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

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta.
(ore, 16).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I , segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 9 aprile.

P R E S I D E N T E . Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

Hanno chiesto congedo i senatori Dama~
gio per giorni 4 e Pala per giorni 1.

Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E. H P.residente del~
la Camera dei deputati ha trasmesso il s'e-
guente disegno di legge:

C. 1403. ~ Deputati MORAZZONIed altri.
~ « Integrazione dell'articolo 768 del codice
della navigazione}) (1396) (Approvato dalla
loa Commissione permanente della Camera
dei deputati).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P R E S I D E N T E. :Ë.stato presen-
tato il seguente disegno di ,legge:

dal Ministro del tesoro:

«Partecipazione italiana alla VI ricosti-
tuzione delle risorse dell'Associazione inter-
nazionale per 10 sviluppo (IDA) » (1395).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P R E S I D E N T E. Il seguente di-
segno di legge è stato deferito in sede refe-
rente:

alla sa Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni):

« Norme di integrazione e modifica al trat~
tamento normativo del personale dell'Azien-
da autonoma delle ferrovie dello Stato»
(1344), previ pareri della la, della sa e della
11a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E. A nome della 12a
Commissione permanente (Igiene e ,sanMà),
in data 13 aprile 1981, il senatore Petronio
ha presentato l'a relazione Isul disegno di
legge: «Norme per l'attuazione delle dÌ(ret~
ti:ve CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, nu~
mero 78/5200113 ,dkembre 1977 en. 79/110
del 24 gennai~ 1979 e norme per J'acœle-
razione deUa bonifica sanitaTia degli alle'V'a~
menti dalla tUlbercolosi e daUa brucellosi»
(1205) (Approvato dalla 14a Commissione
permanente della Camera dei deputati).

Seguito della discussione del disegno di
legge:

«Bilancio di previsione dello Stato per l'an-
no finanziario 1981 e bilancio pluriennale
per il trIennio 1981-1983» (1383) (Appro-
vato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge: «Bilancio di previsione dello Sta-
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to per l'anno finanziario 1981 e bilancio plu-
riennale per il triennio 1981-1983 », già applfo-
vato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Schietro-
ma. Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A. Onorevole Presiden-
te, onorevoli colleghi, 'Si è ocœso nel paese
un dibattito sui grandi temi politici, econo-
mici e di prospettive, che avrebbe dovuto
avere una eco più adeguata nella tradiziona-
le occasione offerta dalla discussione del bi-
lancio dello Stato in quest'Aula.

Prima di tentare di entrare utilmente sia
pure per brevi cenni ~ tenuto conto delle
circostanze ~ in merito a qualcuno di essi,
m; preme rilevare subito che, rispetto agli
anni precedenti, almeno dal punto di vista
della sistematica, ci troviamo di fronte ad
un documento di nuova fattura, migliorato
nella messe di notizie e di informazioni, di
più agevole lettura e tale da consentire, con
l'ausilio degli altri strumenti contabili ~

bilancio di assestamento, legge finanziaria,
note di varazione ~ una visione globale del-
l'andamento in atto della pubblica finanza
non disgiunta dalla possibilità di paragoni
con il passato e di proiezioni nel futuro.

È questa un'altra delle caratteristiche, da
giudicrursl positivamente, dlel bilancio a « le-
gislazione invariata» che permette di rileva-
re l'andamento del bilancio nel prossimo
triennia, con la spontanea crescita delle gran-
dezze economiche ivi considerate e, paral-
lelamente, le correzioni che il Governo e il
Parlamento, nella loro connessa attività ed
anche in relazione alle necessità del momen-
to, possono apportarvi.

Come è noto, la più volte citruta le.gge di
riforma n. 468 del 1978 tra le novità di rilie-
vo ha apportato quella dell'impianto di un
bilancio anche per i due anni successivi a
quello considerato.

Abbiamo così, dopo l'approvazione della
legge, un bilancio vigente per l'anno in cor-
so e programmatico per i due anni successi-
vi, dovendosi restringere ovviamente a que-
sti ultimi il precetto' legislativo di cui al-
l'articolo 4 della legge su richiamata secon-
do cui « il bilancio pluriennale non compor-

ta autorizzazione a riscuotere le entrate nè
ad eseguire le spese ivi contemplate ».

Costituisce pertanto un lodevole tentativo
di programmazione non solo della spesa ma
anche dell'attività economica e finanziaria,
delle scelte da operare, degli indirizzi da se-
guire. Ciò in quanto, tolte le spese da iscri-
vere obbligatoriamente in dipendenza di fat-
tori legislativi ed altri oneri inderogabili, vi
è una ampia messe di poste che riflettono
l'andamento dell'economia e che sono stima-
te proprio in funzione delle ipotesi di evolu-
zione delle principali variabili macroecono-
miche di volta in volta esposte nella relazio-
ne previsionale e programmatica.

Ma sappi'amo, onorevoli colleghi, che, quan-
to alla sostanza, il bilancio deve o dovrebbe
rispecchiare esattamente la situazione poli-
tico-ecoll'omica del paese. Quale <:1Illoraila cri-
tica di fondo a questi documenti? Che, stan-
te l'urgenza di approvarli come sono, per
l'incombente decorso dei termini fissati dal-
la Costituzione, di qui a qualche tempo ~

e mi auguro a breve tempo ~ è necessario
proporre una nota di variazione che sarà ine-
vitabilmente, per la sua importanza, una spe-
cie di piccolo bilancio bis.

È una critica che possiamo e dobbiamo
tutti accettare, trattandosi di un fatto im-
posto da una si,tuazione economioa eoœZID-
naIe, nazionale e internazionale, la quale, so-
prattutto dopo ben quattro crisi di Gover-
no registratesi in soli due anni e intercalate
addirittura da un reiterato scioglimento anti-
cipato delle Camere, impone sempre di più
a tutti ~ Governo, Parlamento, paJrti politi.
che e sociali e opinione pubblioa ~ una dia-
gnosi non facile, alla ricerca di terapie di
più ampio respiro che vanno ben al di là
dei provvedimenti indispensabili ed urgenti
che si sono dovuti prendere; terapie che,
quindi, non sono limitate alla ricerca della
governabilità della sola economia.

Occorre dirci con franchezza che la situa-
zione si presenta con connotati molto gravi.
Cito soltanto alcune cifre. Secondo le previ-
sioni del bilancio triennale, quali risultanti
dall'ultima nota di variazione, si passerà da
un saldo netto da finanzare di 69.024 miliar~
di nel 1981 a 70.264 miliardi circa nel 1982;
si pensi che il progetto iniziale di bilancio,



Senatú della Repubblica ~ 14283 ~ VIn Legislatura

265a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 14 APRILE 1981

a legislazione vigente, prevedeva per il 1981
un saldo netto di 54.968 miliardi circa e per
il 1982 un miglioramento relativo, attestan~
dosi il saldo a 40.649 miliardi circa.

È di tutta evidenza quindi che ci trovia~
ma di fronte ad una previsione che per il
1982, tenendo conto della manovra comples-
siva attuata con la legge finanziaria recente-
mente approvata, fa segnare un peggiora-
mento del saldo netto di circa 1'80 per cento
rispetto alla previsione a legislazione vigente
(al netto cioè deNe misure contenute nleHa
legge finanziaria).

È vero che per il 1983 i dati sembrano evi~
denziare un leggero miglioramento; ma si
tratta di una indicazione puntualmente ap-
parsa anche nell'ultimo degli anni considera-
ti dai precedenti bilanci pluriennali (1979-
1981; 1980-1982) e poi sempre smentita dal-
l'evoluzione effettiva della finanza pubblica
allargata. La verità è che il bilancio plurien~
naIe, nella sua versione attuale, con tutti i
limiti posti in evidenza nel corso del dibat-
tito sulla legge finanziaria e sul disegno di
legge di bilancio in discussione, al più rie-
sce ad offrire un'indicazione del trend per
il secondo anno.

Previsioni su base pluriennale più ampie
per essere attendibili ipotizzano una effetti-
va capacità di governo e di controllo della
spesa. Ipotizzano cioè una effettiva possibili-
tà di intervenire tempestivamente per cor-
reggere le distorsioni più evidenti negli an-
damenti previsti. E nel sistema della riforma
del 1978 la sede dove dovevano essere isti-
tuzionalmente organizzati questi interventi
corI'ettÍ1vi era proprio la I,egge fil1lalIlziaria. I
dati al nostro esame invece confermano an-
cora una volta che la legge finanziaria è sta-
ta considerata sia dal Governo che dal Par-
lamento 'fion come Ulna strumento di COll"re-
zione sugli indirizzi tendenziali del bilancio
statale (e dei bilanci degli altri enti che si
collegano alla finanza statale) ma come una
normale legge di spesa. E non vi è dubbio
che questo atteggiamento è in qualche modo
coUegato alla eccessiva lUTIlghezzadei tempi
di discussione dei documenti di bilancio, lun-
ghezza che, come ho già avuto modo di dire
in occasione del dibattito sulla legge fÎ'naJl1-

ziaria, toglie ogni significato di manovra
di breve periodo alle determinazioni legisla-
tive organizzate in questo ultimo strumento.

È auspicabile allora che già nel corso del
1981 si apra nel Parlamento, in coerenza con
le indicazioni che il Governo vorrà fornire,
un confronto franco e approfondito sulle
questioni connesse alla scelta dei settori e
delle priorità sui quali intervenire con misu~
re di contenimento della spesa.

Tutti a parole auspicano una riconversione
qualitativa della spesa statale; ma nessuno
poi in realtà si vuoI far carico dei costi, an-
che in termini di consenso sociale, che que-
ste misure comportano; si rinviano quindi
interventi dolorosi ma possibili oggi, senza
comprendere che domani non sarà forse ma-
terialmente più possibile correggere le situa-
zioni in atto. In sostanza nella situazione
attuale c'è una sorta di scarico sulle genera-
zioni future dei pesi e degli oneri degli squi~
libri nel presente; squilibri che trovano il
loro fuoco nella finanza pubblica.

Non affrontare oggi con rigore le cause
strutturali dei disavanzi pubblici, significa
mettere in pericolo la stessa sopravvivenza
del tessuto democratico per il domani. È op-
portuno allora che il Governo in tempi bre-
vi faccia al Parlamento le sue proposte, or-
ganizzandole in strumenti normativi coeren-
ti e possibilmente di chiara lettura. Il Par-
lamento si assuma le sue responsabilità,
aprendo un dibattito approfondito su questi
temi e pervenendo a mi sure ben precise.

In una recente intervista H Ministro del
tesoro, premesso che il bilancio 1981 preve~
de un « ricorso al mercato» per circa 80 mi~
la miliardi, ai quali si debbono aggiungere
a:1tri 46.000 miiliaJrdi di residui pasSlivi; che
questo non è tutto perchè c'è anche una mas-
sa spendibile che deriva dai fondi non spesi
degli enti locali e di altre strutture pubbli-
che; che nel complesso si arriva quindi a
quasi 160.000 miliaJrdi, pari al doppio del
risparmio nazionale; che è una situazione
pazzesca (ha detto proprio così: situazione
pazzesca!) che va corretta eliminando molti
residui, ha affelfmato quindi che i tagli al
bilancio di competenza messi a punto sinara
sono solo un primo passo verso quella pu-
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lizia del bilancio di cassa che egli si propo-
ne di apportare appunto con la prima «nota
di variazione ».

Ha preannunciato inoltre che le autorizza-
zioni di spesa del Tesoro non andranno ol~
tre le previsioni del bilancio di competen~
za: e cioè se si spenderanno i residui non si
dovrà spendere la competenza.

È difficile dargli torto.
L'inflazione, che oggi per tante ragioni è

il problema dei problemi, non ha origini mi~
steriose. Tra le varie cause ~ dopo tanto

clamore, ormai note anche ai non addetti
ai lavori ~ vi è quella fondamentale, tutta

ital'Ïiana, di una «creazione» di moneta da
considerarsi davvero « eccessiva» rispetto al.
le possibilità della nostra economia. Un pro-
cesso inflazionistico prolungato è infatti ge-
neralmente ritenuto come il risultato di un
« eccesso» di moneta rispetto al reddito pro-
dotto.

È un discorso che ci porta lontano, ma che
prima o poi dovremo fare sino in fondo, per
ricordarci una volta per tutte dell'importan-
za fondamentale di una corretta politica mo~
netaria, in un quadro di programmazione
economica, in un paese che non ha risorse
illimitate. Ora è evidente che programmare
significa appunto distribuire risorse limita-
te tra fini alternativi: collocare cioè mezzi
limitati nell'ambito di fini diversi, di cui sia
chiara la scala di priorità e l'ordine d'ur~
genza.

E programmare è impossibile, quindi, se
non si tiene presente il vincolo complessivo
derivante proprio dal fatto che le risorse non
sono illimitate; se si procede cioè sulla base
di una pratica aberrante, secondo cui ogni
nuova esigenza viene discussa e approvata
senza tener conto delle altre esigenze e di
un qualche ordine di precedenza; se in defi~
nitiva si supera il vincolo delle risorse con
la comoda scappatoia della creazione di mo-
neta.

L'abuso in tal senso crea, tra l'altro, pre-
disposizioni psicologiche a comportamenti
amministrativi disinvolti, che prescindono
da criteri economici, nella illusione che alla
fine senza danni tutto si aggiusterà: iif pareg-

gio e qualcuno pagherà, non importa se con
moneta inflazionata.

La via attraverso la quale passa l'espedien-
te è a tutti nota. Sappiamo infatti che il fi-
nanziamento di una nuova o maggiore spe~
sa dovrebbe essere assicurato o attraverso la
contrazione di altre spese pubbliche, o con
un aumento di imposizione diretta o indi-
retta, o anche con il ricorso all'indebitamen~
to «sul mercato ». Ma è proprio tale ulti-
ma forma di finanziamento che dà luogo al
rischio che la spesa pubblioa si lÌ'raduœ in
aumento di liquidità nella misura in cui i
titoli siano collocati non sul mercato ma
presso la Banca d'Italia e pagati con la crea-
zione di moneta, il tutto con buona pace del-
l'articolo 81 della Costituzione.

Si comprende allora la preoccupazione del
Ministro del tesoro, che deve essere grave
preoccupazione di tutti in ordine a quelle
imponenti cifre per le quali, nella situazione
in cui ci troviamo, è previsto un ricorso « al
mercato » con una carica inflazionistica for-
se micidiale!

È opportuno ricordare, a questo punto,
il severo monito che si coglie nelle parole
dell',allora governatore della Banœ d'Italia
Carli, il quale nella relazione sull'esercizio
1973 disse tes.tualmente: «Ri'sale al 1928 Ja
abrogazione delle disposizioni, contenute nel
testo unico sugli istituti di emissione, con-
cernenti le limitazioni degli impieghi della
Banca d'Italia in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato. Ci siamo posti e ci poniamo l'in-
terrogativo se la Banca d'Italia avrebbe po~
tuto o potrebbe rifiutare il finanziamento
del disavanzo del settore pubblico astenen~
dosi dall'esercitare la facoltà attribuita dalla
legge di acquistare titoli. di Stato ». Il Go-
vernatore rispondeva negativamente al que-
sito, perchè « ì1 rifiuto porrebbe lo Stato nel~
la impossibilità di pagare stipendi ai pubbli~
ci dipendenti ... e pensioni alla generalità dei
cittadini. Il rifiuto dunque avrebbe l'appa-
renza di un atto di saggia politica moneta-
ria; nella sostanza sarebbe un atto sedizioso,
al quale seguirebbe la paralisi delle istitu~
zioni ».

Sin qui le parole del Governatore, cui biso-
gna riconoscere il merito di aver posto pub-
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blicamente sin da allora il quesito come pro-
blema dj fondo del nostro sistema economi-
co-politico. Non v'è chi non veda infutH co-
me la paralisi delle istituzioni si rischia
ugualmente se ci rassegniamo a 'Vivere in
un'Italia caratterizzata da inflazione crescen-
te ed incontrollata, con tutto quel che il fe-
nomeno comporta in fatto di disoccupazio-
ne, di deficit di bi'lancia dei pagamenti, di
inefficienza dell'apparato produttivo, di in-
sidia profonda alla moralità pubblica, incer-
tezze, ingiustizie, speculazioni, depaupera-
menti sistematici, indebiti arricchimenti e
così via.

Ed è questo un esempio di come si può
aggirare o addirittura disattendere nella so-
stanza una precisa norma costituzionale ~

l'artiÍcolo 81 ~ orea:I1Jdosi una sptmle di
carenza di responsabilità in un punto noda-
le; carenza che poi si attribuisce ingiusta-
mente al sistema, quando sembra quasi che
le cose vadano male, malgrado che tutti fac-
ciano il proprio dovere.

Chi crede alla magia delle leggi, secondo
la voga corrente, può essere spinto ad in-
vocare allora il ripristino del divieto abro-
gato nel 1928, senza pensare tra l'altro che I
entro certi limiti l'uso della facoltà in que-
stione può essere utile, se non addirittura
indi'spensabJi1e e ohe 'sta imrece al Governo
e al Parlamento (si veda il secondo comma
dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978,
n. 468) valutare rigorosamente nella pro-
grammazione de1'1'econo(ffi'~a,questi limiti e
non sUlperarH mai pericolosl8iIDente. PeraJ.tro
entro oert'i Hlmit,iun'inflaziOIlle pre\T1rstae con-
tranata può eS'sereconsiderata ed è conside-
mta uÜle, e comunque un male inevÎJtabile al-
meno 'sotto il profHo che Jlasua eHmin:azione
repentÎJna (ammesso che fosse posiSi<bHeotte-
nerla) potrebbe avere effetti negativi sull'in-
vestimento e una dannosa spinta recessiva.

L'inflazione comunque non è un male so-
lo italiano. Ed è estremamente interessante
ai fini di ogni discorso al riguardo tener
presente la tabella dei tassi degli anni dal
1971 al 1979, elaborata dal FMI (Internatio-
nal financial statistics) per i paesi industria-
lizzati (tabella che, con il consenso del si-
gnor Presidente,~'Passo direttamente agli ste-
nografi) .

PRESIDENTE. D'accordo.

s C H I E T R O M A. Nella tabella l'in-
flazione parte con tassi che vanno dal 2,85
per cento del Canada al 9,41 per cento del
Regno Unito nel 1971, per avere negli anni
1974 e 1975 impennate significative pari al
24,34 per cento per il G:Ìiappone, ,a:l24,22 per
cento per il Regno Unito, ,al 10,90 per cento
per gli USA e H Ganada, e con tasSli dal13 per
cento <1'115per cento per ,LaFralIlda, il Belgio
e la DarnÎimarca; <per ri:disceIlldere nel 1979 a
tassi tra il 3,59 per cento del Giaippone e i:l
13,40 per cento del Regno Unito.

L'Italia parte nel 1971 con un tasso del
tutto normale pari al 4,97 per cento, arriva
ad un ma'sSiimo del 19,08 per cento nel 1974,
discende al 12,14 per cento nel 1978 per sa-
lire quindi a oltre il 21 per cento nello scor-
so anno, punta mai raggiunta nel passato.

Non ho dati recenti relativi agli altri pae-
si, ma credo ohe gli USA nel 1980 aJbbiamo
toccato per la prima volta il 12 per cento e
il Regno Unito sia risalito almeno al15 per
cento. Siamo dunque ad una nuova impen-
nata.

La stessa tabella dimostra visivamente co-
me l'inflazione non è invincibile: il Regno
Unito in tre anni (1974-75-76) passa dal 16
per cento al 24,22 per cento, per tornare su-
bito al 16,50 per cento; il Giappone, che ora
ha un'inflazione sotto il 5 per cento, in tre

i anni (1973-74-75) passa dall'11,82 per cento
al 24,34 per cento, per poi ridi scendere su-
bito all'11,86 per cento.

L'esperienza degli altri paesi industrializ-
zati insegna pure come sono rientrati più
velocemente daH'inflazione queHi 'ÌDa essi
che hanno saputo ridurre le aspettative in-
flazionistiche. Con un sistema basato sul
controllo di tali aspettative in Svezia sono
riusciti in un anno a passare da una in-
flazione di oltre il 20 per cento a una infe-
riore aIlS per cento.

Le reazioni del nostro paese alle drasti-
che misure del Governo stanno a significare,
invece, quanto è diventato difficile da noi
correggere queste aspettative senza il con-
corso di tutti.

Sugli altri rimedi contro l'inflazione oggi
non è-agevol~ e forse neanche- opportuno
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intrattenerci, quantomeno per non turbare
le trattative tuttora in corso tra Governo e
parti sociali. È lecito comunque esprimere
ad ogni buon fine qualche considerazione
che non valga solo per la presente congiun-
tura.

È vero che la stretta creditizia, unita ad
altri provvedimenti che praticamente con-
tingentano il credito, sterilizza una notevole
massa di liquidità e argina così il processo
inflattivo. Ma tutti sanno che questo tipo
di intervento, pur foriero di immediati ri-
sultati, deve essere usato per necessità con-
tingenti e per limitati periodi e tenuto sot-
to costante controllo in quanto può anche
ingenerare guasti notevoli nel sistema. Sem-
bra poi, sia pure ad una verifica del tutto
empirica, che continui interventi di questo
tipo irrigidiscano il sistema stesso, renden-
dolo sempre meno sensibile.

È indispensabile comunque ispirarsi sem-
pre ad esigenze di stabilità di lungo perio-
do, perchè il tentativo di regolare l'attività
economica nel periodo breve può sortire il
solo risultato di amplificare le oscillazioni
del ciclo.

Sarebbe comunque augurabile, per la buo-
na riuscita di un tal genere di interveŒ1:ti,che
la massa monetaria sterilizzata nei confron-
ti del privato che non ne può beneficiare ~

o perchè non gli viene concessa o perchè
eccessivamente costosa ~ non venisse poi
fatta affluire allo Stato specie per essere
disciolta nel pagamento di spese correnti.

Questa discussione del bilancio 1981 si
chiude sullo sfondo dell'annuncio del Gover-
no d'importanti tagli alla spesa statale. Sem-
bra opportuno pertanto svolgere qualche
considerazione che leghi la vicenda del pro-
getto di bHaIIlCÍo 1981 'aHa 1potesi di COIIlte-
nimento della spesa avanzata dal Governo.
Secondo le informazioni di stampa e le di-
chiarazioni fatte da alcuni rappresentanti
del Governo, i settori sui quali dovrebbe ca-
dere la manovra di contenimento sono quel-
li della spesa sanitaria, dei trasferimenti al-
le regioni e al sistema delle autonomie, e
di alcuni settori della spesa di funzionamen-
to dell'amministrazione centrale dello Stato.

I dati disponibili indubbiamente indicano
~hè i me~canismi normativi dove si registra

la più sensibile lievitazione della spesa pub-
blica sono proprio quelli col1ega:td.aHa sanità,
al sistema mutuo-previdenziale ed ai trasfe-
rimenti agli altri centri di spesa del settore
pubblico allargato.

