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Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

PRESIDENTE. iLaiSedutaèaipep.
ta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

BER T O N E, segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del 29
gennaio.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è -app['ovato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto con-
gedo 11senatore Gusso per giorni 5.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. In data 30 gen.
naio 1981, il Presidente della Camera dei
deputati ha trasmesso il seguente disegno
di legge:

C. 1761. ~ Deputati KESSLER ed altri. ~

« Interpretazione autentica del secondo com-
ma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
1979, n. 653, concernente sistemazione del
personale dell'Ufficio per l'accertamento e
La notifica degli sconti farmaceutici ai fini
della sua applicazione in provincia di
Bolzano» (1286) (Approvato dalla 13a Com-
missione permanente della Camera dei de-
putatt).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. In data 31 gennaio
1981, sono stati presentati i seguenti disegni
di legge:

dal Presidente del Consiglio dei mtnt-
stri e dal Ministro dell'industria, del com.
mercia e dell'artigianato:

« Conversione in legge del decreto-legge 31
gennaio 1981, n. 12, concernente disposi:m.o-
ni per il contenimento dei consumi energe-
tici » (1287);

dal Presidente del Consiglio dei ministri,
dal Ministro dei lavori pubblici e dal Mini-
stro dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato:

« Conversione in legge del decreto-legge
31 gennaio 1981, n. 13, recante proroga del
termine di scadenza delle concessioni idro-
elettriche stabilito con legge 31 marzo 1977,
n. 92» (1288).

È stato inoltre presentato il seguente di-
segno di legge di iniziativa dei senatori:

MURMURA, ROCCAMONTE, COLOMBO Ambro-
gio, DI LEMBO, SCARDACCIONE, VINAY, GUALTIE-

RI, PALA, CENGARLE, DEL NERO, D'AMELIO, SAN-

TALCO, FIMOGNARI, ORIANA, FERRARA Nicola,

NEPI e AMADEO. ~ « Disposizioni in materia

di raccolta, trasporto e smaltimento dei ri-
fiuti solidi urbani, in attuazione delle diret-
tive CEE del 15 luglio 1975 e del 20 marzo
1978» (1289).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 8a Commissione permanente (Lavo-
ri pubblici, comunicazioni):

GUERRINI -ed altri. ~ « Pmroga della legge

29 febbraio 1980, n. 57: "Intervento straor-
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dinario a favore della pesca marittima"»
(1236), previo parere della sa Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite la
(Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento ge~
nerale dello Stato e della pubblica ammini~
strazione) e lOa (Industria, commercio, tu~
rismo):

SCEVAROLLIed altri. ~ « Disciplina delle

attività di estetica femminile e maschile»
(1219), previa parere della 12a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. A nome della 1a

Commissione permanente (Affari costituzio~
nali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell'interno, ordinamento generale dello Sta-
to e della pubblica amministrazione), in data
30 gennaio 1981, il senatore Vernaschi ha
presentato la relazione sul disegno di leg~
ge: « Provvedimenti finanziari in favore del~
l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi»
(955) .

Annunzio di deferim~nto all'esame della
Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari di domanda di autorizzazio-
ne a procedere in giudizio

P RES I D E N T E. La .domanda di au-
torizzazione a procedere in giudizio annun-
ciata nella seduta del 14 gennaio 1981 ~

Doc. IV, n. 53 ~ è stata deferita all'esame

della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari.

Annunzio di relazioni della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria di enti

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Corte dei conti, in adempimento al disposto
dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,nu.

mero 259, ha trasmesso le relazioni concer-
nenti la gestione finanziaria:

dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie
ed enti ausiliari, per l'esercizio 1979 e per
il periodo 1') gennaio-20 marzo 1980 (Docu-
mento XV, n. 5);

dell'Ente acquedotti siciliani, per gli
esercizi dal 1977 al 1979 (Doc. XV, n. 49);

dell'Ente autonomo esposizione univer-
sale di Roma, per gli esercizi dal 1972 al 1979
(Doc. XV, n. 50);

dell'Associazione nazionale vittime civi-
li di guerra, per gli eserci:m 1978 e 1979 (Doc.
XV, n. 51).

Tali documenti saranno inviati alle com-
petenti Commissioni permanenti.

ATImmzlo di trasmissione di decreti
di scioglimento di Consigli comunaU

P RES I D E N T E . Con lettera dell'8
gennaio 1981, il Ministro dell'interno, in
adempimento a quanto previsto dall'articolo
323 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 4
febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli
estremi dei decreti del Presidente della Re.
pubblica ~ emanati nel quarto trimestre
1980 ~ concernenti lo scioglimento dei con.
sigli comunali di Borgia (Catanzaro), Pizzo
Calabro (Catanzaro), Centola (Salerno), S.
Egidio del Monte Albino (Salerno) e Civitel.
la del Tronto (Teramo).

Annunzio di trasmissione di elenchi di di.
pendenti dello Stato entrati o cessati da
impieghi presso enti od organismi inter.
nazionaU o Stati esteri

P RES I D E N T E . Nello scorso mese
di gennaio, i ministri competenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 del-
la legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autoriz-
zazioni revocate o concesse a dipendenti del-
lo Stato per assumere impieghi o esercitare
funzioni presso enti od organismi internazio-
nali o Stati esteri.
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Detti elenchi sono depositati in Segreteria
a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità
giurlsdizionali per il giudizio di legittimità
della Corte costituzionale

P RES I D E N T E . Nello scorso mese
di gennaio sono pervenute ordinanze emes-
se da autorità giurisdizionali per la trasmis-
sione alla Corte costituzionale di atti rela-
tivi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffi-
ci del Senato a disposizione degli onorevoli
senatori.

Discussione e approvazione, con modifica-
:£ioni, del disegno di legge:

{( Provvedimento per la conservazione, il re-
stauro e la valorizzazione dell'antica Pom-
pei e del suò territorio» (1040), d'ini-
ziativa del senatore Fermariello e di altri
senatori

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no ,reca la discussione del disegno di legge:
« Provved1mento per la cOIl'servazione, il re-
stauro e la valorizzazione del!l'antica Pom-
pei e del suo ter,ritorio», d'iniziativa dei
senatori FeJ:'lIl1ariello, Spadolini, Cipellim,
Perna, BaJrtolomei, Chiaromonte, A:ciosto,
Gualtieri, A'I1iderlini, Faedo, Guttuso, Boni-
Dacia, Chiarante, Maravalle, Valenza, Ulia-
nich, Proca:c:ci, Mola e Patriarca.

DiJChi,aro ape.Iita la discussione genemle.

E. iscritto a parlare il senatore Rastrelld.
Ne ha facoltà.

.R A -S T R E L L I. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevole Sottosegreta-
rio, onorevoli coHeghi, vorrei premettere, a
questo mio intervento di merito sulla legge
per il risanamento di Pompei e per la oon-
servazione, lil Testa'11'rOe Ja Vlalorizzazione del
complesso monumentale, due consÌiderazio-
ni di rondo. La prima ha carattere sogget-
tivo e quindi è di poca importanza; ,la se-

conda ha carattere oggettiro ed è di gran-
de rilevanza.

La prima considerazione riguarda :J:eforze
pOilitiohe che, attraver.so alcund onorevoli col-
leghi, hanno presentato al PaG11amento que-
sto disegno di :legge di :im.iziativa del sena.
tore Fermariello, primo firmatario, e di espo-
nenti ,di tut1:e le forze politiche; nel conte-
Bto di questa presentazrlone manca Ja fiI1Il1a
di un rappresentante del nostro Gruppo e
non per nostra cattiva volO!llltà.Anzi, se ac-
cenno a questo motivo che ho definito di
ordÌine soggettivo, è soltan1:o per rivendica-
re in quest'Aula e nelfudamento italiano
una qualità che mi appartiene a titolo esclu-
sivo: sono J'unlÌco parlamentare che è an~
che consigliere comunale di Pompei. Sono
quindi il rappresenta'I1ite titolato della volon-
tà del popolo ed in questo senso misentQ
impegnato come gli altri neHa presentazio-
ne di una ,legge che,attraver.so i suoi mo-
menti, positivi e negativi, potrà veramente
of.frire -l'occasione, in questa sede, <per un
dibattito approfondito e soprart:tutto per 00
impegno globaàe ìn:relazioneai problemi al
nostro esame. .

La seconda considerazione di ortline obiet-
tivo è invece riferita alla situazione partico-
lare in cui, dopo la presenrnzione del dise-
gno ,di legge. o poco prima di essa, si ètro-
vato il complesso archeologico a causa del
sisma. Quindi le previsioni deUa continua-
zione oJ1dinaria, del prosieguo di quella che
fu la legge speciale del 1976, in modo da
rendere possibile l'ulteriore andamento dei
lavori di ripristino, di conservazione e di pro-
tezione del complesso, si sono venute a SCOll-
trare con una realtà completamente modi-
ficata.

Intuis'Co che nei lavori preparatori e in
Commissionesiè favto di questa IlIUovasi-
tuazioneun esame approfondito.Compren-
do ed ho preso cognizione che si è fatto un
esplicito riferimento alla disposizione norma-
tiva contenuta nella legge di conversione del
decret04legge sul terremoto, in base aHa qua-
le anche per la tute1a dei beni cultura:li e
dei beni ambientali sono state di'sposte prov-
videnze. Però devo ricordare che il riferi-
mento a queLla disposizione di legge risulta,
ruBpetto al contesto, assolutamente carente
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e inadeguato, 'Per cui la speranza che attra~
verSQ ill fOl)ldo già destinato neHa legge di
oonversione per le immediate esigenze del
post~terremoto possa trQIVare ingresso una
qualsiasi possibilità di intervento sw com~
plesso di Pompei mi sembra un riferimen~
toassolutamente non pertinente. Hoa:nche
visto attraverso i -}avori della Commissio-
ne che c'è un espresso rinvio di questa pro-
blematica atla futura legge quadro sulla ri~
costruzione, ma anche questo rinvio mi sem~
bra che non possa in questo momento costi-
tuire un motlivo di tranq'lliHità e di s.icurez~
za. Tutti quanti conosciamo qual è la pro-
bJematica che si ricollega in ,tutte de zOll1e
terremotate a'l f.atto s.ismico. Tutti quanti
sap'pLamo quanti valori culturali archeologici
ed ,ambientali -sliano stati distrutti o compro--
messi e abbiano comunque bisogno di soli~
di'ssimi interventi. Quindi non è ohe si possa
fare ecces-sivo affidamento ~ relativamente
a Pompei ~ per quanto riguarda le future
disposizioni della legge quadro per le rico-
struzioni.

C'è ancora una <riservache è stata espres~
sa dalle forze politiche, queUa di trQlVare
ovunque, attl'averso le varie disposizioni gi.à
prese, queHe che ci apprestiamo a V.a1'a1'C,
l'altra già presa in materia di legge di con~
versione :sul terremoto e la legge quadro fu-
tura sulla ~icostruzione, un momento unifi-
cante che renda organico l'intcr'Vento dello
Stato, del Governo, delle forze politiche in
relazione a 'questo problema grandissimo.

Dirò subito, sell1za fare polemica, che il
nostro Gruppo voterà a favore di questa :leg-
ge nella misura in cui ritiene questo inter~
vento un provvedimento sempLicemente ag~
giuntivo e complementare a quello che do~
veva essere il grande programma, il grande
disegno organico che bisognerà assolutamen~
te affrontare pCif'Pompei. la ritengo che s.ia
1mpossibile in questo momento settori aIe
disgiungere la valutazione di questo provve>-
dimento da una visione globale di fondo,
che appunto non può e3sere assolutamente
disgiuntadalla valutazione delil'assoluta ec~
cezionalità del -reperto archeologico di cui
parliamo.

Vorrei ricoI1dare, soprattutto come consi~
gliere comunale di Pompei, che ci troviamo

dinanzi ad un fatto unico al m()[)!do. Oppor~
tunamente IiI relatore SpiteHa ha detto che
la necessità, direi 1'0bbJigo morale e ci:vile
di conservazione di questo monumento ar~
chedlogico è tale e di tale valore proprio in
funzione del modo con cui ci è pervenuto;
quella improvvisa Isepoltura di una città viva
rende ancora Vliva la città <sepolta, vivo il
suo sigI1lifioato, viva la sua visione. È pro-
prio Ja eccezionalità, il punto unico nel mon~
do d.i questo complesso alrcheologico che
deve veramente ~ivolgere tutte le forze po-
litiche, .il Parlamento, il Governo, ad un im~
pegno ,globale per Pompei. L'ultlimo evento
del sisma ha ancora fortissimamente com-
promesso le situazioni già carenti e g.ià gra~
vemente preoccupanti.

Lo stesso relatore ha riconosciuto che tra
i beni esistenti -a Pompei vi sono circa 20.000
metri quadrati di affreschi dell'epoca ~ 2.000

anni fa ~ ed oltre 15.000 metr.i quadrati
di 'pav1mento autentico sempre dell'epoca.
Basterebbe far :riferimento solo a queste due
dimensioni per comprendere tutti Iquanti
qmule sia i,l grandissimo, immen'so valore che
la nos'tra civHtà, la nostra stoma, la nostra
cultura ricavano da questa città vesuviana.

Ricordavo a me stesso ohe .in fondo l'ar-
ticolo 9 deli1a Costituzione riserva proprio
all'intervento dello Stato la tutela del pa~
trimonio cuIturale ed alf'cheologico. Ed è
in hase a questo principio eLi fondo deHa
Costituzione che io richiamo tutte le forze
politiche e soprattutto LIGoverno ad un im~
pegno che per PomJpei sia veramente globa~
le, veramente unitario, nan si limiti a que-
ste leggi pur necessarie, ma che non potralIl-
no mai rendere e realizzare veramente in sen-
so CGncreto la salvezza di quella città.

Se vogliamo passare al merho ~ e bre-
vi.ssimamente ~ della legge, dovrò subito
precisare che purtroppo, nonostante i lavori
esegt1liti in base aHa prima legge speciale
del 1976, i cui fondi risultano quasi inte.-
gralmente assorbiti, la situazione preesi'sten~
te, che lo stesso r~latore si premuo:-a di pre~
cisare, è tuttora purtroppo <S'Uissi.stente.Ab-
biamo infatti le aree di vecchissdmo scavo
parzialmente S'pogliate e poi Jasciate nell'ab-
bandono; abbiamo una seconda serie di aree
scavate tra il 1878 e il 1938 in parte restau~
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rate convenientemente, anche se secondo cri-
teri parzialmente oggi superati e in parte
fatiscenti o in pericolo per mancanza di ma-
nutenzione ordinaria; poi vi sono le aree
soavate nel dopoguerra, soprattutto nel de-
cennio 1950-1960, nOonrestaurate e jn parte
cronate e comunque in condizioni di estrema
fatiscenza. Questi elementi che già iJ. relato-
re poneva a base deilla prima 1egge spedale
mi pare sussistano tuttora in tutta la loro
drammatica evidenza.

Per questa ragione deve dedursi che il ti~
po di intervento pUT necessario che è stato
eseguito non è Iservito affatto alle finalità,
agli scopi pJ:1imari, alla vera ed 'autentica
motivazione in base alla quale 11 Parlamen-
to e il Governo devono assumere impegno
per una Jegge speciale.

Se questa situazione di così palmare evi-
denza oggi si presenta al Pa'!t1:amento è per-
chè è mancata una visione organica alla qua-
le tutti quanti nOO dobbiamo ricmamarci.
In relazione ai provvectimenti specifici pre-
visti dalla legge in esame, è cmaro che la
destinazione dei fondi non può che ,servire
a continuare e completare le opere già par-
zialmente realizzate con la precedente dispo-
sizione di legge.

Non ritengo, ,signor Ministro, di poter af-
ferma:re in coscienza che ci sia veramente la
possibilità di arrivare a quei tre tipi di ape.-
!'azioni che pure la relazione allegata alla
legge prevede e dispone. Non s'Ose sarà pos-
sibile completare la recinzione che ancora
non è stata ultimata. Nan so se sarà vera-
mente possihile con questi fondi proteggere,
attraverso le tettoie SlUperiori, i monumenti
più pregiati. Non so se 'Sarà possabile proteg-
gere con un 'sÌ\S1:emaefficiente, dai furti e dal"
le rapine che quot1dianamente vanno. a de-
pauperarlo, un patrimonio di tanta grandez-
za. So per certo però che queste opere an~
che se saranno completate non saranno suf-
ficienti perchè nel complesso delle situazio-
ni che si presentano a Pompei ben altro de~
ve essere ill taglio in base al quale si possa
veramente arrivare alla configurazione di un
minimo di certezza per opere che sono indi-
spensabili, che tutti ritengono indaspensa-
bili a tutela di un patrilmonio artistico di
valore eccezionale.

Come fatto emblematico mi pare di po~
ter ricordare che nel 1950-55 fu realizzato
a spese dello Stato il famoso Auditorium,
un complesso strutturale del quale appena
appena si fa cenno neLla relazione di accom.
pagnamento alla legge che avrebbe dovuto
incentivare tutte le posizioni culturali, gli
approfondimenti, gli studi di questa unica

I e grandissima gemma nel mcmdo. Purtroppo
l'Auditorium è in rovina 'Ilè sono stati di-
sposti fondi per poterne realizzare la ripa-
razione. Ed è veramente degradante, è il
segno dello scolla:mento dei tempi che una
opera di questo genere, cr:-ealizzatanel 1950,
non ha sopravvissuto ad una sola generazio~
ne. Dinanzi alla stoda di millenni che ci si
presenta quasi intatta nella sua vetustà, tro-
viamo un'opera realizzata soltanto trent'anni
fa che già è in completa decadenza.

Se avessi potuto partecipare ai lavori del~
la CommisSlione con un'esperienza diretta,
con la conoscenza dei fatti che ho sotto gli
occhi, avrei p:regato la Commissione e il re-
latore di voler prevedere per un momento
una pausa nei lavori dell'Antiquarium ~ al-

tro strumento importantissimo, ma che for-
se in questo momento poteva essere accan-
tonato per i motiV1i di Ol1dine tecnico che
vi dirò da qui ad un momento ~ per dare

la precedenza aHa riparazione dell'Audito-
rium, opera sulla quale, se non si intervie-
ne subito, i danni saranno irreversibili ed
irl'imediabili. L'Antiquarium, opera impor-
tantissima, museo di vari oggetti d'arte, po-
trebbe essere rinviato nella sua prospettazio-
ne ed esecuzione in un secondo momento.
Vorrei ricordare a me stesso, signoT Mini-
stro, che l'Antiquarium che la legge prevede
di dover ristrutturare fu costruito nel 1861,
poi distrutto dalle bombe nel 1943 e rico~
struito nel 1948 sulla teT'Tazza sovrastante
la grande Villa imperiale presso Porta Ma-
dna. Ma l'attuale Antiquarium consta di sole
sette sale che Taicchiudono o dovrebbero rac-
chiudere in vetrina un campionario di tutte
le principali opere d'arte e degli oggetti in~
numerevoli iI'invenuti a Pompei. In più, vi
dovrebbero trovar posto reperti di sculture,
mentre gli 'Spazi paretali sono insufficienti

. ~ quanto a:d ampiezza e superficie ~ ai vari

j

wpinti provenienti e da Pompei e dalle viI.
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le dell'agro cilrcostante. Poichè l'ampiezza
dell'Antiquarium è ,di appena 398 metri qua-
drati, 'si è giunti ormai 'ad un tal punto di
saturazione che è impossibile espOTre com-
pletamente i reperti archeologiCJi, anch'essi
degni della conosoenza del pubblico. Questi
ultimi, in parte sono stati trasportati al mu"
seo naziona,le di Napoli (come monete, gem-
me ed oggetti di minore dimensione) men-
tire la maggior parte di essi sono immagaz-
zinati in un deposito atttguo a1la direzione,
della mtsura di appena 80 metri quadrati.
Tale looale è diviso in tre ambienti in cui
sono sistemati circa 14.000 oggetti: piccole
sculture,frammenti di p,]ttu:re, isorizioni,
parti di mobilio, 'Vasellame vario, .lucerne,
vetri, argenti, mobili sistemati a terra o
in file sovrapposte, o ammucchiati su voc-
chie scaffalature Hgnee e chiusi in cas'se.

Tale ,stato di cose CTea una situazione di
congestione tale da rendere diffidHssimo po-
ter trovare uno spazio libero per prendere
il materiale e studiarlo e :impossibile aver-
ne una vis'ione completa per la sua ca-
talogazione. Ma se appunto la funziQne del-
l'Antiquarium deve essere finalizzata alla
visita dei turisti, uno spazio così ristretto
non consentirà mai un approfondito esame,
una gdusta valorizzazione dei prodotti. Se
si pensa che in Ulna sola giornata a Pompei
affluiscono 30.000 visitatori, si compre:nde
che unQ spazio di 398 metri quadmti non
è certo sufficiente per una vxsita adeguata
a tant1 valori. Allora, la proposta che pote-
va essere fatta era quella di sospendere per
il momento la visione dell'Antiquarium, di
destinare in prevalenza j fondi all'opera più
urgente che invece è l'Auditorium, per evi-
tare che tutto vada in rovina, salvo ripren-
dere una proposta, che peraltro esisteva già
nel 'precedente disegno di legge: queHa di
realizzare un nUOVQAntiquarium neHa zona
immediatamente propinqua agli attuali limiti
del recinto degli scavi, un Antiquarium che
servisse proprio quale pa:rta d'ingresso alla
città sepolta, mUlseo di concentraZJione dei
reperti più validi proprio all',ingresso dell'at-
tuale città degli sca\l1Ì..

Una siffatta progmmmazione consenti.
l'ebbe di evitare un tjjpo ,di spesa 1mprodut-
nva qual è quella per una ricQstruzione jm.

mediata di un Antiquarium che in fondo non
potrebbe ,servire ai suoi scopi e alte sue fina-
lità.

Abbiamo detto che questa legge offriva
la possibilità di un disCOI1sQpiù 'ampio sul
problema di Pompei, quindi mancherei al
mio dovere se in questo momentQ non co-
glieSisi l' occaSiione .della presenza del signor
Ministro per denunziare un fatto che TÌten~
go di estrema gravità. Approfittando della
legge di pronta emergenza per il terremoto,
il consiglio comunale di Pompei, nella sedu-
ta del 28 gennaiQ 1981, pochi gio.rni fa, su
una determÌinazione del commissario Zam-
berletti in base alla quale bÌ1sognava proV'Ve.-
dere, a cura del comune, aid indicare delle
aree sulle quali ,sÌ1stemare infrastrutture e
prefabbrkati mobili e pesanti per dare al-
loggioai te11re'IIlotati, in una convuLsa sedu-
ta ha staooHto di individuare e di stabHdre
per Il'espropriazione un"area di CÌlrca 20.000
metri quadrati, 'aI1ea che viene de£infÌita di
Vl1aCivita Giuliana.

Forse non si riesce a comprendere il mo-
tivo di questa mia denuncia qui in Aula alla
sua responsabilità, signor Ministro, se non
enuncio rap:]d1ssimamente qual è la situa-
zione delle pI"esenze politiche nel consiglio
comunale di PQmpei.

Abbiamo due Hste rdemocri'stiane, una or~
tooossa e l'altra scissionistica, ma dopo le
elezioni .immediatamente assOCÌlate,che espTi-
mano i tre quarti dei consiglieri presenti;
non sono presenti i partiti minori dell'area
laica e socialista; i sQcialisti sono inglobati
in questa maggioranza già macroscopica; re.-
stano all'opposizione soltanto due forze po-
litiche; del mio parti'to iQ sono l'unica espres-
sione.

Ebbene, in questa seduta del 28 gennaiQ
scorso, dproducendo una previsione d1 pia-
no regolato re che era stata 'regolarmente
respinta (e adesso vi leggQ l'ufficiale mo-
tivazione da parte della sovrintendenza), il
consiglio comunale ha approvato come de~
stinazione delle 'aree per la 'sistemazione dei
prefabbricati una zona particolarmente pre-
giata e di valore ambientale e di valore pae-
saggistico e di valore archeologico.

L'area di cui tparlo, ohe nel vecchio pia-
no regolatore, poi respinto, proprio per la
impossibile destinaz]one di. zona destinata
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({ a campings e a scuale di arehealogia », 'Ven~
ne così definit-a dalla iSOvrinteI1Jdenzaalle an~
tichità di Napolir e Caserta: ({ La previsio-
ne» ~ quella vecchia ohe viene oggi il'eite~
rata canHida'llldo sulla potestà assoluta che
ha il cammissaria di Gaverno Zambe:rletti
di non tener conta di quelle che sona le si-
tuaziani generali anche dena legislazione vi-
gente, dei pareri degli organismi preposti a
dete:ro:ntnate tutele: ,qruindi :un tentativO' di
contrabbandare con -l'emergenza e can l'esi~
genza immediata questa nuava realizzazione
in zO'na protetta ~

({ viene per la prima vaI-
taad intaocare e dist-ruggere la sple:nclida
area veroe a nord degli 'soa~i che costitUÌt-
see l'unica zona paesaggisticamente bella ed
intatta che cO'nsente di vedere e dÌ! studiare
anche urbanisticamente la città aiIltica nel
suo ambiente, consentendoanohe, con l'at~
tuale destinazione agricola, Ja conservaziane
deRe splendide e densissime ville dell'agro
a:ntiJCo,ivi :localizzate in questi ultimi cento
anni attraverso sca'VIÌ,sporadici e foto aeree ».

Ora, signor MinistrO', il tentativo posto
in essere dal consiglio comunale di Pompei
costitursce un attentato diretta alla canser~
vazione dei valori paesaggrstici. Penso che
appartenga aHa sua personale e diretta re~
sponsabilità intervenire e fare avveriHo il
commissario di Gaverno Zamherletti rperchè
non si cansenta satta il profila deLl'emergen-
za questa jlgnabile speculazione.

Tornando al tema generale, certamente il
problema di Pompei prevede e deve contem~
plare un impegno .di natura diversa. Secon~
do il nostro punto di vista due sono le
situazioni necessarieperchè il programma
passa veramente arrivare a saluzioni defi~
nitive, diverse e tranquillizzanti.

Ho già aocennata alla pasSltbilità di ripren-
dere il vecohio discorsa già approvata ISm
grande, nuovo Antiquarium quandO' le possi~
bilità economiche lo cansentiranno. Ma 'su un
secondo punto mi 'Preme qudfare una richie~
sta all' onorevole Ministro e mi memviglia che
nessuno nella discussiane sulla proposta di
legge ne abbia lÌ'I1Idividuatola passibile esecu~
zione 'senza costi eooessiv:r. SappiamO' che
presso H 'suo Mmistero, signor Mini,strO', in
base all'artÌ'Cola 18 del il'egolamell1ta di ocdlÌ-
namento del Ministero dei beni culturali,

esiste un istituto centrale per il restaura che
esplica le funziani :della ricerca scientifica
finalizzata agLi interventi di preservazione,
tutela e restauro ,dei beni culturali di inte-
Tesse archeologicO' e stO'rico-artistkO', che
svolge, wa Je altre, ,1n1daginisistematiche sul~
l'influenza che i vari fattori ambiootali, na~
turali e accidentali 'esercitano nei processi di
deterioramento e ,sui mezzi atti 'a rpreve-
nire e inibirne gld effetti, che esegue indagini
necessarie alla farmulazione di programmi,
che presta cansulenza e provvede all'insegna-
mento del reS'tauTO, in particolaife per il per~
sonale tecnica, scientifico, eccetera.

