè per l'effetto
di recupero proprio dell'IV A l'incidell7.a fi~
scale definitiva sugli immobili ceduti è del
2 per cento, pari ciaè all'aliquota IVA sta~
bilita per la cessione degli immobili. Se gli
enti pubblici o le cooperative affideranno
la costruzione di nuovi edifici ad impres~
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con contratti di appalto, l'aliquota IVA ap-
plicata agli stessi sarà, come si è detto, del
2 per cento; se le cooperative o gli enti
pubblici costruiranno in proprio ~ non cre-

do siano casi frequentissimi ~ soJo in quel

caso varrà l'ipotesi fatta dal senatore Pol~
lastrelli di un aggravio, solo finanziario, di
circa 500.000 lire per ogni alloggio per l'IV A
pagata in più a monte sui materiali. Ma que-
sto è un problema di rimborso e di celerità
dello stesso che riguarda tutte le attività
economiche che vengano a trovarsi in posi-
zione di credito per IVA e non è invece un
maggiore aggravio sul costo.

Rimane poi il problema aperto dell'IV A
sulla cessione degli immobili vecchi (15 per
cento), dell'imposta di registro per il trasfe-
rimento di fabbricati (8 per cento più addi-
zionali), che pure andrà considerata nell'am~
bito di una revisione generale dell'imposi~
zione sulla casa, per la quale il Ministro
ha anticipato studi e propositi e che in que-
sta sede non è stata affrontata.

Sull'unificazione delle aliquote IVA nes-
suna contestazione di fondo è stata avanza-
ta, anche nella discussione generale, a quel-
l'aspetto del provvedimento che non costitui-
sce una manovra congiunturale, e cioè l'ag-
giustamento della aliquote, ma invece un
avvio .di una riforma strutturale per questa
imposta.

Con il provvedimento all' esame il numero
delle aliquote per il nostro paese viene infat-
ti ridotto a 5 al fine di contribuire al proces-
so di razionalizzazione del tributo, di rime-
diare a un ventaglio che era tanto ampio da
far sollevare più volte rilievi anche in sede
parlamentare, nonchè per avvicinarsi alla
normativa che vige negli altri paesi della
Comunità -europea.

Rilievi invece sono stati avanzati circa l'a-
spetto congiunturale del provvedimento. Il
senatore Visentini ha giudicato inopportuno
l'aumento della aliquota normale dal 14 al
15 per cento. I senatori Pollastre1l1, Rastrel-
li e Colella hanno criticato l'unificazione al-
l'aliquota del 2 per cento di alcuni generi
alimentari di prima necessità e hanno richia-
mato le loro proposte formulate nelle Com~
missioni riunite per l'istituzione di una ali-
quota zero da destinare a detti prodotti. Il
senatore Schietroma e altri hanno prospetta-

to timori circa l'influenza di questi aumenti
sull'andamento dei prezzi. Ora, a fronte di
questi rilievi, il relatore ritiene di poter os-
servare quanto segue.

Circa il livello dell'aliquota normale e la
fIssazione al 15 per cento che deriva dal
provvedimento al nostro esame, osservo che
questo ci pone ancora tra i livelli più bas-
si di quelli vigenti attualmente, sempre per
l'alIquota normale, negli altri paesi euro-
pei: 80'10il Lussemburgo, con il 10 per cen-
to, e la Germania, con il 13 per cento, so-
no a un liveno inferiore; la Gran Bretagna
è al15 per cento come noi, tutti gli altri pae>-
si sono a livelli superiori compresi fra il 16
e il 25 per cento.

Circa l'elevazione dan'l al 2 per cento
dell'aliquota per i generi alimentari di pri-
ma necessità, si è già ricordato nella rela-
zione che questo aumento comporta un mag-
giÌore gettito di 58 miliardi in ragione di
anno. Ma si è anche ricordato che, a fronte,
c'è una riduzione di gettito e perciò una mi-
nore incidenza teorica sui consumi di 190 mi-
liardi, dovuta alla riduzione dal 3 al 2 per
cento dell'aliquota per tutti i generi alimen-
tari che erano a quel livello.

Non conosco esattamente quanti dei pri-
mi generi alimentari e quanti dei secondi
siano compresi nel paniere che serve per la
determinazione degli scatti di scala mobile,
ma resta certo che a livello di consumi ef-
fettivi !'incidenza dell'IV A sui generi alimen-
tari è stimabile con un saldo negativo di
circa 130 miliardi. La proposta di istituire
una aliquota zero per i generi alimentari di
prima necessità non sembra accoglibile, sia
perchè sarebbe incoerente stabilire una nuo-
va aliquota mentre si decide di ridurre il
numero di quelle esistenti (e aiIlche dopo que-
sto provvedimento avremo comunque il più
alto numero di aliquote IVA rispetto agli al-
tri paesi europei), sia perchè tale proposta
contrasterebbe con le direttive comunitarie
secondo le quali sarebbe consentito solo in
via eccezionale e transitoria, e comunque
dietro pagamento alla Comunità di un impor-
to equivalente con risorse proprie, il mante-
nimento delle aliquote zero o ridotte già esi-
stenti al 31 dicembre 1975, con il divieto di
istituirne di nuove.
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Circa l'incidenza sul livello dei prezzi, se-
condo stime del Governo le misure proposte
non dovrebbero determinare apprezzabili ag-
gravi ai consumi, dal momento che il recu-
pero di reddito su base annua corrisponde
a meno dello 0,50 per cento dei consumi in-
terni.

Il senatore Segnana, nella discussione ge-
nerale, i senatori Triglia, Beorchia, Cipelli-
ni nelle Commissioni riunite hanno affronta-
to il tema dell'assurdità di un'aliquota del
35 per cento, la più alta d'Europa. Le Com-
missioni hanno ampiamente dibattuto il pro-
blema ed hanno approvato un ordine del
giorno che vi propongono, dove si rileva
che l'aliquota del 35 per cento costituisce
in molti settori un incentivo al contrab-
bando e all'evasione fiscale, introducendo
forti elementi di Illecita concorrenza. Si
osserva che ciò sta sollevando gravi preoc-
cupazioni per l'occupazione e lo svilup-
po in alcuni settori dell'artigianato orafo e
in quello legato aJll'antiquariato, nonchè nel
commercio di opere d'arte e di apparecchia-
ture fotografiche. Si suggerisce l'opportunità
di un riesame dell'aliquota e/o della tabella
dei beni ad essa sottoposti e si impegna il
Governo a presentare in tal senso al Parla-
mento adeguate proposte legislative collega-
te con l'introduzione di forme rigorose di
controllo fiscale.

Nella discussione generale sono stati poi
affrontati temi di politica tributaria anche
al di là di quanto contenuto nel provvedi-
mento legislativo. Mi riferisco al riconosci-
mento pressochè unanime delle Commissio-
ni riunite, dei colleghi e in particolare dei
senatori Spano e Scevarolli e del relatore
al Ministro delle finanze per la tenacia e
per !'impegno con i quali sta assolvendo il
suo compito e all'auspicio di tutti che la
lotta all' evasione, anche al di là di singoli
strumenti tecnici ~ ricevute fiscali od altro
~ o di metodi prescelti, possa conseguire
successi crescenti specie nell'individuare i
casi ancora esistenti di evasori totali, di eser-
centi abusivi di attività economiche o nel-
l'acquisizione di area imponibile nel settore
cosiddetto sommerso o nero. E ciò anche
con fantasia, come ci ha dimostrato il sena-
tore Segnana con la sua proposta, che il re-
latore giudica meritevole di approfondimen-

to, di consentire l'assoggettamento a imposta
e ~ perchè no? ~ anche a contributi dei
compensi al titolare e ai collaboratori fami-
liari nelle imprese minori.

Ma in questi temi di politica tributaria due
hanno assunto, per numero e per importanza
degli interventi, particolare rilievo: il pn-
mo, la urgenza di un riordino delle norme
in tema di reddito di impresa; il secondo,
l'urgenza di una modifica della curva delle
aliquote IRPEF con l'obiettivo di una più
equa tassazione del nucleo fàmiliare. Su
questi temi il senatore Pollastrelli ha rite-
nuto di valutare speciosa e divertente la
motivazione del relatore e di quanti riten-
gono che quella odierna non sia l'occasione
pIÙ idonea per affrontare e risolvere la que-
stione. L'opmione del collega è certamente
meritevole di rispetto, specie in quest'Aula,
ma ritengo che il senatore Pollastrelli vorrà
dare atto sia al relatore che alla maggioranza
delle Commissioni che non c'è mai stato
su questi argomenti alcun nchiamo formale
a questioni di sedes materiae nè tanto meno
alcun atteggIamento di non considerazione
per argomentazioni che, riprendendo talvolta
proposte aValllzate da tempo anche da Grup-
pi politici diversi dal suo, rispondono a esi-
genze e ad attese reali che devono trovare
una risposta.

Sul primo dei due temi citati, e cioè sul-
l'urgenza di un riordino delle norme in
tema di reddito di impresa, sono state
avanzate o riprese numerose proposte che
meritano una sollecita considerazione: non
tanto quella formulata dal Gruppo comu-
nista di un aumento dell'aliquota IRPEG,
se è vero che !'inflazione erode anche i bi-
lanci delle aziende, consentendo ammorta-
menti dei cespiti solo su vaJlori di bilancio
ormai non più attuali, nonostante le rivalu-
tazioni operate ai sensi della legge Visentini
con riferimento limitato al 1975. E ciò an-
che per non accentuare ancora di più il fe-
nomeno che qualche collega ci ha ricordato,
e cioè che nel nostro paese i fenomeni di
accumulazione sono limitati al solo rispar-
mio delle famiglie, si traducono in rispar-
mio monetario, mentre le imprese diventano
meno competitive o si avviano sulla strada
di un grande lebbrosario.
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Ha ragione il senatore Colajanni quando
protesta contro gli episodi di mendicità ma-
scherata da meridionalismo, ma è altrettanto
pericolosa l'eventuale mendicità mascherata
da richiesta di intervento dello Stato o da
assistenzialismo.

Occorre perciò decidersi: c'è un disegno di
legge Malagodi-Fassino in tema di rivaluta~
zione dei cespiti dell'impresa, già all'esame
del Senato; si parla da tempo di una legge
cosiddetta Visentini bis alla quale, se non
erro, sta lavorando da tempo il comitato
tecnico-scientifico del Ministero delle finan-
ze. Su questo argomento e su quelli connes-
si della detassazione delle plusvalenze reinve-
stite dalle imprese minori, dell'adeguamento
delle quote annuali dei costi di manutenzio-
ne e in genere del riordino delle norme sul
reddito dell'impresa occorre procedere con
sollecitudine. È questo un settore in cui Ese-
cutivo e Parlanlento possono ritrovare o
esercitare quelle funzioni di governo del-
l'economia cui ci ha richiamato il senatore
Spezia con il suo lucido intervento, nel cor-
so del quale ci ha giustamente ricordato che
l'Esecutivo non può limitarsi a ridurre i suoi
interventi alla raccolta di liquidità da tra-
sferire alle imprese mediante l'emissione o
la invenzione di titoli pubblici agevolati fi-
scalmente, come accade anche con la nor-
ma recata dall'articolo 20 del decreto n. 288,
che le Commissioni riunite a maggioranza
hanno confermato, per le ragioni di urgenza
e di necessità rappresentate dal Ministro
del tesoro, nonostante le valutazioni contra-
stanti espresse da varie parti (senatore An-
derlini ed altri).

Sul secondo tema, quello della revisione
della curva delle aliquote dell'imposta sui
redditi delle persone fisiche, sono intervenu-
ti, anche con precise proposte, i senatori Co-
lajanni, Malagodi, Pistolese, Segnana e Fer-
rari-Aggradi. Questi ultimi in particolare, con
i loro interventi e con l'ordine del giorno
illustrato ieri sera dal senatore Triglia, han-
no ripreso l'argomento della tassazione del
nucleo familiare, che secondo il loro giudi-
zio 'e a parere anche del relatore è anche più
urgente d1 quello della revisione dell'ali-
quota del reddito personale. È un problema
importante se è vero che, secondo indagini
oampionarie dell'ISTAT e della Banca d'Ita-

lia, i tipi di famiglie di due, di tre e di quat-
tro persone sono largamente prevalenti in
Italia: costituiscono il 65 per cento del to-
tale secondo l'ISTAT e addirittura il 75 per
cento secondo la Banca d'Italia. Vi è inoltre
un numero elevato di persone che vivono in
famiglie composte da cinque, sei o più mem-
bri: si tratta del 31 per cento o del 38 per
cento (dati Banca d'Italia e ISTAT) delle
persone censite. Il numero totale delle per-
sone che sono in queste condizioni è com-
preso tra 18 e 21 milioni. È un problema im-
portante e urgente quando si pensi che le
famiglie di almeno due persone in cui entra
un reddito solo sono stimate tra il 40 e il 47
per cento e comprendono da 22 a 27 milioni
di persone. È urgente, se è vero che nella po-
polazione italiana 30 milioni e 281.000 perso-
ne vivono in famiglie disagiate, considerando
disagiate quelle con un livello di reddito in-
feriore alla media, e che per il 75 per cento
di esse Il disagio è dovuto al rapporto sfavo-
revole tra il numero dei percettori di reddito
e le persone da mantenere.

La discriminazione che c'è oggi nei con-
fronti della famiglia, sulla quale in passato
hanno richiamato l'attenzione, tra gli altri,
anche il ministro Reviglio e il senatore Visen-
tini, risulta ancora più evidente se si com-
piono alcuni confronti con quanto avviene
negli altri paesi europei. L'OCSE ha calcola-
to i benefici per carichi familiari riconosciu-
ti nei vari paesi ai lavoratori dipendenti ad-
detti alla produzione: per le famiglie con
tre o cinque persone a carico i benehci at-
tuali in Italia Cidati si riferiscono alla situa-
zione del luglio 1979, prima dei recenti prov~
vendirnenti, che non hanno però modificato
sensibilmente la situanione) sono stimati in
457.000 lire per le famiglie con tre persone
a carico, con una differenza di 1.592.000 lire
per adeguarsi alla media europea, e per le
famiglie con cinque persone a carico i be-
nefici attuali in Italia sono calcolati in
728.000 lire e !'importo per allinearsi alla
media sarebbe di 2.515.000. C'è un divario
molto forte e non c'è nessun provvedimen-
to di detrazione di spese di produzione e di
assegni familiari che possa compensare que-
sta situazione.

Per l'entità del fenomeno, per la vastità
delle persone che investe, anche il relatore
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ritietne che questo problema sia importante
almeno quanto quello della revisione della
curva delle aliquote del reddito personale.
forse più importante per la discriminazione
che ha creato in questi tempi.

Con queste considerazioni, che hanno vo-
luto dar conto in modo per quanto possibile
diligente e sobrio dei lavori delle Commis-
S'ioTIlie con un cenno ai temi più generali
sollevati nella discussione, il relatore con-
clude la sua replica affidando all'Assemblea
l'approvazione del provvedimento così come
presentato. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Senatore Berlanda,
vuole esprimere il parere sui tre ordim
del giorno presentati?

BER L A N D A, relatore sul dìsegno di
legge n. 988. Esprimo parere favorevole
su tutti e tre gli ordini del giorno.

P RES I D E N T E. Le domando a
questo punto se ella conviene circa l'oppor-
tunità che l'ordine del giorno n. 3, stante
la novità della materia da esso trattata, sia
esaminato in sede di discussione degli emen-
damenti aggiuntivi all'articolo 2 del dise-
gno di legge di conversione.

BER L A N D A, relatore sul disegno di
legge n. 988. D'accordo, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il senatore Carollo, relatore sul disegno
di legge n. 999.

C A R O L L O, relatore sul disegno di
legge n. 999. Signor Presidente, signor Mi-
nistro, onorevoli colleghi, nel dibattito che
si è svolto in quest'Aula sui decreti, e in
particolare sul decreto n. 301, le parti po-
litiche hanno ribadito le loro posizioni che
già avevano illustrato in Commissione e i
partiti di opposizione hanno ulteriormente
illustrato le ragioni della loro opposizione
a questo decreto partendo, tra l'altro, da una
considerazione politica che ritengo infonda-
ta. I senatori Malagodi, Colajanni, Anderlini
e i senatori del Movimento sociale italiano
hanno detto che, in definitiva, questo decre-
to dimostra come il Governo non sappia o
non voglia governare. E, guarda caso, si di-

mentica o almeno non si sottolinea con la
dovuta puntualità che i decreti, in partico-
lare questo, per così dire, della spesa, so-
no stati in larga misura non dico formal-
mente contrattati con i sindacati, ma certo
hanno avuto il dichiarato consenso del mon-
do del lavoro organizzato. Ci troviamo cioè
di fronte a un Governo che ha il consenso
del mondo sindacale; però, proprio perchè
ha già ottenuto tale consenso in maniera
esplicita, ha suscitato puntualmente la radi-
calizzazione delle opposizioni. Jil Governo
avrebbe commesso per l'opposizione di si-
nistra un grosso reato, quello di aver elabo-
rato e costruito degli interventi senza farli
passare al di sopra del mondo sindacale e
5enza maturarli alle sue spàlle. Li ha invece
elaborati e covati senza intermedi azioni po-
litiche e però direttamene con il mondo sin-
dacale. E questo sarebbe un grosso reato
politico...

C O L A J A N N I. Probabilmente è in-
genuità.