Non va però sottaciuto che l'estrema deli-
catezza sociale dei settori sui quali si pen-
sa di introdurre tagli impone grande caute-
la e misura. Si può senz'altro pensare a mi-
sure di razionalizzazione, volte soprattutto
ad evita're 'sprechi e sperperi (si pensi al
settore sanitario), occorre però avere chia:ra
l'esigenza che le misure devono essere orga-
nizzate in modo tale da fare salve le esigenze
deJle fusce sociali veramente deboli e !n0ll
protette. Analogo discorso va fatto per n
settore mutuo-<previdenziale, nel quale peral-
tro sono indilazionabili alcuni interventi cor-
rett1vi, soprattutto sul versante contributivo,
alla luce delle più recenti indicazioni sui
deficit previ,sti per le gestioni INPS nel trmn-
nia 1981-1983.

Per quanto concerne l'utilizzo dello stru-
mento fiscale ci sembrerebbe [lecessa:r.io, pri-
ma di por mano alla imposizione di nuove
imposte o tasse o di inasprire quelle esisten-
ti, recuperare alI'erario il dovuto da tutti
stroncando l'evasione. In periodi particolar-
mente difficili attraverso la manovra fiscale
si possono ottenere anche effetti diversi e
complem~ntari oltre quello specifico di far
affluire denaro alle casse dello Stato.

Ove sia necessario richiedere sacrifici par-
ticolari alla comunità, la manovra delle ali-
quote può riequilibrare il peso dei sacrifici
stessi, evitando che vi siano consumatori
ridotti ai margini o al di sotto di essi, di
contro ad altri meglio provveduti.

Quest'ultima soluzione, dal punto di vista
sociale (e sempre in generale, al di fuori di
questo particolarissimo momento, che impo-
ne sacrifici), se sembrerebbe senz'altro più
corretta del blocco indiscriminato degli sti-
pendi e della stessa sterilizzazione della sca-
la mobiJe.

A questo riguardo mi sembra opportuno
ricordare che di fatto, di scale mobHi, in Irta-
lia non esiste soltanto quella dei lavoratori
dipendenti o pensionati. Esiste infatti quella
dei fitti ancorati al 75 per cento dell'au-

J

mento al1il1UOdel costo della vita. Vi è poi
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quella del settore creditizio e assicurativo:
sono oggi indicizzate all'aumento dei costi
J~10lte obbligazioni emesse dagli istituti di
cr:edito speciale, ivi comprese quelle di cre-
dito fondiario, dall'industria, dallo Stato
stesso (vedi certificati di credito). Le assicu-
razioni sulla vita nelle varie forme previste
dai contmtt1 'S'ono ID quelche modo legate
alla probabile evoluzione verso l'alto dei
prezzi dei beni e dei servizi. È indicizzata
la quota che per legge spetta dallo Stato agli
enti looalli e infine, tra'scumndo altri settori,
si può affermare che è indicizzato il bilancio
statale specie a causa del fiscal drag che, da
solo, determina una evoluzione nelle gran-
dezze economiche dal lato entrata facilmen-
te stimabile.

Questo accenno alla pluralità delle indi-
cizzazioni che esistono in Italia non è nè
fine a se stesso nè riohiama,to a scopo giusti-
ficativo per concludere che tra le tante
scale mobili può ben restare intatta quella
di cui beneficiano le categorie spesso meno
provvedute (è ben noto il pensiero di tutti
a questo riguardo ed è auspicabile un profi-
cuo incontro tra le forze sociali e il Go-
verno al fine di ottenere un accordo il mi-
gliore possibile) bensì perchè è opinione or-
mai accettata da molti studiosi (anche se
scarsamente richiamata all'attenzione del
pubblico) che non è tanto una scala mobile
ad ingenerare o meglio a perpetuare infla-
zione quanto la diffusione di tante scale
nei più svariati settori.

Se fosse escluso peraltro che possa consi-
derarsi economicamente e socialmente vali-
da l'ipotesi di blocco o sterilizazzione, sia
pure parziale, della sola scala mobile di cui
beneficiano i lavoratori dipendenti (ma, ripe-
to, noi per primi ci auguriamo sincera~
mente che venga raggiunto un accordo va-
lido anche per l'avvenire), sarebbe più rea-
listico considerare l'opportunità di rivedere
tutto il sistema delle indicizzazioni e, nel-
l'ambito di tale opera di revisione, ripro-
porre in lliuoV'a veste anche l'ilndennità di
contingenza.

In primo luogo sarebbe manifesta la ne-
cess.ità d~ rÌ'vedere almeno .n paniere cui si
riferiscono gli aumenti, in quanto dagli an-

ui '40 è ormai obsoleto, come tante altre
cos<:)dell'epoca.

Inoltre s;lrebbe opportuno eliminare gli
effetti dell'attuale sistema ~ che, progre-
dendo gli scatti, tende ad autosensibiHzzarsi

~ e rivedere il congegno anche allo scopo
di contenere al massimo la tendenza che
ora ha di appiattire le retribuzioni.

Infine, in relazione al su richiamato prin-
cipio della « diffusione» quale effettiva cau-
sa di inflazione, tenuto conto che proprio lo
Stato ~~ attraverso il fiscal drag ~ ne è
beneficiario e vittima, non sarebbe arri-
schiato ipotizzare forse un trattamento fisca-
Je divel'so e meno pesante per l'fu:1delllllitàdi
contingenza o la sua esclusione dai cespiti
tassabili, così come era per molte classi di
lavoratori prima della riforma fiscale entra-
ta in vigore nel 1974.

La manovra creditizia seguita da quella
fiscale e tari ffaria come mezzo vuoi di ap-
provvigionamento di mezzi finanziari vuoi
di disincentivazione al consumo, unita al
contenimento e, ove possible, al taglio della
spesa corrente, sarebbe di certo una barriera
contro l'inflazione e talvolta un principio
di processo deflazionistico.

Al fine però di non cadere nel danno non
meno grave della stagnazione, è necessario,
nel rispetto del doppio vincolo del conteni~
mento del deficit della bilancia dei paga-
menti 'e dell'incombente rioouttizZIélI'lsi del-
l"inf,lazione, desTInare le ri'sorse come so-
pra riferite a spese economicamente più pro-
duttive che aumentando, nel complesso, la
ricchezza del paese consentano effettivamen-
te un generalizzato aumento del tenore di
vita, fondato però non su illusioni puramen-
te basate sulla quantità di moneta, ma sul
suo valore effettilVamente rawresentativo di
risorse reali.

Siamo ai problemi di prospettiva e tutto
ci invita a renderci conto del livello di ingo~
vernabilità dell'economia e non solamente
eli essa; e dovrei qui ripetere quanto il mio
Gruppo disse in quest'Aula a mio mezzo in
occasione della fiducia al « primo » Cossiga.

Negli ultimi quattro anni abbiamo avuto
sia governi dotati di programmi formida-
bili ~ studiati e discussi per mesi da valo-
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rosissimi esperti, come il programma An-
dreotti ~ sia governi con programmi del
tutto evanescenti, come il Cossiga bis. Nel
campo della produzione legislativa si sono
varate leggi importantissime, volute da mag-
gioranze talmente grandi da non trovare ri-
scontro nelle democrazie occidentali.

Eppure l'impatto di programmi e di leggi
ritenute possenti sulla realtà economica ita-
liana sembra abbia avuto un risultato pra-
ticamente nullo (la legge sull'equo canone, la
legge sul Mezzogiorno, le nuove incentivazio-
ni, la legge sull'occupazione giovanile, i cui
effetti è meglio non commentare): il siste-
ma ha continuato la sua corsa nel bene e
nel male, con il rischio di poter addebitare
ad esso e solamente ad esso la nostra inca-
pacità di incidere sulla struttura della crisi
e di confondere così la presenza di compor-
tamenti politici inadeguati (che tali sono e
tali rimangono complessivamente sia per la
maggioranza che per l'opposizione) con la
supposta esigenza di assestarrnenti i'StituÛ!O~
nali.

In questa situazione la pubblica opinione
discute tutte le ipotesi che, nel quadro del
~is.tema democratico, hanno qualche possi-
bilità di determinare appunto la governabi-
lità delle istituzioni, dell'economia e delle re-
lazioni sociali e di portare subito alla for-
mazione di esecutivi più stabili ed efficienti.

È così che sono venute in evidenza so-
prattutto la proposta del presidente del Par-
tito repubblicano da una parte e quella del
segretario del Partito socialista italiano dal-
l'altra: la prima tendente ad ottenere un Go-
verno più competente e più libero dai par-
titi e quindi senza maggioranza precostitui-
ta (per lo meno qui così sembra); la secon-
da diretta a conseguire un gioco di schiera-
menti simile alle altre democrazie europee,
nell'intendimento di dare anche maggiore
razionalità ai comportamenti collettivi.

La proposta Visentini, per soddisfare la
esigen:òa da!~la quale scatU!l1Ìsoe, non impJri-
cherebbe necessariamente comezionÌ legilsla-
tive, trattandosi pur sempre di applicare in
concreto il disposto del secondo comma del-
l'articolo 92 della Costituzione, per il quale
il Presidente della Repubblica nomina il Pre-
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sidente del Consiglio dei ministri e, su pro-
posta di questo, i Minis,tri.

Ma tutto il problema rimane pur sempre
decisamente ancorato al fatto che tali nomi-
ne (e qui è il busillis) debbono però corri-
spondere in positivo al successivo disposto
dell'articolo 94, secondo il quale il Governo
deve avere e conservare la fiduca delle Ca-
mere (e quindi dei gruppi parlamentari, e
quindi, in ultima analisi, dei partiti) senza
di che la nostra non sarebbe più una Re-
pubblica parlamentare. A parte ogni altra
considerazione, dobbiamo domandarci allora
se è proprio questo il momento, che ~
quello delle grandi e rapide decisioni, in
un periodo di dura crisi economica e di forti
scontri politici, contestuali all'aggravarsi del-
íe tensioni internaZJÏonali, per porSIÏcome toc-
casana di una difficile situazione il proble-
ma di una divaricazione o di un inizio di di-
varÏicazione tm Governo e partiti, prûlpŒ'io
quando invece l'Esecutivo eSiige il masSlÌmo
di compattezza, di stabilità e sostegno legi-
slativo.

Ove si ritenesse poi sul serio che l'effi-
cienza debba essere messa in relazione so-
prattutto alla professionalità, nessun appun-
to dovrebbe essere mosso a questo Governo
(come qualcuno ha fatto notare) che ha già
nel suo seno ben tre professori-ministri e
tutti e tre con le carte assolutamente in re-
gola; anche perchè versati proprio nei settori
specifici dove è necessario il colpo d'ala per
incidere, alle radici della crisi.

Non ho voluto trascurare di fare un ac-
cenno a questo problema perchè quella sui
tecnici e sui politici è una discussione che
viene da 10ntaillo ed è meglio liiquilOOrlauna
volta per tutte e che una volta per tutte
ognuno dica la sua con estrema franchezza:
il tecnico o è anche un politico, e allora il
problema non si pone; ovvero il tecnico non
è politico, allora si declasserebbe di fatto,
neHa compagine mini1steriale, lIa responsabi-
lìtà a lui affidata.

È stato ricordato molto puntualmente a
questo riguardo da un noto commentatore
politico che quando De Gaulle chiamava ad
esempio un diplomatico agli Esteri, un pre-
fetto agli Interni, un alto funzionario « po-
litechniden « (non un genemie) aHa Difesa,
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significava semplicemente che quei ministe-
rkhiave se li riservava egli stesso, De Gaul-
Je, e che il rango vero e proprio di ministro
per quei settori era, di fatto, soppresso. Srup-
pi'amo che nel ventennio il Crupo del Gorver-
no agiva molto più allo scoperto.

E dunque l'alternativa di efficienza al re-
gime dei partiti non sarebbe, in ipotesi, un
buon gaveJ1no di tecnici più o meno diva:ri-
cato dai partiti stessi, ma un «bonaparti-
sma», non importa se vero, o più o meno
strisciante. Osserva lo stesso commentatore
che, s.e non si vuoJe questa so1uÚone, nella
età della « democrazia di massa» non è sta-
to inventato altro che il regime pluralistico
dei partiti, che rappresenta quindi l'unica
democrazia che si conosca ai nostri tempi,
per quanto imperfetta possa essere.

E ci si domanda se, nonostante ogni buon
volere, non potrebbe passare proprio per
questa strada ~ un goveI1llO di rtecnocmti,

cioè ~ la fantomatica secOillda Repubbl~ca,

che nessun buon democratico afferma di vo-
lere, «bonapartista» e ta>nto lneno a «ri-
cetta nera »; ma è opportuno talvolta spin-
gere una tesi ad ogni log.ica conseguenza,
anche se lontana e non voluta, per verifi-
carne meglio la impercorribilità o la perico-
losità.

È per questo ~ e non solamente perchè

non crediamo alla magia delle modifiche le-
gislative ~ ohe noi non siamo in prima fila
nel reclamare modifiche istituzionali e sia-
mo contrari a mutamenti che intacchino la
sostanza del disegno deIJa Costituzione.

La Costituzione è ricca di garantismo: due
Camere con uguaLi poteri, Corte cost:irtuziona-
le, referendum, proporzionale pura, Presi-
denza della Repubblica piuttosto rappresen-
tativa, nessuna guarentiga di durata per il
Governo, posizione aflievolita del Presiden-
te del Consiglio, autonomia delle regioni.;
sono elementi nati tutti dalla preoccupazic-
ne e dal timore di prevaricazioni autoritarie
o centralistiche, o di neogiacobinismo.

Ritenete, onorevoli colleghi, che siano ve~
nnte meno tali esigenze garantistiche? Noi
no, consentiteci di dirIo, non ne siamo af-
fatto sicuri. {{ La Costituzione, così com'è, è
ottima, una delle più democratiche esjsten.

ti" ha ammonito di recente ancora una V()j

ta Saragat; il problema semmai è ancora
quello di applicarla, sempre con spirito co-
struttivo e interpretandola nel migliore dei
modi.

Ma la storia contemporanea è ricca di
esempi di dove porti l'incapacità dei partiti
di far coincidere i loro interessi con quelli
del paese e con quelli permanenti della clas-
se lavoratrice, determinando una durevole,
logorante e alla fine non più sopportata cri-
si della governabilità reale.

La fine del sistema liberale in Italia, del~
ia repubblica di Weimar, della IV Repubbli~
ca francese ebbero alla radice un sistema
politico bloccato.

Tenuto conto del fatto che i partIti sono al
centro del sistema e che la loro legittimità
trova giustificazione, 1n ultima analisi, nella
capaJCÍ¡tàche essi hanno di assicurare in un
modo non purchessia una rerule governabilità
democratica del paese, si è pensato, ad esem-
pio, a ricondurre il circuito prurtirtico nello
aveo costituzionale, per attuare più corret-
tamente sul modello nordeuropeo la scarna
disposizione dell'articolo 49.

In tal senso l'attuale impegno del Presiden~
te della DC alla guida del Governo potreb-
be essere considerata una più accettabile li~
nea istituzionale, che vedesse i leaders dei
partiti direttamente impegnati alla guida dei
Gruppi parlamentari, evitando si in tal modo
i cosiddetti doppi circlliti che talvolta han-
no visto le parti politiche in posizione di
freddezza rispetto alle maggioranze di go~
verno cui hanno dato vita. Ma non occorro-
no l,eggi per risolvere il problema di leal~
tà al Governo del quale si fa pa:J1tee di fe.-
deltà al programma concordato, al fine di
conseguire quel massimo di compattezza, di
stabilità e di sostegno legislativo che, a no-
stro avviso, rruppresenta il vero punto no-
dale del funzionamento del sistema.

Altrove basta un solo voto in più per far
funzionare una maggioranza se è davvero
maggioranza.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
possiamo discutere e dobbiamo discutere
utilmente su riforme, aleune delle quali esi-
gono peraltro larghissime intese che non ci
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sono; non possiamo continuare a discutere
inutilmente su quello che dobbiamo fare su-
bito nell'interesse di tutti.

È stato detto che il nostro è un paese che
vive al di sopra delle sue possibilità; l'Ita-
lia è tanto cambiata da essere un'altra; l'e-
norme distanza. tra- noi e gli. altri, in 120 an-
ni di. unificazione, si è accorciata; siamo un
grande sistema socio-economico, che si col-
loca tra i dieci più importanti del mondo.

n progresso degli ultimi decenni è stato
certamente più rapido e violento; e corne
avviene nei rapidi mutamenti, tutto l'insie-
me rischia di perdere armonia e di produrre
ulteriori e più gravi ingiustizie e distorsioni.
Certe disuguaglianze si accentuano anzichè
eliminarsi; e mentre l'opinione pubblica è di-
ventata-più sensibile, più informata, più 00-
sciente, come rovescio della medaglia dello
sviluppo della ricchezza, la patologia socia-
le si è purtroppo intensificata di v.iolenza,
di terrore e di crimini inconcepibili.

Siamo di fronte ad una ancora più allar-
mante crisi: quella morale!

Ci si domanda dunque: lo sviluppo eco-
nomico corrisponde davvero ad uno svilup-
po sociale? Quale prezzo ha il progresso?
Come si paga? Chi lo paga?

Nessuno pensa alla {( crescita zero» con-
trastante con lo sviluppo della scienza e del-
la tecnica. Ma se per curare uno sviluppo
più armonioso fosse necessario rallentare il
cammino affannoso e moderare il tasso di
crescita, dobbiamo dire sì ad un progresso
piÙ ordinato che, sempre eon scelte motiva-
te e una finalità più saggia e consapevole,
meglio soddisfi le esigenze generali special-
mente di coloro che occupano gli strati del-
la popolazione più modesta, per eliminare la
spaccatura delle due Italie e fare giustizia.

La mia parte politica non mancherà a
questo iw..:pegno,che peT riuscire deve essere
~ e al dunque sarà, ne siamo convinti ~

impegno di tutti. (Applausi dal centro-sini-
stra. Congratulazioni).
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P R E S I D E N T E È iscritto a par-
lare il senatore Pozzo. Ne ha facoltà.

P O Z ZO. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi del Senato, in
più di un'occasione e, molto di recente, in oc~
casione di un dibattito in Commissione af~
fari esteri, noi abbiamo espresso al rappre~
sentante del Governo la sensazione che il
cosiddetto « caso italiano» cominciasse a
essere guardato con molta diffidenza, con
molto sospetto, a livello internazionale, e con
una diffidenza, badate bene, che sconfina or~
mai nel dissenso, nella presa di distanza
quando si tratta di rimettere in discussione
i rapporti Est-Ovest sulla base di una svolta
poHtica Iillondiare che, in prospettiva abba~
stanza vicina, consiste nel fronteggiare Ja
pressione dell'imperialismo comunista sul-
l'Europa e nel mondo.

Non era una constatazione certamente al-
legra, e non era neppure un atto di compiaci-
mento politico. Anzi devo dire al rappre-
sentante del Governo che noi constatiamo
questi fatti con estremo fastidio e con estre-
mo disagio.

Per eSelll1piosegna1avamo al Minis,tro degli
esteri, il quale sembrava non esserne del
tutto informato, che recentemente i quat~
tra pi,ù importanti istituti di studio e pro-
gmmmazione strategica dall'Alleanza atIail'ti~
'ca si erano messi al Javoronel progetto di
revisione della strategia di difesa e sicurezza
occidentale, avendo cura di escludere la
partecipazione italiana.

Nei giorni scorsi a Londra, alla vigilia del-
la riunione del comitato interinale del Fon~
do monetario inteI1nazionale, che si terrà a
Libreville nel Gabon, si sono riuniti, all'in-
saputa del Governo italiano, i ministri fi~
nanziar.i dei cinque paesi più industrializza-
ti deLl'Occidente, Stati Uniti, Giappone, Ger~
mania, Francia, Gran Bretagna. È un nuovo,
grave episodio, diciamo con un eufemismo
ottimistico, di « disaffezione » del mondo oc~
cidentale nei confronti dell'Italia, perchè a
Londra si è trattato, tra l'altro, di problemi
economici interessanti la Comunità europea,
si è cercata una soluzione, cioè, per dila~
zionare i pesantissimi debiti della Polonia
al fine di scongiurare una crisi di insolvenza
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che ingigantirebbe Ja cr1si sociale e politica
del pOiPolo polacco. E noi, proprio per una
valutazione di opportunità politica, non sia-
mo stati consultati! Gli osservatori interna-
zionali precisano il perchè infieriscono sul
Govemo italiano molto più di quanto non
facciamo noi stessi come opposizione inter-
na: essi affermano che il Governo italiooo
offre all'esterno «uno spettacolo di immo-
bilismo e di non rappresentatività ». In tali
condiziom ~ precisano gli osservatori 10Th-

dinesi ~ Ja presenza del Governo italiano
{( sarebbe solo servita a complicare le cose
senza concludere nulla ».

Del resto, a parte il ripetersi di altri epi-
sodi simili, in relazione al riassetto delle
relazioni rpolitiche tra i maggiori alleati oc~
cidenta1i, soprattutto dopo la svolta impres~
sa dall'elezione di Reagan, ricordo in cam-
po economico e int~rnazionale i precedenti
dei vertici ristretti di Parigi, prima della riu-
nione di Belgrado del Fondo monetario in-
ternazionale, e di Bonn, dai quali l'Italia è
sÜÜa esclusa con le stesse considerazioni.
Consideriamo queste cose con preoccupazio~
ne e anche con amarezza perchè sono posi~
ziani di palese diffidenza nei confronti del
nostro paese; lo rileviamo in particolare pro-
prio nel momento in cui il nostro Gruppo si
accinge a votare contro il bilancio di previ-
sione dello Stato per l'anno finanziario 1981
e il bilancio pluriennale per il triennia 1981~
83, in particolare per quanto riguarda 10 sta-
to di previsione del Ministero degli esteri
per il 1981, contenuto nella tabella 6 an~
nessa al disegrno di legge 'al nostro esame.
Voteremo contro il bilancio dello Stato,
nella piena consapevolezza ed attualità del
nostro ruolo di opposizione, un' opposizione
non preconcetta o aprioristica, ma critica-
mente motivata, concretamente argomentata.

In questo spirito mi scuso con il rappre-
sentante del Governo se il mio intervento è
tagliato sulla misura di un'analisi di tempi
politici e non di dati amministrativi, quali
sicuramente il rappresentante del Governo
nvrebbe preferito. Ciò non vuoI dire affatto
che noi ci terremo fuori dal tema di f.ondo
del dibattito. In termini di critica specifi-
ca, sulla materia esposta nello stato di pre-
visione del Ministero degli esteri rileviamo
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tra l'altro il ritardo nell'assunzione degli in~
carichi da parte dei nuovi ambasciatori nelle
tre grandi sedi di Washington, Mosca e Pari~
gi, nom1DJaltida quasi due mesi Sottolineia~
mo !'interrogativo che scaturisce spontaneo
da questo inesplicabile ritardo: perchè? Scar~
sa sensibilità dell'amministrazione o dei sin~
goli ambasciatori? C'è qualche cosa ,di poli~
tico, che non si vede ma che:inceprpa il mecœ~
nismo di questa necessar~a, doverosa, l>Ul1t'Ua~
Je assunzione di reS'ponsHbilità delle nostre
maggiori rapresentanze all'estero? Che cosa
sta succedendo? Cogliamo quest' occasione
perchè investe direttamente le competenze
dell'aInministrazione dello Stato; non si trat~
ta neanche di giudizi di merito sull'azione
del Governo. L'ambasciatore deve rispondere
ad una direzione generale. Chiedia:mo perchè
tre ambasciatori delle tre principali capitali
mondiali non abbiano in questo momento
ancora preso possesso del loro incarico. L'in~
terrogativo è se non si tratti, per caso, di
una prova di desensibilizzazione di quei qua-
dri diplomatici che cominciano ad «obiet~
tare », senza poter evidentemente ancora ri~
correre a forme inconcepibili di protesta.
Ad ogni modo, proprio per riguardo verso
l'amministrazione della Farnesina, questi re~
stano problemi che riteniamo augurabilmen~
te, auspicabillmente non collegati, non cone~
gabili alla caduta di credibilità i1aliana in
campo internazionale.