La proposta che formulo, indipeI1idente~
mente dall'appravaziane di questa !legge che
ha un carattere provvisoria e complementa-
re, è di realizzare una 'sezione staccata di
questo istituto centrale presso Pompei. Af-
fezionare quella gente a questo valO're è uno
dei primi passi per garantirsi la conservazio-
ne nel tempO' di Pampei. È impensabile che
una cìttadliina di 20.000 abitanti, che ha que-
sta patrimoniO' nel 'suo cO'mparto, che asso-
da a questa grande testimanianza artistica
di civihà e di storia anche un miracolO' di
TeHgione e di fude, non riesca a trO'vare in
questi valori così ,eccezionali la forza del .suo
pragressO': bisagna fare in moda che i pam~
peiani sentanO' il valare che tutto il mondo
dà a Pompei; e se per avventura dovessimO'
'accorgerei ~ Governo, Parlamento, forze po-
litiche ~ me per Pompei non c'è sufficien.
te forza italiana per salvarne il valore e il
pres,tigio, dovremmo avere il coraggio e la
forza di rivalgerei ,all'esterna. Apprezzo il
suggerimento che è stato reso in Commis-
sione da un collega: se veramente non !riu-
sciamo come Stato italiano, come Governa,
come Parlamenta a garantire questa soprav~
vivenza di valari, rivolgiamoci aJl'UNESCO;
reaLizziamo quella grande solidarietà inter~
nazionale perchè Pompei non -appartiene so-
lo ai pompeiani, a Napoli e al Mezzogiorno,
o solo all'Italia, ma al mondo.

SottO' questo profila occorre un maggior
approfandimento, al di là dell'argomenta-
ziane pratica, pravvisaria e suppleHva di
questa legge, che serve sala per le minime
opere di conservaziane: che sia questa l'oc-
casione perchè tutti sentano H problema di
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Pompei come primario per la civiltà e la
storia del nostro paese.

P RES I D E N T E. È iscritto a 'PaT-
lare il senatore Ulianich. Ne ha facoltà.

U L I A N I C H. Onorevole Presidente,
Slignor Ministro, onorevoli colleghi, il senato-
re Spitella ha già presentato una relazione
precisa, chiara, informata, COiIlleintroduzio-
ne al disegno di leggen. 1040 al nostro
esame.

Parl~T1do di Pompei potrebbe essere faci-
le la retorica. Stavo immaginando, proprio
stamattina, una seduta come questa un se-
colo fa: avremmo sentito, dalla bocca di
qualche Iillustre archeologo o storieo, tutta
una serie di considerazioni, di evocazioni che
ci avrebbero magari commosso.

Quei tempi sono tramontati. Forse eSli'sto-
no ~ lo speriam'O bene ~ storici e archeo-
logi insigTIli nella nostra cultuTa. Ma non è
più stagione di retorica. Amiamo 'Oggi un
linguaggio asciutto, graffiante, non 'Per que-
'sto meno umano. Ma pasSliamo immediata-
mente ano. l'egge in discussione.

Alcuni dati, semplicemente. Pompei è tor-
nata alla luce per non più di tre quinti del-
la sua area. È bene ricordare che il peri-
metro delle mum, nonostante non tutto sia
stato liberato ,dalla coltre V'UIca:ni:ca,è di cir-
ca 3 chilometri e 220 metri. L'area dell'in-
tera abitato copre una superficie di 66 et-
tari. Mi pare sia importante avere questi
dati dinanzi agli occhi. Dunque, un tessuto
urbano di 66 ettari. È inutile parlare degli
scavi sistematici che si sono realizzati SiQ-
prattutto c'On la direzione di Giuseppe Fia-
relli a partire dal 1860. Ma è doveroso, di-
rei, soffermarci almeno con una proposizio-
ne su questo nome, perchè 'Siiè iniziato C011
lui un nu'Ovo metoda eLi ri'Ceroa: non più
singole ville patrizie a ,di Ticchi mercanti
ma insulae intiere, anohe dei quartieri p0-
veri, con umili case e botteghe. Un 'lliIltlicipo
di traduzione di un nuovo modo di conce-
pire e vedere la storia nello scavo archeo-
logico. . Abbiamo avuto l'ai il Maiuri. Stavo
rileggendo proprio in questi giornti {{ Saggi
di varia antichità », pubblicam nel 1954 a
Venez:ia e che ripercorrono ;J'itine:t1a'riaquasi

magico che il Maiuri ha conosciuto nella sua
vita di esploratore nel monda dell'archeo-
logia. Pensiamo che è stato Maiuri a ripor-
tare alla luce la Villa dei Misteri, è stato
Maiuri che è riuscito a :ddonare ano. nostra
civMtà 11 tesoro dei papiri greci di Ercala-
no ed è stato ancora Maiuri che ha scoperto
la grotta della Sibilla a Curna. È un archeo-
logo 81 quale, nonoSltante certi suoi limiti,
dobbiamo pensare tuttora con riconoscenza.

Ma 'se è vero che abbiamo una storia di
scavi ricca di sorprese, se è vero che abbia-
mo una superficie di 66 ettari dd tessuto ur-
bano, è anche logico chiedersi come sia sta-
to conservato questo patrimonio. C'è da os-
servare immediatamente che prima del ter-
remoto si erano già avuti crolli. È noto a
tutii. Gli scavi sono fermi. Forse è stato
un bene. Ma chi ha visto pdù volte Pom-
pei ed ha visitato la città in questi ultimi
venti anni ha potuto constatare un lento de-
clino, uno spiacevole degrado del parco ar-
cheologico. Per quali motlivi? Non è que-
stione, semplicemente, ,di pe~sonale non ade-
guato quanto al numero. Nan è questione
soltanto di finanzia menti. È questione d~
programmazione. Una città come Pompei
non si salva alla civiltà con interventi straor-
dinari. È nocessada una legge di program-
mazi'One che affranti con oontinuità il com-
plessoproblema della manutenzione di una
città, di una realtà archeologicamente uni-
ca come Pompei. Va .osservato aNora che
altre la ;sensibiHtà che ca'I'atterizza il mi-
ni'stro Biasini e della quale 'Voglio dargli
pubblicamente att'O, è mancata una poli-
tica di intervento, organicamene program-
mata, razionale, nei parchi 'aI1choologici. Ma
vorrei ancora chiedere: che coS'a iSIÌè fat-
to sino a questo 'momento, senza nega-
re interventi incisi,V'Ì dell'attuale Ministro,
su di un 'piano generale? Esiste una mawa
completa delle zone archeologiche italiane?
Si sono previsti interventi pragrammam per
zone, per fasce territoriali? Non conosco una
legge 'Organica che contempli interventi ra-
zionalmente scaglionati nelle varie zone.

Proprio perchè ho parlato di fasce terri-
toriali, di zone, vorrei aggiungere che se spin-
giamo 10 sguardo oltre Pompei e passiama
a CasteUa:mmare di Stabia non ,troviamo una
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situazione migliore. In segurto al terremoto
è croLlata completamente la cosiddetta VHla
di San Marco.

Proprio domenica ho compiuto una rioo~
gnizione dei Campi Flegrei. Con molta ama~
rezza ho visto in quale stato di abbandono
si trovi l'acropoli di Cuma. Eppure vi è una
cornice mcmvigliosa, culla di storia e di ci~
viltà, in un paesaggio quasi trasognato tra
denSii boschi e mare incantevole. Ma il tutto
versa in uno stato di degrado inimmagina-
bile.

È possibile dunque che in Italia eon que-
sti tesori o ~ per usare un termine demi~
tizzante ~ con queste realtà non si riesca
in una politica di pulizia e ,di corretta ma-
nutenzione? Tutto ciò fa veramente pena.

Da Cuma mi 'Sono spinto verso Bacoli e
sono soeso al lago del Fusaro. C'è un parco
interessanHssimo, non adeguatamente cura~
to,attraverso il quale si accede al lago e,
a venti metri dalla riva, si trova una palaz~
zina del Vanvitelli. Non sononiuscito ad
entrarvi ma, dall'esterno, ho potuto dedur~
re gli effetti delete!'i prodotti dalla pioggia
e dalla incuria. Ho visitato poi il rione Ter~
ra di Pozzuoli. Su questo argomento ho già
presentato una à:nterpeHanza.

.

Signor Ministro, è certamente necessario
I

varare questa legge che stanzia 10 miliardi
in favore di Pompei. Ma è altrettanto rne~
cessario, come d1cevo poc'anzi, procedere
con un discorso preciso di programmazione.
Non si può andare avanti con dnterventi
frammentari, se vogliamo veramente salva~
re un patrimonio archeologico, artistico, cul~
turale, paesistico, unico al mondo.

Sono d'accorrdo che, per quanto Tiguarda
le conseguenze più propri'amente collegate
con il terremoto, debba essere la legge di
ricostruzione ad intervendre, oltre i provve-
dimenti urgenti che sono già in atto. 1:: ne~
cessario peraltro cambiare impostazione
ndla politica ordinaria relativa alla conser~
vazione dei beni culturali e ambientali.

Leggo nell'articolo 1 un auspicio, forse,
che :nii auguro si traduca rapidamente nei
fatti: {{ È disposto a favore della Soprin~
tendenza archeologicadelle provinoe di Na-
poli e Caserta un finam.ziamento straordina-
rio di lire 10 miliardi, a completamento del-

le opere in corso di cui alla legge 12 aprile
1976, n. 216, nO'llchè per interventi ulteniori
di ooi ai 'successivi articoli, nell'antica Pom~
pei e suo territorio» ~ e ciò md interessa
parti!colarmente sottolineare ~ ~(anche al
fine di avviare un processo di organica si~
stemazione, tutela e valorizzazdone di tutto
il patrimonio aTcheologico dell' areà vesuVlia~
na ». Dunque da parte dei proponenti il di~
segno di legge n. 1040 c'era la ferma volontà
di inserire questo intervento iÌn un processo
di organica sistemazione, tutela e valorizza~
zione di tutto il patrimonio archeologico del~
1'area vesuviana e ~ aggiungerei ancora ~
della zona flegrea. Intendo tutrta questa zo-
na, infatti, oome faSiC'iaterritO'riale archeo~
logica che andrebbe adeguatamente e unita-
riamente tutelata.

All'art1rolo 5 sipada ,di spesa complessi-
va da ripartire in ,ragione <CLi,due miliardi per
ciascuno degli ,anni dal 1981 al 1985. Due
miliardi, nonostante la svalutazione, sono
molti; qualche volta si è posto il problema
di riuscire a spenderli. Ma rispetto alle
particolari necessità che anche la sola Pom.
pei presenta lo stanziamento annuale di 2
miliardi mi sembra essere poca cosa.

Vorrei aggiungere una considerazione: gli
interventi che lo Stato compie, i finanzia~
menti che lo Stato stanzia, non sono a fon-
do pe!'duto, non servono unicamente a man-
tenere dei beni della nostra civiltà e della
nostra cultura, ma Tappresentano un inve~
stimento prezioso.

Alcuni giorni or sono giornalisti di diver-
si paesi si sono recati nelle zone archeolo-
gichecolpite dal terremoto. Ho parlato con
talunidi essi. C'è molta attesa, c'è grande
speranza in tanti paesi del mondo rispetto a
quello che nod sapremo faDe anche in questo
ambito.

Signor Ministro, l'augurio è che noi vera~
mente '!1i:usciamoad iniziare una politica nuo-
va, diversa, per la salvaguardia non solo di
questi beni culturali, ma anche di un nobile
retaggio di civiltà e dunque di vita. (Applau~
si dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Guttuso. Ne ha facoltà.
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* GUT T USO. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, signori senatori, la catastro-
fe che ha colpito crudelmente quella parte
d'Italia che era già in stato abituale e per-
manente di catastrofe politica, civile e cul-
turale, almeno da quando è entrata a far
parte del Regno d'Italia, è l'ennesimo appel-
lo, l'ennesima frustata che Stato e Gover-
no ricevono, l'ennesimo sanguinoso richiamo
alla politica di disprezzo coloniale, savoiarda
prima, fascista poi, democraticocristiana in-
fine, nei riguardi del Mezzogiorno.

g questa una constatazione preliminare

dalla quale non si può prescindere; è il re-
!troterra di coscienza morale, culturale e po-
litica che deve essere presente e pulsante,
alla base della discussione che noi affron-
tiamo.

Immediatamente, subito dopo la catastro-
fe, il nostro Gruppo si è preoccupato di chie-
dere alle soprintendenze delle zone colpite
un inventario delle opere d'arte e dei mo-
numenti distrutti o danneggiati. E pare che
in una riunione tenutasi a Napoli al prin-
cipio di gennaio, un vertice al quale era pre-
sente anche il ministro Biasini, sia stata pre-
sentata una mappa degli interventi più ur-
genti; ma non sono certo che questa mappa
riguardi un po' tutto il quadro delle opere
d'arte e dei monumenti che sono stati inte-
ressati dall'onda sismica. Bisogna dire na-
turalmente quanto grandi siano state le dif-
ficoltà per compilare un inventario il più
possibile completo. In realtà non esiste nep-
pure un catalogo completo, ragionato delle
opere d'arte in Italia: esistono solo catalo-
gazioni parziali e regionali; così come non
esiste una carta geologica aggiornata del-
l'Italia se non anche questa in modo par-
ziale ed incompleto. g chiaro quindi che il
lavoro di apprezzamento, di conoscenza del-
la situazione è stato reso enormemente dif-
ficile. Ma il lavoro delle soprintendenze, an-
che se incompleto, è meritevole di rispetto
e di lode.

Oggi il problema si presenta sotto un du-
plice aspetto: vi è il problema del restauro,
che è problema immediato, ed il problema
di prevenzione, che è un problema di pro-
spettiva. Il sovrintendente alle gallerie del-

la Campania, professor RaffaelJo Causa, ha
detto una cosa secondo me molto impor-
tante, deHa quale dovremmo tener conto, e
cioè che la gravità dei danni naturalmente
ingenti è da vedere in prospettiva; esatta-
mente ha detto questa frase: «il peggio de-
ve ancora venire ». Oggi noi ci troviamo al
momento della verità. Occorre affrontare
unitamente all'opera immediata di restauro
e di salvataggio un'azione generale pro-
grammata di prevenzione, una serie di prov-
videnze che riguardano intanto il Mezzogior-
no, ma non il Mezzogiorno soltanto: dguar-
dano tutto il paese, lo sfasciume, quello
sfasciumedi cui diceva Giustino Fortuna-
to quando parlava della Calabria, che aveva
definito con una frase bellissima: «uno sfa-
sciume pendulo sul mare »; e non riguarda
solo la Calabria, solo il Mezzogiorno. Lo
sfasciume è 'in tutto il paese ed è uno sfa-
sciume geolo~co, uno sfasciume dei monu-
menti che vanno in rovina, che si sgreto-
lano, che vanno in polvere dal Friuli a Ve-
nezia, alle Marche, ad Orvieto, all'Abruzzo,
ad Agrigento, al Belice.

Le verifiche ed i sopralluoghi fatti in que-
sid giorni nelle zone terremotate hanno con-
sentito di accertare gravi danni anche in
zone non direttamente investite dall' onda si-
smica. Il collega che è intervenuto prima
parlava di Castellammare dove è crollata la
Villa di San Marco, edificio straordinaria-
mente bello ed è questo un danno irrepara-
bile; ma perfino per Velia, per Paestum che
sono relativamente lontane dall'onda; quelle
lievi lesioni, quelle venature, quelle incrina-
ture che finora erano state ritenute trascura-
bili presentano oggi carattere di gravità ed
impongono uno stato di allarme molto grave.

La città di Napoli, tanto ricca di collezio-
ni d'arte, di musei, di opere nei musei e
nelle case private, tanto ricca di quartieri
di estremo interesse architettonico ed urba-
nistico, si trova nella situazione di dovere
arretrare nella sua funzione di capitale cul-
turale del Mezzogiorno. Si pensi che sono
chiusi tutti i musei napoletani, le bibliote-
che, gli archivi e non si sa quando si potran-
no riaprire, non si sa quando la gente potrà
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usufruire di questi beni che la città aveva
a disposizione.

Noi non staremo qui a fare un elenco che
potrebbe essere molto lungo. Solamente po~
chi accenni: oltre 300 vasi sono andati in
frantumi, parte delle collezioni fittili, rare
testimonianze delle antiche civiltà campane,
italiche, sannite, opere che erano state re~
centemente restaurate negli ultimi tempi per
una mostra che era stata progettata sono
state danneggiate di nuovo rendendo inuti~
le un lavoro di restauro durato quattro anni;
il Toro francese è lesionato così come le ce~
l'amiche di Capodimonte per non parlare
delle strutture di importanti edifici come il
museo San Martino e la Chiesa del Gesù
Nuovo. Potremmo continuare questo dram~
matico elenco che si estende e si aggrava
sempre di più.

Veniamo a Pompei. La prima cosa di cui
ci si deve rendere conto consiste nel fatto
che le scosse sismiche, che a Pompei sono
arrivate non in gradi molto alti ma relativa~
mente leggeri, hanno trovato un terreno mol~
to favorevole. Infatti, vi è stato il restauro
che è stato qui ricordato, dell'architetto Fio~
reUi che rimonta al 1860;i restauri cominciati
nel 1970 sono molto pochi tranne nel perio~
do di Maiuri che è stato un periodo mol~
to interessante. Ed è anche vero che Fio-
relli aveva impostato il lavoro dei restau-
ri di Pompei non solo per le ville visto~
se ma anche per i quartieri poveri. Però
il criterio di preoccuparsi di priù di quelJe
opere d'arte che avessero una maggiore at~
trattiva dal punto ,di vista turistico e tea-
trale non è stato del tutto sconfitto. Anzi
dovrei dire che nel periodo di Maiuri. è sta~
to -accentuato questo criterio un po' aristo-
cratico di selezione nella scelta dei restauri.
Ma è evidente che un complesso archeologi-
co trascurato lungo un secolo ha subìto con
particolare gravità le scosse. ~ chiaro che
l'evento naturale imprevedibile si è aggiun~
to a ciò che invece era prevedibile. In un
articolo recentemente uscito della dottoressa
Maria Roccasalva vi è una dichiarazione del-
l'attuale direttore degli scavi, professar Ste-
fano De Caro, il quale dice: « Il terremoto
ha contribuito al danno, ma non è il solo

responsabile ». Il sovrintendente alle anti~
chità della Campania, professor Fausto Zevi,
ha detto che la situazione di Pompei rispec-
chia quasi in una microcampionatura le ben
note carenze dell'azione pubblica in questo
settore. La vista dei crolli non costituisce
che la manifestazione esteriore del male più
profondo dei monumenti archeologici della
Campania. Anche il professar Wermer Jwan~
noski, sovrintendente alle antichità delle pro-
vince di Salerno, AvelLino e Benevento de-,
nuncia lo stato di abbandono e di incuria
delle strutture urbane più antiche, struttu~
re medioevali e premedioevali, dei paesi del-
la zona, citando in particolare la città di
Nocera Inferiore.

La proposta legge del 1975 fu già un passo.
Era una proposta con la quale si chiedeva
uno stanziamento di tre miliardi e che ebbe
l'unanimità di tutti i Gruppi. La legge fu ap-
provata nel 1976 e i lavori furono iniziati
nel 1977 e portati avanti fino all'esaurimen-
to della somma che già allora era abbastan~
za esigua. Oggi si impone un nuovo stanzia-
mento di fondi, quello previ'sto da questo
disegno di legge, che consenta non solo la
prosecuzione delle opere iniziate che già
allora presentavano caratteri di urgenza.
I lavori di immediata necessità avviati
con i mezzi stanziati dal Parlamento in
occasione del terremoto per faT fronte
ai danni più immediati, cioè puntella~
menti e cose del genere, debbono evolver-
si, trasformarsi qualitativamente in un pro-
cesso organico di tutela e di valorizzazione
del patrimonio archeologico, del parco ar~
cheologico di Pompei e di tutta la zona ve-
suviana, un bene culturale di cui è inutile
stare a tessere l'elogio e spiegare !'importan-
za artistica, storica e culturale. Si tratta og~
gi di iniziare tempestivamente un'opera di
salvataggio imposta da un evento eccezio~
naIe qual è stato il terremoto, ma che si
inquadra nel problema complessivo della
protezione generale del nostro patrimonio
artistico monumentale e archeologico che
è sottoposto ad un drammatico processo
di distruzione che procede ad un ritmo sem-
pre più accelerato. Oggi diciamo Pompei pri~
ma di tutto, e credo che su questo punto il
Senato della Repubblica possa contare sul
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consenso di tutte le parti politiche, come
già avvenne nel 1976. A Pompei si sono avuti
circa un centinaio di crolli: è crollato un
angolo del peristilio della casa di Sirico, è
crollata una serie di piccole costruzioni in
via del Lupanare, in via del Balcone, in via
dell'Abbondanza, larghi tratti di intonaco
romano si staccano e giacciono in polvere;
e si potrebbe continuare, per allargare il
discorso ad altri mali non meno gravi e
non connessi alle catastrofi naturali. Si po-
trebbe allargare il discorso al cinismo della
speculazione edilizia, alle ruspe che cancel~
lano antiche civiltà, cancellano la storia, al~
la distruzione del maggiore dei nostri beni
culturali, d.J.paesaggio della nostra penisola.
(Applausi dall' estrema sinistra. Congratula~
zioni).

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Deve ancora essere svolto un ordine del
giorno. Se ne dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Il Senato,

impegna il Governo ad operare, nell'ec-
cezionale comprensorio archeologico di Porn.
pei, coHegando i lavori di primo intervento
per far fronte alla grave situazione determi~
nata dal terremoto con l'urgente prosecuzio-
ne de1:le opere di conservazione e di restau-
ro già iniziate e con il varo di un programma
di risanamento globale che ,dovrà essere ri-
guardato fra gli obiettivi essenziali e quali-
ficanti della legislazione per la ricostruzione
deUe zone terremotate e che dovrà tendere,
con adeguato impegno finanziario e uti:liz~
zando il contributo della cultura italiana e
internazionale,a realizzare un disegno or-
ganico di recupero e di valorizzazione di una
testimonianza unica di storia e di civiltà.

9.1040.1 ULIANICH, GUTTUSO, D'i\.REzzo,
SPITELLA, CHIARANTE, FERMA-
RIELLO, BARSACCHI

C H I A R A N T E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C H I A R A N T E. Signor Presidente,
l'ordine del giorno che reca la firma di rap-
presentanti di diversi Gruppi parlamentari,
sia della maggioranza, sia dell'opposizione,
sottolinea un punto che del resto era già
presente nella relazione del collega Spitella
e che è stato ripreso in tutti gli interventi
in questo dibattito: la consapevolezza cioè
che non è certo con questa sola legge che
sarà possibile affrontare i problemi che si
presentano nel comprensorio archeologico di
Pompei.

Questa legge era stata presentata già pa-
recchio tempo prhna del terremoto: tutta-
via è importante ed essenziale approvarla
in questo momento, e con la massima ur-
genza, perchè proprio in questa situazione,
con gli ulteriori danni provocati dal terre-
moto, sarebbe molto grave dover sospen-
dere quelle opere di consolidamento e di
restauro che erano state avviate in base
alla precedente legge speciale per Pompei.
:È chiaro però che, tanto più dopo i danni
del terremoto, è necessario inquadrare que~
sto intervento nella prospettiva più ampia
di un programma organico di recupero e
di piena valorizzazione di tutto il compren~
sorio archeologico di Pompei.

Per questo, con l'ordine del giorno pre-
sentato, si chiede un dmpegno al Governo
perchè nella sua azione realizzi un duplice
collegamento: da un lato il collegamento
tra le opere immediate che già sono in cor-
so (anche sulla base dell'utilizzazione delle
somme messe a disposizione con i decreti
approvati dal Parlamento subito dopo il
terremoto) e le opere di prosecuzione dei
lavori di restauro e di consolidamento che
erano già state avviate e che sono appun-
to l'oggetto specifico di questo progetto di
legge; ma dall'altro anche il collegamento
con un progetto di intervento più comples-
sivo per la salvezza e il recupero del com-
prensorio archeologico di Pompei, interven-
to che richiede ~ evidentemente ~ un im-

pegno finanziario ben più rilevante di quel~
lo previsto in questo disegno di legge e che
si chiede al Governo di prevedere nel qua-
dro della legislazione per la ricostruzione
e lo sviluppo delle zone terremotate.
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P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il relatore.

S P I T E L L A, relatore. Signor Pres~
dente, onorevole Ministro, onorevoli colle-
ghi, non credo che sia necessario dilungar-
si ulteriormente a sottolineare la rilevanza
del problema che è dinanzi a noi e il valore
incommensurabile della zona archeologica
di Pompei per il nostro paese e per tutta
J.a civiltà umana. Mi pare di poter sottoli-
neare il valore della concordanza di valuta-
zioni e di intendimen1:li che è emersa da
tutti i Gruppi del Senato e di trarre da es-
sa un auspicio per affrontare eon la mas-
sima speditezza e la massima concretezza
possibile l'enorme lavoro che è dinanri .a noi
anche in questo settore.

L'intreccio delle due esigenze ~ quella
di sviluppare finalmente e compiutamente
un organico intervento per la salvaguardia
e la piena valorizzazione del patrimonio ar-
cheologico di Pompei e quella di intervenire
urgentemente per fronteggiare l'emergenza
determinata dal recente terremoto ~ è sta-

to al centro degli interventi che si sono sus-
seguiti in questa discussione generale. Già
nel dibattito in ComIll!iiSsione e anche con
i tecnici, i funzionari, gli esperti dell'ammi-
nistrazione dei beni culturali, ci eravamo
tuttU:insieme posti il problema se convenis-
se far proseguire l'iter legislativo del dise-
gno di legge a suo tempo presentato da al-
cuni colleghi dei vari Gruppi () se non con-
venisse rinviare tutta la questione al com-
plesso dei provvedimenti relativrr, agli inter-
venti per la -situazione prodottasi col terre-
moto. La scelta che nella Commissione, col
consenso del Governo e col conforto dei
tecnici, è stata fatta e che qui si ripropone
e che mi pare trovi concordi tutti i settori
dell'Assemblea è quella di non inteFrompe-
re l'iter legislativo di qaesto provvedimen-
to che è una proroga, con i rela'tivi perfe-
zionamenti e le integrazioni, della legge vo-
tata nel 1976 e che ha dato frutti conside-
revoli.

