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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 10).

S dia lettura del processo verbale.

V I G N O L A , segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 24 luglio.

P RES I D E N T E . Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Disegni di legge,
annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge di tni-
ziativa dei senatori:

PAVAN, MANCINO, DELLA PORTA, FIMOGNA-

RI, SALERNO, D'AMICO, BAUSI, DAL FALCO,

SANTALCO e PACINI. ~ «Modifica aHa legge
18 marzo 1968, n. 263, concernente la rever-
sibilità alle vedove degli insigniti dell'ono-
rificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto del
relativo assegno vitaLizio» (1545);

BAUSI, ROSI, MANCINO, FIMOGNARI, SAN-

TALCOe COCO. ~ « Adeguamento delle nor-
me sul1la pensione di <revevs1bili:tàper la ve-
dova del pensionato di Stato a quelle vi-
genti per le pensioni di previdenza sodale »

(1546);

FIMOGNARI, CALARCO, SAPORITO, BOMPIANI,

JERVOLINORusso e BAUSI. ~ « Costituzione
dell'Istituto nazionale del teatro sacro ed
dnterventi per la conservazione ed il restau-
ro del teatro greco di Locri Epizephiri in
Portigliola, dal teatro romano Mistya di Ma-
rina di Gioiosa Jonica e della chiesa e del
chiosto di San Francesco di Assisi in Gerace »
(1547).

Disegni di legge,
presentazione del testo degli articoli

P RES I D E N T E. La 1a Commis-
sione permanente (Affari costituzionali, af-

fari della Presidenza del Consiglio e dell'in-
terno, ordinamento generale dello Stato e
deliLa pubblica amministrazione) ha presen-
tato il testo degli articoli, proposto dalla
Commissione stessa, per il disegno di leg-
ge: «Norme di attuazione dell'articolo 18
della Costituzione in materia di associazioni
segrete e scioglimento dell'organizzazione
denominata Loggia P2» (1523).

Domande di autorizzazione a procedere
in giudizio, presentazione di relazioni

P RES I D E N T E. In data 4 agosto
1981, a nome della Giunta deLle elezioni e
delle immunità parlamentari, il senatore
Cioce ha presentato la relazione suMa do-
manda di autoriZZJaZione a procedere con-
tro il senatore Pisanò (Doc. IV, n. 62).

Discussione dei disegni di legge:

« Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulla Loggia massoni-
ca P2» (1484), d'iniziativa dei deputati
Tatarella ed altri; Carta ed altri; Fracchia
ed

~ altri; Casalinuovo ed altri; Reggianl
ed altri (Approvato dalla la Commissione
permanerzte della Camera dei deputati);

« Norme di attuazione dell'articolo 18
della Costituzione in materia di associa-
zioni segrete e scioglimento dell'organiz-
zazione denominata Loggia P2» ( 1523)
(Relazione orale)

P RES I D E N T E . L'ordine del gior-
no reca la discussione dei disegni di legge:
« Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulla Loggia massonica
P 2 », già approvato dalla la Commissione
permanente della Camera dei deputati in un
testo risultante dall'unificazione di disegni
di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella,
Pazzaglia, Mennitti, Martinat, Rubinacci,
Staiti di Cuddia delle Chiuse; Carta, Del Rio,
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Fontana Elio, Grippo, Mora Giampaolo, Pa-
dula, Segni, Silvestri, Zarro, ZurIo; Fracchia,
Cecchi, Chiovini, Pochetti; Casalinuovo, Sep-
pia, Raffaelli Mario, Sacconi, Felisetti, Fer-
rari Marte; Reggiani, Rizzi, Cuojati, Madau-
do, Furnari, Costi e «Norme di attuazione
dell'articolo 18 della Costituzione in materia
di associazioni segrete e scioglimento dell'or-
ganizzazione denominata Loggia P 2 », per il
quale è stata autorizzata la relazione orale.

Come in precedenza stabilito, sui due di-
segni di legge si svolgerà un'unica discussio-
ne generale.

Ha chiesto di parlare il Presidente del
Consiglio dei ministri. Ne ha facoltà.

* S P A D O L I N I, presidente del Con-
siglio dei ministri. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, sià consentito al Gover-
no, prima ancora che inizi in Assemblea
eon le relazion~ e gli interventi ['iter con- '
elusivo dei due disegni di legge all'ordine
del giorno, di esprimere ancora una volta
il proprio pensiero sulla portata politica
di fondo delle decisioni ,legislative che so-
no davanti a voi, al di là dei loro specifi-
ci aspetti tecnico-giuridici >sucui si pronun-
cerà in sede di replica, con l'autorità che
g,li compete, il Ministro guardasigilli.

Fin dai suoi primi atti, e nella sua stessa
piattaforma programmatica, il Governo da
me presieduto ha assegnato alla complessa
e allarmante vticenda che sa intitola alla
loggia P2 non solo una priorità del tutto
evidente, ma anche un'importanza emNe-
matica. In effetti, in questa vicenda è con-
fluito torbidamente tutto un modo deviato
di intendere e di vivere la realtà dello Sta-
to che è agli antipodi della trasparenza del-
l'azione pubblica voluta dalla Costituzione.

SuLla base dei dati rigorosamente accer-
tati nell'autorevole indagine amministrati-
va disposta dal precedente Governo ForIa-
ni, cui si riallaccia anche in questo senso
la nostra iniziativa, è emersa una aberran-
te concentrazione di influenze amministra-
tive della più svariata natura insieme con-
nesse in un vincolo di omertà' e di coper-
ture inquietanti. Non solo, ma è apparso

evidente che questi legami proiettavano una
ombra di indebita privatizzazione sulle
strutture pubbliche distorcendole dai loro
fini iStìÌtuzionali, deviandone e deformando-
ne il senso e gli scopi.

E: contro questa pericolosa degradazione
della vita statale che si è posto risoluta-
mente il Governo, il quale, forte del con-
senso della sua maggioranza, punta a re-
gistrare più ampi consensi parlamentari,
sia con la presentazione del disegno di leg-
ge che, dando organica attuazione all'artico-
lo 18 della Costituzione, dispone lo sciogli-
mento in via dmmediata della P2, sia con
l'emanazione mediante circolare di una ri-
gorosa direttiva a tutte le amministrazioni
volta all'apertura di procedimenti discipli-
nari a carico dei pubblici dipendenti indi-
ziati di appartenenza a tale organizzazione.

E: ~pena il caso di ricordare che Je nor-
me e le 'procedure in quella sede applicabi-
li sono quelle tipiche del nostro Stato di
diritto, che, se daranno luogo aile sanzioni
previste dall'ordinamento a carico di quan-
ti sd sono macchiati di comportamenti col-
pevoli legalmente accertati e provati, 'rap-
presentano nel tempo stesso la via alla ri-
parazione morale che pure è dQl\luta a co-
loro che colpevoli non sono.

n Governo ha messo a punto la sua pro--
posta di -attuazione legislativa dell'articolo
18 della Costituzione, cioè di adempimento
castitumonale, eon attenta preoccupazione
di <:onciliare, la difesa dello Stato con la
piena garanzia contro ogni insidia al dirit-
to di libera associazione, sacro ad ogni de-
mocrazia. Quanto ai provvedrmenti ammi-
nistrativi, era suo dovere adottarli con ener.
gica prontezza perchè fosse chiaro a tutti
che l'aria della Repubblica è irrespirabile
per ogni tipo di intrigante fazioso che vo-
glia tendere, mediante ,la creazione di cen-
tri di potere ,occulto, a svuotare di contèI1U-
to gli istituti della democrazia.

Sono entrambe misure di difesa repub-
blicana che non consentivano e non con-
'sentono indugi. Sono perciò grato al Sena-
to e al suo Presidente per la tempestività
con la quale consente che questo elemento
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prioritario dell'impegno assunto dal Gover-
no nei confr.onti del Parlamento, sanziona-
to in modo specifko nella mozione motiva-
ta di fiducia e tale per sua natura, come
ho detto in sede di replica nel dibattito fi-
duciario alle Camere, da coinvolgere una
maggioranza più larga auspicabilmente di
quella governativa, venga a definizione pri-
ma delle vacanze estive.

L'opinione pubblica, onorevoli senatori,
chiede a noi questa Pronta azione di dife-
sa repubblicana.

Non ,ci sarebbe assoluzione per incertez-
ze, ambiguità o esitazioni in un frangente
come questo. Ma essa vuole anche, recla- ,
ma, la verità su una vicenda che ha assun-
to il significato di una rivelazione di sfon-
di e fondali finora impenetrabili della vita
nazionale e che solleva iJ più ampio tema
dei centri di potere in una democrazia di
massa; centrali. occulte come in questo ca-
so o con aspetti e modi di essere occulti,
inammissibili in un regime fOll1dato sulla
pubblicità e sull'opinione, dunque sul con-
trollo, sia quello degli organi competenti,
sia queUo della critica.

Perciò non esiste contraddizione, ma pa-
rallelismo e raccordo necessario tra i due
disegni di legge oggi all'esame del Senato.
Occorre agire subito, occorre sapere per
!'ieri e per il domani. Non si può differire
l'attuazione di un principio costituzionale
che si è dimostrato in circostanze dramma-
tiche essenziale, ma non si può del pari
rinunziare alla ricognizione dei guasti che
sono stati introdotti nelle nostre strutture
statali e nei servizi pubblici essenziali. Do-
tare la Repubblica fondata sulla sovranità
popolare deMo strumento immediato per
colpire possibili, siJenziose, insondabili se--
dizioni, è solo una parte del più ampio
compito, che esige accertamenti e riflessio-
ne, di modellare e rimodellare via via le sue
istituzioni in modo che offrano seria resi-
~tenza alle deviazioni e alle malformazioni.

Il problema del raccoIdo tra i due prov-
vedimenti indubbiamente esiste, essendo
ogni inchiesta parlamentare finalizzata in
modo precipuo a fornire la necessaria ba-
se conoscitiva in vista di pubbliche misu-
re in buona parte già adottate o imposta-

te dal Governo in epoca successiva a quel-
la in cui fu avanzata l'attuale proposta li-
cenziata daM'altro ramo del Parlamento e
che g-ià,del resto, la vostra Commissione
ha affrontato, suggerendo .opportuni ade-
guamenti del campo e dell'oggetto di inda-
gine. Sia riguardo a questa, che è materia
di squisita competenza parlamentare, sia
in oI'd1ne ad ogni perfezionamento tecnico
della legge di attuazione costituzionale che
consente di ancor meglio tutelare la cer-
tezza del diritto di IIibera associazione, lo
esatto rigore, l'intera sicurezza di legalità
delle procedure disciplinari e le aJtre esi-
genze avanzate in sede di dibattito fidu-
dario e da me allora, a nome del Governo,
reoepite, 'noi confidiamo nell'apporto del
PaPlamento al quale dobbiamo quella ulte-
riore e più aperta disponibilità che conse-
gue al fatto di operare in ,materia costitu-
-zionaJe, con Wl solo, ma pressante auspi-
cio: che si proceda con la stessa responsa-
bile alacrità, -con la quale voi, onorevoli
colleghi, avete iniziato, fino aJll'approvazio-
ne definitiva. Il paese ha bisogno di sape-
re che la sua sicurezza è affidata a mani
ferme contro ogni forma di intrigo fazioso,
che 'la sua vita pubblica deve poter ripo-
sare su ricostituite basi di trasparenza, che
l'immagine della nostra democrazia deve
essere ristabilita non da giustificazioni o
perorazioni, ma mediante congrui e me-
ditati provvedimenti.

Attuando la Costituzione, .dando uno stru-
mento a!lla volontà di verità degli itaJiani,
noi tutti sappiamo di adempiere, nella ri-
spettiva sfera, al nostro dovere. (Applausi
dal centra, dal centro-sinistra e dalla sini-
stra) .

P RES I D E N T E . Essendo stata au-
torizzata la relazione orale sul disegno di
legge n. 1523, do la parola al relatore sena-
tore Bonifacio.

B O N I F A C I O, relatore sul disegno
di legge n. 1523. Signor Presidente, signor
Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi,
nell'affrontare l'esame del presente disegno
di legge dobbiamo avere la consapevolezza
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dell'estrema delicatezza della disciplina d'at~
tuazione dell'articolo 18 della Costituzione.

Tale disciplina, se non costruita con la
necessaria prudenza e con adeguata ocula-
tezza, potrebbe comportare il pericolo di
una grave menomazione di uno di quei diritti
fondamentali che caratterizzano il nostro si-
stema. La libertà di associazione costituisce
una delle componenti, forse addirittura la
premessa stessa, del pluralismo e questo a
sua volta si identifica con i tratti essenziali
della democrazia, quale è delineata nella no-
stra Costituzione, quale faticosamente è sta-
ta costruita in questi decenni dalle forze
politiohe che alla Costituzione diedero vita
e ad essa, vincendo ostacoli e difficoltà, han~
no assicurato supporto e vitalità.

È di tutta evidenza che, in mancanza di
prudenza e di oculatezza, pur se animati dai
migliori propositi, potremmo immettere nel~
l'ordinamento misure repressive estrerna~
mente pericolose per le nostre libertà. La
semplice, la sola fiducia in un loro uso limi-
tato e coerente con le finalità democratiche
non sarebbe nè appagante nè sufficiente. Il
legislatore ha l'obbligo di evitare il ricorso
a norme che per la loro indeterminatezza
possano dare luogo ad una Jatitudine inter~
pretativa utilizzabile, eventualmente, anche
in una sconvolgente direzione antidemocra~
tica. Questa è invero la preoccupazione viva
e fondata di quanti, nonostante il rischio di
incomprensione, pur in questi difficili no~
stri tempi si proclamano garantisti, perchè
profondamente convinti che la democrazia
debba difendersi non solo contro le aggres-
sioni dirette, ma anche contro il rischio di
adoperare, per combatterle, strumenti che
essi stessi possano essere adoperarti per cor~
rodere il tessuto delle libertà.

Tenendo ben presenti queste preoccupa-
zioni, sento di dovere qui ribadire il mio con-
vIncimento che sarebbe stato opportuno di-
sporre di maggior tempo di riflessione nel~
l'elaborazione di una disciplina attuativa di
quella parte dell'articolo 18 che si riferisce
alle associazioni segrete. Fatta questa affer-
mazione, posso dire in tutta coscienza che
sia il Governo nell'elaborazione del disegno
di legge, sia la Commissione nel portare su
di esso il suo esame (un esame caratteriz~

zato da serrato dibattito) hanno compiuto
il massimo sforzo per proporre un testo che
precluda ogni pericolo di distorsione e che,
rendendo effettivo, vivente il divieto costi~
tuzionale, lo circoscriva in confini ben deli-
mitati ed invalicabili.

Di tale sforzo costituisce testimonianza
l'articolo 1 che dell'intera disciplina è caput
et fundamentum. La sua elaborazione, come
ognuno può intendere, ha richiesto un'atten-
ta interpretazione dell'articolo 18 della Co~
stituzione per cogliere, anche attraverso la
rilettura del dibattito dei lavori preparatori
dell'Assemblea costituente, il vero, autentico
significato del divieto delle associazioni se~
grete, al di là deIJa sua espressione mera-
mente letterale.

Ciò ci ha portato a dover risolvere un di-
lemma di fondo: se, cioè, nella costruzione
della fatti specie dell'associazione segreta sia
sufficiente l'elemento obiettivo della segre-
tezza, ovvero debba essere contemplata an-
che una qualche perversa finalità.

Il problema, sia dal Governo nella sua pro-
posta, sia nell'esame approfondito che su di
esso ha condotto la Commissione, è stato
risolto con la seconda alternativa. Si è rite-
nuto, infatti, che il divieto debba colpire
soltanto quelle associazioni le quali, attra~
vers~ la segretezza, svolgano un'attività sul~
la quale, proprio in considerazione degli in-
teressi costituzionali che entrano in gioco,
la legge deve esprimere un giudizio di disva-
lore e a tale giudizio deve collegare una di~
sciplina di estremo rigore.

Ecco perchè, come non equivocamente si
dice nella parte finale dell'articolo 1, il di~
vieto è destinato a colpire l'associazione se-
greta in quanto essa svolga un'attività di-
retta ad interferire sui pubblici poteri e su
enti di particolare rilevanza per gli interes~
si nazionali.

Giova in proposito fermare la nostra at~
tenzione almeno su tre punti di particolare
rilievo. Primo punto: all'espres.sione, conte~
nuta nel testo governativo, che indicava l'at~
tività qualificante dell'associazione segreta
come quella diretta ad influire su organi co-
stituzionali, eccetera, la Commissione ha so-
stituito l'espressione: « diretta ad interferire
sul corretto esercizio delle funzioni ». Inol-
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tre, a maggioranza, la Commissione ha re-
spinto un subemendamento volto a soppri-
mere l'aggettivo: «corretto ». COIIle ognuno
intende, la proposta della Commissione mi-
ra a rendere esplicito ciò che certamente lo
stesso testo governativo sottintendeva. Poi-
chè si tratta di una finalità che entra in una
fatti specie vietata e colpita da sanzione pe-
nale, essa diventa oggetto di un giudizio di
disvalore e, dunque, occorre tenerne rigoro-
samente fuori quelle attività le quali, se non
rivolte a sollecitare un distorto uso delle
pubbliche funzioni, non possono rientrare
nel drasti.co divieto del conseguente sistema
sanzionatorio.

Punto secondo: il testo governativo parla-
va di influenza spiegata su organi costituzio-
nali, su amministrazioni, su enti pubblici.
La Commissione, con il concorso attivo del-
lo stesso Governo (del quale devo dare atto),
ha ritenuto di dover estendere la sfera di di-
vieto anche all' attività di illecita interferen-
za spiegata su altri enti e soggetti, come in-
dicati nel testo proposto all'Aula. A fonda-
mento di questa scelta stanno due fonda-
mentali considerazioni. La prima: la contem-
plazione dei soli organi costituzionali, am-
ministrativi e pubblici (pubblici in senso
stretto) è coerente con una struttura pub-
blica che adempia solo a determinate, speci-
fiche, limitate funzioni; non sarebbe aggior-
nata alla nuova realtà istituzionale nella qua-
le lo Stato fa fronte a nuove, significative
funzioni, adempiendo ad esse con strutture
che oltrepassano lo schema tradizionale del-
l'assetto dei pubblici poteri. La seconda ri-
flessione è suggerita dallo stesso testo go-
vernativo, nella seconda parte dell'articolo
3 del disegno di legge.

Terzo punto (che mi pare molto importan-
te per comprendere l'estrema limitatezza del-
le fattispecie): ritengo che nell'assoluta mag-
gioranza dei casi l'attività volta ad interfe-
rire sul corretto esercizio di pubbliche fun-
zioni si identifichi, in base all'ordinamento,
con comportamenti penalmente illeciti in ri-
ferimento ai quali valgono le disposizioni
del codice penale e le leggi speciali che puni-
scono le associazioni rivolte a tali attività
criminose.

Si comprende allora che il divieto asso-
ciativo, cui è rivolto il complesso della pre-
sente legge, assume contorni non solo ben
delimitati, ma anche, devo dire, ben ristretti,
in base all'articolo 1, perchè, benchè si tratti
di associazione vietata ai sensi dell'articolo
18 della Costituzione, occorre che l'attività
indicata nell'ultima parte della disposizione
e di cui fin qui ho parlato, sia svolta da as-
sociazioni con particolari caratteristiche di
segretezza. In proposito la proposta legisla-
tiva deliberatamente non ha voluto lasciare
all'interprete spazi discrezionali, oltrettutto
spazi non conciliabili con il principio costi-
tu~ionale di legalità del diritto penale, un
principio, onorevoli colleghi, talvolta disat-
teso con laceranti conseguenze anche nel cor-
retto esercizio della funzione giurisdizionale.

Perciò, proprio per delineare fattispecie
precise e tassative, si richiede che con la pre-
detta finalità degenerativa concorrano i se-
guenti alternativi elementi: che l'associazio-
ne occulti la sua esistenza o totalmente il
suo essere; che tenga segrete congiuntamen-
te finalità ed attività, (qui, come è facile con-
statare, l'elemento obiettivo si collega anche
a quello finalistico, indicato nell'ultima par-
te dell'articolo 1, giacchè, come è facile im-
maginare, non vi sarà mai alcuna associazio-
ne che manifesti e renda palese la finalità
di svolgimento di illecita interferenza sui
pubblici poteri); occorre infine che sia tenu-
ta sconosciuta in tutto o in parte l'identità
personale dei soci. Anche nel rispetrto di ciò
che leggiamo sul parere della Commissione
giustizia, ho presentato a nOIIle della Com-
missione su quest'ultimo punto un emenda-
mento, suggerito dal senatore Vittorino Co-
lombo, il quale ha recato, qui come sempre,
un notevolissimo contributo al nostro diffi-
cile dibattirt:o.

Il testo dell'articolo 1 inoltre, anche sulla
base della triste recente esperienza, si è
preoccupato di rendere chiaro che nel con-
corso dei ricordati elementi l'associazione è
segreta anche se si è costituita ed opera sotto
l'usbergo di un'associazione di per sè palese
e legittima.

Onorevoli colleghi, il divieto costituziona-
le, definito nei termini precisati dall'artico-
lo 1, è assistito nell'articolo 2 da rigorose san-
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zioni penali. Rispetto al testo governativo la
Commissione all'unanimità ha ritenuto di
dover aggiungere alla previsione del promo-
vimento, della direzione e del proselitismo
associativo la previsione, come reato, della
semplice partecipazione, ovviamente con una
sanzione penale meno grave. A tale emenda-
mento la Commissione è pervenuta, ripeto,
unanimernente, ritenendo non giusto che la
partecipazione, la quale ovviamente secondo
i principi deve essere consapevole della se-
gretezza della associazione, vada esente da
pena così come è penalmente rilevante la
partecipazione dovunque, si tratti del cod1ce
o di leggi speciali, l'ordinamento preveda
reati associativi.

Più significativo, a mio parere, è da con-
siderare !'intervento della Commissione su
altra parte del testo governativo. E su que-
sto richiamo particolarmente l'attenzione, an-
che in riferimento al parere che la Commis-
sione giustizia aveva espresso tenendo pre-
sente il teStto governativo, non gli emenda-
menti successivamente approvati dalla la
Commissione.

Il testo governativo prevedeva che, alme-
no in via generale, il giudice penale, ac-
certata la sussistenza dell'associazione segre-
ta, ne disponesse lo scioglimento. Questo
meccanismo è sembrato alla Commissione
non coerente coi princìpi dell'ordinamento e,
devo aggiungere, non coerente anche con rile-
vanti garanzie di ordine costituzionale. Dob-
biamo in proposito tenere presente che l'ac-
certamento della segretezza dell'associazione
è condotto dal giudice nel processo penale
solo al fine della decisione sulla responsabi-
lità penale del singolo o dei singoli imputa-
ti. Quell'accertamento non potrebhe fare sta-
to in processi che magari successivamente
riguardassero aJtri imputati di reati commes-
si in quanto partecipi della stessa associa-
zione. Lo scioglimento pronunciato con sen-
tenza potrebbe essere in linea soltanto con
un accertamento avente effetto erga omnes,
ma in tal caso, onorevoli colleghi, si chiude-
rebbe ogni spazio a quel diritto di difesa che
la Costituzione direttamente e con qualifica
di inviolabilità collega ad ogni situazione
subiettiva. Al processo penale possono par-
tecìpare soltanto i soggetti suoi propri, un

determinato imputato, o determinati impu-
tati, la parte civile, il pubblico ministero. ~
possibile che la sentenza faccia stato su un
punto qualificante della fatti specie, (l'accer-
tamento della segretezza) nei confronti an-
che di futuri imputati o di altri interessati
che non avrebbero avuto la possibtlità giu-
ridica di partecipare a quel processo, di im-
pugnare quella sentenza che si concludereb-

. be con uno scioglimento?
~ proprio sulla base di queste premesse

di ordine strettamente costituzionale che la
Commissione, che è stata sensibilizzata alla

. esigenza di non abdicare a fondamentali ga-

. ranzie costituzionali, ha ritenuto di proporre
,

all'unanimità una diversa soluzione: il pote-
re di scioglimento viene affidato al Governo
e va esercitato attraverso un procedimento
che si conclude con un decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri ed è carat-
terizzato dalla previa deliberazione del Con-
siglio dei ministri.

Tale procedimento, che normalmente si
mette in moto quando da sentenza risulti la
costituzione di una società segreta (sia pur
incidentalmente ai fini di accertamento del-
la responsabilità sul singolo imputato il giu-
dice dovrà accertare che si tratti di società
segreta), già di per sè offre, come vedremo,
notevoli garanzie.

Ma questo procedimento poi è aggravato
nell'ipotesi eccezionale nella quale, dovendo-
si far fronte a situazioni straordinarie, ecce-
zionali, di urgenza, si deve prescindere dal
previo accertamento giudiziario. Difatti la
norma ~ così era il testo del Governo, su
questo punto mantenuto integro ~ dispone

che la deliberazione del Consiglio dei mini-
stri sia preceduta da un parere (ovviamen-
te obbligatorio, non vincolante) delle compe-,

tenti Commissioni permanenti delle due Ca-
mere. Qui si tratta di un'ulteriore garan-
zia, di un procedimento che mette capo ~

dobbiamo riconoscerlo ~ ad un provvedi-

mento di indubbia gravità.
Ma devo aggiungere che la soluzione così

costruita dalla Commissione ha il pregio di
evitare ogni dubbio di legittimità costituzio-
nale. Lo scioglimento, onorevoli colleghi, e la
confisca vengono disposti con atto ammini-
strativo: tale è il decreto del Presidente del
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Consiglio dei ministri. E quest'atto ammini-
strativo, in base ai princìpi dell'ordinamen-
to, non solo soggiace ai particolari controlli
cui sottostanno gli atti del Governo, ma an-
che a quel sindacato giurisdizionale che può
essere provocato da chiunque sia portatore
di un interesse giuridicamente rilevante.