Esempi di discriminazione, di emarginazio~
ne in campo economico e monetario inter-
nazionale rappresentano una esclusione mor~
tificante, umiliante quanto si voglia, ma, a
nostro giudizio, esiste tutta una serie di
spiegazioni politiche del crescere di giustifi~
cati sospetti nei confronti dell'ItaHa a livello
di relazioni estere che noi riteniamo non deb-
bano essere assolutamente confusi con il
grado di professionalità della nostra diplo~
mB.zia.

Venendo ai temi di politica estera, ho let-
to con molto interesse quanto è venuto a di~
chiarare il Ministro degli esteri nella mia cit-
tà, Toráno, sul tema: «L'Europa, tra le ele~
zioni americane ed il ventiseiesimo congres~
so del partito comunista sovietico ».

È inteœssante che il ministro Colombo ab-
bia colto questa occasione per riprendere

i temi che decisamente privilegiano i proble-
mi della sicurezza rispetto a quelli della di~
stensione. Egli ha detto testualmente: «Il
presUlpp06to di qualsiasi rapporto distensi-
vo Est~Ovest è costituito dal ristabiHmento
dell' equilibrio delle forze rispetto al quale
la decisione della NATO relativa all'ammo~
dernamento delle forze nucleari di teat,ro è di
fondamentale importanza ». Ed è altrettanto
importante rilevare come nel discorso di Co-
lombo il problema della politica di penetra-
zione sovietica in Africa ed in Asia sia sta~
to affrontato con la constatazione della gra~
vità per la minaccia della pace mondiale che
viene da tale politica e dalla stessa eventua~
lità di una occupazione militare della Polonia.

Evidentemente, adesso, il ministro degli
esteri Colombo non può non tener conto di
una svolta di indirizzo in atto nel quadro dei
rapporti Est~Ovest, proprio in considerazione
del necessario ritorno ad un equilibrio poli~
tico, militare, stategico.

Non certamente a caso, in coincidenza con
queste dichiarazioni del ministro Colo~bo, i
problemi posti dalla necessità di tale riequi~
librio sono stati affrontati in un convegno
qualificato a Palermo in collaborazione con
il comitato atlantico, in occasione del quale
il sottocapo di stato maggiore italiano presso
il comando delle forze alleate del Sùd Euro-
pa ha richiamato il mondo politico responsa~
bile alla pericolosa situazione venutasi a
determinare nel Mediterraneo, per fronteg-
giare la quale ~ ha dichiarato ~ non basta
fare ricorso a misure politi~militari, ma oc~
corre rinnovare l'impegno degli alleati a
migliorare le capacità globali di difesa dei
pa~si membri della regione Sud, specie di
quelli che, come la Turchia, stanno cercan-
do di superare una grave crisi politica .per
stabilire un migliore livello di sviluppo eco-
nomico.

Certamente temi di questa portata merite~
l'ebbero, proprio in questa sede, un appro~
fondimento che, invece, esigenze di economia
del dibattito non sembrano consentire. Tut-
tavia, debbo una citazione anche al Ministro
deHa difesa, il quale 'Sta mettendo l'accento
sulla pericolosità che assumono i disegni di
uno dei paesi rivieraschi al centro dell'atten~
zione mondiale. Ed è conseguenziale, in que-
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sto mio ragionamento politico, la citazione
del Minis1ro della difesa.

Ebbene, il ministro Lagorio ha dichiarato
in un articolo per {( L'Italia '81 ~ rapporto
di primavera »: {(Non è possibile escludere
nel medio-Iungo termine che qualche paese
meditermneo » ~ tanto per essere chiari: si
riferisce alla Libia ~ « possa attribui:rsi una
capacità di offesa nucleare ». Che il nostro
Ministro della difesa sia preoccupato dei col-
legamenti strategici - militari della Libia
sembra a noi 'Più che giustificato perchè più
volte abbiamo affrontato questo tema e, ulti-
mamente, con qualche risultato nelle risposte
fornite, come poi dirò, da parte del Ministro
degH esteri.

La Libia è diventata, negli ultimi tempI,
un vero e proprio arsenale sovietico, avendo
ricevuto di recente armi sufficienti per equi-
paggiare sette divisioni corazzate, tre divisio-
ni meccanizzate; ha di recente impiantato
Ulna baHeria di dodici missili superficie di
ti:po SS-12, con una gettata di ottocento chi-
lometri, muniti di testate nucleari, con i qua-
li può indifferentemente destabilizzare, per
conto di Mosca, gran parte dei paesi africani
ricchi di risorse minerarie e, quando lo vo-
lesse il signor Gheddafi, prenderei di mira
a distanza ,ravvicinata. Non sono un segreto
per'nessuno queste cose, ne ho parlato anche
l'altra settimana in quest'Aula, ricordando
che la Libia, dopo aver annunciato la crea-
zione di un ministero per l'energia atomica,
ha acquistato uranio nigeriano e arruolato
esperti nucleari con lauti compensi anche tra
scienziati di origine americana. Non è ancora
tutto perchè ill !11ostro Ministro del,la difelSa
(collega di partito e collega di Governo di
quello stesso ministro Manca che va e viene
dalla Libia, una settimana sì e l'altra no, co-
munque sempre perfettamente sicuro del fat-
to suo e degli affari che sta perfezionando
con Gheddafi in materia di forniture di pe-
trolio) ha denunciato la presenza di una mi-
naccia nucleare, che si aggiunge a quella tra-
dizionale, in grado di interferire gravemente
sull' equilibrio militare medherraneo che tan-
ta importanza dovrebbe rJ.vesti<reper la NA-
TO, per l'intero Occidente e in partirolare
per la nostm nazione.
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Sarà magari tardiva questa diagnosi del
Ministro della difesa, sarà opportunistica; è
senza dubbio contraddittoria e appartiene
a quella sorta di avvitamento su se stesso che
è tipico della politica del Governo italiano
nella quale si dice tutto e il contrario di
tutto. Quando in un dibattito sulla fiducia
al Governo dissi che la politica estera del Go-
verno italiano era una sorta di avvitamento
su se sÌèsso, abbiamo dovuto polemizzare
con l'onorevole Cossiga e lungamente di-
scettato se era vero che si avvitava su se
stessa o no; è in contraddizione con se stes-
sa, comunque, e l'immagine serviva a chiari-
re che è l'affermazione di tutto e la negazione
di tutto, contestualmente sul piano politico
internazionale e sul piano della stŒltegi:a di
solidarietà occidentale.

Saluto con soddisfazione il fatto che il mi-
nistro degli esteri Colombo sia venuto in una
città come Torino a dire cose nuove, in ma-
teria di politica estera, non « avvita.te su se
stesse », come è invece nella tradizione della
politica estera del Governo itaJjano degli ulti-
mi anni. Vi è stata una dichiarazione di im-
pegno nel rinnovamento dei termini del rap-
porto Est-Ovest: dicendola a Torino, in una
città governaa dal Partito comunista, la cosa
ha avuto un suo significato, al di là dei pro-
blemi interni che il partito di maggioranza
ha proprio in quella città. È un'analisi ve-
ritiera, quella di Colombo, come è veritiera
quella del ministro della difesa Lagorio. E
se sono veritiere queste analisi, allora qual-
cuno ci deve spiegare (non lo chiedo a lei,
onorevole Sottosegretario; qualche anticipa-
zione ce l'ha già data in questo senso il Mi-
nistrodegli esteri) che cosa viene a fare il
rappresentante de} dittatore Gheddafi in que-
sto momento a Roma, preceduto e accompa-
gnato da una massiccia commercializzazione
della immagine di Gheddafi, ridisegnata se-
condo le grandi n~go]e dell'uso dei mass-me-
dia: un nuovo Gheddafi, intervistato, foto-
grafato, spiegato alle folle in atteggiamenti
estremamente :raffinati e pittoresohi, eon mo-
glie e figli, in ambientazioni confortevoli da
neo-sceicco del petrolio; quanto lontana
questa immagine da quella del feroce tiran-
no, il mandante della destabilizzazione nel
Mediterraneo!
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Siamo alla revisione estetica del mandante
del terrorismo interno ed :internazionale sul
nostro territorio! Una immagine inedita, tut-
tavia non è certamente un caso che mentre
il deterioramento dei nostri rapporti interna-
zionali fa scadere 1'1talia a livello di paese
in via di sviluppo, paese che !Don si deve più
consu1tarr~ nelle gl.andi occasioni di verifica
politica, strategica, economica internazionale,
nel momento in cui veniamo a collocarci pia-
centi o noI enti nell'area del disimpegno dai
tradizionali legami, dalle tradizionali allean~
ze, venga a Roma in questa vigilia pasquale
di languida primavera l'invita di Gheddafi
alla Farnesina per preparare la visita del dit-
tatore, di cui si parla da diverso tempo.

Nei giorni scorsi proprio qui nell'Aula del
Senato il Ministro degH esteri ha jnteso per
la prima volta rispondere ~ e voglio ringra-
Úarlo 'a nome del Gruppo .del Movâ:menrto so~
dale itahano~Destra naz.ionale per averlo
fatto, e proprio in quest'Aula ~ ai tanti insi-
stenti, pesanti nostri interrogativi circa l
rapporti con la Libia ill Gheddafi. Il ministro
Colombo (cito a memoria, ma credo di esse-
re abbastanza rigoroso nella sostanza della
citazione) ha fina111ente ammesso che i rap-
porti con Gheddafi sono complessi e difficili,
di vario ordine di difficoltà e di complessità,
di vario ordine e grado di gravità e di impor-
tanza. Poi ha finito per richiamare la nostra
opposizione di destra a tenere conto degli in-
teressi dei 20.000 .italiani che lavorano in Li-
bia, alludendo al carattere problematico del~
la collaborazione con un Governo che man-
tiene l'iniziativa in Africa della destabilizza-
zione. Il Ministro degli esteri non ha parlato
esplicitamente di terrorismo e di destabi1iz~
zazione nel Mediterraneo, ad opera di Ghed-
daH, ma 10facciamo noi anche in questa sede,
riproponendo il problema per tutto il peso
che esso ha ed è destjmato ad avere nel pros-
simo futuro nel quadro della nostra caduta
verticale di prestigio, di credibilità a livello
politico, strategico coi nos1ri maggiori al-
leati ed amici.

Non crediamo che giovi minimamente ne-
anche alla causa degli italiani residentj in
Libia una visita ufficiale di Gheddafi in Ita-
lia. Una parte dell'opinione pubblica nazio-
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nale è dichiaratamente di questo avviso: ba-
sta leggere :i giornali.

Suggeriamo quindi al Governo con fermez-
za, con serenità mentre si discute il bilan-
cio dello Stato italiano, nelle pieghe del qua-
le larga parte di interventi economici sono
destinati ai paesi in via di sviluppo, a non
formalizzare questa visita, che non è gradi-
ta sotto nessun aspetto e che assumerebbe
un significato obliquo, sinistro e che evi-
denzierebbe agli occhi del mondo la sud-
ditanza, per meglio dire il condizionamento
delle nostre ufficiali linee di politica estera
nei confronti di un dittatore protetto da
Mosca, con tutte le implicazioni negat:ive che
ciò comporta nelle relazioni internazionali
con gli altri popoli mediterranei e con i no-
stri tradizionali amici ed alleati. Quanto alla
tutela .degli interessi e del lavoro dei nostri
connazionali in Libia essi sono fuori discus-
sione, e non soltanto noi di questa parte poli-
tica ma il Governo italiano, il Parlamento
nella sua sov:rani<tà sono tenuti a garantire
in ogni momento Î diritti imponendo il ri-
spetto del diritto internazionale anche al
dittatore di Tripoli. Noi rivendichiamo la
nostra piena, fraterna, solidarietà civile agli
italiani in Libia.

A Gheddafi deve essere fatto esplicito ri-
chiamo al rispetto di diritti essenziali, invio-
labili fra popoli civili, altrimenti vuoI .dire
che le nostre relazioni con Gheddafi sono
fondate sulla base di un ricatto permanente
del quale il Governo per primo è chiamato a
rispondere.

Ma pel.' tornare ai temi più generali di
questo dibattito s'ul bilancio dello Stato, per-
chè questo nostro no? Perchè questo nostro
rifiuto reiterato di concorrere al riconosci-
mento dei titoli amministrativi della pubblica
gestione del potere politico? Il nostro no al
bilancio dello Stato non soltanto muove ov-
viamente dalle considerazioni di politica este-
ra che mi sono permesso di illustrare, ma
tiene conto del peso che tali argomenti as-
sumono sull'avvenire della nostra comunità
nazionale. Innanzi ai sintomi di scricchiola-
mento e di collasso della funzionalità del
Governo, delle stesse istituzioni, c'è in que-
sto cadere inesorabile di credibilità a livello
internazionale il senso della fatiscenza dello
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Stato italiano e c'è soprattutto la più totale
assenza, da p~rte della dasse politica, di
potere e di senso di responsabilità.

C'è qualco>sa di anoora più grave che con-
danna questo nostro paese all'immobHismo,
¡all'aggravamento deHa crisi in tutte le sue
manifestazioni: c'è, da parte della classe po-
litica al potere, un'irncapaÓtà di res,tituire
all'Italia la sua identità naturale, civile, mo~
l'aIe, in termini di rottura delle posizioni che
hanno significato l'apertura al Partito comu-
nista delle porte dei poteri ,deds.ionali dcl:lo
Stato. Fin dall'inizio di questa legislatura ab~
biamo voluto porre drammaticamente in
forma perentoria tutti gli interrogativi possi-
bili circa il significato preoccupante che
avevano, fin,da allora, le dimensioni della pa-
mUsi dell'Esecutivo, la crisi galoppante del-
l'ordine pubblico, la degradazione della eco-
nomia, l'inerzia dello Stato a fronte del dram-
ma .della disoccupazione, della rabbia giova-
nile; più in generale !'incapacità deUo Stato,
così come è ridotto, di gestire una qualsiasi
strategia interna e internazionale di ripresa,
di risposta all'incalzare degli eventi che assu-
mono oggi enorme rilevanza, che incombono
come una minaccia di collasso finale dei po-
telìi pubblici sotto la pressione congiunta di
tutte le componenti economiche, politiche,
sociali, finanziarie della crisi, in preda come
appaiono le istituz.:ioni (e non siamo soltanto
noi a dirlo: è stato detto anche in quest'Aula;
è tema di dibattito politico di altissimo livel-
lo, oggi nel paese) ad una sorta di abulia, di
rassegnazione, di destabilizzazione cronica.

Abbiamo ripetuto questo giudizio più vol-
te nel veder crescere nel paese un clima
sempre più carico di aspettative disattese,
di sfiducia dilacerante, di noia, di disgu-
sto generalizzato, di protesta inascoltata,
di invettiva papaJare. Abbiamo spesso ri-
petuto nel silenzio, nel vuoto dei poteri dello
Stato, che per analogia, in un clima siffatto,
erano maturate le condizioni per la caduta
della quarta Republica in Francia e della
Repubblica di Weimar. Abbiamo anche spie-
gato ~ a scanso di una inteI'pretazione ap-
prossimativa di questo nostro pensiero ~

che il collasso della quarta Repubblica in
Francia non fu dovùto al faHore Algeria, per-
chè preesistevano le condizioni politiche ed

economiche del crollo e il «fatto Algeria »,
cioè il peso di una guerra guerreggiata di set-
te anni come quella, alla fine, nel suo dram-
ma finale, non fu che il granello di sabbia
che fece cadere la quarta Repubblica; sic-
chè esiste una analogia profonda tra la crisi
della quarta Repubblica e quella italiana a
prescindere daJla inesistenza per noi di un
problema algerino, dalla inesistenza per noi
deLla presenza di un'armata come quella
francese e dalla dnesistenza per noi di un uo-
mo come De Gaulle.

Ne abbiamo parlato, in altre occasioni e
abbiamo fatto anche dell'ironia, e non a spro-
posito, circa la mancanza di analogie storiche
con la vioenda dell' Algeria, ma sulla sostan-
za della crisi dei partiti, della crisi morale,
di costume, circa la perfetta analog¡]a storica
che esiste tra le due crisi crediamo che si
debba essere sinceramente preoccupati, pro-
prio per questa evidente manca:nza di sboc-
chi che in Italia si. manj¡festa con una sor-
ta di crisi istituzionale di così ampie dimen-
sioni.

Successivamente, nell'arco di questi quasi
due anni di legislatura, gIi eventrr ci hanno da-
to largamente ragione: oggi i problemi isti-
tuziÍonali sono al centro del dibattito in ordi~
ne ai vari progetti di riforma delle strutture
del sistema. Dunque la crisi c'è ed è sotto
gli occhi di tutti. Si può ricercarne la causa,
se si vuole, nell'incapacità .dei partiti di dar
vita a coalizioni omogenee constatando l'ine-
sistema di una vera democrazia aperta alle
alternanze di governo, oppure si può pen-
saTe, con Gent'ÍJe, Matt'euoc:i e Maranini, che
la crisi muova dana degenerazione del s¡1ste-
ma parlamentare in una sorta di involuzione
che 'piega gli ¡interessi nazionali, il corretto
funzionamento degli istituti, che piega cioè la
Repubblica agli affarismi, agli intrighi di una
ristretta o1igarchia di potere.

Ma in realtà siamo sempre all'alchimia del-
le formule, alle analisi di laboratorio fatte
mentre infuria la lotta per il potere in forma
selvaggia e indiscriminata.

Craxi oggi illustra il suo progetto della
cosiddetta grande riforma al congresso
socialista: lo farà con molta enfasi e anche
con una certa dose di spregiudicatezza, di
demagogia Hn troppo palese essendo partito
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lui, un anno fa, dalla constatazione che era-
vamo ad un passo dal cretinismo parlamen-
tare ~ queste sono le sue testuali dichiara-
Úoni ~ e a due passi dalla crisi delle isti-
tuzioni.

Dunque abbiamo sempre visto giusto quan-
do abbiamo denunciato il fenomeno. Parlo
della crisi IÌstituzionale, ovviamente, lascian-
do al segretario sociahsta tutta la respoll1sa-
bilità di chiudere in termini di cretinismo
parlamentare tutta la decennale filosofia del-
le formule di maggioraœa elaborate secondo
il mesto rituale delle crisi aperte e chiuse
fuori del Parlamento. Pare che siano tra-
montate persino le ammucchiate di regime, le
grandi sceneggiate antifasciste: non servono
più perchè siete effettivamente chiamati ad
una sorta di inesorabile resa dei conti.

E allora che cosa fare dinanzi alla gravità
della crisi? Occorre guardare ~ ecco il per-
chè del nostro discorso incentrato sulla po-
litica estera ~ a ciò che accade nel resto
del mondo occidentale quindi azzerare .il
problema di fondo dei rapporti con il mondo
comunista; occorre uscire ci:oè una buona
volta, visto che siamo nella primavera del
1981 (lo scrive Lagaria, lo dice Colombo, lo
si dice nei vari convegni primaverili dedicati
agLi anni '80, con un buon anno di ritardo
suna svolta in ,atto nel resto del mondo), dal
decennio dell'ambiguità, dell'opportunismo,
della resa al comunismo sul piano interno
ed internazionale. Questo sarebbe già un pri-
mo ¡passo determinante della ripresa.

Stiamo pagando infatti tutti insdeme, co-
me italiani, il decennio della smobilitazione
civile, morale, della dissacrazione nazionale,
della pigrizia intelletiuale, di un certo lassi-
sma dinanzi alla violenza, al terrorismo. Stia-
mo pagando questi errori a livello interno ed
economico come li stiamo pagando a livello
dj politica estera con i,l discredito, con la

mancata consultazione nelle occasioni più
importanti. Infatti, alla stessa stregua di co-
me il Gov,erno era latitante nei confronti dei
cialtroni terroristi, poi pentiti e divenuti
cantenini come fringuelli, così è stato lati-
tante nei confronti dei problemi incalzanti
e molto più importanti, molto più vasti di
carattere internazionale.

Avete inseguito il mito della distensione,
siamo stati per anni a reggere il gioco a pae-
si che, come la Libia, hanno finito per in-
trappolarci in una sorta di impegni e di
vincoli che Dio non voglia abbiano conse-
guenze anche di carattere strategico o coin-
volgano il mantenimento deLla 'Pace nel Me-
diterraneo. Il Governo, dinanzi a sviluppi
deLla crisi in questo senso, sarebbe chiamato
a rispondere dinanzi al Parlamento e dinanzi
al popolo italiano.

Qual è la nostra posizione dinanzi a que-
sta necessità di svolta italiana? Noi rilevia-
mo che quanto accade coglie il nostro paese
in un clima di indolenza, di incertezza. Siamo
lontanissimi (per l'amar di Dio, nessuno ten-
ta, neppure dialetticamente, di riproporlo
ne¡ppure con gli antagonisti comunisti) dal
clima di scontro frontale degli anni '50 in cui
abbiamo sottoscritto i patti dnternazionali,
come scelta sovrana del Parlamento italiano.
Noi chiediamo che questo Governo, in que-
sto momento di riflessione, di revisione di
posizioni interne ed internazionali, abbia la
forza, si dia la dignità, si dia il coraggio
(si dice che chi il coraggio non ce l'ha non
se lo può dare), md. anche se non ha nè l'uno,
nè 1'altra, cleve smettere di mpplJ:'esentMe agld
occhi del popolo itaLiano, come sta rappre-
sentando, e agli occhi dell'opinione pubbli-
ca internazionale la prefigurazione di un col-
lasso, di un dissesto che ooinvolge tutto il
destino del popolo italiano per d prossimi
decenni.

Ecco perchè il nostro giudizio critico e re-
sponsabile di opipositori si rafforza nel mo-
mento in cui sosteniamo, in una piÍù ampia
prospettiva, un progetto alternativo per gli
anni '80 che ci restituisca almeno integri
come comunità nazionale ad una scelta di
civiltà, di costume, dii cultura, di tradizioni,
innanzitutto. Colleghi del Senato, noi ci po-
niamo dinanzi a un drammatico dHemma, di-
nanzi a una scelta civile che non si può evi-
dentemente nidurre ad una fredda indicazio-
ne preferenziale fra una strategia, una tattica
e un'altra, fra un sistema militare ed un al-
tro. L'abbiamo deuo nipetutamente: si tratta
di problemi obiettivamente molto più gravi,
pesanti, preoccupanti, dinanzi ai quali ognu-
no di noi avverte la grande responsabilità di
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riproPQrre una scelta di campo, una scelta
vincolante di schieramento che implica per
il Governo la scadenza immediata e almeno
IÌl definitivo abbandono .di quelle incoerenti,
pericolose contorsioni da parte dei suoi mag~
giori rappresentanti nel mondo Jnternazio-
naIe.