È stato fatto dai colleghi, in particolare
dal collega Ulianich e dal collega Guttuso,
riferimento alle vicende che nei secoli pas-

sati hanno caratterizzato lo svolgimento de--
gli interventi di restauro edi tutela delpa.
trimonio archeologico pompeiano. Sono sta-
te fatte anche da me lilella relazione delle
valutazioni sulle metodologie, sull'intrecciar-
si delle modalità operative e abbiamo tut-
ti riconosciuto che ci sono state alterne
vicende, che si possono dare giudizi di va-
rio tipo su questi interventi, fatti anche in
relazione con lo stato degli studi, delle con-
cezioni che via via si sono succeduti in or-
dine al grande problema degli scavi.

Credo di poter dire che 10 sforzo che è
stato fatto in questi ultimi anni dalla so-
vrintendenza archeologica e dai suoi tecni-
ci, nonchè dai tecnici che il Ministero dei be..
ni culturali ha inviato da v.arieparti d'Italia,
dagli organi stessi del Governo, del Consi-
glio nazionale dei beni culturali e dal ,Par-
lamento stesso con dibattiti che in questa
Aula e nell'altro ramo del Parlamento si so-
no sviiluppati in questi ultimi quattro anni,
ha portato ad imboccare la strada di una
visione globale, di una prospettiva organica
di una sperimentazione di tecniche di in-
tervento e di avviamento di interventi con-
creti che sarebbe sbagliato sospendere per
rimandare tutto ad un momento diverso an-
che se integrativo.

Questo è l'elemento che ci ha spinto a
proporre a quest'Assemblea l'approvazione

l

, del provvedimento al nostro esame, che dew
ve garantire la continuità, nell'intensifica-

I zione dell'intervento mettendo a disposizione

i i 10 miliardi già previsti, e gli altri finanzia-

I

n:enti c~e sono venuti c?n i decreti-legge già
riCOrdatI dal collega ChIarante e che verran-
no con la legge generale per la ricostruzio-
ne dei paesi terremotati che il Governo
si accinge a presentare al.le Camere nei

. prossimi giorni. Se riusciremo anche nella
legge generale per le zone terremotate a
salvaguardare, per la materia dei beni cuI.
turali e in particolare per Pompei, la conti.
nuità, l'unitarietà, la sistematicità degli in-
terventi, avremo evitato di perdere tempo
prezioso, di rimettere in discussione decisio-
ni faticosamente prese, perchè si tratta di
temi assai difficili, e potremo, nel mentre
interveniamo per I1Ìmediare ai danni pro-
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dotti dal terremoto, continuare in quel re~
cupero,in quel restauro storico ~ speriamo
definitivo per quanto è possibile parlare di
definitivo in questa materia ~ del grande
parco archeologico di Pompei.

È stata fatta da varie parti menzione del-
l'incuria, delle difficoltà, delle carenze pas-
sate. Non sono qui a negare questi fatti
che certamente esistono, ma desidero esor~
tare tutti ad avere la serenità e la precisio-
ne di ricordare dianzi al paese, insieme ai
difetti, il valore di un' opera, che almeno in
alcune parti è stata ultimata. Non si tratta
tanto di indugiare sulla polemica, su quello
che è stato fatto, che poteva essere fatto e
non è stato fatto; si tratta di andare avanti.
A me pare che l'avvio registrato in questi
ultimi due anni, in cui quasi fino all'ulti~
ma lira le somme disponibili sono state
spese, sia un fatto altamente positivo.

Ricordiamoci sempre, onorevoli colleghi,
che siamo in presenza di una materia che
comporta delle grandissime difficoltà di in~
tervento, per le responsabilità delle scelte
che devono essere fatte, per la difficoltà di
individuare le soluzioni e soprattutto per
la scarsità di personale altamente qualifi-
cato da poter impiegare in lavori di questo
genere. Mi sono permesso di ricordare in
Commissione le dispute, certe volte ango~
sciose, che vi sono state tra i tecnici e i re-
sponsabilidel Ministero, per individuare per
esempio le forme più idonee per la salva~
guardia del patrimonio di Pompei, per la rea-
lizzazione di un sistema di protezione, di
allarme, di difesa corrispondente appunto
alle esigenze della salvaguardia e che al tem-
po stesso non alterasse, con interventi inop-
portuni, un paesaggio incomparabile, una
ricchezza a tutti nota che, sia in superficie
che nel sottosuolo, deve essere toccata con
eccezionale prudenza, anche quando il fine
è quello di proteggere l'insieme dagli atten~
tati d~lle calamità.

Sui problemi specifici, particolari, che so~
no stati toccati dai vari interventi vorrei
dire al collega Rastrelli che ritengo di do~
ver sottolineare il fatto che anche gli inter-
venti di emergenza consigliati, imposti dal
terremoto e dal dopo terremoto, non posso-

no non tenere conto della situazione gene-
rale, delle esigenze paesistiche e archeolo~
giche. Mi affido alla vigilanza degli organi
regionali prima e degli organi ministeriaLi
poi perchè, ove ai fossero ~ non sono in
grado di entrare nel merito della questione
sollevata dal collega ~ dei pericoli, questi
devono essere evitati e la questione deve es~
sere guardata con estrema attenzione. Avrei
qualche esitazione sul rinvio del completa~
mento dell'Antiquarium. La Dipresa della si~
stemazione dell' Auditorium va raccomanda-
ta e in qualche modo inserita ~ mi pare

che nella legge ci sia spazio anche per que~
sto settore ~ nel quadro generale.

Non mi sentirei di suggerire di arrestare
il completamento dell'Antiquarium. Forse ci
saranno anche delle difficoltà di spazio, ma
abbiamo un primo corpo già realizzato con
un sistema antifurto assai perfezionato e
sofisticato. Abbiamo l'urgenza assoluta di
disporre di strutture per mostrare alcune
cose di eccezionale valore che sono venute
in luce anche assai di recente; quindi credo
che convenga continuare ormai nella stra~
da intrapresa. Ho paura di qualunque so-
spensione, di qualunque rinvio. Ho fatto, an-
che personalmente, l'esperienza della lotta
contro il tempo in questo settore e della
necessità di non ricominciare sempre da ca-
po a discutere e ridiscutere perchè ci po~
tremmo trovare di fronte a dei ritardi ve~
ramente imperdonabili.

Per quanto riguarda l'Istituto del restau-
ro, il discorso andrebbe approfondito in
un'altra occasione. Credo che questo Istitu~
to debba conservare il carattere di alta qua~
lificazione scientifica, vorrei dire a Jivello
universitario e per certi aspetti superuniver-
sitario, che ne fa l'Istituto del restauro for~
se più prestigio so del mondo. Non possia~
mo disperdere e articolare in una serie di
sezioni e sottosezioni questo istituto, perchè
ciò creerebbe dei grossi pericoli. Credo pe-
rò che il problema di realizzare, con la col-
laborazione delle regioni ma suHa base di
un impegno prioritario dello Stato, delle
strutture che siano in grado di formare i
giovani restauratori sia un problema che
non può essere ulteriormente rinviato.
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Per quel che attiene alla parte dell'inter-
venta del callega Ulianich che è più che mai
volta a sottoldneare l'urgenza di una pro-
grammazione di ordine generale, non posso
che essere d'accordo con lui. Credo però di
poter dire ~ e in qualche modo mi SQlIlO

sforzato di riportarlo anche nella relazione
~ che la visione progettuale, per così dire,
che la sovrintendenza è andata elaborando
per la zona archeologica di Pompei sia di
per se stessa un programma sufficientemen-
te valido ed adeguato. Credo che sia urgen-
te allargare questa programmazione a .tut-
ta la zona archeologica campana dove in
effetti ci sono altri spazi che meritano un
particolare intervento.

Varrei cogLiere questa occasione per rivol-
gere al Governo un invito a rendersi quanto
prima disponibile per lo svolgimento delle
interrogazioni che da parte del mio ed an-
che di altri Gruppi sono state presentate sui
danni provocati dal terremoto in materia di
beni culturali, perchè tutit insieme in questa
Aula possiamo dedicare una discussione am-
pia e completa su questa materia per dar
modo al Governo di esprimere i suoi orien-
tamenti e ai vari Gruppi di dare quei contri-
buti, suggerimenti, indicazioni che ognuno
ritiene di poter dare.

In questo modo credo di aver dato alcu-
ne risposte ai problemi sollevati dal dibat-
tito. Vorrei concludere sottolineando un al-
tro punto contenuto essenzialmente nell'in-
tervento del senatore Guttuso, quello cioè
che riguarda l'altra aggravante della situa-
zione, l'inquinamento. Effettivamente qui
c'è bisogno che i risultati della commissio-
ne ministeriale per la tutela dei monumen-
ti all'aperto vengano se del caso ampliati"
approfonditi, estesi anche alla situazione di
Pompei. La commissione aveva lavorato so-
prattutto sui monumenti romani, ma credo
che legando questa tematica alle altre che
sono venute via via evidenziandosd, potremo
avere quel quadro organico di suggerimenti
più volte richiesto.

Con questi rilievi, queste considerazioni,
questi pensieri ed auspici rinnovo !'invito
all'Assemblea ad approvare il provvedimen-
to al nostro esame.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno,.
che rispecchia il punto di vista già espresso

da tutti i Gruppi in Commissione e che
presentiamo qud in Aula, dal momento che
vuoI dar forza all'esigenza per noi inder<r
gabile dell'unicità da realizzare, in ordine
alla tutela del patrimonio di Pompei, per
gli interventi previsti da questa legge e per
queHi che saranno consentiti dalla legisla-
zione speciale per i danni prodotti dal ter-
remoto, dichiaro di essere favorevolissimo.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
,lare il Ministro dei beni culturali ed ambien-
tali.

* B I A S I N I, ministro dei beni cultu-
rali ed ambientali. Signor Presidente, on<r
revoli senatori, il Governo è molto grato al-
le forze politiche e parlamentari che hanno
voluto presentare la propasta per la conti-
nuità di questi interventi straordinari per
Pompei. In particolar modo è grato al rela-
tore per la sua relazione accuratissima dal
punto di vista storico e culturale con cui
è stata presentata la legge. È grato a tutti
gli intervenuti in questo dirbattito su un

, problema di interesse culturale, storico, ma

anche economico e sociale, anche se il Mi-
nistero dei beni culturaJ:i forse non è chia-
mato a quest'ultimo tipo di valuta.2rloni che
il problema comunque comporta.

Vorrei ad ,ogni modo raccogliere l'esor-
tazione del senatore Ulianich, che ha sott<r
lineato il fatto che non è certo questo il tem-
po per la retorica, per fare semplicemente
alcuni rilievi di carattere realistico scevri da
qualsiasi considerazione che possa sembra-
re non dico retorica, ma superflua. Infatti
nessuno forse quanto il Ministro dei beni cul-
turali vive oggi drammaticamente la soffe-
renza, l'angoscia di una fatale inadeguatezza
delle nostre possibilità di intervento, sia di
fronte ai problemi permanenti sia di fronte
a quelli tragici determinati dal terremoto del
23 novembre.

Era logico, quasi fatale che il dibattito in
,quest'Aula non si limitasse alle considerazio-
ni attinenti a questa legge, ma spaziasse nel
più ampio ambito delle necessdtà e delle esi-
genze poste dai problemi: anche di questo
devo :ringraziare gli intervenuti che ho ascol-
tato.
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Il Gaverno è favarevole a questa legge pro~
prio in quanta in essa vede una possibilità di
continuare una c.erta azione che si è svilup~
pata dal 1977 ad 'Oggi. Ricardiama appunta
che la legge inizialmente propasta nel 1975,
ma che ebbe applicaziane nel 1977, ha par~
tato all'assarbimenta pressachè tatale degli
stanziamenti. È questa un fatta pasitiva che
sta ad attestare che le capacità di assarbi~
menta delle nastre strutture sono adeguate
alle e.sigenze; è un fatta da sottalineare.

Va sottalineata che la legge straardinaria
per Pompei era nata appunta can !'intenta
nan di praseguire gli scavi, ma di rafforzare,
di restaurare ed anche di coprire (perchè
un fatto metodalagicamente nuava, inedita,
è stato il tentativadi ricaprire can tettoie
gli edifici di Pompei) e di affrontare i pra-
blemi della recinziane, delle difese, dei ser~
vizi, dei sistemi di allarme. Si trattava di
una legge straardinaria che ~ se mi cansen~

tite il bisticcio ~ era finalizzata quasi ad
interventi ardinaI1i di tutela del patrimania
archeologica di Pampei.

Ecca, in questa direzione nai pensiamo
di continuare can il pralungamento ~ per-
chè questa legge è un prolungamenta ~ del~

la legge precedentç, ma non possiama cer-
ta dimenticare la sollecitazione unanime,
c'Orale di tutti g)li interventi sulla necessità
di una visione più generale e di una arga-
nka sistemaziooe degli interventi.

Si è acoennata ai tre 'Obiettivi che noi ag~
gi ci praponiama di cantinuare a persegui-
re: il raffarzamenta, il restaura, le recinzio-
ziani e i servizi ed anche queste coperture
degli edifici. Varrei anche scendere a qual~
che particolare, in ragione delle osservazioni
che sona state svolte.

Per quanta riguarda l'Antiquariur!1, con-
divida le 'Osservazioni del senatare Spitella:
nan si tratta di abbandonare questi interven-
ti, ma di cercare piuttosta una parziale ri~
strutturazione all'interno dell'Antiquariu11l
steSSQ. È evidente che la funzione dell'Anti-
quarium a Pampei nan può essere sattavalu-
tata.

Presidenza del vice presidente M O R L I N O

(Segue B I A S I N I, ministro dei beni
culturali e ambientali). Certa noi abbiama
anche il problema di ampliare gli spazd espa-
sitivi e in questa quadro si può callocare
anche l'esigenza di un nuava edificia per
mastre temporanee, ma sempre nell'ambito
di questa visiane unitaria e saprattutta di
questa urgenza di ampliare anche gli spazi
espositivi.

Questi in. sostanza gli 'Obiettivi, che non
innavana rispetto aJ precedente provvedi-
menta che ia giudko pasitiva anche dal
punta della realizzazione cancreta. Ma il
dibattito ha posta in evidenza, naturalmen-
te, il legame che non può essere ignora-
to tra gli interventi che entrana nell'am-
bito di questa legge e in quella più ampia
dei pravvedimenti per il dapa terremata.
Direi anzi che con l'articala 3 del disegna
di legge si è posta una autarevole indicazia-

ne anche di carattere scientifica, metodala-
gico, culturale varrei dire, per quel che ri-
guarda appunta la natura e la metadolagia
degli interventi dapo i danni pravacati dal
terremata. la sano perfettamente d'accardo
con il nastro relatore sull'opportunità che in
quest'Aula il prablema del terremata, e quin~
di anche dei temi che ad esso sona legati per
quel che riguarda gli impegni del nostro Mi~
nistero, venga affrantata. Dovrà essere ap-
punta un dibattita ampio in cui si misure-
ranna magari anche diverse valutazioni dal
punta di vista metadalagica e nel quale natu-
ralmente davrema in prima luaga cercare
quell'inventaria di beni calpiti di cui parlava
il senatare Guttusa.

Deva dire a questo riguarda che qualche
casa si è fatta su di un piana di natevole
impegna; il professor Causa è stato incari-
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cato, sin da pochi giorni dopo il 23 novem-
bre, di apprestare un libro bianco, così abbia-
mo creduto dd definirlo, sui danni provocati
dal terremoto; e credo che entro il mese di
febbraio questo documento possa essere pre-
sentato. È certo che noi non abbiamo ancora
un cataiogo dei beni cu1turali del nostro
paese. C'è un Istituto del catalogo che a que-
sto sta provvedendo e provvede su un piano
di altissima rilevanza e garanzia tecnico-
scientifica e culturale. Ho creduto anche di
cercare, in via sperimentale, ài apprestare
una sorta di catasto, se mi consentite, un
po' in forma artigianale, un puro e sem-
plice elenco dei beni mobili e dei beni im-
mobili. Ci siamo limitati per adesso in via
sperimentale ad una sola regione; abbiamo
ormai i dati, la fotografia di questa regione
e crediamo che su questo piano ~ che,
ripeto, non ha niente a che vedere con l'im-
pegno culturale dell'Istituto del catalogo,
ma è, diciamo così, una rapida fotografia
dei beni culturali esistenti in una regione ~

possiamo ampliare la sperimentazione, li-
mitata per adesso esclusivamente ad una
regione.

È certo che la mancanza di questo catalo-
go, sopratutto in Basilicata, ci rende ancora
oggi estremamente difficile un inventario
perfetto o molto vicino alla verità dei beni,
gran parte dei quali non avevano neanche
il vincolo. Questo è uno dei tanti infiniti pro-
blemi di fronte ai quali noi ci troviamo, men-
tre il Governo sta apprestando appunto quel-
la che possiamo chiamare la legge globale a
sostegno dei danni del terremoto, nella qua-
le legge dovrà naturalmente essere inserito
come è inserito, un particolare articolo o un
complesso di articoLi che possono essere ap-
plicati agli interventi del Ministero per i
beni culturali sulla base appunto di quella
che ho più volte definito la tipicità dei no-
stri interventi. Essi indubbiamente non han-
no il carattere che possono avere gli inter-
venti che riguardano invece ricostruzioni di
interi paesi per i quali ovvliarnente un gran-
de dibattito di carattere urbanistico, socio-
logico, anche psicologico indubbiamente non
può essere evitato. Per il nostro settore la
identificazione del tipo di intervento è per
così dire nella storia stessa della nostra cul-
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tura; di qui appunto la necessità che noi
possiamo usufruire di provvedimenti parti-
colari che rendano più spedita la nostra
azi one.

Vorrei sottolineare a questo punto quel
rilievo che più volte è stato fatto per una
organica sistemazione degli interventi e so-
prattutto il rilievo che è stato da più parti
ancora una volta richiamato sul grande valo-
re storico e culturale di Pompei. Sono grato
per questo richiamo anche perchè ne trag-
go per così dire forza a cercare di elaborare
tipi di interventi perchè anche sul piano
culturale, sul piano delle necessarie iniziative
di autorevoli apporti scientifici e sperimen-
tali anche di grandi istituti di cultura italia-
ni e non solo italiani, dobbiamo dare l'im-
pressione proprio di una sensibilità dell'in-
tero paese per il grande problema, che la
storia ci ha assegnato, della tutela di questo
patrimonio inestimabile che è la zona ar-
cheologica ,di Pompei.

Credo di poter sottoporre tra non molto
tempo al Parlamento anche alcune iniziative
che sul piano della ricerca, che non va tra-
scurato, diano appunto testimonianza del-
!'impegno che il Governo intende dispiegare
in particolare per la tutela di questo gran-
de settore archeologico di Pompei; natural-
mente non solo per questo ma anche per tut-
to il settore dei beni culturali colpiti dal ter-
remoto in zone nelle quali purtroppo le man-
chevoIezze storiche del nostro paese sono
particolarmente gravi e drammatiche.

Vorrei in particolare assicurare di questo
impegno il senatore Ulianich, il senatore
Guttuso e il senatore Spitella che hanno giu-
stamente richiamato questa esigenza.

Al senatore Rastrelli devo dire che natural-
mente è impegno preciso del Governo pren-
dere coscienza delle decisioni che sarebbero
state adottate dal consiglio comunale di
Pompei anche se...

R A S T R E L L I. Ho le prove.

B I A S I N I , ministro dei beni cultu-
rali e ambientali. ... come ella molto bene
sa, il settore urbanistico e la tutela dell'am-
biente non sono più, dopo il decreto nume-
ro 616, nelle competenze del Ministero per
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i beni culturali. E qui non facciamo nes~
suna considerazione che potrebbe apparire
oziosa, ma i limiti del nostro intervento sono
stati sanciti...

R A S TR E L L I. Il commissario gover~
nativo Zamberletti è emanazione del Go-
verno.

B I A S I N I, ministro dei beni culturali
e ambientali. Le assicuro che il problema che
lei ha posto sarà attentamente tenuto pre~
sente anche dal Ministero per i possibili
interventi, mentre sono molto perplesso sul~
la opportunità di prendere in considerazione
l'istituzione di una sezione staccata dell'Isti~
tuta del restauro, proprio per le stesse ra~
gioni esposte dal senatore Spitella. Infatti
l'Istituto del restauro ha indubbiamente
grandissima dignità e altissimo prestigio di
carattere culturale e scientifico; è un istituto
di livello universitario e sappiamo che sia
nel settore della scuola ordinaria, sia nel set~
tore di questi istituti, le sezioni staccate, per
così dire, da un punto di vista di prestigio e
di funzionalità, finiscono sempre per dequa~
lificarsi rispetto all'istituto dal quale vengo~
no emanati. Ecco quindi che mentre esiste
un problema di ampiezza, di disponibilità, di
numero di giovani studiosi da avviare al re~
stauro, ed esiste quindi la necessità di uno
stimolo sempre maggiore che non può non
passare anche attraverso un ampliamento di
stanziamenti e in sostanza di potenziamento
del nostro Istituto del restauro, così da po~
ter mettere a disposizione della zona archeo-
logica di Pompei un maggior numero di re~
stauratori qualificati, sono piuttosto per-
plesso e direi scettico sull'opportunità di
una sezione staccata che forse non avrebbe
la dignità e il prestigio di cui gode attual~
mente l'Istituto.

Mi sono mantenuto sul piano dell'invito
del senatore Ulianich ad evitare qualsiasi
considerazione retorica e penso di non cade~
re nella retorica se dico che il tragico sisma
del 23 novembre non può non costituire una
occasione storica per un tipo nuovo e diver~

. so di interventi a tutela del patrimonio arti-
stico. Esso deve costituire quest'occasione,

deve consentirci una visione ampia e genera~
le del patrimonio, cui non può non seguire
dI tentativo di un'organica sistemazione degli
interventi.

Sentiamo l'attesa e l'ansia della cultura di
tutto il mondo che trepida per le sorti di
questo grandioso patrimonio culturale e che
si domanda se gli italiand. saranno in grado di
rispondere ai compiti che le vicende hanno
loro imposto. Orbene, faremo ogni sforzo per
dare la dimostrazione di questa nostra pre~
cisa volontà che nasce appunto da sensibiLità
culturale e che deve tradursi in precisa vo-
lontà politica. Credo anche che sarà gradita
al mondo della cultura ~ e di questo assu~
ma un impegno ~ la ricerca di colla~
borazione e di consultazione, per un rinnova-
mento dei nostri metodi di intervento a so-
stegno del patrimonio culturale. Credo che
la collabora1JÌone in nome della cultura sia
sempre auspicabile e possa contribuire a far
sì che i nostri sforzi siano adeguati alla gra~
vità dei problemi.

Naturalmente di questo problema partico-
lare della legge per il terremoto, con partico-
lare riferimento ai nostni compiti, penso che
avremo presto occasione di discutere e sono
certo che anche in quell'occasione, come in
questa di oggi, non mancherà, come non è
mancato, alla fatica del Ministro l'appoggio
e lo stimolo di tutto il Parlamento.

Signor Presidente, il Governo accoglie
l'ordine del giorno che rientra naturalmen~
te nella nostra strategia: il tentativo di far
sì che ogni intervento, questo che si pre~
vede nella legge speciale e anche quelli che
dovranno essere meglio indicati dalla legge
globale, sia coordinato in una visione per
quanto possibile- ampia e globale.

P RES I D E N T E. Domando ai firma-
tari dell'ordine del giorno, sul quale il rela~
tore ed il Governo hanno espresso parere
favorevole, se insistono per la votazione.

FER M A R I E L L O. Sì, signor Presi-
dente, insistiamo per la votazione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l' or~
dine del giorno n. 1, presentato dal senatore



VIII Legislatuto.Senato della Repubblica ~ 11883 ~

3 FEBBRAIO 1981221a SEDUTA ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO

ULianich e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo
proposto dalla Commissione. Se ne dia let-
tura.

BER T O N E , segretario:

Art. 1.

E. disposto a favore della Soprintendenza
archeologica delle provinoe di Napoli e Ca~
serta un finanziamento straordinario di lire
10 miliardi, a completamento deLle opere in
corso di cui alla legge 12 aprile 1976, n. 216,
nonchè per interventi ult.eriori di cui ai suc-
cessivi articoli, nell'antica Pompei e suo ter-
ritorio, anche al fine di avviare un processo
di organica sistemazione, tutela e valorizza~
zione di tutto il patrimonio archeologico
dell'area vesuviana.

(P. approvato).

Art.2.

Il finanziamento straordinario oggetto
della presente legge è destinato:

a) al proseguimento e potenziamento
dell' opera di restauro delle strutture archi-
tettoniche, delle decorazioni e degli oggetti
;:nobili e alla protezione dei medesimi;

[I) aU'esecuzione di scavi e saggi che
siano funzionaH alla tutela e alla migliore
conoscenza del comprensorio archeologko
e all'ampliamento del medesimo;

c) alla sistemazione dell' Antiquarium
ed alla realizzazione di ulteriori strutture
espositive negli scavi di Pompei e nel Museo
archeologico nazionale di Napoli;

d) alla realizzazione di nuovi program~
mi di opere accessorie in completamento e
prosecuzione di quelli già avviati per gli
effetti dona citata legge 12 aprile 1976, n. 216,
concernenti la tutela e la sicurezza dei mo-
numenti;

e) agli oneri per acquisti, espropri e
acquisizioni per prelazione di beni mobili
e immobili di interesse archeologico.

Nelle spese di cui al presente articolo
vanno inclusi eventuali oneri tecnici di con-
sulenza, progettazione e direzione dei lavori.

(P. approvato).

Art. 3.

A carico dell'inteI'o finanziamento ogget-
to della presente legge è altresì prevista,
fino ana concorrenza del 5 per cento, la
spesa per:

a) interventi scientifici, sperimentali e
spccialL,>tici da eseguirsi in collaborazione
con università italiane o straniere, agenzie
speciaJizzate, enti culiur.allÌ o studiosi singoli;

b) iniziative didattiche o divulgative da
condursi in collaborazione con i distretti
scolastici o con gli enti locali;

c) pubblicazione di relazioni e rapporti
su opere e interventi eseguiti col finanzia-
mento di cui alla presente legge.

(P. approvato).

Art.4.

Possano essere previste, altresì, le spese
per le attrezzature, anche espositive, e per
i servizi occorrenti alla realizzazione delle
opere di cui alla presente legge.

(E. approvato).

Art. S.