Mi è sembrato di scorgere nel parere della
Commissione giustizia una qualche preferen-
za per quella che fu la soluzione adottata
nella legge Scelba sulla ricostituzione del
partito fascista. Anche là era previsto il po-
tere del Governo in caso di necessità e di
urgenza di sciogliere il ricostituito partito
fascista, però attraverso un decreto-legge. Mi
si consenta di far osservare che qui le ga-
ranzie sarebbero state di fatto infinitamente
minori, perchè mentre l'atto amministrativo
è suscettibile di un immediato controllo giu-
risdizionale presso la giurisdizione compe-
tente, il decreto-legge è certo sottoposto an-
ch'esso ad un controllo giurisdizionale, ma
solo attraverso quei noti difficili meccani-
smi che mettono in moto la giustizia costi-
tuzionale. Vorrei dire, signor Presidente del
Consiglio, che la soluzione scelta dal Gover-
no (un decreto amministrativo) è molto più
coerente con l'esigenza di fondo di garantire
a tutti la possibilità di re.agire ad eventuali
atti di scioglimento illegittimi. È molto più
garantista la soluzione. che il Governo ha pro-
posto e che la Commissione nei suoi tratti
essenziali ha mantenuto ferma.

Onorevoli colleghi, poche cose sull'artico-
lo 3 del testo governativo. Ci sono state alcu-
ne innovazioni di scarso significato, di scar-
sa rilevanza e di carattere tecnico, sulle qua-
li non conviene qui attardarsi. La sola inno-
vazione rilevante si legge nell'ultimo comma
che è stato aggiunto dalla Commissione, per-
chè senza di esso l'articolo 3 avrebbe occu-
pato uno spazio legislativo, signor Presiden-
te, che è di spettanza delle regioni: delle re-
gioni a statuto ordinario nell'ambito dei prin-
cìpi della legge dello Stato; delle regioni a
statuto speciale che sulla materia della di-
sciplina del rapporto con i propri dipenden-
ti hanno addirittura una competenza esclu-
siva.

L'ultimo comma .che cosa dice? Dice che
il princìpio desumibile dall'articolo 3 ~ che

cioè l'adesione all'associazione segreta costi-
tuisce infrazione disciplinare ~ è princìpio
generale dell'ordinamento. E ciò obbligherà
le regioni sia a statuto speciale sia a statuto
ordinario a legiferare ~ perchè loro è la
competenza in materia ~ introducendo le
opportune e necessarie misure, nel rispetto
appunto di quel principio di fondo che è
espresso dall'articolo 3 che, in quanto attua-
tivo della Costituzione, giustamenJte nel com-
ma è qualificato come principio dell'ordina-
mento.

Signor Presidente, signor Presidente del
Consiglio, onorevoli colleghi, la seconda par-
te del disegno di legge ~ articoli 4 e 5 ~
riguarda la loggia P2, della quale anzitutto
si mspone lo scioglimento ope legis.

A tale proposito, un primo preliminare in-
terrogativo si è posto: se cioè il legislatore
abbia un potere di tale contenuto. La Com-
missione unanimemente ha ritenuto che ogni
dubbio in proposito sia privo di fondamento
e ciò sul presupposto che l'articolo 18 della
Costituzione pone un divieto che è diretta-
mente operante nell'ordinamento. La tesi
opposta, secondo la quale allo scioglimento
si potrebbe addivenire solo in applicazione
di una legge ordinaria di attuazione dell'ar~
ticolo 18, è mossa da un nobile intento ga-
rantista (e per il futuro appunto prevediamo
un procedimento s-iffatto), ma si scontra con
un principio ermeneutico che è stato frutto
di una faticosa conquista della dottrina e
della giurisprudenza anche costituzionale, un
principio ermeneutico secondo il quale, sal-
vo che sia direttamente e diversamente di-
sposto nello stesso testo costituzionale o sal-
vo che ciò discenda da perentorie ragioni, la
Costituzione è fonte di diritti e di obblighi
direttamente operanti nell'ordinamento e di
norme altrettanto direttamente applicabili.

Ma, una volta risolto positivamente questo
problema, preliminare rispetto a tutti gli
altri, è ne<::essario constatare che il contenu-
to dell'articolo 4 è quello tipico della così det-
ta legge-provvedimento. Perciò ci si è dovu-
ti porre l'ulteriore questione, molto delica-
ta, se la loggia P2 possa e debba essere con-
siderata associazione segreta ai sensi dell'ar-
ticolo 18 della Costitu~ione (il che ovviamen-
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te costituisce il presupposto della legittimi-
tà del suo scioglimento).

La Commissione ha ritenuto che !'indagine
approfondita svolta in questa direzione non
può che approdare ad un risultato positivo,
coerente, onorevoli colleghi, (questo è im-
portante) con la stessa definizione che l'ar-
ticolo primo di questo disegno di legge dà
dell'associazione segreta. A questo punto
corre l'obbligo di dare il necessario rilievo
agli accertamenti compiuti dal comitato am-
ministrativo di inchiesta che fu nominato il
7 maggio 1981 dal presidente del Consiglio
dei ministri dell'epoca, onorevole Arnaldo
Forlani, come il presidente Spadolini ci ha
anche ricordato nella sua introduzione. Dob-
biamo ricordare, onorevoli colleghi, che allo-
ra ci fu molta ironia sulla costituzione e la
nomina di tale comitato. Oggi, a distanza di
tempo, possiamo apprezzare l'iniziativa del
presidente Forlani, essendo certissimo, ono-
revoli colleghi, che solo sulla base dei
risultati dell'inchiesta possiamo, con la
legge, provvedere allo scioglimento della
P2. Dobbiamo ricordare la relazione dei tre
insigni giuristi, per le cariche ricoperte por-
tatori di una preziosa esperienza di vita isti-
tuzionale. Dobbiamo riconoscere che essi
hanno lavorato in tempi stretti, con grande
capacità e, signor Presidente, onorevoli col-
leghi, con grande imparzialità. Sento di do.
ver esprimere ad essi gratitudine perchè è
il loro lavoro che oggi ci consente di affer-
mare con tranquillità che lo scioglimento
attraverso l'articolo 4 della legge pog-
gia su basi sicure di legittimità. Senza
l'iniziativa del presidente Forlani, senza
il lavoro del comitato di inchiesta ~ di
quel comitato, ripeto, che ha lavorato con
apprezzata imparzialità ~ il legislatore non
sarebbe stato in grado di intervenire con un
puntuale provvedimento di scioglimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vo-
glio fare ancora una considerazione che si
aggiunge a quelle relative alla piena legit-
timità dell'articolo 4 del disegno di legge.
Vaglio mettere in evidenza ~ e spero di
non essere frainteso ~ che lo scioglimento
della P2 attraverso la legge, oltre che essere
legittimo e rispondente a una fondamentale
esigenza di difesa della Repubblica, evita

rilevanti e gravi rischi a coloro che, a torto
o a ragione, siano stati sospettati di averne
fatto parte. Infatti, ipotizzando che all'en-
trata in vigore di rigorose misure penali
quali sono quelle dell'articolo 2 n~on si ac-
compagnasse contestuamente lo scioglimen-
to della P2, gravi potrebbero essere le con-

,&eguenze, nell'incertezza di una permanenza
del vincolo associativo che, continuando al
di là dell'entrata in vigore di questa legge,
cadrebbe sotto la previsione penale dell'ar-
ticolo 2. Invece proprio lo scioglimento della
P2 consente di mettere una frattura fra il
nassato ed il futuro. Solo una ricostituzio-
ne, diretta o indiretta, dell'associazione ca-
drebbe sotto !'imperio della legge penale.
Questo è quanto esplicitamente stabiliva il
secondo comma dell'articolo 4 nel testo go-
vernativo, un comma che è stato soppresso
dalla Commissione perchè ritenuto inutile
e, proprio in quanto inutile, fonte di possi-
bili equivoci interpretativi. Discende infatti
dal principio ~ siamo stati tutti unanimi ~

che, ricostituita in qualsiasi forma un'asso-
cazione che rientri nella previsione dell'ar-
ticolo 1, trovi immediata applicazione la di-
sciplina penale.

Signor Presidente, signor Presidente del
Consiglio, onorevoli senatori, deve essere
chiaro che alla fattispecie della loggia P2
sono inapplicabili le disposizioni sanziona-
torie che nella prima parte sono introdotte
dal disegno di legge: ciò in forza di un
principio che, oltre a trovare espressione nel-
la Costituzione, è un principio di civiltà giu-
ridica. Dobbiamo dare atto, signor Presidente
del Consiglio, che il Governo, nell'elaborare
la proposta sottoposta al Parlamento, si è
mantenuto del tutto fedele al precetto della
non retroattività delle sanzioni, sia penali,
sia disciplinari, fugando in proposito ogni
possibilità di dubbio.

È alla luce di questa premessa che dob-
biamo valutare il contenuto dell'articolo 5
del disegno di legge, anche in riferimento
alle perplessità espresse dalla Commissione
giustizia, delle quali come relatore devo far-
mi carico. Nell'articolo 5 si trova certo l'af-
fermazione di una responsabilità disciplina-
re a carico di quanti abbiano aderito alla
loggia P2. Ma in ciò non si può riscontrare
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un'innovazione con carattere retroattivo.
Quella responsabilità, infatti, discende dal
diritto vigente all'epoca dei fatti, cioè dal
diritto desumibile dall'articolo 212 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, che
viene sistematicamente interpretato, anche
alla luce della sopravvenuta Costituzione, se-
condo le fondate, preziosissime indicazioni

I
fornite dal parere del Consiglio di Stato tra-
smesso al Governo il 25 giugno scorso.

In quel parere che cosa si dice? Si con~
stata che l'articolo 212 contiene un precet-
to sostanziale e una parte sanzionatoria. Il
precetto sostanziale (traduco in una sintesi)
stabilisce che è vietata ai pubblici dipen-
denti l'adesione a società segrete. È stato
esso travolto dalla Costituzione? No, que-
sto precetto è coerente proprio con quella
parte dell'articolo 18 che qui viene in di-
scussione.

La sanzione. L'articolo 212, lo sappiamo
tutti, comminava la destituzione dal:l'impie-
go: è queslta parte sanzionatoria che è caduca-
ta. Il Consiglio di Stato ha fatto un'afferma-
zione di principio e metodologica molto im-
portante, quando ha affermato che ogni nor-
ma non è avulsa dal sistema, ma vive nel
sistema e deve essere interpretata alla luce
del sistema. E la norma deve essere sempre
interpretata in maniera conforme alle nor~
me che nella gerarchia delle fonti occupano
un posto preminente. Questo è quanto i giu-
dici comunemente fanno, nella scelta tra due
possibili interpretazioni, quando, adempien~
do ad un dovere, scelgono !'interpretazione
che renda la disposizione legislativa confor-
mE;alla Costituzione.

Questo, signor Presidente, è il ragionamen~
to fatto dal Consiglio di Stato, il quale ap~
punto, con questa interpretazione sistemati-
ca, è giunto al risultato che nell'ordinamen-
to non vive più la sanzione rigida della de~
stituzione, ma sanzioni graduate secondo la
responsabilità del singolo soggetto. Del re-
sto, onorevoli colleghi, se noi volessimo pen..
sare che H Governo, scrivendo la seconda
parte dell'articolo 5, abbia innovato sul di-
ritto vigente, dovremmo dire che ha inno-
vato in senso non peggiorativo, ma in lne~
1:1-:5,perchè al posto della sanzione della de-
stituzione, in forza della scelta fatta dal

Governo, e che noi approviamo, si intro-
duce invece una graduatoria di sanzioni, se-
condo il diverso grado di responsabilità. E
sia ben chiaro, onorevoli colleghi, che non c'è
nessun carattere di retroattività neppure nel~
la configurazione dei soggetti da sottoporre
al procedimento disciplinare. Per il futuro,
in forza dell'articolo 3 del disegno di legge,
le sanzioni disciplinari o paradisciplinari non
si applicheranno soltanto ai pubblici dipen-
denti, ma come i due penultimi commi di-
cono, si applicheranno anche ad altri sog-
getti, che sono al di fuori degli enti pub~
blici veri e propri (ad esempio, si parla
delle società concessionarie dei pubblici ser-
vizi; si parla della revoca degli amministra-
tori e dei sindaci di società a partecipazione
statale, che notoriamente sono soggetti di
diritto privato). Alla loggia P2 si deve appli-
care l'articolo 212, cosÌ come era, riferito
solo ai soggetti in esso considerati. Se inve~
ce (e lo dico con franchezza) l'articolo 5
avesse fatto riferimento alla più estesa di-
sciplina sanzionatoria introdotta dall'artico-
lo 3 del disegno di legge, allora, sÌ, ci sareb-
be stato un illegittimo effetto retroattivo.

Del resto, è stata preoccupazione della
Commissione accentuare, sotto questo profi-
lo, le necessarie garanzie di non retroattività,
come è dimostrato dall'aggiunta, nell'artico-
lo S, di un secondo comma. Che cosa, senza
di esso, sarebbe accaduto quanto agli orga-
ni giudicanti della responsabilità disciplina-
re, dato che l'articolo 3 prevede un organo
ad hoc? Noi abbiamo ritenuto che il princi-
pio della precostituzione del giudice debba
essere rispettato, in materia tanto rilevante,
anche quando si tratti di procedimenti disci~
plinari ed abbiamo sancito che per la log-
gia P2, nei ]imiti dell'articolo 212, gli accer-
tamenti siano affidati agli organi ammini~
strativi già esistenti.

Mi scuso se sono andato un po' al di là
del tempo prefissomi, ma la delicatezza della
materia esigeva alcune precisazioni. Conclu-
dendo, voglio dire che quando il provve-
dimento in esame sarà stato approvato da
noi e dalla Camera dei deputati una nuova
legge arricchirà la costellazione delle leggi
speciali repressive che caratterizzano il dif-
ficile nostro tempo. Di ciò nessuno di noi
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può rallegrarsi. Ma è la nuova criminalità
economica, terroristica, pseudo-politica che
ci costringe ad accentuare gli interventi re-
pressivi. Abbiamo dovuto difendere la Re-
pubblica ed in ogni settore lo abbiamo fat-
to e lo facciamo con un impegno che è volto
ad utilizzare sempre le armi della democra-
zia e della civiltà giuridica. A questa con-
sapevolezza, che tranquillizza la nostra co-
scienza democratica, si accompagna la con-
fortante constatazione che quando si tratta
di problemi istituzionali non c'è barriera tra
maggioranza ed opposizione. Il lavoro svol-
to in Commissione ha dimostrato ancora
una volta che su difficili e complessi temi
la solidarietà delle forze democratiche, no-
nostante tutto, non è espressione vuota nè
priva di alta valenza politica. (Vivi applausi
dal centro, dal centro-sinistra e dalla sini-
stra. Congratulazioni).

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

È iscritto a parlare il senatore Barsacchi.
Ne ha facoltà.

BAR S A C C H I. Signor Presidente,
signor Ministro, colleghi senatori, il disegno
di legge relativo alle norme di attuazione del-
l'articolo 18 della Costituzione rispetta e
mantiene l'impegno assunto dal Governo nei
confronti del Parlamento, espresso all'atto
delle dichiarazioni programmatiche. Esso di-
scende dalla precisa volontà delle forze po-
litiche democratiche di attuare la Costituzio-
ne in una prospettiva di certezza del diritto
e di rispetto dei princìpi democratici.

Dopo le polemiche ed i contrasti che ha
sollevato l'affare P 2, sembra adesso essere
giunto il momento per una valutazione se-
rena del problema delle associazioni segrete.

Ritengo, infatti, che la questione è così de-
licata e così importante che deve necessaria-
mente essere risolta con serenità in quanto
sarebbe estremamente deprecabile adombra-
re una soluzione legislativa condizionata dal
clima isterico di caccia alle streghe che si
era creato nel paese.

Il tema delle associazioni segrete va ad
incidere su un diritto fondamentale che la
Costituzione garantisce al cittadino, vale a

dire sul diritto che tutti hanno di associarsi
liberamente.

Il primo comma dell'articolo 18 della Car-
ta costituzionale enuncia un principio che
è fondamentale per uno Stato democratico
e per un sistema che vuole essere pluralista.
Per rendersene conto basta pensare che le
stesse norme della Costituzionale finalizza-
te a disciplinare i partiti politici o i sinda-
cati trovano il loro fondamento nel ram-
mentato articolo. Si comprende, allora, che
è questo un terreno su cui bisogna muo-
versi con estrema cautela, senza lasciarsi,
quindi, fuorviare dalle polemiche del mo-
mento. Gli scandali e le polemiche si esauri-
scono, mentre un'eventuale restrizione delle
libertà dei cittadini, prevista da una legge,
avrebbe effetti duraturi e non certo auspi-
cabili.

Se, tenendo conto di tutto questo, si è di-
sposti ad una lettura serena dell'articolo 18
della Costituzione, risulterà con sicura evi-
denza che la norma, che adesso siamo chia-
mati ad attuare, detta un principio con il
quale si tenta di mediare due valori: da un
lato quello della libertà di associazione che
è il cardine istituzionale più importante in
un sistema democratico e, dall'altro, il va-
lore della democraticità del sistema plura-
lista.

In altri termini, e per essere più chiaro, la
finalità del Costituente fu quella di disegna-
re un sistema in cui la libertà di associazio-
ne fosse funzionale allo sviluppo della per-
sona umana. Da qui, dunque, la negazione
di tale diritto nei casi in cui esso può dar
luogo ad organizzazioni con caratteristiche
tali da intralciare tale sviluppo.

Tutto questo, a mio avviso, si desume non
solo dal rammentato articolo 18, ma anche
dall'articolo 49, che in termini più espliciti
dispone che i partiti debbono concorrere con
un metodo democratico a determinare la
politica nazionale.

La disposizione, in apparenza dettata per
i soli partiti politici, deve ritenersi applica-
bile a tutte le associazioni, proprio in quanto
essa enuncia un principio fondamentale di
organizzazione del pluralismo, vale a dire
il principio in base al quale 1a libertà di
associarsi intanto è garantita, in quanto essa
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è volta alla creazione di associazioni orga-
nizzate in maniera democratica.

Questo principio io ritengo sia della mas-
sima importanza (e bisogna, quindi, neces-
sariamente tenerne conto, nel momento in
cui ci si accinge a dare attuazione all'arti-
colo 18 della Costituzione), poichè, a ben
riflettere, esiste un'assoluta coincidenza tra
le associazioni segrete e quelle che perse-
guono scopi politici mediante organizzazioni
militari, da una parte, e le associazioni che
non hanno un'organizzazione interna di ca-
carattere democratico, dall' altra.

Se ho fatto riferimento a quest'ultimo ele-
mento è perchè non vi è dubbio che la no- _
zione di associazione segreta, benchè in ap-
parenza estremamente semplice, pone mol-
teplici problemi quando ci si accinge a de-
finirla con maggiore precisione.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame,
opportunamente migliorato dalla la Com-
missione, ha quindi fatto riferimento al-
l'organizzazione interna al fine di precisare
la nozione in questione. In questo senso il
riferimento all' occultamento della propria
esistenza e delle finalità perseguite o dei soci
iscritti è, in un certo senso, pletorico, poi-
chè è evidente che questi tre elementi ricor-
rono ogni volta che si è in presenza di as-
sociazioni con llna organizzazione interna
non democratica. L'articolo ricordato ha poi
opportunamente subordinato l'esistenza di
una società segreta allo svolgimento di una
attività diretta ad interferire sul corrente
esercizio delle funzioni di organi costituzio-
nali, di amministrazioni pubbliche anche ad
ordinamento autonomo, di enti pubblici an-
che economici, nonchè di servizi pubblici es-
senziali di interesse nazionale.

Tale collegamento risulta, infatti, già dal-
l'articolo 18, secondo comma, della Costi-
tuzione, che in un certo senso equipara le
società segrete a quelle che perseguono, sia
pure indirettamente, scopi politici.

Dunque, in questo caso la qualifica di
associazione segreta viene giustamente su-
bordinata alla particolarità dello scopo per-
seguito e non si ha solo riguardo alla mera
organizzazione interna.

In tutto ciò, a nostro avviso, non può rav-
visarsi una intepretazione restrittiva dell'ar-

ticolo della Costituzione da attuare, poichè,
come ho già detto, la natura dello scopo per-
seguito acquista rilevanza anche al fine di
definire le associazioni segrete, se è vero
che già la stessa norma costituzionale isti-
tuisce uno stretto collegamento tra tali as-
sociazioni e quelle che perseguono anche
indirettamente uno scopo politico.

D'altro canto a me sembra questa una
materia in cui è più opportuno muoversi
con cautela, eventualmente interpretando re-
strittivamente la normativa costituzionale,
proprio perchè altrimenti si rischia di re-
stringere oltre misura diritti fondamentali
dell'individuo.

Ciò significa che, in definitiva, quel che
interessa all'ordinamento è che il diritto di
associarsi liberamente non venga esercitato
al fine di perseguire scopi illeciti o in con-
trasto con i princìpi costituzionali. Non vi
è dubbio, d'altro canto, che la segretezza in-
tanto è indispensabile per gli associati in
quanto essa serve a coprire lo svolgimento
di attività certamente non lecite. La norma
in ogni caso è formulata in maniera cor-
retta e rispettosa dei princìpi di legalità.

Vengo all'articolo 3 che ha a mio avviso
una importanza centrale e Ta a toccare una
materia quanto mai scottante. Ora a me sem-
bra che non vi sia dubbio che quando ad
essere iscritto ad associazione segreta è un
dipendente pubblico, civile o militare, è in-
dispensabile agire con maggiore rigore.

Il primo comma dell'articolo 98 della Co-
stituzione stabilisce che «i pubblici dipen-
denti sono al servizio della nazione » ed inol-
tre all'articolo 97, sempre al primo comma,
dispone che i pubblici uffici devono essere
organizzati in modo che siano assicurati il
buon andamento e l'imparzialità dell'ammi-
nistrazione.

Da tali regole risulta già evidente che esi-
ste un'assoluta incompatibilità tra lo svol-
gimento di una pubblica funzione e l'iscri-
zione ad una organizzazione che ha la fina-
lità di influenzare organi costituzionali, am-
ministrazioni o enti pubblici, tendendo quin-
di ad intaccare quei princìpi di imparzialità
e buon andamento che, come si è detto, do-
vrebbero soprintendere l'azione della pub-
blica amministrazione.
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Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

(Segue BAR S A C C H I). Detto que~
sto però vorrei rilevare che probabilmente
era opportuno estendere l'articolo in questio~
ne ad altri soggetti. Penso per esempio ai
dipendenti delle società a partecipazione sta~
tale e francamente non riesco a capire il mo~
tivo per cui questi non debbano sottostare
ad una disciplina estremamente rigorosa, an-
che in considerazione del fatto che in tale
ipotesi si è in presenza di soggetti cui è
affidata la gestione di denaro pubblico che
potrebbe essere distratto o utilizzato in ma-
niera non ottimale proprio a causa dell'ap~
partenenza ad una società segreta. In realtà
tale problema può essere in un certo senso
ridimensionato. Se si riflette sull'esempio
che ho appena rammentato non si tarda a
capire che esso concreta già una fattispecie
delittuosa. Si può così essere indotti a con-
cludere che la mancanza di una previsione
normativa esplicita ed analoga all'articolo 3
è in questo caso superflua poichè le attività
da reprimere di eventuali iscritti ad asso-
ciazioni segrete che siano anche dipendenti
di società a partecipazione statale costitui-
scono già in sè fattispecie di carattere de~
littuoso.

Quanto comunque mi preme di rilevare a
nome del Gruppo sociaJista è che questo di-
segno di legge deve essere approvato al più
presto al di là delle sue carenze in parti-
colar modo se, come nel caso specifico, si
tratta di carenze del tutto irrilevanti e col-
mabili nel tempo ove le esigenze lo richie-
dano e che in ogni caso non toccano la so-
stanziale validità del provvedimento.

Il problema è così delicato da rendere im~
prorogabile l'attuazione dell'articolo 18 del-
l? Costituzione poichè fin quando tale ma-
teri~a rimarrà così fluida si avrà sempre la
possibilità di riaprire la caccia alle stre-
ghe, sicchè la norma rammentata, da stru.
mento di garanzia del cittadino, rischia di
essere l'tilizzata a tutt'altri fini, come mi
pare testimoniano le recenti vicende.

Da qui dunque la necessità di determinare
preventivamente e con chiarezza cosa signi-
fica associazione segreta in maniera che il
cittadino, secondo un principio indeclinabi~
le dello Stato di diritto, sia in grado di
sapere preventivamente a quali conseguenze
andrà incc.ntro iscrivendosi a determinate as-
sociazioni. Se tutto questo è vero, è chiaro
che l'articolo più importante e delicato del
presente disegno di legge è ~ come ha già
detto il relatore ~ l'articolo 1 e al riguardo
non possiamo che ribadire il nostro accordo
su quella che è la sua formulazione.

Quanto al disegno di legge istitutivo della
Commissione parlamentare di inchiesta sulla
loggia P2 non posso che manifestare il con-
senso del Gruppo socialista, anche se un più
approfondito esame non avrebbe certamen-
te ostacolato il raggiungimento dell' obiettivo
prefissato dalle forze politiche ma op~rato
per meglio valutarne alcuni delicati aspetti
nell'esclusivo e superiore interesse dello Sta-
to democratico. Nel caso in questione ritengo
che bisogna procedere con rigore senza per
questo però intaccare le garanzie del cit-
tadino o farsi trascinare dal clima che
si è creato nel paese. Occorre quindi
procedere con cautela tenendo presente
che fino a quando non entrerà in vigore
il disegno di legge attuativo dell'articolo
18 della Costituzione ì'essere iscritti ad
una presunta associazione segreta non con-
figura una fatti specie delittuosa benchè in-
dubbiamente si tratta di un comportamen-
to vietato dalla Costituzione. Detto questo,
aggiungo che nel caso in esame è tuttavia
indispensabile accertare se gli iscritti alla
p 2 abbiano commesso altri reati ed even~
tualmcnte intervenire col massimo rigore sì
da restituì re la necessaria credibilità alle
istituzioni messe così a repentaglio da que~
sta triste vicenda.

Signor Prf'sidente, onorevoli colleghi, con
questo intendimento, per il persegui mento
di questi obiettivi e nel pieno, assoluto ri-
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spetto dei princìpi democratici, noi socialisti
esprimiamo una valutazione complessiva-
mente positiva sui provvedimenti oggi al no-
stro esame. (Applausi dalla sinistra, dal cen-
tro sinistra e dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a parla-
re il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A. Signor Presidente,
signor Ministro, colleghi, io mi ero oppo-
sto la settimana scorsa all'abbinamento dei
due disegni di legge di cui oggi stiamo di-
scutendo. La mia preoccupazione era che
si dovesse procedere per intanto e subito
all'approvazione della legge istitutiva della
Commissione di inchiesta parlamentare per
consentire alla Camera di ultimarne l'iter
rapidamente, prima delle ferie, e consentire,
possibilmente prima delle ferie o subito
dopo le ferie, la costituzione e l'insediamen-
to della Commissione e la nomina del suo
Presidente da parte dei Presidenti delle due
Camere. Ho chiesto il voto per ripristinare
l'ordine del giorno che era stato invece al-
terato non perchè contestassi le procedure
che erano state seguite dalla maggioranza,
ma perchè ritenevo grave che questo slitta-
mento di due o tre mesi dell'iter della legge
sulla P2 passasse sotto silenzio, senza una
chiara assunzione di responsabilità. Le pro-
cedure erano certamente legittime, ma era
altrettanto doveroso che chi aveva solleci~
tato lo slittamento e cbi lo aveva accettato
si assumessero in Aula le proprie responsa-
bilità.