Ecco, rispetto alle posizioni equivoche del
terzaforzismo con le quali si sono andate a
confondere proprio le posizioni del Governo
italiano negli ultimi anni, per questa scelta
che quanto meno esige una incondizionata,
piena disponibilità dell'Italia per la parteci-
pazione ed una mpresa in termini politici del
confronto con l'Est comunista, noi chiediamo
di cessare in ogni modo forme di contiguità
con le insidie della politica sovietica in Eu-
ropa, nel Medio Oriente e in Mrica, :ricOTdan~
do che la più grave di tutte resta l'insidia di
un processo di finlandizzazione dell'Europa
che aprirebbe una strada senza ritorno verso
la sovietizzazione del continente.

Con l'augurio, per il bene della nazione ita~
liana, che il Governo italiano affronti fi~
nalmente tali insidie con la necessaria chia-
rezza, tempestività ed urgenza, ma insieme
anche con la consapevolezza della realtà che
iÌnvece giustifica 'pienamente il nostro pessi-
mismo, per tutti i motivi che ho avuto modo
di esporre, voteremo contro il bilancio dello
Stato. (Applausi dall' estrema destra. Con-
gratul azioni).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

R O M E O. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, discutiamo il bilancio nel momento
in cui infuria la polemica sul problema della
scala mobile e nel momento in cui un coro di
critiche si leva da vari settori delle forze
politiche e sociali del paese nei confronti del-
la politica economica del Governo. Discutia-
mo questo bilancio in una situazione caratte-
rizzata da incertezze e confusioni mentre
permangono aperte le divisioni e i contrasti
nella stessa maggioranza del Governo. E biso-
gna dire quindi che in queste incertezze, in
questa confusione non è faciJe individuare la
direzione in cui si muove il Governo. I ripe~
tuti annUlìci di prossimi aumenti di tariffe
pubbliche e di aumenti dei prezzi ammini-

strati hanno contribUlito non poco ad alimen-
tare le spinte inflazionistiche e hanno con-
tribuito non poco a rendere inefficace la
stretta creditizia. La stretta monetaria e l~
svalutazione della lira, infatti, non hanno
iÌIl11peditol'aumento dei prezzi e un aumento
di prezzi assolutamente ingiustificato che
ha fatto arrabbiare tanto i,l ministro del
tesoro, onorevole Andreatta, che farebbe be-
ne ad ascoltarcì.

Si parla di blocco. dei contratti del publi-
co impiego, di nuovi aumenti tariffari; si
parla di revisione del ticket sui medicinali
e della istituzione di un nuovo ticket per i ri~
coveri os.pedalieri. Si parla di aumento dei
contributi previdenziali. E, onorevole rappre-
sentante del Governo, si parla di questi prov~
vedimentli ¡per indicare la co.siddetta seconda
fase della manovra economica che il Governo
dovrebbe caratterizzare attraverso tagU al bi~
lancio, a questo bilancio che noi stiamo di-
soutendo, non si sa per quali stanziamenti
o per quali poste già stabiLite in questo bi~
lancio. Ora può ,darsi che il bilancio che
stiamo esaminando aveva un suo significato
in un quadro di riferimento politico ed eco~
nomico ben dererminato, un quadro che oggi
però ~ bisogna riconoscerlo ~ è profonda~
mente cambiato. Insieme alla legge finanzia~
ria, questo bilancio poteva diventare lo stru-
mento per l'attuazione di una politica a me-
dio termine. Ma quello che andiamo a votare,
onorevole rappresentante del Governo, in-
vece è ben lontano da essere un simile stru-
mento.

D'altra parte, è lo stesso Governo a ren-
dere poco credibile questo documento che
stiamo esaminando e non solo perchè è mu~
tato il quadro politico ed economico in cui,
come ho già detto, poteva avere un certo si~
gnificato, ma anche perchè, nel momento in
cui si chiede al Parlamento di approvare que-
sto bilancio, si dichiara da parte dei vari
Ministri, che hanno la direzione dell'econo~
mia nazionale, di valeria modificare. Lo stes~
so piano triennale approvato dal Consiglio
dei ministri si può ben considerare un atto
fonnale, un atto necessario secondo noi per
superare i contrasti all'interno del Governo.
Perciò il progetto di bilancio che discutiamo
è la testimonianza drammatica di una finan-
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za pubblica diventata ingovernabile, specchio i
di una situazione economica del paese quan- I
to mai deteriorata. Le contraddi~ioni emerse

Inel Governo e nella maggioranza in ordine al~ I

le scelte di politica economica, e che si ri-

I
flettono anche in questo documento che di-
scutiamo, SOllOuna conferma della incapaci- I
tà del Gavel1llo di proporre la soluZJione dei I

grandi problemi vecchi e nuovi, problemi I
l

che emergono in un modo drarmmaÜco nella
società italiana.

L'incapacità del Governo a -dare risposte
concrete alle questioni economico-sociali del
paese si traduce nell' esasperazione dei punti
di crisi, per cui non solo alcune grandi im-
prese o determinati settori sono in crisi,
ma anche le piccole e medie imprese ormai
sono in difficoltà. E ciò avviene nel momento
in cui si avverte maggiormente l'esigenza di
governare per lo sviluppo degli investimenti,
dell' occupazione e della ripresa produttiva;
nel momento in cui occore portare avanti ¡

coerentemente la lotta all'inflazione, un pae-
se industriale e avanzato come il nostro non
può reggere con la bilancia dei pagamenti in
deficit e con settori decisivi dell'industria, I
dell'energia, dell'agricoltura in crisi per un
lungo periodo di tempo. Il risanamento e la
ripresa dello sviluppo certamente impongono
la soluzione di giganteschi problemi di ri.
conversione, di crescita, di produttività e di
razionale impiego delle risorse, che questo
Governo però non è in grado di affrontare.
Basti pensare alla situazione che si è venuta
a determinare nel settore siderurgico e in
quello chimico, ¡per avere la conferma di
quanto noi stiamo affermando. La politica
economica che ci viene proposta e che solo
per alcuni aspetti si esprime poi in questo
bilancio e nella legge finanziaria è senza dub-
bio, come hanno dimostrato altri autorevoli
colleghi, una politica di restrizione dei con-
sumi e degli investimenti, come ben risul-
ta anche da11a politica fiscale e da quella
della spesa che si può ricavare dal documen-
to in esame. Non è un mistero, infatti, che
tutta la politica fiscale tende a drenare li-
quidità e potere d'acquisto ai lavoratori di-
pendenti, in particolare a quelli con reddito
medio-basso. È lo stesso Ministro delle fi-
nanze che parla di una pressione fiscale pa-

ri al 44 per cento del reddito lordo. Il mi-
nistro Reviglio non ha perso occasione ~ e
tuttora non ne perde ~ per spiegarci che
l'aumento delle entrate è il risultato della
lotta all' evasione. I fatti invece stanno lì a
dimostrare che l'aumento delle entrate per la
via fiscale deriva solo in minima parte dal-
la lotta all' evasione fiscale. La maggior par-
te infatti deriva daU'aumento del gettito;
così sarà per le entrate provenienti dalle
trattenute sui redditi dei lavoratori pubblici
e privati, che fra gli anni 1980 e 1981 segne-
ranno un aumento del 36 per cento, contro
un aumento dei redditi del 18 per cento. Al-
lo stesso titolo i lavoratori autonomi paghe-
ranno il 24 per cento in più, contro un au-
mento dei redditi previsto anche per loro
del 18 per cento. D'altra parte, basta consi-
derare la disaggregazione nei capitoli di bi-
lancio per cogliere questi elementi di con-
traddizione che emergono anche dalle ripe-
tute modifiche delle poste in bilancio appor-
tate dal Ministro delle finanze. Malgrado le
restrizioni, malgrado la stretta credizia, ab-
biamo nel nostro paese una situazione che si
caratterizza per un tasso ed un ritmo d'infla-
zione ch~ è il piÙ alto tra i paes.i indust-ria:li:z~
z-ati; mentr:e Jo -stesso nostro paese comincia
a perdere quote di mercato per l'affievO'I:imen~
to della competitività delle nostre esrporta~
zioni.

Per rilanciare l'economia italiana occorro-
no, come andiamo sostenendo da tempo,
programmazione, indirizzi di politica indu-
striale, progetti concreti di investimento. La
lotta all'inflazione non può essere limitata
al contenimento del disavanzo della spesa
pubblica o alla manovra monetaria; occorre
agire sulla spirale costi-prezzi. È necessario
realizzare la riforma dello Stato, avviare pro.
cessi di riconversione industriale, riordinare
le partecipazioni statali, promuovere lo svi-
IU/ppo nel Mezzogiorno. Occorre cioè rimuo-
vere le cause strutturali della crisi; tutto
ciò è indispensabile per superare il distacco
della nostra economia da quella degli altri
paesi industrializzati. Occorre certo, onore-
voli colleghi, incidere sulla spesa pubblica,
ma è necessario nel contempo operare per
nuovi indirizzi di politica industriale e non
solo di politica industriale, ma anche per
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nuovi orientamenti di politica agricola, per
diminuire la nostra dipendenza dall'estero.
In altri termini è necessario bloccare l'infla~
zione senza frenare lo sviluppo. Solo così
sarà possibile dare risposta adeguata ai di-
~occupati, alle popolazioni delle zone terre-
motate del Mezzogiorno, ai lavoratori delle
industrie in crisi, ai pensionati.

In assenza, quindi, di una coerente politi-
ca antinflazionistica, è inevitabile che gli ef~
fetti dell'inflazione si scarichino suHe masse
popolari e questo noi non possiamo accet.
tarlo. Perciò sosteniamo che le proposte sulla
scala mobile occorre considerarle in un con-
testo politico ed economico diverso da quello
incerto e confuso che caratterizza l'attuale
Governo.

La questione delJa scala mobile, infatti, che
acquista un posto centrale ogni giorno di
piÙ nella polemioa im.atto, va ben a>ldi là,
onorevole rappresentante del Governo, degli
aggiustamenti tecnici e della modifica dei
meccanismi: pone l'esigenza di una diversa
poHtioa economica e di un Governo che sia
in grado di fare questa politica.

Ecco perchè non hanno alcun fondamento
le accuse che vengono rivolte ai comunisti
i quali condizionerebbero il problema della
scala mobile aHa loro partecipazione al Go-
verno. Niente di meno! Le cose invece non
stanno affatto in questi termini, poichè quel-
lo che noi diciamo è che questo Governo
non è in grado di fare una rigorosa politica
antinflazionistica e non ha, quindi, l'autorità
politica necessaria per chiedere il consenso
.dei lavoratori e di tutti gli italiani.

D'altro canto, a parte il tentativo di stru-
mentalizzare e di mettere in difficoltà le
organizzazioni sindacali, sono le stesse orga-
nizzazioni sindacali che hanno dichiarato
che la questione della scala mobile va af-
frontata nell'ambito di un serio mutamento
dell'attuale politica economica.

Non vi è, quindi, nessun tentativo da par-
te nostra, da parte dei comunisti di interve-
nire nelle scelte autonome dei sindacati, nè
attraverso condizionamenti, circa la possibile
soluzione del problema della scala mob11e,
aHa nostra partecipazione al Governo, nè,
come sostengono certi ambienti interessati,
è una posizione la nostra che tenderebbe a

mettere in difficoltà i sindacati. Ciò che so-
steniamo, onorevoli colleghi, è che noi ab-
biamo un Governo che, invece di affrontare
l'inflazione, l'ha aggravata; mentre occorre
U!n Governo che sia in grado di fare una
politica di investimenti, di rilando della
nostra economia attraverso una concreta lot~
ta all'inflazione. Ma una coerente, rigorosa
paHt'Îoa contro l'inflazione può fada u:n Go-
verno che può contare su un ampio consen-
so: questo consenso .rattuale Governo non
ce l'ha nè nel paese, nè in Parlamento co-
me dimostra una serie di episodi che sono
accaduti nelle votazioni delle ultime set-
timane qui e alla Camera dei deputati.

Il dramma è ~ bisogna sottolinearlo ~

che questo Governo non è in grado di impo-
stare una politica di medio ~e:dodo. Il pia-
no triennale, che ho citato e che nelle inten-
zioni del ministro La Malfa !aJvrebbe dO'VUto
indicare punti di riferimento al paese per
una tale politica, è ancora al di là da venire:
non è ancora giunto in Parlamento per la
discussione.

Il dramma, quindi, è che questo Governo
non è in condizione di fronteggiare nè i pro~
blemi della congiuntura, nè quelli della fi.
nanza pubblica che in tanti anni di governi
a direzione democristiana è stata resa ingo-
vernabile.

Il collega Bollini qui. e in Commissione
ha fatto un'analisi puntuale dei problemi gra-
vi che derivano dalla mancata attuazione
della riforma della contabilità, la cui espres-
sione più mortificante è il modo come si è
arrivati alla discussione della legge di bilan-
cio. La riforma della contabilità dello Stato,
prevista dalla legge 468, è stata vanificata
(tutti gli oratori dei vari settori hanno insi-
stito su questo aspetto); l'integrazione tra
bilancio e legge finanziaria era stata conce-
pita con l'intento di creare uno strumento
di programmazione a medio termine, stru-
mento che non è stato possibile costruire
per il modo come si è arrivati alla stessa di-
scussione della legge finanziaria e ora del
bilancio; l'una ~ la legge finanziaria ~ es-

sendo stata trasformata dal Governo in una
legge omnibus, che raccoglie i più disparati

~ interessi corporativi, l'altro ~ il bilancio ~

¡

in un mero documento contabile che, anche
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per dichiarazione dei ministri che hanno in
mano le leve dell'economia nazionale, verrà
modificato sub~to dopo J'approvazio[le da
pa'l'te del Parlamento. Di conseguenza, l'intro~
duzione, soprattutto nella legge finanziaria,
di materie diverse da quel1e indicate dalla
legge di riforma della contabilità impedisce
un coerente esame della manovra finanziaria
e ne appesantisce e mortifica l'iter parla-
mentare.

L'obiettivo della legge di riforma era quel-
lo di trasformare il bilancio dello Stato da
semplice documento contabile in uno stru-
mento di controllo e di manovra della spesa;
ma quello che stiamo discutendo, accoglien-
do varie e confuse esigenze naturalmente
corporative e settorial,i, è mdotto ad un do-
cumento privo di qualsiasi contenuto econo~
mica; un documento quindi che permetterà
ancora una volta al Governo di raggiungere
i suoi obiettivi, non già con ,j poco credibi-

li tagli che ha annunziato, ma attraverso il
ritardo nei trasferimenti delle risorse del Te-
soro ai centri effettivi di spesa (regioni, pro-
vince, comuni eccetera), il che conferma che
non esiste una volontà di qualificare la spe-
sa pubblica. In assenza di una tale volontà,
l'inflazione, la svalutazione, la stretta cre~
ditizia cont,Í;nueranno a scaricarsi sulle con~
dizioni di vita dei lavoratori e delle masse
popolari, peggiorandole.

Noi non solo non accettiamo questo stato
di cose, ma abbiamo il dovere di combatter-
lo in una diversa ¡prospettiva. Perciò annun-
cio il voto contrario del mio Gruppo e dichia-
ro che voteremo contro sia per la condotta
complessiva del Governo nel campo della po-
litica economica, sia per la politica più ge~
nerale di questo Governo che non è in gra-
do di affrontare seriamente i problemi di
fondo del nostro paese. (Applausi dali' estre-
ma sinistra).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Scamardo. Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O. Onorevole Presiden-
te, onorevole Sottosegretario, onorevoli col~
leghi, è inutile nascondere il vero oggetto del-
la nostra discussione: s'Oloformalmente essa
appartiene ad un rito che ogni anno si pre-

senta al vaglio deHe Camere ma, in realtà,
Îin questa occas.ione, essa verte su di un pun-
to oltre la cui siepe vi è solo un indefinibile
caos economico che apdrebbe ad una crisi
politica irreversibile nel suo contenuto, deva-
stante nelle sue conseguenze.

Noi ci occupiamo del bilanaio dello Stato
ma su di noi incombe una crisi che attende
soluzione e soluzione dovrà essere data in
tempi brevi con misure adeguate, con scelte
appropriate nella speranza di dmpedire l'ul~
teriore ingresso di acque che già invadono
il fondo della nostra imbarcazione. Dobbia~
ma occuparci del bilancio dello Stato, ma
ora più che mai dobbiamo occuparci di queJ-
lo che succede fuori e che ha i suoi determi-
nanti riflessi su quello che dibattiamo den-
tro quest' Aula. Ma che sta succedendo fuo-
ri per poter essere preoccupati ed allarmati?
Che accade se infuocate polemiche che ormai
hanno perso anche la patina del fair play
tengono le prime pagine dei giornali? Che
sono queste vere e proprie ingiurie che, rim-
balzando dia uno ad altro personaggio, signi~
ficano che anche le buone maniere segnano
il passo? Domandiamoci: suLle acque che
vento comincia ,a sofnare, se un Presidente
del ConsigJ,io ed il suo Governo sono costret~
ti quasi ogni giorno, a ritmo quasi di do-
saggio medicinale, a sorbirsi linciaggi di
incompetenza e di ignomi'a come .se fossero,
come se costituissero una compagnia di
buontemponi buoni a nulla, se non a sperpe-
rare pubbliche ricchezze e patrimoni avitJi?
Siamo giunti a tanto! Perchè mai? Non ba-
sta porci polemicamente delle domande. Ad
esse dobbiamo offrire dclle risposte e non
solo a soluzione di una continuità di pole-
miche che non giovano a nessuno, ma delle
risposte siamo costretti a darIe per affron-
tare i gravi problemi dell'economia che si
presentano ormai 3 livello di guardia, quei
gravi problemi di fronte ai quali ognuno nel
proprio ambito di responsabilità deve porsi
non dimenticando il suo versante collooati~
vo, la sua posizione parlamentare, l'atteggia-
mento e le decisioni politiche del partito in
cui mÎilita, non scordando la partecipazione
governativa del partito cui si è tesserato o
che si ¡presiede, ognuno, onorevole Presiden-
te, con la sua responsabiHtà, con le sue idee,
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con la sua cultura, ma con la coerenza che
non può venir meno.

Sono le vecchie regole del gioco cui nes~
suno può sottrarsi se non si vuole correre il
rischio di assomigHare a quel ragazzino che
rompe ,¡ piatti per far dispetto aLla madre
che lo tiene fuori dal gioco della tombola. E
noi socialisti alle regole del gioco ci stiamo,
osservandole senza barare, con la pretesa pe-
rò che altri osservino il gioco corretto, senza
falli. Ed a parità di condizioni continueremo
a stare al gioco. I socialisti ancora una volta
ribadiscono il loro leale sostegno al presi-
dente Forlani ed al Governo che tanto auto-
revolmente presiede. Non ci occupiamo del
problema di chi sarà a presiedere il prossi~
ma Governo; ci preoccUipi:amo delle sorti di
questo Governo che sosteniamo con lealtà
e dei problemi che esso dovrà affrontare e
,dsolvere, partecipando :alle soLuzioni, non di~
menticando che siamo un partito di operai,
di ceti emergenti, di professionisti, di quella
borghesia che lavora; che siamo un pa~tito
della olasse lavoratrice nell'accezione più
ampia del termine. Di questo ci preoccupia~
ma nell'ambito di un doveroso rispetto del
nostro elettorato. Partecipiamo alle soluzio-
ni che si presentano difficili, perchè taiLi so-
no, senza fuggire dinanzi alle diffkoltà, sen~
za dribbl'ade, senza ipotizzare so:lu21ioIl!Íche
non stanno nè in cielo, nè in terra, senza per~
dere di vista gli interessi della gente che Ja~
vara e produce, senza dimenticare una visio-
ne di assieme della nostra economia. Siamo
per la governabiliì3. del paese e ci muoviamo
in aderenza a questo disegno. Di fronte al
paese avemmo a prendere questo impegno,
vogliamo mantenervi fede. Il paese vuole es-
sere governato, stanco come è dei disordini,
del caos, della prospettiva senza l'alba del
domani, del terrorismo che miete ancora vit-
time, colpevoli solo eLiavere compiuto i,l lo-
ro dovere, di un eccessivo permissivismo
che dilaga in ogni dove. Di questo e di altro
ancora il paese che lavora è stanco.

Come si fa, onorevoli colleghi, a non ac-
corgersene? Non si può far finta di non ac~
corgersene e noi r..on siamo disponibili a
ciò: siamo per la governabilità del paese,
perchè siamo convinti che esso contenga in
sè la forza per uscire dal guado di una CI1isi

che non è solo nostra, ma che su di noi si
abbatte in maniera più devastante perchè
trova un terreno più fertile, più poroso, più
assorbente. Siamo per la governabilità del
paese, perchè siamo convinti che il paese
vuole essere governato e va governato.

L'azione del ministro Formica ed il consen~
so ad essa stanno a dimostrare un'esigenza,
avvertita dalla pubblica opinione, di ordine,
di disciplina, di vivere civile, appunto di go-
vernabilità. Siamo lieti che sul provvedimen~
to della precettazione ci sia stato il consenso
deHe tre confederazioni e del Partlto comu-
nista, a comprova che su certe decisioni,
quando esse sono obiettivamente avvertite,
non è impossibille cogliere l'adesione ael sin~
dacato e del maggiore partito di opposizione.

Non ci s.i meraviglia se i comunisti fan-
no chiasso ~ mi si perdoni l'espressione,
che comunque non ha intendimento offen~
sivo ~ contro questo Governo: fanno il loro
mestiere (mi si passi anche quest'altra
espressiüne) di oppositori. Ciò non desta
meraviglia a:lcuna; quello che invece suscita
sospetto sono i tentativi ~ alcuni maldestri,

altri ben intelligentemente articolati ~ pro-

venienti da partiti e da aree di partiti, tenta~
tivi che portano tutti ad una conclusione:
spazzare via questo Governo senza nel con~
tempo prospettare alcuna soluzione a,Iterna~
tiva valida nella sua proposizione, pratica
nella sua attuaziüne.

Che senso ha parlare ora di quella poilitica
che caratterizzò quasi per l'intera sua dura-
ta la VII legislatura? Che senso ha, infatti,
rievocare ora la politica di solidarietà nazio-
nale quando sono venuti meno quei presup~
posti del periodo 1976-78 ed altri non sono
ancora nati? Che senso ha in questo conte--
sto internazionale chiedere la partecipazione
comunista al Governo quando ora non si
riesce a scorgere neanche in lontananza ,la
possibilità di umi oorresponsahiJità di~etta
alla gestione del Governo? Sono diversivi
che fanno stagnare le acque in una polemica
della quale nessuno può avvertire la neces-
sità; sono diversivi che tutt'al più possono
a mala pena nascOtndere qual è il vero obiet~
tivo che certe forze, certi uomini, certi grup~
pi si propongono: sbarcare i socialisti dal
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Governo. Questo è il vero obiettivo che si
vuole conseguire.

In questa ottica si giustificano gli attac-
chi, si capisce Ja violenza di una polemica
che parte dai comunisti per colpire ieri il se-
condo Governo Cos'siga, oggi il Governo pre-
sieduto dall'onorevole Forlani: sbarcare i
socialisti dal Governo, rendere ingoverna-
bile il paese per dimostrare, se necessario
anche con l'ausilio, non so se interessato o
meno, del senatore Visentini, la futiJità di
una formula di Governo che persegue un di-
segno politico che passa attraverso la « go-
vernabilità» del paese coniata da Craxi, vin-
cente nel Partito socialista itaHano, attua-
ta con la partecipazione diretta al secondo
Governo Cossiga e al Governo dell'onorevole
ForIani.