L'autorizzazione complessiva di spesa di
cui all'articolo 1 viene ripartita in ragione di
lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal
1981 al 1985.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dal-
l'attuazione della presente legge nell'anno
finanziario 1981 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del capitolo 6856 del-
lo stato di previsione della spesa del Mini-
stero del tesoro per il medesimo anno finan-
ziario.
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap~
portare con propri decreti le accoNenti va-
riazioni di bilancio.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Sostituire il secondo comma con il se~
guente:

«All'onere di lire 2 miliardi derivante
dall'attuazione della presente legge nell'an~
no finanziario 1981 si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo 9001
dello stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del tesoro per il medesimo anno fi~
nanziario ».

5.1 LA sa COMMISSIONE

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

B I A S I N I , ministro dei beni culturali
e ambientali. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e~
mendamento 5. 1, presentato dalla sa Com~
missione. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

n approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

n approvato.

Passiamo . alla votazione del disegno di
legge nel suo complesso.

FER M A R I E L L O. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Confesso che
per me è giorno lieto e augurale, quest.:> di

oggi, cari coUeghi. Il Senato infatti rinnova
!'impegno già assunto neT 1976, approvando
un secondo provvedimento che dispone un
finanziamento straordinario di 10 miliardi,
per la conservazione, il restauro e la valo-
dzzazione del complesso monumentaIe di
Pompei e del suo territorio. Il provvedimen-
to, neHa persistente carenza ,di un generale
int.ervento orgfu'"1icoe programmato che fa-
cesse fronte, come è detto negli atti ormai
invecchiati della Commissione parlamenta-
re d'indagine sulla situazione dei beni cill.-
turali in Italia, al «drammatico processo
di abbandono e di distruzione del patrimo-
nio monumentale », fornisce una necessaria
StWpure non definitiva risposta ad una si-
tuazione drammatica quale è quella dell'an-
tica Pompei e dell'intera area vesuviana.

Vengono così a crearsi le condizioni per
evitare ciò che mO'lto temeva Ranuccio Bian-
chi Banc1inelli, iJl maggiore archeologo ita-
liano dei nostri tempi, e cioè che « dinanzi
alla progressiva e sempre più rapida deca-
denza degli edifici messi in luce dagli scavi
di Pompei, la scienza archeologica rischia di
perdere per sempre documenti fondamenta-
li per la conoscenza della civiltà artistica
antica ».

Infatti, la mancanza in Italia, per dirla
sempre con Bianchi Bandinelli, di « ogni si-
stematico programma 'alla I1icerca archeolo-
gica, dove l'improvvisazione è sempre consi-
derata segno di genialità anzichè di pigri-
zia e di superficiale impegno scientifico»;
l'abdicazione dell'amministrazione pubblica,
dal dopoguerm in poi, alla propria funzio-
ne di tutela e di valorizzazioniC di un bene
inestimabile; l'assalto distruttore della spe-
culazione; l'indifferenza dei cittadini e dei
rappresentanti delle istituzioni elettive e del-
le organizzazioni politiche e sociali; la « cac~
cia al tesoro» dentro c fuori le mura, e di
consegueruza la sparizione e la successiva
riappariZJione in America o in Europa, di pre-
ziosissimi reperti, ha fatto dire con voce
allarmata che « Pompei muore una seconda
volta e questa volta non per un terribile
evento della natura ma per l'incuria degli
uomini ».

Eppure, dall'inizio degli scavi, nel 1748,
seppure senza continuità e con molte om-
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bre, uomini di valore si sono impegnati nel~
la ricerca su Pompei, con interventi che,
specie daJl'unità d'Italia agli an..11['30 del no-
stro secolo, da Fiorelli a Mai'llri, hanno pro-
dotto, grazie a una incessante attività, una
grande quantità di interventi e di studi che
hanno consentito agli uomini, come già dis-
se Stendhal, « di trovarsi faccia a faccia
con l'antichità ».

In questi ulrtimissimi anni sembro esser-
ci stato un recupero di una gloriosa tradi~
zione per merito della più attiva vigilanza
delLe popolazioni, del prezioso contributo di
studiosi italiani e stranieri, del rinnovato
impegno del soprintendel1lte Zevi e dei suoi
valenti colLaboratori ricercatori e tecnici,
della sensibilità del Ministro dei beni cultu-
rali e dei colleghi parlamentari tra i quali,
in primo luogo il senatore Facdo, presidente
della Commissione pubblica istruzione del
Senato, il senatore Spitella che ha svolto
sull'argomento una eccellente relazione, i
presentatori de1!a legge all'esame ai quali va
il mio fervido ringraziamento, e anche per
una più intensa opera di informazione della
stampa e di editori attenti, tra i quali il caro
amico Gaetano Macchiaroli. Se così sarà po.
tremo affidare ai posteri quello che, secondo
Chateaubrdand è « il più meraviglioso mu-
seo della terra».

Occorre allora in primo luogo ~ ricor-

rendo pienamente al fondo a favore delle
zone terremotate che, grazie a un emenda-
mento presentato dal collega Ulia:nich e da
me, deve essere utilizzato anche per il recu~
pero dei beni culturali ~ affrontare l'emer~
genza con interventi urgenti che consentano
l'agibilità del complesso monumentale di
Pompei, di grande importanza culturale ed
economica. A Napoli vogliamo operare per
la « ripresa », dopo la catastrofe sismica. Vo-
gliamo impedire ogni pericolo di regressione
culturale minacciata anche dalla impossi-
biLe utilizzazione di strutture scolastiche e
museali di primaria importianza.

Salutiamo perciò, mentre viene annuncia-
ta la restituzione all'Italia, dei monili trafu-
gati dalle vetrine dell'Antiquarium e del pre-
zi:oso gruppo marmoreo che ornava il peri~
stilio della casa dei Vettii, la riapertura ai

visitatori deJ1l'eccezionale comprensorio ar~
cheologico, seppure su un itinerario ridotto
che Siperiamo possa essere in breve tempo
sostanzialmente arricchito.

E ancora, occorre proseguire nello sforzo
di tutela e valorizzazione del monumento
che, ripreso purtroppo solo da pochi anni,
deve proseguire con tenacia, utilizzando ap~
punto le somme messe a disposizione dalla
legge al nostro esame. In questo quadro è
necessario che il ministro Biasini, risponden-
do ad una nostra interrogazione che. reca la
firma di Guttuso e di altri colleghi, faccia
conoscere gli indirizzi complessivi che, nel
quadro della ricostruzione, il Governo in-
tende seguire per il reoupero e la conserva-
zione dell'insieme dei beni culturali danneg-
giati dal terremoto,anche se nel suo inter-
vento odierno egli ha annunciato importanti,
specifiche inziative, in particolare a favore
di Pompei, che avremo modo di discutere
e di cui fin d'ora gjli siamo grati.

Occorre infine, attraverso UI1impegno or~
gaiDi,zzativo e finanziario senza precedenti e
mobiHtando la cultura italiana e internazio~
naIe e le istituzioni, riprendere finalmente,
dopo mezzo secolo, un discorso progettuale
organico che recuperi tutto intero e valoriz-
zi un docu.,'nento archeologico unico e lo in-
serisca neUa prospettiva di sviluppo cultu~
rale ed economico dell'area vesuviana e del~
l'intera regione.

L'operazione « Pompei 2000 », come oggi
viene definita, richiede evidentemente il qua~
lificato coordinamento dei v:ari livelli di in-
te'rvento, con partÌ!Colare riferimento ai com-
piti della regione Campania, purtroppo fino-
ra del tutto assente, nonchè strumenti nuo-
vidi partecipazione e di controllo capaci di
coinvolgere realmente le popolazioni interes-
s.ate. Ecco gli impegni che ci attendono, ono-
revole Min:istro, ed ecco l'importanza di que-

.
sto dibattito. Con l'approvazione della legge
in discussione si proseguirà a Pompei, come
ha ben spiegato per il nostro Gruppo il com.
pagno Renato Guttuso, nell'o.pera interrot-
ta. Il provvedimento passerà poi all'esame
dei colleghi deiUa Camera, sicuramente so-
stenuto con passione dall'amico e maestro
Francesco De Martino che con noi ha soffer~
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to e lottata per salvaguardare per le genera-
ziani a venire una preziosa e insostituibile
testimonianza di cultura e -di arte. Per tutte
le ragioni dette, il Gruppo comunislta del Se-
nata dà, can grande saddisfaziane e con can-
vinzione, il suo vota favarevale al pravvedi~
mento.

P RES I D E N T E. Metta ai vati il
disegna di legge nd suo camplesso. Chi l'ap-
prova è pregata di alzare la mano.

~ approvato.

Discussione dei disegni di legge:
({ Normativa organica per i

. profughi »

(149), d'iniziativa del senatore Gherbez
e di altri senatori;

({ Normativa organica per i profughi»
(240), d'iniziativa del senatore Mancino
e di altri senatori
(Procedura abbreviata ai sensi dell'artico-
lo 81 del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, di un
testo unificato con il seguente titolo:
({ Normativa organica per 1 profughi»

P RES I D E NT E. L'ardine del gior~
no reca la discussione dei disegni di legge:
« Narmativa organica per i profughi », d'ini-
ziativa dei senatori Gherbez, Bacicchi, Berti,
Corallo, Flamig..'11, Giovannetti, Maffioletti,
Modica, Morandi, Sestita e Stefani e ({ Nor-
mativa arganica per i profughi », d'iniziativa
dei senatori Mancino, De Vita, De Giusep.
pe, CO~OIIDbaVittorina (V.), Tanutti, Gusso,
Beorchia, Agrimi, Forni, Avellane, Di Lem~
ba, Fimognari, Giust, Santaléa, Bonifada,
Riggio, Ricd, Codazzi, Lapenta, Fallucchi e
Nepi, per i quali iJl Senato ha deliberato
l'adoziane della procedura abbreviata ai sen-
si dell'articolo 81 del Regolamento.

Ha fiacoltà di parlare il relatare.

BAR S A C C H I, relatore. Onarevoli
senatori, nella scorsa legislatura il Senata
appravò il disegna di legge avente per ogget~
to: ({ Narmativa organica per i profughi ».

Questo pragetto non potè attenere l'approva-
ziane deUa Camera perchè l'iter legislativo
fu interrotta dalla sciaglimento anticipato
del Parlamento.

L'articdato di questo disegna di legge
nella sua originaria farmulazione aveva avu~
to una lunga eLabora7ione da parte di tutte
le forze palitiche ed eTa stato approvata do-
po un approfondita esame.

L'attuale testa licenziato dal1Ja 1a Commis-
sione, altre che tener presente quella ste-
sura, ha accolto gli emendamenti proposti
daJ1Governo e si è avvalso del fattiva con~
corso di tutti i settori palttici.

Nella nuova stesura si è tenuto conto delle
esperienze di studiosi ed operatori sociali
che si sono occupati delle camplesse vicende
dei cittadini italiani che cambiamenti paliti~
ci hanna costretto ad un forzata rientra in
patria, ma soprattutta, di frante alla disa~
giata situazione nella quale questi profughi
si sono venuti a trovare, si è tenuta presente
l'affermaziane che sia neil.campo internazio-
nale che in quello interno hanno avuta i va-
100ridella personalità umana. L'assistenza ai
,prOlfughi vittime di nuovi assestamenti pali~
tici, più a meno giustificati, non può non es~
sere tenuta in considerazione in un'Italia
che ha ratificato i trattati internazionali re~
lativi alla tutda dei diritti umani pertinenti
ai profughi e rifugiati politici in genere e
dei propri cittadini che, in caso di pubbli-
che scilagure, hrunno diri,tto ad un'adeguata
assistenza. In questo quadro la definizione
dello status del profugo si avvicina a quel-
lo che gli accordi internazionali garantisco-
no a quanti, per vicende politiche, vengono
a trovarsi improvvisamente privi di sas-tan-
ze, di lavoro. Ma il disegno di legge non si
limita a porre rimedi a particolari avveni-
menti di questo tipo, ma intende provvede-
re per ogni simi,le evenienza, presente o fu-
tura, che imprevedihili circostanze possona
determinare per modo che si possa, in ogni
casa di rientro impravviso di nastri conna~
zionali, provvedere con la dovuta tempesti~
vità alla loro assistenza ed .al loro reinseri-
mento nel tessuto economica e saciale del
paese.

D'altra parte nelle relazioni che accompa~
gnano i due disegni di legge camunicati alla



Senato della Repubblica ~ 11887 ~ VIII Legislatura

3 FEBBRAIO 1981221a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del Senato il 20 luglio 1979 dai
senatori Gherbez ed altri ed il 12 agosto 1979
dai senatori Mancino ed altri, si ravvisa la
precisa volontà di tutti i firmatari che il
testo che dovrà oggi essere approvato dal
Senato della Repubblica sia strumento legi-
slativo completo atto a risolvere in via defi-
nitiva i problemi dei profughi, lasciati inso-
luti dai vuoti provocati dalle varie leggi ap-
provate fino ad oggi nel momento delle
relative scadenze.

Questo testo unificato ed integrato disci-
plina in maniera più completa le categorie
e le pone al riparo dagli inconvenienti cau-
sati appunto dalle precedenti confuse nor-
me emanate per tutelaI1e i profughi prove-
nienti dalla Tunisia, dall'Algeria, dal Maroc-
co, daM'Egitto e più recentemente dall'Etio-
pia e da altri paesi africani e del Medio
orioote.

Il suo articolato, dopo un accurato e co-
mune lavoro di rioeTca, dispone norme per
la identificazione dello status di profugo, gli
interventi assistenziali di prima necessità e
gli interventi per i profughi disoccupati. Di-
spone altresì norme per la ripresa di atti-
vità artigianale, commerciale, industriale e
professionale. Precisa le modalità di provvi-
denze varie: ripresa dell'attività scolastica,
assistenza scolastica, equipollenza dei titoli
di studio, dispensa dalla ferma di leva, as-
segnazione di alloggi, riscatti, preci\sazioni
su particolari categorie di profughi, rilascio
delle attestazioni deilJe autorità consolari,
decorren:zJa dei termini di abrogazione di
norme in contrasto con la presente legge.

Per tutto quanto sopra e nella considera-
zione della lunga attesa e delle esigenze di
questa vasta categoria di cittadini si confi-
da nell'approvazione da parte dell'Assemblea
del presente disegno di legge.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il rappresentante del Governo. .

D I V A G N O, sottosegretario di Stato
per l'interno. Signor Presidente, olllorevoli
colleghi, le proposte di legge indicate al-
l'ordine del giorno, concernenti la « Norma-
tiva organica per i profughi», riproducono

come.è noto integralmente, nel testo a suo
tempo approvato dal Senato, il disegno di
legge presentato dal Governo nella sesta e
nella settima legislatura e, quindi, decadu-
to per l'anticipata fine delle stesse.

L'iniziativa risponde ad un preciso impe-
gno assunto dal Governo verso il Parlamen-
to in occasione delle numerose proroghe del-
la legislazione vigente resesi necessarie dato
il carattere temporaneo e settori aie delle
leggi succedutesi dall'immediato dopoguer-
ra ad oggi e tende ad una disciplina orga-
nica della materia.

Il termine che si è voluto attribuire al
provvedimento di disciplina organica va
inteso non tanto con riferimento ad una
normativa di organi e di strutture, quanto
ad una legge che viene a colmare gli incon-
venienti derivati sUJl piano operativo dalla
legislazione disorganica e settoriale soprac-
cennata.

Tale carattere vale a delineare i rapporti
tra la presente normativa e le iniziative le-
gislative all'esaiITle del P,arlamento sulla ri-
forma deILl'assistenza, specie per quanto ri-
guarda, nella materia, le competenze statali
e regionali che rimangono quelle fissate dal-
la legge 22 luglio 1975, n. 382, e dal decre-
to delegato 24 luglio 1977, n. 616.

L'autonomia deilila presente normativa ri-
spetto alla legislazione assistenziale in gene-
re è determinata soprattutto dal carattere
eccezionale della prima, volta a fronteggia-
re situazioni ed esigen:re assistenziali di par-
ticolare natura nei cOl11fronti dei connazio-
nali che si sono venuti a traViare dall'imme-
diato dopoguerra nella necessità di rimpa-
triare, perdendo beni ed averi, da territori
già assoggettati alla sovranità dello Stato
italiano ed, in seguito, da territori esteri nei
quali si erano verificate situazioni tali da
non consentire agli stessi la permanenza in
quei paesi.

Ciò spiega, in primo luogo, il carattere di
frammootarietàdella legislazione in mate-
ria, che di volta in volta ha previsto prov-
videnze per cittadini che rimpatriavano da
determinati paesi, nonchè il sistema seguì-
to di sottopol1re a limitazioni temporali le
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varie ,Leggi introduttive o modificatrici del-
le provvidenze.

Dall'applicazione di tale principio è deri-
vata la riipetuta necessità, da Iparte de] Par-
lamento, di procedere all'emanazione perio-
dica di leggi di proroga.

La presente normativa si ispira invece al
principio di pr.evedere un preordinato e sta-
bile sistema di norme che si applicano ai
cOl1il1azionaligià residenti in un qualsiasi pae-
se estero nel qUJaJleeventi di varia natura
abbiano determinato nei confronti degli stes-
si la necessità del rimpatrio accertata e di-
chiarata in base ad una apposita procedura.

Viene seguìto, inoltre, il principio della
limitazione temporanea dell'appHcazione
del1e singole' provvidenze legata al periodo di
tempo tmscorso daJlla data dell' esodo e alla
natura delle provvidenze stesse.

Il sistema sopra delineato corrisponde a]
l'esigenza di assicurare la certezza delle situa-
zioni giuridiche, particolaplliente opportUiIla
in materia di leggi destinate 'a 'Particolari
categorie .di cittadini, assicurando fra gli
stessi una più scrupolosa parità di tratta-
mento, ma evitando di incidere al di là del
necessario e sine die sul[e condizioni della
generalità della popolazione.

Premesse tali ,preliminari considerazioni,
ritengo di dover a queSIto punto precisare
che nella corrente legislatura il Governo non
è fonnalmente presente con una propria
iniziativa legislativa in quanto è sembrato
opportuno non appesantire l'iter parlamen-
tare con ,Lapresentazione di un nuovo dise-
gno di legge.

D'altronde, una nuova iniziativa del Gover-
no non avrebbe potuto che recepire integral-
mente il testo approvato dal Senato; come
già operato con le due proposte parlamen-
tari all'esame, anche al fine dell'utilizzo del-
la procedura semplificata prevista dan'ar-
ticolo 81 del Regolamento del Senato.

Devo altresì far presente, per compiutez-
za di riferimento, che a suo tempo era stato
concordato con la Presidenza del Consiglio
e gli altri Ministeri interessati che nel cor-
so dei lavori parlamentari il Ministero del-
l'interno, che avrebbe assunto la :mppresen-
tama del Govemo, avrebbe proposto ed il.

lustrato alcuni emendamenti ritenuti oppor-
tuni, o perchè determinati dall'esigenza di
modificare il testo approvato dal Senato nel-
la. scorsa legislatura o perchè apparsi mi-
gliorativi del precedente testo governativo.

A questo pUiIltO, però, e sempre nell'in-
tento di non frapporre ulteriori intralci ad
una' disciplina che per le sue ben note rile~
vanti implicazioni di ordine sociale si appa-
lesa quanto mai urgente, il Governo non ri-
tiene di dover insistere su quelle richieste
di emend.ame-nti che nO[1 sono state accolte
dalla Commissione e si pronuncia, pertanto,
a favore dell'approvazione da parte dell'As-
semblea del testo del provvedimento così
come elaborato dal comitato ristretto.

P' RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli del testo unificato propo-
sto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

BER T O N E, segretario:

TITOLOI

IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS
DI PROFUGO

Art. I.

(Titolari dei benefici)

Gli interventi previsti dalle presenti nor-
me si applicano ai cittadini italiani ed ai
loro fami!1iari a carico, in possesso della
qualifka di pFofugo, che appartengono alJle
seguenti categorie:

1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dal-
l'Etiopia e dalla Somalia;

2) profughi dai territori sui quali è ces-
sata la sovranità dello Stato italiano;

3) profughi dai territori esteri in segui-
to agli eventi bellici;

4} profughi da territori esteri in segui~
to a situazioni di carattere generale che han-
no determinato lo stato di necessità al rim-
patrio, equiparati a tutti gli effetti ai pro-
fughi di cui ai punti 1) e 2) e 3);
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5) figli di profughi, nati nei territori
di provenienza dopo la data. indicata nel
c;uccessivo articolo 2, o nati in Italia entro
trecento giorni dalla partenza definitiva del~
la madre dal Paese di provenienza purchè
profugo sia il genitore esercente la patria
potestà.

(li. approvato).

Art. 2.

(Presupposti della qualifica)

Sono considerati profughi, ai sensi del
n. 1 del precedente articolo, i cittadini ita~
Iiani già residenti prima del 10 febbraio
1947 nei territori della Libia, dell'Eritrea,
della Somalia e dell'Etiopia che:

a) siano rimpatriati per motivi ineren~
ti allo stato di guerra;

b) trovandosi in Italia, siano stati nel~
la impossibilità di fare ritorno alla propria
residenza per motivi inerenti allo stato di
guerra od in conseguenza di situazioni cau~
sate dalla guerra o di avvenimenti politici
determinati si in quei territori;

c) siano rimpatriati successivamente al~
lo stato di guerra o in conseguenza di situa~
zioni determinatesi in quei territori in di-
pendenza ,della guerra o di avvenimenti po-
litici.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2
dell'articolo precedente, i cittadini italiani,
residenti prima del 10 febbraio 1947 nei
territori ivi indicati dai quali siano stati co~
stretti ad allontanarsi o nei quali non ab~
biano potuto fare ritorno, in conseguenza di
avvenimenti di carattere bellico o politico.
Sono considerati profughi anche i cittadini
italiani sopra indicati che si siano trasferiti
o trattenuti in territori sui quali la sovra.
nità dello Stato italiano sia stata ripristi~
nata prima dell'entrata in vigore della pre-
sente legge.

Sono considerati profughi, ai sensi del nu-
mero 3 dell'articolo precedente, i cittadini
italiani che siano rimpatriati dall'estero in
dipendenza della guerra o non abbiano po-

tuta fare ritorno alla loro residenza per cau~
se comunque determinate da avvenimenti di
carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del
n. 4 dell'articolo precedente, i cittadini ita~
liani che siano rimpatriati dai paesi esteri,
o trovandosi in Italia non possano farvi ri-
torno, a causa di situazioni di carattere ec~
cezionale ivi determinatesi e riconosciute
con formale provvedimento dichiarativo del-
lo stato di necessità al rimpatrio.

I connazionali, forniti di apposita attesta~
zione rilasciata dall'autorità consolare ita-
liana, debbono risultare residenti nei paesi
di provenienza in data anteriore a quella del-
l'insorgenza dello stato di necessità al rim-
patrio indicata nell'apposito provvedimento
dichiarativo e rimpatriati successivamente
a tale data.

I decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri dichiarativi dello stato di necessità
~ emanati anteriormente alla data di entra~
ta in vigore della presente 'legge ~ cessano

di avere efficacia dopo un anno dalla pre-
detta data, salvo provvedimenti di proroga.

Dopo l'entrata in vigore della presente
legge e per i fini da essa previsti, l'esistenza
dello stato di necessità al rimpatrio, nel quale
verranno a trovarsi in qualsiasi paese estero
i connazionali ivi anagraficamente residenti,
sarà dichiarata con decreto del Ministro de~
gli affari esteri di concerto con i Ministri del-
l'interno e del tesoro, sulla base delle segna~
lazioni pervenute al riguardo dalle autorità
diplomatiche accreditate nei predetti paesi.

Tale decreto cessa di avere efficacia dopo
due anni dalla data di insorgenza dello sta~
to di necessità al rimpatrio, indicata dal
decreto stesso, salvo provvedimento di pro~
raga.

(E approvato).

Art.3.

(Categorie escluse)

I cittadini italiani che, pur trovandosi nel-
le condizioni previste dal precedente artico-
lo, abbiano prestato servizio all'estero in
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qualità di dipendenti di ruolo dello Stato o
di Enti pubblici ed il cui rapporto di impie~
go non cessi per effetto del rimpatrio, pos-
sono ottenere la qualifica di profugo ai soli
fini dei benefici di cui all' articolo 34 della
presente legge.

(E approvato).

Art.4.

(Riconoscimento della qualifica
di profugo)

Alle categorie di cittadini di cui all'arti~
colo 1, la qualifica di profugo è riconosciuta,
a domanda da presentarsi nel termine di
quattro anni dalla data di rimpatrio, dal
prefetto della provincia di residenza del ri-
chiedente.

Per le provincie di Trenta e Balzano prov-
vedono i rispettivi commissari del Governo
e per la Valle d'Aosta il presidente della
Giunta regionale.

I profughi rimpatriati anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge
possono richiedere il riconoscimento della
quahfica entro un anno dalla data di cui
al primo comma.

Rimangono fermi i termini fissati dai suc-
cessivi articoli per il conseguimento delle
singole provvidenze, salvo quanto dispone
l'articolo 38.

Ndla domanda, in carta libera, devono
essere indicati:

1) le generalità complete;
2) la località di attuale residenza in

Italia;
3) il territorio di provenienza; .

4) le Circostanze che hanno determina-
to il rimpatrio.

La decisione sulle domande di riconosci-
mento della qualifica di profugo deve es~
sere notificata all'interessato entro sei mesi
dalla data di presentazione della domanda.

Scaduto tale termine o in caso di reie-
zione della domanda, l'interessato ha dirit-
to di ricorrere al tribunale amministrativo
regionale competente.

(E approvato).

TITOLO II

INTERVENTI ASSISTENZIALI DI
PRIMA NECESSITÀ

Art. S.

(Indennità di sistemazione e cOlitributo
allo ggiativo)

Ai profughi di cui al n. 4 dell'articolo 1
spetta all'atto del rientro in patria una in-
dennità di lire 500.000 pro capite.

L'indennità è corrisposta dalla prefettura
nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpa-
trio o da quella del luogo dove l'interessato
dichiara di stabilire la residenza.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui
la residenza in Italia sia stata stabilita oltre
tre mesi dalla data di partenza dal paese di
provenienza, indicata nell'attestato conso-
lare di rimpatrio.

Ai profughi che ne facciano richiesta è
concesso, ai sensi del successivo articolo 9,
un contributo straordinario pro capite di
lire 8.000 giornaliere per 45 giorni, da ero-
gare in unica soluzione, per la loro iniziale
ed autonoma sistemazione.

Gli ordinativi di pagamento collettivi
emessi dalla Prefettura e localizzati presso
la sezione di tesoreria provinciale possono
essere resi esigibili anche presso qualsiasi
ufficio postale, a prescindere dai limiti di
somma stabiliti da particolari disposizioni.

(E approvato).

Art.6.