C A R O L L O, relatore sul disegno di
legge 11.999. Probabilmente è ingenuità, per-
chè il Governo, facendo così, avrà dimenti-
cato che nel giudizio, per esempio, del se-
natore Colajanni non sarebbe ammissibile
un rapporto Governo-sindacati che non pas-
sasse attraverso la mediazione di una parte
politica che si ritiene l'unica rappresentan-
te del mondo sindacale, cioè il Partito co-
munista.

C O L A J A N N I. Il discorso è vedere
se funziona o no. A quanto pare, non fun-
ziona.

C A R O L L O, relatore sul disegno di
legge n. 999. C'è riuscito, senatore Colajan-
ni, se non altro per il fatto che, come me,
anche lei ha dovuto (io eon piacere, lei con
pena) registrare l'assenso del mondo sin-
dacsle a questi decreti! Non che il mondo
sindacale abbia giudicato ~ d'altra parte

non l'ha fatto nemmeno il Governo ~ que-

sti provvedimenti risolutori della crisi eco-
nomica del nostro sistema, ma provvedi-
menti utili, di pronto soccorso e congeniali
al tipo di malattia di cui si fa la diagnosi.
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Tutto questo, agli occhi di talune parti po~
litiche, è considerato negativamente.

Quando si pensa, ad esempio, che lo stes~
so decreto dello 0,50, se ha una paternità
per !'idea che è stata covata (la normativa
non sarà stata proprio perfezionata da
quella parte), è del mondo sindacale e da
qui !'immediata opposizione, allora ci si
chiede: «l'opposizione è al Governo in
quanto Gov,erno di questa maggioranza, for~
mato da questi partiti, o l'opposizione è al
Governo, colpevole di avere avuto la pos~
sibilità e di aver maturato il proposito di
stipulare un preventivo accordo con il mon-
do sindacale? L'opposizione non è allora
contro quel fattore del lavoro dipendente
organizzato che ha espresso il suo assenso?
Non è che ci siano state molte esplicita~
zioni in materia nella dialettica d'Aula e
delle Commissioni, ma nessuno può nascon~
dere il sole con il dito e il Governo, se ha
una colpa, è esattamente questa. E per noi
non è una colpa, ma un merito.

Si è tentato di caricare questi provvedi-
menti di una responsabilità inquinante, di-
struggente del nostro instabile ed amaro
equilibrio economico. Quando i decreti ven~
nero pubblicati, ci furono momenti in cui
si disse: siamo perduti, ormai !'inflazione
cavalcherà l'economia italiana dominando~
la, s[racellandola addirittura contro 1'im~
patto dei decreti. Nelle stesse ore da varie
parti si proponeva ufficialmente la svaluta-
zione della lira; da varie parti si andava
dicendo che esclusivamente a mezzo della
svalutazione della lira si sarebbe potuta
salvare l'economia italiana; quanto meno
si sarebbe potuta ricostituire in questo mo-
do artificioso la competitività dei nostri
prodotti sui mercati internazionali. Ma, ve~
di caso, passa un mese, un mese e mezzo e
le condizioni per una svalutazione selvag~
gia, come si chiedeva, non è che siano scom~
parse, però certamente non si sono dram~
maticamente aggravate, come era stato pro-
spettato o come era stato desiderato.

Anche questa, allora, è una colpa del Go-
verno? Direi che non è una colpa; anzi che
è un merito del Governo, di una linea poli-
tica che è stata seguita anche dagli organi
che determinano, per il proprio potere isti-
tuzionale, il corso della politica monetaria.

Infatti si è parlato di provvedimenti con~
traddittori della Banca d'Italia (quelli re-
centi). Forse taluni avrebbero covato in
questi mesi la speranza di poter salvare o
proprie attività o proprie abitudini avven-
turose a mezzo di un altro rovinoso fer-
mento nel differenziale dei cambi interna-
zionali.

L'attesa non dovette essere nei mesi pas~
sati di poco conto. Quando, però, via via,
per provvedimenti incrociati, questo non
accadeva, non è improbabile che la delu-
sione ci sia stata.

Quando l'economia di un paese in effetti
non offre un ordine di prospettive valide
sul piano produttivo, nulla di strano che
nasca una inclinazione all'avventura, alla
speculazione finanziaria interna e interna-
zionale.

Certo, nel nostro paese l'ordine, l'equi-
librio economico non solo non è perfetto,
ma è allarmante; ed allora nascono, quasi
per fermentazione propria, congeniale, que-
ste inclinazioni o questi interessi aH'avven~
turismo o monetaristico o finanziario o di
altro tipo.

Ciò che si andava prospettando due~tre
mesi fa, così drammaticamente per alcuni,

. così denso di avventurose speranze per al-
tri, almeno non si è realizzato nel modo in
cui era o temuto o sperato.

Questo significa che il Governo è assente?
Questo significa che alcuni organi rilevanti,
determinanti, incisivi del nostro paese sono
allo stato brado? Questo significa che man-
ca una linea politica, sia pure nella situa-
zione difficile in cui si è costretti ad ope-
rare, una situazione entro la quale si muo-
ve un ammalato che non ha bisogno di un
solo intervento, ma di diversi interventi
armonizzati, coordinati, e non si è nelle
condizioni di coordinare tutti gli interventi
pur necessari?

Di questo bisogna dare atto, a mio giu-
dizio. Però, signor Ministro del tesoro, per-
chè lei ha voluto dare ai provvedimenti pro-
posti un carattere di immediatezza? Per.
chè, chiedono le opposizioni? Si poteva af~
fidare alle procedure più lunghe; questa
urgenza, cioè a dire questo volere che le
scelte di provvidenze, di provvedimenti do.
vessero avere un'immediata efficacia, viene
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rimproverato. Però, stranamente, non c'è
stato un solo collega che è interv:enuto,
vuoi della maggioranza ma vuoi in parti-
colare della opposizione, che non abbia ri~
conosciuto che c'è una situazione per la
quale occorrono interventi di immediate
conseguenze operativ,e e di immediata ef~
ficacia. Ognuno, poi, ha proposto il proprio
frammento di provvidenze e al proprio
frammento di provvidenze ha attribuito una
capacità di pronto soccorso insita nei prov-
vedimenti del Governo.

Allora credo che non sia presuntuoso da
parte mia se affermo che, in definitiva, il
problema non era già tanto quello connes-
so alla necessità o meno di dare immedia-
tezza agli interventi decisi, quanto quello
di indicare mezzi di interventi dichiarati,
nel merito di ogni frammento di iniziativa,
migliori, più risolutivi, più idonei a supe-
rare le difficoltà. Allora il vero discorso
sta non tanto nel vedere se la situazione
proponga o meno l'immediatezza, perchè
sulla immediatezza nessuno ha potuto dir
nulla, quanto nell'accertare se i provvedi-
menti del Governo sono idonei, se ce ne
sono invece altri più idonei, ivi compresi
quelli della opposizione, se il Governo, no-
nostante ritenesse più idonei altri provve-
dimenti, li abbia voluti ugualmente esclu-
dere, se quindi invece di scegliere il meglio
abbia preferito scegliere il peggio.

Allora vediamo quali sono gli interventi
proposti in alternativa a quelli indicati dal
Governo. Il senatore Colajanni ha detto: il
Governo sbaglia nell'adottare questi prov-
vedimenti che sono inidonei e inefficaci. Noi
avremmo invece altre proposte concrete che
ci sembrano, anzi diciamo subito, che sono
migliori, più risolutriei. Ha premesso, per
la verità ~ e in questo caso mi sembrava
più un liberale di scuola che un comu-
nista...

c O L A J A N N I. Richieda 1'assenso di
Malagodi!

C A R O L L O, relatore sul dis'egno di
legge n. 999. Non so se le darebbe la tes-
sera onoraria. Comunque lei provi a chie-
derla. Per la verità aveva riconosciuto che
non si può non affermare che, fra le cause

della crisi produttiva del nostro sistema, ci
sta anche quella relativa al costo unitario
del lavoro. Aveva anche affermato che, in
queste situazioni, non si può sperare di
risolvere i gravi problemi utilizzando pre-
minentemente la manovra monetaria e quin-
di movimentando o meno la manovra sul-
la domanda. Occorre entrare nelle struttu-
re; lo ha detto lui, ,e certo lo ha detto a
nome del Partito comunista italiano.

Convengo anch'io che bisogna entrare
nelle strutture e bisogna entrare in una
delle cause di crisi economica generalmen-
te riconosciuta come preminente: la inade-
guata produttività. Il senatore Colajanni
ebbe a fare delle proposte in merito, di cui
una non mi sembra nuova; somiglia alla
scoperta del cavallo in un periodo di sco-
perte tecnologicamente difficili e complesse
come quello presente. Dice: per quanto ri-
guarda la scala mobile, la mobilità, la rigi-
dità del lavoro, le indicizzazioni varie, l'as-
senteismo, la proposta che possiamo fare
è che il Governo continui i suoi incontri
con il mondo sindacale. Quindi, signor Mi-
nistro, ,1ei moltiplichi gli incontri, dopo i
tanti che meritoriamente ha fatto ed è giu-
sto che si facciano. Ma un conto è dire che
bisogna risolvere concretamente un proble-
ma e un altro conto è dire che per risolver-
lo bisogna parlarne sempre, quasi che le
parole potessero sostituire i fatti. Dopo di
che sempre il senatore Colajanni dice che dal
punto di vista concreto c'è un altro modo
ed è il seguente (sempre ai fini del miglio-
ramento della produttività); bisognerebbe
consentire ~ e in effetti un emendamento
in tal senso era stato presentato dall'oppo-
sizione, l'l~bis del Partito comunista italia-
no ~ che quelle aziende che hanno fatto o
che forse faranno domanda per la ristrut-
turazione e la conversione di se stesse, a
norma della 675, potessero prelevare il 6
per cento dal volume di salari e stipendi,
calcolarli in detrazione dei contributi so-
ciali da versare all'INPS e quindi, per que-
sta via, diminuire i costi unitari del lavoro.

In materia vorrei fare qualche timida,
umile osservazione. Potrei dire che sarebbe
un po' strano ~ ma non lo dieo, faccio solo
un accenno ~ che il fondo della ristruttu-
ra~ione e riconversione industriale si tra-
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sformasse così automaticamente, di fatto,
in un fondo di trasferimento in termini di
spesa corrente e che quindi modificasse so-
stanzialmente la natura per la quale è stato
a suo tempo istituito. Ma, tant'è, il Parla-
mento è sovrano e può anche pensare che
non esistono più le condizioni per sperare
che le aziende possano investire anche ai
fini della ristrutturazione e riconversione,
che le aziende si siano disamorate per la
scarsa convenienza e la scarsa redditività
ad investire anche per le vie della ristrut-
turazione e riconversione.

Quindi, prendendo atto del fatto che non
esisterebbe più uno stimolo agli investimen-
ti, perchè non esisterebbero più le condi-
zioni della ,redditività del capitale che si
trasforma in strutture produttive, pessi-
misticamente, disfattisticamente dir.ebbe il
senatore Malagodi ~ ma in questo caso non
dovrebbe rivolgersi a me ma, al massimo,
al Partito comunista, al senatore Colajan-
ni ~ il Parlamento potrebbe dire: trasfor-
miamo la natura produttiva di questi soldi
(che non sono pochi, perchè si tratterebbe
in questo caso di 400 miliardi, che rappresen-
tano tuttavia solo un assaggino, perchè poi,
via via, accettando un'impostazione del gene-
re, i 400 miliardi diventerebbero certamente
molto di più nel corso degli anni) in un
fondo assistenziale, col carattere di spesa
corrente, destinata a diminuire il costo uni-
tario del lavoro. Si perdono parecchi quat-
trini, o per j contratti integrativi aziendali
o per i contratti nazionali o p~ l'assen-
teismo o per la pigidità della manodopera
o per un verso o per l'altro; che facciamo?
Attingiamo al bilancio dello Stato e ne tra-
sferiamo le disponibilità alle aziende: lo
Stato paghi le maggiori spese. Non dimi.
nuisca cioè soltanto gli oneri impropri,
collocandoci cioè sullo stesso piano delle
altre aziende europee e rispettando la nor-
ma della CEE: no, il suo dovrebbe essere
un intervento aggiuntivo di natura diversa,
che farebbe propria la patologia della situa-
zione economica, proponendosi come rime.
dio pur esso patologico.

Il Parlamento potrebbe fare, certo, an.
che questo. Ma allora mi chiedo: la propo-
sta distinguerebbe le aziende che volessero
adire la 675 per ottenere dei finanziamenti

e dei contributi dalle altre aziende che non
lo volessero o non lo potessero fare? Quali
aziende? La 675, all'articolo 3, all'articolo 4
e via di seguito, fissa dei criteri di rinno-
vamento e ristrutturazione effettivi. E in-
vece nella proposta comunista si innova
anche il criterio e in forza di esso la 675
diventerebbe solo l'incipriatura di una pro-
pos1Ja sprezzante completamente diversa dal-
la ragione originaria per la quale si vollero
aiutare le aziende disposte a migliorare le
proprie capacità produttive.

Le aziende potrebbero essere ammesse
all'accesso di quei contributi, di quelle age:
volazioni, se dimostrassero non tanto di
avere bisogno di ristrutturazione e ricon.
versione quanto di poter rappresentare ~

sono parole testuali ~ «grave turbamento
dell'economia nazionale ». Il rappresentare
grave turbamento dell'economia nazionale,
indipendentemente dalla mistruttur.aZlione e
dalla riconversione, giustificherebbe così
l'accesso ai contributi della 675 e nello stes-
so tempo, con la scusa di una ristruttura-
zione non dimostrabile nè necessariamente
da dimostrarsi, ma solo per via del turba-
mento dell'economia nazionale, le aziende
avrebbero dir,itto 811trasferimento dei fondi
pari al 6 per cento di tutta la base assisten-
ziale da pagare!

Chi decide se una azienda turba l'econo-
mia nazionale: il CIPI? La somma degli
operai che rischiano di andare in cassa in-
tegrazione o di essere licen7iati? Il sindaco
dL un. paese che ha una fabbrica in crisi,
specie 'se questa rientra nei grandi gruppi
economici imprenditoriali dtaJJiande, quindi,
nel timore di ripercussioni sociali gravi, fio
nirebbe con l'esercitare pressioni politiche,
come è accaduto ormai da anni a questa
parte? Chi sarà? Certo, non la valutazione
economicista, non la interpretazione delle
situazioni ai fini di una prospettiva di risa-
namento economico dell'equHibrio costi-
ricavi. Tutto questo non c'entrerebbe più
niente perchè è chiaro che c'entrerebbe un
ailtro peso, un'ahra autorità. incisiva, quella
puramente politica o periferica o catego-
riale o governativa e via dicendo. In so-
stanza ci troveremmo di fronte ad un prov-
vedimento sostanzialmente ipocrita, larga-
mente incipriato, riverniciato ma ipocrita.
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Ci troveremmo di fronte cioè ad una ma-
novra che il senatore Colajanni respingeva
e che però viene egualmente invocata con un
v,estito diverso ma nella sostanza identico,
e cioè la manovra del trasferimento in ter~
mini monetari, in termini di flussi finan-
ziari, di disponibilità di risorse, in termini
fisici, in favore delle aziende che vanno ma-
le senza che le aziende per quei trasferi-
menti potessero andar meglio.

Quella manovra monetaristica sprezzan~
temente giudicata finirebbe così col diven-
tare manovra invocata ed applicata, e per
giunta con criteri non selettivi ma discri~
minati attraverso canali e fermenti di natu-
ra più propriamente politica.

È chiaro, quindi, che non ci troveremmo
di fronte a delle proposte alternative, con-
crete, migliori, più idonee di quelle del Go~
verno. Ci troveremmo di fronte ad una sola
filosofia: visto che non è possibile risolvere
il problema della produttività, visto che
quindi non si possono non registrare le
conseguenze circa la minor competitività
dei nostri prodotti in campo internazionale,
si decida una sola cosa: paghi lo Stato, pa-
ghi la finanza pubblica ciò di cui avrebbe
bisogno un'azienda per riequilibrare i pro-
pri costi e i propri ricavi.

E se in definitiva nel tempo breve tutto
questo potesse riuscire a risanare le azien~
de nel senso di un risanamento strutturale
che, attirato ad una momentanea ossigena-
zione, saprebbe garantire una ripresa di
vita produttiva autonoma, si potrebbe an-
che accettare la proposta. Ma quando lo ~

Stato è chiamato a versare intorno a 2.500
miliardi di lire per le detrazioni delle ali-
quote di imposta sulle persone fisiche ~

reddito da lavoro dipendente ~ quando
dovesse iniziare a pagare 400 miliardi, che
finirebbero con l'essere molti di più se rap-
portati al 6 per cento di 16.600 miliardi di
salari e stipendi, per tentare di riequilibra-
re i conti economici delle aziende; quando
tutte queste somme dovessero essere versa-
te dalla finanza pubblica alla singolarità
molto discriminata e molto politicizzata,
immagino. de1,le varie aziende, dOV'remmo
allora chiederei: queste risorse di carattere
finanzi2.rio, anzi di carattere monetario, da

dove lo Stato dovrebbe prenderle? Dalla pro-
duttività presente? No, perchè la produtti-
vità presente è già di per sè gravata. Dal-
l'allargamento della base monetar,ia, dal co-
siddetto ricorso al mercato, quasi che il
mercato avesse una sua autonomia di ge-
nerazione di risorse effettive? No. E allora
noi ci troveremmo di fronte ad una politica
che sconta l'ulterior.e genenazlone di infla-
zione chiamata a finanziare se stessa.