È la politica dd tanto peggio tanto me-
glio: tanto peggio per il paese, forse tanto

!
meglio per il Partito comunista italiano. La

'

virulenza di attacchi quotidiani al Governo
Inon ha alcun'aJtra spiegaz10ne ed è proprio

quella virulenza a farei comprendere che I
siamo sulla strada che sembra giusta, perchè I

è obbligata, perchè non ha scelta di ricam- I
bio, di alternanza per ora. Siamo ormai al I

peggio, siamo allo sfascio, siamo nell'irrazio- I
nale, ma ci troviamo sulla strada che per I

ora almeno non consente al,tra scel,ta. Non

I

l
vi sono altre arterie. Siamo sulla strada giu-
sta non foss'altro perchè obbligata e abbia- !,
ma dei r.iscontri a questa nostra analisi. :
Prendiamo l'intervista del collega Macaluso,

I

uno dei più qualificati dirigenti comunisti.
I

Quell'intervista poi smentita dalla segrete- I

da del Partito comunista dimostra quale

Igrado di instabilitò caratterizzi attualmente

1

,la situazione politica. Proprio questa divari-
I

cazione di comportamenti, questo continuo

I

contraddirsi sono un'ulteriore dimostrazione
del fatto che al di là della facile demagogia

Ioggi nessuno ha tra le mani la ricetta per I

risolvere i numerosi problemi politici che 'l
'

pureesistono. I
E così da un lato vi è l'incapacità, la dif- I

ficoltà di fare i conti con i dati immediati
che ci fornisce ,la realtà, dall'altro si disqui-
sisce sul futuribile. È questo un malvezzo
del nostro sistema politico: quando non si

ha da proporre nulla allora si rimane nel
vago descrivendo impossibiJi città di utopia.
Lo stesso Partito comunista non è sfuggito
a questo rnalvezzo: non vi è riuscito, pur
impegnato su un facile fronte quotidiano di
polemica selvaggia contro questo Governo e
contro quel quadro politico di alleanze da
cui nasce lo stesso Governo. A Sassari si fa
sapere che H Partito comunista è disponibile
a esaminare soluzioni diverse da un'alterna-
tiva democratica purchè non prevedano una
presidenza del Consigli:o democristiana.

Ci domandammo allora, in una conseguen-
za logica, se ci trovavamo di fronte ad un
apprezzamento della sortita di Visentini op-
pure a un ripensamento che portasse ad un
eventuale appoggio, sia pure sotto la formu-
la dell'astensione, ad una presidenza laica,
cioè socialista: insomma se ci trovavamo di
fronte ad un passo avanti rispetto aJ no
senza appello dato dal Partito comunista
nel luglio 1979 alla presidenza del compagno
Craxi.

La nostra fu una domanda legittimamen-
te curiosa. Dalla risposta avremmo tratto
auspici di un ritrovato colloquio unitario
dei due partit<i della sinistra. Macaluso, for-
te del messaggio insulare, papla di un Gover-
no nuovo che si muova nell' ottica dell'unità
delle sinistre. La segreteria del suo partito lo
smentisce. QuaJe conclusione trame? Delle
due l'una: o Berlinguer (anche 'lui e non solo
Macaluso) ha preso un abbaglio, e cioè non
voleva dire quello che disse nelnmpatto di-
retto e ravvicinato con i suoi militanti, op-
pure ciò che preoccupa l'attuale gruppo di-
rigente comunista o una parte di esso non
è tanto o non è solo l'instabilità del paese
quanto la presidenza del Consiglio sociali-
sta. Di questo si tratta evidentemente e non
di altro.

Tutti gli elementi di questa polemica stan-
no a indicare, onorevoli colleghi, che la si-
tuazione è bloccata; e il realismo politico
vuole che una volta per tutte ci si renda
conto che al Governo ForlaI):i.,almeno al mo-
mento attuale, non vi sono alternative co-
me ha già avuto modo di dire il segre~ario
del mio partito.

Allora che senso ha lanciare strali, recla-
mare la caduta di questo Governo, quando
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si pongono al Partito socialista le stesse con-
dizioni che vengono poste alla Democrazia
cristiana? È inutiŒe predicare l'unità della
sinistra quando poi questa linea di condotta
viene smentita nei fatti attraverso aggres-
sioni verbali e giornalistiche che purtroppo
stanno prendendo piede anche in per.1feria,
lì dove amministrazioni di sinistra pur reg-
gono da tempo.

Sarebbe più opportuno parlar chiaro, dire
che non ci si vuole confrontare con questo
Partito socialista e con questo segretario e
dichiarare apertamente che il messaggio uni-
tario è diretto verso un partito socialista che
al momento non esiste.

Per quanto ci riguarda ~ e Craxi lo ha sot-
tolineato dando dimostrazione di grande rea.
lísmo politico ~ Forlani oggi non ha alter-
native. La situazione è bloccata, caratteriz-
zata come è da due partiti a metà del gua-
do, la DC e il PCI; il secondo mantiene pervi-
cacemente una posizione indipendentemen-
te dagli interlocutori che di vol,ta in volta gli
sono di fronte. La DC è a tutt'oggi divisa:
da un lato i sostenitori leali di Forlani, dal-
l'altro gli esponenti che puntano alla cr.i'si
e vagheggiano fOl'IIlule che hanno fatto il 10-
ro tempo.

In questa situazione un presidente del
Consiglio socialistd non potrebbe avere co-
me contropartita il coinvo'1gimento nel Go-
verno del PCI.

L'unica ipotesi praticabile sarebbe quella
del.l'astensione, ma i comunisti preferiscono
dare caratteristiche di rigidità alla propria
politica e per loro Craxi è uguale a Piccoli,
anzi, forse, peggio. Dunque a questo Go-
verno non vi sono alternative.

Craxi a Palazzo Chigi potrebbe rappresen-
tare un momento di svolta, ma per realizza-
re la svolta non basta la volontà di un solo
partito o di un solo uomo; ci vuole anche il
realismo delle altre forze politiche ed in par-
ticolare del PCI. Al momento attuale questo
realismo non c'è e ne prendiamo atto per
lOra. Ma se esso manca non dobbiamo disar-
mare, non dobbiamo, non possiatmo indie-
treggiare di fronte a rigidi e chiusi atteggia-
menti che ci vengono opposti da preconcette
prese di posizione che molte volte danno la
sensazione di una Dstiosa polemica personale

14 APRILE 1981

che dovrebbe essere estranea a chi fa pœi-
tica. Dobbiamo avere il coraggio di andare
avanti ed è proprio praticando coraggio che
siamo riusciti a riscontrare nei sindacati de-
gli atteggiamenti nuovi che fino ad ora pote-
vano risultare impensabili.

Sono questi atteggiamenti propositiv.i che
ci fanno sperare in un risultato al di là de-
gli aspetti epidermicatmente polemici che pur
non possono essere cancellati, risultato che
è quello di uscire daHa crisi in un contesto
di accordo con i sindacati, nella tutela dei
Œavoratori, nella salvaguardia del nostro si-
stema economico nel cui ambito quella tutela
trova collocazione. Bisogna avere il coraggio
di decidere a costo anche di « scontentare»
qualcuno. 'È un invito che noi avanziamo al
sindacato, ma è anche un invito che non può
non essere formulato soprattutto al Gover-
no: al sindacato l'invito a lasCÌ!ar cadere il
no ad ogni costo ad una qualsiasi iniziativa
del Governo con l'immancabile dovere pro-
positivo di formulare delle propr:ie proposte
organiche; al Governo l'invita ad avere co-
raggio di scelte che possano mettere ordine
nel comparto economico dove per il passato
tanti e tanti errori sono stati commessi, er-
rori che potevano e dovevano essere evi-
tati.

Id Governo non può sottrarsi ad essere
presente nel riordino della spesa pubblica
che interessa anche la pe:r:iferia. Dai mnti
traggo un esempio: J'azienda traspocti di
Milano si presenta nel bilancio preventivo
del 1981 con un passivo di 271 miliardi;
passivo derivante dal fatto che ogni passeg~
gero trasportato all'azienda costa 608 lire a
fronte delle 189 lire che l'azienda incassa
per ogni unità trasportata. È possibile, ono-
revole Presidente, che questo si perpetui an-
cora? E questo è uno dei tanti esempi. Ci
si può legittimamente domandare: perchè
non si evita quel disavanzo di quasi un
miliardo al giorno adeguando il prezzo del
biglietto al costo effettivo del trasporto?
Di chi, di che ci si deve preoccupare por-
tando avanti un risanamento di tale tipo?
Non certo dei sindacati, non certo della
pubblica opinione, non certo dello stesso
utente chiamato a pagare il reaile prezzo
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del costo del «suo» trasporto, del ser-
vizio cioè di cui l'utente usufruisce. Ecco
perchè non si 'Possono frapporre ulrteriori ['e.
more ad un deciso, rigoroso, razionale ta:-
glio della spesa pubblica. Bisogna recidere i
rami secchi della pubblica amministrazione,
quei rami che più non fioriscono, più non
producono. Ne va di mezzo la credibMità di
un Governo che dice, come in effetti sta ope-
rando, di voler risanare la spesa pubblica
improduttiva e parassitaria. Una chiara sCelI-
ta di fondo, una scelta di campo, una svolta,
questo attendiamo dal Governo. Un pacchet-
to di misure da concordare con i sindacati,
con le forze politiche, in un'intesa tacita con
la pubblica opinione; una chiara scelta di
fare pagare ill prezzo di una ripresa econo-
mica ane classi privilegi:ate, a chi vive del
lavoro altrui. Non si può far risalire al lavo.
ratore dipendente la responsabilità dello
sfascio e il conseguenziale onere del risana-
mento: sono le testuali parole del compagno
Craxi, dalle quali non ci si può allontanare.
Certo il tutto in una visione più collegiale,
più responsabiJ1mente di assieme, in presen-
za della quale non si sarebbe dovuto consen-
tire la concessione ad una classe, stavo di-
cendo casta professionale, di ulteriori ricono-

scimenti salariali, a quella classe che ha già
troppo rispetto a quello che offre. È il co-
raggio di decisioni che non può, non deve
venire meno se si vuole uscire dal guscio di
una crisi che si presenta con tentacoli de-
vastanti e senz' alba.

Si è parlato, onorevole Presidente, in que-
sti uJtimi tempi, di una presunta incapacità
propositiva dei sindacati e, quello che è peg-
gio, delle forze politiche rifoPillatrici cui si
tenta di contrapporre la cosiddetta nuova
cultura industriale che trova in Visentini il
suo alfiere. Se fosse vero saremmo già a
voltare pagina. Non è vero, non deve essere
vero. I partiti democratici sono in grado di
risolvere la crisi. I sindacati devono essere
corresponsabilizlati ad una scelta e 1n tale
dialogo è logico che non si possa perdere di
vista la tutela preminente delle classi più
povere. I sindacati non pOSS0ll10sottrarsi a
tale loro dovere: dalla fase oppositiva a
quella propositiva; è questo il compito che
ora devono svolgere nelnnteresse del paese,
dei lavoratori. Tutti quanti assieme, Gover-
no, partiti democratici, sindacati, forze pro-
duttive, tutti quanti assieme a concordare
e definire una scelta prioritaria di politica
economica nell'ambito del piano triennale.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue S C A M A R C I O ). Bisogna
revisionare la spesa pubblica, disegnare una
nuova politica previdenziale, riformulare
una politica fiscale, assumere rigorose ini-
ziative per il contenimento dei prezzi delle
tariffe, se necessario fermare o frenare l'in-
dicizzazione dell'equo canone, adottare in-
somma tutti quegli altri provvedimenti che
siano necessari per il recupero di un equili-
brio della nostra economia, indispensabile
per la tutela ~ e non mi sembra esagerato
affermarlo ~ del nostro stesso sistema de-
mocratico.

E allora nou si pronunciano bestemmie,
se, in presenza di un preventivo accordo con
li sindacati su questi punti e su altri che po~
trebbero ancora meglio definirsi, si giunges-

se poi a una revisione del meccanismo della
scala mobiJe. Ed è proprio qui che scattereb-
be la fase propositiva dei sindacati che dalla
trincea dei no, lì dove per tanto tempo si so-
no attestati, dovranno in campo aperto con-
frontarsi su dei problemi che sono anche
loro e che spettano anche alla loro preoccu-
pazione, che attendono da tutti una solu-
zione. Se poi in questo oHma dovesse matu-
rare quella tregua sociale, se poi questa tre-
gua sociale potrà prendere forma di un pat-
to di lunga durata, ben venga. Noi socialisti
ce 10 auguriamo e ci adopereremo in talle
di'rezione.

In questo clima di tutto s'ha da discutere:
scala mobile, occupazione, investimenti so-
ciali e produttivi, tutela dell'occupazione, re-
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golamentazione degli scioperi che non può
essere ulteriormente lasciata nel sHenzio,
cancellazione di quei comparti di spesa pa-
rassitaria pubblica che non riesce pill nean-
che a produrre una clientela elettorale; s'ha
da dire una volta per sempre basta a corpo-
rativismi e privilegi che non devono più tro-
vare difensori di turno nel Parlamento o tra
i partiti e approntare misure idonee per de-
bellare l'assenteismo che scarica sugli one-
sti un sovrappeso e delle fatiche di cui $li
scronano i più furbi; assumere anche la paro-
la « sacrificio}} nel vocabolario dei compor-
tamenti sociali come regola di vita. Tutto
questo s'ha da fare, nella speranza che i sin-
dacati non si facciano condizionare nelle loro
scelte da posizioni di contrasto e di scontro
assunte in sedi diverse da quelle dei sinda-
cati medesimi. Il più forte sindacato italiano
non può farsi condizionare dal più forte
partito della classe operaia. Non si può par-
lare di linea unitaria delle tre confederazio-
ni quando poi si corre j¡}rischio che su di
esse iscriva ipoteca la linea di contrapposi-
zione rigida, frontale, privilegiante più il ri-
sultato politico della caduta del Governo
che non una mediazione di interessi, che co-
munque salvaguardi il reddito di lavoro.
NO'll possiamo neanche essere lambiti dal
dubbio che le scelte sindacali siano il rirIes-
so decisionale di quanto si stabilisce altrove.
Il sindacato ha da assolvere dei compiti isti-
tuzionali che sono peculiari e che certo sono
diversi da quelli che un partito politico de-
ve perseguire. :Ë proprio attendendo a queHi
che sono i suoi compiti istituzionali che il
sindacato può e deve trovare un'intesa su
una linea unitaria, neU'ottica sindacale e sul
terreno propriamente sindacale. Le tre con-
federazioni devono r:icercare una linea comu-
ne sulla questione della scala mobile e sul
pacchetto delle misure economiche appron-
tate dal Governo, per dare l'avvio alla cosid-
detta fase numero 2. Ci auguriamo che i
contrasti aH'interno delile tre centrali ven-
gano risolti, onde evitare una spaccatura
deHa federazione unitaria dalle imprevedi-
bili conseguenze. Non sarà di certo difficile
stabilire le regole che riducono il costo del
lavoro contemporaneamente alla riduzione
della scala mobm.e; si tratta di definire con

chiarezza delle iniziative, dei provvedimenti
che portino immediatamente ma contempo-
raneamente alla stesura di un programma di
risanamento, cui del resto saremmo tutti
interessati. Auspicare che i tre sindacati ri-
trovino una linea comune di azione è il mini-
mo che si possa fare. :Ë un augurio che for-
muliamo nel timore che una rottura inci-
piente diventi poi profonda ed irreversibile,
con tutto quello che di esiziale può se-
guire non solo sul ptano sindacale, ma anche
su quello propriamente politico. Non voglia-
mo che in Italia succeda que110 che si è ve~
rificato in Francia. Lì Marchais ha commes-
so un grave errore, tra i tanti, annunciando
disordini sociali qualora fosse eletto Mitte~
rand. Nè vogliamo arrivare a pronunciare
nel Parlamento italiano quelle parole che
Gaston Defferre, capogruppo parlamentare
socialista, ha avuto già modo di dire nel
BaI1lamento fr,anœse, ,acousare cioè il Partito
comunista francese di voler manipolare i
sindacati attraverso le cellule comuniste che
si sono formate all'interno della più grossa
centrale sindacale sempre e contro il sociali-
sta Mitterand. In Francia si è giunti a tan~
to. Le difficoltà del mov:imento sindacale ita-
liano, la crisi che attualmente esso attraver~
sa sono in gran parte espressione di una
violenta pressione cbe su di esso esercita M
Partito comunista. È inutile richiamare qui
esempi e testimonianze, antichi e recenti;
li ricordiamo tutti. Si vuole forse scagliare
contro la «governabilità}} craxiana il peso
del sindacalismo comunista, per dimostra-
re, una volta che essa è venuta meno, che
senza i comunisti non si può governare? (In-
terruzione del senatore Talassi Giorgi).
Neanche i lavoratori sono d'accordo con le
tesi della CGIL.

Ecco perchè avvertiamo la necessità di an-
dare avanti in una chiarezza di idee, con il
presupposto che bisogna prendere di petto il
coraggio deHe grandi decisioni, per risalire
dal fondo del pozzo di una crisi che deve
essere comunque debellata. Si1amo per dei
provvedimenti che segnino una svolta: non
più palliativi, non più pezze da rattoppo.
L'attuale stato di disagio economico del pae-
se, la sua momentanea ingovernabiIità eco-
nomica ci richiedono decisioni storiche che
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devono anche recidere filoni di malvezzo an-
tico e ramificazioni clientelari che per l'ad-
dietro sono andate ad ingrossare il già co-
spicuo bottino elettorale del partito di mag-
gioranza relativa. Non si possono assumere
provvedimenti di siffatta importanza tenen-
do d'occhio privHegi settori ali facenti capo
alla DC. Per essere utili questi provvedimen.
ti, è necessario che incidano su vecchie in-
ero stazioni di interessi clientelari, che par
d'obbligo togliere una volta per sempre di
mezzo; per essere utili questi provvedimen-
ti bisogna che ottengano, producano gli
effetti sperati e preventivati, non come la
famosa ricevuta fiscale per i <ristoranti Ja
quale si è risolta in un maggior aggravio per
il oliente e in una continuazione di evasione
fiscaJe per il ristoratore. Provvedimenti in-
cisivi, opportuni, producenti: solo così si
mettono in sesto le cose e solo così si recu-
pera una credibilità di gestione che sinara
sta mostrando i suoi limiti!

Onorevole Presidente, credo che non sia
il caso di analizzare più a fondo i termini
della crisi qual è quella economica; nè cre-
do sia utile andare a fondo in una analisi,
quella sindacale, perchè facendo ci strada
in essa potremmo inciampare in qualche
vaJutazione severa su certi atteggiamenti
che furono assenti durante il periodo della
cosiddetta solidarietà nazionale.

Del resto non è questa la traccia che dove-
vamo svolgere. Possiamo solo dire che la cri-
si economica viene da lontano nei suoi fat-
tori importati dall'esterno e in quelli che
sono propri della nostra realtà italiana; per-
ehè la erisi o le difficoltà che attualmente
il sindacato incontra fanno parte, rivengono
non solo da una difficile situazione economi-
ca ohe forza agli angoLi del ring le stesse ri-
chieste ~ pur legittime dei lavoratori ~

ma datano anche da comportamenti che van-
no al di là, che sono estranei al terreno ed
alla logica sindacale.

Vogliamo volut:.tmente tenerci Jontani da
una approfondita analisi critica di questi
due fenomeni perchè vogliamo tener lonta-
na una polemica che non conviene, che non
giova a nessuno 'esaSlperare nei toni e nei
contenuti. Un aspetto di questa realtà, però,
vogliamo mettere a fuoco, noi socialisti, sot-

tolineandone gli elementi positivi che andia-
mo registrando e dei quali non possiÏamo
che compiaoerci, anche perchè questi ele-
menti sono venuti fuori per nostro ~ starei
per dire ~ esclusivo me'rito. 11 Governo For-
lani dialoga costantemente con il sindacato
perchè la posiZJione socialista nel Governo
privilegia il dialogo con i sindacati e di que-
sto diaJogo fa una componente eSISJenziale
della sua stessa partecipazi'One. Noi diamo
un valore in assoluto al rapport'O tra sinda-
cato e PSI al Governo e teniamo in determi-
nante considerazione il valore del rapporto
tra le poc;izioni sindacali e le prese di posi-
zione socialiste nel Governo. N'Onc'è frat-
tura fra queste due posizioni che devono es-
sere confrontate ogni qual volta se ne pre-
senti la doverosa necessità, in presenza di
contrasti che possono essere recuperati ad
una linea, sia pure di mediazione, unitaria
per raggiu.ngere conclusioni soddisfacenti
per tutti: per il sindacato, per le posizioni
dei soaialisti nel Governo, per lo stesso Go-
verno.

Chi crede di poterci spingere oltre questo
nostro atteggiamento si sbaglia, continuerà
a sbagliare e perderà certamente del tempo.
La nostra partecipazione al Governo obbedi-
sce a queste direttive di marcia e s.inora dei
risultati si sono ottenuti. Mai nella storia
democratica del nostro paese si è registrata
la cost'anza di un dialogo tre Governo e sin-
dacato come 'Ora. Il ritorno dei socialisti al
Governo ha lsegnato la 'ripresa del 'dÌ'alogo
con il sindacato, la sua consultazione sui
problemi economici più importanti, una con-
tinua osmosi di suggenimenti, di confronti
diaJettici che hann'O contribuito ad instaura-
re un nuovo clima di coHaborazione scono-
sciuto per il passato perchè non chiesto e
quindi non offerto.

Era questo l'aspetto pOSiitivo che v'Olevo
sottolineare e al quale poco fa ho accennato.
Ecco perchè attendiamo con fiducia che il
Governo, a consultazione sindacale esperita,
metta mano ai provvedimenti che dovranno
caratterizzare Ja seconda fase della cosiddet-
ta manovra economica 18:l1iDiundataìCÌquas.i
tre settimane 'Orsono con il consenso deHe
f'Orze sociali. Per far ciò non c'è bisogno di
una crisi di Governo. Peggio ohe andare pc,r
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il buio della notte! Questo Governo è in gra-
do di farlo perchè è in grado di confrontarsi
con il progetto economico formulato dal sin-
dacato, è munito di sufficiente volontà poli-
tica per la scelta di una linea economica che
!ouperi il grave momento di crisi.

Non occorre un altro Governo diversamen-
te strutturato per affrontare la crisi e risol-
ver'1a. Non occorre una crisi di Gover-no per
formarne un altro dopo chissà quanto tem-
po, il quale si troverebbe di fronte agli stessi
problemi di quello attuale, vieppiù aggrava-
ti dal tempo inutilmente trascorso. Crisli. di
Governo, compagni COIDul1'Ï!s.ti,per noi signi-
fica una scelta di roHura, e comporterebbe
un aggflavamento della situazione economi-
ca del pa~se, a tutto danno dei 1avoratori, i
cui interessi sarebbero lesionati in maniera
qUa'si krepambik Orisi di Govemo pel' noi
socialisti significa inflazione che distrugge,
corsa a rincari, liquefazione di redditi da la-
voro, inflazione che rende più povero chi è
già povero...

C A L I C E . È quello che sta accadendo.

S C A M A R C I O. È quello che non de-
ve accadere, anche con il vostro concorso e
con ill vostro consenso.

Una crisi di Governo ora rappresenterebbe
una grave iattura per il paese, per Je sue
istituzioni democratiche, per i lavoratori;
significherebbe il caos e ci avvieremmo ver-
S'Ouna repubblioa di Weimar formato Ita-
lia. Ecco perchè siamo contro Ja crisi, per
la difesa di questo Governo.

Pertanto il Gruppo socialista vota con fi-
duciosa aspettativa il bi,lando dello Stato
flassegnatoci dal Governo FOl1lani. (Applausi
dalla sinistra. Congratulazioni).

P R E S I D E N T E . È iscritto aparJare
il senatore Spadaccia.

Non essendo pœsente, lo dichiaro decadu-
to dalla facoltà di parrlare.

'È iscritto a parlare il senatore Carollo. Ne
ha facoltà.

C A R O L L O. Signor Presidente, onore-
vole Sottosegretario, onorevoli colleghi, con
la discussione sul bilancio dello Stato il Par-

I Jamento affronta in realtà lIa stessa proble-
matica dell'attuale grave situazione dell'eco-
nomia italiana, di cui la finanza pubblica è
notoriamente uno dei fattori più incisivi e,
in ogni caso, condizionanti. Come sempre
avviene nel,la storia, così anche oggi la orisi
economica produce una crisi sociaile la cud
rilevanza non sfugge la nessuno e ,le cui con-
seguenze potrebbero invece sfuggire al con-
trollo democratico.

Qual è oggi il quadro della società italia-
na, battuta dalla tempest'a inflazionistlica e
resa convulsa dalla disoccupazione reale e
da quella temuta? Bisogna guardare in que-
sta realtà preoccupante e aillora ci s.i accor-
ge che le giovani generazioni, in larga mi-
sura scolarizzate e dis'Ûccupate, Siidimostra-
no scettiche e deluse: i percettori di reddito
da lavoro dipendente contano più soldi ne!-
le buste paga, ma non contano più consumi
reali per le rispettive famiglie e conseguente-
mente accentuano ¡jJ loro disamore perfino
verso le istituzioni; il risparmio monetario
viene ogni anno fortemente penalizzato e i
risparmiatori si considerano truffati dal Go-
verno (testa di tureo costante), apparente-
mente incapace di garantirli, e daUo Stato
democratico, pur esso apparentemente inca-
pace di mettere ordine nei rapporti e nella
vita delle categorie sociali; tutte le più gran-
di strutture industriali bruciano più risorse
di quante ne producano; le piccole e medie
aziende manifatturiere, costrette gradual-
mente e sempre più largamente ad uscire
dalla cosiddetta economia sommersa, sof-
frono l'asfissia dei nuovi vincoli produttivi
cui non sono fisiologicamente abituate; così
le aziende e i lavoratori dipendenti e auto-
nomi, i risparmiatori e i giovani, tutti i cit-
tadini itailiani, in sostanza, guardano al pre-
sente per rifiutarlo, coinvolgendo spesso nel
giudizio negativo anche valori fondamentali,
poSlitivi, come è fatale che avvenga quando
gli argini di un fiume sono erosi e travolti
e l'onda trascina verso la rovina non solo
i sassi sterili, ma anche gli alberi produttivi.
Questa è sostanzialmente oggi la situazione
della nostra economia e deUa nostra società.
E tutti ne cercano i responsabili, è logico,
per sentenziare contro di loro le rispettive
inappellabili condanne. E chi se non il Go-
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verno può essere facilmente indicato come
il massimo o il s010 responsabile della crisi
presente che non è solo economica ma ad un
tempo civile, culturale e morale?

«Occorre un mutamento radicale, occor-
re un Governo di alternativa democl1atica »,

afferma il senatore Chiaramonte sull'organo
ufficiale del Partito comunista italiano. E na-
turalmente egli parla del governo politico,
il governo dei ministri, quasi che il gover-
no .di un paese, in partico1are del nostro pae-
se, sia gestito soltanto dai ministri e non an-
che, e spesso addirittura ancor più incisiva-
mente, da altri organi istituzionali o sociali,
cui la democrazia conferisce ampi margini
di autonomo comportamento. Se è giusto íÎn-
dagare sulle responsabilità del governo dei
ministri, allora è doveroso indagare ad un
tempo sulle lI'esponsabilità di tutH gli orga-
nismi che indirettamente o direttamente
contribuiscono al governo del paese, inci-
dendo sul destino del suo sviluppo economi-
co e della sua pace sociale. Ebbene se nn-
flazione che scompensa impoverendo redditi
monetari e nisparmi sta teoricamente alla
base deHa crisi socio-economioa, e se costi-
tuisce il primo e più grave problema da af-
fI'Ontare, si ha bene H diritto di sapere in
che modo tanto il governo politico quanto
il governo sindacale intendono utilizzare i
mezzi di cui dispongono. Le cause dell'infla-
zione sono diverse. Su alcune possono influi-
re più efficacemente i sindacati, su altre il
Governo e la sua maggioranza. Si nota però
ormai da tempo un furbastro sforzo degli
uni a minimizzare la portata delle cause sul-
le quali si ha una diretta influenza e ad en-
fatizzare, magari polemicamente, demagogi-
eamente, l'importanza delle cause sulle qua-
li gli altri hanno maggiore influenza. Ecco
il primo esempio. Si dice proprio in questi
giorni, in queste ore: prima diminuisca la
spesa pubblica (fjrmato Lama); prima si
blocchino i prezzi e le tariffe (sentenziano
Lama e compagni) e poi ~ non si sa quan-
do sarà e se sarà ~ si provvederà ad in-
fluire positivamente suLla diminuzione dei
costi unitari della produzione industriale.

Tutto questo è pacch:ianamente pretestuo-
so perchè non ai vuole moLta cultura eco-
nomica per sapere che i provvedimenti o si

adottano tutti insieme, e allora potranno
produrre positivi effetti, o si adottano slega-
ti ed a singhiozzo ed aàlora non avranno un
effetto risolutivo e definitivo. Esaminiamo
allora questa causa di inflazione (la spesa
pubblica) cui si ha l'abitudine ricorrente di
fare riferimento, magari esagerandone l'im-
portanza, quanto meno per fare defilare daJ-
l'attenzione generale l'eSlistenza delle altre
cause fondamentali che esistono e di cui il
Governo non ha alcuna diretta responsabili-
tà. Esaminiamo quindi la causa che viene
fatta collegare all'espansione crescente della
spesa pubblica.

« Questo Governo » ~ scrive sempre il se-
natore Chiaramonte ~ «non è in grado di
condurre una coerente, rigorosa, socialmen-
te giusta politica antinflazionistica ». Que-
sto sentenzio so giudizio, se fondato; dovreb-
be portaroi a r,itenere responsabile il Gover-
no, e solo il Governo, dell'espansione perver-
sa della spesa pubblica improduttiva come
degli alti costi unitari della produzione in-
dustriale ed agricola, della distribuZlÍone au-
toc1istruttiva di redditi monetari rappresen-
tativi di una ricchezza che proporzionata-
mente in reaJtà non esiste.

Eppure fu proprio questo Governo a rite-
nere giusto, all'atto della presentazione del
bilancio (il 30 settembre), che fosse conferi-
to alla finanza del settore pubblico allarga-
to un ruolo «neutrale» e oioè tale da noo
aggravare per questa via la patologia dell'in-
flazione senza ricorrere 'agli strumenti di
una dura e forse insopportabile recessione.
Ma dal mese di ottobre ad oggi, proprio men-
tre si andava solennemente sentenziando che
occorreva finalmente diminuire la spesa pub-
blica corrente che non determina, ma contri-
buisce ad aggravare il processo inflattivo,
veniva aumentata proprio questa spesa im-
produttiva per drca 25.000 miliardi di l,ire: e
veniva aumentata non su proposta esclusi-
va del Governo, ma in larghissima misura
(non in modesta misura: in ¡larghissima mi-
sura) su proposta di forze politiche di sini-
stra e di forze sindacali che vi fanno capo;
venne aumentata cioè su proposta di quanti
continueranno a sceneggiare una piagnuco-
losa l,amentela.
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Il fondo sanitario è aumentato così di 2.000
miliardi; le detrazioni di imposta, secondo
le nuove curve IRPEF (emendamento comu-
nista di venti giorni va), .lasdano ai consumi
dei cittadini circa 1.200 miliardi in più nel
1981 rispetto aUe originarie proposte gover-
native; l'aumento degli assegni familiari
comporta una maggiore distribuzione di ri-
&orse monetarie pari a 2.400 miliardd; la
quadrimestralizzazione della scala mobile
per le pensioni, l'espansione dei trasferimen-
ti agli enti locali ed il finanziamento talvol-
ta surrettizio, ma consistente dei deficit del-
le aziende municipalizzate dei trasporti (si
parla di 2.000 miliardi di lire di deficit di
conto economico) sono indubbiamente misu-
re contraindicative di ogni opportuna tera-
pia antinflazioDiÌstica.

In questo modo si è cercato di dare ai cit-
tadini l'illusione di essere più ricchi o meno
poveri: non è facile lÍnfatti rendersi sempre
conto che l'aumento di carte da mille nelle
buste paga è nulla se dietro quelle carte da
mille non ci sia un oolì'ispondente ed uguale
aumento di merci prodotte senza alcuna e-
spansione dei consumi interni. D'altra parte
bisogna onestamente convenire che la spro-
porzione disastrosamente inflazionistlÌCa dei
grandi volumi di liquidità spendibili presso
le famiglie e la modesta realtà economica
se~pre più povera di produttività, di campe-
titività anche per i crescenti prelievi da parte
dei paesi esportatori di materie prime, biso-
gna convenire, dicevo, che questa spropor-
zionata creazione di liquidità non nasce so-
lo dalla spesa pubblica, ma anche dai nuovi
contratti di lavoro, daHa scala mobile (21.000
miliardi nel 1980), dall'assistenzialismo in
favore delle grandi industrie pubbldohe e pri-
vate, gravate da oneri impropri sempre più !

,ingenti.
Chi governa ~ io mi chiedo ~ questi rap-

porti sociali dai quali notoriamente dipende
il governo dell'economia e del paese e quin-
di la sua pace sociale e natura\lmente il suo
ordine democratioo? Questi rapporti sociali
non sono governati principalmente ed esclu-
sivisticamente dal governo dei ministri, so-
no governati dai si:ndacati i quali ges~iscono
un potere che non è certamente infernore in
punto di fatto a quello gestito dai ministri.

La loro incidenza neHa deterII1!Ínazione dei
costi unitari della produzione è diretta e ri-
&olutiva ed è noto che dalla reddittività dei
costi unitari dipendono la buona salute del
sistema, la competitività delle merci, l'equi-
lIbrio della bilancia commerciale, in defiIllÍ~
tiva la lotta contro l'inflazione e naturalmen-
te la difesa del valore reale dei saJl.ari~sti-
pendi, la difesa non teatrale nè politicamente
strumentale dei lavoratori.

A questo punto immagino che qualcuno in
cuor suo tenterà di insinuare iJ sospetto che
io voglia coprire le resp~nsabilità del gover-
no politico, riversando ogni responsabilità
sul governo sindacale del paese. Desidero
chiarire allora ~ perchè non oi siano equi-
voci ~ in materia il mio pensiero che è poi
quello della cultura democratico cristiana

I

degli ultimi 50~80 anni. Per noi il sindacato

í è « soggetto» di politica sociale e forza nè

¡

estranea, nè esclusivamente ricettiva delle

I

attività economiche di una nazione. Il liberi-
sma aveva teorizzato e praticato lo sviluppo

I
in funzione esolusiva del capitale destinando

!
alle masse operaie un ruolo subalterno e be-

i neficiario di risorse residuaJi. E noi s.iamo

i contrari a questa concezione del sindacato

i in seno alla democrazia. A sua volta ¡a tea-
I rjzzazione leninista del: ruolo del sindacato
I parte dalla premessa ohe le masse operaie

debbono essere guidate dall'avanguardia
operaia e cioè dal Partito comunista.

I

!
I

C A L I C E. C'è una revisione, senatore

!

Carollo.

I C A R O L L O. Quale revdsione?
I
ì C A L I C E. Sulleninismo e sw partito.

C A R O L L O. Voi non pensate di rive-
dere realmente ciò che è teologia; essa è im-
mutabile per voi che rimanete pur sempre
i religiosi dello stesso convento o della terza
internazionale. Le tattiche mutano, se vole-
te, anche questo fa parte della vostra dottri-
na, ma non muta la strategia. Potete adat-
tare qualsiasi comportamento alle circostan-
ze storiche purchè l'adattamento serva al
raggiungimento degli obiettivi strategici. E
questa concezione del sindacato non me la
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invento io, è nella dottrina, è nella storia,
tra l'altro, se volete, è nella storia amara,
recente, attuale della Polonia.

Dicevo che le masse operaie debbono es~
sere guidate ~ non Jo dicevo io, lo diceva
Marx ndJ'jnterpretazione .leninista ~ dall'a~

vanguardia operaia e cioè dwl Partito comu~
njsta in quanto il Partito comunista e solo il
Partito comunista ha il diritto e il dovere
di rappresentare direttamente, non a mezzo
di intennediazioni, la classe lavoratrice e di
gestirne dl potere. Se quindi la classe operaia
deve coincidere con il Partito comunista, il
ruolo del sindacato ~ sarà di Lama, non sa-

rà di Lama, non ha irr¡portanza ~ non può
essere autonomo e tanto meno differenzia~
to o contrappositivo, ma in funzione diretta
del potere gestito o auspicato dal partito. E
noi siamo egualmente contrari a questa con-
cezione del ruolo del sindacato. La nostra
tè quindi una concezione di assoluto rispetto
per l'autonomia del sindacato da ogni pre-
tesa strumentalizzazione di potere politico;
ma tale concezione presuppone che l'autono~
mia sindacale non sia una variabile indipeŒl~
dente della vita economica e sociale del pae~
se, bensì una forza, un fattore, una garanzia
di armonizzazione con le necessità e le pos~
sibilità di difesa e di crescita dell'economia
del paese stesso.

Ebbene consideriamo 11fatto che !'impor.
tazione delle materie prime tanto essenziali I

al nostro sviluppo e alla nostra stessa so-
pravwvenza comporta da alcuni anni un gra-
duale e sempre più grave e proporzionato
impoverimento delle nostre risorse interne
per decine di migliaia di miliardi di lire;
s.iamo allora conseguentemente portati a
chiederei: chi deve percentualmente paga-
re per questo genemie impoverimento di
tutta l'economia del paese? E la risposta
potrebbe essere facile ed immediata: tutti;
in proporzione tutti dovrebbero pagare! E
invece non è così! Una somma di automati-
che indicizzazioni dei redditi e dei trasferi-
menti monetari in campo assistenziale, sala~
rÜÜe, pensionistico, s:mitario non consente
ormai da tempo di riequilibrare il rapporto
tra la ricchezza che si produce in Italia e la
ricchezza che, in quantità sempre crescenti,
occorre trasferire dall'Italia ai paesi che ci

vendono le materie prime. Come è possibile
allora pretendere di produrre e consumare
risorse pressochè eguali a queMe di alcuni
anni fa quando siamo costretti a trasferirne
una quota sempre crescente ai paesi espor~
tatori di materie prime? E non si può nep~
pure ragionevolmente affermare che in defi~
nitiva siano chiamati a pagare i profitti
anomali delle grandi industrie e delle grandi
proprietà agricole dato che le une e le altre,
per il noto scompenso tra costi e ricavi, non
hanno oggi e non hanno da anni profitti
ragguardevoli e tutte insieme chiedono in-
vece assistenze fiscali e finanziarie al Go-
verno e al Parlamento.

Ma qualcuno, a questo punto, potrebbe
estrarre la carta emotivamente risolutiva,
teatrale, sceneggiandola di fronte all'opi-
nione pubblica: a pagare siano i tanti eva~
sari fiscali! Fa effetto una frase di questo
genere, un riferimento di questo tipo. E cer~
to chi può negare la validità morale di un
siffatto dovere? r-/I.asecondo gli stessi calcoli
del CESPE, che notoriamente è un centro
di studi facente capo al Partito comunista
italiano, le evasioni fiscali considerate due
anni fa al momento deHa pubblkazione deI
libro dal titolo « Le evasioni fiscali )} avreb.
bero potuto garantire, se perseguite dura-
mente, un maggior reddito tributario non
superiore ai 5.000 miliardi di Hre. Lo scrive
il PCI, non sono calcoli miei. Ebbene, a parte
il fatto che da due anni a questa parte le eva~
sioni fiscali si sono proporzionatamente ri~
dotte, esse rappresenterebbero comunque un
modesto compenso ai 20-30.000 miliardi pre~
¡levati dalle risorse italiane per pagare i mag~
giori prezzi delle materie prime importate o
le maggiori spese dell'assistenza sanitaria,
deHe pensioni, delle aJtre 400.000 unità assun-
te dalla pubblica amministrazione negli ulti-
mi tre anni, perchè è ben vero che si è au-
mentata ¡'occupazione, ma per i tre quarti è
aamentata nei servizi pubblici, nella pubbli-
ca amministrazione.

Allora non esageriamo così Je sentenze per
camuffare la verità, per nasconderla. Eccoci
allora al punto di partenza. Si può con l'e-
spansione dei volumi monetari nelle buste
paga di impiegati e operai, si può col mecca-
nismo delle indicizzazioni monetarie dei pro-
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pri redditi da lavoro combattere e vincere
!'inflazione e la crisi presente della nostra
economia? 'È onesto ritenere che il maggiore
trasferimento di carta moneta negli stipendi
c nei salari è soltanto un inganno, quanto
meno un'illusione ó.i danni di chi lavora, ed
è un attentato irriversibile ai danni dei di~
soccupati e dei risparmiatori?

La verità è che ormai la difesa del valore
reale dei salari non sta più nelle indicizza-
zioni. nelle indicizzate lievitazioni moneta-
de, ma neHa maggior produttività. Più beni
reali si producono nella unità di tempo e
nell'unità di costo, più valore effettivo avreb-
be la busta paga, anche se lasciata nominal-
mente statica. E questo proprio perchè la
stessa quantità di moneta invece di rappre-
sentare un volume insufficiente di risorse, ne
rappresenterebbe uno notevolmente maggio-
re, acquistando così per suo conto un valore
proporzionalmente più elevato e reale. Non
si vuole modificare il meccanismo della sca-
la mobile? Ebbene non modifichiamolo, ma
a]Jora ~ ecco il punto ~ occorre aumentare
in maggiore misura la produttività del lavo-
ro, intervenendo sulla mobilità, sulle remu-
nerazioni contrattuali, sull'assenteismo; in
particolare sulle remunerazioni contrattuali
da parametrare alla produttività più che al-
l'inflazione da costi, tranne che non si voglia
continuare a fare come il cane che si morde
la coda.

Se tutto questo è vero non c'è dubbio al-
lora che la responsabilità di una politica
del genere non dipende tanto o SOIltanto dal
governo clei politici, quanto anche e premi-
nentemente dal governo delle masse dei la-
voratori. Eccoci allora di fronte al ruolo sin-
dacale visto in funzione dell'interesse del
paese più che in funzione di un interesse po-
Jitico magari variamente camnffato. La
CISL ha elaborato 18 punti per uscire daHa
crisi. Sbaglia, indovina? Li ha elaborati, li
ha o£feriI. Ebbene, come già l'anno scorso
il Partito comunista si OppOfe al prelievo
dello 0,50 per ceDtO dei salari, per finan~
ziare un fondo di ~olidarietà proposto dalla
federazione delle confederazioni sindacali,
così anche oggi il Partito comunista, e questa
volta la stessa CGIL, respingono capziosa-
mente i 18 puntj dclla proposta della CISL;

e io mi chiedo: perchè? Forse perchè la
CISL abbia deciso di tradire i lavoratori e
quindi la sua stessa ragion d'essere? Certa-
mente no. Non si vorrà dire che la CISL sia
un sottoprodotto sindacale o che sia un sur-
rogato democristiano nell'ambito delle mas-
se lavoratrici, che vogliono difendere se stes-
se, senza travolgere però il sistema democra-
tico. Quei suoi 18 punti possono essere in
tutto o solo in parte condivisi, ma non c'è
dubbio che rappresentano uno sforzo serio
neH'affrontare la situazione economica e so-
ciale del nostro paese. La verità è che la CISL
non ha l'incarico, come non ce l'ha la UIL,
di contribuire alla conquista del potere dL!
parte di questo o di quell'altro parti;,o poli-
tico. È un sindacato autonomo in funzione
dei lavoratori in quanto tali e nen'interesse
del p,aese entro il quale i lavoratori sono una
parte essenziale, preminente quanto si vuo-
Je, ma pur sempre una parte. Finchè la CISL
c la UIL rappresentavano preminentemente
con la CGIL una esclusiva volontà conEJit-
tuale contro i governi e le imprese, allora
il loro ruolo non veniva sprezzantemente
mortificato dal Partito comunista. Adesso
che nell'interesse stesso delle masse lavora-
trici e nel rispetto dei princìpi di convivenza
democratica si fanno carico di non offrire
droga ai lavoratori sotto fONIla di moneta,
tanto più autodistrutttiva quanto più spro-
porzionata rispetto ai beni reali che vengo-
no prodotti, adesso per questo senso di re-
sponsabilità dimostrato dal,le due confede-
razioni esplode la polemica. Se la CISL e la
UIL non tradiscono i lavoratori, perchè non
li tradiscono, se l'una e l'altra vogliono inve-
se difendere e non Flludere i lavoratori dro-
gando i livelli dei salari monetari, se voglio-
no in realtà servidi meglio allIa luce delle
nuove condizioni nelle quali è costretta a
muoversi l'economia italiana, io mi chiedo:
chi invece intende servire il Partito comuni-
sta, che giudica con sprezzante aria di suffi-
cienza l'atteggiamento assunto daUe altre
confederazioni e principalmente chi intende
servire la CGIL? Ebbene, signor Ministro del
tesoro, i suoi sforzi e quelli del Governo nel-
la gestione del credito, della moneta e del
fisco saranno o v,mi o scarsamente efficaci
se contestualmente non saranno affrontati e
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risolti da parte di chi esercita il governo
delle masse lavoratrki i problemi dei costi
unitari dei prodotti e quindi deHa redditività
degli investimenti e dena competitività delle
nostre merci. Gli aumenti tariffari di cui
tuttora si parla e che già nel giro di due an~
ni sono, mi pare, dell'ordine del 50 per cen~
to, potranno sì garantire un ridimensiona~
mento del fabbisogno finanziario del settore
pubblico, ma quasi immediatamente si tra~
sferiranno sui prezzi e alimenteranno l'in~
flazione. Non ci venite a parlare di control~
lo dei prezzi e di blocco dei Hstini, perchè
non c'è nessun governo, a meno che non sia
un governo che mOllopolisticamente produce
e vende, che potrà mai control,lare non solo
i prezzi alla produzione, ma i prezzi nelle
intermediazioni commerciali, fino ad arriva-
¡re al cittadino che va a comprare una calza
o un paio di scarpe. È soja un'illusione de~
magogica quella che spinge a dire: bloccare
i prezzi. I prezzi si bloccano neJ rapporto
della convenienza o del bisogno. L'aumen~
to, per esempio, della tariffa della bolletta
elettrica potrà magari comportare un minor
consumo familiare, ma, tranne che per crea-
re situazioni ancora più pesantf e più gravi,
economicamente e socialmente non potrà in-
fluire sui consumi industriali che rappresen~
tana quasi 1'80 per cento dei consumi glo-
bali. Diremo alle industrie di fermare le
macchine per risparmiare energia elettrica?
Certamente no. Forse le famiglie consume-
ranno meno gas solo perchè esso sarà ven~
duto a prezzo maggiore, ma meno gas consu~
meranno i panifici per fare il pane? L'im~
mediato guadagno in termini di prelievo fi.
scale non sarà forse steriHzzato dall'impatto
sull'indice di scala mobile?