(Ricoveri in istituti)

Ai profughi di cui al n. 4 dell'articolo 1,
che abbiano superato il 60° anno di età o
che siano inabili all'abituale attività lavora-
tiva, è riconosciuta, ove ne facciano richie-
sta, in luogo dell'indennità di cui al primo
comma dell'articolo 5, la priorità al ricove-
ro in idonei istituti.

(È approvato).
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Art.7.

(Indennità per dimissione dalle comunità
protette e dagli istituti di ricovero)

Ai profughi che si dimettono dalle co-
munità protette di Alatri, Aversa, Marina
di Carrara, Napoli, Tortona e Trieste, non.
chè dalle case di riposo di Bari e di Pigna
e dal cronicario di Padriciano, gestiti dal.
le Regioni, sarà corrisposta a carico del Mi-
nistero dell'interno un'indennità di sistema-
zione di Ure 500.000 pro capite.

Detta indennità compete anche ai profu-
ghi di cui ail precedente articolo 6 all'atto
della cessazione del ricovero.

(È approvato).

Art.8.

(Erogazione di sussidi straordinari)

Ai profughi che si trovino in particolari
situazioni, possono essere concessi, a carico
del Ministero dell'interno, durante il perio-
do di 45 giorni dal rimpatrio, sussidi stra-
ordinari nei limiti dei normali stanziamenti
di bilancio.

(È approvato).

Art.9.

(Stato di bisogno)

Le provvidenze di cui agli articoli 5, 6,
7 e 8 del presente titolo trovano applicazio-
ne soltanto a favore dei profughi che ver-
Siano in stato di bisogno, espressamente di-
chiarato dall'autodtà consolare o diploma-
tica italiana per le condizioni economiche
dell'interessato nel Paese di provenienza, e
debitamente accertato dal Ministero dell'in-
terno per le condizioni economiche dell'in-
teressato nel territodo della Repubblica.

I benefici di cui ai citati articoli possono
essere concessi ai~profughi che all'atto del
rimpatrio dichiarino per iscritto, sotto la
propria responsabilità, di versare in stato
di. bisogno. Qualora dai successivi accerta-
menti tale condizione risulti inesistente, il

profugo è tenuto a rimborsare !'importo del-
le indennità e delle prestazioni ricevute.

(È approvato).

Art. 10.

(Finanziamento della spesa)

Gli interventi di cui al presente titolo
sono da considerare di prima necessità agli
effetti del decreto del Presidente della Re-
pubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Ai relativi
oneri finanziari provvederà il Ministero del-
l'interno con gli stanziamenti di bilancio a
ciò destinati.

Le aperture di credito a favore dei fun-
zionari delegati possono essere effettuate
anche oltre il limite previsto dall'articolo
56 del regio decreto 18novembre 1923,
n. 2440, e 'Successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 11.

(Interventi assistenziali integrativi)

Le Regioni, nella loro autonomia e nei li-
miti della loro competenza, disciplinano, con
apposite norme, gli interventi assistenziali
integrativi di quelli di prima necessità onde
evitare soluzioni di continuità tra gli inter-
venti statali e quelli regionali, specie nelle
situazioni di particoLare bisogno, e promuo-
vono OppoJ:1tuni collegamenti tra i vari or-
gani competenti.

Le Regioni possono disciplinare, altresì,
gli interventi integrativi di quelli attuati dal-
lo Stato :per il reinserimento dei profughi
nella vi,ta economica e sociale del Paese.

P RES I D E N T E. Su questo artdcolo
sono stati presentati alcuni emendamenti da
parte della Commissione. Se ne dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Al primo comma sopprimere le parole:
({ nella loro autonomia e nei limiti della
loro competenza ».

11. 1
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Al primo comma sopprimere le parole:
« di quelli di prima necessità ».

11. 2

Al secondo comma sopprimere le parole:
« di quelli attuati dallo Stato ».

11. 3

BAR S A C C H I , relatore. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR S A C C H I , relatore. Si tratta di
emendamenti soppressivi che si concretano
in modifiche di natura formale.

P RES I D E N T E. Invd.'to il Governo
ad esprimere il parere sugli emendamenti in
esame.

D I V A G N O, sottosegretario di Stato
per l'interno. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 11. l, presentato dalla Commis-
sione. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 2, presen-
tato dalla Commissione. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11. 3, presen-
tato dalla Commissione. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

~ approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes-
sivi. Se ne di'a lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 12.

(Comunicazioni ai comunt)

Le amministrazioni dello Stato debbono
comunicare tempestivamente alle Regioni ed
ai comuni gli interventi assistenziali di pri-
ma necessità effettuati a favore dei pro.
fughi.

(E approvato).

TITOLO III

INTERVENTI PER I PROFUGHI
DISOCCUPATI

Art; 13.

(Assunzioni obbligatorie)

Ai soli fini delle assunzioni previste dal-
la legge 2 aprile 1968, n. 482, presso pubbli-
ci e privati datoridi lavoro, i profughi, in
possesso della formale qualifica, che siano
disoccupati e che non abbiano 'superato il
55° anno di età, sono equiparati agli invalidi
civili di guerra, di cui al secondo comma del-
l'articolo 2 di detta legge e debbono essere
mantenuti al lavoro fino al raggiungimento
del minimo pensionabile.

Nelle assunzioni presso le Amministra-
zioni ,dello Stato, anche ad ordinamento au-
tonomo, le Amministraziond regionali, pro-
vinciali e comunali, le Aziende di Stato e
quelle municipalizzate, nonchè le ammini-
strazioni degli enti pubblici in genere e de-
gli istituti soggetti a vigilanza governativa
i quali abbiano complessivamente più di 35
diipendenti, tTovano integrale applicazione le
disposizioni previste per gli enti pubblici
dalla normativa richiamata nel comma pre-
cedente.

Sono soggetti all'obbligo di cui al primo
comma del presente a'rticolo i pri:vati datori
di lavoro che occupino oltre 50 dipendenti,
tra operai, impiegati e dirigenti, con esclu-
sione degli appartenenti alle altre categorie
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protette :obbligatoriamente occupatinonchè,
per le aziende costituite in cooperativa di la-
voro, degli operai ed impiegati che ne siano
soci.

(E approvato).

Art. 14.

(Personale insegnante)

Gli insegnanti incaricati con decreto deI
Ministro per gli affari esteri ai sensi della
legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio al~
J'estero nelle scuole italiane di cui al testo
unico delle norme legislative .sulle .scuole
italiane all'estero approvato con regio decre-
to 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi,
scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971,
n. 153, nonchè negli Istituti italiani di cul~
tura, ed ai quali sia riconosciuta la qualifica
di profugo sono assunti a domanda iIIl ser-
vizio non di ruolo con incarico a tempo in-
determinato, per !'insegnamento per il qua-
le sono in possesso di titolo di abilitazione
e di studio valido ai sensi del,le v,ige:ntinor-
me, nelle scuole ed istituti di istru:l1i.onedi
corrispondente grado funzi'OIlaniti nel terri~
torio nazionale. Essi sono utilizza;ti anche
in soprannumero, qualora non vi sia vacan~
za o disponibilità di posto o di cattedra.

Il personale di cui al presente articolo è
assegnato possibilmente a scuole o istituti
indicati nella domanda di as.sunzione.

(E approvato).

Art. 1"5.

(Personale non insegrw.nte)

Il personale non insegnante assunto con
decreto del Ministro per gli affari esteri ai
sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in
servizio all'estero nelle istituzioni scolasti-
che di cui al precedente articolo 14, nonchè
negli Istituti italiani di cultura, al quale sia
riconosciuta la qualifica di profugo, è assun-
toa -domanda, anche in soprannumero, in
servizo non di ruolo con la qualifica corri-
spondente a quella posseduta, nelle scuole ed
istituti statali di istruzione primaria e se-

condariafunzionanti nel territorio nazio-
nale. Esso è assegnato possibilmente in scuo-
le o istituti indicati nella domanda di as-
sunzione.

(E approvato).

Art. 16.

(Decadenza del diritto)

Le disposizioni del presente titolo, con
esclusione per quelle contenute nell'artico-
lo 13, già previste dalla legge 2 aprile 1968,
n. 482, si applicano fino a 4 anni dalla
data di rimpatrio del profugo o entro due
anni dall'entrata in vigore della presente
legge.

(E approvato).

TITOLO IV

RIPRESA DI ATTIVITÀ ARTIGIANALE,
COMMERCIALE, INDUSTRIALE E l)RO~

FESSIONALE

Art. 17.

(Presupposti per la ripresa dell'esercizio
delle attività)

I profughi di cui all'articolo 1, i quali inten~
dano riprendere, in qualsiasi comune in cui,
a tal fine, stabiliscano la propria residenza,
l'attività artigianale, commerciale, industria~
le e professionale già legalmente esercitata
per la durata di almeno un anno prima del
rimpatrio nei territori di provenienza, han~
no diritto di ottenere da parte degli organi
competenti l'autorizzazione, la concessione,
il provvedimento, la licenza di esercizio o
!'iscrizione all'albo relativamente all'attività
corrispondente, anche in deroga alle vigenti

.disposizioni legislative.
Per quanto riguarda la ripresa dell'atti~

vità professionale, !'iscrizione all'albo sarà
subordinata al possesso dei necessari requi-
siti subiettivi.

Le relative domande devono essere presen~
tate non oltre quattro anni o dalla data



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 11894 ~

3 FEBBRAIO 198122P SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

del rimpatrio, o da quella di entrata in vi-
gore della presente legge, salvi i diversi ter.
mini previsti negli articoli seguenti.

Per il procedimento di iscrizione agli albi
e per le impugnative avverso i dinieghi si
applicano, in quanto compatibili, le norme
attualmente in vigore.

(E approvato).

Art. 18.

(Esercizio di attività di notaio)

I profughi di cui all'articolo 1, i quali
nei territori di provenienza abbiano eser-
citato attività di notaio, sono, a domanda,
temporaneamente assegnati in soprannume-
ro al comune capoluogo di un di'stretto no-
tarile da essi indicato, previo accertamento,
da parte del Ministero di grazia e giustizia,
del possesso del prescritto titolo di studio,
dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta,
nonchè dei requisiti di moralità e di con-
dotta.

La predetta domanda deve essere presen-
tata non oltre un anno dalla data del rim-
patrio.

I notai in soprannumero di cui al primo
comma sono successivamente iscritti di uf-
ficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacan.
ti nel distretto cui appartengono, sino a
quando non conseguano il trasferimento.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati due emendamenti da
parte della Commissione. Se ne dia letttura.

BER T O N E, segretario:

Nella mbrica sostituire le parole: « di
attività », con le altre: « della professione ».

18. 1

Al primo comma, terza riga, sostituire la
parola: «attività », con le altre: « la pro-
fessione ».

18.2

BAR S A C C H I , relatore. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR S A C C H I, relatore. Rinuncio al-
la illustrazione degli emendamenti.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sug1i emendamenti in
esame.

D I V A G N O, sottosegretario di Stato
per l'interno. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 18.1, presentato dalla COIIIlII1ÌS-
sione. Chi l'approva è .pregato di alzare la
mano.

:li: approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presen-
tato dalla Commisione. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

:li: approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

:li: approvato.

Passiamo all'esame deLl'articolo 19. Se ne
dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 19.

(Farmacistj profughi)

Per i profughi di cui all' articolo 1 che nel
paese di provenienza abbiano esercitato at-
tività di farmacista, !'iscriÌzione all'albo pro-
fessd'Onale è titolo sufficiente per l'acquisto
di una farmacia.

I profughi di cui all'articolo 1, già titolari
di farmacia nel paese di provenienza, han-
no diritto ad ottenere, a domanda da presen-
tarsialle competenti autorità sanitarie entro
un triennio dalla data di rimpatrio, l'auto-
rizzazione all'apertura e all'esercizio di una
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farmacia ~ nei limiti di disponibilità della
pianta organica ~ previo accertamento della
iscrizione all'albo professionale dei farma-
cisti o dell'avvenuta presentazione della do-
manda di iscrizione e dell'effettivo posses-
so della titolarità sulla basè di documen-
iaziane rilasciata dall'autorità consolare,
nonchè dei requisiti di moralità e di con.
dotta.

Il profugo perseguitato politico già titola-
re di farmacia all'estero, cui non sia stata
assegnata la sede farmaceutica, ha il diritto
di ottenerla, anche se invalido, facendosi rap-
presentare da un direttore respon~abile a
tutti gli effetti.

Non possono essere comunque conferite
ai sensi del comma precedente, le farmacde
vacanti il cui precedente titolare abbia il fi-
glio o in difetto di figlio, il coniuge farma-
cista, purchè iscritti all'albo.

Le domande, volte ad ottenere l'autoriz-
zazione all'apertura ed all'esercizio di una
farmacia, presentate dai profughi e assimila-
ti ai profughi a norma delle vigenti disposi-
zioni in materia e non ancora definite, si in-
tendono proposte ai sensi e agli effetti del
secondo comma del presente articolo.

P RES I D E N T E. Su questo artico-
lo è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Al primo comma sostituire la parola:
« attività », con le altre: «la professione ».

19.1 LA COMMISSIONE

BAR S A C C H I ,relatore. Domando
di pa~lare,

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR S A C C H I , relatore. Rinuncio alla
illustrazione.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sull'emendamento in
esame.

D I V A G N O , sottosegretario di Stato
per l'interno. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 19. l, presentato dalla Commis-
sione. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Se ne
dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 20.

(Conferimento di farmacie)

I profughi di cui all'articolo l, che nel
paese di provenienza abbiano esercitato at-
tiwltà di farmacista, sono ,ammessi a parte-
cipare ai concorsi per il conferimento di
farmacie,. indipendentemente dal possesso
dei requisiti richiesti dall'articolo 3, terzo
comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 apri-
le 1968, n. 475, il servizdo prestato nel Paese
di provenienza è valutato come il corrispon-
dente servizio svolto nel territorio naziona-
le, sulla base della documentazione rilascia-
ta o vistata dall'autorità consolare italiana.
Ai profughi di cui al primo comma del pre-
sente articolo sono riconosciuti punti 10
complessivi nella categoria dei titoli rela-
tivi all'esercizio professionale.

Il punteggio complessivo conseguito nel-
la categoria dei titoli relativi all'esercizdo
professionale non può comunque superare,

. .

anche a seguito di tale maggiorazione, i
punti 32,S di cui dispone l'intera comm:is-
sione.

P RES I D E N T E. Su questo artdcolo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.
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BER TO N E, segretario:

Al primo comma sostituire la parola:
« attività »,con le altre: «la professione ».

20.1 LA COMMISSIONE

BAR S A C C H I, relatore. Domando di
parlare.

P RES I D E N T.E. Ne ha facoltà.

BAR S A C C H I, relatore. Rinuncio
alla illustrazione dell'emendamento.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sull'emendamento in
esame.

D I V A G N O, sottosegretario di Stato
per l'interno. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l' e~
mendamento 20. l, presentato dalla Commis~
sione. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20ne! testoemen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo all' esame degli articoli succes-
sivi. Se ne dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Art. 21.

(Licenza di vendita di generi
di monopolio)

II beneficio di cui all'articolo 17 non spet-
ta, per quanto riguarda la concessione della
licenza di vendita di generi di monopolio,
al profugo che abbia rinunciato alla stessa
licenza nel territorio di provenienza.

Qualora la cessazione dell'esercizio della
licenza di vendita di generi di monopolio
nel territorio di provenienza sia imputabile

a causa di forza maggiore, attestatadall'au~
torità consolare, il profugo non perde il di-
ritto alla reintegrazione nell'attività com~
merciale.

(È approvato).

Art. 22.

(Auto trasporto di persone o di cose)

I profughi di cui all'articolo l, che nei
paesi di provenienza hanno esercitato, per
la durata di almeno un anno, l'attività di
autostrasporto di persone o di cose e che in-
tendano riprendere la stessa attività in qual-
siasi comune, hanno diritto di ottenere, a
domanda da presentarsi alle competenti au-
torità entro due anni dalla data del rimpa-
trio, le prescritte licenze ed autorizzazioni
di esercizio, anche in soprannumero.

Tale facoltà può essere esercitata per ot~
tenere il rilascio di una sola licenza od au-
torizzazione per ciascuno dei servizi svolti
nel paese di provenienza.

(È approvato).

Art. 23.

(Rivendite di giornali)

I profughi, già titolari all'estero di una
rivendita di giornali, che presentino doman~
da entro due anni dalla data del rimpatrio,
anche in deroga alle vigenti disposizioni pos~
sono riprendere le loro attività in qualsiasi
comune, purchè nel rispetto dei limiti di
distanza fra rivenditori e delle situazioni
locali che ne consentano l'effettivo esercizio.

Le Commissioni paritetiche interregiona~
H, verificata la sussistenza delle condizioni,
sono tenute a consegnare ai profughi .le tes~
sere di rilevamento o di autorizzazione al~
l'esercizio dell'attività di rivenditore.

(È approvato).

Art. 24.

(Ripresa dell' esercizio di attività agricola)

I profughi di cui all'articolo 1, che eserci-
tavano attività agricola nei paesi di prove.
nienza e i componenti del nucleo fami1ìare



Senato della Repubblica ~ 11891 ~ VlIl Legislatura

3 FEBBRAIO 1981221a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

che non svolgevano attività diversa, sono
considerati coltivatori diretti ai fini della
concessione dei benefici pr:evisti dai decreti
legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, e 5 mar-
zo 1948, n. 121, rispettivamente ratificati con
leggi 22 marzo 1950, n. 144, e 11 marzo 1953,
n. 159; dalle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 14
agosto 1971, n. 817, dai decreti del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e 23
dicembre 1974, n. 688, dal decret(}-legge 29
novembre 1975, n. 562, convertito nella legge
22 dicembre 1975, n. 696 e successive modi-
ficazioni ed integraziond, dalle leggi statali
e regionali, nonchè ai fini degli interventi
effettuati dalla Cassa per la formazione del-
la proprietà contadina.

I profughi di cui al precedente comma
hanno titolo di preferenza, nel rispetto del-
l'articolo 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817,
nell'applicazione delle procedure previste
dalle leggi sopra richiamate, sempre che pre-
sentino la relativa istanza non oltre cinque
anni dalla data del rimpatrio e ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 1 delTa leg-
ge 26 maggio 1965, n. 590.

I benefìci predetti sono concessi ai pro.
fughi di cui all'articolo 1 anche se tempo-
raneamente occupati in attività non agri-
cola e in deroga alla composizione del nu-
eleo familiare, purchè si impegnino ad eser-
citare l'attività agricola come attività prin-
cipale nei successivi dieci anni, pena la re-
voca dei benefici ottenuti.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentatd: due emendamenti da
parte della Commissione. Se ne dia lettura.

BER T O N E , segretario:

Al primo comma, quart'ultima riga, dopo
la parola: «dalle », aggiungere l'altra: «al.
tre ».

24. 1

Al primo comma, terz'ultima riga, dopo
la parola: « regionali », inserire le altre:
«relative ai coltivatori diretti ».

24.2

BAR S A C C H I , relatore. Domando di
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR S A C C H I, relatore. Rinunzio ad
illustrarli.

P RES I D E N T E. Invito i:l Governo
ad esprimere il parere sugli emendamenti
in esame.

D I V A G N O , sottosegretario di Stato
per l'interno. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'e-
mendamento 24. l, presentato dalla Commis-
sione. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

t;:.. approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.2, pre-
sentato dalla Commissione. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

t;:. approvato.

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
manQ.

t;:. approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successi-
vi. Se ne .dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 25.

(Agricoltura e fondi rustici)

I profughi di cui all'articolo 1, che han-
no acquistato fondi rustici c'On i benefici
di cui al precedente articolo, possono otte-
nere mutui agevolati per l'esecuzione di ope~
re di miglioramento fondiario ai sensi delle
vigenti leggi in materia.

L'articolo 13 della legge 14 agosto 1971,
n. 817, S'i applica altresì ai profughi colti.
vatori diretti che abbiano <\cquistato azien-
de agricole anche dopo il 26 maggio 1965.
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L'intervento della Cassa per la formazio.
ne della proprietà contadina sarà limitato
alle passività accertate dagli organi' regio-
nali competenti per territorio.

Ai profughi coltivatori diretti, singoli o as-
sociati, sono concessi benefici secondo l'ar-
ticolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1969,
n. 646, convertito con modificazioni nella
legge 26 novembre 1969, n. 828, per la tra-
sformazione delle passività onerose derivan-
ti da mutui a tasso pieno o prestiti a breve
o medio termine, anche se soltanto l'acqui-
sto e la trasformazione siano risultati one-
rosi.

L'articolo 2 di cui al comma precedente,
si applica anche ai coltivatori diretti, che
abbiano subìto più di una calamità nel pe-
riodo di cinque anni.

All'onere si farà fronte con i fondi di cui
alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

(E approvato).

Art. 26.

(Regioni e Cassa per la formazione
della proprietà contadina)

Alle provvidenze di cui agli articoli 24 e
25 provvedono le Regioni, sulla base delle
proprie disposizioni legislative, ovvero la
Cassa per la formazione della proprietà con-
tadina, ai termini del .decreto legislativo 5
marzo 1948, n. 121, e successive modificazio~
ni ed integrazioni, quest'ultima direttamen-
te o per il trami tè degli enti di sviluppo, in
conformità a quanto previsto dal titolo II
della legge 26 maggio 1965, n. 590, e succes-
sive modifiche.

Qualora i terreni siano stati acquistati
con !'intervento finanziario della Cassa, le
spese ineI1enti alle trasformazioni fondiarle
potranno essere dalla Cassa stessa conglo-
bate nel residuo debito ancora in essere,
contratto dai profughi per l'acquisto dei ter-
reni. Nel caso, invece, che i profughi stessi
intendano avvalersi, sempre per la esecuzio-
ne di opere di migHoramento fondiario, di
mutui a tasso agevolato, la Cassa è autoriz-
zata a prestare fidejussione agli istituti di
credito concedenti il mutuo, sino alla con-
correnza del relativo importo dd spesa rico-
nosciuta ammissibile.

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo è stato presentato un emendamento.
Se ne dia lettura:

BER T O N E, segretario:

Al primo comma sostituire le parole:
{(quest'ultima», con le altre: {(La Cassa
per la formazione della proprietà contadi-
na opera».

26. 1 LA COMMISSIONE

BAR S A C C H I, relatore. Domando
di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BAR S A C C H I, relatore. Rinuncio ad
illustrarlo.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere sull'emendamento
in esame.

D I V A G N O, sottosegretario di Sta-
to per l'interno. Il Govemo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 26. 1, presentato dalla Com-
missione. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

:ti: approvato.

Metto ai voti Farticolo 26 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

:ti: approvato.

Passiamo all'esame degli articoli succes-
sivi. Se ne dia lettura.

BER T O N E, segretario:

Art. 27.

(F inanziamenti)

I profughi di cui all'articolo 1, che eser-
citavano nei paesi di provenienza attività
industriale, commerciale ed artigianale, e
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che intendano riprendere nel territorio na-
zionale l'esercizio di dette attività, a parità
di condizione hanno titolo di precedenza
per ottenere i finanziamenti a tasso agevo-
lato disposti con provvedimenti legislativi
a favore delle imprese industriali, commer-
ciali ed artigianali, sempre che le relative
istanze siano state presentate non oltre tre
anni dalla data del rimpatrio.

(E approvato).

Art. 28.

(Esenzioni doganali)

Le esenzioni previste all'importazione, dal-
le norme di legislazione doganale, nei con-
fronti dei' connazionaLi che rimpatriano, si
applicano in favore dei profughi di cui al-
l'articolo 1, n. 4), anche all'importazione
delle attrezzature, dei macchinari, dei veico-
li e dei materiali di loro pertinenza e desti-
nati nei territori esteri all'esercizio delle
loro attività economiche e professionali sul.
la base di certificazioni dell'autorità con-
solare.

Il beneficio dell'esenzione è concesso a
condizione che il rimpatrio abbia luogo en.
tro il termine di efficacia dell'apposito provo
vedimento formale d~ cui all'articolo 2, con
il quale è dichiarato lo stato di necessità.
Per Le attrezzature, i macchinari, i veicoli
ed i materiali ammessi al beneficio, si pre.
scinde dai requisiti relativi alla durata del
possesso e della permanenza all' estero de-
gli interessati purchè gli stessi ne possano
dimostrare la proprietà.

(E approvato).

Art. 29.

(Agevolazioni tributarie
in materia di imposte dirette)

Ai contributi, ai sussidi e alle anticipa-
zioni percepiti in applicazione della presen-
te legge si applica la disposizione di cui al
secondo comma dell'articolo 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n. 601, concernente la disciplina
delle agevolazioni tributarie.

(E approvato).

TITOLOV

PROVVIDENZE VARIE

Art. 30.

(Ripresa dell' attività scolastica)

I profughi di cui all' articolo 1, provenien-
ti dalle scuole e dagli istituti italiani funzio-
nanti all'estero, che in sede di scrutinio fi-
nale o di esame di idoneità abbiano conse-
guito la promozione, saranno iscritti nelle
scuoLe e negli istituti del territorio nazio-
nale.

A tal fine, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Mi-
nistro degli affari esteri, saranno stabilite
la scuola e la classe alle quali gli alunni
possono essere ammessi, tenuto conto della
diversa durata dei corsi di studi.

Speciali corsi di recupero o di adatta-
mento possono essere organizzati, a cura del
Ministero della pubblica istruzione, al fine
di armonizzare la preparazione degli alun-
ni ed assicurare la prosecuzione degli stu-
di secondo l'ordinamento della scuola di
provenienza.

Possono essere istituite sessioni speciali
di esami di riparazione, di idoneità o di in-
tegrazione riservate agli alunni che non ab-
biano potuto chiedere la partecipazione a
detti esami per la sessione autunnale nelle
scuole o negli istituti italiani all'estero.

L'esame consiste in un colloquio diretto
ad accertare, attraverso una valutazione glo-
bale, l'idoneità del oandidato a frequentare
la classe per la quale l'esame stesso è soste-
nuto.

Potrà inoltre essere istituita una sessione
speciale di esami di maturità i"iservata agli
alunni che non abbiano potuto partecipare
a detti esami nella sessione normale, nelle
scuole o negli istituti italiani funzionanti
all'estero. L'esame si svolgerà secondo le
procedure e le mod:a:lità di cui al decreto-
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legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito,
con modi£icazioni, nella legge 5 aprile 1969,
n.119.

I candidati di cui al terzo e quarto com-
ma del presente articolo sono, a domanda,
ammessi alla frequenza della classe subor-
dinatamente all'esito favorevole dell'esame-
colloquio.

(:S approvato).

Art. 31.