Oggi ci troviamo a discutere questi due
disegni di legge e devo confermare qui la
posizione che abbiamo anticipato nel dibat~
lito sulla fiducia sia alla Camera che al Se~
nato. Noi non siamo favorevoli al secondo
dei due disegni di legge, quello che dà at-
tuazione all'articolo 18 della Costituzione, sia
nella parte in cui si regolamenta la questio~
ne delle associazioni segrete e sia in quella
che delibera lo scioglimento della loggia P2.
Non siamo favorevoli per ragioni politiche
di carattere generale, che spiegherò subito,
e per ragioni anche di merito, di contenuto
del progetto di legge che ci è stato presen-
tato. Devo tuttavia dare atto al Governo e
in particolare al Presidente del Consiglio,

il quale ha voluto introdurre, con una sua
dichiarazione che ha avuto carattere di par-
ticolare solennità, questo dibattito, che il
progetto di legge che ci ~ pervenuto e che è
stato uJteriormente migliorato dalla Com-
missione è molto meno peggiore di quello
che si poteva temere data anche la brevità
dei tempi che si sono scelti per presentarlo
e farlo approvare dal Parlamento.

Per ragioni di carattere generale noi siamo
contrari al secondo dei due provvedimenti.
Ci sembra sospetto che si arrivi a questo
disegno di legge mentre in molte sedi si
procede in maniera molto rapida ad asso-
luzioni generalizzate degli iscritti presunti
o dei sospetti soci della P2 (e parlo soprat-
tutto delle sedi partitiche, dalla Democrazia
cristiana al Partito socialista e credo allo
stesso Movimento sociale), mentre nelle Au~
le parlamentari, sentiamo richiamare assai
impropriamente il dibattito del 1925 sullo
scioglimento delle associazioni segrete da
parte del regime fascista, citando addirit-
tura Gramsci, e sentiamo in questo modo
esaltare da parte di determinati settori po-
litici, di segretari di partito come Pietro
Longo presunti aderenti alla loggia P2, non
solo la massoneria ma addirittura sentia-
mo difendere la P2 come se questa loggia
fosse in Italia un baluardo delle libertà e
dei diritti civili, vittima di manovre di stam-
po totalitario. Si dice, lo dice il Presidente
del Consiglio, lo dicono le altre forze poli-
tiche, che noi dobbiamo dare dei segnali al
paese. I segnali sarebbero in questa legge
di attuazione dell'articolo 18 della Cositu-
zione cbe vale per il futuro, e nell'articolo 4
di questa legge .~ dopo l'intervento della
Commissione, articolo 5 ~ che stabilisce lo
scioglimento della loggia P2.

È come se, dando per scontato che nei
fatti si arriverà poi ad un'assoluzione ge~
neralizzata, prevarrà la tesi singolare ~ che
ho sentho sostenere anche in queste Aule
e che persino trapelava nelle righe del di-
scorso programmatico del Presidente del
Consiglio al momento del dibattito sulla fi-
ducia ~ secondo la quale gli isoritti e gli ade-
renti alla loggia P2 sono dei galantuomini
truffati da un solo truffatore, o da un solo
truffatore, Licio Gelli, e da pochi suoi com-
plici; contemporaneamente ci si preoccupa
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di dare il segnale al paese attraverso questo
provvedimento di legge. Allora questo è il
motivo di sospetto: che regolamentando le
associazioni segrete e sciogliendo la P2 in
realtà si intenda dare il segnale al paese ma
nel senso del solito polverone dietro al qua-
le le cose poi continuano all'interno di que-
sto Stato e di questo regime ad andare come
prima e peggio di prima. Voi consentirete
che qualche elemento di sospetto c'è. Ho sen-
tito dare questa singolare giustificazione
proprio dal relatore Bonifacio in Commis-
sione (non l'ho risentita fortunatamente in
quest'Aula) della necessità di un provvedi- .

mento legislativo ad hoc di scioglimento
della loggia P2. Bonifacio in pratica in ma-
niera informale ci diceva: è opportuno sta-
bilire almeno un punto fermo, quello in ba-
se al quale il Parlamento con legge e per
legge si assume almeno la responsabilità di
dire che la loggia P2 era associazione se-
greta e come tale viene sciolta. Perchè? Per-
chè altrimenti potremmo correre il rischio
di diverse procedure disciplinari davanti a
diversi collegi delle diverse amministrazioni,
ciascuno dei quali sarà arbitro di stabilire
se l'associazione è segreta o no e quindi con
le conseguenti possibili difformità di giudi-
zio che si possono avere tra un'amministra-
zione e l'altra.

Certo è una preoccupazione fondata quel-
la del collega Bonifacio, e non mi sento di
contestare la preoccupazione che ha por-
tato, tutta la Commissione consenziente, a
dire che si poteva procedere allo stralcio
deglì articoli 4 e 5 e poi, in un secondo mo-
mento, con la maggiore riflessione che un
provvedimento di questa delicatezza richie-
deva (e che richiamava oggi anche il sena-
tore Bonifacio) procedere con tempi rapidi
ma pilI adeguati all'approfondimento della
questione delle associazioni segrete. Preoc-
cupazione fondata perchè ci troviamo in una
situazione cbe è quella che ricordavo pri-
ma: si assolve all'interno dei partiti con un
vero e proprio colpo di spugna, addirittura
affidandosi a dichiarazioni individuali o a
querele di parte, e si assolve in una situa-
zione in cui ciascun partito che assolve non
può non rendersi conto che quelle dichia-
razioni individuali che negano l'appartenen-

za alla P2 sono perfettamente coerenti con
l'invito al segreto, anzi, al silenzio che è nel-
la costituzione della P2. Perciò singolar-

mente il più fedele aderente alla loggia P2
sarebbe proprio quello che, per mantenere
il silenzio sulla propria adesione, dice di
non avervi mai aderito, continua a negare e
arriva fino al punto di querelare Gelli per
meglio dimostrare la sua fedeltà all'impera-
tivo della segretezza prescritta dalla loggia
P2 e dal suo capo. Ed è chiaro che i partiti
non possono ignorare che gli assolti tra i
loro uomini politici da oggi in poi, qualora
abbiano appartenuto davvero alla loggia P2,
sono i punti piÙ deboli della vita politica ita-
liana perchè i piìl ricattati e ricattabili. An-
che se io sono garantista sempre, questo
occorre dircelo, colleghi senatori! Quale
esempio viene alle amministrazioni dello
Stato da ministri che, per cinque mesi, du-
rante la crisi di Governo, hanno mantenuto
presunti P2 in incarichi fiduciari di massi-
ma responsabilità: parlo del segretario ge-
nerale del Ministero degli esteri, depositario
dei segreti della Farnesina, mantenuto al suo
posto per due mesi; parlo di titolari di ser-
vizi segreti di cui si sapeva che appartene-
vano alla loggia P2, mantenuti per lungo tem-
po ai loro posti; parlo di Dalla Chiesa, su
cui nessuno indaga, che è ancora al suo po-
sto, di cui è stata perfino dimenticata la
gravissima dichiarazione con cui disse
{{ quando mi sono iscritto alla loggia P2 ho
riferito al mio superiore diretto ». Che cosa
era? Una dichiarazione ricattatoria? E nes-
suno gliene ha cbiesto conto? Perchè? Chi
era il superiore che sapeva che si era iscrit-
to alla loggia P2 e che evidentemente rite-
neva normale quella iscrizione alla P2? E
perchè la riteneva normale?

Con questi comportamenti degli organi
dello Stato, con questi comportamenti dei
partiti politici, certo comprendo che il pre-
sidente Spadolini, il relatore Bonifacio, la
Commissione affari costituzionali del Senato
si preoccupino di stabilire per legge un pun-
to fermo. Ma ciò non toglie la mia denuncia;
qualsiasi cittadino di buon senso, colleghi
senatori, si chiede: c'è bisogno di un decreto
di scioglimento della mafia, della camorra,
delle brigate rosse? Davvero è necessario
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sciogliere per legge o per decreto un'orga~
nizzazione criminale? Una organizzazione cri~
minale la si persegue per i reati che ha com-
piuto, negli uomini responsabili di quei rea~
ti: non c'è il problema di scioglierla.

Proprio questa contraddizione non può
sfuggire a nessun uomo di buon senso: di
buon senso, non del deteriore senso comu~
ne che tante volte caratterizza i rituali di
questa vita politica italiana. Questa contrad-
dizione è stridente: si scioglie per meglio
potere non perseguire, per meglio potere
non andare al fondo della verità e delle re~
sponsabilità; verità e responsabilità che ~~

occorre dirlo, signor Ministro, signori sotto-
segretari, colleghi della DC, del PSI, del
PSDI e anche della opposizione ~ vanno

oltre la loggia P2: non possono riguardare
soltanto la loggia P2.

Vorrei ricordare ai colleghi della Demo~
crazia crisiana, a La Valle che allora faceva

,

parte della DC...

L A V A L L E. No, mai.

S P A D A C C I A. Scusa, non lo sapevo.
Ma il col1ega La Valle dirigeva giornali cat-
tolici e all'unisono con ({ Il Popolo » nel1964~
1965, quando lanciavamo la campagna per il
divorzio, ci attaccava, insieme al « Popolo »,
alla « Discussione », a tutti coloro che difen~
devano una certa idea del cattolicesimo de-
mocratico in Italia, attaccava il nostro anti-
clericalismo come un residuo di una vec-
chia ideologia, radicalmassonica, come ra-
dicalborghese e ci attaccava come i portatori
di una vecchia ideologia borghese.

Vorrei chiedere a Piccoli, che tante volte
dalle tribune dei comizi o dei congressi del
suo partito ha attaccato il radicalismo come
il mostro di una vecchia concezione borghe-
se: che ne è di quelle cose?

Vi ritrovate il partito democristiano pieno
di massoni, di fratelli della loggia P2: e par-
lo soltanto di quei fratelli, di quei massoni
che, per appartenere alla loggia P2, si cono-
scono. Non trovate un radicale invischiato
nella loggia P2: troverete dei radicali che so~
no massoni (pochi), ma che sono massoni
galantuomini.

Presidenza del vice presidente M O R L I N O

(Segue S P A D A C C I A). Il problema
che ci dobbiamo porre (non mi interessa di
Costanzo e delle dediche di Gervaso a Gelli:
mi interessano le altre cose) è: come mai in
questa loggia si è potuto raccogliere il fior
fiore dei vertici dei servizi segreti, non solo
dei servizi di Miceli, di Viezzer e Labruna,
ma anche dei servizi segreti riformati, quelli
dell'unità nazionale, quelli nati con la bene-
dizione di Pecchioli? Il fior fiore dell'Arma
dei can~binieri, gli Stati maggiori delle For-
ze armate (una sola arma rimane estranea);
Dalla Chiesa che si iscrive aHa P2 tre mesi
prima di essere investito dell'alto incarico
di capo dell'antiterrorismo!

C'è questo primo aspetto, ma ve n'è anche
un secondo: Calvi, Bonomi Bolchini, una se-
rie di altri imprenditori, tra cui Berlusconi.

Questo pone altri interrogativi. Quando par~
liamo di multinazionali in Italia ne parlia-
mo nelle forme un po' mitiche con cui una
volta si parlava dei monopoli: erano dei mo~
stri sfuggenti e inafferrabili. Ho l'impressio-
ne invece che le multinazionali operino at~
traverso persone e interessi che hanno nomi
e cognomi precisi, nomi e cognomi italiani, e
noi non ce ne accorgiamo. A me è capitato
per esempio di chiedermi come e con quali
mezzi un palazzinaro (perchè anche se è
milanese è pur sempre un palazzinaro, è un
Caltagirone di Milano, solo un po' più al ri~
paro per modernità imprenditoriale di un
palazzinaro romano come Caltagirone da
certi guai e da certi costumi del regime)
come Berlusconi possa investire nei settori
delle comunicazioni di massa decine e de-
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cine di miliardi, fino a essere oggi uno dei
maggiori collettori della pubblicità naziona~
le in questo paese.

Come è avvenuto? Per quali canali? At~
traverso quali finanziamenti? Di quali inte~
ressi è portatore? Credo che anche questi
siano interrogativi a cui bisogna rispondere.
E voi ritenete davvero che tutto questo pos~
sa essere avvenuto nell'oscurità più assolu-
ta, nel disinteresse, nella non conoscenza as-
soluta da parte dei pubblici poteri, da parte
di chi aveva le responsabilità politiche? Io
ritengo di no: ritengo che su questo bisogna
indagare, ritengo che esistano responsabilità
dei pubblici poteri, non possono non esi- '
stereo

Richiamavo prima le accuse dì radical-
massoneria che ci. venivano rivolte da parte
di un partito che ha scoperto fior di infil-
trazioni, il massimo partito italiano. Ora vor~
rei chiedere ai colleghi della Democrazia
cristiani se si sono posti questa domanda:
come mai tutti gli uomini del potere, al dì
là degli steccati che si sono abbattuti, che
avete abbattuto uccidendo ogni giorno la
normale dialettica democratica, si ritrovano
in veri e propri covi del potere e del sotto-
potere e collocano questi covi non più al
riparo e sotto la protezione delle curie e
delle parrocchie, ma sotto la protezione e
al riparo di logge massonìche?

Io non credo che anche questo possa es-
sere considerato un segno di alternanza,
tanto meno di alternanza laica. Non c'è
nulla di più clericale di certe logge. La ri-
sposta a questa domanda è più semplice:
avete perso di credibilità come forza politica
di governo anche nei confronti degli uomi-
ni del potere, che vanno a cercare altrove
protezioni e appoggi. Ma avete perso credi-
bilità anche all'estero. Questo dipende dal
fatto che avete sempre gestito e governato
l'Italia come un protettorato coloniale, e
che nella continuità dei vostri governi l'Ita-
lia è stata considerata sempre nell'ambito
di una politica di fedeltà che è sempre stata
fedeltà atlantica e fedeltà americana e oggi
le malleverie, i controlli, le garanzie veniva.
no fornite all'America non più dalla Demo-
crazia cristiana e dal partito di maggioran-
za relativa ma da una loggia massonica, per

di piÙ coperta e segreta come quella di Licio
Gelli, con i meccanismi di rozzezza anche
militare e spionistica che caratterizzano i
sistemi di potere all'italiana.

Ma certo ci sono anche responsabilità
della massoneria ufficiale. È stato citato
impropriamente, come dicevo, il dibattito
del 1925. La massoneria fu allora colpito con
i provvedimenti speciali di Mussolini, dife~
si da Gioacchino Volpe, il grande storico,
e da Alfredo Rocca, il grande giurista, e
contrastati da Antonio Gramsci, che col~
pivano i residui di una borghesia che con-
tinuava ad asserragliarsi in una massoneria
che non voleva piegarsi al fascismo. Di fron-
te alla quasi totalità di una classe dirigente
borghese che si era ritrovata in tutte le sue
componenti ~ economiche, burocratiche,
della cultura e della scienza, militari e ci-
vili ~ all'interno del fascio di Mussolini,
la massoneria rappresentava una minoranza
della borghesia che rimaneva antifascista e
non era propensa a delegare tutto al fasci.
smo. Era un segnale preciso: si doveva pie-
gare il residuo di una borghesia che non si
era piegata al fascismo.

Oggi è diverso. La massoneria non è certo
più quella dei tempi di Nigra e di Garibaldi
e neppure quella dei tempi di Zanardelli, e
dei tanti uomini che nell'età giolittiana han~
no dato alti documenti anche di civiltà giu-
ridica a questo paese. È la massoneria di
GeJli e di Salvini; non c'è più neppure la
massoneria che abbiamo conosciuto dopo il
fascismo. Quella massoneria era un residua-
to storico. Era una massoneria di galantuo-
mini.

Ricordo Roberto Ascarelli, ebreo, perse-
guitato dal fascismo per il suo essere ebreo,
avvocato di grande rinomanza internaziona-
le; aveva rapporti anche influenti e di pri-
mo piano con Israele e Washington. Cono-
scevamo Roberto Ascarelli come il galantuo~
ma Ascarelli. Mi ha colpito il fatto che il ga-
lantuomo Ascarellì, il radicale Ascarelli, sia
stato uno degli inizia tori di Gelli, del demo~
cristiano Gellì, all'interno della massoneria
e che la prima idea (se i fatti non mi sono.
stati riferiti male) di una restaurazione del-
la Loggia propaganda, che era stata la Log-
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gio di Nigra, sia venuta proprio a Roberto
Ascarelli.

Non ci dobbiamo fare confondere le idee:
tra Roberto Ascarelli e Gelli c'è probabil-
mente la differenza che passa fra un galan-
tuomo e un delinquente. Ma da Gamberini
attraverso Salvini fino al Battelli di oggi,
la massoneria che si è affermata in Italia
a partire dalla metà degli anni '60 come cen-
tro occulto e influente di potere non è mas-
soneria di galantuomini ma strumento colo-
niale di controllo politico all'interno della
Repubblica italiana.

Ricordo, a metà degli anni '60, quando si
formavano i priil11i governi di centro-sini-
stra a partecipazione organica socialista, su-
bito dopo la guerra del Kippur, un vjaggio
(il primo viaggio ufficia:le, credo) dell'allo-
ra presidente del Consiglio Aldo Moro in
America, per dirimere alcune incompren-
SiOlli che erano sorte tra l'Italia e l'Ameri-
ca a proposito della guerra del Kippur.
Ero redattore della agenzia «Italia» e mi
capitò un dispaccio. Tornando in Italia,
Moro com'è abitudine dei presidenti del
Consiglio italiani si fermò a New York a
far visita, secondo la tradizione, alla poten-
te comunità italo-americana di quella città;
erano i tempi di Colombo (non il nostro
ministro ma il famoso mafioso italo-ameri-
cano), della lega dei diritti civili per la di-
fesa dei diritti degli italo-americani. Leg-
go questo dispaccio: il presidente del Con-
siglio Aldo Moro viene presentato alla co-
munità italo-americana da Lino Salvini.
Conoscevo Lino Salvini come un portaborse
socialdemocratico di terza o quarta catego-
ria; era diventato, negli ultimi mesi, presi-
dente del braccio secolare della massoneria,
la lega dei diritti dell'uomo, nome glorioso
della storia del laicismo e della massoneria
italiana ed internazionale.

Ebbene, io mi resi conto che qualcosa
era mutato proprio da questa notizia, sfug-
gita ai più, per 'i quali ancora SaJvini era
~ e destinato ancora per lungo tempo a
rimanere ~ un illustre sconosciuto: que-
sto portaborse socialdemocratico, di secon-
da o terza categoria, può presentare a New
York, con ciò che questo significa, in accre-
ditamento rispetto alla massoneria ameri-

cana, il presidente del Consiglio italiano
della prima maggioranza organica di cen-
trosinistra. Qualcosa era lIllutato neLla mas-
soneria.

Dobbiamo dire chiaramente che senza
Salvini, Gelli non sarebbe esistito e che se
c'è responsabilità nell'associazione segreta
loggia P2, questa responsabilità è di Gel-
li ed è di Salvini, è del grande elettore di
Salvini e di Batte:lI.i, Gamberini; è di Bat-
telli; è di quella maggioranza della masso-
neria ufficiale che, coprendo la loggia P2
e gli affari di GeHi, ha espulso dalla masso-
neria i massoni anti P2, grandi oratori,
grandi maestri aggiunti, come De Benedet-
ti o Siniscalchi, costringendoli fuori della
massoneria a condurre la battaglia contro
questo cancro che si annidava non più sol-
tanto all'interno della massoneria, ma, at-
traverso e con l'avallo della massoneria ita-
liana ed internazionale, aLl'interno 9.ello

I Stato e della Repubblica italiana.
Oggi non riesco a comprendere a chi può

interessare che si proclami per legge che la
P2 era associazione segreta.

Sarebbe stato necessario che sulla natu-
ra segreta di questa loggia, sul suo capo,
sui suoi soci, sugli affari, sui rapporti di Gel-
li si indagasse prima. Sarebbe stato inte-
ressante che indagasse Galluzzi, che inda-
gasse Sica, che indagasse la Procura di
Roma, ma indagasse prima, quando con il
collega Stanzani e con il compagno Calde-
risi presentammo una denuncia per asso-
ciazione a de1inquere dopo lo scanda:lo del
petrolio e per associazione segreta. Credo
che un'indagine non sia stata neppure ini-
ziata: è cominciata molto dopo; è comin-
ciata quando da Milano sono arrivati quei
famosi documenti.

È strano che sia rimasta senza risposta
una serie lunga di interrogazioni e di inter-
pellanze che io, dopo il famoso incidente
della fogna, (tanto per intenderei), ho con-
tinuato a presentare sulle indagini dell'omi-
cidio Pecorelli. Tra queste ce ne è una in
cui si chiede come mai, dopo l'uccisione di
Pecorelli e dopo le perquisizioni fatte nel-
la casa, nello studio e nella redazione di
Pecorelli, il giudice Sica non abbia rivol-
to la propria attenzione sulla loggia P2.



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 16206 ~

5 AGOSTO 1981303" SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

L'appartenenza ad essa, di Pecorelli, in-
fatti, sicuramente, al giudice Sica non po~
teva sfuggire come non poteva sfuggire il
fatto che proprio le notizie uscite dalla
Loggia P2 o riguardanti Liclo Geni e la Log-
gia P2 costituivano gran parte delle no-
tizie, degli ultimi mesi, della famosa e fa~
migerata per molti versi agenzia OP.

Abbiamo, quindi, materia per indagare
ed il motivo della mia, scusatemi, rabbia,
per questo rinvio della Commissione d'in-
chiesta è che il paese ha biso~o non di
ambigui segnali ma di punti di riferimen~
to certi, di garanzie istituzionali. A questo
serviva con urgenza la Commissione parla-
mentare. Ed invece si ha sempre di più la
impressione che la stessa rivelazione della
verità sia affidata ai brandelli di verità che
gli opposti interessi di potere cl consento-
no di volta in volta di strappare all'oscu-
rità alla quale si condanna l'opinione pub-
blica, il paese (cioè quando volano i col-
telli dietro le spalle nel buio della notte
tra questo e quel centro di potere). C'era
bisogno di un punto di riferimento rapida-
mente istituito dal Parlamento italiano, di
questo dato di certezza costituito dalla esi-
stenza di una Commissione parlamentare
d'inchiesta.

Si è discusso qui ~ e la scorsa settima-
na lo ricordava il collega Mancino ~ an-

che dell'opportunità delle Commissioni bica~
merali e monocamerali.

Mancino ha detto, bontà sua, che di que-
sto argomento non si sarebbe fatto un pre--
testo per attaccare i:l progetto di legge di
inchiesta pamamentare sulla loggia P2. De-
vo dire a chiare lettere che se mancano le
nostre firme in calce al progetto di legge
di inchiesta parlamentare è perchè aveva-
mo proposto alla Camera dei deputati, me-
mori delle espe~ienze e dell'impegno che
assumemmo aU'epoca della Commissione
Sindona, una inchiesta monocamerale del-
la Camera dei deputati. Questa non si è fat-
ta perchè, anche se non ufficialmente, ma
sicuramente, i oapigruppo democristiano
e comunista della Camera dei deputati han-
no obiettato al presidente e al vice presi-
dente del Gruppo r~dicale della Camera che
i loro Gruppi corrispondenti al Senato si

sarebbero sentiti estraniati se si fosse pro-
ceduto con il sistema dell'inchiesta mono-
camerale.

Allora devo dire al collega Mancino che
non è possibile fare il gioco delle tre car~
te, e che ciò che è vero alla Camera dei de~
putati non è più vero al Senato della Re-
pubblica o viceversa. Su questo tema sia-
mo stati gli unici a comportarei con coe~
renza, gli unici a non esserei dimentiCati
quello che avevamo affermato all'epooa
della Commissione Sindona. E rimaniamo
gli unici in questo ramo del Parlamento e
nell'altro ad aver presentato il progetto di
legge che abolisce tre quinti almeno delle
inutili Commissioni bicamerali che sono un
inut~le e pesante fardello per d lavori di
questa Camera che ha metà dei componen~
ti dell'altra.

Perciò anche su queste cose occorre ri-
chiamarci alla coerenza. Sfido gli altri Grup~
pi parlamentari a porre su basi di coeren~
za i loro comportamenti dopo quanto han-
no affermato qui. Procediamo allo sfolti-
mento delle Commissioni bicameraJi. E la
prossima volta però che si porrà l'esigenza
di una inchiesta parlamentare non deve es.
serci un solo Gruppo, quello radicale, a
presentare una proposta di inchiesta mo-
nocamerale: devono farlo tutti, tuttI devo-
no ricordarsi di quanto hanno sostenuto
la volta precedente.