Non risolveremmo nulla ma probabilmen~
te peggioreremmo la situazione. La verità
è che, a mio modestissimo giudizio, le mag-
giori risorse dello Stato, anche quelle da
trasferire alle aziende, non possono che na-
scere dalla maggiore produzione di beni
reali nel paese. Aumentano i redditi, au-
menta quello tributario, aumentano le ri-
sorse connesse. Allora non avremmo biso~
gno d'inventare miliardi di cambiali ogni
giorno con la firma dello Stato, ritenendo
di rispecchiare una realtà che invece si as-
sottiglia, mentre le cambia1i, che sono lo
specchio della capacità di pagamento del
firmatario, non si assottigliano; quindi la
moneta, quindi i titoli monetari o finanziari
non possono aumentare, non dovrebbero
aumentare se non proporzionatamente alla
realtà che rispecchiano, vale a dire alle ri~
sorse reali del paese.

Invece, ci troveremmo di fronte a un au-
mento dei titoli cartacei o fiduciari a fron~
te però del neD aumento delle risorse reali
del paese. È un po' come se volessimo ap-
plicare alla realtà del paese uno specchio
convesso che allargherebbe la fisionomia
del reale, senza però modificarlo effettiva-
mente. Signor Ministro del tesoro, poichè
ne hanno parlato anche i colleghi, forse sa-
rebbe utile che lei recepisse ciò, non già per
dare una risposta, perchè in materia la se~
gretezza e l'immediatezza sono assolutamen-
te necessarie, ma visto che in queste ultime
s<~ttdmane, per quel che si legge sui gioT'Ila!i,
mi pare che in America si diminuisce il
prime rate fino al pl:.nto di arrivare allO-H
per cento nelle due maggiori banche ed è
dato sperare in un ritorno di flussi finanziari
sui mercati dell'eurodollaro.

Non sarebbe forse da pensare alla pos~
sibilità di rivedere la stretta che ci ha di-
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feso che non è stata capricciosa, anzi è sta~
ta utHe? So che non c'è bisogno di solleci~
tare in tal senso nè il Ministro del tesoro,
nè il Governatore della Banca d'Italia per~
chè avete dimostrato nel tempo una pun-
tualità e una intelligenza operativa di oui ;iJ
paese dovrebbe esservi grato. Tuttavia mi
consenta di dire che questo aspetto, che a lei
sarà noto, lo sottolineo in questa Aula, non
tanto per fornire a lei elementi di valuta-
zione, quanto perchè il paese possa accen~
dere per sè una qualche speranza maggiore
di quella che fino ad oggi non ha avuto
modo di nutrire. A questo punto oredo che
sia utile formulare così, ai fini di una conclu-
sione, le domande: ma questi provvedimen~
ti sono risolutori? Risposta da parte di tut~
ti: non sono risolutori. Come si permette
il Governo di presentare dei provvedimenti
che risolutori non sono? Il Mezzogiorno ri-
mane pur sempre reietto. Le industrie non
riescono ,a riprendersi per un rinnovamen~
to di vita che dovrebbe essere pur sempre
una vita assistita; in definitiva ci trove-
remmo di fronte a provvedimenti di per sè
-inefficaci e fra l'altro frammentario

Allcra il Governo non ha fatto assoluta~
mente nulla? Mi permetto di riconfermare
ciò che avevo già detto nella relazione: il
Governo non ha mai detto che i provvedi~
menti proposti abbiano una capacità risolu-
trice definitiva; ha detto che i provvedi~
menti hanno una capacità di pronto soc-
corso in un momento in cui il pronto soc-
corso è necessario. Però tali provvedimenti
non sono per loro natura, come ha detto il
Governo ~ e di questo sono perfettamente
convlinto ~ estranei, neutrali, diversi rispet-
to a quei provvedimenti che dovranno pur
essere presi e che dovrebbero avere inci-
denza strutturale. Non sono quindi provve-
dimenti di carattere puramente congiuntu-
ralistico, anche se hanno il fine di aggre~
dire Ja presente congiuntura, ma sono prov~
vedimenti che per loro natura possono con~
sidemrsi congeniali agli altri che dovranno
pur venire e che certamente non possono
essere presi tutti insieme in un minuto
secondo.

Sono stati fatti diversi esempi di fmm-
mentari.;tà e irrisoJutezza dei provvedimen-

ti stessi. Io stesso avevo detto, per quanto
attiene il risanamento delle banche, il pro~
blema dell'IMI, dell'ICIPU, eccetera, che si
tratta in definitiva di una variazione ubi~
cazionale dei vuoti. Però molto spesso, di
fronte alle grandi filosofie precettistiche che
ho avuto modo di ascoltare sia in Aula che
in Commissione, si è dimenticato di preci-
sare che, per esempio, il risanamento del~
l'IMI a mezzo della Cassa depositi e prestiti
è il risanamento di un Istituto di cui la Cas-
sa medesima è proprietaria al 51 per cento.
È chiaro quindi che chi è proprietario deve
pur provvedere a risanare ciò che è suo,
ciò di cui dispone. Ma se si vuole azzerare
tutto, questo tutto poi dovrà essere risusci~
tatoo L'Italia avrà sempre l'IMI, l'ICIPU, la
Banca nazionale del lavoro. E allora, è giu~
sto che prima si azzeri la situazione esisten~
te perchè poi dalle ceneri la stessa risorga
con gli stessi statuti, le stesse prospettive,
gli stessi obblighi e la stessa autorità di in~
tervento?

Credo che sia molto più logico, anche se
può apparire ipocrita, entrare nella natura
di queste situazioni e tentare di superarle
sul piano formale. Il salvataggio proposto
è infatti formale; non esiste un problema
di carattere sostanziale, ed è per questo
che appare pur sempre nilevante l'azione
svol1Ja dal Governo.

Tutto questo, senatore Malagodi, non è
il lamento dell'impotenza; è realismo di ana-
lisi. E semmai si dovesse constatare, come
intelligenza vuole che si constati, che il qua~
dro politico generale gestisce non raramen-
te una certa impotenza di autorità, questo
non significa che le cose nascono sotto que-
sto aspetto, con questo carattere, da pochi
mesi o da un anno. Sono situazioni che si
sono andate via via maturando, sconvol~
gendo e inquinando da diV!ersi anni a questa
parte. Gli economisti, gli storici parlano
del decennio 1970 e, se questo è vero, come
mi pare sia, non si può esprimere una spe~
cie di giudizio scandalistico sul fatto che
su una serie di condizioni negative cumu-
late per almeno dieci anni si possa interve-
nire con una incidenza correttiva graduata
o almeno non perfettamente proporzionata
al bisogno che invece avrebbe la realtà: la
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proporzione della forza di intervento rispet~
to al gran bisogno di rinnovamento e di cor~
rezione non c'è, ma non lo si può rimprove~
rare a questa compagine o a quella prece~
dente di uno, due, tre mesi fa o dieci mesi
fa, quasi che tutto sia andato peggiorando
solo da pochi mesi a questa parte.

Noi non ci sforziamo di trovare alibi per
giustificare le posizioni politiche momen-
tanee, mutando il metro del giudizio a se~
conda se si faccia parte o no della maggio~
ranza. E questo vorrei dirIo anche ai col~
leghi comunisti: quando, nel 1977, con il
discorso dell' austerity di Berlinguer, con il
piano a medio termine che avete proposto
e pubblicato, avete recepito, senza dirIo,
formalmente e concettualmente un certo di~
scorso sui redditi che era stato il discorso
di Ugo La Malfa, quando voi sottoscriveva~
te queste cose due anni e mezzo fa, eravate
forze co!pevOlli come dite che è colpevole ora
questo Governo solo perchè non fate parte
di questo Governo o questa maggioranza?
Non si possono adottare due metri e due
misrn:e a seconda del momento in cui si
parla e deIJa posizione dalla quale si parla.
Ci sono delle verità che tali dovrebbero 11Ìma~
nere sia che si stia nell' opposizione, sia che
si stia nella maggioranza, sol che si abbia
la coerenza con le verità che si dichiarano ,
a meno che esse non siano verità.

Per concludere: qual è il senso di questi
provvedimenti? Non c'è un problema di do~
manda che si allarga o si restringe; non ha
fondamento la grande polemica circa la
recessione o non la recessione o circa il
fatto che il Governo tende a far diminuire
la domanda e quindi stimola la recessione:
se ci sarà la crisi, non sarà per questi prov-
vedimenti, ma per tanti altri motivi, noti
a tutti.

Il problema è un altro: viene allargata la
domanda con questi provvedimenti di spe~
sa aggiuntiva proposti dal Governo, ma non
la domanda indifferenziata, tradizionale,
connessa e collegata ai consumi individuali
e familia'ri partendo, come si partiva un tem-
po, dal presupposto che solo che io vada a
comprare, perehè ho dd.ecimHa lire di più
al mese, una maglietta, vuoI dire che l'azien-
da che produce le magliette ne farà di più,

avrà un lavoro maggiore e quindi un risve~
glio della produzione. Una politica di que-
sto tipo non è risolutrice. Come ho scritto
nella relazione, quando la disponibilità di
mezzi familiari era, come ancora è, note-
vole, quando la domanda interna e inter~
nazionale era notevole, egualmenie l'infla-
zione esisteva, la crisi delle aziende esisteva,
il disastro del nostro sistema produttivo
cominciava a delinearsi e a determinare
conseguenze molto gravi. Il discorso è un
altro, quello che ha fatto il Governo: oecm-
re una domanda che si allarga, ma che sia
finalizzata, caratterizzata, vincolata ad es~
sere domanda di strutture produttive che
si creano, di 'lavori pubblici che in man:ie~
ra indiretta stimolano lo stesso risveglio
economico, superino la crisi presente, la
paralisi in alcuni settori, in termini di in-
frastrutture necessarie, ivi compresa la me~
tamzzazione del Sud. Non è un regalo del
Nord la metanizzazione del Sud! Alla fin
fine il gas viene dall'Algeria! Noi chiediamo
scusa certamente ai colleghi del Nord per
Il fatto che, nonostante provenga dall'Alge-
ria, il metano osa fermarsi anche nel Mez~
zogiorno.

Tuttavia, pur con questo abuso delle re-
gioni meridionali, non c'è dubbio che non
possiamo non riconoscere che la metaniz-
zazione del Mezzogiorno non ha solo un
valore di comodità per le aziende munici~
palizzate o per i consumi civili, ma princi-
palmente per le industrie, vuoi per quelle
che esistono, vuoi come incentivazione per
quelle che speriamo possano venir fuori.

Pertanto, come diceva giustamente il se~
natare Ferrari-Aggradi, si tratta di una do~
manda che si allarga, ma che ha come sua
caratteristica la sua qualificazione; una do-
manda, cioè, che segue, che corre per que-
sti canali. Produrrà gli effetti sperati? Li
produrrà entro il 1980? Forse no, ma li pro-
durrà. Almeno la via scelta è la via giusta.

Certo, è il paese nel suo complesso che
poi deve recepire i provvedimenti della clas-
se politica; è il paese che non può essere
dogmatkamente bUI'Ocratizzat'o: in un pae-
se che ha le sue vi,rtù ed i suoi vizi, come
in democrazia ~ non c'è dubbio ~ le po-
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polazioni vivono liberamente anche i propri
vizi, nella speranza che le virtù prevalgano.

Certo, l'assetto generale del paese, la mag.
giore tranquillità, la maggiore compostezza
del quadro politico, l'autorevolismo ~ non
l'autoritarismo ~ del Governo, dei partiti,
della maggioranza non c'è dubbio che sono
fondamentali per creare una situazione so~
ciale diversa da quella che oggi ci affligge.

Finchè questo non accade, non c'è dub~
zio che molto probabilmente anche il buon
seme fmisce con il marcire perchè non tro~
va le condizioni obiettive favorevoli, che
non sono soltanto quelle econometriche, ri~
gide, fIsiche, precettistiche, o le leggi econo~
mistIche degli studiosi, deglI stessi polItici:
è una realtà storica varia, fatta di psico~
logia, fatta di interessi che mutano, che
si covano, che esplodono, che si restringo-
no, che poi tornano ad esplodere per le va-
rie vie della correttezza e della speculazione
o dell'avventurismo; è la società entro la
quale si buttano con molte speranze questi
semi. I semi saranno buoni, ma speriamo
che anche la società li riceva per la sua ri~
presa.

DIpende anche da questo e non già per
fare della filosofia, ma perchè ritengo che
la storia, che molte cose ci ha insegnato, sia
sempre maestra di vita. (Vivi applausi dal
centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. Senatore Carollo,
la invito ad esprimere il parere della Com~
mIssione sugli ordini del giorno n. 1 del se-
natore Colella e n. 2 dei senatori Calice, Ro-
meo ed altri.

C A R O L L O, relatore sul disegno di
legge n. 999. Per quanto riguarda 1'00,dine del
giorno del senatore Colella esprimo parere
favorevole; l'ordine del giorno presentato
dai senatori Calice ed altri riguarda un fatto
del tutto particolare per cui mi rimetto al
Governo.

Chiusura di votazioni

P RES I D E N T E. Dichiaro chiuse
le votazioni a scrutinio segreto per la no-
mina di un membro effettivo e di un mem-

bra supplente dell'Assemblea consultiva del
Consiglio d'Europa e per la nomina dei
componenti della Commissione di vigilanza
sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti
di previdenza Invito le Commiss,ioIlli di
scrutinio a procedere alla numerazione dei
voti ed allo spoglio deHe schede.

Hanno preso parte alle votazioni i sena-
tori:

Abis, Accili, Agrimi, Amadeo, Anderlini,
Angelin, Antoniazzi, Argiroffi, Avellone,

Bacicchi, Baldi, Barsacchi, Bartolomei,
BauS/i, Bellinzona, Benassi, Benedetti, Beor-
chia, Berlanda, Berti, Bertone, Bevilacqua,
Boggio, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bo-
nazzi, Bondi, Bonifacio, Boniver Pini Mar-
gherita, Borzi, Bozzello Verole, Branca, Brez~
zi, Brugger, Buzio, Buzzi,

Cacchioli, CalamandTei, Calarco, Caliice,
Canetti, Carlassara, Carollo, Cazzato, Cengar-
Ie, Cerami, Chiarante, Chiaramonte, Ciacci,
Cioce, CipeHini, Coca, Codazzi Alessandra,
Colajanni, Colella, Colombo Vittorino (V.),
Conterno Degli Abbati Anna Maria, Conti
Persini, Corallo, Cossutta, Costa,

D'Agostini, Dal Falco, Damagio, D'Amelio,
D'Amico, D'Arezzo, Da Roit, De Carolis, de'
Cocci, De Giuseppe, Degola, Della Briotta,
Della Porta, Del Ponte, De Sabbata, De Vito,
De Zan, Di Lembo, Di Nicola, Donat~Cattin,

Fabbri, Faedo, Falcucci Franca, Fallucchi,
Fassino, Felicetti, Fermariello, Ferralasco,
Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrucci,
Filetti, Finessi, Flamigni, Fontanari, Formi-
ca, Forni, Fossa, Fosson, Fracassi, Fragassi.,

Gatti, Genovese, Gherbez Gabriella, Gio-
vannetti, Giust, Gozzini, Granzotto, Grassi
Bertazzi, Graziani, Grazioli, Grossi, Gualtie-
ri, Guerrini, Gusso, Guttuso,

Iannarone,
JanneHi, Jervolino Russo Rosa,
Lai, Lapenta, La Porta, Lavezzari, Lazzari,

Lepre, Libertini, Lombardi, Longo, Lucchi
Giovanna,

Maffioletti, Malagodi, Mancino, Manente
Comunale, Maravalle, Marchio, Margotto,
MarseHi, MartJinazzoli, Martino, Mascagni,
Masciadri, Mazzoli, Melandri, Merzario, Mez-
zapesa, Miana, Milani Armelino, Milani Gior-
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gio, MineO', Miraglia, Miraglia, Mitratti, Mit~
terdarfer, MO'dica, Mola, Mansellato, Mon-
talbano, Morandi, Murmura,

Nepi, Noci, Novellini,
Oriana, Orlando, Ottaviani,
Pacini, Pala, Panico, Papalia, Parr'ino, Pa~

sti, PastorinO', Patriarca, Pavan, Perna, Pe~
trilli, Petranio, Pieralli, Pinna, Pistolese, Pit~
tena, Pollastrelli, Pollidaro, Procacci,

Quaranta,
Rastrelli, Ravaiali Carla, Rebecéhini, Re-

cupero, Riccardelli, Ricci, RiggiO', Ripamon~
ti, Roccamonte, Romanò, Romei, Romeo, Ro-
sa, Rosi, Rossanda Marina, Rossi, Ruhl Bo-
nazzola Ada Valeria, Rumor,

Salerno, Salvaterra, Salvucoi, Santalco,
Santonastasa, Saporito, Sarti, Sassane, Sca~
marcia, Scardacciane, Scevarolli, Schiano,
Sega, Segnana, Segreto, Senese, SestitO', Sica,
Signori, Spezia, Spinelli, Spitella, Stammati,
Stefani,

Talassi Giorgi Renata, Tanga, Tarabini, Te~
desco Tatò Giglia, Tiriolo, Tolamelli, Tanut~
ti, Taros, Triglia, Tropeano, Truzzi,

Ulianich, Urbani,
Valenza, ValaI1i, Vecchietti, Venanzi, Ven-

turi, Vernaschi, Vettari, Vincelli, Visentini,
Vitale AntO'nio, Vitale Giuseppe, Vitalane

Zavattini, Ziccardi, Zito,
Sono in congedo i senatori:

Busseti, Carrara, Chielli, Del Nera, Fima~
gnari, Granelli, Landalfi, MacalusO', Taviani,
Vinay.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Ha facoltà da par-
lare il Ministro del tesoro.

P A N D O L F I, ministro del tesoro. Si-
gnor Presidente, onarevoLi senatoI1i, il mio
rammarico per aver pO'tuta soltalIlta leggere
e non ascoltare di persona gI1an parte degli
interventi avutisi in questa discussione gene-
rale sui provvedimenti ecanamici del GO'Ver-
no è pari al ricanoscimento, ohe è in me vi~
va e sincero, dell'elevatezza e SiignificatIività
del dibattito, egregiamente introdatta e can-

eluso, per il decreta-legge [l. 301, dalla rela-
ziO'ne del senatare CarollO'.

La mia replica sarà cantenuta e sintetica.
AnzituttO' perchè una linea, di politica econo-
mica nan trae più farza dal fatto che essa sia
r.eitemtame'llte illustrata e difesa dai suoi
autori. In seconda luogo perchè su pochi
punti di oarattere generale ritenga di dover
attirare l'attenzione del SenatO', prima che
l'esame dell'Aula si concentri ,sul cantenuto
particolare delle singale dispasiziani.

Prendo le masse da quella che passo dire
essere stato un prima risultato preliminare
dei provvedimenti del GO'Verno, integrati dal~
le decisiani della Banca d'Italia prese in pie~
nO' accardo can il TesorO' il 28 giugnO' in ma-
teria di espansiane degli impieghi bancari.
AbbiamO' evitato ratture sul fronte del cam-
bio, abbiamO' cantrastato con successa mavi~
menti valutari erratici che si eranO' sviluppa~
ti eon forte intensità nei mesi di maggio e so-
prattuttO' di giugnO'. La situazione è tarnata
narmale sul mercatO' dei cambi immediata-
mente dopo le misure adattate in sede gaver-
nativa. H mese eLiluglio oi ha permessa un
consiSitente recupero di mezzi valutari. Af-
ferma questo sensa enfasi, consapevole del
fatta che condiziani di sicurezza in questa
campo si raggiungonO' sala con aziane perse-
verante ed efficace nel tempO'. Ma era indi-
spensabile madificare il carsa delle aspet-
tative e car.reggere valutaziani improprie in
calora che operanO' sui mercati. Eventi trau~
matici dal lato della panità della Hira hannO'
contrassegnato due valte dal '74 in poi nan
saltanta e non tanta l'andamento della no-
stra situazione valutaria, quanta più in ge~
nerale quella della nastra economia. La sche~
ma seguito nel passata da11a nastra econo-
mia è noto: caduta della campetJitJività, ac-
oenslÌone di aspettative sul cambia, crisi va~
lutaria, provvedimenti restrittivi di stabiliz-
zazione; quindi recessiane a stagnaziane.
Ne~la presente fase della nastra ecanomia le
manifestaziani di squilibriO' avevanO' comin-
ciata a premere sul vincala esterno, che si
presentava come immediato punta critico.
Abbiamo evitato che si innescasse il proces-
so dirompente a cui ho accenna'ta.

Una seconda asservaziane. AU'origine delle
aspettative che si erano sviluppate nei mesi
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scorsi stava, tra l'altro, il fatto reale della
perdita di competitività del nostro sistema
industriale. Nel documento di politica eco-
nomica presentato dal Governo il fenomeno
è stato cifrato. Dal 21 settembre 1979, vigilia
del riallineamento delle parità all'interno del-
lo SME, ail 30 giugno 1980 la perdita di com-
petitività nei confronti dei nostri principali
ooncorrenti è stata di 3,7 punti. I provvedi-
menti governativi hanno affrontato la situa-
zione, ritengo, con energia. Riduzione di one-
ri sociali per 3.600 miliardi per il comparto
manifattudero implicano 5 punti di sollievo
per le imprese dal lato del costo del lavoro.
La perdita di competitività è ridotta di due
punti. Si è eccepito sulla mancata selettività
dell' operazione, avuto riguaf1do a settori co-
me quello dell'automobile ma non solo quel-
lo dell'automobile, che si trovano di fronte a
difficoltà generali e a problemi specifici di
innovazione tecnologica e di indispensabili
aggiornamenti nella gamma dei prodotti. La
questione ha formato oggetto di impegnativo
dibattito, sia ne1le Commissioni sia in que-
st'Aula. Il Governo ha mostrato e dichiara
nuovamente la sua disponibilità attiva a
completare subito, su questo punto, la ma-
novra in corso. Riconosciamo che meccani-
smi automatici, da collegarsi opportunamen-
te all'impegno straordinario che le industrie
dei settori considerati devono affrontare, sia-
no preferibili a manovre di carattere discre-
zionale. Il Governo sta esplorando ed esplo-
rerà tutte le possibilità di consenso parla-
mentare. Ove esse si manifestassero concre-
tamente, si potrebbe giungere a risultati già
in sede di conversione del decreto-legge di
cui all'atto Senato n, 999.

Su un terzo punto intendo soffermarmi:
l'idoneità delle misure governative a firon-
teggiare l'inflazione, sofferenza cronioo dd-
la nostra economia, minaccia incombente
nella presente fase. Non è per replicare pole-
micamente alle osservazioni che si sono fat-
te in questi ultimi tempi, se osservo come,
su questo punto, l'ossessione della diagnosi
congiunturale abbia spesso fatto oscillare i
suggerimenti terapeutici. Vi è stata, da un
lato, la tendenza, ad ogni reale o apparente
remissione della tensione inflazionistica e in
presenza di una fase decelerativa della ere..

scita, a sconsigliare manovre di contenimen-
to della domanda interna. Sotto questo pun-
to di vista, le misure del Governo sono state
criticate come eccessive e fuori fase. Dal-
l'altro lato la manovra è stata giudicata in-
suftìciente e si ripete, ad esempio, la censura
ad una condotta di finanza pubblica troppo
tollerante verso l'espansione della spesa cor-
rente, troppo arrendevole verso i saldi nega-
tivi che si esprimono in crescenti disavanzi
e in fabbisogni. Osservo che non esiste una
guerra..in astratto contro l'espansione della
spesa corrente, quasi che i dati riassuntivi
dell'andamento della pubblica finanza fosse-
ro un elemento originario o autonomo, og-
getto di diretta e specifica manovra. La real-
tà è un' altra. I dati finali sono la somma di
tanti dati parziali, ed è solo su questi che,
nell'esercizio quotidiano dell'attività legisla-
tiva e di Governo, è possibile influire. Le
grandi voci di spesa corrente sono quelle
che tutti conoscono: spesa previdenziale,
spesa sanitaria, spesa per il personale pub-
blico, spese per trasferimenti ad altri centri
del settore pubblico allargato. Su questi te-
mi, giorno per giorno, si misura la coerenza
dei comportamenti, per il Governo, per il
Parlamento, per le forze sociali.

Ciò che abbiamo fatto con i provvedimen-
ti di luglio è contenere una domanda per
consumi ancora lievitante; è spostare do-
manda dai consumi agli investimenti.

Nella fase attuale sono sembrate al Gover-
no da evitarsi manovre sbilanciate, oltretut-
to in presenza di andamenti mondiali ma an-
che di andamenti interni nOlIlperfettamente
decifrabili nei loro sviluppi, prossimi e me..
no prossimi. Le vicende delle previsioni fat-
te sul1'evoLuzione della congiuntura negli
ultimi dodici mesi ci ammoniscono ad una
condotta sorvegliata e non precipitosa. Ab-
biamo cercato di attenerci alle realtà più cer-
te. Fra queste la necessità di un vigoroso
sostegno agli investimenti, pubblici e priva-
ti, realizzato non solo attraverso la diretta
immissione di fondi ma anche con misure di-
rette a rialimentare l'intermediazione finan-
ziaria degli istituti di credito speciale. Non
credo di dover insistere su questa parte delle
misure governative, alla quale è già stata da-
ta urgente esecuzione, che è destinata ad ave-
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re effetti oltre l'orizzonte ravvicinato dell'at~
tuale fase congiunturale.

Una ultima osservazione intendo dedicare
a quello che, in ultima analisi, mi sembra
essere il vero problema che si presenta al~
l'economia italiana e che ,sta di fronIte alla
responsabilItà dei molteplIci e diffusi centri
che la influenzano. Il vero problema è se sa~
remo capaci di andare sotto la superficie e
di proseguire, oltre alcuni primI passi com~
piutI, sulla strada delle modificazlOni strut~
turali. Si tratta di sapere se riusci:aemo ad
accrescere la produttività complessiva del si~
stema, che è fattore primario e non surroga~
bile di crescita e di competitività; se sapr~
ma attenuare le rigidità nell'impiego dei fat~
10m produtÌ'lVll ed elImmare le strozzature
dal lato dell'offerta; se opteremo per J'econo~
micità e l'efficienza, preferendo strategica~
mente posti di lavoro e salari ai loro cattivi
anche se talvolta necessari surrogati. Si trat~
ta di sapere se e quanto di inflazione, prodot~
ta da cause esterne o da cause interne, inten~
diamo incorporare come regola e metro del-
la nostra attIvità economica, come fatto as~
si:r;nilato nelle nostre abitudini individuali e
collettive; e fino a che punto, in unà società
in cui Il Hvello e la distrIbuzione del ireddito
non sono più quelli di venti o dieci anni fa,
accettiamo di garantire ad ogni costo contro
i danni dell'erosione monetaria il reddito
guadagnato, pagando il prezzo di lasciare
inesorabilmente erodere dall'inflazione il
reddito risparmiato. Si tratta di sapere se
avremo la determinazione necessaria per ri~
durre, non nei propositi ma nei fatti, la no-
stra dipendenza dal petrolio importato, che
è nel medio e lungo periodo di gran lunga
la minaccIa più grave per la nostra economia;
se comprenderemo in tempo l'ammonimen-
to che ci viene da quest'anno 1980, in cui il
disavanzo della bilancia petrolifera cresce
del 78 per cento irispetto al 1979, e si aggrava
di 8 miliardI di dollari. Si tratta di sapere se
.siamo disposti, tutti, a compiere uno sforzo
collettivo di equità sociale, ,di civile Iiungimi~
ranza, preferendo di affrontare i minori sa-
crifici che .ci sono richiesti oggi per evitare
quelli maggiori che ci sarebbero altrimenti e
comunque imposti domani.

Questi provvedimenti del Governo sono
una prima urgente risposta, una tappa e sol~
tanto una tappa. Sramo già impegnati nella
preparazione del bilancio e della legge finan~
ziaria per il 1981. Per quanto riguarda la po~
1itioa del Tesoro, stIamo lavorondo ad affina~
re strumenti e metodi di intervento. Ogni
anticipazione sarebbe qui prematura, ma
posso assicurare che non sdamo inertd.

Sono grato al Senato per lo sforzo che in
questi giorni compie, con alto impegno e non
senza una somma di sacrifici personali, per
1'esame dei provvedimenti del Governo. La
mia riconoscenza è tanto più viva, onorevoli
senatori, in quanto profonda è la mia convin~
zione ohe il comune lavoro si muove nell'in-
teresse del paese. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di parlare
il Ministro del bilancio e della programma-
zione economica.

L A M A L FA, ministro del bilancio e
della programmazione economica. Signor
Presidente, onorevoli senatori, il collega Pan~
dolfi ha già espresso il ringraziamento del
Governo agIli onorevoli relatod e alle Com-
missioni del Senato che, attraverso un lavo-
ro molto intenso, hanno portato all'esame
dell'Aula i due provvedimenti che oggi stia~
ma qui esaminando, con modifiche che il
Governo considera migliorative rispetto al
testo iniziale, ma senza averne modificato la
dimensione complessiva e il significato di
fondo.

Intendiamo ribadire, così come abbiamo
fatto nel presentare questi provvedimenti,
qual è la linea di indirizzo fondamentale del
Governo in materia di politica economica.
Prendiamo questa occasione per conferma~
re al Senato che il Governo considera priori~
taria, 'rispetto ad ogni altro obiettivo (come
del resto ha detto ied in un lucido intervento
il senatore Ferrari~Aggradi), la riduzione del
ritmo dell'inflazione, ritmo d'inflazione, se~
natare Colajmmi, che non si è andato atte~
nuando nel corso di questi mesi (fino a con.
sentire che le preoccupazioni si concentrino
esclusivamente sulle minacce di recessione
che pure vi possono essere sull'economia ita-
Hana) ma che anzi permane minaccioso, co~
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me del resto confermano i dati sull'aumenIto
dei prezzi del mese di luglio, che sono stati
resi noti proprio in questi giorni. Natural-
mente l'obiettivo della riduzione dell'infla-
zione è un obiettivo, per così dire, strumen-
tale rispetto ai problemi dello ,sviluppo eco.
nomico del nostro paese, nel senso che 11Go-
verno deve responsabilmente alffermare che
non esiste una possibi'lità di sostenere uno
sviluppo economico in presenza di condizio-
ni inflazionistiche che si protraggano per
molto tempo ai livelli attuali e che la stes'S'a
terza proposizione che ieri il Partito comu-
nista avanzava attraverso le parole del sena-
tore Colajanni (cioè che di fronte ad un pro-
gramma di Isviluppo economico si possano
impegnare le riserve valutarie del paese che
per fortuna hanno un livello consistemJte ed
elevato) dobbiamo rigettarla nel momento
nel quale, in presenza di ritmi di rinfla~ione
così più elevati di quelli degli altri paesi in-
dustriali, rischieremmo di bruciare le riser-
ve non sull'altare di una politica di svilup-
po, ma sull'altare di una politica di finanzia-
mento del disavanzo della bilancia dei paga-
menti che deriva dal differenziale di infla-
zione.

Quindi noi dobbiamo confermare che l'o-
biettivo centrale della manovra di poJitica
economica, che ha come direzione di fondo il
sostegno dello sviluppo del nostro paese, è
quello di attenuare il tas'so di inflazione e ;ri-
portarlo al livello del tasso di inflazione de-
gli altri paesi industriali.

Naturalmente il Governo ha dichiarato,
nelle sue impostazioni di politica economica
e nel documeIlto preliminare al programma
a medio termine, che l'obiettivo della lotta
all'inflazione non sarà pe~segui,to dal Go-
verno in modo e con stmmenti così incisivi
da determinare una forte recessione. Ed io,
leggendo con attenzione l'intervento del se-
natore Colajanni, ho rilevato che il Gruppo
comunista ha notato questa impostazione,
rispetto al problema dell'inflazione, del Go-
verno e l'ha considerata una impostaz-ionc
accettabile.

Ma allora, se è così, 'l1oici domandiamo da
cosa nascano le critiohe circa la pretesa mo-
destia del complesso della manovra di poli-
tica economica del Governo. Il senatore Co-

lajanni, raccogliendo rilievi che sono venuti
da interventi come quello del senatore Ma-
lagodi, sostiene che si tratta di provvedi-
menti ohe complessivamente modificano po-
co la domanda aggregata perchè da una par-
te sono provvedimenti di prelievo fiscale mo-
derati nel loro insieme e dai'l'altra prevedo-
no maggiori spese o minori entrate per la fi-
scalizzazione di parte degli oneri sociali. Al-
lora se si critica, seguendo il senatore Mala.
godi, quest'impostazione della manovra del
Governo, ,si vuole un più deciso attacco
all'inflazione attraverso un minore disavan-
zo del settore pubblico. Ma allora, senatore
Colajanni, non si giustificherebbe l'altra
obi'ezione che Viiè pure nel suo !intervento se-
condo la quale, in questo momento, la poli-
tica del Governo agg.rava le prospettive della
recessione mentre noi dovremmo preoccu-
parci soprattutto della recessione. Ecco cioè
che dalle considerazioni che sono s,tate svol-
te dai senatori dell' opposizione ~ e li ho

ascoltati con interesse o ne ho letto gli inter-
venti, siano essi dell'opposizione di sinistra
siano essi dell'opposizione dL destra ~ na-

scono 11ilievi che non direi contraddit.tori
rispetto all'impostazione del Governo, ma
che fra loro si elidono. Da una parte imatti
si accusa la manovra di poHtica economica
del Governo di essere troppo incisiva nel mo-
mento in cUliil problema dominante sarebbe
la recessione; dall'altra si dice che !'insieme
di questa manovra, poichè modifica poco il
disavanzo del settore pubblico, non è mano-
vra che 50stanzialmente incide nelle condi-
zioni della domanda. A me è parso che que-
ste due impostazioni si siano tra loro in1er-
secate nel corso del dibattito e che abbiano
quindi scarsa forza di persuasività nel deter-
minare opposizione rispetto 'alle nostre im-
postazioni. Crediamo di aver fatto una ma-
novra moderata dal punto di vista quantita-
tiva, proprio perchè riteniamo che lo sforzo
di Tidurre !'inflazione debba essere diffuso
su un arco di tempo pluriennale e anche
perchè riteniamo che debba essere dosato
senza determinare il rischio di una recessio-
ne molto profonda.