(Assistenza scolastica)

Gli studenti degli istituti statali di istru-
zione secondaria di secondo grado ed arti-
stica e delle università statali o abilitati a
rilasciare titoli legalmente riconosciuti, in
possesso della qualifica di profugo e del-
J'attestazione che versano in stato di biso-
gno accertato ai sensi dell'articolo 9, sono
esonerati dal pagamento delle tasse e dei
contributi per il periodo di due anni sc0-
lastici, dalla data del rimpatrio.

Per agevolare la frequenza scolastica de-
gli studenti iscritti alle .scuole e agli istituti
di istruzione secondaria ed artistica statali,
o abìlitati a rilasciare titoli di studio le-
galmente riconosciuti, gli interventi assi-
stenziali previsti dalle norme vigerlti saran-
no disposti anche in deroga ai requisiti sog.
gettivi prescritti dalle norme stesse.

I posti gratuiti riservati nei convitti e ne-
gli istituti, di cui alle lettere a), b) e g) del-
l'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, che
risultino non assegnati dopo fespletamento
dei relativi concorsi, sono attribuiti, anche
in deroga alle norme vigenti, secondo le di-
sposizioni che il Ministero degli affari este-
ri emanerà con apposita ordinanza, agli stu-
denti delle scuole secondarie indicati nel
primo comma.

n Ministero della pubblica istruzione può
concludere accordi e, nei limiti delle dispo-
nibilità del capitolo 3273 del proprio stato
di previsione della spesa, stipulare anche
convenzioni con opere ed istituti di istruzio-
ne ed educazione per l'assegnazione di po-

sti gratuiti agli alunni di cui sopra, che non
abbiano potuto trovare sistemazione negli
istituti indicati nel precedente comma.

Agli studenti universitari indicati nel pri-
mo comma è concesso, a domanda, l'assegno
di studio di cui alla legge 21 aprile 1969,
n. 162, e successive modi.ficazioni, per il pri-
mo anno accademico dalla data del rimpa-
trio, anche in deroga ai requisiti soggettivi
previsti dagli articoli 2 e 3 della legge citata.

(:S approvato).

Art. 32.

(Equipollenza dei titoli di studio)

I profughi di cui all'articolo 1, in possesso
di titoli finali di studio, possono ottenere an-
che l'equipollenza con i corrispondenti titoli
finali di studio italiani. Coloro i quali siano
in possesso di titoli di studio intermedi pos-
sono ottenere anche l'equipollenza coi titoli
finali italiani di grado immediatamente infe-
riore.

n provvedimento, con cui viene ricono--
sciuta 1'equipollenza, è emanato dail prov-
veditore agli studi della provincia nella qua-
le gli interessati hanno stabilito o intendo-
no stabilire la loro residenza. Le modalità,
le condizioni e i presupposti per l'emana-
zione del suddetto provvedimento sono sta-
bilite con decreto del Ministro deLla pub-
blica istruzione, sentito il Ministro degli
.1ffari esteri.

Le disposizioni contenute nel presente aro
ticolo nuUa innovano alla vigente discipli-
na in materia di prosecuzione degli studi
presso le scuole italiane statali, pareggiate o
legalmente riconosciute, di cui all'articolo
14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

(:S approvato).

Art. 33.

(Dispensa dalla ferma di leva)

I profughi di cui all'articolo 1, che siano
soggetti agli obblighi del servizio militare,
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possono, a domanda, essere dispensati, in
tempo di pace, dal compiere la ferma di leva.

La relativa richiesta in carta semplice, cor~
redata dall'attestazione della qualifica di
profugo rilasciata dal prefetto, dovrà essere
presentata agli uffici di leva, per gli iscritti
nelle liste di leva non ancora arruolati, o ai
distretti militari competenti per territorio,
per gli arruolati dispensati dal presentarsi
alle armi quali regolarmente :residenti al~
l'estero, che rimpatriano prima del compi~
mento del ventottesimo anno di età.

(i? approvato).

Art. 34.

(Assegnazione di alloggi)

La Regione territorialmente competente
riserva a favore di profughi di cui all'artico~
lo 1 della presente legge un'aliquota di allog.
gi compresi nei programmi d'intervento in
materia di edilizia economica e popolare
non inferiore aIlS per cento. A tale fine è ap~
plicabile la deroga di cui al primo comma
dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

All'uopo, è ammessa Ja presentazione del-
le domande di cui all'articolo 4 del citato de~
creto del Presidente della Repubblica n. 1035
per un quinquennio dalla data del rimpatrio,
o dalla data di entrata in vigore della pre.
sente legge, prescindendo dall'obbligo della
residenza di cui all'articolo 2, lettera b), del~
lo stesso decreto.

La collocazione nelle previste graduatorie
avverrà secondo le modaHtà indicate nel
penultimo e nell'ultimocomma dell'artico-
lo 9 dell'anzidetto decreto.

Gli alloggi ancora in fase di costruzione
alla data di entrata in vigore della presente
legge da parte dell'Ente nazionale per lavora~
tori rimpatriati e profughi o la cui costruzio-
ne dovesse iniziare dopo tale data da parte
dello stesso ente, verranno assegnati integraI.
mente ai profughi ed ai lavoratori italiani
all'estero che rientrano in patria.

Fino a quando non sia diversamente sta~
bilito in attuazione degli articoli 93 e 95 del

decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, i concorsi per l'assegna-
zione ai profughi dell'aliquota di alloggi di
cui al primo comma del presente articolo e

. di quelli realizzati esclusivamente per essi,
sono banditi ai sensi dell'articolo 3, quarto
comma, del decreto del Presidente della Re.
pubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dagli
istituti autonomi per le case popolari com-
petenti per territorio.

Gli alloggi vengono assegnati ai profughi
dai comuni ai sensi dell'articolo 95 del de.
creta del Presidente della Repubblica 24 lu~
glio 1977, n. 616, sentiti i rappresentanti
delle organizzazioni di profughi presenti nel-
la regione e designati dal prefetto della pro~
vincia interessata sulla base delle indica-
zioni della regione stessa.

Il sesto comma dell' articolo 5 della legge
14 ottobre 1960, n. 1219, è abrogato.

Il numero 8) dell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicem-
bre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

«8) richiedenti grandi invalidi civili e
militari o profughi rimpatriati da non oltre
un quinquennio e che non svolgono alcuna
attività lavorativa: punti 2 ».

(i? approvato).

Art. 35.

(Riscatti)

I profughi che, alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, risultino titolari
di contratti di locazione semplice di alloggi
p.:iàdi proprietà dell'Ente nazionale per lavo-
ratori rimpatriati e profughi (ex Opera nazio~
naIe profughi giuliani e dalmati) o dello
Stato, amministrati dallo stesso ente ai sen~
si dell'articolo 6 della legge 14 ottobre 1960,
n. 1219, possono richiedere il riscatto in pro.
prietà dell'alloggio loeato o la trasformazio~
ne da locazione semplice a contratto con pat~
to di futura vendita.

Tale facoltà può essere esercitata entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

(i? approvato).
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Art. 36.

(Particolari categorie di profughi)

Sono considerati profughi ai sensi del-
]'articolo 1 della presente legge anche i con.
nazionali che sono emigrati nello Zaire in
data successiva alla insorgenza dello stato
di necessità al rimpatrio, dichiarato con il
decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 24 maggio 1968, limitatamente al
periodo 30 giugno 1960-24 maggio 1968.

Lo stesso principio viene applicato ai con-
naiionaIiche siano emigrati in Paesi per i
quali si sia verificata analoga situazione.

(È approvato).

Art. 37.

(Rilascio delle attestazioni
delle autorità consolari)

Le attestazioni previste dalla presente leg-
ge ai fini del r1iconosdmento della quailifica
di profugo, nonchè le certificazioni dell'eser-
cizio dell'attività professionale svolta nei
Paesi di provenienza da parte dei profughi
sono rilasciate dalle competenti autorità con-
solari, fatta salva la facoltà del Ministero
degli affari esteri di integrarle, ove neces-
sario.

(È approvato).

Art. 38.

(Decorrenza dei termini)

I profughi di cui all'articolo 1 che siano
rimpatriati prima deHa data di entrata in
vigore della presente legge possono chiedere
i benef-iei della stessa presentando domanda
entro un anno dalla anzi detta data o entro
il maggior termine previsto dalle singole di-
sposizioni sopra indicate.

(È approvato).

Art. 39.

(Abrogazione di norme)

Ogni disposizione di legge in contrasto o
comunque incompatibile con le norme della
presente legge è abrogata.

(È approvato).

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

P I S T O L E SE. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, il Gruppo del
Movimento sociale italiano-Destra nazionale
voterà a favore di questo provvedimento con
senso di responsabilità e per un atto di do-
verosa solidarietà con i profughi che sono
stati così lungamente trattati male dai Go-
verni che si sono -succeduti in questi ultimi
anni. Dirò subito che Wlprovvedimento che
stiamo per approvare arriva in Parlamento
tardi e male; tardi, lo abbiamo già detto
numerose volte quando abbiamo approvato
nel 1979 i provvedimenti per l'indennizzo
definitivo che si concedeva ai profughi. Dopo
tanti provvedimenti frammentari, come ha
detto anche lei, onorevole. Sottosegretario,
finalmente sri.arrivò nel 1979 alla liquida-
zione degli indennizzi ma anche in quell' oc-
casione noi, pur votando a favore, segnalam-
mo le nostre ragioni di protesta e di critica.
I profughi avevano ricevuto per anni degli
acconti vivendo male, di' stenti, ma il Go-
verno li aveva trascurati per ragioni che non
si riescono a comprendere, anche a distan-
za di tanti anni.. La tardività di quei prov-
vedimenti evidenziava una grave responsa-
bilità da parte dei Governi che si sono suc-
ceduti in questi ultimi 30 anni e che ave-
vano trascurato per tanto tempo questa ca-
tegoria di cittadini benemeriti che avevano
sacrificato tutta la loro vita ad un'attività
intensa di lavoro all'estero e che poi in lta-
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lia sono stati trattati e ricompensati così
male. In quell'occasione, nel determinare
l'indennizzo, bLsognava provvedere anche al-
la legge quadro che da anni, come lei ha
riconosciuto, giaceva in Parlamento senza
riuscire a vedere la luce e che soltanto oggi
finalmente, dopo 30 anni, stiamo per appro-
vare. Quindi oggi siamo SlÌnceramente lieti
che si riesca ad addivenire ad una qualifi-
cazione organica dello status di profugo,
così come è previsto nell'articolo 1 con le
varie formulazioni 1n esso contenute; e ve-
di<amo ugualmente in senso positivo questa
possibilità di reinserimento dei profughi
nella vita economica e produttiva del paese
in tutti i settori, commercio, artigianato ed
agricoltura. Ma quello che ci soddisfa, ono-
revole Sottosegretario, è che questa volta
si prevede anche la possibHità di accedere
all'alloggio e alla casa. Nel 1979, personal-
mente, ho presentato un emendamento nel
quale chiedevo che gli indennizzi che erano
stati previsti (una parte per contanti, una
parte dilazionata con mutui, eccetera) potes-
sero essere utilizzati anche per l'acquisto
della casa. Quell'emendamento fu respinto
con argomenti.. speciosi. Oggi con soddi-
sfazione vedo che viceversa avete inseri-
to negli articoli. 34 e 35 questa possibi-
lità che due anni fa avevate negata. So-
no lieto di questo ripensamento al quale
siete pervenuti. Sembrava veramente assur-
do che non si pensasse a quel bene, di pri-
ma necessità, che è l'alloggio, la casa. Ma
in quel momento, con una frase anche im-
precisa, si parlava di mutui « fondiari» vo-
lendosi invece far riferimento ai mutui indu-
striali, poichè si voleva incentivare le attività
industriali e non prevedere l'acquisto di abi-
tazioni. Io segnalai queste cose ma la legge
rimase così come era stata formulata. Quin-
di era tempo che il Governo finalmente si
ricordasse di questi cittadini che hanno ono-
rato la patl1ia all'estero con il propI1io la-
voro e che invece non sono stati ugualmen-
te onorati in patria allorquando sono rien-
trati per avvenimenti non certamente dipen-
denti dalla loro volontà.

Non posso però non soffermarmi un mo-
mento, con parole, se mi si consente, di com-

mosso apprezzamento, sui nostri connazio-
nali che sono stati così brutalmente cac-
ciati dalla Libia senza poter recuperare nien-
te. dei propri beni: perfino il denaro che
avevano addosso fu loro sequestrato nel mo-
mento dell'imbarco. Questi connazionali che
sono rientrati in patria umiliati sono poi
finiti in quei noti campi di concentramen-
to; e finalmente vedo che si è orientati nel-
l'articolo 7 verso l'eliminazione di tali cam-
pi. Non so, onorevole Sottosegretario, se lei
è mai andato a visitare uno di questi campi.
Pochi mesi fa noi abbiamo visitato il campo
della Canzanella a Napoli dove vivono in con-
dizioni veramente miserevoli alcune centi-
naia di profughi in baracche uniche, senza
riscaldamento, con un piccolo cucinino e
con 10.000 lire al mese. La prego di prendere
nota di questa mia segnalazione: questa po-
vera gente vive ancora in un campo di con-
centramento. con 10.000 lire al mese, che,
peraltro, da otto mesi non riceve; e dovreb-
be vivere con questo piccolo indennizzo. Ci
aguriamo che ella voglia prendere nota di
queste osservazioni.

Positivi invece sono naturalmente gli argo-
menti previsti nel titolo IV che riguarda il
reinserimento e in particolare il reinseri-
mento nell'agricoltura; devo dire, peraltro,
con profonda amarezza, che il reinserimen-
to in agricoltura sarà, ahimè, molto diffi-
cile per le vicende che tutti conosciamo, per
la crisi che eSlÌste neU'agricoltura per effet-
to di quella famosa legge dei fondi rustici
che da dieci anni si dibatte tra Parlamen-
to e Corte costituzionale e che ancora oggi
è ferma alla Camera, creando disordine
nel mondo agricolo; per questo non so
questo riconosclmento di coltivatori diretti
che attribuiamo, in questa legge, agli even-
tuali agricoltori, quale efficacia e quali ri-
sultati positivi possa dare agli aspiranti.

Non possdJamo neanche sottovalutare che
le provvidenze indicate in questa legge sono
certamente modeste, direi irrisorie tenuto
conto della svalutazione monetaria; per cui
mentre stiamo approvando questa legge
quelle famose 500.000 lire di contributo non
serviranno neanche per le prime necessità.
Ma ancora più difficile sarà il reinserimen-
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to nelle attività produttive se teniamo conto
della crisi economica, della disoccupazione,
della difficoltà di quelle stesse aziende che
sono in vita, nel commercio e nell'artigia-
nato; non so come questi profughi potranno
iniziare la nuova attività con le modeste
provvidenze che vengono loro assegnate.

Ecco perchè, signor,Ministro, ho detto al-
l'iniZJÌo che questa normativa per i profu-
ghi arriva tardi e male. Arriva tardi dopo
che questi nostri conna:z;ionali hanno dovu-
to vivere di stenti per molti anni e arriva
male per l'insuffiaienza delle provvidenze
previste che non consentono ai profughi di
poter agevolmente reinserÌTsi nella vita eco-
nomica e sociale del paese.

Votiamo comunque a favore perchè inten~
diamo con il nostro voto favorevole espri~
mere la nostra più viva solidarietà e il no-
stro più vivo apprezzamento per questi no-
stri connazionali, ai quali siamo legati da
rispetto e da ammirazione e che ci augu-
riamo possano perdonare coloro che per in-
capacità, per vendetta o per malafede Ii
hanno così lungamente trascurati.

G H E R B E Z. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G H E R B E Z. Onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle-
ghi, questa è la terza legislatura, in cui in
Parlamento si presenta la materia oggi in
discussione ed è la seconda legislatura, in
cui il Senato affronta e porta a conclusione
l'esame di una proposta di legge sulla nor-
mativa organica per i profughipoichè ~ co-

me è stato del resto rilevato ~ la crisi go-
vernativa e le elezioni anticipate hanno im-
pedito l'approvazione definitiva della Came-
ra di UIl provvedimento su un problema se-
riamente affrontato in questa sede.

Avremmo voluto risolvere molto prima
questo problema ed è per questo che imme-
diatamente, alla ripresa dei lavori dell'VIII
legislatura, abbiamo proposto il testo, at-
torno al quale abbiamo lavorato insieme
con impegno e serietà, attraverso un la-

varo comune approfondito ed attraverso
un'tintensa discussione in questo ramo del
Parlamento (lo stesso ha fatto del resto la
Democrazia cristiana). Il nostro Gruppo con-
g,idera questa come una legge positiva ed
utile, poichè mette ordine in una materia
finora sommariamente regolata (in modo
nè sufficiente, nè corrispondente alle esi-
genze) da una serie di: norme di legge tra
10m stesse non armonizzate nè coordinate,
spesso contraddittorie, lacunose e frammen-
tarie. Il nostro Gruppo ritiene questa legge
estremamente necessaria per stabilire final-
mente i criteri che devono regolare la prima
assistenza, ma anche l'inserimento nella vi~
ta, nel lavoro, nella produzione e in genere
nella società, dei nostri concittadini che so-
no stati costretti, o possono esserlo nel fu-
turo, per motivi che stanno al di fuori della

. loro volontà o delle loro scelte, ad abban-
donare i vari paesi, in cui si sono trasferiti
eon !Ì loro beni, con le loro famiglie, per
viverci, per lavorarci, per portare la loro
esperienza, oppure costretti ad abbandona-
re le terre passate all'amministrazione di
altri Stati, in cui cioè la sovranità dello
Stato italiano è venuta a cessare.

Il nostro Gruppo esprime soddisfazione
perchè questa legge finalmente e di nuovo
è potuta arrivare al giorno della sua appro-
vazione in questo ramo del Parlamento, ma
ritiene necessario e doveroso ribadire l'op-
portunità che si faccia tutto il possibile, g,ia
da parte delle forze politiche presenti nel-
l'altro ramo del Parlamento, sia da parte
del Governo, perchè anche la Camera pren-
da i necessam provvedimenti per affrontare
presto il progetto in sede definitiva, per ac-
coglierlo quanto prima al fine di poter ren-
dere operanti le norme contenute in questo
progetto prima possibile. Sono anni infatti
che i nostri rimpatriati ci chiedono con in-
sistenza di approvare presto queste norme
legislative che possono consentire loro di
usufruire della qualifica di profughi a tutti
gli effetti, perchè possano disporre presto
di una sistemazione lOgWstica,per ricostrui-
re il prima possibile le loro famiglie e l'in~
timità familiare (abbiamo numerose fami-
glie di rimpatIÙati dislocate in più sedi, in
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Italia); di poter avviare presto un'attività
imprenditoriale o agricola; di poter evitare
gli esistenti ca\dlli burocratici, che non con-
sentono a tanti l'inserimento; di poter di-
sporre di sussidi straordinari in caso di par-
ticolari Sli<tuazionie necessità; di poter co-
munque diventare soggetti alla pari nella
nostra società e non di vivere 'invece di as-
sistenza, spesso in situazioni umilianti, co-
me è avvenuto per coloro che sono rimasti
rinchiusi nelle baracche di legno per decen-
nd sul Carso triestino.

Un anno fa abbiamo approvato un'altra
legge importante sugli indennizzi per beni
abbandonati. È una legge utile e necessaria
anch' essa. Ma forse lo è anche di più questa
poichè affronta i problemi di ceti di pro-
fughi meno abbienti, più esposti alle diffi-
coltà ed alla indigenza e che hanno bisogno
di 'tutta la solidaI1ietà nazionale e di tutto
il nostro appoggio, sia per le prove che essi
hanno dovuto subire di carattere ambien-
tale e psicologico, ossia di Carattere mora-
le, sia perchè, tornando dall' estero, devono
riprendere dall'inizio un'altra volta a co-
struire la propria vita, una vita dignitosa,
per sè e per i propri familiari: e ciò non è
facile.

Pertanto, nell'auspicare che anche l'altro
ramo del Parlamento faccia presto e che
non sorgano nuove difficoltà, nuovi cavilli,
ripensamenti, o che so io, che potrebbero
ancora ritardare la definitiva approvazione
di questa legge, sin da ora il nostro Gruppo
invita il Governo e le altre sedi preposte
a predisporre con immediatezza quanto si
renderà necessario per passare alla parte
attuativa di questa legge; invitiamo cioè
il Governo a pensarci fin da questo momen-
to, perchè gli interessati non debbano atten-
dere altri lunghi anni prima di ottenere i
benefici dìi questa legge.

Credo che .in questa sede, inoltre, non
possa mancare un richiamo al Governo an-
che perchè quanto stabilito dalla legge sugli
indennizzi per i beni abbandonati sia rea-
lizzato con procedure più sollecite, più snel-
le, in tempi ristretti di quanto in realtà
non stia avvenendo. E lo stesso va detto
per quanto è previsto dal trattato di Osimo,

che riguarda i cittadini rimpatriati dalla ex
zona B. Non può essere che un nostro rim-
patriato debba attendere anni prima di ve-
dersi accolta la dOllTIanda di risarcimento
da parte degli uffici di un certo Ministero
competente. E questo riguarda migliaia di
persone. Ebbene, coi tempi che corrono, con
la concorrenza che c'è, con la svalutazione
in corso, eccetera, qualora uno voglia in-
vestire in una qualsiasi attività o in qual-
siasi modo voglia adoperare un certo im-
porto, inevitabilmente perde ingenti parti
del possibile realizzo, per questi continui
I1imandi, disguidi, cavilli burocratici che sor-
gono. E più si attende, più si rimanda l'eva-
sione deLle pratiche, più il danno per i sin-
goli diventa notevole ed evidente.

Credo che vada ricordata Iin questa sede
pure l'opportunità affinchè il Governo prov-
veda presto a prendere provvedimenti ido-
nei, atti a sanare la situazione e la dispa-
rità di trattamento che esiste nel campo
dei profughi tra coloro che appartengono
ana categoria regolata dalla legge sugli in-
dennizzi per i beni abbandonati e coloro che
invece appartengono alla schiera di quanti
sono tutelati dai decreti accolti in seguito
alla ratifica del trattato di Osimo e, ancora,
tra coloro ~ in realtà sono pochi, ma esi-
stono ~ che sono rimasti fuori da ogni tu-
tela da questo punto di VI~staed i cui beni
sono legati alle disposizioni degLi accordi
di Udine.

Si ricorderà che il 12 dicembre 1979 in
quest'Aula i senatori De Giuseppe per la
Democrazia cristiana, Barsacchi per il Par-
tito socialista, Fassino per il Partito libera-
le e la sottoscritta hanno presentato un or-
dine del giorno, che il Governo aveva fatto
proprio, in questo senso.

Quando questo impegno sarà attuato?
Tutto è rimasto lì e siamo già ad un anno
e mezzo di mstanza. È auspicabile che il
Governo si dia da fare e ci dia un'assicu-
razione in merito; ed è auspicabile pure
che il Governo ci dichiari l'impegno per la
organizzazione di tutto il necessario al fine
di attuare in tempi brev:i la normativ:a su
questa materia per superare le difficoltà con
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cui devono fare i conti i nostri rimpatriati
dall'Africa o dalla Jugoslavia.

Il nostro voto favorevole di oggi è accom-
pagnato da questa preoccupazione e daUa
richiesta che il Governo si esprima in con-
creto con delle misure attuative immediate.

P A V A N. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A V A N. Signor Presidente, onorevole
Sottosegretario, onorevoli colleghi, finalmen-
te, con il provvedimento alla nostra appro-
vazione, possiamo avere una nuova norma-
tiva organica relativa ai profughi dalle di-
verse nazioni, mettendo così fine a quella
finora vigente, per IO'più frammentaria, per-
chè emanat'a sempre sotto la pressione del-
l'urgenza e del contingente, nei momenti do-
lorosi dell'espatillo dei connazionali. Mate-
ria senz'altro delicata e complessa, ma che
comunque ha trovato nel testo ldcenziato
dalla Commissione una sintesi organica, ri-
spondente alle diverse esigenze di coloro che,
anche in tempi non troppo lontani, si sono
trovati costretti a dover affrontare un nuo-
vo ambiente che, se è stato per alcuni anni
anche il .loro, o comunque dei loro padri,
è profondamente cambiato.

È da considerare positivamente questa
normativa non solo perchè prevede provvi-
denze a favore dei connazionali espatriati
da territori esteri per il loro immediato
inseillmento ma anche perchè prevede il lo"
ro pieno iIlIserimento nel contesto socioecono-
mico dell nost'l'"Opaese. Riteni'ailTIoimportante
quindi ~laparte che pTevede partdoolari age-
volazioni per riprendere l'attività artigiana-
le, agillcola, professionale, di pubblico di-
pendente, di insegnante, proprio perchè si
porta il profugo a sentirsi integrato a pieno
titolo nella società, perchè egli vede che ven-
gono a lui offerte le condizioni per il suo
pieno sviluppo, per poter essere partecipe
della costruzione del nostro mondo sociale.
Sono cittadini che spesso hanno portato la
nostra cultura e la nostra tradizione, la
nostra laboriosità e la nostra teonica in

terre. bisognose di tutto e di tutti, che han-
no permesso ad esse un nuovo tipo di re-
lazioni internazionali, che hanno aiutato a
costruirsi la loro indipendenza e che quin-
di non possono essere abbandonati o messi
in condizioni di infedorità solo perchè han-
no avuto la sfortuna di essere espulsi da
coloro che avevano aiutato e con ,i quali ave-
vano costruito la loro vita.

Quanto previsto dalla legge in esame è sì
un riconoscimento a questi nostri conna-
zionali di alcuni loro diritti, ma è anche
l'assolvimento di un dovere che il Parla-
mento e la nazione intera hanno nei loro
confronti. Il Gruppo della Democrazia cri-
stiana, come è stato pienamente partecipe
alla formulazione di questa normativa sia
presentando un proprio disegno di legge a
firma dei senatori Mancino ed altri sia col-
laborando alla elaborazione del testo unifi-
cato, così oggi esprimerà il voto favorevole
per la sua approvazione.

P RES I D E N T E. Metto ai voti, nel
suo complesso, il testo unificato dei disegni
di legge nn. 149 e 240, con il seguente titolo:
«Normativa organica per i profughi ». Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modifica~
zioni, del disegno di legge:

« Provvedimenti finanziari in favore den'En-
te nazionale di lavoro per i ciechi» (955)

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti finanziari in favore dell'En-
te nazionale di lavoro per i ciechi ».

Dichiaro aperta la discussione. generale.
È iscritto a parlare il senatore Morandi.

Ne ha facoltà.