Proporrò uno stralcio degli articoli 4 e
5 del provvedimento. Per tranquillizzare il
collega Vittorino Colombo che vedo già agi-
tato, anche se poi questo stralcio non sarà
accettato, e per tranquillizzare soprattutto
il Presidente del Consiglio e il Governo tut~
to, ripeto che propongo di stralciare solo gli
articoli 4 e 5 perchè siano approvati oggi
stesso, se possibile, con provvedimento di
legge differente dal provvedimento di legge
sulle associazioni segrete.

n Presidente del Consiglio, il ministro
Radi, il Governo tutto non hanno più mo-
tivo di ritenere che da parte di alcuno,
neanche da parte dei radicali, ci siano in-
tenti dilatori. Siamo in grado di varare
oggi, per le convergenze che si sono verifi-
cate, tutti e due i provvedimenti, anzi tut-
ti e tre, secondo la mia proposta. Rivolgo
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un appello al senatore Bonifacio, al Pre-
sidente Spadolini, cui spero che il Mi-
nistro riferisca questa mia richiesta. Que-
sti provvedimenti sono chiaramente dif-
fe~enti tra loro, perchè uno riguarda l'at-
tuazione di una parte dell'articolo 18
della Costituzione, ovvero il futuro, e non
può essere confuso eon un provvedimento
ad hoc che riguarda il passato, cioè una
associazione che è già sotto inchiesta giu-
diziaria, politica e amministrativa. Non si
possono mischiare in uno stesso provvedi-
mento perchè queLlo che viene fuori sarà
un dato di sospetto inquietante, mentre una
separazione formale dei due provvedimenti
chiarirebbe all'opinione pubblica, agli ope-
ratori del diritto che il Parlamento, consa-
pevole di questa aberrazione dal punto di
vista della sistematicità e deLla tecnica le-
gislativa, ha voluto riparare ad un errore.
Qual è il sospetto? Il sospetto è che si sia
fatto ~ pa~liamo francamente ~ un prov-
vedimento di attuazione della Costituzio-
ne che vale per le generazioni future sul-
l'onda delila pressione di preoccupamoni e
avvenimenti che riguardano un singolo epi-
sodio, per quanto grave e preoccupante, del-
la nostra vita repubblicana. Il sospetto è
che J'intera legge sulle associazioni segrete
sia nata non avendo in mente da una par-
te la volontà del costituente e da:ll'altra i
pericoli, i problemi, le tipologie normati-
ve ene il problema delle associazioni segre-
te pone al Jegislatore, ma avendo presen-
te un determinato modello di associazione
segreta che è quello della loggia P2. Quin-
di invito caldamente il Govemo a prende-
re seriamente in considerazione questa mia
proposta che non ha altro scopo se non
quello di far arrivare alla Camera dei prov-
vedimenti ~ anche dal punto di vista siste-
matico e tecnico legislativo ~ più puliti.

Ho detto che, nella rapidità in cui sia-
mo costretti dai tempi politici e dalle scel-
te politiche del Presidente del Consiglio e
dalla maggioranza ad operare, dei passi
avanti sono stati fatti in Commissione. De-
vo però assicurare che sono ancora forte-
mente preoccupato e che continuerò a vo-
tare contro questo provvedimento, perchè
da un lato in esso siamo stati condizionati

da quello che io chiamo il modello della
loggia P2, e cioè siamo stati molto condi-
zionaJli dalla norma ad hoc sulla P2, che
abbiamo inserito in questo provvedimento,
e dall'altro lato siamo stati condizionati
da un precedente grave, giustamente richia-
mato dal relatore Bonifacio, quello della
legge Scelba. Consentite mi di chiamarla, per
un .intransigente oppositore quale io e la
mia parte politica siamo e siamo stati del-
la legge Scelba, la famigerata legge Scelba,
in attuazione ~ badate ~ non dell'articolo
18 della Costituzione, ma di una norma tran-
sitoria della Costituzione che nelle inten-
zioni del costituente non poteva che riguar-
dare la ricostruzione di quel partito fasci-
sta, quello che era stato battuto e sciolto
dalla guerra di liberazione e non poteva
di conseguenza riguardare fenomeni risor-
genti di fascismo appartenenti ad altre epo-
che storiche.

Da una parte quindi abbiamo un model-
lo associativo, quello della P2, che condi-
ziona questo provvedimento di legge in di-
versi punti; dall'aIt<ra abbiamo un modello
legislativo, la legge Scelba. Ringrazio sia il
Presidente del Consiglio, i cui uffici legisla-
tivi hanno consentito di portare un testo
già in partenza meno preoccupante di quan-
to avrebbe potuto essere, sia il col-
lega Bonifacio per i contributi ulteriori
che ci ha consentito di dare come Com-
missione affari costituzionali. Ma il pro-
blema rimane ed è delicato ed importan-
te. Riguarda proprio lo scioglimento. Con-
tinuo ad insistere che questa storia deHo
scioglimento formale è un fatto grave e
preoccupante soprattutto nella parte in cui
noi af£idiamo al Presidente del Consiglio, in
casi di particolare necessità ed urgenza, la
possibilità di sciogliere per decreto, sia pu-
re con deliberazione del Consiglio dei mi-
nistri, sia pure previa parere delle Com-
missioni parlamentari competenti, secondo
i Regolamenti delle due Camere, la possi-
bilità di sciogliere un'associ'azione prima del
processo davanti al giudice. Condivido for-
temente la soluzione Bonifacio, quella se-
condo cui la segretezza debba essere
accertata nel procedimento ordinario in
sede giurisdizionale (ma, una volta accer-
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tata la segretezza in sede giurisdizio~
naIe, si tolga però quell'aberrazione che
c'era nel testo del Governo che sia il giu-
dice stesso, senza garanzia per i terzi che
non sono stati .parte nel processo, a scio-
gliere l'associazione), condivido che se si
deve sciogliere lo faccia il Presidente del
Consiglio, sulla base di una sentenza e per
decr~to amministrativo. Quello che trovo
francamente non garantista ma pericoloso
è la sciaglimenta nei casi di necessità e ur~
genza; perchè non riesco a vedere, una vol~
tache abbiamo la legge, una valta che sul~
la base della legge la magistratura può in~
dagare, può aprire procedimenti e l'ammi~
nistrazione, una volta aperti i procedimenti,
può procedere alle sospensiani cautelative,
quale sia la ragiane di prevedere casi di
particolare necessità ed urgenza che pas-
sono dare, proprio in materia di diritto di
associazione, al Presidente del Consiglio un
potere così discrezionale, così ampio e di-
latato. A me questo sembra un fatto molto
grave; il paraHelismo con i decreti~legge
adottati in casi di particolare necessità ed
urgenza non mi sembra possa essere invo-
cato perchè appunto se si trattasse di un
caso particolare di necessità ed urgenza
che mette in pericala la Repubblica, altri
comunque sarebbera gli strumenti a cui bi-
sognerebbe ricorrere. Magari propria il de~
creto-Iegge.

L'altro motivo di perplessità riguarda Ja
tipolagia. Qui presenterò una IìÌscrittUlI'a
ma che non è affatto soddisfacente per me.
Mi sono affidato alla tipolagia che è usci-
ta da:lla Cammissiane. Deva riconoscere che
comunque all'interno delle maglie di quel-
la tipologia finiama sempre per ricadere.
Credo che sia un terreno estremamente
sdrucciolevole. Per questo penso che avrem-
mo avuta bisagno di maggiore tempo e
maggiore riflessione. Ma, nonostante gli
sforzi che abbiamo fatto, l'articalo 1 resta
pericoloso. Nonostante tutto l'abbiamo
scritta avendo in mente la P2. E questo fat-
ta, questa condizionamento dell'avere in
mente la P2 non ci ha fatto rendere conto,
a mio avviso, che ci troviamo in un terreno
estremamente pericoloso, dove la discrezio~
naHtà può essere pericolasa per tutti. Si di-

ce «interferire sul corretto esercizio delle
funzioni.. », aveva addirittUlI'a pTopasto
qualche cosa di più forte: «deviazioni» e al-
tre cose di questa genere, « sviare dalle nor-
mali funzioni.. », ma quel «carretto» ha
comunque un carattere limitativo. Ma quale
è l'a5'sociazione politica che non nasce per
interferire? Da quando faccio politica in-
terferisco con le pubbliche funziani: in tut-
ti i m'Odi che mi sona consentiti dalla leg~
ge, certo, ma lo scopo è di interferire. Quan-
do, contro il parere di tutti, siamo riusciti
a portare alcune leggi all'approvazione del
Parlamento, quelle leggi ci sono arrivate
grazie a quattro o cinque anni di interfe-
renze su governi, CommissiOil1i parlamenta-
ri, partiti politici, organi di 'stampa, gra-
zie a quotidiani sforzi di interferenza. Ma
abbiamo un esempio classico, aulico; cioè
l'articolo 92 della Costituzione che stabili-
sce che il Presidente del Cansiglio è calui
che ha la responsabilità di indicare, di sce-
gliere i ministri. E voi pensate ai partiti
politici, ai vertici dei partiti politici, al-
le delegazioni dei partiti, cioè oltretut~
to ad organismi che sono assolutamente
informaH, che interfe:r:iscono e, .impanen-
dosi al Presidente del COJ1!siglio, certo
gli impediscono il corretto esercizio delle
&ue funzioni di pres1idente incarkato, che
è quello di scegliere lui i ministri, (lo dice
la Costituziane); glielo impediscona. Gli
impongono i ministri. Che cosa sono le de-
legazioni, i vertici dei segretari del parti-
to? Sono fOY'seassociazioni segrete? Badate
nan sano i partiti. Anzi si può sostenere
che agiscono, come dice la vostra norma,
«all'interno di associaziani palesi », legitti-
me e costituzionali per eccellenza come so-
no i partiti. Proporrò quindi una :rHormu-
lazione dell'articolo, perchè la preoccupa-
zione che mi muove è soprattutto una ed è
quella che comunque l'associazione segre~
ta abbia dei requisiti oggettivi di carattere
associativo. L'associazione per delinquere
può essere caratterizzata e qualificata soprat
tutto dal f,ine del delinquere. Esso è sufficien~
te. Ma un'associazione ~segreta non può
non essere caratterizzata invece da alcuni re.
quisiti oggettivi di carattere associativo, da
vincoli associativi anche di carattere for-
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male. La formulazione, il testo che ci arri-
va anche dalla Commiss.ione affari costituzio~
nali, secondo me, in qualche misura fa sva-
nire questi ,requilsiti oggettivi e può i.ndurre
a perseguire come associazioni segrete an-
che oonvergenze di carattere informale che
attraversano una o più associazioni o uno o
più partiti.

Questo il motivo per cui proporrò questo
ed altri emendamenti, nonchè quello sop-
pressivo dei casi di particolare necessità e
urgenza, contenuti in un articolo che mi
sembra particolarmente pericoloso. Queste
le anticipazioni di quello che sarà il mio
contributo alla discussione, che darò anche
attraverso emendamenti e proposte di stral-
cio ai sensi dell'articolo 101 del Regolamen-
to. Credo di dover concludere dicendo che
d trov:iamo di fronte ad un fenomeno cer~
to grave e preoccupante e che questo feno-
meno non era sconosciuto. Non sono io a
dirIo. Lo ha detto Bettino Craxi, interve~
nendo alla Camera; «è meno di una vera
e propria setta di cospirazione politica ma
più di una semplice cosca di interessi e di
obiettivO. perseguiti in forma legittima »;
e poi ha riconosciuto che «si trattava di
una realtà che non era totalmente estranea
alle cronache e neanche alla conoscenza dei
pubblici poteri, ma che era stata forse sot~
tovalutata o forse deliberatamente ignora~
ta o giudicata in modo erroneo ».

Credo che alcuni degli interrogativi che
ho posto in quest'occasione d debbano
spingere presto a far luce perchè il far lu-
ce sul passato serve soprattutto a prevede-
re e a prevenire per il futuro. Abbiamo dei
singolari precedenti: tutti quanti si conti-
nuavano a preoccupare di De Lorenzo e del~
le 'Sue responsabilità, mentre meglio sareb~
be stato indagare sulle responsabilità di De
Lorenzo per comprendere i nuovi De Lo~
renzo che stavano spuntando. Lo stesso è
avvenuto poi con Miceli e con Maletti. Og-
gi dobbiamo indagare su Lido Gelti, su que-
sta grande organizzazione politica, milita-
re, affaristica, spionistica per comprendere
e mettere la Repubblica e noi stessi e le
istituzioni al riparo dai nuovi Licio Gelli
e dai nuovi complici dei nuovi Liclo Gelli
che sono già sicuramente all'opera per il

vuoto lasciato da Lido Gelli, che purtrop-
po le istituzioni della Repubblica non han-
no la capacità di riempire come dovrebbe-
ro nella legalità e nella Costituzione.

È in questo vuoto di legalità oostituzio-
naIe e di limpido potere democratico che
si annidano e crescono i germi dissoluto-
ri della Repubblica e della democrazia. La
P2 non sarebbe mai sorta se un regime, in-
sediatosi aH'interno dello Stato, non si fos-
se organizzato e non avesse operato per de-
cenni come una gigantesca P2.

P RES J D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Flamigni. Ne ha facoltà.

F L A M I G N I. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il groviglio di problemi po-
litici e morali posti dalla scoperta dell'asso-
ciazione segreta P2 è di tale gravità e por~
tata da richiedere e giustificare, assai più
che in altri casi, l'istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta. Di tut-
ti i fatti che hanno indotto il PaI'llamento
italiano ad istituire Commissioni di inchie-
sta l'affare della P2 è quello che rivela il
livello più grave di crisi politica, di dege~
nerazione morale, di corrompimento della
vita pubblica e vede coinvolti esponenti di
partito, parlamentari, ministri, generali, alti
ufficiali delle forze armate, i maggiori diri-
genti dei servizi segreti, magistrati, alti fun-
zionari di enti pubblici ed economici, ban~
chieri, finanzieri, editori, giornalisti. Occor-
re fare chiarezza su tutto un intreccio di
legami e di fatti che sembrano configurare
una vasta trama di intrighi e di illeciti com-
piuti per affermare il potere di un gover-
no occulto.

Esaminando gli elenchi degli iscritti alla
P2 rinvenuti dai magistrati milanesi nella
villa di Gelli emerge un primo fatto inquie-
tante, sconcertante: in quegli elenchi si ri-
trovano numerosi individui coinvolti in fatti
di eversione e di criminaJità. Una serie di
inchieste partite in periodi diversi, per di-
versi fatti eversivi, per l'azione di diversi
magistrati che hanno indagato su diverse
organizzazioni criminali, conducono tutte a
personaggi che si ritrovano organizzati nella
loggia di Gelli, al punto da farla apparire
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U!l1aspecie di direzione strategica o di cen-
trale di collegamento di gran parte della
lunga catena di atti eversivi e di terrorismo
che hanno insanguinato il paese dal 1969.

L'inchiesta sulla strage di piazza Fontana
ha visto coinvolti ufficiali dei servizi segre-
ti come il capitano La Bruna e il generale
Maletti. Negli elenchi della P2 troviamo i
principali imputati del tentativo di golpe
del principe Borghese del novembre 1970:
oltre a Miceli, già capo del SID, all'ex depu-
tato della Democrazia cristiana Filippo De
Jorio, troviamo Orlandini, condannato a die-
ci anni di reolusione dalla corte di assise di
Roma e tuttora latitante, come latitante è
l'ex deputato del Movimento sociale Sac-
cucci, anch' egli condannato a quattro anni
dalla corte di assise di Roma e a dodici anni
dalla corte di assise di Latina per i fatti di
Sezze, dove venne ucciso il giovane comuni-
sta De Rosa. Troviamo anche i principali im-
putati deHa congiura deHa « Rosa dei venti»
del 1973-74: oltre al generale Casero, al
principe Alliata di Monreale, già coinvolto
come indiziato per la strage di Portella del-
le ginestre, troviamo il generale Nardella,
anch'egli latitante, condannato dalla corte
di assise di Roma a quattro anni per la sua
partecipazione al golpe Borghese e colpito
da mandato di cattura emesso dal tribunale
di Padova fin dal luglio del 1974per la « Ro-
sa dei venti ». C'è poi il colonndlo Lo Vec-
chio, anch'egli Ilatitante, condannato a otto
anni di ,reclusione dalla corte di assise di
Roma. Tutti ~ Orlandini, Saccucci, Nardel-
la, Lo Vecchio ~ appaiono nel bollettino
delle ricerche dei delinquenti da arrestare,
considerati elementi pericolosi.

Negli elenchi della P 2 vi SOO0poi anche
i nomi di potenti collegati alle inchieste sul
contrabbando di alto rango. Basti ricordare
il finanziere Calvi per le esportazioni iU~
gali di capitali, il banchiere Sindona con il
suo apparato di mafia siculo-americana, in-
diziato anche per il grande traffico della
droga, il generale Giudice, oggi in carcere, il
geneJCale Lo Prete, latitante, ill capitano Gis-
si e tutta una serie di alti ufficiali della guar-
dia di finanza più o meno coinvolti nel con-
trabbando dei petroli, tenuto nascosto per
tanto tempo dai nostri servizi segreti.

Altri nomi ci ricordano altre inchieste. Ed-
gardo Sogno, denunciato quale organizzato-
re dell'attività mirante al cosiddetto golpe
bianco. La strage delntalicus chiama in
causa il comportamento del magistrato so-
stituto procuratore della Repubblica di A-
rezzo, dottor Marsili, genero di Gelli, che
ebbe a trasferire nel giro di 24 ore il com-
missario capo di pubblica sicurezza Di Fran-
cesco, dell'antiterrorismo, proprio quando
aveva riferito ari magistrato di Bologna che
le indagini da lui condotte per vari attenta-
ti terroristici portavano tutte ad Arezzo, do-
ve riteneva esistesse la centrale del terro-
rismo nero.

L'istruttor.ia sulla strage dell'Italicus con-
tiene oltre 500 pagine di documenti dedica-
ti alla P2 ed in gran parte atti di denuncia
della ,loggia di Gelli quale centro organizza-
tore di trame eversive. Infatti il giudice i-
struttore Vella scrisse nella sua requisito-
ria che la P2 era « il più dotato arsenale di
pericolosi e validi strumenti di eversione
politica e morale ».

Ma al~ora perchè non si è proceduto fin da
quel momento nei riguardi di Gelli e della
P2? Perchè da quel giudizio così severo e
grave formulato sulla base di documenti non
si sono tratte le conseguenze e si sono invece
omessi doverosi provvedimenti? Perchè non
si è proceduto alla perquisizione della vHla di
Gelli fin da allora? Perchè non si è procedu-
to a carico dei dipendenti dello Stato e di
quanti ]1isultavano affiliati alla P2 in base
agli elenchi forniti alla mag1stratura da par-
te dell'ingegner Siniscalchi fin dal 1977 e da
parte degli stessi maestri venerabili di log-
gia massonica, SahliÌni e lo stesso Gel1i? Mol-
ti dei nomi che erano negli elenchi di allo-
:fa risultano gli affiliati di oggi. Nulla suc-
cesse allora contro la P2 e contro GdH, pur
se quella organizzazione venne ritenuta un
arsenale di eversione. È successo invece che
il 2 agosto del 1980, in coincidenza con il
deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio
del terrorista Tuti e degli altri presunti au-
tori della strage dell'Italicus, il giorno della
presentazione ufficiale anche di quella docu-
mentazione a carico della P2, scoppia un'al-
tra bomba: viene compiuta la strage della
stazione di Bologna.
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Riteniamo perciò che si debba condurre
!'inchiesta non solo per accertare le attività
svolte dalla P2, le finalità perseguite, i mez-
zi impiegati, i collegamenti interni ed inter-
nazionali, la penetrazione negli apparati pub-
blici, le influenze esercitate nelle funzioni
pubbliche, ma anche per accertare le devia-
zioni degli organi dello Stato e degli enti
pubbLici e le responsabilità anche dei singo.
li nell'aver favorito o nel non aver impedito
l'attività della P2. Comunque formulato, l'ar-
ticolo 1 della legge deve assegnare alla Com-
missione d'inchiesta tutti i compiti già con-
cordati alila Camera dei deputati. Altro fatto
inquietante è la struttura della P2 quale as-
sociazione segreta che tende a penetrare e a
piantarsi solidamente all'interno di delicate
strutture statali, come i serv,izi seg.reti e ì
vertici delle forze armate.

Risulta dai documenti istruttori della stra-
ge dell'Italicus che fin dal 1969 Gelli rice-
vette !'incarico di organizzare 400 ufficiali
deJ.la P2 al fine di costituire un gruppo che
potesse operare per evitare che in Italia si
costituisse un governo con la partecipazio-
ne dei comunisti. Il fatto suscitò preoccupa-
zione anche all'interno della massoneria dI
Palazzo Giustiniani: in una riunione della
giunta massonica di Palazzo GiusHniani del
10 luglio 1971, H cui verbale si trova agli atti
dell'istruttoria dell'Italicus, il « grande mae-,
stro}} Salvini ritiene che la situazione poli-

tica italiana stia « attraversando un periodo
particolarmente delicato» e che « possa ma-
turare, in questo cLima di incertezza governa-
tiva, qualche sorpresa che possa sfociare nei
prossimi mesi an soluzioni di carattere au-
toritario » aggiungendo più avanti un partico-
lare :riferimento a quanto può accadere per
l'azione di un gruppo di fratelli della loggia
P2 ». Durante la discussione vi è chi parla
di un « pericolo di soluzione autoritaria a
destra perchè l'America non permetterebbe
mai una soluzione autoritaria a sinistra» e
si esprime « preoccupato del grrande nume-
ro di generale e colonnelli ~ oltre 150 ~.

affiliati alla loggia P2 e assegnati ad una so-
la persona. E conclude che « Gelli prepare-
rebbe un colpo di Stato ». Non risulta poi
che Salvind, nè altri dei partecipanti a quel-
la riunione abbia fatto qualcosa per avverti-

re l'autorità giudizi aria della pericolosità
rappresentata dalla P2.

La fonte principale del potere di Gelli e
del[a sua associazione segreta è derivata dal-
lo stretto rapporto con il personale apparte-
nente ai servizi segreti che gli ha consentito
di venire in possesso di segreti di ufficio e
di Stato, di notizie molto riservate riguar-
danti uomini di Governo e alti funzionari
e di poter contare sull'opera degli agenti se-
greti che sono grandi maestri nell'organizza-
zione di ricatUi, di intrighi, di attività occul-
te. Tira i piduisti troviamo il generale Alla-
vena, già capo del SIFAR, che ha potuto
disporre dei famosi fascicoli, compresi quel-
li delle schedature di gran parte degld;uomi-
ni politici; il generale Miceli, capo del SID,.
arrestato nel 1974 durante le indagini sulla
« Rosa dei venti », quando il giudice Tam-
burrino si avvide dell'esistenza di una strut-
tura dei servizi segreti parallela a quella
ufficiale, formata da personale civile e mili-
tare che veniva attivato per aiutare l'eversio-
ne e per eLeviare le inchieste g.iudiziarie. Così
l1itorniamo al generale Maletti, al capitano
Labruna, coinvolti anche nel trafugamento
dagli uffici del SID del famoso fascicolo
sullo scandalo dei petroli; al colonnello Viez-
zer, oggi in carcere. Trovdamo il colonnello
D'Ovidio, resosi noto da capitano del SID
per il ruolo equivoco assolto nei riguardi di
elementi del terrorismo nero e del MAR di
Fumagalli; troviamo Federico D'Amato, gdà
capo dell'ufficio affari riservati del Ministe-
ro dell'interno e ancora capo dei servlizi del-
la polizia di frontiera, stradale e ferroviaria;
poi il colonnello Falde, dirigente assieme al
giornalista Pecorelli dell'agenzia « OP »; poi
Bernabò Piso e il professar Ferragutti e i
giornalisti Zicari e De Andreas e tanti altri
fino ad arrivare a coloro che fino a du~
settimane fa erano i capi del SISMI, del SI-
SDE, del CESIS e, come nel caso di Cencel-
li, il segretario del sottosegreta:rio delegato
dal Presidente del Consigilio al coordinamen-
to dei serv.izi segreti.

Di ognuno di costoro dovranno essere ac-
certate le responsabilità, ma appare abba-
stanza evidente che quello elenco configura
una specie di superservizio segreto in rela-
zione soprattutto ai servizi concretamente
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resi all'organizzazione di Gelli. Così quando
il 2 giugno 1977 il giudice istruttore di Bo~
lagna, incaricato del procedimento penale
contro gli imputati della strage deLl'Itali.
cus, invia al SID la richiesta di avere « tutti
i documenti che sono in possesso del servi~
zio circa le notizie sull'attività svolta dalla
loggia P2 e dagli esponenti ed affiliati alla
stessa, in l'articolar modo sul signor Licio
Gelli di Arezzo », l'ammiraglio Casardi spedi~
sce soltanto la copia di un appunto, datato
3 marzo 1977, inviato al gabinetto del Mini-
strQ della difesa in riferimento ad un artico-
lo pubblicato sull'Unità» del 7 gennaio 1977.
Tale appunto è una testimonianza di come,
nonostante le gravi denunce pubblicate da
« L'Unità» il 7 e il 16 gennaio, che configu-
ravano la loggia maSlsonica quale centrale
eversiva e di potere occulto, il SID abbia
omesso di effettuare un'inchiesta accurata
nei riguardi di quella loggia e del suo capo
ed abbia addirittura ritenuto legittima l'ap-
partenenza aHa P2 ,di ufficiali d.elle forze
armate e della polizia. Infatti in quell'appun-
to, trasmesso al giudice istruttore di Bolo~
gna, tra l'altro è scritto: «In particolare è
risaputo che H noto Lido Gelli ha intratte-
nuto ed intrattiene rapporti con varie per~
sonalità di rango elevato, sia in campo na-
zionale che in quello internazionale. In tale
quadro si può senz'altro affermare che alla
massoneria possono essere affiliati o co-
munque collegati anche ufficiali deHe forze
armate e di polizia di grado elevato e me-
dio ».

Ma alla magistratura di Bologna non ven~
gono inviati certi documenti che sono pure
nell'archivio del SID: l'interrogatorio effet~
tuato dal centro di controspionaggio di Ca-
gliari Hn dal luglio 1945 in merito alle atti.
vità svolte durante l'occupazione tedesca da
Gelli.

Tutto questo dimostra quanto sia necessa-
rio accertare la parte avuta dai pub~lici fun-
zionari appartenenti alla P2 per quanto ri-
guarda le omissioni di atti d'ufficio, anche
in casi specifici di fronte alla richiesta di
magistrati. Sembra fosse la stessa P2 a ri-
spondere avvalendosi della stessa struttura
dei servizi segreti. Significativo è un artico~
lo scritto nel luglio 1976 dal settimanale

«I Giorni-Vie nuove» che portava questo
titolo: «Il SID parallelo ha un nome: P2.
L'altro SID si chiama: P2 ».

Occorsio è stato il primo magistTato a rac-
cogliere indizi su di una certa attività crimi~
naIe della P2 indagando sull'anonima seque-
stri di Roma che aveva compiuto il rapimen-
to di Bulgari e di altri ed era giunto ad ar-
restare un gruppo di persone tra cui un no-
to delinquente marsigliese Berenguer e l'av-
vocato Osvaldo Minghelli, figlio di un gene-
rale di pubblica sicurezza (noto persecutore
di poliziotti democratici in lotta per la ri~
forma ed il sindacato di polizia, costretto
poi a dimetterSIÌ dalla polizia). Entrambi i
Minghelli erano affiliati alla P2; l'avvocato
Minghelli era il segretario organizzativo del~
la P2, braccio destro di Gelli. Ma allora Oc-
corsia fu ucciso da un commando di terro-
risti neri guidato da Concutelli.