A chiarimento del.Ie posizioni e delle preoc-
cupazioni espresse da molti colleghi, vorrei
dire che il Governo non ritiene che in questo
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momento si possa parlare di una prospettiva
di recessione entro la quale l'economia ita~
liana starebbe per entrare nei prossimi mesi.
Secondo i dati del<I'OCSE, nella prima metà
del 1980 la domanda interna delJ'Italia è cre-
sciuta del 7 per cento in termini effettivi, a
confronto di meno dell'l per cento di aumen.
to che si sarebbe determinato nell'intero lin-
sieme dei paesi dell'OCSE. Secondo i calcoli
della stessa organizzazione, iJ reddito nazio-
nale italiano del 1980 crescerà in 'termini
reali di una cIfra compresa tra il 3,5 e il 4
per cento, mentre nell'intera area deJl'OCSE
la crescita sarà dell'l per cento. AHa data di
oggi non abbiamo indicazioni che la produ-
zione industriale del nostro paese sia in ca-
duta. Certo, abbiamo registrato fenomeni
preocCU!panti di caduta delle esportazioni
del nostro paese, specie in alcuni settori, e le
misure della fiscalizzazione sono state intese
a compensare questa debolezza della nostra
capacità di esportazione. Nel complesso, la
domanda interna del nostro paese non è in
flessione in questo momento è se il GO'Verno
deve indioare dei pericoli o delle minacce al-
l'orIzzonte d~l sistema economico italiano,
eSSJisono ancora 'quelli che provengono dal
lato dell'inflazione e dal lato della bilancia
dei pagamenti, non ancora (e speriamo di
non dO'Veravere questa minaccia) dal lato del
livello del reddito, dell'OCOUipazionee dell'at~
tività produtti~a.

Tra l'altro, se è vero che ,l'economia inter-
nazionale, che è in fase di caduta, mostra
tuttavia già in alcuni paesi, come negli Stati
Uniti, sintomi di una prima ripresa, potrem~
mo ritenere che nella prima metà del 1981,
periodo in cui molti temono una caduta re-
cessiva dell'economia italiana, vi sarà un cer~
to sostegno da parte della domanda mondia~
le delle condizioni dell'attiv.ità produtti~a
del nostro paese. Siamo perciò in questo
momento in condizioni di graduare l'uso del-
la politica economica nei prossimi mesi, al-
la luce degli sviluppi delle situazioni che si
determineranno. Naturalmente il Governo
deve dke con la massima ohiarezza, O'Veil
fenomeno inflazionistico e l'andamento della
bilancia dei pagamenti dO'Vessero presentare
quegli aspetti di aggravamento che non pos-
siamo ancora escludere ma che speriamo di
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avere contenuto incisivamente attraverso
questi provvedimenti, che si ri,serva Lapossi-
bilità di un uso restrittivo degli strumenti
di politica economica a sua disposizione.
Riteniamo che lasciar correre dI fenomeno in-
flazionistko fino al rischio per [a bilancia
dei pagamenti sia una responsabilità che
questo Governo non può assumersi e che
quindi l'uso degli strumenti di politica eco-
nomica debba essere indirizzato strettamen-
te e preliminarmente alla difesa della stabi-
lità del cambio e del sistema dei prezzi in-
terni, contenendo l'inflazione, riservando le
misure di sostegno a interventi selettivi, così
come è stato selettivo !'intervento a soste-
gno della capacità di esportazione dell'indu-
stria itlaliana attraverso il pro~edime1lito
sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e co-
me sono stati selettivi i vari inteI'IVenti che
pure alcuni autorevoH colleghi, com.e i sena-
tori Malagodi e Colajanni, hanno criticato
per la loro disparità e per il carnt,tere episo-
dico di questa manovra.

Ebbene, vorrei fermarmi un momento su
questo punto. Si dice da parte di questi col-
leghi che nel decreto di spesa vi sono decine
di argomenti. tra loro diversi. Ma il senatore
Colajanni, che ha raccolto ,le osservazioni
provenienti ieri dal senatore Malagodi e da
altri esponenti di destra, oSJserva che effetti-
vamente nel provvedimento vi sono materie
tra loro distanti. Sfido il senatore Colajanni
a dirci quale sarebbe stato l'atteggiamento
del 'suo Gruppo se i,l Governo non avesse
presentato in queste settimane un provvedi-
mento per il Sialvataggio della SIR. Sfido
eioè l'opposizione di sinistra a direi quale
atteggiamento avrebbe assunto rispetto alla
necessità di intervenire in aLcune situazioni
di crisi industriale o a sostegno degli investi-
menti nel Mezzogiorno.

Abbiamo ricevuto delegazioni di operai, di
sindacalIsti, di consiglieri comunali e regio-
nali della Sardegna, che ci hanno richiamato
a questa necessità. Certo potremmo mettere
questo o quel provvedimento fuori daH'ar-
chitettura di un decreto-legge. Potevamo cioè
fare due decreti-legge: uno per la SIR e l'alI-
tro per la fìiscalizzazione. Oppure potevamo
fame tre: uno per la SIR, uno per la fisca~
lizzazione e uno per 11 sostegno dei settori
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industriali in odsi, corne la cantieristica, l'e-
lettronica, la chLmica, di oui si parla nel.
l'emendamento presentato dal Part1to comu-
nista 'al secondo decreto-legge, ma. . .

A N D E R L I N I. Potevate fare anche
leggi ordinarie.

L A M A L F A, ministro del bilancio e
della programmazione economica. Potevamo
fare anche 'leggi ordinarie salvo i motivi di
urgenza che sono stati richiamati e che han-
no suggerito aLl'opposizione di sini-stra di
introdurre questa materia come emendamen-
to a un decreto-legge e non certo come dise-
gno di legge autonomo. Avremmo potuto cioè
aggravare la condizione ana quale si :J:Iichia-
mava il Presidente del Senato, circa l'eccessi-
va produzione di decreti-legge, ma la materia
della SIR era considerata urgente da tutte le
forze politiche e sociali -del paese. Sono stati
richiesti interventi urgenti e allora...

B O N A Z Z I. I carri frigodferi. . .

L A M A L FA, ministro del bilancio e
della progragrammazione economica. I carri
frigoriferi sono stati tolti e il Governo Siiè. . .

C O L A J A N N I. Mi consenta una in-
terruzione. Noi non abbiamo presentato la
proposta di soppressione dell' articolo rela~
tivo alla sistemazione -della SIR, ma ab.
biamo presentato una proposta per soppri-
mere la sconcezza del comitato. Le sarei gra-
to se su questo comitato volesse spendere
qualche .parola.

P RES I D E N T E. Onorevole Ministro,
volevo precisare che non ho lamentato l'ec-
cessivo numero dei decreti-legge, ma ho la-
mentato l'eccessivo volume di ciascun de-
creto. Quindi sono d'accordo con lei quando
ha parlato di un disegno di .legge che investa
un intero problema e, in quella occasione,
di decreti-legge su alcuni punti più urgenti.
Questo lo capisco mOilto bene.

L A M A L FA, ministro del bilancio e
della programmazione economica. Volevo di.
re al senatore Colajanni che non ho richiama-

to nel merito la sua posizione circa i singoli
aspetti della SIR, ma ho detto che quando
egli rileva nel suo intervento che altri espo-
nenti non dell'opposizione di ,sinistra hanno
criticato la eccessiva complessità della ma-
teria trattata e quando questi colleghi si so-
no riferiti, per esempio, aHa presenza del ca-
so SIR all'interno di questa materia. . .

C O L A J A N N I . Non riguaroa noi.

L A M A L FA, ministro del bilancio e
della programmazione economica. Bisogna
allora dire che, nel raccogHere le >indicazioni
provenienti da aLtri settori politici, è bene
anche separare ciò di cui ci 'si fa carico dal
resto, perchè 'altrimenti può sembrare ahe
la manovra del Governo, se una persona leg-
gesse oggi 1'« Unità », Slia stata attaccata dal
senatore Colajanni e dal senatore Malagodi
negli stessi termini, mentre mi pare che i
punti di vista siano stati tra di loro. . .

M A L A G O D I. SuNo sconcio del comi-
tati 11-senatore Colajanni ed io 'Siamo perfet-
tamente d'accordo.

L A M A L FA, mmistro del bilancio e
della programmazione economica. Anche per
quanto riguarda il comitato, ricordo di avere
fatto a suo tempo dai banchi parlamentari
una lunga battaglia sul problema dell'EGAM
e in quella circostanza ho criticato fortemen-
te queU'impostazione, ma non il comitato,
previsto nel caso del,I'EGAM e le spiego, se-
natore Colajanni, per quale LTagione.La pro-
posta comunista di mettere la proprietà delle
azioni SIR nel demanio, contenuta nell'emen-
damento, e di attribuire al Ministro del te-
soro la titolarità dei pagamenti previsti che,
ad una prima apparenza, rappresenta un ele-
mento positivo di semplificazione, di non co-
struzione di altre istituzioni e che, corne tale,
ho considerato con molta attenzione, è da
scartare perchè il comi-tato rappresenta ~

l'ha detto ieri in termini politici il senatore
Pistolese ~ uno schermo rispetto ad un in-
tervento diretto deil demanio e del Tesoro;
quello che abbiamo cercato di fare con lo
strumento del comitato non è creare un nuo-
vo ente ~ perlomeno, credo che lei riconosce-
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rà al Ministro del bilancio di non avere mai
spinto in questa direzione ~ ma creare uno
schermo tra le responsabilità del Tesoro e
quelle della SIR. Se fossimo entrati nell'lim-
postazione che da un certo pUI1Jtodi vista
era attraente e che voi avevate proposito
(mettere la SIR a carico del demanio dello
Stato e del Tesoro, ponendola nelle condizio-
ni di una azienda pubblica o demaniale), il
tentativo compiuto nel 1930 di creare, attra-
verso l'IRI, strutture che conservasseirO, pur
nella necessità del salvataggio pubblico, una
qualche forma di somiglianza con le struttu-
re delnmprenditoria privata e quindi intrO'-
ducessero o prescrivessero alcuni princìpi
di gestione propri di economie non del set-
tore pubblico, avrebbe potuto essere tron-
cato definitivamente.

~ chiaro che av,rei preferito, se fosse slta-
to possibile, non fare un sa1vataggio pubbli-
co della SIR, cioè accettare le regole di mer-
cato, ritenere che si era distrutta della ric-
chezza attraverso un investimento sbagliato
e se ne traevano le conseguenze; ma questo
non ci sarebbe stato concesso dal Parlamen-
to, di fronte alle condizioni per esempio del-
la Sardegna, zona in cui tale gruppo era in
precedenza ubicato. ~ chiaro che avrei pre-
ferito che, se dovesse esserci il salvataggio,
Questo avvenisse attraverso l'IRI o l'ENI,
~ioè attraverso gli enti delle partecipazioni
statali ma, nelle condizioni di gravità del ca-
so SIR che si sono andate determinando e
nella complessità del rapporto con il sistema
bancario, anche questo presentava difficoltà.

Allora il comitato rappresenta uno scher-
mo rispetto alla trasformazione della SIR in
una specie di azienda dei telefoni di Stato e
tutte le cons~,derazioni che possono essere
fatte per rafforzare questa natura di scher-
mo, che sta tra la demanializzazione comple-
ta e l'esistenza di un sistema ,di imprese pro-
duttive, vanno a mio avviso rafforzate e non
ridotte. .. (interruzione del senatore Ander-
lini) .

Senatore Anderlini, credo di aver dato un
elemento di riflessione sul motivo per il
qua1e il Governo ha ritenuto di poter respin-
gere gli emendamenti. . .

A N D E R L I N I . Voi di comitati ne ave-
te fatti tre ed uno lo ha fatto anche leil
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L A M A L FA, ministro del bilancio e
della programmazione economica. Credo di
aver fornito un elemento di ,riflessione sul
perchè una proposta, che è stata considerata
con attenzione, sia stata poi respinta. (Inter-
(uzzone del senatore Colajanni).

Questo riguarda il carattere della manovra
compiuta con i provvedimenti di legge oggi
aH'esame del Senato. Del re.sto, i senatori
Spano e Ferrari-Aggradi hal1iIlo, a nome del-
la maggioranza, espresso con molta chia-
rezza nei giorni scorsi questa impostazione.

A settembre noi riprenderemo la discus-
sione del documento preliminare di politica
economica; documento che nel dibattito (pur
non essendo stato l'oggetto principale del di-

battito di queste setHmane in cui ci si è
occupati dei provvedimenti urgenti) ha tut-
tavia ricevuto un certo numero di consensi
non soltanto dagli esponenti della maggio-
ranza, ma anche, come base di una discussio-
ne, dagli esponenti delle forze di opposizione.

In quell'ambito dovremo affrontare tre
insiemi di problem~. Il primo riguarda la po-
litica di sviluppo dei principali settori indu-
striali, la politica di svi[uppo del Mezzogior-
no nel qua:dro di una politica di sviluppo dei
settori industriali del nostro paese.

Il secondo riguarda le questi011!Ì della spe-
sa pubblica che noi in questa manovra di me-
tà del 1980 non abbiamo nemmeno potuto
sfiorare e per affrontare la quale è necessa-
rio, evidentemente, tempo maggiore. In que-
sta manovra ci siamo limitati a contenere il
livello del disavanzo ed anzi a ridurlo rispet-
to aLle cifre che erano Sttate inizialmente in-

I dicate. Nei prossimi mesi cercheremo di ai-

i
frantare i problemi della spesa pubblica.

'
I

Qui voglio anticipare un tema di cui noi do-
, vremo discutere molto a lungo; tema che ri-

I

guarda il modo in cui limitare la spesa in
, alcuni settori ove essa è cresciuta con gmn-

de rapidit~., dal settore previdenziale al set-
tore sanitario a quello dell'istruzione.

Si discuterà molto ~ come già si è discus-
so ~ del modo con il quale limitare tale spe-
sa. Stiamo riflettendo a fondo sul problema
dei cosiddetti tickets riel campo della spesa
sanitada e di forme di ques>to genere nel
campo ddl'istruzione.
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Desidero anticipare taJe argomento per-
chè su questo punto c'è, in modo particolare
da pame del Gruppo comunig,ta, una opposi-
zione molto ferma. Vorrei fare questo rilie-
vo: se si confronta la politica, ad esempio,
del Governo conservatore inglese, che certa-
mente si è dato carico dei problemi della
spesa pubblica e che li ha affrontati taglian-
do i livelli della spesa pubblica, ad esempio
riducendo le somministrazioni di latte nelle
scuole, con un eventuale poliVi'oa che passi
attraverso l'isti:tuzione di tickets nel campo
della spesa per l'istruzione o per la ,g,pesasa-
nitaria, emerge una differenza che voglia-
mo richiamare aJl'attenzione del Senato. Un
controllo sui livelli deUa spesa pubblica che
passi attraverso una riduzione dell'offerta
di servizi ha effetti socialmente più discrimi-
natori di quanto non abbia una politica che
sia basata sul ticket che consente, special-
mente se questi tickets sono graduati in re-
lazione ai livelli del reddito, che il conteni-
mento della spesa avvenga attrmrerso il con-
tenimento della damanda e che il conteni-
mento della damanda avvenga saprattutto
attflaverso una graduazione del peso del costo
del servizio pubblico a secondo dei livelli
del redditO'.

Pertanto su questa materia sanitaria e su
quella dell'istruzione dovremo appròfondire
l'analisi nel corso dei prossimi mesi per cer-
care di individuare forme che da un lato ri-
ducano i livelli della spesa e dall'altro con-
tengano la domanda di servizi in questi set-
ton, domanda che ha una tendenza ad anda-
re oltre O'gm limite di campatibilità con le
condizioni generali.

Vengo all'ultimo problema che riguarda il
costo del lavoro e la praduttività. Desidero
rilevare come SIano di grande significato su
questo punto le aperture, se mi consente di
defmirle cosÌ, del senatore ColajanIl!i il qua-
le ha detto che lo ste&so problema dell'IR-
PEF, di cui poi disouterà più a fondo il col-
lega Reviglio, e della revisione delle curve
delle alIquote debba essere trattato comples-
sivamente insieme con le questioni della pro-
duttività e delle indidzzazioDl, cioè del pro-
blema della scala mobile.

Cansidero di grande importanza ~ e de-
sidero sottalinearlo in questa sede ~ il fatto

che viene collocata come una discussione
possibile dal Partito comunista la questione
della scala mO'bile, deHa produttività e del
trattamento fiscale del redditi individuali.
Tale materia 'pertanto dovrà essere. rtrattata
in questo contesto. Credo che nel fare ciò il
Partito comunista sia stato in parte solleci-
tato da quella apertufla verso il mavimento
sindacale e del movimenao sindacale verso
il Governo a cui giustamente si riferiva il re-
latore Carollo e che il senatore Colajann1 nel
suo inte:vento mi fa dire essere un successo
del Governo in quanto ciò avrebbe determi-
nato una rattura tra il sindacato ed il Parti-
to comunista.

Non ho detto questo, dico però che il fat-
to che il sindacato abbia dato un giudizio po-
sitivo ddle misure del GOiVernoprima e dopo
le elezioni del giugno è in discutibile. Vi ,sono
l documenti sottosCl'itti dal sindacato a testi-
moniar1o. Che il Partito comunista ed il sin-
dacata abbiano fra di loro discusso è un al~
tro fatto, del quale forse si può dare un giu-
dizio di preoccupazione, ma penso che il

I prablema di stabilire le ragioni di questo
dissenso con il movimenta sindacale sta più
un problema del Partito comunista che del
Governo.

Il fatto che il sindacato abbia dato un con-
senso sull'impastazione della manavra di po-

I lltl::.:aeconomica del Governo è un elemento
importante. Esso indica che, anche doven-
dosi attuare manovre restrittive o lievemen-
te restrittive dei livelli della domanda ag-
gregata, è possibile ottenere .il consenso del-
le forze socIali e significa che l'impostazione
del Governo, al dI là del1e deformazioni che
talvolta gli orgam di stampa possonO' dare,
è riconosclUua, ad un esame attento, corne
una manovra equilibrata da agni punto di
vista, sia da quello della ripartizione del ca-
rico fra le diverse categorie sociali, sia da
quello del rapporto tra ciò che è riduzione
della dO'manda, sastegno delle esportazioni
e sostegno dello sviluppo del Mezzogiarno.

Pertanto riteni'amo di aver preparato, per
cosÌ dire, la dIscussione dell'autunno, quella
che si svolgerà 2.ttorno al dooumeI1lto 'Preli-
minare per la programmazione e quella che
vedrà il Governo impegnato nella prepara-
zione di un programma ecanomico plurien-
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naIe, nelle condizioni migliori, avendo allon~
tanato i problemi della bilancia dei pagamen~
ti, avendo rafforzato la lira ed avendo pO'sto
le basi per ulna politica di minore inf.lazione,
nonohè avendo risolto allOune questioni ehe
il Parlamento nel suo insieme considerava
urgenti. In questo mO'do <ilGoverno ritiene
di aver impostato la prima fase della sua po~
litica economica.

Senatore Malagodi, questo Governo è nato
nel mese di aprile, avendo raccolto una si~
tuazione difficile, resa più .difficile daHa man~
cata esatta valutazione di ciò che si prepara~
va all'ecanamia italiana a partire dal set~
tembre. Lei non può dimenticare che da un
Gaverno di cui il suo partito faceva parte
abbiamo ricevuta, nel mese di marzo, previ-
sioni ùffi.ciali che indicavano un attivo della
btlanda dei pagamenti ed un andamentO' dei
prezzi inferiore a quello del 1979. Non può
dtmenticare tutto questo, quasi che .]'ultima
esperienza di Governo del suo partita risa'!.-
ga al 1972. Mi pare che siamo in una condi~
zione ben diversa.

M A L A G O D I. E lei non può dimenti~
care queUo che è stato detto da noi in que~
st'Aula già nell'autunno passato e a cui il
Gaverno di alIara purtroppo non dette rispo-
sta e lei la dà ancor meno.

L A M A L FA, ministro del bilancio e
della programmazione economica. Io non di~
mentkherò quello che lei disse, ma nemmeno
quello che il Governo da lei sostenuto fece
e che mi pare più importante dal punto di
vista delle condizioni del paese. Ecco perchè
nteniamo che le manavre contenute neMa im~
postaziane di politica economica meritino
quel giudizio positivo che il relatore Carolllo
e ieri sera il senatore Ferrari:-Aggradi hanno
chiesto di dare e che speriamo l'Assemblea
voglia dare. (Applausi dal centro e dal centro~
sinistra) .

P RES I D~E N T E. Ha facoLtà di parla~
re il Ministro delle finanze.

R E V I G L I O, ministro delle finanze.
Signor Presidente, anorevoli senatori, le re~
pliehe del Ministro del tesoro e del Ministro

del bilancia mi esimono dall'inquadrare la
manovra di poHtica tributaria nell'ambito
della manovra di politica economica del Go-
verno. Altresì l'eccellente replica del relatore
mi estme dal puntualizzare alcune risposte
ad aku!lll quesIti che sono stati posti nel di-
battito in quest'Aula. Data l'ora taroa cerche-
rò di essere n più sintetico possibile, ma mi
scuso fin d'ora se non vi riuscirò.

Rispetto alle previsioni di settembre, le
entrate tributarie dello Stato mostrano, an~
che grazie al decreto-'legge n. 288, una lievita~
zione di quasi 8.000 miliardi. Io credo che si
debba sempre cercare di fare uno sforzo per
inquadrare stngoli provvedimenti nell'ambi.
to dell'evoluzione dinamica .su un tempo al-
menO' annuale, per comprenderne meglio il
significato. Per l'esattezza, I1ispetto alle pre-
visioni di settembre, oggi, in base alla ma~
rnovra come è stata prevista dalle Com-
missioni riunite, prevediamO' una entra-
ta di 68.205 miliardi in competenza e di
68.370 in cassa. Di questi 7.825 miliardi di
lievitazione, 1.500 sono imputabili, secondo
i nostri calcoli grossolani, a un recupero di
evasione aggiuntivo rispetto al recupero di
evasione .di 1.000 mi>liarcli che era indicato
neHe previsioni del settembre 1979, circa
3.600 miliardi sono imputabiLi alle nuove ipo~
tesi macroeconO'miche che il Governo ha as-
sunto nel mese di giugno rispetto a settem~
bre, con una lievitazione del prodotto inter-
no lordo intorno al 23 per cento, rispetto a
una lievitazione a settembre prev:ista intorno
all5,8 per cento, e 2.700 miliardi circa sono
imputabili alla manovra inclusa nel decreto-
legge n. 288 e ai provvedimenti amministra~
tivi, come quello che riguarda appunto il co-
siddetto concordato sull'imposta di registro,
che pure attengono, neHa loro entità, alla ma~
novra realizzata alla fine del mese di giugno.

In senso stretto, quindi, la manovra fiscale
di giugno rappresenta un totale ,di solo 1.900
miliardi, di cui 1.000 milial1di per aumenJto
di aliquote ~ assumo il testo licenziato dal-
le Commissioni ~ e 900 miJiardi circa per
aumento di acconti. La manovra oriJginaria~
mente proposta dal Governo di 3.350 mHiardi
è diventata, nel testo proposto dalle Com~
missioni; di 3.420 miliardi, cioè è di aca 70
mHiardi superiore. Di questi 3.400 :rni.1iardi,
700 sono una parte del recUlpero di evasione
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che sta nei 2.500 che noi calcoliamo grosso-
lanamente come recupero di evasione nell'ar-
co dell'esercizio, 800 sono la previsione di
entrata per la norma amministrativa che
consente il concordato di imposta di regi-
stro e soltanto 1.900 sono la manovra in sen-
so stretto inclusa nel decreto, di cui 1.000,
come dicevo, per aumento di aliquote, un po'
meno di quello proposto dal Governo per la
riduzione dell'imposta S'ugli 'alcoh, e 900
per acconti, un po' di più ~ i 300 delle ban-
che ~ di quanto proposto dal Governo.

Nel compleso, la manovra fiscale in sen-
so stretto di 1.900 miliardi rappresenta lo
0,57 per cento del prodotto interno lordo.
Voglio ricor,dare che le due precedenti ma-
novre che avevano fini congiunturali e che
avevano l'appoggio del Partito comunis,ta
nell'ambito degli accordi di solidarietà nazio-
nale avevano rappresentato un'entità di ma-
novra di drca tre volte quella realizzata nel
mese di giugno. Difatti nel 1978 si sono avwtd.
provvedimenti fiscali urgenti, con i1 decreto-
legge 23 dicembre 1977, per 3.445 miliardi e,
con il decreto-legge 25 giugno 1978, per 500
miliardi. Quindi in quell'esercizio vi è stata
una manovra di quasi quattromila (3.945)
miliardi che rappresentò in quell'anno 1'1,8
per cento del reddito nazionale: più del tri-
plo della manovra reaHzzata con questo de-
creto-legge.

Nel 1977 si ebbe un totale di 2.553 miliardi
di manovra fiscale, pari all'l,4 per cento del
reddito nazionale, quindi pari la due volte e
mezzo la manovra che abbiamo realizzato og-
gI. Dunque rlllIlane confermato da questi
miei dati che la nostra manovra è stata mol-
to, mo1to contenuta e che quindi è assoluta-
mente fuori 1uogo affermare che questa sia
una manovra che realizza una gelata o una
stangata, perchè non si può certo, io credo,
parlare di stangata o di gelata qUalIldo la
manovra fiscale III senso stretto rappresenta
1.000 miliardi di mov1mento di aliquote, per-
chè .gli altri 900 sono acconti e quindi non
sono nuove Imposte: 1.000 miliardi che sono
meno dello 0,3 per cento del redilito nazio-
nale. In questo contesto, credo, la manovra
complessiva deve essere valutata.

Voglio ancora aggiungere, per consentire
una valutazione dell'andamento delle entrate

tributarie, che con l'ultima valutazione di
entrata per l'esercizio 1980 di 68.203 miliar-
di in competenza realizziamo rispetto al con-
sunti;vo del 1979 una maggiore entrata di
16.203 miliardi, cioè prevediamo 16.203 mi-
liardi di maggiore entrata rispetto al 1979. Di
questi 16.203 miliardi stimiamo ohe soltanto
il 15 per cento circa (2.500 miliardi) sia im-
putabile a un recupero di evasione, mentre il
resto riteniamo sia imputabile per la più gran
parte alla lievitazione del reddito reale e mo-
netario dovuta all'inflazione e in parte mino-
re a questi provvedimenti discrezionali in-
clusi nel decreto-Iegge 288.

Questa lievitazione è imputabile in parte
piccola ~ qui voglio ;precisare al senatore
Pollastrelli ~ al fenomeno cosiddetto del
fiscal drag. Se prendiamo il caso tÌipico di
una famiglia di operai dell'industria con mo-
glie e due figli a carico e eon una retribuzio-
ne pa1ri a quella media dell'industria, con le
detrazioni fiscali consentite dalla legge fi-
nanziaria, la pressione, Vialea dire l'aliquota
media, è stata portata dal 13,18 all'1l,55 per
cento del reddito lo:rdo tassabHe.

P O L L A S T R E L L I. Bisogna fare ri-
ferimento anche a quello del 1976, non sol-
tanto a quello del 1979, perohè altrimenti
ognuno fa i conti per conto suo.

R E V I G L I O, ministro delle finanze.
Nel 1979 la pressione fiscale era stata, nella
stessa situazione familiare, deJ,l'll per cento.
Quindi, con le detrazlOni consenti'te, abbia-
mo portato la pressione fiscale su questa si-
tuazione che è quella tipica della famiglia
media, lievemente al di sopra di quella del
1979: era dell'l! per cento nel 1979, è diven-
tata dell'1l,S5 per cento nel 1980. Bisogna
però tener conto che l'aumento degli assegni
famIlian ha portato un effetto di reddito
che è commensurabile in termini ,di dduzio-
ne di unposizione complessiva. Per questa
stes,sa situazione familiare io ho calcolato che
1'effetto assegni familiari è pari all'l e mezzo
per cento del reddito lo:rdo tassa:bile. Il che
vuole dire che se teniamo conto dell'effetto
assegni familiari come si è realizzato nell'80,
qudndi con 3 mesi di assegni aumentati del 50
per cento e 3 mesi aumentati dellOO per ceTI-
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to, la pressione fis'cale su questa situazione
di famiglia media scende di un punto percen-
tuale rispetto alla pressione che si era realiz-
zata nel 1979. ProbabHmente (io non ho fatto
il conto) ,se SI fa un confronto con il 1976
ancora rimane un effetto di' fzscal drag. Ma
qui voglio sottolineare che 11 Governo si è
dato carico nel 1980 di compensare l'effetto
di fIscal drag e grazie alle misure di detra-
zione fiscale e all'aumento degli assegni fa-
miliari ha più ohe compensato l'effetto di
fiscal drag che si sarebbe reaHzzato rispetto
al 1979.

Voglio ancora dire che, con le ultime previ-
sioni di entrata, quelle che ho dato, il peso
dell'imposizione diretta supera il 50 per cen-
to; quindi stiamo al 50,3 per cento. Pertanto
non vorrei più che continuasse la diatriba
tradizionale suHa struttura distorta dell'im-
posizione nel nostro paese perchè ormai ab-
biamo raggiunto un livello di struttura a fa-
vore dell'imposizione diretta che non è più
quello degli anni '60 in cui l'imposizione di-
retta era del 25 per cento; oramai l'imposi-
zione diretta ha superato la metà e quindi
abbiamo una struttura non ancora del tutto
equilibrata rispetto alla media europea, ma
che tende progressivamente verso tale media.

Voglio anche ricordare ohe i provvedimen-
ti inclusi nel decreto-legge 288 'sono solo una
parte dei provvedimenti adottati dal Governo
in tema di politica fiscale. Accanto a questo
decreto-legge voglio ricoI1dare brevemente
taluni altri provvedimenti ~ ai quali, ad ec-
cezione del senatore Segnana, nessun altro
ha fatto riferimento~ ma che, secondo me,
sono molto importanti. Si tratta di provve-
dimenti inclusi in un decreto del Presidente
della Repubblica, già consegnato alla Com-
missione dei trenta, in un disegno di .legge
presentato al Parlamento dal Governo e in
un decreto ministeriale, già pubblicato sulla
Gazzetta Ufficzale, che estende ad alcune ca-
tegorie le ricevute fiscali. Essi spaziano dal~
la disdplina della contabilità di magazzino
alla disciplina dei prezzi di trasferimento tra
società muLtinazionali, alqntroduzione del-
la ritenuta a titolo di imposta sui lavori pa-
gata da soggetti residenti all'estero, alla ra-
zionalizzazione in tema di elen-co clienti-for-
nitori IVA, all'introduzione di etiohette e con-

trassegni per prodotti tessili e deH'elettrooi-
ca, all'introduzione di un tetto per la dedu-
ZIOne dell'IV A della benzina per artisti e pro-
fes-sionisti per eHminare o ridurre un settore
di frode, all'emanazione di norme necessarie
alla pubblicazione degli elenchi di accerta-
mentI relativi all'IV A, alla estensione della
bolla di accompagnamento ai prodotti agri-
coli.

Queste misure, che entreranno in vigore
prima della fine dell'anno, quando saranno
state valutate dalla Commissione dei trenta

~ e il Governo terrà poi conto naturalmente
del 'parere della Commissione dei trenta ~

completano l'insieme di provvedimenti anti-
evasione, accanto appunto al disegno di legge
per i registratori di cassa e all'estensione del-
le ricevute fis-cali.

Alcuni dei senatori che sono intervenuti
nel dibattito hanno sostenuto ~ i senatori
D'Amico, Anderlini, Visentini ~ che questa
poilitica tributaria viene fatta con troppi ef-

I

fetti d'annuncio e troppo poche realizzazio-
ni. Io devo dire chiaramente che condivido
una valutazione generale che riteI1Jga disar-
mata una politica tributaria fatta con gli ef-
fetti d'annuncio e che il problema della ri-
duzione deH'evasione e della erosione deve
essere posto soprattutto attraverso una ~ico-
struzione della capacità dell'amministrazio-
ne finanziaria di accertare le imposte sulle
imprese e sui cittadini. Questa ricostruzio-
ne è in corso, ma richiede tempo e i risultati
non possono che venire nel medio periodo.
Non abbiamo certo dormito su questo piano,
anzi il nostro impegno è stato soprattutto
quello dj agire in quella direzione, usando gli
strumenti esistenti e que1li che la legge fio
nanziaria ci ha consentito. Abbiamo già avu-
to parere favorevole dalla Commissione dei
tr~nta sui concorsi per i centri di servizio,
abbiamo individuato le sedi fisiche, per Mi-
lano abbiamo già addirittura nrrnato il con-
tratto per ii centro di servizio. Credo ohe le
operazioni per i centri di servizio potranno
cominciare in autunno, per avere qr'Jesti due
centri di servizio in funzione entro la prima
metà del 1981. Abbiamo agito in tutti i modi
poss.ibHi per accelerare ,le procedure dei con-
corsi e, pur nelle difficoltà, posso qui dichia-
rare che una gran parte dei concorsi in corso
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si concluderà con !'inserimento in ,ruolo nel
primo semestre 1981.

Per qual1lto riguarda i centri di servizio,
abbiamo adottato una procedura di concorso
accelerato ohe in tre mesi dovrebbe consen-
tire !'inserimento del personale dei centri
stessi (procedura ,del ,tutto nuova nel nostro
ordinamento, per qU<l!ntomi risulta). Stiamo
lavorando intensamente per 'Una diversa pro-
grammazione delle verifiche e degli accerta-
menti; la legge finanziaria ha abbandonato
il principio dell'accertamento generalizzato
di tutti i contribuenti, a favore del principio
dell'accertamento selettivo. Nel 1981 i!11ten-
diamo per la prima volta applicare in questo
paese il principio dell'accertameTI;to selettivo,
il che indioa una programmazione degli ac-
certamenti che deve tener conto del carico di
lavoro, del1e possibilità di lavoro degli uffici,

. dando loro, con decreto del Ministro, il nu-
mero dei contribuenti da sottoporre ad ac-
certamento, ma anche il loro nome, <lascian-
do agli uffici un campo di discrezionalità li-
mitato in questo 'settore.

La programmazione degli accertamenti è
molto difficile ed è costituita da un insieme
di azioni che possono e&sere affinate solo nel
tempo. Con la legge finanziar:ia di quest'anno
abbiamo compiuto un primo passo, abbando-
nando finalmente, come im tutti gli ordina-
menti più progrediti, l'idea inattuabile con-
tenuta nella riforma, peraltro, di voler accer-
tare ,in linea di principio tutte le dichiara-
zioni. Quando si hanno 23 milioni e mezzo di
diohiarazione IRPEF e 3 milioni e mezzo di
dichiarazioni IVA in un anno, è chiaro che
non è pensabile di riuscire a fare la verifica
di tutte queste dichiarazioni. Ci siamo mossi
quindi in tre direzioni, abbiamo dato is,tm-
zione agH uffici per l'anno 1980 e abbiamo co-
&tituito, come ho detto, un gruppo perma-
nente che va,Iuta gli accertamenti effettuati
e cerca di trarne regole e insegnamenti per
massimizzare la produttività in questa dire-
zione e anche per migliorare la quaHtà degli
accertamento stessi. Stiamo mettendo a pun-
to procedure standard che debbono essere
,adottate per distribuire il personale e le ri-
sorse, in modo da maS's1mizzare gli obiettivi.

Uno dei drammatici problemi che mi sono
trovato a dover fronteggiare al Ministero

delle finanze ~ e ho visto con un certo stu-
pore che questo problema non era stato af-
frontato assolutamente in precedenza ~ è
quello della programmazione del lavoro negli
uffici. Credo che avrò ulteriori oocasioni per
riferire su quest'importante problema man
mano che i risultati che già stiamo conse-
guendo consentiranno una illustrazione più
analitica e approfondita di quella che posso
fare oggi in questa sede.

Il sooatore Anderlini ha sostenuto, in ciò
accompagnato dal senatore Visentini, che con
questo provvedimento si darebbe luogo ad
una rottura con quella promessa di 'tregua fi-
scale che era stata ràtta al momento della
presentazione del primo Governo Cossiga al
Parlamento. Non credo che questa aCCiUsasia
meritata perchè il gettito di questo pacchet-
to, come ho avuto occasione di precisare al-
l'inizio dI questa mia repHca, è limitato a mil-
le miliardi ricavabili, per la parte maggiore,
dall'accorpamento delle aLiquote IVA e, per
la parte minore, dall'aggiustamento deU'im-
posizione di fabbricazione ,sugli alcoli. Ri-
tengo che entrambe le misure abbiano un si-
gnificato strutturale oltre che congiunturale
per :ddurre, sia pure in mis.ura molto mode-
rata, la dinamica del,la domanda interna. Il
significato strutturale deriva da questi ar-
gomenti: dobbiamo muovere la nostra impo-
sizione IVA in posizione strutturale verso
!'imposizione IVA europea. Qufu:1dioccorre
da un lato aocorpare le aliquote e dall'altro
portare il livello medio deH'aliquota allivel-
10 medio europeo. Ha già spiegato ottima-
mente il senatore Berlanda che eon l'aliquo-
ta del 15 per cento siamo ancora al di sotto
dell'aliq'Uota media IVA degli alt,ri paesi che
è di circa un punto e mezzo superiore.

Per quanto riguarda l'aumento dell'Ìlffipo-
sizione degli alcoLi (che personalmente avrei
voluto maggiore, ma, con animo aperto, ho
accettato la proposta delle Commi,ssion!Ì vol-
ta a contenere quest'aumento) voglio far pre-
sente ohe si tratta del parziale adeguamento
al costo della vita di una imposta specifica,
cioè di un'imposta che non è proporzionale
al valore, ma che è commisurata alla quan-
tItà. Mi rendo conto ~ e per questo ho ce-
duto alla proposta delle Commissioni ~

che, quando per troppi anni non si aggiorna-
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no le imposte specifiche e poi tutte in una vol-
ta le si vuole portare ai livelli precedenti di
qualche anno, l"aumento può essere eccessi-
vo e provocare conseguenze negatirve sul mer-
oato. Per ques'to le Commiss.ioni hanno volu-
to ~ e il Governo ha ceduto su questo ~ una
riduzIOne dell'imposizione. Ma resta il fatto
che sia l' accorpamento, con l'aumento del-
l'aliquota media di un punto, sÌla l'aumento
dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli cor-
rispondono a quella esigenza di aggiorna-
mento, di mantenimento della struttura del
sistema' fiscale italiano in linea con quello
degli altri paesi. Ci rimane della strada da fa-
re perchè 'ancora l'aLiquota media dell'impo-
sta sul valore aggiunto è inferiore a quella
europea: non dico che dobhiamo aumentare
l'aliquota, mi 'auguro che sia poss~bile recupe-
rare gettito dall'evasione e spero ahe non sia
necessaTio, nei prossimi anni, ritoccare le ald-
quote. La mia preferenza è per recuperare
gettito riducendo r evas.ione e vorrei non do-
ver rioorrere ma~ a ritocchi di aliquOlÌa. Devo
anche indicare però che questi l1i,tocchi, se pu-
re in mi,sura così limitata, rispondono ad esi-
genze strutturali e non possono essere visti
come rottura di tregua fisoale, perchè aJllora
con questo noi non potremmo modificare
mai imposte specifiche, nè potremmo mai ri-
strutturare un'imposizione nata male, come
1'IVA, con troppe 'aliquote e con un livello
medio inferiore a quello degli altri paesi,
mentre dobbiamo muoverei verso gli altri
Stati.

Il senatore Visentini, di cui ho molto ap-
prezzato !'intervento, ha fatto alcune affer-
mazioni che mi lasciano peI'plesso perchè
non sono accompagnate da argomentazio!l1i
analitiche; mi auguro che sia possibile ap-
profondire insieme questi argomenti, con
quello spirito di collaborazione ed amicizia
che ci ha sempre animati in questi dibattiti,
che entrambi alimentiamo per la passione
che portiamo. carne lui bene ha ricordato, a
queste cose. Egli dice ohe ha l'impressione
che l'evasione stia aumentando e non sia dd-
minuha, che la ricevuta fiscale dà un gettito
irrilevante e che ci sarebbe una larga evasio-
ne. Non ,so da quali convincimenti i<lsenatore
Visentini tragga questa indicazione e da qua-
li esperienze anche personali: io sono sem-

pre un pò scettico nell'estendere esperienze
personali, magari il mancato ifilascio di una
ricevuta per quattro giorni di seguito in quat-
tro ristoranti distinti, ad un giudizio gene-
rale. Devo dire quello che mi mostrano i
rapporti della Guardia di finanza, os,sia che
ormai siamo a regime con 4000 controlli set-
timanali e di questi circa il quindici per
cento si conclude con qualche forma di ac-
certata violazione, ma solo il cinque per cen-
to eon l'accertamento della mancata emis,sio~
ne della ricevuta fiscale. Quattromila accer-
tamenti settimanali non sono pochi, perchè
vuoI dire controllare in un~anno almeno una
volta, in medi'a, ciascun ristorante. Inoltre
dallo ottobre, quando verrà estesa la sanzio-
ne anche al cliente del ristorante, quesiti con-
trolli potranno aumentare molto ,di efficacia
perchè oggi le guardie di finanza sono co-
strette ad andare a mangiare iln'un ris,torante
per accertare se la ricevuta non viene emessa
in modo regolare, mentre dall 10 ottobre
potranno chiedere all'usoita del ristorante
a chi ha mangiato in questo posto se ha
ricevuto e se è <in pos,sesso dellla ricevuta
fiscale.

Che 1'evasione in generale stÌ<a aumentan-
do, i dati di cui dispongo non 10 indicano,
tant'è che i risultati dell'autotassazione e
quindi, per connessione, quelli dell'acconto
del 1980, rispetto alle preVli'sioni fatte già,
supponendo un aumento del reddito del 24
per cento, hanno dato un gettito di circa
1600 miliaI1di più alto, il quale è <per5-600 mi-
Hardi imputabile all'IRPEG e aLl'ILOR sul-
le persone giuridiche ma per la parte l'eSitan-
te ad un maggior VeTsamento da parte delle
persone fisiohe che dipende da una maggiore
disponibilità dei contribuenti a dichiarare
redditi più elevati. Ho già avuto occasione di
dire in PaI1lamento che due sono le fOl"11le
possibili di recupero di evasione: una è quel-
la spontanea, del contribuente che aumenta
lo standard del reddito, della base imponi-
bile dichiarata; e l'aumenta perchè? Perchè
è sotto la pressione psicologica della colletti.
vità, perchè teme le sanzioni; per tutti questi
motivi aumenta 10 standard.

Il secondo reoupero di evasioni è quello
che si ottiene direttamente dall'attività di
verifica, di accertamento. Io credo ~ ed in
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questo il senatore Visentini consente con
me ~ che il recupero di evasione che si è
avuto, per lo meno per l'imposizione di,retta,
quest'anno sia imputabile aHa prima causa
più che alla seconda perchè ancora non ci so-
no stati quei sostanziosi miglioramenti nel~
l'attività di verifica e di accertamento che mi
auguro cominceranno da:ll'anno prossimo
poichè dipendono da una ristrut1umzione
dell' amminis trazione.

Recuperi di evasione nel secondo senso si
sono certamente avuti per quanto riguarda
l'imposta sul valore aggiunto. Infatti sono
convinto che una parte del maggior gettito
che noi ricaviamo dall'impos'ta sul valore
aggiunto dilpende dalla messa a regime delle
bolJe d'accompagnamento.

Quanto otterremo in più dalla ricevuta fi-
scale lo 'potremo sapere tra qualche setti-
mana, senatore Visentini. Credo che sia pre-
matura qualsIasi illazione oggi perchè solo
quando avremo i risultati del primo versa-
mento trimestrale, potremo calcolare, dspet-
1:0alle previsioni fatte, se la ricevuta fiscale

~ come io credo ~ ha dato dei risultati ap-
prezzabili. oppure se non li ha dati.

Poo.so che non si debba porre in termini
drammatici una diversa presunta visione che
sus'sisterebbe tra il senatore Visentini e l'at-
tUMe Ministxo delle finanze 'su tali problemi.
Non credo che ,la lotta all'evasione la si deb-
ba fare mettendo un finanziere dietro ogni
cittadino, dietro ogni dettaglianJte, dietro
ogni commercd.'ante, dietro ogni artigiano; t'
che non si debba urtiIazzare sOllo il riscontro
documentale delle scritture e, qu1ndi, lavora-
re solo a monte. Credo che si debba lavorare
e a monte e a valle, seccando il meno possibi-
le il cittadino; però ponendo in essere quelle
pressioni psicologiche che in un paese civile e
democratico sono lo strumento persuasivo
per eccellenza per spingere i contribuenti a
fare H loro dovere fiscale.

Ritengo che dobbiamo muoverei in tutte e
due le direzioni con dei sistemi di controllo
a valle che siano meno insopportabili per
il contribuente e che in molti al<tri paesi ci
sono: sono un modo di vita dell'impresa
ogni giorno. Se introdurremo gradualmente
Il registratore di cassa, non capi,s'Co quale

problema questi regi'stmtori di cassa solle-
vino perchè rappresentano uno Sltromento
di efficienza nella gestione dell'azienda. Per-
tanto se 'ad essi corrisponde anche una cer-
tirficazione di carattere fiscale documentale,
siamo nella linea dell'accertamento docu-
mentale che lo stesso senatore Visentini au-
spica.

Per quanto riguar:da le ricevute fiscali non
credo che queste dovranno essere estese a
tutti. Bene ha detto il ,senatore Segnana che
esistono dei vincoli. Infatti la ricevuta fisca-
le è nata soprattutto per i settori in cui vi
è una prestazione di servizi.

Penso che dovremo estendere i registrato-
ri di cassa a tutti e mantenere le ricevute fi-
scalI soltanto per alcune categorie dove vi
sono prestazIOni di servizi ad alto livello
unitario. È eccezionale l'estensione che ab.
biamo fatto della ricevuta fiscale ad alcuni
settori che non sono di servizi, ma di beni.
Sono estensioni necessarie perchè in alcuni
settori di prodotti, ad esempio le televisioni,
assieme al contrassegno bisogna anche spin-
gere un momentino il contro1lo sul valore ag-
giunto all'ultimo stadio. Infatti c'è un altis-
simo valore aggiunto all'ultimo stadio; non
bastano le bolle di accompagnamento: con
le bolle di accompagnamento controlliamo il
movimento di questi beni, ma non il valore
aggiunto all'ultimo stadio. Quando com.
pnamo una televisione sappiamo che il prez-
zo è fatto per circa la metà dal ricarico del-
l'ultimo stadio e per l'altra metà dal valore
del prodotto acqUIstato. Pertanto abbiamo
bisogno di controllare un po' a valle.
,

Sono d'accordo, inoltré, con il senatore
Segnana sul fatto che la ricevuta fiscale non
d("bba essere ulteriormente, salvo casi ecce-
zionali, estesa ai settori di beni, ma debba
essere mantenuta nell'ambito dei settori dei
~ervizi quando il valore unitario della pre-
stazione dei servizi sia particolarmente ele-
vato

Quindi dico al senatore Visenttni che egli
Imputa a me una visione che non è mia, cioè
che i.o voglia mettere un finanziere dietro
ogni negoziante o dietro ogni cittadino. Na-
turalmente i controlli bisogna farli, ma va-
g1I0 soltanto estendere gradualmente i re-
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gistratori di cassa e le ricevute fiscali per
alcuni settori. Nello stesso tempo ritengo
sia indispensabile agire nella direzione indi-
cata dal senatore Visentini. Credo che si deb-
ba rafforzare l'accertamento su base docu-
mentale. Non intendo affatto abbandonare
questa lmea della riforma tributaria, solo
che bisogna avere gli strumenti, bisogna ri-
costnlire l'amministrazione e mi auguro che
si riesca a farlo insieme nel più breve tem-
po possibile. Purtroppo queste cose richie-
dono anni; per anni si è lasciata deteriora-
re questa macchina ed ora ricostruirla non è
facile.

Del resto ho già ottenuto dei primi risul-
tati che purtroppo non posso rendere pub-
blici. Ad esempio, in Lombardia sono state
effettuate alcune migliaia di verifiche di im-
prese con risultati molto apprezzabili. A fi-
ne anno comunque pubblicheremo un libro
degli accertamenti di circa 50.000 imprese
ed in questo modo si potrà vedere come han-
no lavorato gli uffici poichè qui si tratta di
introdurre una trasparenza in entrambe le
direzioni: quindi non soltanto perchè si
possa giudicare il comportamento del con-
tribuente, ma anche per poter valutare il
comportamento degli uffici dal punto di vi-
sta quantitativa (numero degli accertamen-
ti) e qualitativo.

La mia visione ~ e credo che in questo
non ci sia diversità di opinione ~ è che la de-
mocrazia funziona nella trasparenza. Dob-
biamo cioè passare dall'accertamento gene-
ralizzato a quello selettivo ma i criteri di
selettività devono essere obiettivi e tali da
poter essere giudicati da tutti i cittadini.
Allo stesso modo l'attività degli uffici deve
svolgersi in maniera trasparente sicchè tut-
te le parti sociali possano apportare il pro-
prio contributo, anche critico, per migliora-
re- l'attività dell'amministrazione che poi è
lo Stato, cioè la collettività.

Solo in questo modo potremo evitare cer-
te vicende verificatesi recentemente che han-
no messo in difficoltà un po' tutti. Penso ai
sindacati che contestano l'attività degli uf-
fici e vogliono sostituirsi ,agli uffici Sitessi ne-
gli accertamenti. Queste sono estrinsecazio-
ni di un processo di disgregazione dello Sta-
to che ha delle radici nella attuale incapaci-

tà dell'amministrazione a far fronte ad una
domanda sociale molto importante.

Pertanto, accetto la critica del senatore
Visentini se vuoI dire che bisogna seguire
tutte e due le strade e che nel seguire la
strada dei controlli a valle bisogna cercare
di dare meno noia possibile.

Andrò avanti molto rapidamente, rispon-
dendo ad alcune delle osservazioni che sono
state fatte. I senatori Anderlini e Colella han-
no detto che sarebbe stato preferibile, anzi-
chè prevedere un accorpamento per blocco
di aliquote, fare un accorpamento per pro-
dotti. Ho già dato una spiegazione in Com-
missione. Anch'io sono convinto che si può
immaginare di prendere qualche prodotto e
di trasferirlo da un'aliquota all'altra, ma
questo lavoro avrebbe implicato una massi-
mizzazione di vincoli, mentre abbiamo cerca-
to di realizzare l'operazione toccando il meno
possibile dello status quo, pensando che si
può procedere per passi successivi e tenen-
do presente che esiste un altro vincolo e
cioè che molte delle variazioni che sarebbe-
ro in sè auspicabili non si possono oggi rea-
lizzare perchè c'è il vincolo degli effetti sul-
la scala mobile e sui prezzi.

Per quanto ci riguarda, con la nostra ma-
novra abbiamo contenuto questi effetti. Non
è esatto quello che è stato scritto in un
articolo citato dal senatore Colajanni per cui
la nostra è stata una manovra inflazionistica,
tant'è che l'indice dei prezzi di luglio, per
effetto di questa ed anche di altre mano-
vre, perchè si sono mossi molti prez-
zi amministrati alla fine di giugno come
l'elettricità e altre tariffe amministrative, è
aumentato dell'l,7 per cento, quindi per ef-
fetto della manovra è aumentato soltanto di
mezzo punto in più. Ma questo è ineluttabi-
le. Tutte le volte che ,si deve manovrare l'im-
posizione indiretta è questo lo strumento per
avere una minore inflazione dopo, perchè
nei limiti in cui l'imposizione riduce il disa-
vanzo, per questo lato riduce l'inflazione nel
medio periodo.

B A C I C C H I . Dopo l'avrà di più, ono-
revole Ministro, perchè gli effetti inflazioni-
stici dei provvedimenti si ripercuoteranno
ancora nei mesi successivi.
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R E V I G L I O , ministro delle finanze.
Ma gli effetti inflazionistici dei provvedimen~
ti, come credo di aver dimostrato, sono con~
tenuti in mezzo punto nell'ipotesi di varia-
zione asimmetrica, quindi nella ipotesi più
sfavorevole. Le variazioni dei prezzi ~ è

chiaro che nessuno può individuare esatta~
mente la causa ~ dipendono. da malti altri
fattori, prima di tutto dalla lievitazione del-
la scala mobile che quest'anno. è stata di di~
mensioni eccezionali. Ma qui abbiamo fatto
una manovra di dimensioni molto piccole,
quindi non accetto che la si definisca una
manovra inflazionistica. Questa manovra ha
prodotto una piccolissima variazione dei
prezzi, all'inizia, ma nella sua logica è in~
quadrata in un'ampia manovra antinflazio~
nistica poichè è diretta a ridurre il disavan~
20 che senza di essa si sarebbe verificato.