M O R A N D I . Signor Presidente, ono~
revole rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, il disegno di legge che giunge oggi
all'esame dell'Aula vi arriva con tal une in-
novazioni rispetto al testo presentato dal
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Governo. Ciò non di meno resta pur sempre
un provvedimento privo di efficacia e che va
valutato dunque per quello che esprime ed
in sostanza è. A questo riguardo mi permetto
di richiamare l'attenzione su tre punti. Sem~
bra sbagliato anzitutto per quanto attiene al-
le sue finalità; infatti la questione dell'occu~
pazione dei non vedenti secondo noi ~ e
non credo soltanto secondo noi ~ può e de~
ve risolversi sicuramente con un'altra poli~
tica e in primo luogo partendo dalla neces-
sità di applicare con rigore tutti gli strumen~
ti legislativi esistenti in favore della occupa-
zione dei portatori di handicaps. Vorrei an~
che cogliere l'occasione per sottolineare che
j ritardi e le insufficienze p]1esenti nell'appili~
cazione delle leggi esistenti a questo riguar~
do hanno iCreato iUJl destino hen diffiaHe per
i non vedenti e non soltanto per loro. Si è
costruito in sostanza un ghetto entro il qua-
le i non vedenti sono assunti (anche se poi
troppo spesso vengono rigettati) prevalente~
mente come telefonisti o massoterapisti.
E ciò mentre è dimos'trato daHe esperienze di
altri paesi che con l'ilmpiego di tecniche peda-
gogiche adeguate è possibile alInpHrare la pro-
tessionalizzazione e sviluppare le capacità
dei non vedenti onde garantire loro impieghi
diversi e nello stesso tempo minori fenome~
ni di rigetto.

Vorrei dire, partendo da questo primo pun-
to, che nessuno dunque può essere tratto in
inganno dalla natura e dai contenuti della
legge che abbiamo in esame. Ancora una vol-
ta devo dire che quando affrontiamo la fa~
scia dei problemi che investe la materia più
complessiva dei cittadini portatori di han-
dicaps, .incombe sop:ra le 'Slpa!1le~ im.questo
caso mi riferisco alle spalle del Parlamento

~ il peso negativo dei ritardi, determinatisi
per mancanza di volontà politica, nella ap-
provazione della legge generale in materia
di assistenza.

D'altra parte vorrei richiamare l'attenzio~
ne sul fatto che una delle affermazioni fon-
damentali su cui spesso ci si è trovati d'ac-
cordo in quest'Aula riguarda appunto la ne-
cessità di determinare una politica globale,
Eondata sopra un insieme di provvedimenti
legisìativi raccordati tra di loro e volti a ga-
rantire il diritto allo ,studio, alla aoqui'sizi~

ne delle professionalità, e dunque il diritto
al lavoro degli handicappati, inteso come
condizione insostituibile per l'inserimento
pieno degli stessi nella società.

A proposito di questa questione non basta
più sottoscrivere ordini del giorno, ma in
forza della Costituzione bisogna legiferare
per garantire la parità dei diritti a tutti i cit-
tadini, ivi compresi quelli disgraziatamente
portatori di handic.aps.

In secondo luogo, poi, il provvedimento
all:esame ,>i presenta ambiguo rispetto alle
rca>Liesigenze di' tutela dell'occupazione di
tutti gli addetti aJgli opifici. Rispetto ai pro-
hlemi generali dell' occupazione questa può
apparire una questione di poco conto, ma
proprioperchè le motivazioni che hanno
spinto il Govel1l1Oa presentare il resto (poi
modificato daHa Commissione) facevano ;leva
su questa quest10ne, Msogna :rendersi oon~
to ohe anche su questo 'aSipCtto c'è molto
da dire: per mggiungere l' obiettivo indica~
to dal Governo occorre ben aLtro.

In terzo luogo, siamo di fronte ad un prov-
vedimento che, nonostante le modifiche, ri~
sulta assai equivoco soprattutto nei riguardi
di una politica, che pure era stata sviluppata,
cioè quella dello sfaltimento deHa selva de~
gli enti inutili e quella, più volte rimbal~ta
nelle discussioni paI1lamentari, deùla necessi-
tà di fare il punto sul modo come anche gli
enti non inutili spesso sono gestiti. Mi riferi~
sea esplicitamente aHa pratica inveterata del
ricorso a gestioni commissariali;a lunga sca~
den~a: non mi riferisco aU'ente im.esam,e che
tuttavÌ'a sembra avv1arsi a -divenire tale, ma
per dilre cOlme in certi casi :tali gestioni sono
ormai a vita. L'Ente nazionale di ~lavaro per
i ciechi è infattd ,retto da un commissario da
13 'anni e ciò nonostante esso sia sorto nel
1934; da allora sono passati 46 anm.ie tuttora
si continua con questa gestione, come se
in tutto questo tempo nel nostro paese nul~
la fosse accaduto.

Non mi sottrarrò, sia pure rapidamente,
dal documentare ed argomentare nel prosie-
guo dell'intervento queste mie dichiarazioni
che per ragioni di brevità ho fatto in modo
assai reciso. Vorrei solo richiamare l'atten-
zione, qualora si volesse assumere un solo
dato come punto di riferimento e di valuta~
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zione, sul fatto che, mentre il disegno di leg-
ge prevede una spesa di 4 miliardi ed 823
milioni, in Commissione ~ e credo che ver-
ra confermato anche in questa sede ~ ci

"eniva dichiarato dal rappresentante del Go-
verno che per fronteggiare la situazione del
dissesto delfente occorrevano 18 miHwdi.
Questo vuo'l ,dire, signor Presidente, che lei e
noi ci dobbiamo preparare tra non molto a
ridiscutere in quest'Aula un altro interven-
to legislativo. Tanto più se si vorrà affron-
tare e sanare veramente una situazione che
non sarà sanata certamente con il provvedi-
mento che si varerà questa sera.

Mi si potra rispondere, tra l'altro, che le
medifiche e le innovazioni portate al testo
originale impegnano inevitabilmente ad un
ritorno di discussione su questo stesso argo-
mento, tanto più che nel testo presentato a
maggioranza dalla Commissione si prevede
che entTo sei mesi dalJ'entrata hl vigore della
legge il 'Governo dovrà presentare una pro-
posta.

Voglio 'segnalal'e 'al 'senatore Murmura, che
sostituisce il mlatore, che:il termine « pTopo-
sta» non mi sembra corrispondere al modo
di concepire i 'termini entro i quali d.lGoverno
può essere impegnato ad assumere deHe re.-
sponsabilli<tà. Ma non è 'soltanto questa :la
ragione che indurrà a tornare presto ad urna
diScuStsiQ!11esopra questa legge. Detto peT
inciso: mi sembra già stmno ohe per una
legge che ha un grande 'VIalore per certi
versi, ma che ha dei limiti oggettivi, ilPar-
lamento ,sia oMamato ripetutamente a tor-
narvi sopra, in quanto non è in grado nel
momento :1ncui l'affronta di dare uno shoc-
co definitivo al problema.

Infatti, non soltanto per amore di docu-
mentazione ma anche per sottolineare il va-
lore di una mia dichiarazione fatta in prece-
denza, l'intervento in esame si limita a staJn~
ziare 4.823 miJioni; una cifra che copre
soltanto il disavanzo dell'Ente fino al 1978
e che non potrà far fronte ai disavanzi che
l'Ente ha accumulato negli anni 1979-1980
(se ho ben capito, l'ordine di grandezza do~
vrebbe essere di 13 miliardi).

A mio avviso, come ho già detto, questo
elemento da solo dovrebbe far riflettere sul
modo in cui si legifera. Ma se a ciò si giunge

~ devo dido con franchezza ~ è perchè non
solo non si è voluto tener conto di alcune
nostre obiezioni che io giudico (cosÌ come le
hanno recepite anche alcuni colleghi di altra
parte) serie e documentate, ma soprattutto
perchè mi è parso e mi pare che, pur con dei
problemi, non si sia voluta approfondire la
ricerca al fine di individuare vie e prospetti-
ve concrete, tali davvero da sbloccare defini-
tJvamente una situazione assai incanorenita
e da troppo tempo insostenibile.

Si è invece preferito seguire una strada
che non risolve nulla, che impasticcia ancora
di più le cose, introducendo innovazioni che
s~mbnmo più affidate alle vocazioni del rin-
vio, piuttosto che volte ad assumere decisio-
ni capaci di aprire la via ad un progetto rea-
1(: di riorganizzazione.

In1atti non si sono voluti sciogliere i due
nodi di fondo che connaturano questa que-
stione: da una parte non si è voluto anda-
re chiaramente alla soppressione dell'Ente e
ciò nonostante il fatto che già nel 1967 lo
stesso Governo, con un suo disegno di legge
(n. 4029) 10 avesse proposto. Allora lo fece
con una motivazione esplicita: l'Ente aveva
dimostrato già a quel tempo di aver manca~
to agli scopi istituzionali. In secondo luogo
~ ed è questo che ci preoccupa maggiormen~
te ~ non si è voluto assumere un chiaro e
fermo impegno di tutela dell'occupazione.
È questo 10 spirito che ci anima anche per-
chè, tra l'altro, questo è un tema che è rim~
balzato di continuo in Commi'ssione. Credo
che la Commissione abbia fatto bene a ri-
cercare tutte le vie per raggiungere la mag-
giore disponibilità di elementi onde poter
giungere poi ad una. conclusione; 'semmai
quello che iCOntesto èaipptmto la conclusio-
ne. Devo dire che ciò affermo non perchè sia-
mo stati messi in minoranza ma per altra ra-
gione. Credo infatti che non si sia tenuto
sufficientemente conto deHe proposte interes~
santi che pur furono presentate anche dal~
l'!attuale commissario dell'Ente, a cui cer.ta~
mente va riconosciuto ~ non vorrei essere
nei suoi panni ~ una eredità di situazioni in-
sostenibili che egli cerca di affrontare, nella
latitanza del Governo, come può, ma che se-
condo me l81ppa'reimpotente, per ragioni og-
gettive, a pÌ'solvere. Non si è, altpesÌ, te-



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 11909 ~

3 FEBBRAIO 1981221 a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

nuto conto sufficientemente della di!SpOilJ.i~
bilità dei sindacati, dichiarata ;in molte oc~
casioni sia pure con tailune diversità al
l'Oro interno, di voler paJI'tocirpare aHa de~
lineazione di un piano di !ristrutturazione.
Ed è questo ill nodo centrnle che mi per-
mette poi di andare verso !1a conclusione.

Senza un piano di ristrutturazione che fac-
cia leva e sull'intervento finanziario dello
Stato e su un uso corretto del patrimonio
di cui l'Ente di'spone credo che una via di
sbocco non sarà resa possibile.

~ su questi nodi dunque che si è svilup-
pato il dibattito in Commissione e che qui
ovviamente si ripropone; ma ciò è avvenuto
sulla base di due logiche che si sono poste
a confronto: in primo luogo la linea che
ha fatto capo e che ha guidato le forze
della maggioranza. Questa logica faceva le-
va su questi argomenti: occorre approvare
la legge e decidere comunque i finanziamen-
ti altrimenti si blocca il credito bancario.
Questo è vero ma io dico che analoghi ar-
gomenti furono sostenuti già nel 1972 quan-
do si dettero 70 milioni per coprire i disa-
vanzi dell'epoca e quando nel 1975 con gli
stessi argomenti si intervenne con 1 miliar-
do per ripianare e mettere in condizioni
l'Ente di poter affrontare con maggior sa~
Iute il suo divenire. Si aggiungeva anche: se
si chiude l'Ente diventa inevitablle lasciare
al loro destino gli opifici e di conseguenza
gli operai che vi lavorano, quindi lo spet-
tro della disoccupazione e della chiusura di
ogni possibilità di soluzione.

In sostanza si è voluto far intendere che
chi chiede lo scioglimento deWEnte si ass'l1~
me automaticamente la responsabilità della
disoccupazione. Qui siamo di fronte ad un
tasso di irresponsabilità difficilmente qua-
lifioabi:le. La verità è che si è teI1Jtato di
scaricare sui lavoratori responsabilità che
non sono certamente loro. E noi non lasce-
remo che si giunga a far pagare proprio
ai lavoratori colpe che non sono loro ma
semmai di chi ha permesso che si deter-
minasse questa situazione.

È per questo che abbiamo presentato in
Commissione emendamenti che avevano ed
hanno il segno di modificare strutturalmen~
te, nel profondo, il testo iniziale. È, qui,

attraverso i nostri emendamenti che si in-
dividua la logica che sta alla base delle
nostre posizioni.

Mi permetta, signor Presidente, e mi per-
mettano i colleghi, di illustrare brevemente
questo progetto. Tra l'altro sarà tempo ri-
sparmiato nel momento in cui andremo ad
esaminare l'articolato e quindi gli emenda-
menti stessi. Tanto più che ammaestrato
dalla discus'sione ,in Commissione mi 'appare
chiaro che, per la natura concatenata di
questi emendamenti, qualora fosse respinto
il primo emendamento, scatterebbe sugli al~
tri il meccanismo regolamentare delle pre-
clusioni. Utilizzo perciò questa possibilità
anche perchè è attraverso l'illustrazione de~
gli emendamenti che si può avere l'idea dei
contenuti e della «filosofia» di un piano
che consentirebbe di affrontare e risolvere
un problema che per quanto delimitato ha
in sè dei valori emblematici.

La nostra proposta si snoda partendo da
un punto centrale: 10 ,scioglimento dell'Ente;
riprendiamo in sostanza la proposta del Go-
verno cui ho fatto cenno. Tenendo conto del-
le indicazioni del commissario e di quelle
dei sindacati, naturalmente sulla base di una
nostra interpretazione, abbiamo cercato di
affrontare e risolvere due punti: il primo
è l'esigenza di determinare un piano circo~
stanziato di ri'strutturazkme degli opifici
(per la gestione di questa fase proponiamo
un comitato di gestione per indicare l'uso
corretto del patrimonio); il secondo è la de~
stinazione degli opifici: noi diciamo che
possono diventare stabilimenti militari di~
sciplinati dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 1481 del 1965. A questa no-
stra proposta il rappresentante del Gover-
no ha obiettato che non vi era la disponibi~
lità del Ministero della difesa in quanto tale
Ministero era orientato ad abbaI1!donare altre
fabbriche e stabilimenti militari. Non è que-
sto un discorso probante. Per l'opinione che
ci siamo fatta sulla base delle proposte pre-
sentate dal commissario e dai dati che ab-
biamo ricavato nel corso della discussione,
ci pare che la destinazione degli opifici pos-
sa avvenire in forza di legge. Gli stabili.
menti diventano stabilimenti militari e ciò
è ragionevole visto che essi producono in
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prevalenza prodotti e manufatti per le forze
militari; ci pare una soluzione naturale tan-
to più che, se debitamente ristrutturati, non
appaiono come fabbriche decotte.

Si è tentato di sostenere che il nostro pro-
getto proprio perchè pone al centro la que-
stione dello scioglimento avrebbe determi-
nato il bloooo del credito all'Ente. Vi prego
di credere che non riesco a capire questa
obiezione. Nei nostri emendamenti, per quan-
to costruiti con quella logica che pur rapi-
damente ho descritto, se c'è una cosa sicura
è che noi riproponiamo la stessa medesima
cifra prevista dal testo indicato dal Governo.

Credo che, detto questo, si debba fare
un ultimo richiamo, rapidissimo. Signor Pre-
sidente, giunto a questo 'pU!nto, e pur par-
tendo dalla specificità detl'a,rgomento, mi
consenta di aggiungere una considerazione
finale. Ancora una volta ~ secondo noi ~

si è preferito affrontare un intervento collo-
candolo fuori da qualunque contesto. E ciò
pur trattandosi di una materia la cui com-
plessità ho cercato di descrivere. Si tratta
appunto di come la società e lo Stato af-
frontano il problema degli handicappati e
delle loro famiglie. È passata in buona so-
stanza, per l'ennesima volta, la propensione
per !'intervento frantumato. E con ciò sem-
bra a me che si delineino fenomeni di rifles-
so assai gravi: l'indebitamento e la frantu-
mazione di una politica che garantisca com-
pletamente il diritto allo studio e al lavoro
e un modo di legiferare che ostacola !'inse-
rimento degli handicappati nella società. E
ciò dico facendo due soli richiami: tutto
questo avviene con buona pace delle tanto
conclamate affermazioni sulla parità dei di-
ritti per tutti i cittadini e, tristemente, an-
cor più con buona pace di chi ha dichiarato
che l'anno internazionale dell'handicappato
sarebbe stata l'occasione per affrontare glo-
balmente questi problemi. Temo proprio che
tutto questo finirà con la solita carrellata
retorica e inconcludente di convegni men-
tre i problemi ,resteranno quem ohe sono,
cioè irrisolti. In questo modo è certo che
non si risponderà alle Vlereesigenze dei dtta-
dini e anche l'anno dedicato agli handicap-
'pati, che avrebbe potuto essere l'oooa&i.o.ne
per affrontare in modo organico un com-

plesso di provvedimenti (ivi compreso quel-
lo che stkumo discutendo), finirà per essere
una occasione perduta.

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore;

M U R M U R A, f. f. relatore. Onorevole
Presidente, onorevole rappresentante del Go-
verno, urgentemente chiamato a sostituire il
relatore ammalato, non posso che ringrazia-
re la ,CommissiOiIle, e soprattutto !i:senatori
Vernaschi e Morandi, per !'impegno che, in
collaborazione con il rappresentante del Go-
verno, hanno posto per tentare le più ido-
nee soluzioni per dare certezza di :vita e [lon
di mera esistenza agli opifici dell'Ente na-
zionale di lavoro per i ciechi, ponendoli nel-
le condizioni di soddisfare esigenze di lavoro
cui ciascuno di noi non può che essere
particolarmente attento, soprattutto quando
si opera in un momento assai difficile della
vita economica com'è l'attuale della nostra
patria.

Questo ringraziamento, oltre che sentito,
era doveroso anche perchè, pur se al voto
finale si è stati divisi e contraddistinti tra
maggioranza e minoranza, si è offerta al
Governo e allo stesso Ente nazionale di la-
voro per i ciechi l'indicazione della via da
percorrere per consentire il riesame della
posizione e della situazione e per tentare la
realizzazione di possibilità operative che ne
rendano la vita migliore ed economicamente
più valida.

È per questo che la maggioranza della
Commissione ha ritenuto porsi in un'ottica
di serenità e di serietà; di serietà perchè ha
previsto la concessione di un contributo e
di serenità offrendo all'ente la possibilità,
attraverso la normativa contenuta nell'arti-
colo 2, di rivedere ed esaminare le sue pos-
sibilità operative, sottoponendo il lavoro e
le proposte del commissario all'esame di una
commissione, la cui composizione potrebbe
essere integrata attraverso il voto di questa
Aula, senza proclamare sin d'ora la morte
anticipata dell'Ente. Ritengo che l'intendi-
mento dei colleghi del Gruppo comunista,
qui illustrato dal senatore Morandi, sia leg-
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germente contraddittorio. È difficile soste-
nere e richiedere contributi da parte dello
Stato, certamente condizionati anche al mer-
cato creditizio e per un periodo limitato di
tempo, dopo aver annunciato la morte del
beneficiario. Sarebbe leggermente difficile ed
a mio modesto avviso anche parzialmente il-
logico sostenere e dettare una norma di que-
sto tipo. È per questo che nel confermare il
parere favorevole sul cùmples,so .del disegno
di legge e nel dichiarare la mia opposizione,
che è stata del resto l'opposizione della mag-
gioranza della Commissione, agli emenda-
menti che hanno come primo firmatario
il senatore Morandi, sottoporrò all'Assem-
blea due proposte di modifiche: una al se-
condo comma dell'articolo 3 nel senso di
aggiungere nella commissione un rappresen-
tante dell'Unione italiana ciechi che, per
la sua esperienza, per essere questo Ente
nazionale di lavoro per i ciechi deputato
a dare lavoro a questa categoria di no-
stri concittadini, ritengo abbia giusto tito-
lo e possa offrire un contributo concreto
per l'indicazione delle soluzioni e per l'uti-
lizzazione del patrimonio che non è dato
soltanto ~ giova ripeterlo ~ dagli opifici
più o meno decotti, ma anche da altre real-
tà immobiliari che possono essere più util-
mente utilizzate.

Al terzo comma, sempre dell'articolo 3,
al secondo rigo, laddove si legge: « presen-
terà lilla proposta al Parlamento che ten-
ga conto della» (è quasi un messaggio, una
dichiarazione che non ha il carattere di un
articolo legislativo), potrebbe scriversi ~ ed
è questa la mia proposta~: « riferirà al
Parlamento con una relazione sulle reali pos-
sibilità dell'Ente », per dare a questa rela-
zione concretezza e non semplicemente la
forma di una proposta che non so come
potrà essere dal Governo presentata se non
attraverso un disegno di legge, il che non
sarebbe neanche corretto e puntuale.

Il nostro augurio è che queste proposte
consentano che questa relazione suggerisca
o determini il convincimento che questi la-
voratori non vedenti possano avere sicurez-
za nel mantenimento del posto di lavoro. Noi,
comunque, nel dare il voto favorevole e nel
rinnovare i sentimenti del nostro apprez-

zamento per il lavoro svolto dai colleghi
Vernaschi e Morandi e per il contributo del
Governo, il quale ha pure portato alla Com-
missione i risultati di una serie di contatti
avuti con vari organismi e da cui è emersa
l'impossibilità, ad esempio, di altri Ministe-

'l'i a gesti!re gli .opifici dell'Ente, nel dire que-
sti sentimenti, dichTa;ro che il voto favo-
revole è, altresì, ispirato dalla esigenza di
dare razionalità e operatività economica a
questo organismo.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il rappresentante del Governo.

D I V A G N O, sottosegretario di Sta-
to per l'interno. Signor Presidente, onorevo-
li colleghi, il disegno di legge, d'iniziativa
governativa, che viene sottoposto alla vostra
attenzione, è inteso a fronteggiare, come è
noto, le esigenze finanziarie dell'Ente nazio-
nale di lavoro per i ciechi.

Ritengo doveroso innanzi tutto dare atto
alla Commissione affari costituzionali ed al
suo Presidente di avere svolto un esame ap-
profondito del provvedimento anche attra-
verso incontri informali con il commissario
dell'Ente e le rappresentalwe sindaoaH, al
fine di potere accertare se sussistano fon-
dati motivi perchè l'Bnte naziona;le di kt:voro
per i ciechi sia mantenuto in vita nonchè
verificare come risolvere il problema della
occupazione delle maestranze attualmente
impiegate.

Come è stato messo in luce nella relazione
della Commissione, sono stati affrontati t
complessi problemi che, al di là di un inter-
vento finanziario finalizzato ad esigenze di
ripiano di bilancio, si presentano sia per
accertare se « l'Ente abb:i!a ancora una sua
ragione d'essere e svolga la propria attività
in armonia con la legislazione vigente e con
gli indirizzi più volte affermati dal Parla-
mento in tema di handicappati », sia al fine
di risolvere i problemi della ristrutturazione
dell'Ente per consentire allo stesso di far
fronte alle esigenze della produzione in un
momento, quale l'attuale, particolarmente
difficile per l'attività imprenditoriale in ge-
nere in campo nazionale.
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In altre parole si tratta di due distinti
ordini di problemi: uno relativo alle fina-
lità dell'Ente, in relazione aU'attuale quadro
assistenziale; l'altro, di natura eminentemen~
te tecnica, di efficienza di strutture e di at-
trezzature, nonchè di eventuali scelte di nuo-
vi settori di produzione.

Ma la verifica delle possibilità di realiz-
zazione dei fini sopraesposti si llimpone me-
diante la soluzione del secondo ordine di
problemi concernenti le strutture dell'Ente.

Ed in tal senso vanno intese le sostanziali
modifiche apportate dalla Commissione al
testo del provvedimento che trovano il Go-
verno pienamente consenziente.

L'istituzione .di una commissione che ac-
certi le reali possibilità dell'Ente di oorri~
spandere ai suoi fini d'istituto attraverso una
indispensabile ristrutturazione dello stesso
è indubbiamente opportuna, ed è anche op~
portuna la conseguente modifica della parte
relativa al finanziamento che finalizza l'isti-
tuzione del fondo di dotazione, anzichè alle
ordinarie esigenze di tesoreria, alla ristrut-
turazione delle aziende dipendenti.

Signor Presidente, le chiedo di poter ri-
spondere, così come ha fatto il senatore Mo-
randi anticipando le motivazioni a base de-
gli emendamenti presentati in Commissione
e riproposti in Aula, alla filosofia degli emen-
damenti presentati. Il Governo si è opposto
a questa filosofia, pur dando atto dello sfor-
zo per poter arrivare a conciliare due esi~
genze purtroppo divergenti: quella di assi-
curare i,llavoro a circa 600 }avoratori e quel-
l!adi garantire i mezzi all'Ente per poter assi~
curare questo lavoro, di poter avere la pos~
sibilità di ristrutturare questi opifici e av-
viarli verso una situazione di maggiore plau-
sibilità economica e nello stesso tempo di
decidere sulle sorti deI.l'Ente. Questo non è
possibile.

Dal dibattito della Commissione è emerso
chiaramente che, per ragioni di carattere giu-
ridico che sono ineccepibili, non è possibile

~ come il senatore Morandi ha previsto nei
suoi emendamenti ~ prevedere prima 10

scioglimento dell'Ente, poi sostanziail:mente
H finanziamento deLl'Ente stesso, quindi una
commissione che spossessa il liquidatore ~

con il commissario liquidatore, previsto dal

primo emendamento del senatore Morandi
~. di attribuzioni che non possono essere
a lui sottratte in quanto sono attribuzioni
che derivano dalle leggi dello Stato, ai fini
di stabilire la destinazione degli immobili e
del patrimonio dell'Ente stesso.

Il Governo ha ritenuto di opporsi a que~
sti emendamenti, non perchè guidato da una
filosofia opposta o da una filosofia che
porta a risolvere caso per caso i problemi
senza portarli in una cornice più vasta per
una soluzione definitiva, che non sia solo
una soluzione temporanea e congiunturale,
ma per motivi che il Governo stesso ha già
espresso in Commissione e che conferma in
Assemblea, cioè di assoluta inapplicabilità,
alla stregua della nostra legislazione, di
quanto previsto dagli emendamenti propo-
sti dal senatore Morandi.

Per questo mi associo a quanto detto dal
presidente Murmura, quando ha parlato del
nobile sforzo che maggioranza e minoranza
hanno fatto per pervenire a quello che rima-
ne lo scopo e il traguardo che vogliamo rag~
giungere, cioè avere, nei tempi minimi con-
sentiti, la possibilità di ristrutturare le azien~
de, di metterle su di un binario di produt-
tività diverso, ma nello stesso tempo di
accertare se l'Ente può continuare a vivere
così come in questo momento è o se ha bi-
sogno di essere modificato o abolito.