Minghelli era anche il capo della Loggia
massonica «Lira e spada» a cui risultava-
no affiliati anche Loris Facchinetti, Mauro
Cappella ed altri del gruppo « Europa e ci-
viltà» e recentemente arrestati, facenti par-
te di una centrale che collaborava con i ter-
roristi rossi: quella centrale forniva armi
ai terroristi neri dei NAR e di Terza posi-
zione ed ai terroristi rossi di Prima Jinea
e di Autonomia o["ganizzata; quella centra-
le ha fatto sì che l'attentato contro il centro
elettronico del Ministero dei trasporti venis-
se compiuto di comune accordo da terrori-
sti neri e terroristi rossi.

Un'altra coincidenza ci richiama all'ucci~
sione di un altro magistrato, Alessandrini,
non solo esperto in indagini di terrorismo,
ma anche di contrabbando di capitali. H 25
marzo 1979 decise di emettere comunicazio-
ne giudiziaria nei confronti del finanziere
Calvi e di altri personaggi recentemente pro-
cessati e fin da allOlra indiziati per esporta~
zione illegale di capitale. Quattro giorni do~
po, ,il 29 marzo 1979, Alessandrini venne uc-
ciso da un commando di Prima linea guida~
to da Marco Donat-Cattin.

Negli elenchi della P2 sono registrati
52 ufficia1i dell'Arma dei carabinieri i quali
possono anche rientrare tra i collaboratori
dell'attività dei servizi segreti. Infatti il re-
golamento dell'Arma aH'arldcolo 225 affida
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agli ufficiali l'obbligo di assumere persanail-
mente nan sala le informaziani relative agli
ufficiali deHe forze armate, ma anche quelle
relative agli espanenti politici. Vi sona pO'i
50 ufficiali dell'esercita, 37 della guardia di
finanza, 29 della marina, 9 dell'aeronautica,
6 della pubblica sicurezza. Tutti per essere
nominati ai lara incarichi hannO' davuta at-
tenere il « NOS », avvera il nulla-asta di se-
gretezza. E così Pecorelli pateva scrivere
nella sua agenzia « OP» del 25 giugnO' 1977
«alla P2 aderisconO' politici, militari, magi-
strati, alti funzionari, tutti di prima piana
e si può ben dire che Gelli rappresenta quel-
lo che resta del:la Stata ».

EccO' l'ambizione di arganizzarsi dentrO'
lo Stata per essere essa stessa, la P2, la Sta.
tO'. Nei riguardi di agni iscritta agli elenchi
di Gelli si dovrà procedere can rigare nel
rispetta della presunziane di innocenza, ma
si davrà tener canto delle particOllari narme
di segretezza che vincalana tutti gli apparte-
nenti alla P2, seconda « la sintesi delle nar-
me» di cui abbiamO' avuta informaziane
dalla relaziane dei tre saggi e che, carne è
detta nella farmula del giuramentO', i pidui-
sti sana tenuti ad asservare. Ogni apparte-
nente &la P2 è tenuta a «smentire can la
massima .disinvaltura e eon tutta indifferell-
za » ogni « diceria» circa « la propr.ia appar-
tenenza all'istituzione ».

Perciò ci appare alquanta risibile la tesi
di chi varrebbe fare apparire la ilaggia se-
greta P2 come un'associaziane in prevalenza
di raggirati, di dngenui, quasi di ganzi.

È un precisa sistema di patere, quella ba-
sata sulla discriminaziane anticomunista
che ha cansentita alla P2 di funzionare com~
gaverna ambra, capace di condizionare i ga-
verni ufficiali e la funzianalità della pubbli-
ca- amministraziane. Nan è a casa che la
P2 è nata satta il centra-sinistra in crisi pra-
lponendosi quale scopa prmoipale quella di
impedire l'accessa dei comunisti al Gaverna
e per orea1izzarla si arganizza come centrale
everSiiva. Nè è un casa che una parte degli
uomini della P2 si intreccia can l'arganizza-
zione tipica del clienteHsma, specie della De-
mocrazia oristiana, negli enti ecanamici, nel-
la radia, neHa televisione, ai vertici civili e
militaJ:1i della pubblica amministraziane.

Nan è a casa che nel 1977 ha luaga la ri-
strutturazione, la rifandaziane clandestina
della P2 carne associaziane segreta che deve
nelle nuave candizioni, quelle successive al
vata popolare del giugnO' 1976, cantinuare
ad assalvere il fine principale di impedire
l'accessa dei comunisti al gaverna.

La ristrutturaziane della P2 si attua con
successo e in maniera tale che dopO' la stra-
ge di Via Fani e il rapimentO' de:ll'anorevale

MO'l'o, quandO' al Viminale si tengonO' le riu-
niani del comitatO' aperativa dncaricata di
dirigere l'attività per scaprire la prigiane del-
l'anarevale MO'l'a,in quelle riuniani interven-
ganO' numerosi pidud,sti, un vero e propria
stuala, e in numerose riuniani risultanO' in
maggioranza: dal capagabinetta del mini.
stra Cassiga, dottar Squillante, al capO' di
Stata maggiO're della difesa, ammiraglia Tar-
ris.i, dai generali deilla guardia di finanza
Giudice e La Prete ai capi dei servizi se-
greti generali Santav:irt:a e Grassini, dal gene-
rale Siracusana camandante della Brigata
dei carabinieri di Rama ail prefettO' Pelosi
del CESIS. Ebbene, piduista risulta anche
il prefettO' Gucciane, incaricato di s:rmstare
agli organi aperativi le informazioni che
giungonO' al Vìminale, incaricato del cantral-
la del sistema delle comunicazioni che fannO'
capO' alla saila operativa installata al Mini-
sterO' degli interni.

E casì abbiamO' omissiani, ritardi nel pren-
dere in consideraziane infarmanioni valide
alle quali venganO' anteposte infarmazioni
che fanno perdere tempO', che mettano le
forze di polizia su piste sbagliate e danna
!'impressione alle farze di palizi.a stesse di
essere senza orecchi e senza occhi perchè
gli organi informativi non sannO' dare una
sala infarmazione che passa metterle sulla
pista giusta. Per cui durante quei lunghi 55
giarni gli organi operativi dello Stata, le
forre di polizia nan riescanO' ad avere nem.
mena un giarna di successi, un sola giornO'
di glaria.

Tutta ciò dimastra quanta sia urgente e
necessaria istituire la Cammissione di in-
chiesta e fare chiarezza fino in fondo, scia~
gliere i tanti interrogativi che sargono dal~
l'esame di quanta è nato dell'attività della
P2, per accertare quanto ancara è ignata,
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per scoprire, mettere a nudo tutto il potere
esercitato dal governo occulto, i suoi colle-
gamenti interni e internazionali. Accertare
tutta da sostanza della verità è condizione
per difendere e salvaguardare le istituzioni
democratiche. Per queste ragioni noi abbia-
mo reclamato la istituzione della Commis-
sione di inchiesta parlamentare, per queste
ragioni voteremo a favore del disegno di
legge. (Applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parla-
re il senatore Anderlini. Ne ha facOlltà.

A N D E R L I N I. Il giudizio della Sini-
stra indipendente sui due disegni di legge al
nostro esame è sostanzialmente positivo. Si
realizza così, almeno in gran parte, la auspi-
cata convergenza di forze dell'opposizione
su due testi di legge assai rilevanti e signi-
ficativi così come il ~esidente del consiglio
Spadolini ha avuto anche stamane occaSlÌo--
ne di chiedere con insistenza. Un'insistenza,
la sua, che giudichiamo anch'essa positiva-
mente se è vero che non è possibile in nessun
modo accingersi a quella vasta Òpera di bo-
nifica di cui 11 paese ha bisogno senza il
concorso di uno schieramento di forze po-
litiche che vada ben al di là della maggio-
ranza parlamentare.

Tuttavia i colleghi mi consentiranno, pro~
prio perchè in premessa ho voluto fare una
affermazione così esplicitamente positiva,
che io non nasconda alcune nostre ragioni
di perplessità, che non 'sottaccia talune os-
servazioni che vanno fatte per ciò che ri-
guarda il presente e il futuro più o meno
prossimo. Diciamo anzitutto che l'auspicio
che l'onorevole Spada lini stamane faceva
che alla fine della sessione estiva finailmente
si arrivasse ad approvare un testo sulla spi-
nosa faccenda della P2 purtroppo non si
realizza. Il Senato licenzia oggi per ciò che
lo riguarda i due disegni di legge, ma nessu-
no di questi disegni di legge diventa legge
operativa dello Stato: non quello che si ri-
ferisce aLl'articolo 18 della Costituzione, non
quello che istituisce una Commissione par-
lamentare d'inchiesta che, benchè arrivato
da noi in seconda lettura, ha subìto delle ne~
cessarie modifiche e l'altro ramo del Parla-

mento non è nelle condizioni di trasformar-
lo rapidamente in legge così oome pure sa-
rebbe auspicabiJe. La cosa non è proprio del
tutto casuale; la vicenda è piuttosto com-
plessa, molti di noi la conoscono da vicino;
è probabile che ci siano anche ritardi voluti
o auspicati se non proprio imposti in manie-
ra da arrivare all'approvazione della degge
sull'Jnchiesta neHe prime settimane di set-
tembre. Non vorrei che si approfittasse di
quel che può capitare da qui a settembre:
si sa che in un paese come il nostro l'agosto
di solito riserva anche sorprese non sempre
gradite. Si sa anche che l'altro ramo del
Parlamento non ha ancora deciso con quale
ordine del giorno riprenderà i suoi lavori.
Non vorrill dunque che di dilazione in dila-
zione si lasciassero passare alcuni momenti
decisivi, anche politicamente decisivi, rile-
vanti dal punto di vista dello stato d'animo
della nostra pubblica opinione.

Un'altra osservazione che si può fare e
che un Gruppo come il nostro in qualche
modo è tenuto a fare è che con il'approvazio-
ne di questa Commissione parlamentare di
inchiesta arriviamo a 120 parlamentari im-
pegnati in inchieste. E se vogliamo conside-
rare anche la Commissione inquirente, arri-
viamo addirittura a 160: un numero abba-
stanza elevato soprattutto per un'Assemblea
come ~a nostra che conta la metà dei mem-
bri rispetto all'altra Camera.

Tuttavia credo che arrivati al punto al
quale siamo non si poteva fare diversamen-
te da come ha fatto la 1a Commissione del
Senato, cioè approvare il testo pervenutoci
dall'altro ramo del Parlamento con la modi-
fica strettamente indispensabile a correlar-
lo eon la legge successivamente presentata
dal Governo e prepararci a questa ulteriore
incombenza ~ i Gruppi l'avranno (speria-
mo) davanti a Joro immediatamente alla ri-
presa ~ di scegliere i venti senatori che
dovranno far parte di questa Commdssione.
In realtà se si è imboccata questa strada le
responsabilità non sono certamente di un
Gruppo come il nostro, nè direi dell' opposi-
zione. £ arrivata ben seconda la Democra-
zia cristiana nel presentare un progetto di
legge sulla Commissione bicamerale. I comu-
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nisti sono arrivati terzi e mi pare quarti i
socialdemocratici.

Ora, le soluzioni a portata di mano erano
due e vale la pena di ricordarlo perchè re-
sti per futura memoria, come dicono adcuni
giuristi. Si poteva assegnare alla Commis-
sione Sin dona il compito di indagare anche
sulla P2, visto che i due argomenti sono ab-
bastanza contigui, oppure si poteva scegliere
la via della Commissione unicamerale. Ri-
durre il numero dei componenti le Commis-
sioni d'inchiesta non è facile; si urta contro
difficoltà di principio e di carattere genemle
e si urta anche contro la resistenza ostina-
ta dei piccoLi Gruppi che se si riducesse il
numero dei componenti delle Commissioni
non avrebbero un loro rappresentante.

Fatte queste osservazioni, bisogna ribadire
però il principio che comunque non si- pote-
va fare diversamente perchè, arrivato quel
tale disegno di legge dalla Camera, non pote-
vamo che lirnitarci ad una corre1Jione dovuta
e necessaria e messa in relazione con il dise-
gno di legge che n Governo ha presentato.
Dirò anche che la stessa questione che ho
avuto modo di sollevare qualche giorno fa
in quest'Aula circa un ventilato emenda:men-
to dei colleghi democristiani soppressivo ~

così si disse allora ~ del secondo comma
dell'articolo 1, mi pare che sia rientrata nel
Siensoche l'emendamento che oggi viene pre-
sentato non ha quei caratteri di pericolosità
che si potevano paventare in quanto si H-
mita a sostituire la parola: «deviazione» al-
la parola: «responsabilità ». Si potrebbe
addirittura pensare che la parola deviazione
offra alla Commissione un più ampio campo
di intervento e di indagine e cQlmunque la
parola deviazione, secondo i nostri giunisti,
cancella un non senso, un'espressione scarsa-
mente cor~etta, perchè responsabilità è pa-
rola difficilmente riferibile ad organi dello
Stato. La responsabilità nel nostro ordina-
mento è prevalentemente, se non esclusiva-
mente, personale.

Per ciò che riguarda la seconda legge al
nostro esame, queLla che il Governo ha pre-
sentato, credo di non dover spendere trop-
pe parole. COlme sapete, le mie conoscenze
sul terreno giuridico sono assai approsima-
tive e limitate. Mi sono convinto seguendo

dall'esterno, ma anche partecipando per al-
cuni momenti ai suoi lavori, che i colle-
ghi della 1a Commissione hanno lavorato
rapidamente e bene. Ci sono grosse compe-
tenze aLl'interno di quella Commissione e
c'è Ul1Javolontà di fare chtarezza e di costrui-
re assieme, che credo vada sottolineata. La
relazione con cui il collega Bonifacio questa
mattina, a nome di tutta la Commissione,
ha introdotto il nostro dibattito ne è, mi pa-
re, la testimonianza. Essi da una parte sono
riusciti ad evitare pericolosi grimaldelli che
si inserissero nel nostro sistema costituzio-
naile, capaci di faJ' scattare la molla della
legge nei confronti di associazioni che non
sono solo legittime, ma costituiscono la
struttura portante della nostra democrazia
(e mi riferisco ai partiti e non solo ad essi)
e dall'al.tra hanno evitato le pressioni di co-
loro che, in nome di un presunto garantì-
smo, avrebbero voluto diminuire la portata
degli interventi della legge. Ciò tenendo lar-
gamente conto (mi pare di avere colto que-
sti cenni nella sua relazione, collega Bonifa-
cio) di quanto alcuni nostri coLleghi avevano
detto alla 2a Commissione di questo ramo
del Parlamento.

Così anche i meccanismi che si mettono
in moto, sempre delicati, sempre con un ri-
schio in sito nella natura stessa dei provve-
dimenti, a me sembrano abbastanza corret-
ti perchè tengono, tra l'altro, conto anche
del fatto che esiste un Parlamento cui que-
ste cose debbono essere riferite e non tanto
perchè il Parlamento è la sede della sovrani~
tà na~zionale, la struttura centrale della de-
mocrazia, quanto perchè il Parlamento ha un
obbligo di pubblicità che in questi casi è fon-
damentale e determinante, perchè la deci-
sione politica che ne scaturisce possa essere
per 10 meno sottoposta al vaglio della pub-
blica opinione.

Due leggi dunque. Ed è importante che
siano due perchè qualcuno ha anche soste-
nuto, non esplioitamente per la verità, che
una volta presentata la legge, che si mette in
relazione con l'articolo 18 della Costi tu zio-
!le, si poteva fare a meno della Commissione
di inchiesta. Saremmo caduti veramente nel
ridicolo e avremmo dato all'esterno la sensa-
zione di comC' tal uni Gruppi politici, in pri-



Sel1ato della Repubblica ~ 16216 ~ VIII Legislatura

5 AGOSTO 1981303a SEDUTA(antimerid.) !SSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFIa..

ma luogo quello della DC che ha presentato
un suo progetto di legge in materia, si muo-
vano un po' istericamente sotto le frustate
dcll' opinione pubblica colpita nei primi gior-
ni e settimane e addirittura traumatizzata
dalle notizie che apparivano a titoli di sca-
tola su tutti i giornali, disposta poi a fare
marcia indietro quando si trova la maniera
di coprire in qualche modo la propria riti-
rata.

Ci vogliono due leggi, perchè la legge di
applicazione dell'articolo 18 non chiude il
problema della P2, anzi, secondo me, lo apre
in maniera corretta. Sono infatti tra coloro,
parlo a titolo personale, che ritengono che
l'articolo di scioglimento della P2 serva so-
prattutto a dare un orientamento definitivo
in una materia che poteva anche essere con-
troversa, perchè se fosse finita in mano ai
nostri tribunali amministrativi o ad altre
istanze giudiziarie ne sarebbero potute venir
fuori decisioni anche diverse, separate o con-
traddittorie addirittura fra loro creando il
caos, a vantaggio di coloro che vogliono al-
lentare al massimo le maglie della rete che
stiamo tentando di tendere, perchè i pesci
grossi e piccoli possano effettivamente sfug-
gire.

Non si può concludere la vicenda della
P2 con il suo scioglimento, anzi si aprono
i procedimenti relativi all'applicazione delle
norme che abbiamo stabilito. Non si conclu-
de la ricerca della verità e dei mille retro-
scena ancora da appurare, vale a dire la ri-
cerca di quello che la P2 è stata e magari
può continuare ad essere dentro e fuori d'I-
talia.

Lasciatemi quanto meno porre alla co-
scienza dei colleghi della maggioranza che
piÙ seriamente hanno riflettutto su questo
argomento un interrogativo: bastano queste
due leggi? Esse costituiscono un buono stru-
mento legislativo: dicevo all'inizio che per
ciò che ci riguarda avremmo votato a favore
e che la maggioranza avrebbe avuto il con-
senso di larghissima parte dell'opposizione;
ma questo interrogativo noi lo dobbiamo
porre: bastano queste due leggi? Secondo
me non bastano questi strumenti legislativi:
ci vorrà la volontà politica di applicarli, di
farli funzionare, di dare corpo alla iniziati.

va che parte oggi dal Senato e che speriamo
trovi una rapida sanzione nell'altro ramo del
Parlamento.

Le contraddizioni della maggioranza sono
stridenti, perchè ~ diciarnocelo con fran-

chezza ~ l'ombra della P2 entra largamen-
te all'interno della maggioranza: forse tutti
i partiti della maggioranza (ad eccezione del
Partito liberale, se non vado errato) hanno
uomini di primo piano che sono aderenti al-
la loggia di Gelli o per ~o meno sono indi-
ziati di aver fatto parte della P2. Si dà il

.
caso che quegli elenchi sfiorino anche i ver-
tici di alcuni partiti della maggioranza. Co-
me si sono comportati questi partiti politici
nei confronti dei loro iscritti? O con l'auto-
assoluzione proposta dai saggi della Demo-
crazia cristiana o con un'altrettanto rapida
assoluzione, anche se non autoassoluzione,
all'interno del Partito socialista e del Par-
tito socialdemocratico. Il Partito repubbli-
cano ha lasciato un po' in sospeso la que-
stione dei suoi esponenti implicati in que-
sta vicenda.

Come è possibile pensare che i meccanismi
anche di carattere penale che abbiamo mes-
so in movimento vadano ad effetto se al
vertice della struttura non si sono presi
provvedimenti? Badate che nessuno chiede-
va l'ostracismo assoluto (per condannare de..
finitivamente qualcuno ci vogliono delle
prove), ma in politica ~ e qui siamo pro-
prio nei casi politici ~ il fondato sospetto
fa rischiare la credibilità propria, del pro-
prio Gruppo o della istituzione nel suo com-
plesso. Queste sono questioni discriminanti
e decisive: i colleghi che sono ,in qualche
modo implicati in questa faccenda, a torto
o a ragione (voglio essere garantista fino al
punto di considerare che qualcuno di loro
sarà implicato a torto), dovevano farsi da
parte, per lo meno temporaneamente; e
starsene a casa; non avevano altre possibi-
lità davanti a loro.

È chiaro che un parlamentare, deputato o
senator:.;, non può essere dimesso dal suo in-
carico: questo è uno dei princìpi cardini
delle nostre istituzioni; nemmeno un voto
dell'Assemblea potrebbe costringere qual-
cuno di noi alle dimissioni : se si instaurasse
questo principio, non so poi quali ne sareb-
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bero o ne potrebbero essere Je ultime conse-
guenze. Ma il problema si pone per chi
si è sentito in qualche modo sfiorato dal
sospetto, che peralltro ha un suo fondamen-
to, perchè si è riscontrato che molti iscritti
negli elenchi di Gelli facevano parte effetti-
vamente della P2 e lo hanno confessato; per
molti di loro si sono ritrovate le prove pro-
vate. Quindi è probabile che anche per mol-
ti altri, se non per la totadità, l'iscrizione ab-'
bia avuto un peso e un significato, anche se
diverso da caso a caso. La prima cosa da
fare era quella di starsene a casa, di presen-
tare le proprie dimissioni da tutti gli inca-
richi, ivi compreso il mandato parlamenta-
re. Badate: il nostro incarico ha Ja sua di-
gnità e come tale deve essere difeso nella
coscienza di ciascuno di noi.

Quando al vertice de11a struttura dello
Stato si forniscono esempi di questo genere,
come potete pensare che sia credibile la se-
rie di provvedimenti amministrativi, e più
che amministrativi, che abbiamo deciso di
prendere, che sono scritti nelle leggi al no-
stro esame? Sono dei raggirati, sono degli
ingenui? È probabHe che qualcuno di loro
lo sia anche, voglio essere garantista fino a
questo punto, ma non mi dite che tutti lo
siano, perchè la protervia con la quale qual-
cuno nega di averne fatto parte somiglia
tanto all' ordine ricevuto proprio dal giura-
mento dei piduisti. di non rivelare mai la lo-
ro appartenenza ana loggia.

Sono dei raggirati? Sono degli ingenui?
Ma perlomeno se ne stiano a casa e si ripre-
sentino di fronte al corpo elettorale, se ne
avranno Ila forza, quando avranno lavato
ogni macchia dal loro vestito. Altrimenti,
cari colleghi, noi rischiamo di fare delle
belle bandiere (le belle bandiere sono le due
leggi al nostro esame), dietro aille quali pe-
rò non c'è nessuna consistente volontà di fa-
re realmente pulizia: quella pulizia di cui il
Parlamento e soprattutto il paese nel suo
insieme hanno grande bisogno.

Non starò a ripetere le cose che il coLlega
Flamigni diceva poco fa circa il senso che
ha avuto ed ha la presenza della P2 neIJa
nostra realtà nazionale. Mi vien voglia di ai-
tare ~ cerco di farlo quando posso ~ uno
dei nostri poeti contemporanei, un nostro

coLlega, forse la più grande voce poetica del
nostro tempo: « un filo s'addipana, ne ten-
go ancora un capo... ». Badate che il filo dcl-
la P2 è lungo, lunghissimo e la Commi,ssione
d'inchiesta, se vorrà fare il suo dovere, do-
vrà percorrerlo fino in fondo. Il filo della
P2 s'addipana in Itailia, dentro il Parlamen-
to, all'interno dei partiti della maggioranza,
ai vertici dei partiti della maggioranza. Fla-
migni ci ha detto dove altro s'è addipanato
questo filo: . in alcuni dei gangli fondamen-
tali del1e strutture dello Stato. I capigabi-
netto degli ultimi due Presidenti del Con-
siglio in carica erano piduisti. E non mi di-
te che l'incarico di capo di gabinetto del Pre-
sidente del Consiglio non sia un incarico
delicatissimo e importante. Talvolta sa di
più il capo di gabinetto che non lo stesso
Presidente del Consiglio.

Il filo s'addipana nelle grosse strutture
dei mezzi di comuINcazione di massa: dal
nostro maggiore quotidiano ai telegiornali,
ai giornali radio, a grosse fette della nostra
radiotelevisione. S'addipana e tocca i ver-
tici di quasi tutte le strutture militari, so-
prattutto nei loro momenti più delicati (i
servizi di sicurezza sono tutti e tre cwpiti),
la guardia di finanza (gli ultimi due o tre
comandanti con alcuni altri generali di con-
torno), il capo di stato maggiore della dife-
sa e ~ perchè non dido? ~ il generale Dalla

Chiesa che abbiamo messo in un posto di
grande responsabilità e che ha dichiarato di
essere stato autorizzato dal Governo ad iscri-
versi alla P2. Il Governo non lo ha ancora
confc:rmato. L'onorevole Radi se n'è anda~
to, poteva ben darci invece questa rispo-
sta: ha autorizzato il Governo il generale
Dalla Chiesa ad iscriversi oppure no? Non
vogliamo nemmeno sapere il nome del mi-
nistro: vogliamo che il Presidente del Con-
siglio o un ministro da lui autorizzato ci di-
ca se Dalla Chiesa è stato autorizzato ad
iscriversi. C'è ancora a capo della segreteria
generale della Farnesina un personaggio che
è appartenuto alla P2: e si tratta di uno dei
gangli vitali, dove veramente passano se-
greti assai delicati della nostra diplomazia,
della nostra stessa struttura difensiva. ~ ri-
masto lì malgrado le proteste che si sono
elevate da tante parti del Parlamento.
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~ compLicato, è lungo il filo della P2, è
lunghissimo: noi ne teniamo appena un ca~
po, ma bisognerà avere il coraggio di andare
fino in fondo. Pensate a quello che la P2
ha rappresentato nella nostra struttura pro~
duttìva, ai vertici o quasi dei maggiori orga~
I1Jismi deHe nostre partecipazioni statali do~
ve praticamente non è successo quasi niente,
le cose sono rimaste come erano. E anche
questa disparità di trattamento di settori in
cui si è cominciato a pagare e altri in cui
invece pare che niente sia accaduto è inam~
missibile, è incredibile. In un paese civile co~
se di questo genere non sono ipotizzabili in
nessun modo.

Potrei continuare lungo la strada che il
senatore Flamigni ha, così dettagliatamente,
ripercorso stamattina, ma il filo è ancora
più lungo perchè va fuori d'Italia, a mio
avviso: la P2 non è un'invenzione solo ita~
liana; del resto, se è vero che uno dei per~
sonaggi fondamentali di questa associazione
era Sindona, questo era personaggio che ha
travalicato, e largamente, i confini della Re~
pubblica. Non a caso Gelli aveva e continua
ad avere contatti col resto del mondo, dal~
l'America del Nord all'America latina, addi~
rittura ad alcuni Stati dell'Est europeo. Il
filo della matassa è lunghissimo e tocca
gangli vitali della struttura politica, ammi~
nistrativa, militare e di sicurezza dell'intero
Occidente europeo.

Sapete qual è la spiegazione che mi ha
dato (voglio ripeterla in quest'Aula perchè
resti ai verbali del Senato) un personaggio
che di queste cose se ne intende, uomo noto
che ha parlato in più di un'occasione di
questa materia (il suo nome è ricorso anche
stamattina), in relazione al fatto Sindona?
È uno strano fatto: Sindona se ne va in
America. arrestato; lo mettono in libertà
provvisoria sotto cauzione; poi il finto ra~
pimento. con la rivolverata che pare si sia
sparato da solo ad una gamba, e il suo tra~
sferimento in Europa (è certa la sua pre~
senza a Palermo); poi torna in America.
Avrebbe forse potuto mandarIo in giro per
il mondo (ci sono tante parti del mondo
dove l'estradizione non funziona o si riesce
a non fari a funzionare); no, lo riportano in
America, lo riconsegnano alla polizia ameri~

cana, davanti al tribunale: venticinque anni
di prigione.

Cos'è successo? La spiegazione che si dà
è che al vertici delle logge massoniche ame~
ricane, probabilmente collegate con i servizi
di sicurezza americani, con la CIA, sia cam~
biato qualcosa e non a caso nel corso di
quei mesi è cambiato realmente qualcosa:
oggi Busch, che è stato a capo della CIA,
è vice presidente degli Stati Uniti; esercita
forse sulla CIA un'influenza maggiore di
quanto non l'esercitasse quando ne era di~
rettamente il capo; gli scontri all'interno
della stessa amministrazione americana (se
sia il caso o no di mantenere un'alleanza
con uomini squalificati come Sindona e Gel~
li) sono noti e sono realmente avvenuti, tra
Busch e Haig, tra Busch e la vecchia ammi~
nistrazione della CIA. :B in questo quadro
che va visto l'insieme della vicenda italiana
e il fatto che noi oggi sappiamo della P2
qualcosa di più di quanto non avremmo
saputo se la questione fosse rimasta circo-
scritta alla sola realtà italiana. Ancora una
volta è da fuori dell'Italia che ci vengono
spinte e suggestioni per andare alla ricerca
di una qualche verità nel nostro paese.

La matassa è veramente lunga e il filo che
si addipana arriva molto lontano dall'Italia.
Avremo il coraggio di srotolare tutta questa
matassa, di andare fino in fondo, di scio-
gliere i nodi che essa ha in I tali:a e fuori
d'Italia? Ho la certezza che lungo questa
strada la maggioranza farà di tutto per crea-
re ostacoli e difficoltà. Da parte nostra, sul-
lo stesso terreno comune che la 1a Commis-
sione ci ha correttamente indicato ci bat-
teremo perchè tutta la matassa si srotoli,
la verità possa venire a galla, perchè si pos-
sa finalmente cominciare a far pulizia in
questo paese. (Applausi dall' estrema sini-
stra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. :B iscritto a par-
lare il senatore Malagodi. Ne ha facoltà.

M A L A G O D I. Signor Presidente)
onorevoli colleghi, il testo della proposta
governativa per l'applicazione del divieto
costituzionale di associazioni segrete ed il
testo preparato alla Camera sull'inchiesta
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parlamentare circa la P2 sono stati accu-
ratamente messi a punto dal Senato.

Voglio dare atto al relatore, senatore Bo-
nifacio, di avere questa mattina, sul primo
provvedimento, disperso qualche preoccu-
pazione che poteva esserci ancora da parte
nostra circa il possibile carattere retro attivo
di alcune disposizioni del progetto governa-
tivo. Credo cbe, sia pure in modo alquanto
complicato, attraverso il disposto combina-
to di vari articoli e commi, il sospetto di
retroattività sia stato eliminato ed il prov-
vedimento preso dal Governo di proporre
senz'altro lo scioglimento della P2 (quella
che il senatore Bonifacio ha chiamato legge-
provvedimento e che alla Camera dei co-
muni una volta si chiamava, se non erro,
bill of attainder, cioè legge di condanna)
risulta valido. Così pure mi paiono valide
le osservazioni in relazione alla legge sul-
!'inchiesta parlamentare, in particolare con
quegli emendamenti che sono stati suggeriti
e, a quel che comprendo, accettati anche dai
Gruppi di opposizione, realizzando così,
come il presidente Spadolini ancora questa
mattina ha auspicato, una maggioranza più
larga deJla maggioranza di Governo in senso
tecnico.

In tal modo, credo che quando voteremo
questi due testi con gli emendamenti pro-
posti, soddisferemo l'esigenza di difendere
lo Stato dall'influenza nefasta di associazio-
ni segrete, intese, come giustamente il testo
dice ~ e lo ha messo in rilievo il senatore
Bonifacio ~ ad influenzare in modo nega-
tivo il comportamento degli organi pubblici
intesi nel senso più ampio.

Credo che soddisferemo tale esigenza,
sulla quale non mi intrattengo: credo che
tutti i colleghi abbiano letto il rapporto dei
cosiddetti «tre saggi» che è più che suffi-
ciente, purtroppo, a giustificare lo sciogli-
mento della P2 in base ai criteri stessi com-
presi nella legge che stiamo discutendo e
che immagino oggi approveremo e che spe-
ro anch'io sarà approvata al più presto in
settembre dalla Camera.

Al tempo stesso, e soprattutto dopo i ri-
tocchi apportati qui in Senato, noi diamo
soddisfazione all' esigenza di difendere il sin-

golo cittadino con tutte le garanzie previste
dalla Costituzione.

La Costituzione, da questo punto di vista,
è un documento valido che noi non dob-
biamo minimamente intaccare. Se votassimo
qui un testo di legge il quale potesse in
futuro essere preso come precedente per
autorizzare delle infrazioni alle garanzie
fondamentali della Costituzione, faremmo un
atto di estrema gravità al quale certamente
la mia parte ed io personalmente non ci
presteremmo

Certi dubbi al riguardo erano stati espres-
si alla Camera dal nostro capogruppo, l'ami-
co onorevole Bozzi; ma credo che le modi-
fiche apportate ~ come già ho accennato ~

diano soddisfazione anche alle sue preoccu-
pazioni.

Vorrei anche dire che lo spirito di con-
temperamento, non compromissorio, ma va-
lido, intelligente, tra la difesa dello Stato
da un lato e la difesa delle garanzie del
singolo cittadino dall'altro lato, questo spi-
rito dovrà presiedere, secondo noi, in modo
assoluto all'applicazione delle due leggi. La
prima, quella sulle società segrete, speriamo
che non debba essere applicata al di là di
quanto già la si applica in relazione all'arti-
colo 212 del testo unico di pubblica sicu-
rezza. L'inchiesta dovrà arare terra in parte
già sfiorata dall'aratro ed in parte ancora
vergine. Dovremo nei due casi ispirarci ad
uno spirito di giustizia rigorosa, ma non
di persecuzione. Questo credo che sia ciò
che vuole l'opinione pubblica nella sua parte
migliore ed è quello che chiaramente è mes-
so in risalto anche in quella relazione dei
« tre saggi».

Detto questo, data quindi la nostra ap-
provazione in questo spirito e per queste
ragioni al testo delle due leggi, vorrei por-
tare per un momento l'attenzione, secondo
un invito fatto stamane nelle parole intro-
duttive del Presidente del Consiglio, sul si-
gnificato politico di questi provvedimenti.
È indubbio che l'applicare, sia pure dopo un
lungo ritardo, l'articolo della Costituzione
contrario alle associazioni segrete, il disci-
plinare quindi in modo organico la materia,
il prendere provvedimenti immediati, lo
studiare a fondo come abbia potuto pro-
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dursi il caso indubbiamente anomalo e gra-
ve della P2, sono un passo nell'opera im-
mensa e urgente di risanamento della cosa
pubblica, ma non sono più di un passo.
Non illudiamoci che il profondo malessere
che travaglia la nostra società, dovuto in-
nanzi tutto alla sfiducia diffusa nelle capa-
cità dei successivi governi e del Parlamento
di agire in profondità, con concretezza e de-
cisione, in campi diversi tra loro, ma che
nella realtà dell'Italia di oggi sono stretta-
mente collegati, si possa sconfiggere altri-
menti che con i fatti. Fin quando ci saranno
solo parole; fin quando si ricorrerà con
abbondanza, come abbiamo fatto anche in
questi giorni, all'istituto della proroga; fin
quando si supereranno le difficoltà ~ mi
riferisco, per esempio, ad un disegno di leg-
ge che verrà in Aula al più tardi domani
mattina ~ dovute alla necessità di trovare
coperture a spese nuove con coperture che
a guardarle bene sono alquanto sfilacciate,
non si vince, anzi si incoraggia il diffuso
malessere dell'opinione pubblica.

Non dobbiamo nasconderci che ci trovia-
mo di fronte ad un autunno ormai immi-
nente e ad un inverno ormai prossimo che
saranno estremamente difficili dal pun-
to di vista del terrorismo. Credo che un
certo ottimismo di cui abbiamo letto nei
giornali in questi giorni sia fuori luogo.
Ho l'impressione che il terrorismo stia di-
ventando anzi pitt grave avendo assunto due
forme: una è quella tradizionale dell'attac-
co armato, dell'uccisione di chi si può ucci-
dere facilmente per impressionare determi-
nate categorie di servitori dello Stato o de-
terminati quadri del mondo economico e
giuridico; l'altra, che è lma nuova forma,
insieme violenta e insidiosa, è quella della
rivendicazione di istanze che si potrebbero
dire {( sindacali >~.Mi è successo due anni
fa nel visitare un'antica abbazia della Valle
padana di trovare scritto su un muro bian-
co dirimpetto al suo portale, a caratteri
cubitali: {( vogliamo tutto ». Questo è il
modo in cui si manifesta il terrorisffio vio-
lento. Ma oggi non si dice più soltanto
« vogliamo tutto »; si dice per esempio « la-
voriamo meno per lavorare tutti » ed anche
«sbaraccate le roulottopoli della mostra

d'oltremare a Napoli ». Si avanzano cioè esi-
genze che potrebbero essere portate avanti
da un normale sindacato, appoggiandole
però con l'azione armata e con la violenza.

Siamo quindi di fronte ad un terrorismo
più insidioso e non basta pensare a nuove
misure per i penthi, che pure credo siano
necessarie, e non basta certo votare la legge
sulla P2 o avviare un'inchiesta su di esse
per contrastare questo fenomeno. Esso si
contrasta con un risanamento globale della
situazione italiana. Certo, non. è possibile
immaginare che in pochi mesi si possa risa-
nare tutto. Ma non è utopistico immaginare
che nei prossimi mesi, anzi nelle prossime
settimane, si possano fare atti decisivi sulla
strada del risanamento. E il punto che vo-
glio sottolineare, in questo quadro politico,
è la necessità di non agire settorialmente,
di nOI1 agire per tessere isolate, ma di agire
in modo organico.

Per esempio, uno dei fatti più gravi della
nostra società (non solo della nostra, ma
da noi è particolarmente accentuato) è quel-
lo della disoccup~zione, di quella giovanile
in particolare, che provoca in troppi uno
scetticismo completo sulla possibilità di in-
serirsi in una società come la nostra e quin-
di porta a preferire la violenza ed anche la
prospettiva di un governo dittatoriale a
quella che è invece la realtà della democra-
zia con i suoi difetti e i suoi pregi. Fra i
suoi difetti c'è a volte quello di agire lenta-
mente, di non avere il coraggio di andare in
profondità.

Quando noi leggiamo sui giornali che
l'Enel ha deciso in questi giorni di arrestare
ogni investimento, anzi ogni avvio di inve-
stimento, e di dedicare i 500 miliardi che
con fatica è riuscito a strappare al Ministro
del tesoro al pagamento di fatture arretrate
dei suoi fornitori, senza di che mancherebbe
il greggio con cui far funzionare le sue cen-
trali, quando vediamo che i giornali non
ton1ano più su queste notizie, ci rendiamo
conto dell'estrema gravità della situazione.
Questa è una specie di dichiarazione parziale
di bancarotta da parte dello Stato italiano.
Abbiamo ritenuto, a torto o a ragione, di
nazionalizzare l'energia; ormai sono 25 anni
che lo Stato s~ ne è assunta la piena respon-
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sabilità, bisogna che agisca e non riduca una
delle sue principali organizzazioni in queste
condizioni di impotenza. Io ho, in questa
stessa Aula, dopo l'Aula di Montecitorio, più
volte chiesto ai Ministri competenti quando I
sarebbe arrivato il piano energetico. Mi è
stato sempre risposto che era imminente.
Ancora adesso il ministro Marcora, che ha
fama di duro, ha ripetuto ai giornali ~ cre-

do anche in Commissione parlamentare ~

che il piano energetico è imminente, eppure
il piano energetico non si vede. Quello che
si vede è questo piano «non energetico»,
questa tragica decisione dell'EneI. La chia-
mo tragica sapendo bene qual è la portata
di questa parola che sulle mie labbra non
è abituale.

Prendo un altro caso: il caso del sistema
sanitario. Abbiamo letto sui giornali che dal
10 di agosto qui a Roma e altrove le far-
macie pretenderanno il pagamento delle me-
dicine in contanti perchè non hanno più la
possibiJità di rimborso da parte delle unità
sanitarie locali ed i fornitori non possono
più fornire perchè hanno raggiunto i limiti
massimi del credito che possono concedere.
Anche questa è una dichiarazione di falli-
mento di un servizio pubblico essenziale.
Non basta fare l'inchiesta sulla P2, non ba-
sta prendere nuove disposizioni sui pentiti,
se poi creiamo un'atmosfera generale nella
quale gli investimenti si arrestano; il siste-
ma sanitario si incaglia; per risanare il bi-
lancio dello Stato del 1981 (e dico ironica-
mente «risanare ») o meglio per fingere di
risanarlo, si ricorre allo strumento dello
« scivolamento », cioè si scarica sull'anno
prossimo quello che non si riesce a fare
quest'anno e quello che si dovrebbe fare
l'anno prossimo ancora nessuno lo sa.

Abbiamo apprezzato molto alcune parole
del senatore Spada lini quando ha detto che
se le parti sociali non si mettono d'accordo

~ non ne hanno l'aria per ora ~ lo Stato
farà in ogni caso il suo dovere. Però quale
dovere farà? Si può immaginare di rime-
diare alle difficoltà della sanità o alle dif.
ficoltà del sistema previdenziale o a quelle
dell'Enel o delle ferrovie unicamente con
degli scivolamenti di spesa? Non è neces-
sario andare molto più a fondo? Non è ne-

cessario avere il coraggio di domandarsi se

I
le leggi istitutive non richiedano un miglio-
ramento, una correzione, magari anche dra-
stica?

So che alcuni colleghi hanno sorriso quan-
do in quest'Aula, a proposito della fiducia,
ho concluso usando la parola « rivoluzione »,
dicendo che occorre al nostro paese una
rivoluzione pacifica. Ma questo lo dico e lo
ripeto c se qualcuno vuoI sorridere, sorrida
pure. La cosa è estremamente seria. Se non
abbiamo il coraggio di affrontare queste
cose, non faremo niente. Diciamo che l'edi-
lizia non funziona in Italia e che questo
provoca disoccupazione, provoca un folle
aumento dei prezzi delle case: signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, se voi vi infor-
mate di cosa costa nella mia Milano o qui
a Roma un piccolissimo buco dove mettere
un ufficio di avvocato o di ingegnere vi ren-
derete conto che siamo arrivati a prezzi
folli. Questo era previsto da anni. Ebbene,
come rimedio a ciò rimandiamo in parte
l'applicazione dell'equo canone. L'equo ca-
none va certamente rivisto a fondo; su que-
sto abbiamo parlato e fatto proposte più
volte. Ma la revisione non consiste nel dare
un nuovo colpo in testa a coloro che dovreb-
bero poter costruire qualcosa e a cui non
si lascia costruire. Ieri ancora quando ab.
biamo rimandato la definizione delle inden-
nità di espropriazione abbiamo dato un altro
colpo in testa all'edilizia.

È tutta una serie di cose che si legano fra
di loro. La situazione della giustizia ~ per
tornare in qualche modo al punto di par-
tenza della legge per 1'inchiesta sulla P2 ~

è quella che tutti sappiamo. Qui non si trat-
ta di condannare alcuni giudici. Si tratta
di cominciare a mettere tutti i giudici in con-
dizioni di poter lavorare seriamente. Si trat-
ta di applicare quelle depenalizzazioni di
cui si parla da secoli e che non si fanno.
Si tratta di realizzare un programma urgen-
tissimo per le carceri in modo da non avere
3';.000 detenuti dove ce ne dovrebbero es-
sere al massimo 20.000, creando così una
specie di serra di coltura per il terrorismo
e per la delinquenza organizzata.

Si tmtta dunque di affrontare molte cose
estremamente gravi. Il tutto con una sea.
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denza chiave che è la scadenza del 30 set-
tembre. Il 30 settembre in quest' Aula do-
vremmo avere comunicazione della legge
finanziaria per il 1982; da quella dipende
se la finanza pubblica per il 1982 sarà vera-
mente riportata sotto controllo e in qual
modo. E da questo dipende anche l'atteg-
giamento delle parti sociali ~ lo hanno
chiaramente dichiarato ~ dipende tutto un
insieme di cose. Dico queste cose, signor
Presidente, che potrebbero anche sembrare
fuori tema, nella certezza che non lo sono
perchè se oggi votiamo quello che votiamo,
ripeto, facciamo sì un passo in direzione
giusta, ma è un piccolo passo. I grandi passi
debbono ancora venire e sono estremamente
urgenti. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, la com-
plessa, inquietante e torbida vicenda della
loggia P2 con i suoi contorni confusi e preoc-
cupanti, con le sue ombre e le sue ambi-
guità, con le calibrate fughe di notizie a
stilJicidio, con i suoi deleteri effetti, esige
certamente, in aggiunta e parallelamente
all'azione giudizi aria in itinere, l'intervento
diretto del Parlamento teso ad acclarare la
verità e ad acquisire idonei e sicuri elementi
per co1pke ogni e qualsiasi deviazione dalla
osservanza delle regole che disciplinano e
tutelano il retto vivere civile, la certezza del
diritto, il senso dello Stato, il regolare fun-
zionamento delle pubbliche istituzioni.

Opportunamente, pertanto, ad iniziativa
parlamentare, è stata proposta !'istituzione
di una Commissione bicamerale d'inchiesta
per accertare e conoscere l'origine, la na-
tura, l'organizzazione e la consistenza della
predetta loggia massonica, nonchè le fina-
lità da essa perseguite, le attività esplicate
ed i mezzi e gJi strumenti impiegati per lo
svolgimento di tali attività ed il raggiungi-
mento dei suoi scopi, le sue articolazioni,
le sue responsabilità, le collusioni, i colle-
gamenti interni ed internazionali.

Particolarmente la mia parte politica, il
cui statuto di partito sancisce espres'samente
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all'articolo 5, lettera b), !'incompatibilità del-
!'iscrizione al Movimento sociale italiano con
la contemporanea adesione od iscI'izione
ad associazioni segrete e particolarmen-
te massoniche, ha ritenuto doverosa la
presentazione di una propria proposta
di legge <istitutiva della Commissione d'in-
chiesta che fondatamente è stata rece-
pita nelle sue enunciazioni, nei suoi prin-
cìpi e nelle sue istanze nel testo unificato
che, approvato dalla Camera dei deputati,
è stato trasmesso a questo ramo del Par-
lamento.

Di vero, qualsiasi associazione segreta di
marca massonica non può non qualificarsi
un organismo che, sulla base speculata della
predicazione e della pratica del mutuo soc-
corso e della solidarietà tra «fratelli », di
fatto scientemente realizza gravissime di-
scriminazioni tra cittadini, incrementa il si-
stema de] favoritismo, infierisce drastica-
mente contro i non aderenti, costituisce uno
strumento implacabile e cinico che disat-
tende e comunque attenta all' esistenza dello
Stato e delle sue istituzioni, agisce contro
gli innegabili e tradizionali valori dello spi-
rito ed opera in un quadro di disegni cri-
minosi e di illiceità penetrando negli appa-
rati pubblici e d'interesse pubblico.

Tosto che si accerta l'esistenza di una
loggia segreta e massonica, quale quella che
si appella con la denominazione Propa-
ganda 2, che .appare estrinsecarsi nella sua
attività mediante un foltissimo stuolo di
aderenti facenti parte dei gangli vitali dello
Stato (uomini politici, militari di altissimo
grado, magistrati, esponenti della pubblica
amministrazione, della finanza e di grossis-
sime aziende industriali e commerciali), il
Parlamento non può rimanere nello stato
di sonno, devolvendo soltanto alla magistra-
tura il compito di indagare e di reprimere,
ma deve intervenire direttamente con azio-
ne decisa e responsabile sia per ragioni di
carattere prettamente politico che in adem-
pimento di un irrinunciabile imperativo
morale.

Di fronte ad un fenomeno di tanta rile-
vanza e gravità non può neppure porsi in
discussione, quindi, l'opportunità dell'inchie-
sta parlamentare.
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Sono certamente legittime le perplessità
circa !'istituzione delle Commissioni bicame~
rali che incidono negativamente sull'opera~
tività e sull'efficienza delle due Camere e,
particolarmente, del Senato della Repubbli~
ca in considerazione della sua dimezzata
composizione dSipetJto al plenum della Ca-
mera dei deputati (ed al riguardo abbiamo
avuto ripetute occasioni di lamentare gli
inconvenienti sottolineando che l'articolo 82
della Costituzione ben consente il funzio-
namento di Commissioni a carattere mono-
camerale che hanno modo di accudire ai
lavori parlamentari con maggiore speditez-
za e sneUezza e senza creare disfunzioni nel
regolare svolgimento delle ordinarie attività
ed in ogni ipotesi attenuandone rilevante-
mente gli effetti negativi). Ma, nel caso che
ci occupa, legittimi e fondati motivi di pub-
blico interesse e l'ineluttabile esigenza di
operare in un quadro soggettivamente ed
oggettivamente assai difficile, oscuro e mol-
to sospetto, impongono !'istituzione di una
nouva Commissione bicamerale d'inchiesta,
che viene ad aggiungersi alle altre nume-
rose Commissioni della stessa natura, tut-
tora sussistenti, le quali certamente per la
minore rilevanza della materia sottoposta
al loro esame ben avrebbero potuto realiz-
zarsi nella forma della monocameralità.

Siamo, pertanto, d'accordo per !'istituzio-
ne del1a Commissione bicamerale d'inchie-
sta sulla loggia massonica P2 e condividia-
mo pienamente i criteri adottati in ordine
ai compiti oggettivamente ad essa deman-
dati ed alla sua rappresentatività, mentre
nutriamo qualche dubbio circa l'enucleazio-
ne del sistema relativo al segreto ed alla
pubblicità dei lavori che appare, quest'ul-
tima, contenuta in limiti assai ristretti e
contrastanti con le esigenze di una completa
trasparenza di fronte alla pubblica opinione.

Vogliamo, però, sottolineare ~ e ciò fac-
ciamo con la massima fermezza ~ l'indero-

gabile necessità che per niuna ragione deb-
bano faj-e parte dell'istituenda Commissione
parlamentari che, direttamente od indiret-
tamente, siano anche lontanamente sospet-
tati di appartenere o di agire nell'ambito
della loggia incriminata, pur se amnistiati,
condonati od assolti con formula piena o

dubitativa da qualsiasi responsabilità o cor-
responsabilità dagli organi disciplinari dei
rispettivi partiti. La raccomandazione do-
vrebbe ritenersi superflua, ma potrebbe non
essere tale, perchè in tema di logge segrete
o massoniche le interessate infiltrazioni per
ragioni loggistiche sono sempre da temere.

E veniamo ora al secondo disegno di leg-
ge, d'iniziativa governativa, che si propone
di attuare l'articolo 18 della Costituzione in
materia di associazioni segrete con il coevo
scioglimento dell'organizzazione denominata
loggia P2.

h noto che la Carta fondamentale dà pie-
no diritto ai cittadini di associarsi libera-
mente e senza preventiva autorizzazione al-
cuna per fini che non siano vietati ai singoli
dalla legge penale.

Essa, però, proibisce le associazioni se-
grete e quelle che perseguono, anche indi-
rettamente, scopi politici mediante organiz-
zazioni di carattere militare.

Quest'ultimo precetto costituzionale non
ha sino ad oggi trovato specifica attuazione
legislativa e solo l'apparizione della log~
gia P2 ha indotto il Governo (meglio tardi
che mai!) a presentare un provvedimento
idoneo a determinare ~ così leggesi nella
relazione che accompagna il disegno di leg~
ge n. 1523 ~ alcune regole normative per
l'attuazione del precetto stesso al fine di
eliminare, in una prospettiva di certezza del
diritto e di pieno rispetto dei princìpi demo-
cratici, ogni possibile distorta applicazione
della disposizione.

A nome del mio Gruppo annuncio la for-
male e sostanziale adesione, nel suo com-
plesso, alla proposta governativa, atteso che
sarebbe stolto mantenere nella nebulosità
e nell'incertezza i criteri legislativi atti ad
individuare la connotazione di segretezza ed
a considerare segreto o clandestino un asso-
ciazionismo, senza una chiara demarcazione
tra le forme associative che trovano ampia
tutela costituzionale nel principio non vul~
nerabile della libertà associativa previsto
dal primo comma del citato articolo 18 della
Costituzione e quelle altre forme associa-
ti ve occulte e segrete che il comma secondo
dello stesso articolo rigorosamente proibisce.
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Parimenti non può ulteriormente ritar-
darsi l'emanazione di congrue previsioni le-
gislative sanzionatorie penali ed ammini-
strative a carico di chi promuove o dirige
un'associazione segreta o ad essa appartiene
od in essa o per essa opera, così come non
è dato mantenere in vita alcune disposi-
zioni del testo unico della legge di pubblica
sicurezza quali quelle previste dagli artico-
li 209 e 212 di tale strumento legislativo
che risultano superate dalle norme al nostro
esame che disciplinano ex novo e compiu-
tamente le associazioni operanti in modo
clandestino od occulto o i cui soci siano
comunque vincolati dal segreto.

Infine non può remorarsi ancora lo scio-
glimento della loggia P2 per la quale, in
esito aUe risultanze della commissione d'in-
chiesta amministrativa, è stato acclarato il
carattere di clandestinità espressamente vie-
tato dalla Costituzione.

Tuttavia, senza con ciò derogare dal voto
di approvazione del disegno di legge nel
suo complesso, ci sembra che debbano farsi
alcuni rilievi alla normativa soggetta alla
nostra attenzione.

Come ha rilevato nel suo motivato parere
la Commissione giustizia, infatti, sembra
che l'articolo 1 del disegno di legge, anche
nella forma emendata, sia viziato da ecces-
siva genericità; è da rilevare la carenza di
un'adeguata calibratura di natura tecnico-
giuridica idonea ad evitare squilibri o diver-
genze di valutazione e di interpretazione ed
a garantire in maniera rigorosa e non opi-
nabile il diritto di qualsiasi cittadino ad
associarsi liberamente con l'esclusivo divie-
to della partecipazione o dell'adesione ad
ass,ociazioni segrete.

Non è condividibile, poi, la previsione,
anche nel testo modificato dalla Commissio-
ne affari costituzionali, dello scioglimento
delle associazioni con relativa confisca dei
beni che potrebbe essere adottato dal Pre-
sidente del Consiglio con provvedimento
amministrativo (decreto) e prima dell'ac-
certamento giudiziario in ordine alla costi-
tuzione dell'associazione segreta, in casi
straordinari di necessità ed urgenza peral-
tro genericamente enunciati, solo previa
deliberazione del Consiglio dei ministri e
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sentite le Commissioni affari costituzionali
delle due Camere (art. 3 del testo di legge).

A tutto concedere il provvedimento di
scioglimento potrebbe essere varato con de-
creto-legge convertibile in legge dal Parla-
mento e non con un semplice decreto. La
mancanza di garanzia per l'associazione che
fosse colpita da un drastico, erroneo o, peg-
gio, fazioso provvedimento di scioglimento
appare di tuita evidenza, così come non può
non sottolinearsi il difetto della benchè mi-
nima disciplina di raccordo tra il procedi-
mento penale che potrebbe afferire al caso
e l'adottato provvedimento amministrativo.

Ulteriore perplessità desta, infine, la for-
mulazione dell'articolo 4, laddove è prevista
la sospensione dal servizio a carico del di-
pendente pubblico, civile e militare per il
quale risulti il fondato sospetto di apparte-
nenza ad associazioni segrete disciolte per
pronunzia giudiziaria o per provvedimento
amministrativo.

Non sembra che il sospetto, che non as-
surge a dignità di prova e neppure di indi-
zio, possa essere preso in considerazione
anche in sede di semplice provvedimento
disciplinare da adottare dall'amministrazio-
ne competente a carico del proprio funzio-
nario. Facilmente potrebbero essere com-
messi degli arbìtri o delle sopraffazioni,
onde appare opportuno devolvere l'eventua-
le pl'Ovvedimento della sospensione cautela-
tiva dal servizio all'autorità giudiziaria, se
ed in quanto investita del procedimento pe-
nale.

Queste sono le considerazioni e le osser-
vazioni che, a nome del mio Gruppo, sep-
pure sinteticamente, ho ritenuto di formu-
lare, confermando il voto favorevole ed augu-
rando la rapida conclusione dell'iter parla-
mentare per i due provvedimenti che evi-
dentemente sono correlati e connessi. (Ap-
plausi dall'estrema destra. Congratulazioni).

P RES 1 D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O. Noi parliamo tanto di
riforme e stranamente, quando parliamo di
riforme, anche a proposito dei disegni di
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legge in cUscussione, ci riferiamo sempre ad
altre cose.

Si è parlato, da parte di molti colleghi,
della pericolosità della frequenza delle Com-
missioni bicamerali che tolgono tempo a
molti colleghi, impegnando i due rami del
Parlamento a fornire molti camponenti au~
torevoli. Ma probabilmente, oltre a risolvere
questo grave problema, davremma fare an~
che una riforma molto più semplice concer~
nente il modo di svolgimento dei dibattiti
in Aula, per definire tempi, madalità e ara-
ri, in maniera che la Presidenza possa rego~
lare le cadenze degli oratori iscritti a par~
lare, affinchè ci passa essere una dialettica
ira i Gruppi politici.

Ognuno che interviene per un Gruppo
politica si riferisce dialetticamente a quanta
detto da altri calleghi e, se è costretto ad
assentarsi, per gli orari tiranni stabiliti, il
destinatario delle asservaziani e delle rifles~
siani che si fannO', nan s'O quanto questa
passa giovare alla credibilità stessa dei di-
battiti che facciamO' in questa Aula, che
diventano pO'i monologhi senza alcun ri~
sultato.

È strano che in questo dibattito che pure
attiene alle sacietà segrete nan si siano regi-
strati quell'approfandimento, quella divisio~
ne tra le forze politiche che nel passato
sempre si sono avuti, non solo dal tempo
della Castituente in poi, ma anche prima
allorquando si è parlato di disciplinare in
qualche modo un diritto fondamentale, qual
è quella della libertà di associazione. In que~
sta sede è mancata la classica, tradizionale
competizione tra i garantisti e i non ga-
rantisti. Leggevo, su cortese segnalazione
del presidente Murmura, il dibattito che si
era svolto nel 1925 al Senato del Regno sul-
l'argomento delle società segrete. Allora
c'erano personaggi di gran name quali Ruf-
fini, Croce o Crispolti, un ministro che aveva
il name di Racco e un presidente del Con-
siglio che aveva un altro nome piuttosto
famosa, allora sì che c'era molta tensiane
in quello che si diceva e si era nel 1925!

Nel dibattito di 'Oggi, per gli interventi
che si sono avuti fino adesso, non mi è
sembrato di notare nessuna di queste tra~
dizionali tensiani sul tema del diritto di

1
I

I

associazione. Tutti gli interventi hanno avu.
I to per oggetto i limiti di questa legge, dei
I

I

provvedimenti che stiamo discutendo, l'ina~

I

deguatezza degli strumenti che andiam'O ad
I introdurre nel nostro ordinamento rispetto
I

i alle finalità che vogliamo raggiungere. Come
i al solito. con un senso generale di sfiducia,

I
direi quasi di disimpegno, si va avanti, quasi

I facendo queste cose tanto per farle, in ma~

I

niera che poi è stato lecito ~ anche se

gliel'O contesto ~ al senatore Spadaccia
dire che noi non facciamo altro che dare
dei « segni di tranquillità» alla pubblica
'Opini'One can questi provvedimenti. Si trat-
terebbe, quindi, di disegni di legge che in-
tenderebbero mettere a tacere, prima della
pausa estiva, il papalo italiano in partenza
per le ferie, cioè il Parlamento avrebbe of~

I ferto un contentino per tranquilizzare la
i pubblica 'Opinione. -

I

Onorevoli colleghi, non sono di questa
i idea perchè, se dovessi accettare l'impasta-
: ziane del senatore Spadaccia, dovrei ritenere

che nan so1tanto i Gruppi di maggjoranza,

. ma anche i Gruppi di appasizione si sareb~
'

I

bero uniti in un progetto di presa in giro
generale della pubblica 'Opinione: cosa che
assolutamente non è, e lo confermano gli
impegni di tutti i Gruppi politici in Com-
missi'One affari costituzionali per una defi-
nizione concreta dei contenuti dei provve~
dimenti, a proposito dei quali si è ripropo~
sta in quella sede la tensione di cui parlavo
prima e che c'era stata negli anni passati
sull'argomento. Dico, invece, che è una ri-
sposta palitica giusta quella che la classe
dirigente, il Governo, le forze politiche stan~
no dando al paese non per dare un canten~
tino, nan per tranquillizzare, ma per far
comprendere che c'è ancara una capacità di
autotutela delle istituziani. A fronte di peri-
coli gravi, il Gaverno, le forze di maggia~
l'anza, tutti i Gruppi politici sanno predi~
sparre per tempa gli strumenti necessari,
rappartanda l'impartanza ed i contenuti dei
provvedimenti legislativi all'aumento della
pericolosità dei fenomeni che insidiano le
nostre istituzioni.

Non sano nemmeno d'accordo con l'altra
proposta (non è una interpretazione, ma
una propasta) pure fatta dal senatore Spa-
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daccia. In effetti si tratta di due contesti
in un unico provvedimento: uno rivolto a
dare attuazione all'articolo 18 della Costi-
tuzione; l'altro a decretare lo scioglimento
della loggia massonica P2. Non sono d'ac-
cordo nell'accettare la scissione di questo
unico disegno di legge in due disegni di legge,
quindi in due provvedimenti separati, per-
chè la logica della prima parte della disci-
plina di regime è consequenziale all' atto di
volontà del Governo di intervenire per lo
scioglimento della P2 (l'articolo 4 del dise-
gno di legge), volontà che non si è potuta
attuare, come sappiamo, per le carenze pre-
senti nell'ordinamento positivo, per man-
canza cioè delle garanzie previste nell'arti-
colo 18 della Costituzione.

Direi che è necessario che ci sia la con-
testualità delle due disposizioni, quella ri-
volta al regime futuro e l'altra immediata-
mente operativa sullo scioglimento della P2
perchè sono discipline tra loro strettamente
consequenziali, anzi una è condizione per
rendere operativa la volontà politica del
Governo di intervenire immediatamente; di-
rei che è prioritaria la volontà del Governo
e strumentale, invece, la definizione della
disciplina delle garanzie costituzionali in
ordine al diritto delle libertà di associazione.
Ora l'intervento del Presidente del Consi-
glio stamane e la presenza di molti Ministri
hanno confermato quello che si diceva prima,
cioè l'importanza politica dei due provvedi-
menti che stiamo discutendo ed approvando.

Onorevoli colleghi, credo che a nessuno
sfuggano l'utilità e l'opportunità di questi
disegni di legge che sono stati definiti con
il contributo di tutte le forze politiche, le
quali hanno voluto non una indiscriminata
rivendicazione dell'autorità dello Stato sulle
forze che si organizzano nel paese, ma han-
no mirato piuttosto a determinare un giu-
sto equilibrio tra la libertà di associazione
(che rappresenta un cardine fondamentale
del nostro ordinamento repubblicano) e la
sacrosanta esigenza, sottolineata da tutti i
colleghi, di impedire il riproporsi ed il dif-
fondersi di attività tenebrose e segrete che,
agendo nell'ombra, mirano a realizzare van-
taggi sfuggendo alle responsabilità che la
legge sancisce.

Il livello di democrazia di un sistema po-
litico si misura anche e soprattutto dalla
capacità che esso riesce a dimostrare di
saper espellere dal corpo sociale le tossine
e i veleni che nei periodi di grande tensione
sociale, politica e morale, cercano di anni-
darsi nei gangli vitali dello Stato. Quanto
più basso è il livello di guardia per fattori
interni e internazionali, tanto più esposte
sono le istituzioni ad attacchi di organizza-
zioni illegittime che si rendono tanto più
pericolose quanto minore è la capacità di
tenuta del sistema di libertà e dei princìpi
su cui si fonda ogni società democratica.

I disegni di legge con cui si istituisce la
Commissione parlamentare d'inchiesta, si
scioglie la P2 e si dà attuazione all' artico-
lo 18 della Costituzione, mentre sono una
risposta politica valida, costituiscono anche
lo strumento che l'ordinamento si offre per
l'azione di auto tutela della propria minac-
ciata integrità e per la riaffermazione della
libertà di associazione; ma sono anche la
riproposizione del divieto di costituzione di
organizzazioni segrete mediante una pun-
tuale regolamentazione dell'articolo 18 della
stessa Costituzione, il cui principio non ha
potuto trovare immediata attuazione anche
in relazione ai devianti avvenimenti connes-
si all'attività della loggia massonica P2, per
mancanza di precisi criteri di demarcazione
tra associazionismo consentito e associazio-
nismo vietato.

Sì tratta, dunque, onorevoli colleghi, di
una legge di attuazione costituzionale che
definisce i connotati dell'associazione da ri-
tenersi segreta e vietata dal nostro ordina-
mento costituzionale. Da qui la necessità
di approfondire bene, come è stato fatto
in quest'Aula e nella Commissione di merito,
tale individuazione, perchè si tratta pur
sempre di evitare sotto la spinta di fatti
contingenti Ja mortificazione e la riduzione
della si era di operatività del diritto fonda-
mentale di associazione dei cittadini. Lo
sforzo che il Governo e le forze politiche
hanno realizzato in questa direzione è stato
accompagnato da prudenti valutazioni per
ottenere il necessario equilibrio in un prov-
vedimento che, è bene farlo presente, incide
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in maniera significativa sulle garanzie dei
cittacUni tutelati a livello costituzionale.

I risultati, conseguiti nella definizione dei
provvedimenti al nostro esame, sono carat-
terizzati dalla definizione certa di società
segrete quali collegi Hleciti e vietati dalla
Costituzione, definizione che non intacca
l'altro principio della libertà di associazione.
Si può dire che si è raggiunto l'obiettivo di
disciplinare senza limitare ciò che è già con-
sentito, ma si è anche definito il quadro di
riferimento normativa in relazione al quale
oggi è più facile individuare ciò che si vuole
vietare.

Il nuovo contenuto dell'articolo 1 del di-
segno dllegge n. 1523, così come modificato
dalla la Commissione, infatti, sembra rispon-
dere meglio alle esigenze di chiarezza allar-
gando la sfera di attività sul cui corretto
esercizio possono incidere negativamente gli
intrighi delle associazioni segrete. Faccio
presente che questa nuova formulazione del-
l'articolo 1 dovrebbe far superare anche le
difficoltà e i dubbi del collega Barsacchi in
ordine all' esclusione, nella nuova formula-
zione dell'articolo 1, di alcuni organismi che I
egli citava: le società per azioni, per esem-
pio, deJle aziende a partecipazione statale.
Io non ne ho la certezza ma ritengo che con
la formulazione che abbiamo definito in
Commissione (trattandosi di servoizi fonda-
mentali su ba~e nazionale e parJandosi di
enti pubblici nazionali anche economici) non
sarà facile accettare un'interpretazione re.
str.ittiva in ordine agli effetti di questa for-
mulazione. Se si tratta di enti pubblici na-
zionali o comunque di attività incidenti su
servizi pubblici essenziali a livello naziona-
le, probabilmente devono essere comprese
anche tutte le strutture attraverso le quali
operano gli enti pubblici nazionali e, quin-
di, anche le società per azioni che sono
strumenti operativi e tecnici, sia pure a
carattere privatistico, degli enti nazionali di
gestione.

Si è trattato in parte di adeguare la pre-
visione normativa ad una situazione di fatto,
e qui, non dobbiamo dimenticarlo, è stato
merito di tutti i Gruppi politici, ma soprat-
tutto del gruppo deHa Democrazia cristia-
na, avere evidenziato tale necessità ed avere

offerto, con proposte concrete, soluzioni che
sono state accolte dal Governo e dalle altre
forze politiche, soluzioni che oggi costitui-
scono la sostanza dell'articolo 1 del provve-
dimento. La nuova formulazione può supe-
rare e far superare il rilievo di genericità
delle fatti specie previste, essendo adesso
ben precisati i profili di qualificazione delle
società da ritenersi segrete a norma dell'ar-
ticolo 18 della Costituzione e, quindi, ben
definita e delimitata la fatti specie di reato
a fronte della quale diventa applicabile il
sistema sanzionatorio stabilito dal succes-
sivo articolo 2 che commina le pene per
i promotori e i dirigenti di associazioni
segrete, non indiscriminatamente, ma nel
quadro di garanzie assicurato dal principio
di legalità, che poteva forse essere conside-
rato nOD perfettamente rispettato nel com-
binato disposto degli articoli 1 e 2 del dise-
gno di legge originariamente approvato dal
Governo e su cui c'è stato anche un rilievo
della Commissione giustizia di questa stessa
Assemblea.

Senza entrare nell'esame dei singoli con-
tenuti della legge (mi rifaccio alle esposi-
zioni, scritte e orali, ricchissime, puntuali
e precise dei colleghi senatori Vittorino Co.

, lombo e Bonifacio) chi parla non può non
confermare alcune perplessità sul provve-
dimento, la prima delle quali attiene alla
formulazione della disciplina dello sciogli-
mento delle associazioni ritenute segrete in
base a parametDi e cdteri definiti da:l prov-
vedimento. Se lo scioglimento delle associa-
zioni segrete è un obiettivo essenziale per
dare attuazione al divieto costituzionale, era
allora preferibile ~ e lo è tuttora ~ deter-

minare regole precise sulle procedure da
seguire, soprattutto era da perseguire un si.
stema unico di procedimento che avesse
come risultato 10 scioglimento senza equi-
voci delle istituzioni segrete. Tale esigenza
non risulta completamente soddisfatta nep-
pure dalla nuoya formulazione proposta a
quest'Assemblea dalla Commissione, non
persuadendo alcune risposte contrarie che
sono state approntate ai rilievi formulati
dalla Commissione giustizia. In fondo ri-
mane il principio del doppio regime di scio-
glimento: l'uno, con decreto, su sentenza
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passata in giudicato, l'altro, con decreto,
previa deliberazione del Consiglio dei mini-
stri, con parere delle Commissioni di merito
e nei casi straordinari di necessità ed ur-
genza. Nonostante le modifiche apportate
dalla Commissione affari costituzionali, riM
mane pur sempre questo doppio regime del-
le procedure di scioglim~nto.

Io condivido le preoccupazioni relative
alla mancata previsione del raccordo fra le
due procedure e soprattutto le altre rela-
tive ad un generale affievolimento delle ga-
ranzie costituzionali cui dà luogo la proce-
dura dello scioglimento in via amministra-
tiva. Non si rispettano forse completamente
le disposizioni dell'articolo 3 del codice di
procedura penale sui rapporti relativi ai
reati che risultano in procedimenti civilf,
amministrativi o disciplinari e che siano
oggetto nello stesso tempo di azione penale.
Queste perplessità non contribuiscono a
rendere chiarezza ad un provvedimento il
cui scopo fondamentale è, come è facile
capire, rivolto soprattutto a dare certezza
di diritto a situazioni incidenti su aspetti
essenziali del nostro ordinamento costitu-
zionale. Nè vale la pena, onorevoli colleghi,
di pensare a soluzioni o ad ulteriori moti-
vazioni che fanno in qualche modo supe-
rare le perplessità. Non credo che in ma-
teria così delicata e in materia penale o co~
munque processuale penale, e a fronte di
specifiche disposizioni dell'articOllo 3 del
codice di procedura penale, possiamo far
richiamo ai princìpi generali deli'ordina-
mento giuridico per quanto riguarda i
rapporti tra procedimento amministrativo
e procedimento penale. Qui non si tratta di
elementi presupposti o criteri presupposti
o princìpi generali presupposti. C'è una nor-
ma precisa dell'articolo 3 del codice di pro-
cedura penale e secondo chi parla sarebbe
stato opportuno, per avere chiarezza in que-
sta materia, data la delicatezza dell'argo-
mento, introdurre strumenti meglio definiti
per ridurre i margini di incertezza delle de-
cisioni e per evitare l'insorgere di un con-
tenzioso che sappiamo tutti quanto può
risultare frenante in momenti in cui occorre
prontezza di orientamento e definitività di
soluzione.

Onorevoli colleghi, non vi è molto da ag-
giungere sugli altri aspetti del disegno di
legge di attuazione dell'articolo 18 della Co-
stituzione e sull'istituzione della Commis-
sione parlamentare d'dnchiesta. Noi espri-
miamo come partito il voto favorevole su
entrambi i provvedimenti, consapevoli che
gli stessi sono volti a ricreare un rappor-
10 di fiducia tra la pubblica opinione del
paese e le istituzioni. Le vicende della log-
gia massonica P2, le implicazioni che es-
se hanno avuto all'interno dello Stato, del-
le amministrazioni dirette e indirette, le
ombre che hanno suscitato nei gruppi poli-
tici sono tutte testimonianze di deviazioni
i cui connotati sicuramente devono essere
ancora ben individuati e precisati ma che
già di per sè sono sintomi di un momento
grave che la nostra società sta attraver-
sando.

n problema non è tanto di misurare il
grado di implicazione nell'affare della P2
di questo o di quel gruppo politico: la mag-
giore colpa degli uni non può essere di con-
forto alla minore colpa degli altri. H pro-
blema di fondo resta la constatazione che
il nostro sistema democratico è ogni giorno
esposto a colpi che ne riducono la credibi-
lità generale determinando occasioni che
accrescono e non diminuiscono il distacco
tra i cittadini e le istituzioni. Quando un
paese punta a cambiamenti non sulla base
della prevalenza di progetti politici su altri
ma solo sulla forza disgregatrice delle que-
stioni morali, ciò vuoI dire che il sistema
generale non funziona. I saldi passivi con-
seguiti da alcune forze politiche non pos-
sono essere portati, o interamente portati,
a saldi attivi di altre forze politiche perchè
nessuno può legittimamente pensare di co-
struire le proprie fortune o le fortune, per
quanto contano, dei propri gruppi politici
sulla morte dello Stato e sulla decadenza
delle sue istituzioni.

La Democrazia cristiana sin dal primo
momento in cui è esplosa la vicenda della
loggia P2, nella quale pur risultavano pos-
sibili implicati propri iscritti, ha ribadito
senza esitazione l'incompatibilità tra l'ap-
partenenza a tale logga segreta... (interru-
zione del senatore Murmura), ... meglio alla
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massoneria in generale e la militanza nel
partito. Ciò ha fatto in forza dei valori
di cui la DC è portatrice e la cui afferma-
zione e attuazione sono affidate non solo
all'azione complessiva del partito ma anche
e soprattutto all'attività dei singoli iscritti
e militanti. Tale incompatibilità dobbiamo
confermare anche adesso, nel momento in
cui, con l'approvazione dei provvedimenti,
si mira in definitiva a sollevare il problema
morale dei singoli o dei Gruppi dal pro-
blema giuridico e politico' generale, allar-
gando la proiezione dell'indagine sulle pos-
sibili deviazioni che la loggia massonica P2
ha determinato nei poteri dello Stato. Po-
trebbe qualcuno pensare che l'espansione e
l'estensione dell'oggetto dell'indagine po-
trebbero in qualche modo far diminuire l'at-
tenzione del mio partito e, quindi, ridurre
la velocità dei giudizi avviati al proprio in-
terno sui presunti iscritti al,1a società mas-
sonica o alla massoneria in generale. Ciò
non è vero. L'opera di pulizia esterna non
farà e non può far diminuire l'impegno
interno a fare chiarezza; qui si tratta di
abbandono di princìpi, di rinuncia a valori,
di ripudio di scelte che ogni democristiano
ha fatto nel momento d'avvio della propria
volontaria militanza. Guai d'altra parte ad
abbandonare la lotta!

La Democrazia cristiana dà il suo voto
favorevole a questi provvedimenti, senza al-
cun dubbio e senza alcuna preoccupazione.
I valori passano anche attraverso verifiche
drammatiche e i valori che sono alla base
della nostra scelta di democrazia costituzio-
nale sono, soprattutto oggi e per noi, valori
irrinunciabili. Siamo favorevoli al disegno
di legge in materia di società segrete, per-
chè con esso non si tocca la libertà di asso-
ciazione ma se mai si disciplina in termini
precisi la libertà del segreto di associazione,
determinando quando tale l,ibertà diventa
pericolosa per lo Stato e per le istituzio-
ni. Siamo favorevoli, inoltre, alla Commis-
sione d'inchiesta par.1amentare, auspicando
che essa faccia chiarezza su tutto e su tut-
ti, secondo gli ampi e diffusi contenuti del-
J'artiCOllo 1 del disegno di legge n. 1484.

Non possiamo accogliere i rilievi che sono
stati fatti qui da alcuni autorevoli colleghi,
per i quali Ja Democrazia cristiana ha pro-

ceduto a:lll'autoassoluzione dei propri iscrit-
ti. Finora non mi risulta, e se qualcuno
ha prove in contrario lo venga a dimostra-
re qui e al paese, che c'è stata assoluzio-
ne; c'è un giudizio ancora in atto che va
avanti con cautela. Secondo alcuni di noi
dovrebbe andare avanti con maggiore ri-
solutezza, ma comunque cO'I gradualismo
che è necessario allorquando si tratta di
incidere su diritti anche personali dei nostri
iscritti e dei nostri dirigenti. Però io nego
che finora la Democrazia cristiana abbia

)

assolto in maniera semplicistica questo
ruolo, perchè, senatore Spadaccia, a noi
non preoccupa tanto avere la conferma della
responsabilità di pochi nostri iscritti, ma
preme soprattutto vedere verificata davanti
a tutto il paese l'estraneità e J'onestà morale,
politica e giuridica della maggioranza dei
nostri iscritti e della maggioranza dei nostri
dirigenti. (Applausi dal centro. Congratula-
zioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Maffioletti. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Signor Presiden-
te, onorevoli coHeghi, la vicenda della log-
gia P2, come è noto, descritta in modo pre-
gevole e preciso anche in rapporto alle di-
verse fasi nel suo sviluppo dentro e fuori
della massoneria ufficiale, ha dato origi-
ne al disegno di legge proposto dal Go-
verno.

L'esposizione che ha fatto' il collega Fla-
migni, fornendo nomi e riferimenti a fatti
drammatici che ha vissuto il nostro paese,
non solo mi esime dal fare un discorso sul
merito, ma è rivelatrice di uno spaccato
terrificante che riguarda l'intera vita pub-
blica del nostro paese. Segreta era questa
consociazione illecita denominata loggia P2,
occulto il suo fine reale, così ramificata la
sua organizzazione da far sorgere interro-
gativi inquietanti sul fatto che nulla si sia
tentato per fermarne 10 sviluppo nei ver-
tici e nei gangli più vitali del pubblico
potere.

Ora occorre accertare sino in fondo ~ e
lo si farà anche con l'inchiesta parlamenta-
re ~ perchè e come questo sviluppo e que-



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 16230 ~

303a SEDUTA. (antimerid.) AsSEMBLEA - REsOCONTO STENOGRAFICO 5 AGoSTO 1981

sta presa nella vita: pubblica, già inquina~
ta da logiche private di pro£i.tto, da eorru~
zioni del potere come tale, si siano alimen~
tati fino a divenire un grave e allarmante
fatto politico nazionale.

Questo fatto non può tuttavia considerar~
si come l'intera materia che vuole discipli-
nare il disegno di legge di attuazione del~
l'articolo 18 della Costituzione. Per que-
sto le norme di cui all'articolo 1 di que-
sto disegno di legge identificano la figura
e i connotati dell'associazione segreta vie-
tata e rafforzano la illiceità già sancita co-
stituzionalmente individuando gli elementi
che concorrono a determinare una specifi-
ca figura di reato con relativa sanzione pe-
nale.

Nello stesso tempo. l'articolo 4 dello stes-
so disegno di legge dispone lo scioglimen~
to della cosiddetta Loggia P2. Aggiungiamo
a quanto è stato già detto che la legge e
la sua forza cogente sono però affidate an~
cor pitl in questo caso alla credibilità delle
istituzioni ed anche alla indipendenza e
alla autonomia di intervento e di azione
istituzionale del giudice, come mostrano le
meritorie indagini di quei valorosi magistra~
ti che hanno condotto agli accertamenti del
marzo 1981.

Questo elogio dei giudici deve essere com~
piuto in questa stagione in cui si mette in
discussione la loro indipendenza e la loro
funzione decisiva nell'assolvimento dei com~
piti istituzionali e deve essere fatto proprio
qui, in Parlamento, perchè certamente le
buone Jeggi si affidano all'opera meritoria
di tutto il complesso delle istituzioni, ma
hanno nella magistratura e nella sua indi-
pendenza un elemento fondamentale di pre~
sidio.

La legge provvede qui per il passato ~ le~

gittimamente, lo ha già acutamente e giu-
stamente richiamato il senatore Bonifacio ~

in forza della natura immediatamente pre-
cettiva dell'articolo 18 della Costituzione.

Che lo scioglimento qui disposto per quan~
to riguarda la loggia P2 non sia un solo
fatto politico ma un fatto di rilevanza giù-
ridico-costituzionale non c'è dubbio in quan-
to questa statuizione non solo costituisce
un preciso riferimento per le inchieste in

corso ma: pone un punto fermo anche ri-
spetto a necessità che sono emerse durante

, tutta questa vicenda di cui si è discusso e
\ si è scn.tto attorno alla loggia P2, come
: emerge -dallo stesso pregevole rapporto dei
, tre saggi, relativamente a quelle contrastan~
: ti fasi di un ipotizzabile rientro nella nor-
I
, malità da parte della loggia P2, sospesa nel
i 1976 dalla massoneria ufficiale ma con pro--
: babili attività occulte che sono arrivate fino
i al 26 marzo 1:981.
: L'ipotesi legale dell'articolo. 1 comunque
I, si configura al di là dei limiti e dei contor~
,
ni dei fatti che ne hanno costituito l'ante-

i cedente politico e precisa invece i caratteri
: in presenza dei quali qualunque altra assa-

iciazione debba ritenersi vietata in base al~,
l'articolo,18 della Costituzione come segreta.

: Il confine tra illecito, penale, già contem-
: plato nel codice, in termini di rapporto as-
. sociati:vo. a scopo illecito, e illecito della se~

:gretezza dell'associazi<ime in sè è così confi-
guratt>, anche se la fattispecie legale de-

. scritta nell'articolo 1 poteva essere certo
meglio formulata e ha subìto um travaglia-
to cambiamento in Commissione: in ogni

. caso risulta certamente chiaro l'intendimen-

. to del legislatore in rapporto alla norma
costituzionale. E se è vero che l'associazio--

: ne, per essere illecita in base a questa nor~
ma, deve possedere oggettivamente il requi~
sito della segretezza, è aLtrettanto vero che
tale elemento sostantivo deve essere esteso
in modo qualificato agli scopi reali che l' as~
sociazione persegue: 0cculto.deve essere que-
sto fine reale e la stessa identità dell'asso-
ciazione, La sussistenza di tali elementi è
posta a garanzia del diritto di tutti i citta-
dini di associarsi liberamente contro ogni
equivoco interpretativo possibile. È eviden-
te che la chiarezza delle norme in questo
senso esclude qualsiasi pericolo di caccia
alle streghe, di cui si è parlato, che non è
un pericolo che si può esorcizzare mostran-
do un eccessivo spirito di cautela quando
qui si tratta di avere coraggio, una volta che
si ha in mano una legge chiara, per inter-
venire.

L'equilibrio è dato proprio da una formu-
lazione della norma che contiene quegli ele~
menti caratteristici dell'associazione segre-
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ta in una costruzione che consente una va-
lutazione della fatti specie concreta che non
sia arbitraria. che non sia parziale, che non
sia tendenzialmente liberticida o violatri-
ce dei diritti dei cittadini di associarsi li-
beramente.

Dubbi e riserve della Commissione giusti~
zia su questo punto non sono stati da me
pienamente compresi; nè ho ben compreso
che cosa ha inteso esprimere questa Com-
missione del Senato nel fornire il suo pa- -
rere quando accenna a una diversa calibra-
tura, sotto il profilo tecnico-giuridico, della
norma relativa all'articolo 1.

Certo che l'articolo 18 della Costituzione,
come fu proposto anche dall'onorevole To-
gliatti alla Costituente, ha configurato una
ipotesi chiara di associazione segreta illega~
le, proprio perchè ampia, completa e sen-
za condizioni è e deve essere la libertà di
associazione garantita dalla Repubblica.
Quindi un'attività pubblica, politica, socia-
le dei cittadini associati che si deve svol-
gere alla luce del sole non può che risul-
tare arrear piil garantita da ogni illecita in-
terferenza conseguibile a mezzo di società
segrete. L'attività pubblica tutelata non può
essere solo quella propria degli organi co-
stituzionali; negli anni '80, l'attività pubbli-
ca ed economica largamente coincidono per
cui non soltanto l'attività degli organi di
Governo e quella della pubblica amministra-
zione, ma anche quell'attività che è defini-
ta come propria dell'intervento pubblico in
economia, che assume miIle forme, deve es-
sere considerata rilevante ai fini dell'appli-
cazione dell'articolo 1. Noi siamo il paese
che ha più estesa la gamma dei mezzi e
delle forme dell'intervento pubblico in eco-
nomia, quindi bisognava formulare meglio
la norma e completare in questo senso il
testo del Governo per coprire anche questa
vasta area dell'intervento pubblico che del
resto ha costituito elemento essenziale per
quanto riguarda la stessa vicenda della log-
gia P2. Questo richiamo deve servire sia
per formulare una norma che riguardi tut-
te le possibili configurazioni delle associa-
zioni segrete, che per raccogliere un alIar-
mato segnale che proviene dal mondo eco-
nomico che il Parlamento non può ignorare.

Su questo punto diffidenze, resistenze so-
no emerse nelIa maggioranza, nonostante
ripetuti tentativi costruttivi del relatore per
superare queste difficoltà. Ana fine, si è arri-
vati ad un testo soddisfacente ma tutto que-
sto certo non ha permesso o non ha favo-
rito una formulazione più chiara, più onni-
comprensiva di tutte le ipotesi, così artico-
late nella realtà italiana, dell'intervento pub-
bIico nelI'economia che occorreva invece tu-
telare da forme di interferenze iIlecite, co-
stituite a mezzo di società segrete.

Comunque, dal testo attuale nessuna for-
ma di intervento pubbIico nell'economia può
essere esclusa a priori. E questo mi preme
sottolinearlo.

L'interprete ha comunque davanti un te-
sto che non esclude a priori nessuna forma
di intervento pubblico in economia ed ha
come riferimento, oltre alla precettività del-
l'articolo 18 della Costituzione, un ampio
richiamo ai servizi di interesse nazionale.

Coerenti ci appaiono i provvedimenti di
natura amministrativa che devono consegui-
re all'accertamento, giustamente previsto in
sede giudiziaria.

È sembrato più corretto non sfuggire ad
un eventuale controllo di legittimità in se~
de giurisdizionale, garantendo meglio i di-
ritti dei cittadini; è da approvare anche la
ipotesi, rivelatasi efficace in altri episodi
ed in altre esperienze, di un intervento am-
ministrativo in caso di necessità e di urgen-
za, che non è contrastante con quel mecca-
nismo di garanzie ed è corretto dal punto
di vista dei princìpi generali dell'ordina-
mento.

Con quest'insieme di norme (anche quel-
la importantissima che consente un corret-
to svolgimento dei procedimenti disciplina-
ri), lo stato di diritto non circoscrive nessu-
na sfera di libertà dei cittadini, ma si rafforza
nella sua difesa, soprattutto rendendo più
chiaro e certo il diritto dei singoli e combi-
nando questa tutela con quella più efficace
difesa dello Stato in sè, necessaria di fronte
all'aggressione di congiure così insidiose e
da fenomeni come quello della loggia P2.
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Se la solidale copertura dell'assistenza re-
ciproca, a scapito dell'applicazione corret-
ta delle leggi, che un'associazione segreta
fornisce ai suoi membri è da considerarsi
un reato, è certo che è stato giusto da par-
te della Commissione estendere tale confi-
gurazione di reato ai partecipanti al fatto
associativo, come un completamento neces-
sario. È sembrata importante questa esten-
sione, considerato che la macchia d'olio del-
la loggia P2 si è estesa grandemente e si
può estendere domani in modo multiforme
un'attività di questo genere.

È chiaro che, così completata la norma-
tiva penale con l'estensione del reato ai par-
tecipanti e non solo più ai promotori, ri-
mane ferma la nostra convinzione che non
tutto può essere affidato alla repressione
penale (non abbiamo questa visione falsa
della realtà).

Gli interrogativi si possono sollevare an-
che in forma di moniti rivolti alla maggio-
ranza, richiamano l'opera di governo che
è necessaria; interrogativi che salgono dai
fatti.

TroPJli imputati ed imputandi si sentono
già assolti; troppe condiscendenze si sono
mostrate; troppe debolezze sono emerse nel-
la vita stessa dei partiti che hanno avuto
l'esperienza della loggia P2 in casa.

Altri interrogativi riguardano certamente
il modo in cui si è potuti arrivare ad un
simile sviluppo di questa intricata rete di
potere; come è potuto crescere un simile
potere di fatto? L'interrogativo riguarda con-
cretamente il fatto che i soci di una setta
segreta si siano potuti adoperare per acqui-
sire un maggiore grado di autorevolezza e
di potere, sicchè quanta più forza ognuno
poteva conseguire, tanta più potenza ne de-
rivava per l'organizzazione cui appartene-
vano.

Qual è il metodo usato, allora, se non
quello che deriva non solo dalla ritualità e
da un certo modo di procedere dell'associa-
zione,. ma anche dal modo di governare, di
istruire, di decidere le questioni pubbliche?
Quale confine vi è tra l'indebita interferen-
za di una associazione segreta e i metodi
della raccomandazione di gruppo, della pres-
sione di gruppo per ottenere pubblici favori?
Dubbi ed interrogativi che si possono scio-
gliere non solo varando una legge; nQn solo
proponendosi un'opera di moralizzazione, ma
anche cambiando metodi e vigilando per-
chè questi cambiamenti siano concreti; dub-
bi e interrogativi che si possono sciogliere
nel pieno di spiegarsi di un'opera di mora-
lizzazione, di risanamento della vita pubbli-
ca dove il lecito sia garantito con il pieno
e reale adempimento delle leggi e ciascuno
eserciti il proprio dovere nel proprio ambi-
to istituzionale. Questo significa che non ci
si può soltanto affidare alla repressione pe-
nale, ma che occorre qualcosa di più.

Certo, molto è affidato ai giudici; moltis-

I

sima, però, agli amministratori e ai gover-
nanti perchè non cessi mai l'opera di vigi-
lanza e di prevenzione. I segni di un certo
travaglio e di una difficoltà emersi duran-
te la discussione, alcune eccessive cautele
mostrate verso i membri della setta di Li-

~cio Gelli, affiorati nell'ambito dei partiti,
con alcuni garantismi strumentali, lasciano
presagire tempi difficili anche per l'attua-
zione di questa legge. Questo aumenta il
valore del nostro compito, non solo di con-
tribuire fattivamente a definire un testo le-
gislativo più rigoroso possibile, ma anche
di tenaci portatori di una esigenza di an-
dare fino in fondo, di far luce, di accer-
tare tutte le responsabilità e tutte le de-
viazioni da qualsiasi parte provenienti.

Presidenza del vice presidente V A L O R I

(Segue M A F F I O L E T T I ). Ri-
chiamiamo in questo senso un'opera che
reclama una responsabilità precisa del Go-
verno, percbè mentre tutti i canali pro ce-

dono, quello disciplinare, quello ammInI-
strativo, quello giudiziario e quello legisla-
tivo, tutto si riconduce ad unità sotto il
profilo di una responsabilità politica che
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comporta inoltre un'opera di prevenzione e
di vigilanza rigorosa.

In primo luogo è necessario che nei te-
sti che andiamo ad approyare sia trasfu-
sa una reale, coerente volontà politica di
operare con fermezza; il momento che attra-
versa il paese lo richiede: lo richiede sen-
za mezzi termini e senza prove d'appello
nei confronti di chi governa.

È opera di governo non tollerare, nè le-
gittimare all'interno di una logica di mag-
gioranza per alcun motivo quei meccanismi
che hanno reso attuabile quell'organigram-
ma occulto che doveva garantire ai soci del-
la P2 autorevolezza e potenza di gruppo tali
da configurare uno stato nello stato; nè
alcun sodalizio estraneo al modo democra-
tico di far politica e di esercitare i diritti
propri di una democrazia può però prospe-
rare e svilupparsi senza avere questo om-
brello protettore che è costituito dal modo
di governare e di intendere la politica.

Tutto questo non consente di affidarsi ad
un testo, ma impone un'opera necessaria sul
piano più generale della direzione politica
per attuare i pri'llcìpi della legalità repub-
bHcana in modo vigilante e rigoroso. Una
democrazia è inv.incibi,le se per tutti è inde-
rogabile il principio di legalità, come per
tutti i servi tori dello Stato è unico e tale
deve rimanere il giuramento di fedeltà alle
istLtuzioni repubblicane. (Applausi dall' estre-
ma sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par-
lare il senatore Gualtieri. Ne ha facoltà.

G U A L T I E R I. Signor Presidente,
perchè diamo tanta importanza ed assicu-
riamo tanta attenzione ai provvedimenti che
il Senato oggi si accinge a prendere? Per-
chè ci siamo preoccupati e ci preoccupiamo
di assicurare ai provvedimenti il consenso
più ampio, lo schieramento di voti maggio-
re possibile? Perchè il Presidente del Con-
siglio è venuto di persona ad introdurre
il dibattito di questa mattina, testimonian-
do così che il Governo dà lo stesso giudi-

zio nostro di importanza emblematica di
ciò che ci accingiamo a votare? La ragione
sta nella gravità estrema della congiura che
è stata scoperta, nel pericolo grave che ha
corso la Repubblica, nella estensione dell'in-
fezione, nella saldatura che si è verificata
tra interessi criminali e personali e fini di
destabilizzazione politica dello Stato, nella
partecipazione alla congiura di organismi
e uomini ai quali avevamo affidato il com-
pito di garantire la sicurezza dello Stato e
ai quali avevamo affidato la tutela delle no-
stre libertà civili.

L'intreccio criminale, di cui ancora non
è stato possibile scoprire tutti i collegamen-
ti e tutti i passaggi, ha lasciato dietro di
sè perfino delitti e forse stragi, certamente
ricatti, pressioni, taglieggiamenti e inganni
e se non fosse stato per alcuni magistrati
coraggiosi, che qui voglio elogiare senza ri-
serve, oggi saremmo ancora prigionieri del-
le trame predisposte per ingannarci e de-
gli uomini che si erano infiltrati in alcune
posizioni chiave dello Stato.

Oggi qui, assumendo alcuni provvedimen-
ti atti a ristabilire .l'ordine turbato ed a ren-
dere impossibile il ripetersi di fatti così
gravemente preoccupanti, mostriamo (per la
rilevanza anche formale che diamo a que-
sti avvenimenti, per l'ampiezza del voto che
cerchiamo di garantire e per la comune vo-
lontà del Parlamento e del Governo) di aver
capito la gravità del pericolo corso. Il pro-
blema non è mai stato in alcun momento
sottovalutato. Il Governo ne ha fatto fin
dalla sua nascita l'elemento portante della
sua stessa legittimazione, avendo posto la
questione morale come una delle quattro
emergenze nazionali. Il Parlamento non ha
perduto un solo giorno. Eppure c'è stato,
signor Presidente. un subdolo ed insistente
tentativo di « distrarci», di portarci «fuori
tema e fuori misura» attraverso un'azione
di «minimizzazione» o di «riduzione» di
ciò che è stato commesso e che ha visto
impegnati anche grandi nomi della stampa
e del diritto, abbassando la questione ad una
sorta di « lite di famiglia », all'interno della
massoneria, quasi la «degenerazione» di
una cellula impazzita in un corpo sano.
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Così è '11ata l'accusa che si fosse in pre-
senza di una vera e propria caccia alle stre-
ghe andando in questo con mano troppo pe-
sante, commettendo nei confronti dei }>o-
veri iscritti alla P2 «ingiustizie intollerabi-
li », come ha scritto un giomalista fra i
piÙ famosi, e «facendo strage» di generali
e di funzionari dello Stato. Abbiamo così
potuto leggere della «mostruosità» morale
e giuridica di proiettare la responsabrIità
che sarebbe solo del fuggiasco capo della
P2, trasformato in « colpevole unico» di tut-
to, su tutti quelli che commisero il/pecca-
to veniale di iscriversi ad una loggia di mu-
tuo soccorso, essendo la famosa lista dei
953 cOII'l:posta di gente che si sarebbe tro-
vata nei guai per « qualche abuso» di Gelli
~ cito sempre testualmente ~ o se si vuo-

le per « eccesso dell',amicizia », per leggerez-
za e imprudenza e non di più. E così ab-
biamo ascoltato, sempre da fonti giornali-
stiche fra le più qualificate, l'invito a non
«perseguitare» degli innocenti, a non dan-
neggiarli in alcun mod0 anche con sempli-
ci provvedimenti cau1Jelativi, quasi che co-
storo non avessero tentato di fare e i più
non av~ssero tatto avanzamenti di carrie:ra
e di rango attraverso questo associarsi nel- ,

le varie logge c0perte o segrete, quasi che
'

essi non fossero tenuti a restituire i vantag- /

gi acquisiti, non dovessero arretrare dalle '
carriere folgoranti, dai concorsi addomesti- :
cati, dal merito calpestato, dalle scorciatoie;
frequentate con tanti vantaggi. Comunque:
anche questo tentativo di «turbativa» è:
andato a monte perchè Governo e Parla- ;
mento sono rimasti, fin dal ,primo momen- i
to, entro ambiti di assoluta garanzia, all'in- '
temo di quei diritti personali che la Costitu-
zione «riconosce e garantisce» come «in- ,

violabili » e quindi immodificabili. Il Gover-
no ha proceduto nel modo più corretto, in ;

un primo momento affidando ad un comi- :
tato amministrativo di inchiesta ~ quello
dei tre saggi ~ il compito di accertare se
concorrevano i presupposti di fatto e di di-
ritto per ritenere che la cosiddetta loggia
P2 fosse da configurarsi come associazione
segreta vietata in quanto tale dall'articolo 18
della Costituzione. Poi, avendo r.icevut(1)una
risposta affermativa, chiedendo al 'Consiglio

di Stato un ultenoreparer.e suill'attuale vi-
genza, la sfera di applicahilità e criteri di
applicazione deIl'artioolo 212 deil testo uni-
co di pubblica sicurezza. Infine, avendo ri-
cevutoanche qui parere affermativo, accom-
pagnato dal giudizio che le libere istituzio-
ni avevano realmente corso un grave peri-
colo in conseguenza dell'attività della P2
e che fosse necessario, al di là di ogni al-
tra considerazione, restaurare l'ordine giu-
ridico e punire i colpevoli, come ha scrit-
to il Consiglio di Stato, il Govemo ha av-
viato procedure amministrative singole e per-
sonali 'Per i dipendenti pubblici chiedendo
che il giudizio, previa l'acquisizione degli
opportuni elementi di prova, fosse fondato
sulla effettiva partecipazione dell'incolpato
all'associazione segreta e che le sanzioni fos-
sero graduate sulla 'effettiva responsabilità
di ciascuno.

Per ultimo, il Governo ha presentato il
disegno ,di legge che stiamo esaminando di
attuazione dell'articolo 18 della 'Costituzio-
ne in materia di associazioni ,segrete e per
lo scioglimento della loggia P2; contempo-
raneamente il Parlamento con atto presso-
chè unanime ha portato avanti il provvedi-
mento di istituzione di una Commissione
di "indagine sulla loggia P2 per accertare
tutta la storia di questa associazione segre-
ta 'e criminale e per accertare il grado di
inquinamento portato allo Stato. Tutto un
ventaglio, come si vede, di iniziative, allo
stesso tempo caute e coraggiose, in nessuna
parte e in nessun momento discriminatorie
e persecutorie, tutte tese ad accertare i fat-
ti, a colpire i ,colpevoli, a rendere impos-
sibile la ripetizione del complotto, a garan-
tire piÙ fortemente le fondamenta democra-
tiche della Repubblica. Quello che è stato
fatto andava fatto e il modo in cui lo si
è fatto è quello giusto, a cominciare dallo
stesso scioglimento della P2 che rimane l'at-
to politico più rilevante del provvedimento
che stiamo per adottare. Qualcuno ha par-
lato di «inutile rituale formalistico» per-
chè lo scioglimento sarebbe già avvenuto
nei fatti, non essendo più la loggia di Gelli
coperta dal segreto, essendo i suoi elenchi
ormai noti, essel'ldovi 24 inchieste giudizia-
rie in pieno svolgimento e così pure deci-
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ne di procedimenti amministrativi. Ma in
realtà 10 scioglimento della P2 è elemento
pregiudiziale per poter avviare nella legali-
tà e ()Jon nell'arbitrio tutti i conseguenti
procedimenti di vario genere contro i quasi
1.000 aderenti al sodalizio fraudolento. La
verità è, come ha scritto un noto giurista,
che, singoli procedimenti penali a parte, nes-
suno poteva fare niente di sicuramente le-
cito dal punto di vista del nostro ordina-
mento giuridico contro gli iscritti alla log-
gia, finchè essa non fosse stata sciolta
d'autorità ~ perchè di per sè illecita ~ da
parte dei pubblici poteri. Ma lo scioglimen-
to presupponeva l'accertamento inequivoca-
bile che la volgare associazione parassita-
ria e di mutuo soccorso fra aspiranti mas-
soni era diventata, per gli scopi criminali
dei suoi capi, una pericolosa associazione
segreta. vietata come tale dall'articolo 18
della Costituzione. Occorreva quindi ~ non

esistendo niente nella legislazione italiana,
pur così ricca e variegata, che consentisse di
affermare in maniera inequivocabile cosa sia
una associazione segreta ~ una legge del Par-
lamento che finalmente desse attuazione al-
la disposizione costituzionale sul divieto di
associarsi segretamente, che la Carta repub-
blicana pone dopo la significativa consacra-
zione del generale e garantito « diritto di
associarsi liberamente per tutti i cittadini
senza autorizzazione per fini che non siano
vietati ai singoli dalla legge penale ». Que-
sta legge ora è davanti a noi e stiamo per
vararla, mi auguro con larghissimo consen-
so, assieme alla Commissione d'inchiesta che
dovrà permettere al paese di sapere tutta
la verità e solo la verità.

Non posso però chiudere, signor Presiden-
te, senza sollevare un problema di princi-
pio, quasi un problema morale. Il Governo
nella circolare inviata alle singole ammini.
strazioni dello Stato ha ricordato che il pa-
rere del Consiglio di Stato considera per
le sanzioni solo coloro che hanno un rap-
porto di impiego con lo Stato o con un ente
pubblico. Il Governo ha ricordato anche che
la tematica sanzionatoria e repressiva non
può esaurirsi però nell'ambito del rapporto
del pubblico impiego. L'investitura di pub-
blici uffici ~ dice la circolare del presiden-./

te del Consiglio ~ l'affidamento di compiti
rilevanti ai fini dell'interesse pubblico im-
pongono pubblici doveri analoghi a quelli

I scaturiti dal rapporto di pubblico impiego.
Tali doveri trovano origine e sostanza in
princìpi essenziali per la tutela dell'ordina-
mento democratico. E l'aver perseguito fini
occulti, l'avere svolto attività clandestine in
obbedienza ad obblighi assunti con 1'appar-
tenenza ad una organizzazione segreta non
può non essere valutato nei confronti di chi
sia stato preposto all'amministrazione di un
pubblico ente. L'appartenenza cioè all'asso-
ciazione segreta non può non incrinare quel
rapporto di fiducia che ha presieduto alla
scelta del pubblico amministratore. Il ve-
nir meno di tale requisito deve conseguente-
mente condurre alla cessazione dell'eserci-
zio delle funzioni affidate nelle forme della
decadenza o della revoca secondo i rispetti-
vi ordinamenti e statuti e previe le prescrit-
te contestazioni.

A me sembra che questo concetto vada
portato, signor Presidente, un poco più
avanti, oltre la pubblica amministrazione,
verso quel mondo politico che non può es-
sere reso irresponsabile qualunque cosa fac-
cia o compia, che non può autoassolversi,
che non può scaricare sempre su altri re-
sponsabilità che sono sue, quando sono sue;
il concetto di decadenza o di revoca deve
essere portato più in alto e, per essere cre-
dibile, deve essere esercitato in modo più
rigoroso all'interno della classe politica.
Quando il Presidente del Consiglio dice che
vi è stato un modo deviato di intendere lo
Stato, il politico non può chiamar.si fuori
da una qualsiasi responsabilità, tanto me-
no deve rimanere escluso perchè è protetto
da garanzie più forti di quelle rese ai nor-
mali cittadini. L'aria della Repubblica deve
essere resa irrespirabile per chi ha deviato,
ma per tutti, non solo per alcuni, per i più
deboU o i meno furbi.

Certo, nessuno è colpevole, signor Presi-
dente, prima dell'accertamento definitivo del-
le sue responsabilità. Ma nessuno è inno-
cente solo per sua affermazione. La parti-
ta quindi rimane aperta e gli strumenti per
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chiuderla, e chiuderla bene, oggi siamo qui
per darceli con questi due provvedimenti,
portando avanti contemporaneamente il di~
segno di legge del Governo e la Commis-
sione di inchiesta di iniziativa parlamenta-
re, in modo che sia possibile finalmente
chiudere tutta la ferita inferta.

Lasciatemi dire solo questo: in quanto
si è fatto, noi repubblicani abbiamo mes-
so tutta la nostra volontà e tutta la no-
stra profonda convinzione; in quello che
ancora resta da fare non saremo da meno.

P RES I D E N T E Dichiaro chiusa
la discussione generale e rinvio il seguito
della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica oggi, alle ore 17, con 10 stesso or-
dine del giorno.

La seduta è tolta (ore 14,45).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

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