Ritengo pertanto opportuno studiare la
possibilità di passare prodotti da un'aliquo-
ta all'altra tenendo presente però, da un la~
to, l'equilibrio dei bilanci e, dall'altro, gli
effetti sulla scala mobile e tenendo altresì
presente che sulle riduzioni tutti consento~
no sempre, mentre quando si tratta di au-
mentare gùi interessi ,toccati reagiscono.
Quindi in futuro sono disponibile a rivedere
le aliquote quando ci sia la dimostrazione
dell'opportunità di farlo. Certamente per al~
cuni prodottI questa opportunità può esserci.
Faccio presente un esempio concreto. Con
il testo varato in Commissione, in linea con
la proposta del Governo, le calzature vanno
al 15 per cento, mentre i tessili vanno al 9
per cento. Perchè questa diversità di tratta-
mento? E. semplice: secondo me, essendo
l'aliquota normale del 15 per cento, sia i
tessili sia le calzature dovrebbero andare al
15 per cento. Ma il fatta è che non possiamo
portare i tessili dall'S al 15 per cento per~
chè questo avrebbe un effetto. molto rilevan-
te sulla scala mabHe. la non accetto la tesi
di chi dice che bisagna mettere i tessili e
le confezioni all'8 per cento, perchè non mi
sembra che siano. dei prod()tti così essen~
zlali da metterli all'aliquota più bassa: sono
da mettere, came negli altri paesi, all'aliquo-
ta normale. Però si capiscono. le proposte dei
produttori di calzature che non comprendo~

no perchè le calzature debbano essere colpite
dal 15 per cento mentre i tessili sono all'8
per cento. L'aliquota O ~ ha già risposto
bene il senatore Berlanda ~ non è possibile,
violerebbe il 'trattato di Roma e comunque
aumenterebbe di una unità il numero delle
aliquote nel senso che avremmo 6 aliquote
invece di 5. Comunque non è possibile, per-
chè era cansentito dalla sesta direttiva di
mantenere le aliquote O che esistevano., ma
non è più consentito introdurre aliquote O.

P O L L A S T R E L L I . Parlavamo di
aliquote agevalate.

R E V I G L :r O , ministro. delle finanze.
No, parliamo. di aliquota O; tlia propasta del
senatore Pollastrelli era per l'aliquota O.

P O L L A S T R E L L I . Tant'è vero
che dal 3 passano al 2, il che significa, che
nemmeno quelle potranno. passare.

R E V I G L I O , ministro. delle finanze.
Secondo la sesta direttiva della CEE, le ali~
quote O esistenti allora, come quelle che
c'erano. nei Paesi Bassi, potevano eccezio.
nalmente essere. . . (Interruzio.ne del senato~
re Bo.nazzi). Potremo discutere questo aspet-
to in sede di esame del vostro emenda~
mento.

l! senatare Visentini ha detto in Commis~
siane che avrebbe preferito, invece di au~
mentare l'aliquota media, aumentare le ali-
quote più elevate, avrebbe cioè preferito un
accorpamento verso l'alta piuttosto che un
aumento dell'aliquota media.

Invece qui in Aula ha detta che avrebbe
preferito lasciare ferma l'aliquota media,
normale (dico media per indicare quella nor~
male, forse con una inesattezza da parte
mia) e invece ricorrere ad altre forme dì
entrata.

Ho spiegato in Commissione che accorpa~
re verso l'alto altre aliquote era malto diffi~
cile da fare perchè si trattava di aumentare
la carne bovina, le automabili e non mi sem-
brava il caso di toccare questi generi. In~
fatti credo che anche il senatore Visentini
abbia ritenuto questo argamento accettabile
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perchè qUI in Aula ha presentato un'altra
ipotesi. Vorrei chiedere al senatore Visenti-
ni di indicarmi le ipotesi sostitutive, perchè
a me non risultano facili ipotesi dI sostitu-
zione di entrata che non siano come quella
portata in Parlamento. Forse ne esistono
altre ancora, che sono però dei marchingegni
finanzian, non sono nuove entrate perchè
sono soltanto anticipi di entrate già esi-
stenti che offrono un'entrata (una tantum
il primo anno ma non negli anni successivi).

Mi dispiace dover entrare in polemica in
questo dibattito su una osservazione del se-
natore Pollastrelli, il quale ha detto: il Go-
verno SI comporta in modo singolare perchè
dice di no alla nostra richiesta di non au-
mentare al 2 per cento l'aliquota dell'l per
cento, il che costa 53 miliardi, e invece dice
di sì alla riduzione dell'imposta su caramel-
le e cioccolatini, alimenti da bambini, che
costano 35 miliardi.

Devo dire che, è vero, il passaggio dall'l
al 2 costa 53 miliardi, ma è anche vero, co-
me ha ncordato il senatore Berlanda, che
gli altri prodotti alimentari che passano dal
3 al 2 fanno perdere all'erario 100 miliardi
e quindi molto di più. Dunque nel comples-
so sul settore dei prodotti alimentari si ha
una riduzione di pressione fiscale. Voglio
poi dire che la richesta a cui il Governo ha
consentito in Commissione, di ridurre l'ali-
quota su questi prodotti cosiddetti per l'in-
fanzia, ed io ho qualche sospetto che non
sia soltanto l'infanzia a mangrare cioccola-
tini e caramelle, ma sia anche qualcuno
di noi.. .

p O L L A S T R E L L I . Noi ci siamo
astenuti, qumdi siamo ,d'accordo; però l'a
contraddizione è che sull'altra si dice di no.

R E V I G L I O, ministro delle finanze.
Devo dire che il costo non è di 35 miliardi,
ma è di 18 miliardi su base annua (commen-
ti del senatore Pollastrelli) e quindi su base
semestrale, ai fini del pacchetto, sono 9 mi-
liardi, mentre i 53 miliardi di passaggio dal-

l' 1 al 2 sono calcolati su base semestrale.
Quindi il confronto, per farlo in termini
omogenei, sarebbe fra 106 miliardi di per-
dita di gettito se non si facesse il passaggio

dall'l al 2 e di 18 miliardi se non si facesse
H passaggio dal1S all'8 per cento per questi
prodotti per l'infanzia.

Per quanto attiene aU'articolo 20, le osser-
vazioni più critiche sono venute, come era
accaduto anche in Commissione, dal senato-
re Anderlini e dal senatore Visentini. Il se-
natore Anderlini dice: avrei preferito porre
un vincolo dI portafoglio per ottenere il ri-
sultato di politica economica dI consentire
un finanziamento attraverso istituti speciali
al settore di attività industriale. Il senatore
Visentim non ci ha detto che cosa ,avrebbe
preferito: mi è stato riferito che ha accen-
nato alla possibilità di dare contributi agli
istituti speciali.

Devo dire con estrema chiarezza che mi
è spiaciuto di dover fare io il cireneo e di
sobbarcarmi sulle spalle questo intervento.
Visto che tutti, credo, sull'obiettivo di ria-
prire un canale di finanziamento importan-
tissimo, essenziale per l'attività economica
industriale nel nostro paese, sono d'accordo
(canale che :>1era seccato e che è necessario
riaprire), le alternaNve erano tre: o questa,

I o quella di introdurre vincoli di portafoglio,
oppure quella di dare dei contributi agli
enti.

Il Governo, con una sua valutazione uni-
taria politica, ha preferito una temporanea
esenzione fiscale, che va contro le linee del-
la politica tributaria in cui anch'io credo.
Io l'ho voluta difatti temporanea. Mi rendo
conto che siamo in un campo opinabile per-
chè tmti e tre gli strumenti hanno delle con-
troindicazioni. Infatti aumentare i vincoli di
portafogho non piace a nessuno, aumentare
il sistema dei sussidi anche nei confronti
deglI istituti speciali credo che anche que-
sto non piaccia, forse neppure ai responsa-
bili degli istituti speciali. Neanche questo
tipo di agevolazione fiscale piace perchè va
{;ontro quella linea che invece dovrebbe se-
guire proprio la dire2?ione opposta, di farla
entrare nel coacervo delle imposte persona-
H, ma il senatore Visentmi sa meglio di me
(perchè è stato anche ,lui Ministro delle fi-
nanze) che certe volte, essendo membro di
un Gabinetto e condividendo l'obiettivo ge-
nerale, si deve a un certo momento respon-
sabilmente consentire anche qualche devia-
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zione da quelli che sono i princìpi in cui si
crede.

I senatori Pollastrelli e Co}ajanni hanno
pOI affermato con durezza la necessità e
l'opportunità di includere nel decreto.Jegge
la revisione delle aliquote IRPEF per il 1981,
nonchè alcuni miglioramenti fiscali di trat-
tamento del reddito d'impresa. Non voglio
qui fare polemiche, ma mi sembra singola-
re sostenere insieme che si debbano presen-
tare disegni di legge che riguardano materie
così Importanti, su cui devono essere ade-
guati i tempi di riflessione, e insieme pro-
spettare l'esigenza di attaccare a questo
omnzbus di decreto fiscale, che ho cercato
di limitare al massimo, altri quattro o cin-
que vagoni che Aovrebbero essere esaminati
in tempi rapidissimI, perchè come Governo
ci auguriamo che entro i 60 giornrl. il decre-
to venga convertito.

P RES I D E N T E . Ecco perchè si
deve fare il decreto-legge di un solo artico-
~o: perchè altrimenti tutti i critici ci attac-
cano un vagoncino.

R E V I G L I O , ministro delle finanze.
Voglio dire che non sono voluto scendere
nella discussione di merito sulla proposta
pregevole del Gruppo comunista di revisio-
ne delle aliquote IRPEF (comunque qualche
obiezione ce l'avrei) perchè ritengo che n011
sia questa la sede per discuterne, ma che
10 potremo fare tra un mese o in sede di
discussione della legge finanziaria o ~ co-

me diceva il senatore Pollastrelli ~ in sede
di discussione di un disegno di legge: essen-
do questa materia così importante, chiede-
rò ai mieI colleghl ministri finanziari di con-
sentire che la revisione delle aliquote IRPEF,
invece di essere mclusa nella legge finan-
ziana, venga trattata in un disegno di legge.
Mi auguro che questa proposta venga accet-
tata, perchè così il Parlamento potrà discu-
tere senza vincoli di tempo una manovra
che tocca 20 milioni di famiglie e quindi in-
teressa tutta la collettività.

Il senatore Colajanni dice che questa ma-
novra di politica fiscale di revisione della
curva delle alliquote equivar.rebbe a 12 pun-
ti di scala mobile, quindi sembra quasi pro-

porre al Governo di usare la compensa1JÌone
del fiscal drag per ridurre una indicizzazio.
ne e quindi per contenere la dinamica del
costo del lavoro. Sono due cose molto di-
verse: ritengo che non si possa supporre che
una attenuazione del fiscal drag o una sua
compensazione, che credo opportuna sul pia-
no equitativo, significhi una riduzione dei
costi di produzione dell'impresa; sono due
cose completamente diverse. Altdmenti, se
si vogliono fondere le due cose, si cade al-
lora nella proposta Spaventa del settembre
scorso: cioè da un lato chiedere ai sindacati
di consentire un'attenuazione della dinamica
della scala mobile, però compensata con age-
volazioni di carattere fiscale. Ma non credo
che sia stato questo 10 spirito della propo-
sta. Penso che il problema dell'attenuazione
del fiscal drag lo si debba vedere struttural-
mente e non in diretto collegamento con
eventuali esigenze di politica economica che
richiedono di mettere sotto controllo la di-
namica del meccanismo della scala mobile.

Signor Presidente, credo di aver abusato.
Avrei ancora qualche osservazione da fare,
ma mi riservo di fanla in -sede di esame degli
emendameIl!ti. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E . Rinvio il seguito
deJla discussione alla prossima seduta.

Risultati di votazioni

P RES I D E N T E . Comunico il rIsul-
tato della votazione a scrutinio segreto per
la nomina di un membro effettivo e di tÌn
membro supplente dell'Assemblea consulti-
va del Consiglio d'Europa:

Senatori votanti 257

Maggioranza . 129

Senatori favorevoli 245

Senatori contrari 12

Proolamo pertanto i senatori Maravalle e
Boniver Pini Margherita eletti, rispettiva-
mente, membro effettivo e membro supplen-
te dell'Assemblea consultiva del Consiglio
d'Europa.
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Comunico il risultato della votazione a
scrutinio segreto per la nomina di quattro
membri efìfettivi e di quattro membri sup-
plenti della Commissione di vigilanza sulla
Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di
previdenza:

Senatori votanti

Voti dispersi

Schede bianche

257

7

10

Hanno ottenuto voti come membri effet-
tivi i senatori:

Novellini

Bonazzi
Colella .
Tonutti
Pinto

218
124
122
121

12

Hanno ottenuto voti come membri sup-
plenti i senatori:

Scevarolli

Pinto
Marselli
Lazzari .

218
132
122
56

Proclamo pertanto eletti membri effettivi
i senatori Novellini, Bonazzi, Colella e To-
nutti e membri supplenti i senatori Scevarol-
li, Pinto, Marselli e Lazzari.

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interroga-
zioill pervenute alla Presidenza.

P A L A, segretario'

PERNA, U\ PORTA, .MONTALBANO, CO-
F.ALLO, VITALE GIUseppe, MACALUSO,
COLAJANNI, MAFFIOLETTI. ~ Al Mim.

stri dell'interno e di grc:.zia e giustizia. ~
Per ottenere ogni informazione disponibile
sull'assassinio del procuratore capo della
Repubblica di Pale!TIlo, dottor Gaetapo
Costa.

In particolare, gli interroganti chiedono
di conoscere:

a) quali siano i motivi per cui al mo-
mento dell'attentato il dottor Costa non di.
sponeva della protezione necessaria;

b) se i ripetuti attentati a magistrati,
funzionari di polizia e ufficiali dei carabi-
n~eri, avvenuti con tanta frequenza nella
città di Palermo, non siano riconducibili ad
un unico disegno criminoso volto a proteg-
gere un sistema di potere mafioso sempre
più diffuso e articolato;

c) quali provvedimenti si intendano
adottare per supemre il oLima pesantissimo
di preoccupazione esistente in Sicilia, e spe-
cialmente nella città di Palermo, in conse.
guenza di questi ripetuti attentati sangui-
nosi rivolti contro rappresentanti delle isti-
tuzioni e dei poteri dello Stato. (Svolta nel
corso della seduta).

(3 - 00863)

AVELLONE, BEVILACQUA, CALARCO,
CAROLLO, CERAMI, COCO, DAMAGIO, GE-
NOVESE, GRASSI BERTAZZI, RIGGIO,
SANTALCO, SCELBA. ~ Al Ministro del-
l'znterno. ~ Per ottenere tutte le possibili
informazioni rin merito alla nuova azione
criminosa ~ di cui si è appena avuta noti-
zia ~ che è oostata la vita al procuratore
capo della Repubblica di Palermo, dottor

Gaetano Costa, e per conoscere le iniziative
che il Governo intende assumere dinanzi a
questo nuovo atto criminale. (Svolta nel cor-
Sf) della çeduta).

(3 - 00864)

GUALTIERI. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere quali siano le valutazioni
de] Governo sull'assassinio del proouratore
ca!Jo della Repubblica di Palermo, dottor
Gaetano Costa, e quali misure siano state
adottate per stroncare il fenomeno mafioso
in Sicilia. (Svolta nel corso della seduta).

(3 -00865)

RICCARDELLI. ~ Ai Ministri di grazia
e giustizia e dell'mterno. ~ In relazione al-
l'assassilllo del procuratore capo della Re-
pubblica presso il Tribunale di Palermo,
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dottor Gaetano Costa, si ohiede di cono-
scere:

1) a che punto sono le indagini relative
agli assassini dd Pietro Scag1ione, Giuseppe
Russo, Boris Giuliano, Cesare Terranova,
Piersanti Mattarella ed Emanuele Basile;

2) quali misure sono state adottate,
dopo che l'attacco da parte della mafia agli
uomini delle ismtuzioni è diventato ripetuto
e sfrontato, per rendere più efficiente la
lotta alla criminalità mafiosa e per assicu-
rare alla giustizia esecutori e mandanti dei
delitti mafiosi;

3) quaY misure sono state adottate per
proteggere la vita del magistrato Gaetano
Costa che, il 9 maggio 1980, tra l'altro, ave-
va convalidato ben 28 arresti contro appar-
tenenti a potenti cosche mafiose. (Svolta nel
corso della seduta).

(3-00866)

SCAMARCIO. ~~ Al Ministro dell'interno.
~ Per conoscere le modalità delil'efferato
del-itto consumato ieri, 6 agosto 1980, a Pa~
lermo, contro la persona del procuratore
oapo della Repubblica di detta città, dot-

tor Gaetano Costa, e le iniziative assunte
dall Governo. (Svolta nel corso della seduta).

(3 -00867)

MITROTTI, PISTOLESE, FILETTI, RA-
STRELLI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

avere tutte le possibili informazioni in me-
rito al nuovo attentato che è costato la vita
al procuratore capo della Repubblica di Pa~
lermo, dottor Gaetano Costa.

Per conoscere, inoltre, quali iniziative in~
tende adottare il Governo per stroncare il
terrorismo in maniera concreta e definitiva.
(Svolta nel corso della seduta).

(3-00868)

P RES I D E N T E . Il Senato tornerà
a riunirs.i in seduta pubblica oggi, alle ore
16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 14,20).

Dott. ADOLFO TROISI
Direttore Generale

Incancato ad Interim della direzione del
Servizio del resoconti parlamentari