E aUora sarà H cane ~ ripeto l'immagine
~ a mordersi la coda.

Il Ministro del tesoro annuncia dei tagli
alle spese correnti del bilancio dello Stato.
Anche qui .Ie sceneggiate quotidiane! Ci si
aspetta ~ e vedremo quanti saranno

~ dai
5.000 o 4.000 miliardi di Ure di tagli nella
"pesa pubblica la wluzi011e di tutti i proble-
mi. Dobbiamo allora vedere quanti tagli sa.
l';lnno fatti e persino i colleghi radicali alla
Camera presentano un emendamento o un
ordine del giorno per diminuire le macchine

ai ministri perchè così si risolverebbe il pro-
blema della spesa pubblica! Scherziamo ve~
ramente?

Da qui, appunto, la farsa che si inserisce
nelle tragedie! Ora, a parte la difficoltà e ]a
iJlusione di riuscire nell'intento, chiedo, si~
gnor Ministro, quali spese correnti potrà
diminuire? Quelle deUe automobili certa-
mente sono ridicoJe! Quelle dei giornali, de]-
la stampa?

Mi chiedo, invece: bloccherà gli aumenti
già concordati sin dall'anno scorso in favore
del pubblico impiego? Può darsi, ma con
quale senso della giustizia?

È certa, però, una cosa: non potrà tocca-
re le pensioni, il fondo sanitario nazionale,
la scuola, il finanziamento agli enti 10caJj,
alle regioni; non potrà bloccare la fiscalizza~
zione degli oned sociali in favore delle im-
prese industriali a meno che non vorrà ov~
viare alle conseguenze disastrose a mezzo
di a,ltri espedienti forse più costosi ed av~
venturosi. Ed allora, anche se riuscirà a re~
cuperare 3.000, 4.000 mHiardi, l'effetto an~
tinflazionistico sarà, a mio giudjzio, pur
sempre irrilevante.

Mi rendo conto di certi aspetti psicologi..
ci qualora operazioni di co<;ì modesto effet~
to, ma di così ricorrente enfatizzazione, do~
ves sera servire come alibi per ottenere il ri~
dirnensionamento dei tanti perversi mecca~
nismi di indicizzazione dei redditi monetari
italiani. Ebbene, signor Ministro del tesoro,
]a faccia la m8110Vra, ma aspetti prima l'an-

nunciato piano di proposte sindacali.
Al riguardo tenga conto che a creare li~

quidità non sorretta e garantita da propor-
zionale produzione di beni reali sono anche
Je imprese a partecipazione statale. L'IRI
denuncia un fabbisogno di circa 6.000 (s1'\~
l'anno 6.050) miliardi di lire per il pagamen-
to di una parte dei SEoi debiti a breve ed
annuncia altre migliaia di miIiardi di per-
dita di conto economico per il J981 (dentro
c'è la Finsider). L'ENI ha perduto ~ per-
chè ha perduto ~ ne] 1980 intorno ai mine
miJiardi di lire di conto economico cui van~
no sommate le perdite deHe rilevate SIR e
Liquigas. La Montedison non è da meno.
Tutti insieme questi grandi gruppi pubblici
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e semipubblici continueranno a produrre
moneta piÙ che risorse reali.

Clt'ede forse il Governo di risolvere que.-
sti problemi facendo finta di diminuire la
spesa corrente quando altre sorgenti pubbli-
che e particolarmente private continueran-
110 ad inondare il sistema di volumi !:lone-
tari superiori al volume di beni reali? Con-
tinuando così, sperando cioè di risolvere
tatto, m8::10Vrando solo mezzi oggi scarsa-
mente r2~Fpresentativi della ricchezza reale,
cioè la moneta ed H credito, si finisce col
somigliare a quel tale che si recava nel bo-
sco per comprare la legna e ricavarne la
spesa vendendo la cenere.

Il bilancio delilo Stato non è una varia-
bile indipendente òell'economia nazionale e
la sua dinamica di intervento, nel persisten-
te, convulso intrecciarsi di fattori contrad-
dittori o conflittuali di natura sociale e po-
Htica, risulta generalmente inefficace. Oggi
il vero problema non è quello di sapere se
alcuni stanziamenti sono inclusi nella legge
finanziaria o nel bilancio, se la manovra di
cassa debba o possa essere rigida e forma-
lizzata a priori, se i fondi globali debbano
comportare o meno una tecnica espositiva,
costruttiva e legale diversa da quella attua-
le. Tutti questi sono importanti problemi
di tecnica gestionale ma nelle attuali condi-
zioni sono scarsamente rilevanti e risoluti-
vi ai fini degli auspicati assetti positivi del-
,Ja nos'tra economia dissestata.

A conclusione di questo mio intervento,
desidero formulare una domanda alla quaJe
l'opposizione comunista ha già dato una
sprezzante risposta: ha questo Governo il
diritto e i titoli per chiedere al paese e alle
parti sociali un concreto contributo in fun-
zione dell'interesse generale del paese? Ri-
spondo: un Governo che è chiamato a diri-
gere una nave immersa nella tempesta del-
l'economia internazionrule, bloccata tra gli
scogli di una conflittualità interna in cui
gli interessi deLle masse sono assai spesso
falsati da proposte illusorie, anche se emo-
tive; un Governo che pure in queste condi-
zioni diffidIi non manda a fondo la nave
ha i titoli per ottenere solidarietà e fiducia.
Tm l'altra questo Governo, formato da for-
ze democratiche, eon considera, perchè le

forze democratiche della sua maggioranza
non considerano, un'eresia o un reato l'au-
tonomo contributo sindacrule alla difesa del-
le masse lavoratrici purchè esso sia ~ co-

me auspichiamo ~ in armonia con l'inte-

resse dell'intero paese e non con !'interpre-
tazione leninista del marxismo applicato ai
rapporti masse operaie ~ avanguardie ope-

raie ~ partito.

Il Governo può dunque avere quanto me-
no il rispetto delle parti sociali come di
tutti i cittadini che credono nei valori de-
mocratici e quindi anche il nostro rispetto,
la nostra fiducia, ~a nostra solidarietà. (Vivi
applau5i dal centro. Congratulazioni).

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

Mo::H.f<Ïcaal calendario dei lavori deU'As-
semblea per il periodo dal 7 aI 16 aprile
1981

P R E S I D E N T E La 6a Commis-
sione permanente, che ha concluso questa
mattina l'esame del disegno di legge n. 1393,
recante la conversione in legge del decreto-
legge s~tlla finanza locale, chiede, ai sensi
dell'articolo 55, quarto comma, del Regola-
mento, che il caìendario dei lavori venga
modificato nel senso di anticipare la discus-
siGne dei disegno di legge in questione alla
settimana corrente.

Se non vi sono osservazioni, la richiesta
sì intende accolta.

Integrazione al calendario dei lavori del-
l'Assemblea per i giOl«ni 29 e 30 aprile
19tH

P R E 'S I D E N T E. Il 7 aprile scorso
la l" Commissione permanente ha concluso
l';.'sa;l1~;del disegno di legge n. 1346 recante
({ Estensione della norma dell'articolo 119
del testo unico approvato con decreto del
Presidente delIla Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, alle elezioni comunali, provinciali
e regionali », già approvato dalla Camera dei
deputati, che presenta carattere d'urgenza
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in vista delle eleÛoni amministrative fissate
per il 21 giugno prossimo.

Ai sensi del citato quarto comma dell'ar-
ticolo 55 de] Regolamento, anche questo di-
segno di legge potrebbe essere inserito nel
calendario dei lavori, per essere~discusso in
Assemblea in una delle sedute previste dal
calendario per gli ulimi due giorni di aprile.

Se non vi sono osservazioni, così rimane
stabHito.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E. Deve essere an-
cora svolto un ordine del giorno. Se ne dia
lettura.

F I L E T T I, segretario:

Il Senato,

ribadito che i problemi del Mezzogior-
no sollecitano una diversa struttura ed un
diverso orientamento della spesa pubblica
specie per investimenti;

che tuttavia permangono attuali le esi~
genze che indussero il legislatore ad intro-
durre nell'ordinamento l'istituto della riser-
va a valere sul bilancio statale;

che il meccanismo della riserva di spesa
statale per investimenti a favore dei terri-
tori di cui all'articolo 1 del testo unico nu-
mero 218 del 6 marzo 1978, previsto dall'ar-
ticolo 107 deHo stesso testo unico si è rive~
lato sostanzialmente inadeguato ed ineffi-
cace;

che tale inadeguatezza appare il risulta~
to di due convergenti ordini di cause, tecni-
che e politiche: sul piano tecnico è da far
risalire ad un certo semplicismo nella reda-
zione dell'articolo 107 prima citato; sul pia-
no politico alla scarsa volontà dei governi
fin qui succedutisi nel cercare modalità at-
tuative della norma che non ne tradissero la
ratio;

che l'indicazione dei capitoli di spesa
su cui opera la riserva, effettuata da ulti-
mo con il decreto ministeriale del 24 luglio
1976, appare del tutto insufficiente rispetto

agli obiettivi che il legislatore statale inten-
deva conseguire;

che il volume delle risorse devolute ai
progetti speciali suNa base del meccanismo
sanzionatorio previsto dal oitato articolo
107, risulta del tutto irrisorio e comunque
molto al di sotto delle previsioni, per cui
si deve concludere che le modalità con le
quali i,l meccaillsmo è stato run qui appli-
cato ne hanno in larga misura vanificat'J
l'operatività;

~

che pertanto occorre in via generale
porsi il prohlema di una riconsideraz,ione
complessiva di questo istituto nell'ambito
dei nuovi strumenti di governo della finan-
za pubblica allargata introdotti con la reg-
ge n. 468 del 1978,

,impegna il Governo:

ad individuare, eon appositi elenchi da
allegare a oiascuno stato di previsione del-
la spesa, i capitoli o i raggruppamenti di
capitoli per i quali si fa luogo a riserva, con
l'indicazione delle quote di ciascuno stan-
~iamento da destinare ai territori agevolati,
nonchè l'indicazione dei motivlÌ che esclu-
dono la possibilità di applicare la riserva
stessa;

a riconsiderare l'interpretazione fin qui
seguita ad fini dell'attuazione del meccani..
sma di devoluzione ai progetti speciali del-
le somme non impegnate, prevedendo,,in via
transitoria e sperimentale, e comunque fino
a quando non si sarà provveduto a ridisci-
plinare in modo organico l'istituto deUa ri-
serva, che tutti gli stanziamenti per investi-
menti, ricompresi nei capitoli indicati nel
citato decreto ministeriale del 24 luglio 1976,
non ,impegnati entro il terzo esercizio sue..
cessivo a quello di iscrizione in bilando,
siano devoluti alI finanziamento dei progetti
speciali di cui all'articolo 12 della legge del
1970, n. 281.

9.1383.1 CALICE, FERMARIELLO, BACICCHL

NAPOLEONI, ROMEO, FERRUCCI,

MILANI, ZICCARDI

C A L I C E. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.
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C A L I C E. Signor Presidente, in qual-
che misura l'ordine del giorno si illustra
da sè. Vorrei chiarire con poche parole il
senso del preambola.

Credo che nessuno potrebbe contestare la
necessità, pur fra tante novità, di una di-
versa struttura e di un diverso orientamen-
to della spesa pubblica nazionale e della
politica economica nazionale in generale.

Sui rapporti tra inflazione e Mezzogior-
no [arse è possibile scrivere un trattato ma
io vorrei fare qualche rapida osservazione.
L'inflazione è micidiale non solo perchè il
Mezzogiorno, è vero, dipende ancora da lar-
ghi apporti di spesa pubblica esterna, ma
anche perchè l'inflazione erode gli stanzia-
menti anche per mvestimenti e rappresenta
un colpo duro a posizioni dì basso reddito
o di assenza di reddito. Sono osservazioni
ovvie. C'è qualcosa di nuovo forse e cioè
che in regime di inflazione, nonostante le
novità, nel Mezzogiorno si accentua la di~
sgregazione e di,venta più improbabile che
emergano forze produttive, pur emergen-
ti, quelle che in qualche misura r.i-
schiano di essere strangolate dalla stretta
creditizia. In secondo luogo si erode il ri-
sparmio, si accentua ìa corsa più che mai
a investimenti rifugio e tradizionalmente spe-
culativi. Quel che ci preoccupa cioè, di fron-
te a fatti di questo tipo, è la tenuta della
democrazia per i colpi di piccone dati allo
emergere gracile, difficoltoso di interessi col-
lettivi moderni e non redditíeri. Mi fermo
qui per chiarire il senso della premessa al
nostro ordine del giorno e per dire sol-
tanto che non era un omaggio rituale ad
una banalità del meridionalismo democra-
tico.

La questione reale è quella della riserva.
C'è un problema politico e legislativo di
mantenimento di impegni esistenti e pro-
clamati che però restano messaggi. Noi pos-
siamo anche abolire le quote di investimen-
to pubblico riservate al Mezzogiorno. C'è
qualcuno che lo pensa, io non sono fra que-
sti, ma certo è che i messaggi inattuati sono
più micidiali, come si dice, per la credibi-
lità dello Stato di quelli nemmeno enunciati.
Tornerò, parlando del terremoto, su questa
vicenda, per la funzionalità complessiva del-

lo stesso impianto legislativo che il Governo
ha proposto per l'utilizzazione del fondo per
le zone terremotate. Dicono gli psicanalisti
che è meglio un atto non tentato che man-
cato. E la fiducia è una qualità della co-
scienza di massa, nel caso f:i.ducia in atti
legislativi.

Non ho bisogno di leggere agli onorevoli
rappresentanti del Governo l'articolo 107
(che ha una lunga tradizione legislativa alle
spalle) del testo unico del 1978, n. 218, sul-
le quote riservate al Mezzogiorno nell'am-
bito della spesa pubblica e nell'ambito della
spesa delle stesse partecipazioni statali. È
noto e non voglio tediare nè il Gove:mo nè
l'Assemblea.

Ma cosa è accaduto in verità? Io ho com-
piuto un'estrapolazione ipotetica sulla base
di quel messaggio legislativo, ipotetica per-
chè non tiene conto delle difficoltà, ed ho
ottenuto questi risultati. Nel bilancio del
1973 (sono cifre che intendo leggere) il to-
tale della spesa in conto capitale era di 3.489
miliardi. La riserva del 40 per cento era di
1.395,6 miliardi, la somma destinata alla ri-
serva, secondo la tecnica utilizzata dal Mi-
nistro del tesoro, è di 286 miliardi di lire.
Un altro anno a caso: 1977. Totale della
spesa in conto capitale, ipotetica per le ra-
gioni che chiarirò meglio dopo: 9.655 mi-
liardi. Il che fa, in termini di 40 per cento

I
3.862 miliardi; somma effettivamente desti~
nata, secondo la tecnica del tesoro: 222 mi-
Hardi. Anno 1979, per citare l'ultimo anno.
Totale della spesa in conto capitale previ-
sta: 19.415 miliardi; 40 per cento: 7.766 mi-
liardi. Somma effettivamente destinata, se-
condo il calcolo del Ministro del tesoro:
899,4 miliardi. Ho comunque i dati ufficiali
forniti aHa Commissione bilancio dal Teso-
ro che confermano questa mia estrapolazio-
ne, che poi estrapolazione tanto non è. Vo-
glio leggerli, perchè sono gli accantonamenti
effettivi secondo una dichiarazione letta su
mia precisa richiesta dal sottosegretario Gi-
glia in occasione della discussione della leg-
ge sul Mezzogiorno. Leggo il dato del 1978:
222 miliardi soltanto riservati; 981 nel 1979;
366 nel 1980. Ho anche i dati delle
partecipazioni statali che non leggo, .perchè
restano comunque di molto al di sotto della

,percentuale, che non è più, come è noto,
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del 40 per cento, ma è del 60 per cento e
deU'SO per cento per i nuovi investimenti.

Nel 1980, per esempio, l'IRI ha riservato
solo 939 miliardi dei suoi investimenti, pari
al 28,41 per cento; l'ENI nel 1980 ha riser~
vato solo 715,50 miliardi, pari al 43 per cen~
to, comunque al di sotto del 60 e dell'80
per cento; l'EFIM ha riservato 644,4 miliar~
di, pari al 63 per cento, wmma superiore
solo all' accantonamento ma non a quella
relativa ~ti nuovi investimenti che sono del-
l'SO per cento.

Perchè accade questo? Conosco le moti-
vazioni ufficiali e convengo sulla serietà di
esse. Le leggi relative a spese di investimen-
Io tendono sempre di più ad essere territo-
l'ializzate, come si dice con una brutta pa-
rola, oppure si pone in capo al CIPE o ad
altro organo collegiale di governo il com-
pito di formulare programmi di distribu-
zione territoriale. Molti finanziamenti atten-
gono al trasferimento in conto capitale a fa-
vore di enti e di soggetti giuridici esterni
alla organizzazione centrale dello Stato; mol~
ti stanziamenti attengono ad annualità ter-
ritorlalmente vincolate dalla destinazione ini~
ziale della spesa. Sono inutili, del tutto fuori
del meccanismo della riserva, le somme ac-
cantonate nel fondo globale di parte capi-
tale per il finanziamento di provvedimenti
legislativi di cui si prevede l'approvazione
nel corso dell'esercizio.

Mi rendo conto di tutte queste ragioni .

tuttavia noi sosteniamo (lo sostiene, se fi ¡

è consentito, in particolare il senatore Bai.
lini, che ne sa più di me) che è possibl'
già in sede di approvazione del bilancio quan-
tificare senza attendere i successivi ed elu~
sivi decreti del Ministro del tesoro che spe-
cificano l'accantonamento e quindi la desti-
nazione al Mezzogiorno delle quote di in~
vestimenta.

Pur rendendomi conto, quindi, di queste
difficoltà, la prima notazione politica da fa-
le è questa: non si può continuare a lasciare
in testi legislativi essenziali una tecnica di
accantonamento di fondi che resta puramen-
te e semplicemente un messaggio. L'ultima
~ e sarebbe cinico rilevarla se non fosse

legata a difficoltà oggettive ~ è la tecnica

eli. utilizzazione del fondo riservato ai ter-
remotati.

Si dice ~ gli onorevoli rappresentanti del
Governo ricordano meglio di me questa nor~
ma ~ che le amministrazioni dello Stato
non potraÍmo attingere al fondo per investi-
menti nel Mezzogiorno di 8.000 miliardi nel
triennia se non avranno rispettato la quota
riservàta di cui all'articolo 107 del testo uni-
co n. 218. Resterà incomprensibile come le
amministrazioni potranno rispettare questa
riserva date le oggettive difficoltà o comun~
que l'elusione da parte del Governo di quel
vincolo. Nella peggiore delle ipotesi le am-
ministrazioni non attingeranno perchè non
hanno rispettato la riserva; nella migliore
delie ipotesi attingeranno e avremo ulterior-
mente commesso un atto di ipocrisia che, se
restasse in ambito morale, ci preoccupereb-
be fino ad un certo punto; ma ai fini politici
il messaggio di cui parlavo invece ci preoc-
cupa seriamente.

Le conclusioni che vogliamo trarre da que-
ste osservazioni quali sono? In primo luogo
che intendiamo impegnare il Governo ad
approfondire la questione, caso mai presen-
tando anche un documento, fin quando non
si assuma l'onere di cancellare quelle nor-
me dalla legislazione dello Stato. Lo faccia,
possiamo anche discutere di questo, ma
sin quando questo non fa, presenti un
documento, possibilmente in Commissio-
ne bilancio, con delle proposte su cui
confronteremo anche le nostre per verifi-
Cáre la possibilità di dar seguito e corso a
certi enunciati legislativi, anche perchè ~ è
riecheggiato anche in quest'Aula un ricordo
di questa vicenda ~ il piano triennale è una
sorta di araba Fenice e tuttavia noi conti-
nuiamo ael ostinarci a credere che sia qual~
cosa cui occorre il1 linea eli massima dare co~
munque ancora credito. E se ben ricordia-
mo, nel piano triennale il vincolo meridio~
nalistico è stringente.

Il secondo suggerimento è quello di spe-
rimentare il mantenimento di un vincolo non
quinquennale per la spesa di investimento,
come è previsto attualmente, ma triennale.

In terzo luogo suggeriamo di devolvere,
nell'eventualità delle sanzioni, le somme
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stanziate (è una proposta che offriamo al
dibattito che ci auguriamo il Governo in-
tenda aprire) e non riservate all'articolo 12
della legge n. 281, cioè della legge finanzia-
ria deUe regioni. Si tratta, come è noto, di
un articolo mai applicato, che si rifà al so-
lenne principio dell'articolo 119 della Co.
st~tuzione, sulla necessità del riequilibrio ter-
dtoriale del paese, che parla appunto di pre
getti speciali e che è stato recepito nell'arti-
colo 12 della legge finanziaria cui facciamo
riferimento nel nostro ordine del giorno.

Di questi problemi intenderemmo discute-
re. Questo è il significato del nostro ordine
del giorno. Si traita cioè di mantenere fede
a un vincolo dj legge solennemente affer-
mato e non messo in discussione, almeno
allo stato attuale, da nessuno cercando di
dirûttare nel Mezzogiorno ~ non per au-
mentare residui passivi ~ spese di investi-
mento.

QuesLO,ripeto, è il senso del nostro ordine
del giorno e per queste ragioni ci auguria-
mo che sia preso in attenta considerazione
da parte di questa Assemblea.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1393

T RIG L I A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T RIG L I A. A nome della 6a Com-
missione permanente, chiedo, a norma del-
l'articolo 77, secondo comma, del Regola-
mento, che sia concessa l'autorizzazione alla
relazione orale per il disegno di legge: «Con-
versione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante
provvedimenti finanziari per gli enti locali
per l'anno 1981 » (1393).

P R E S I D E N T E Non facendosi
osservazioni, la richiesta avanzata dal sena-
tore Triglia si intende accolta.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dal-
la Camera dei deputati e di deferlmento
a Commissiou-e speciale in sede referente

P R E S I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso il seguen-
te disegno di legge:

C. 2505. ~ «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio
1981, n. 19, concernente individuazione dei
comuni colpiti dal sisma del novembre 1980.
Ulteriori interventi a favore delle popolazio~
ni delle regioni Basilicata e Campania»
(13ll~B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito in
sede referente alla Commissione speciale per
l'esame dei provvedimenti recanti interven-
ti per la ricostruzione e lo sviluppo dei ter-
ritori dell'Italia meridionale colpiti dagli
eventi sismici.

Sarà iscritto all'ordine del giorno delle
sedute di domani.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore
5egretario a dare annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, segretario:

SAPORITO, JERVOLINO RUSSO, STAM-
MATI. ~ /il Ministro degli affari esteri. ~

In relazione al calvario ed alla tragica mor-
te nelle carceri di Bangkok (Thailandia) de]
giovane Giuseppe Castrogiovanni, si chiede
di conoscere:

a) quali sono le cause reali del decesso;
b) quale assistenza è stata prestata dal-

le nostre rappresentanze ufficiali in quel
Paese;

c) quali interventi concreti il Governo
intende adottare. per evitare la stessa tra-
gica sorte ai numerosi altri giovani ¡italiani
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costretti ad una detenzione che, per le no-
tizie riportate dalla stampa nazionale, sa.
rebbe inumana.

(3 - 01359)

BACICCHI, GRERBEZ. ~ Ai Ministri del-
l'industria, del commercio e dell'artigiana-
to e del tesoro. ~ Premesso:

che la provincia di Gorizia attraversa
una fase economica di grave recessione e
particolarmente colpito risulta essere il set-
tore industriale, nel quale si è verificata ne-
gli ultimi anni una massiccia perdita di po-
sti di lavoro;

che tra le aziende in crisi di detta pro-
vincia si annoverano anche quelle del grup-
po «Maraldi », SI.MO. s.p.a. e «Acciaierie
Alto Adriatico» s.p.a., ambedue di Monfalco-
ne, sottoposte come le altre del gruppo ad
amministrazione straordinaria a norma del-
la legge n. 95 del 1979;

che i lavoratori occupati nelle due azien-
de, attigue l'una all'altra, assommavano a
453 all'inizio del 1977 e si sono ridotti at-
tualmente a 195, quasi tutti in cassa inte-
grazione guadagni da più anni;

che nel programma elaborato dal com-
missario straordinario del gruppo «Maral-
di », mentre è prevista la cessione della
SLMO s.p.a., è altresì previsto il riavvio del-
la produzione del treno lamiere delle «Ac-
ciaierie Alto Adriatico» s.p.a. nel prossimo
mese di luglio 1981, per cui si renderà ne-
cessario adeguare l'attuale organico di que-
st'ultima azienda rispetto alle esigenze del-
la produzione,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se risponde al vero che il commissario

straordinario del gruppo «Maraldi» abbia
inviato o stia per inviare le lettere di licen-
ziamento ai 115 lavoratori tuttora dipendenti
dalla SI.MO. s.p.a., in conseguenza del prov-
vedimento di revoca del mandato al prose-
guimento dell'esercizio dell'impresa stabili-
to con decreto congiunto dei Ministri in in-
dirizzo;

se i Ministri interrogati non intendono
intervenire onde la cessione della SI.MO
s.p.a. avvenga in modo da salvaguardare
quanto meno i residui posti di lavoro deBa
azienda, anche mediante processi di mobi.

lità nei confronti delle «Acciaierie Alto
Adriatico» s.p.a.

(3 - 01360)

MEZZAPESA. ~ Al Ministro dei traspor-
ti. ~ Per conoscere il pensiero e gli inten-
dimenti del Ministro a proposito della po-
lemica accesasi in Puglia sul problema dei
passaggi a livello, specie dopo le responsa-
bili di¡;hiarazioni rese al quotidiano «La
Gazzetta del Mezzogiorno» del 7 aprile 1981
dal direttore d'esercizio delle FerroViÍe del
Sud-Est, ingegner Perrone.

In particolare, risulta da tali dichiarazio-
ni che la direzione delle Ferrovie del Sud-
Est, dopo aver presentato nel giugno 1980
il piano di potenziamento delle ferrovie per
una spesa complessiva di 180 miliardi ~ di
cui 17 destinati alla protezione ed alla si-
stemazione dei passaggi a livello ~ ha pre-
sentato il 10 marzo 1981 un piano stralcio
di 3 miliardi per le opere più urgenti ine-
renti alla «protezione di 110 passaggi a li-
vello incustoditi e costruzione di 6 caval-
cavia ».

È evidente che, se accolto e finanziato,
già tale piano stralcio servirà a soddisfare
le esigenze più immediate in materia di si-
curezza della circolazione ferroviaria, pro-
blema la cui soluzione non può essere ulte-
riormente disattesa se si vogliono evitare
tragiche perdite di vite umane.

L'interrogante chiede inOlltre di cono-
scere quali iniziative il Ministro intende
porre in essere per sensibilizzare al proble-
ma gli enti proprietari delle strade ~ ANAS,
Province, Comuni ~ senza la cui concorren-

te responsabilità la questione dei passaggi
a livello non potrà mai essere risolta inte-
gralmente.

(3 - 01361)

SPADACCIA, STANZANI GREDINI. ~

AI Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sa.
pere:

se è vero che Ermanno Buzzi aveva
espresso il timore di essere ucciso nel su-
percarcere di Novara dove si trovano Tuti
e Concutelli;
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se tale timore Buzzi lo avesse espresso
soltanto all'avvocato o anche alle autorità
carcerarie;

per quale motivo è avvenuto il trasferi-
mento;

se, comunque, le autorità giudiziarie,
di polizia giudizi aria e carcerarie avessero
elementi per temere una ritorsione nei con-
fronti di Buzzi.

(3 - 01362)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. ~

Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.
~ Per conoscere:

le valutazioni de] Governo sull'esclu-
sione deJl'Italia dalla riunione di Londra dei
]\Iinistri del tesoro a cui partecipavano Sta-
ti Uniti, Giappone, Repubblica federale di
Germania e Francia;

quali determinazioni e quali conseguen-
ze il Governo della Repubblica intenda trar-
re da tale ennesima esclusione da importan-
ti consultazioni internazionali.

(3 -01363)

FLAMIGNI, TEDESCO TATÖ, PECCHIO-
LI, MAFFIOLETTI. ~ Al Ministro di grazia
e giustizia. ~ Per conoscere:

quanti fatti di sangue si sono verificati
nell'interno degli istituti di prevenzione e
pena nel corso degli ultimi due anni, e di-
stintamente dal marzo 1979 al marzo 1980
e dal marzo 1980 al marzo 1981;

quanti sono stati i detenuti assassinati,
suicidatisi, feriti;

quanti agenti di custodia o vigilatrici so-
no stati oggetto di sequestro di persona o
di violenza fisica.

Per essere, inoltre, informati sugli accerta-
menti svolti e sulle circostanze che hanno
permesso l'esecuzione di tanti delitti all'in-
terno delle carceri, e in particolare sugli as-
sassini, compiuti negli ultimi mesi, dei se-
guenti reclusi:

Buzzi Ermanno, il 13 aprile 1981, nel
carcere di Novara, appena trasferito da
Brescia;

Loi Massimo e Vulicevic Bozzidar, il 20
marzo 1981, sempre nel carcere di Novara;

Bufano Antonio, il 14 marzo 1981, nel
carcere di San Vittore a Milano;

Kofler Carlo, il 7 marzo 1981, nel carce-
re di Trenta;

Piacente Vincenzo, Bavisciano Ciro e
Mangiapili Antimo, il 15 febbraio 1981, nel
carcere di Napoli;

Jaquinta Biagio e Zarillo Francesco, il
27 ottobre 1980, nel carcere di Nuora;

Ugo Benazzi, il 2 luglio 1980, nel carcere
di Cuneo;

Viele Pasquale, il18 giugno 1980, nel car.
cere di Torino.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti
si intendono adottare per garantire la sicu-
rezza aU'interno delle carceri, e in partico-
lare per sapere quali misure verranno adot-
tate per adeguare il reclutamento e la pre-
parazione professionale del personale di cu-
stodia onde coprire gli oltre 2.500 posti ri-
masti vacanti nell' organico anche dopo l'isti-
tuzione del servizio ausiliario di leva e recu-
perare ai compiti di istituto quella parte de-
gli agenti di custodia che continua ad essere
distolta ed impiegata in altre mansioni.

Per conoscere, infine, se il Ministro non
ritiene di attuare il riordinamento del Cor-
po degli agent1i di custodia, richiesto anche
in questi giorni dalle manifestazioni di auto-
consegna degli agenti svoItesi in diverse car.
ceri d'Italia.

(3 . 01364)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

CANETTI. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Premesso:

che la rke:zJÎonc dei 'Progrommi della 3a
rete televisiva è ridotta nella LPegione Liguria
a cima 300-350.000 abitanti, praticamente tut-
ti cOlI1centrat1 nella città dii Geno'V1a;

che le province di Imperia e di Savona
non ricevono alcuna trasmissione delLa 3a
rete;

che la provincia di La Spezia e, saltuaria-
mente, anche quella di Imperia ~icevono i
programmi della 3a rete toscana;

,

che moIte locaHtà della provinaia di Im-
peria so.no tuttora escluse dalle trasmissioni
della 2a rete ed alcune add1rittura da quelle
de-tla la,



Senato della Repubblica ~ 14321 ~

14 APRILE 198126sa SEDUTA (pomerid.)

VIII Legislatura

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

l'interrogante chiede di conoscere:
qUJali ostaco1i impediscono l'esecuz.ione

dei piani già approvati dal Minr~tero per l'am~
pliamento del TX di Portofino, i'dnstallarione
del TX TV3 del Monte Beigua, il ripetitore di
San Gottardo ed .¡¡ ripetitore di Sestri Po~
nen Le;

per quali ragioni il Ministero non ha for-
nito risposta aHe richieste della concessio-
naria RAI di installare tre nuov.1impianti ad
Oregina, a Sanremo (Monte Bignone) e ad
Imperia, 'Che avrebbero consentito un note-
vole ampliamento della rkezione in tutta la
regione.

Si consideri che non solo lm'ga parte della
Liguria è esclusa dalla 3a rete, ma che l'ascol-
to ha raggiunto soltanto il 42,S per cento del-
l'utenza prevista in tale prima fase, e ciò per
due motivi: il numero ridotto di limpianti
funzionanti (TX provvisorio di PortoHno con
100 Watt eon parabola su Genova, ripetitori
di Genova~Polcevera e di Genova~Righi) e l'iÍn~
discriminata occupazione di canaJli da parte
àelle emittenti 'private, dovuta alla mancata
regolamentaz;ione del settore ed alla continua
ooncessione di canali appunto alle «p11ÍlVa-
te» da parte del Ministero.

(4 -01919)

ACCILI. ~- Al Ministro del tesoro. ~ Per
conoscere le ragioni che hanno impedito ed
impediscono l'utilizzazione del complesso
edilizio casa-albergo ex ONPI, sito in loca-
lità Torrione (L'Aquila),' real,izzato dalla coo-
perativa edilizia «Gran Sasso ».

Risulta infatti all'interrogante che il com-
plesso edilizio, ultimato fin dal 1978, non
è, allo stato, utilizzabile in quanto il Mini-
stero non ha ottemperato agli obblighi che
gli derivano per gli effetti della sentenza
del Tribunale civile di Roma, Sezione VI,
del luglio 1980, che impegna il Tesoro ~ uf-

ficio liquidazioni ~ al pagamento della som-

ma di Jire 4.415.000.000, e lo stesso, in so-
lido con la Regione Abruzzo, ad ulteriori
244.000.000, oltre agli interessi ed alle spe-
se legali.

Si chiede, pertanto, di conoscere per qua-
li ragioni il Ministro ha inteso consentire
che la sentenza predetta venisse appellata
da parte dell'Avvocatura dello Stato e per

quali ragioni, durante il giudizio di secon-
do grado, non ha inteso prendere in consi-
derazione alcuna le richieste della Regione
Abruzzo e l'offerta della stessa società coo-
perativa « Gran Sasso », costruttrice dell'ope~

l'a, intese ad addivenire ad una transazione
della vertenza.

Si chiede, inoltre, di conoscere per quali
motivi l'ingente somma (si parla di 9.000
milioni), posta a disposizione dell'ufficio li-
quidazioni del Ministero per la eliminazio~
ne delle passività arretrate dell'ONPI e di
tutte le vicende giudiziarie comunque con-
nesse alla gestione dell'ONPI stesso, non
possa e non debba essere utilizzata per le fi~
nalità di cui sopra.

In questi giorni, infine, verrà depositata
la sentenza della Corte d'appello in corso di
stesura da parte del magistrato relatore, cui
potrà seguire ulteriore appello, anche in ca~
so di soccombenza del Ministero, con ine-
vitabili ritardi in ordine alla composizione
della vertenza e conseguenti danni al com-
plesso immobiliare già in stato di abban~
dono.

Poichè si tratta di un'imponente opera che
assolve ad una primaDia funzione di ordine
sociale, l'interrogante chiede, infine, di cono-
scere quali misure il Ministro intende por~
re in atto per chiudere la vertenza e con-
sentire all'istituzione di potersi porre al ser-
vizio delle esigenze della comunità locale.

(4 ~01920)

FILETTI. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Ritenuto:

che l'agrumi coltura in SicHia soffre di
uno stato di gravissima cris,i con nocumen-
to di notevole rilevanza per li produttori, i
coltivatori diretti ed i lavoratori agrkoli
e per l'economia naziQnale;

che i prezzi dei prodotti non sono mi~
nimamente remuneratdvi e spesso non com-
pensano g1i altissimi costi della manodope.
ra, delle attrezzature e delle materie prime
occorrenti per lIe coltivazioni;

che sono eccessivamente onerose le af-
ferenze fiscali e le contribuzioni prev1den~
ziali ed assistenÛali che incombono parti-
colarmente suUa limonicoltura e sulla aran~
cicpltura; .
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che, ad aggravare l'alilarmante situazio-
ne, nelle ultime annate agrame sono inter-
venute calamità atmosferiche di considere-
vole entità che hanno arreoato ingenti dan-
ni alla quantità ed alla qualità delle produ-
zioni ed aNe piantagioni;

che sullo sviluppo dell'agrumicoltura in-
cide in misura rilevantemente negativa an-
che l'acuirsi di affezioni parassitarie (tra
le quali il cosiddetto « maIsecco ») che com-
portano notevole riduzione e comunque Ii-
mitata efficienza dd patrimonio arboreo;

che i problemi dell'agrumicoltura sici-
liana vanno particolarmente attenzionati
non solo in sede regionale, ma, e maggior-
mente, in sede nazionale ed in sede comu-
nitaria non potendo essere dispersa una
ricchezza che economicamente interessa J'in-
tero Paese;

che, pertanto, a presoindere dai provve-
dimenti adottati ed adottandi nell'ambito
della sua competenza da parte delrIa Regio-
ne sicHiana, sono necessari urgenti ed in-
dilazionabili provvidenze governative e sol-
lecit,i interventi nell'ambito della CEE a tu-
tela dell'agrumicaltura siciliana,

l'interrogante chiede di conoscere se e
quali provvedimenti urgenti ed indi.laziona-
bili il Governo intende direttamente adot-
tare e quali solleciti ed efficaci ,interventi
ha in animo di spiegare in sede comunita.
ria al fine dd. porre riparo alla gravissima
crisi che attanagLia l'agrumicoltura siciliana.

(4 - 01921)

MEZZAPESA. ~ Al Ministro dell' agricol-
tura e delle foreste. ~ Per conoscere i mo-
tivi per i quali il Ministro, con telegramma
inviato all'AIMA, ha disposto di bloccare il
pagamento del saldo ~ corrispondente al
30 per cento ~ dell'integrazione del prezzo
dell'olio di oliva per la produzione 1979-80.

L'interrogante ritiene ~ se, come è appar-
so in indiscrezioni di stampa oltre che nel-
le dichiarazioni rese dal presidente del Con-
sorzio nazionale olivicoltori, il motivo è da
ricercare in gravi irregolarità al limite della
truffa che sarebbero state compiute da al-
cuni produttori o commercianti a danno del-
la CEE ~ che non possono essere penaliz-
zati gli onesti produttori, che sono certa-

mente la grande maggioranza, a causa di
una minoranza di disonesti, e che pertanto
è necessario procedere alla rapida liquidazio-
ne del saldo, riservandosi il Ministero e
l'AIMA di colpire i trasgressori, una volta
accertatene le responsabilità.

(4 -01922)

BENEDETTI. ~ Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per sapere se
sia informato dei licenziamenti di tutti i di-
pendenti (più di 150) dell'industria di mate-
rie plastiche CIDA, con sede in Porto San
Giorgio (Marche) e fabbriche in Porto San
Giorgio e Montefiore dell'Aso, licenziamenti
disposti con comunicazione del 10 aprile
1981 e motivati per cessazione dell'attività
aziendale a far data dal27 aprile 1981 in se-
guito ad asserite, crescenti difficoltà econo-
miche.

Per sapere, inoltre, se sia a conoscenza del
fatto che la decisione dell'impresa segue di
pochi giorni un sorprendente addebito ope-
rato per 14 operai ~ con conseguente conte-
stazione nel corso di un'assemblea sindacale
in fabbrica ~ in relazione ad una partita di
scarpe sportive contestata da una ditta sviz-
zera: i dipendenti addetti alla lavorazione
avevano tempestivamente segnalato inade-
guatezza e qualità scadente del materiale
usato, ma si erano sentiti rispondere che i
controlli erano stati eseguiti e che occorre-
va smaltire il materiale stesso.

Dopo la contestazione è stata addebitata
ct 14 dipendenti, in ragione di lire 977.875
pro capite, la complessiva somma di lire
13.690.234 per costi aggiuntivi di lavorazio~
ne, compresi interessi, per ritardata riscos~
sione della fattura per giorni 34 al tasso del
23,50 per cento, pari a lire 3.265.865. È rile~
vante la contraddizione tra la lettera di ad-
debito che, in data 2 aprile 1981, preannun-
cia trattenuta della somma pretesa, in ragio-
ne di un dodicesimo della retribuzione men-
sile, a partire dal mese di aprile 1981, e la
nota che, di lì a pochi giorni, precisamente
il 10 aprile 1981, comunica l'imminente ces-
sazione dell'attività aziendale, frutto di de-
cisione ~ si deve ritenere ~ intervenuta del

tutto improvvisamente in evidente contrasto
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con la rateazione in precedenza program-
mata.

L'interrogante chiede, infine, di conosce-
re quali indagini ed accertamenti il Mini-
stro intenda disporre in relazione alle moti-
vazioni addotte dall'impresa ed alla rilevata
contraddizione di orientamenti aziendali, e
quali iniziative intenda assumere, a soste~
gno della lotta degli operai licenziati e delle
organizzazioni sindacali, per la difesa dei
posti di lavoro, anche con riguardo ai preoc~
cupanti, negativi riflessi che la decisione mi-
nacciata dalla proprietà avrebbe nel conte-
sto economico dei comuni di Porto San Gior-
gio, di Fermo e di Montefiore dell'Aso, e
più in generale dell'intera zona.

(4.01923)

PINNA. ~ Al ,\1inistro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere:

se non ritenga ~~ avuto riguardo al ruo-
lo ed alla funzione internazionale che vanno
assumendo alcuni comparti della coopera-
zione ~ necessario, utile ed opportuno, a
somiglianza di quanto è già avvenuto per
altre materie (agricoltura, finanze, traspor-
ti, comunicazioni, eccetera), promuovere
adeguate iniziative tendenti a reclamare una
direttiva comunitaria per andare, al più
presto, all'armonizzazione delle legislazioni
nazionali sulla cooperazione;

se, parimenti, non reputi urgente, a cura
dd Ministero, assumere iniziative per uno
studio del diritto comparato nell'ambito co--
munitario, onde colmare una lacuna cultu-
rale e contribuire alla conoscenza della le-
gislazione comunitaria nel campo della
cooperazione, soddisfacendo così una esi-
genza ampiamente avvertita dall'intero mo-
vimento cooperativo e dagli studiosi del-
l'importante settore.

(4 - 01924)

CIOCE. ~ Ai Ministri dell'interno, della
difesa e di grazia e giustizia. ~ Per sapere
se non ritengano di dover intervenire con la
massima energia allo scopo di evitare che si
continui, sotto forma di apparente umori-
smo, a vilipendere l'Arma dei carabinieri, in
un momento in cui l'intero Paese riconosce

la piena validità del benemerito Corpo, presi-
dio e garanzia di tutte le libere istituzioni
dello Stato.

Si tratta di un film intitolato « I Carabbi-
nieri », già sequestrato e poi rimesso in cir-
colazione, privo di qualsiasi pregio artistico
ed avente chiaramente l'unico fine di ridi-
colizzare l'Arma dei carabinieri cui appartie-
ne una lunga schiera di benemeriti militi che
hanno anche dato in olocausto la loro vita
per la libertà e la democrazia nel nostro
Paese, lottando quotidianamente contro tut-
te Je forme di violenza e di terrorismo.

(4.01925)

SEGA, MOLA, FERMARIELLO. ~ Al Mi-
nistro delle finanze. ~ Poichè a seguito del
terremoto, che ha provocato irreparabili
danni alle strutture del reparrto lavorazioni
della « Manifattura Tabacchi» di Napoli, la
produzione dei 300.000 chilogrammi di siga-
rette mensili è stata totalmente sospesa ed
il personale rimane inadeguatamente utiliz-
zato, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali provvedimenti il Ministro in-
tende adottare al fine di consentire il ripri-
stino urgente ~ sia pure in via provvisoria
e nei locali dell'azienda siti all'interno della
stessa Manifattura ~ della lavorazione delle
sigarette ed il pieno utilizzo delle macchine
e delle maestranze, anche in rapporto alla
dichiarata disponibilità dei lavoratori ad ef-
fettuare doppi turni di lavoro;

2) quale azione l'amministrazione dei
Monopoli intende perseguire al fine di rico-
struire gli immobili danneggiati nell'ambito
e con le provvidenze per le zone terremo-
tate;

3) quale ruolo, nel contesto dell'ipotiz-
zata ristrutturazione dell'azienda dei Mono-
poli di Stato, si intende assegnare alla Ma-
nifattura di Napoli,

(4-01926)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E. A norma dell'artico-
lo 147 del Regolamento, l',interrogazione nu-



Senato della Repubblica ~ 14324 ~ VIII Legislatura

14 APRILE 198126Sa SEDUTA (pomerid.) .~~~:J~:.rBLEA ~ RESOCONTO STENO&RAFICO

mero 3 ~ 01358, dei senatori RoS'sanda ed al-
tri, sulla gestione da parte deLl,'Università di
Napoli del 2° Policlinico della città, sarà svol~
t'a presso la 7a Commissione pemnanente
(Istruzione pubblica e belle arti, 'ricerca
&oientifica, spettacolo e sport).

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 15 aprile 1981

P R E S I D E N T E. Poichè la discus-
sione generale sul bilancio si è conclusa pri-
ma del previsto, la seduta notturna non avrà
più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi domani, mer-
coledì 15 aprile, in due sedute pubbliche,
la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Bilancio di preVISlone dello Stato per
l'anno finanziario 1981 e bilancio plurien-
naIe per il triennio 1981-1983 (1383) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati).

II. Discussione dei dis~gni di legge:

1. Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto~legge 14 febbraio 1981,
n. 24, recante misure eccezionali per la tu-
tela e lo sviluppo dell' occupazione nelle
zone terremotate della Campania e della
Basilicata (1388) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

2. Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 13 febbraio 1981,
n. 19, concernente individuazione dei co-

muni colpiti dal sÌ!sma del novembre 1980.
UlteriO'ri 'interventi a favore delle popolaziiO-
lli delle regioni Basilicata e Ca¡mpania
(1311-B) (Approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera dei deputati).

3. Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981,
n. 38, recante provvedimenti finanziari per
gli enti locali per l'anno 1981 (1393) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Rela-
zione orale).

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