Il Governo ha apprezzato la proposta del-
la Commissione e conferma il suo impegno
di riferire al Parlamento; e qui sono d'ac-
cordo con il senatore Murmura sulla modifi~
ca da apportare per una più precisa defini~
zione dell'articolo 3, nel senso che il Governo
si impegna a comunicare al Parlamento con i
mezzi opportuni le. determinazioni alle qua-
li esso giungerà dopo aver sondato le possi-
bilità esistenti di dare una maggiore plau-
sibilità economica ai beni, alle attività in~
dustriali dell'Ente, entro sei mesi. Questa è
la migliore maniera peT manifestaTe la 'Volon-
tà del Governo di venire incontro alle fina-
lità che anche lei, senatore Morandi, si pro-
poneva e si propone con la presentazione
degli emendamenti, che peraltro non ritenia-
mo applicabili per ragioni di compatibilità
legisla ti va.
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Sulla base di tali brevi considerazioni, ono-
revoli senatori, ribadisco l'avviso favorevole
del Governo all'approvazione del provvedi-
mento, nel testo proposto dalla Commissione
affari costituzionali, accettando le modifiche
proposte dal presidente Murmura nel suo
intervento.

P RES I D E N T E .Passiamo all'esame
degli articoli nel testo proposto dalla Com-
missione. Si dia lettura dell'articolo 1.

F ASS I N O, segretario:

Art. 1.

:E.autorizzata la ooncessione di un contri-
buto straordinario di lire 2.323.507.000 a ri-
pianamento del disavanzo di amministrazio-
ne dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi
al 31 dicembre 1978.

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo è stato presentato un emendamento.
Se ne dia lettura.

F ASS I N O, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi
è posto in liquidazione e il suo scioglimento
dovrà avvenire entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge. A tale scopo
il Ministero dell'interno nomina con decreto
un Commissario liquidatore entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge ».

1. 1 MORANDI,BERTI,STEFANI,MAFFIO-
LETTI, FLAMIGNI

P RES I D E N T E. Chiedo al sena-
tore Morandi, se, dopo le osservazioni del
relatore e del Governo, insiste nella vota-
zione del suo emendamento.

M O R A N D I. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti
l'emendamento 1. 1, presentato dal senatore

Morandi e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

t!: approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne
dia lettura.

F ASS I N O, segretario:

Art. 2.

Per Ila riJs1rutturazione delle aziende di-
pendenti, è concesso un fondo di dotazio-
ne dell'ammontare di lire 2.500 milioni.

La somma di cui al precedente comma
sarà rimborsata :al Tesoro dello Stato dal.
I'Bnte ll.:\Zionale di ~avoro per i ciechi in
due annualità, da iscriversi nei bilanci di
prevjsione dell'Ente, a partire dall'anno suc-
cessivo all'entrata in vigore della. presente
legge.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento. Se ne
dia lettura.

F ASS I N O, segretario:
~

Sostituire l'articolo con il seguente:
{( Per provvedere ad un piano di ristrut~

turazione delle aziende dipendenti dall'Ente
e per definire la destinazione del suo patri-
monio è nominata con decreto del Presi-
dente del Consiglio una commissione mini~
steriale per la gestione formata da un rap-
presentante del Ministero dell'interno, della
Difesa, del Tesoro, dal Commissario liqui~
datore e da tre rappresentanti delle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
maggiormente rappresentantive.

Tale commissione ~entro sei mesi dall'en~
trata in vigore della presente legge dovrà
determinare il piano e le condizioni per la
ristrutturazione delle aziende dell'Ente che
dovranno diventare stabilimenti militari di-
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sciplinati dal decreto del Presidente della Re-
pubblica 18 novembre 1965, n. 1481. Dovrà
altresì stabilire quali beni patrimoniali sono
necessari per lo svolgimento del piano, an-
che in termini di economicità, e quali ven-
gono trasferiti al patrimonio indisponibile
dei comuni in cui sono situati.

La sede centrale dell'Ente in Roma è tra-
sferita al patrimonio dello Stato. I lavora-
tori dipendenti delle aziende dell'Ente sa-
ranno inquadrati in un ruolo speciale del
Ministero della difesa.

Sulla base dei criteri stabiliti dalla pre-
sente legge saranno disciplinati con decreto
del Presidente del Consiglio su proposta del
Ministro dell'interno lo scioglimento del-
l'Ente, la destinazione del patrimonio, il
passaggio del personale dell'Ente ai ruoli
unici presso la Presidenza del Consiglio e
il rapporto di committenza tra l'amministra-
zione statale e le aziende predette finaliz-
zandolo alla tutela dell'occupazione ».

2. 1 MORANDI,BERTI,MAFFIOLETTI,STE-
FANI, FLAMIGNI

P RES I D E N T E. La votazione di
questo emendamento è preclusa dalla reie-
zione dell'emendamento 1. 1.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

:£ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne
dia lettura.

F ASS I N O, segretario:

Art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del-
la presente legge l'Ente è tenuto a presen-
tare al Ministero dell',interno il piano di IIi.
strutturazione di cui all'articolo 2.

Tale piano è predisposto da una commis-
done, nominata con decreta del MiTIlistrodel.
l'interno, presieduta dail commi:ssarno del.
l'Ente e composta da tre rappresentanti del
Je organizzaziohi. sindacali maggiormenrte
rappresentative dei lavoratori dipendenti e

.da due rappresentanti del Ministero del-
!'interno.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del-
1a presente legge il Governo presen1:erà una
proposta al Parlamento che tenga conto della
reale possibilità dell'Ente nazionale di lavo.
ro per i ciechi di corrispondere ai fini di isti-
tuto anche in armonia con i nuovi indirizzi
legislativi a favore delle categorie protette.

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo sono stati presentati alcuni emenda-
menti. Se ne dia lettura.

F ASS I N O, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per il raggiungimento dei suddetti fini
è istituito un fondo di dotazione di Ure
4.823.507.000 ».

3.1 MORANDI, BERTI, MAFFIOLETTI, STE-
FANI, FLAMIGNI

Al secondo comma, dopo le parole: «lavo-
ratori dipendenti », aggiungere le altre:
« , da un rappresentante dell'Unione italiana
ciechi ».

3.2 LA COMMISSIONE

Al terzo comma, sostituire le parole:
«presenterà una proposta al Parlamento
che tenga conto della reale» con le altre:
« riferirà al Parlamento con una relazione
sulle reali ».

3.3 LA CoMMISSIONE

P RES I D E N T E. ' La votazione del-
l'emendamento 3.1 è preclusa dalla reiezio-
ne dell'emendamento 1. 1.

Invito il Govemo ad eSlpI1imere il parere
sugli ,emendamenti in esame.

D I V A G N O, sottosegretario di Sta-
to per l'interno. Sono d'accordo.

P RES I D E N T E. Passiamo alla
votazione dell'emendamento 3.2, presentato
daUa Comm1ssione.
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M O R A N D I. Domando di parlare
per cHohiaraziQne di VIOtO.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O R A N D I. Dichiaro di votare a
favore di questo emendamento.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 3.2. Chi l'approva è pregato
di ,alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presen-
tato dalla Commissione. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

~ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

~ approvato.

Dopo l'articolo 3 è stato proposto un arti-
colo aggiuntivo con l'emendamento 3. 0.1.
Se ne dia lettura.

F ASS I N O, segretario:

Art. ..,

«All'onere di lire 4.823.507.000 derivante
dall'attuazione della presente legge si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del-
lo stanziamento ,iscritto al capitolo n. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, per l'anno 1980, all'uopo parzialmen-
te utilizzando gli accantonamenti destinati
a "Censimenti ISTAT generali" per tire
1.300.000.000, "Riforma dell'editoria" per
lire 2.000.000.000 e "Riforma dell'assisten-
:zJa" per lire 1.523.507.000.

11Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
viazioni di bilancio».

3.0.1 MORANDI, BERTI, STEFANI, MAFFIa-

LETTI, FLAMIGNI

P RES I D E N T E. Anche la votazione
di questo emendamento è preclusa dalla reie-
zione dell'emendamento 1. 1.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne
dia lettura.

F ASS I N O, segretario:

Art.4.

All'onere di lire 4.823.507.000 derivante
dall'attuazione della presente legge si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del-
lo stanziamento iscritto al capitolo n. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, per l'anno 1980, all'uopo parzialmen-
te utilizzando gli accantonamenti destinati
a « Censimenti ISTAT generali» per lire
1.300.000.000, «Riforma dell'editoria» per
lire 2.000.000.000 e «Riforma dell'assisten-
za» per lire 1.523.507.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con pr'opri decreti, le occorrenti va.
riazioni di bilancio.

I
P RES I D E N T E. Lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

~ approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di
legge nel suo complesso.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O R A N D I. Solo perchè resti agili
atti: dalle case dette nel mio imerven:to è
evidente che il Gruppo che do rappresento
voterà, come ha fatto in Commi,ssione, con-
t]10 il testo ora esaminato ed approvato.

P A V A N. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

PA V A N. Il Gruppo della Democrazia
cristiana dichiara di votare a favore del di-
segno di legge.
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P RES I D E N T E. Métto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi 10
approva è pregato di alzare la mano.

:lì. approvato.

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni

P RES I D E N T E. I Ministri com~
petenti hanno inviato risposte scritte ad in-
terrogazioni presentate da onorevoli sena-
tori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'ap-
posito fascicolo.

Annunzio di interpellanza

P RES I D E N T E. Invito il sena-
tore segretario a dare annunzio dell'inter-
pellanza pervenuta alla Presidenza.

F ASS I N O, segretario:

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Ministri di grazia e giustizia, degli affari
esteri e dell'interno. ~ Per sapere se sono
a conoscenza di un articolo, comparso il
giorno Il aprile 1979 sul « Corriere di Cara-
cas », dal titolo « Tra i documenti di Pecorel-
li indizi per decine di inchieste», in cui si
afferma che « la documentazione sequestrata
nella redazione di OP, nell'appartamento di
Mino Pecorelli e nelle due cassette di sicu-
rezza intestate al pubblicista assassinato si
va via via rivelando, manmano che i giu-
dici procedono all'esame delle varie carte,
una inesauribile fonte di notitiae criminis ».

Nello stesso articolo viene precisato che i
giudici Sica e Mauro « sembrano essersi de-
finitivamente orientati verso quattro diversi
settori di indagine: il ramo assicurazioni,
Arcaini junior, il petrolio e, con meno con-
vinzione, il traffico di armi ». Si afferma, al-

.. tresì, che il Pecorelli avrebbe ricevuto, poco
prima di essere assassinato, il signor Vin~
cenzo Cafari, il quale gli avrebbe offerto

3 FEBBRAIO 1981

una serie di servizi-rivelazioni su alcuni « re~
troscena relativi a compagnie assicurative ».
Nello stesso articolo, a proposito della pista
del petrolio, si fa riferimento ad un procedi-
mento in corso presso il Tribunale di Civita-
vecchia che vedeva imputato Giuseppe Giu-
dice, « figlio di un ex ufficiale superiore del-
la Guardia di finanza ».

Gli interpellanti chiedono, altresì, di cono-
scere:

1) se le notizie di cui sopra, pubblicate
da un organo d'informazione venezuelano
pochi giorni dopo la morte del Pecorelli,
erano a conoscenza dell'autorità giudiziaria
italiana;

2) chi ha fornito le notizie all'organo di
stampa sopra indicato, a chi appartiene la
proprietà. del « Corriere di Caracas» e se ad
esso sono interessati comunque i servizi di
sicurezza del nostro Paese;

3) se l'autorità giudiziaria italiana ha
sentito come testimone il signor Vincenzo
Cafari, e quando;

4) quali iniziative la Procura di Roma
ha preso, indipendentemente dai progressi
fatti nelle indagini per scoprire i responsa-
bili dell'assassinio di Pecorelli, sulle nume-
rose notitiae criminis ~ come le definisce
il giornale venezuelano ~ che non possono
non essere emerse dall'analisi dei documenti
in possesso di Pecorelli e nello svolgimento
delle indagini relative al suo assassinio.

(2 . 00243)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il sena-
tore segretario a dare annunzio delle inter-
rogazioni pervenute alla Presidenza.

F ASS I N O, segretario:

SPANO. -~~ Ai Ministri degli affari esteri
e del tesoro. ~ Premesso che la paralisi dei
servizi amministrativi, che, ritardando l'invio
delle indennità accessorie per i dipendenti al-
l'estero, nonchè delle somme necessarie per
l'esercizio delle strutture, minaccia il fun-
zionamento della rete diplomatica e con-
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solare preposta all'assistenza della collet-
tività emigrata, degli operatori economici
e culturali, !'interrogante chiede che il Go-
verno, di fronte ai disservizi che recano grave
danno all'utenza, adotti i necessari provve-
dimenti per risolvere i problemi sottostanti
alla situazione creatasi, sulla scorta di quan-
to già stabilito ~ con legge n. 38 del 1979 ~
per gli operatori in servizio nei Paesi in via
di sviluppo.

(3 - 01201)

SPADACCIA, STANZANI, GHEDINI. ~

Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sape-
re se il sostituto procuratore deLla Repubbli-
ca di Roma, Sica, era 'a conoscenza ed in pos-
sesso della copertina di OP pubblicata da
« Candido» e, in caso di risposta positiva,
se abbia fatto qualcosa, e cosa, o se ~ come
è avvenuto per a1tri importanti documen-
ti ~ se la sia tenuta nel cassetto per un an-
no e mezzo senza far nulla.

(3 -01202)

CALARCO. ~ Al Ministro dei trasporti.
~ Premesso:

che, il 13 ed il 29 gennaio 1981, due
« DC-9 » dell'ATI in servizio sulla tratta Ro-
ma-Reggio Calabria, dopo l'atterraggio not-
turno, sono andati fuori pista oltre la testa-
ta per cause che ancora non sono state uf-
ficialmente comunicate;

che, nonostante le reiterate sollecitazio-
ni della direzione dell'aeroporto, le interro-
gazioni parlamentari e soprattutto i due gra-
vi incidenti sopra riferiti che per puro mi-
racolo non si sono risolti in altrettante scia-
gure, la direzione di « Civilavia » non ha pro-
ceduto a tutt'oggi al collaudo del sistema
Vasis già installato sulla pista n. 15 dell'ae-
roporto di Reggio Calabria,

l'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro intenda o meno aprire un'inchie-
sta nei confronti di « Civilavia », anche in ri-
ferimento alla mancata consegna alla dire-
zione dell'aeroporto della pista n. 15, già ul-
timata da molti mesi.

L'interrogante fa, inoltre, presente che,
nella deprecabile ipotesi di un mancato sol-

lecito intervento per il collaudo del Vasis,
non gli resterebbe altra strada da seguire
che quella di adire la Procura della Repub-
blica di Reggio Calabria perchè valuti in
sede penale concrete ipotesi di reato a cari-
co della direzione di «Civilavia ».

(3 - 01203)

ANDERLINI. ~ Al Presidente del Consi-
glio dei ministri, ai Ministri dei trasporti e
della difesa ed al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ In merito
alla da tempo progettata costruzione del-
l'aeroporto internazionale di Napoli e tenu-
to conto che Ja Corte dei conti ha recente-
mente annullato tutti gli atti precedentemen-
te emessi, in merito, dai vari Ministri dei
trasporti, l'interrogante chiede di conoscere
se non si intenda procedere ad un rapido,
generale riesame dell'intera questione, allo
scopo di definirla con la massima sollecitu-
dine, ricollegandola in quel quadro organico
in cui essa fu collocata dall'inizJiativa dell'En-
te autonomo VoIturno.

(3 - 01204)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BAUSI. ~ Al Ministro degli affari esteri.
~ Il signor Aldo Manni, nato a Firenze il
10 ottobre 1916 ed abitante in località An-
tella (Fiirenze), via Romanelli 54, da tempo
ha avuto rapporti commerciali con la Libia,
prima come comproprietario della ditta « No-
va Alfa» (proprietà sua e di suo fratello)
e poi, dal 1972, come rappresentante di di-
verse aziende prevalentemente locali e di
modeste dimensioni (fabbriche di lumiere,
elettrodomestici, scaLdabagni, eccetera).

Il suo uhimo viaggio iniziò il 13 giugno
1980 e, dopo tre giorni di permanenza a Tri-
poli, esattamente il 16 giugno, fu sottoposto
« a fermo » per informazioni.

Tale notizia fu portata da altri italiani,
suoi colleghi di lavoro, al loro r:itorno in
Italia. Da allora, e cioè ormai da oItre sei
mesi, i famHiari non hanno più avuto nè
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notizie dirette, nè precise informazioni irr1di~
rette. Essi si sono rivolti inutilmente sia al
Ministero, sia 'all'Ambasciata italiana a T~i~
poli, sia all'Ambasciata libica a Roma.

Da voci raccolte nella ricerca di informa~
zioni, sembra che l'episodio del Manni non
sia il solo, ma che anche altd cittadini ita~
liani siano detenuti in Libia senza possibi~
lità per i familiari di ottenere Joro Illotizie.

Ove ciò rispondesse al vero, sarebbe mo-
tivo di ancor più grave preoccupazione, par-
ticolarmente tenendo conto di non dimenti-
cati episodi di criminalità politica causati
nel nostro Paese da dttadini Libiei.

L'intertrogante chiede, pertanto, di cono~
scere:

1) quanti e chi siano i cittadini italiani
detenuti in Libia;

2) quali si'ano i motivi della detenzione;
3) quali siano, in particolare, le notizie

relative al signor Aldo Manni e quali passi
il Ministro intenda effettuare a salvaguar-
dia dell'inoolumità personale e della libertà
di tin concittadino all'estero delqua:le man-
cano notizie da oltre sei mesi.

(4 -01671)

DI NICOLA. ~.- A.l Presidente del Consi-
glio dei ministri, ai Ministri dell' agricoltura
e delle foreste e della marina mercantile ed
al Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. ~ Per conoscere quali urgenti
provvedimenti intendano adottare per alle~
vi'are lo stato di grave disagio della popola-
zione siciliana che, in questi giorni, viene du-
ramente c01pita dall'imperversare del catti-
vo tempo, caratterizzato da eccezionali nevi~
cate e dal fortissimo vento che ha provocato
ingenti danni, 'soprattutto in agricoltura.

L'ambiente agricolo siciliano è sconvolto:
molti danni si riscontrano in modo particO-
lare nelle serricolture, in special modo in
provincia di Trapani; negli allevamenti sono
stati registrati moltissimi decessi di anima~
H, dovuti ad assideramento e ad impossibi~
lità di soccorso e di foraggiamento, dato l'i-
solamento forzato di molte zone.

Numerosi porti siciliani sono statigra.ve~
mente danneggiati dalle forti mareggiate e

migIiatia di barche e motopescl1erecci sono
affondati, specialmente in provinda di TJ'a~
pani, come a San Vita Lo Capo, a Caste1lam~
mare del Golfo e nelle isole vicine come Pan~
telleria, Favignana, Marettimo e Levanzo,
che sono prive di strutture portuali idonee a
fronteggiare il mare tempestoso e che, anche
in periodi di non eccezionale cattivo tempo,
evidenziano la necessità di opportuni inter~
venti per permettere la sopmvvivenm ed il
vivere civile della popolazione che, con ido-
nee strutture portuali, vedrebbe assicurata
la ricettività delle navi che trasportano i be-
ni essenziali alla vita della popolazione lo-
cale, condizione primaria per 'lo sviluppo del
turismo che rim.rane una delle uniche risorse
e fonte di la'Voro.

A tutte dette calamità bisogna aggiungere
la manoanza di energia elettrnca in cui viene
a trovarsi continuamente tutta la regione si~
ciliana, e particolarmente la zona occidenta-
le, che arreca notevolissimi danni e grave di~
sagio alla popolazione che viene a trovarsi in
una condizione assolutamente insostenibiJe.

(4 ~ 01672)

CALARCO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Premesso che il decreto isti~
tutivo del corso di laurea in scienze banca-
rie ed assicurative (decreto del Presidente
della Repubblica 17 ottobre 1969) stabiliva
l'ammissione del suddetto corso alla facoltà
di economia e commercio dell'Università di
Messina, senza però prevederne l'equipara-
zione ad altri corsi di laurea, e che, in con-
seguenza, è stata preclusa di fatto, a chi lo
ha frequentato e lo frequenta, la possibilità
di ammissione ai pubblici impieghi, all'esa-
me di abilitazione all'insegnamento ed al-
l'esame di Stato per l'abilitazione all'eserci-
zio della professione di dottore commercia-
lista;

considerato che, a tutt' oggi, tale incre~
sciosa situazione resta inalterata e mortifi-
ca le legittime aspirazioni degli studenti in-
teressati;

rilevato che gli iscritti al primo anno
del corso in questione sono sempre in con.
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tinuo aumento a conferma di una linea di
tendenza più specialistica negli studi;

visto che altre Università, come quella
di Siena, hanno ottenuto quanto chiedono
gli studenti di Messina,

!'interrogante chiede di conoscere quale
sia l'iter più spedito per porre fine ad una
situazione a dir poco sconfortante.

(4 - 01673)

DAMAGIO.~~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso che negli ultimi giorni si sono ri~
petuti a Gela (Caltanissetta) gravi atti di
delinquenza di chiara marca intimidatoria,
culminati nell'incendio e nel danneggia-
mento dell'automobile del vice segretario ge-
nerale del comune e nella vile aggressione al.
l'assessore comunale ai lavori pubblici, gra-
vemente ferito a bastonate da turpi indivi-
dui, sino ad oggi rimasti sconosciuti;

constatato che ormai esistono tutti i
presupposti e gli elementi per rendere dram~
matica una situazione di per sè assai grave,

!'interrogante chiede di conoscere quale
urgente programma si intende adottare al
fine di prevenire il ripetersi dei gravissimi
epis'Odi di delinquenza e per individuare e
colpire con il rigore della legge gli autori ed
i mandanti di tali atti criminosi che, da trop-
po tempo ormai, si susseguono nella città di
Gela.

In particolare, l'interrogante chiede di
essere concretamente informato sulle misu-
re, non differibili, nè superficiali, da intra-
prendere per garantire le più essenziali li-
bertà di movimento, di attività ec'Onomiche
ed imprenditoriali, di manifestazioni di pen-
siero ai cittadini della operosa comunità ge-
lese che vogliono vivere serenamente, che
intendono respingere ogni e qualsiasi omer-
tà e che, pertanto, reclamano legittimamente
un serio e concreto intervento delle istitu-
zioni che sia di sostegno in ogni settore al-
l'attività, intelligente e coraggiosa, delle for-
ze dell'ordine ~ pubblica sicurezza, carabi.
nieri,guardia di finanza ~ la cui presenza
deve essere quantitativamente rinforzata per-
chè la criminalità arrogante possa essere de-

finitivamente stroncata. nei suoi delinquen-
ziali comportamenti.

(4 - 01674)

MEZZAPESA. ~ Al Ministro dei lavori
pubblici. ~ Per conoscere i motivi per i qua-

li il Ministero non ha incluso il porto di Mo-
la di Bari nel piam.o ,delle opere marittlime da
finanziare nel prossimo esercizio.

Tale porto, con decreto ministeriale n. 542
del 28 giugno 1908, fu classificato ai fini del
rifugio neHa I categoria, sicchè tutte le spese
relativ,e alla sicurezZJa deWapprodo e dell'an-
coraggio sono a totale carico dello Stato, ex
articolo 6 del regio decreto 2 aprile 1885, nu-
mero 3095, e pertanto esso non rientra tra i
porti prev1sti dalla lettera g) dell'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1972, n. 8, che ricadono nelle com-
petenze regionali.

Già dal 12 maggio 1975 il sindaco del co-
mune di Mola chiedeva il finanziamento dei
lavori per il completamento del braccio del
molo di levante, lavori previsti dal piano
regolatore del porto.

Intanto, ad aggiungere ulteriori disagi
alla già diffici,le situazione, è intervenuto n
maltempo abbattutosi sulle coste adriatiche
pugliesIÌ nei giorni scorsi, che ha, tra l'altro,
provocato l'affondamento di un motopesche.-
reccio.

L'interrogante chiede, pertanto, che il. Mi.
nistero intervenga per risolvere i gravi pro-
blemi del porto di Mola di Bari e per ridare
serenità e Hduda ai numerosi operatori ~

armatori e marinai ~ interessati alla sicu-
rezza delle strutture portuali di Mola.

(4 ~01675)

GHERBEZ, BACICCHI. ~ Ai Ministri del.
['interno e dei beni culturali e ambientali. ~
Premesso:

che dai locali del museo della risiera di
San Sabba (Trieste), già campo di stenninio
nazista ed ora monumento nazionale, è
scomparsa la mazza con cui i condannati a
morte venivano tramortiti prima di essere
avviati al forno crematoria e che al suo
posto è 5tato trovato un volantÌ!Ilo nazista:
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che tale grave fatto è un attentato alla
Resistenza e, nel contempo, una palese dimo-
strazione dell'insufficiente vigilanza del mo-
numento da parte delle forze dell' ol1dine,
nonchè della quasi inesistente opera di pre-
venzione;

che esso rientra evidentemente nella se-
rie minterrotta delle azioni fasciste e nazi-
ste che si susseguono con insolita frequenza
nel capoluogo giuliano,

gli interroganti chiedono di conoscere:
come si svolgono le indagini per indi-

viduare gli autori di tale azione nazista;
quali misure si intendono predisporre

per assicurare una corrispondente tutela a
salvagual1dia del patrimonio storico e docu-
mentario esistente nella risiera di Trieste;

se non si ritiene di dover finalmente
provvedere a rafforzare realmente gli orga-
nici della pubblica sicurezza di detta città, e
non solo a sostituire quanti vanno in quie-
scenza o per varie ragioni vengono trasfe-
riti, nonchè a dotare di ulteriori, necessari
mezzi e strumenti tecnici le forze de11'oI1dine.

(4 -01676)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio dell' elenco di in-
terrogazioni ritirate dai presentatori.

F ASS I N O, segretario:

n. 3 - 00517, dei senatori Libertini e Ci-
pellini, al Presidente del Consiglio dei mini-
stri ed ai Ministri dei trasporti, della difesa
e delle poste e delle telecomunicazioni.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 4 febbraio 1981

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, mercoledì 4 febbraio, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 16
e la seconda alle ore 21, con il seguente or-
dine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge
8 gennaio 1981, n. 5, conoernente assegna-
zione al Comitato nazionale per l'energia
nucleare di un contributo statale di lire
248 miliardi a completamento del finanzia-
mento delle attività per il 1980 e a titolo
di anticipazione per il primo quadrimestre
del 1981 (1260).

2. Concessione al Comitato nazionale
per l'energia nucleare di un contributo
statale di lire 2.890 miliardi per le attività
del quinquennio 1980-1984 (1132).

3. Finanziamento per l'esecuzione di
un programma integrativo di interventi
di riclassamento, potenziamento ed am-
modernamento delle linee, dei mezzi e
degli impianti e per il proseguimento del
programma di ammodernamento e po-
tenziamento del parco del materiale rotabi-
le della rete ferroviaria dello Stato (1262)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 19,20).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la
pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea


