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:?residenza del vice presidente O S S I C I N I

P RES I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 18).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta pomeridiana
del giorno precedente.

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

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla
Loggia massonica P2, convocazione

P RES I D E N T E. Comunico che
la Commissione parlamentaJI'e d'inchiesta
sulla Loggia massonica P2, costituita a
norma della legge 23 settembre 1981, nu-
m~o 527, è convocata per mercoledì 9 di-
cembre alle ore Il nella sede di Via del Se-
minario, Ill. 76, per procedere all'elezione di
due vice presidenti e due segretari.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera
dei deputati

P RES I D E N T E. In data 1° dicem-
bre 1981, il Presidente della Camera dei de-
putati ha trasmesso i seguenti disegni di
legge:

C. 2869. ~ « Autorizzazione di spesa per la
costruzione di immobili da adibire a sede
delle rappresentanze diplomatiche italiane a
Riyadh e a New Delhi» (1397-B) (Approvato
dal Senato e modificato dalla 3a Commissio-
ne permanente della Camera dei deputati);

c. 1897-967-940-1396. ~ «Riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AlMA) }} (1646) (Testo ri-
.:>ultante dall'unificazione di un disegno di
legge d'iniziativa governativa e dei disegni di
Legge di iniziativa dei deputati Salvatore ed

altri; Esposto ed altri; Balzardi ed altri)
(Approvato dalla lla Commissione perma-
nente della Camera dei deputati);

C. 2796. ~ « Norme per la stabilizzazione
del personale precario del Ministero delle
finanze e per il potenziamento delle Conser-
vatorie dei registri immobiliari» (1647) (Ap-
provato dalla 6a Commissione permanente
della Camera dei deputatl).

Disegni di legge, assegnazione

P RES I D E N T E. Il seguelIlte dise-
gno di legge è stato deferito

~ in sede deliberante:

alla 10" Commissione permanente (In-
dustria, commercio, turismo):

« Modifiche alle norme per fa ricostruzio-
ne e lo sviluppo dei territori cdlpiti dagli
eventi sismici del novembre 1980 e del feb-
braio 1981» (1636), previ pareri della la,
della sa, della 6a e della 8a Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati de-
feriti

~ in sede referente:

alla 6a Commissione permanentè" (Fi-
nanze e tesoro):

Consiglio regionale dell'Umbria. ~ « Omo-
geneizzazione del trattamento di quiescenza
e previdenza del personale regionale, degli
enti sub o pararegionali e degli enti locali »

(1590), previ pareri della la, della sa e della
Il a Commissione;

«Modificazioni alla fegge 30 marzo 1981,
n. 113, concernente norme di adeguamento
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in materia di aggiudicazione deHe pubbliche
forniture, in attuazione della direttiva del~
la Comunità economica europea n. 80/767
del 22 luglio 1980» (1601), previ pareri del~
la 1a, della 2a Commissione e della Giunta
per gli affari delle Comunità europee;

Consiglio regionale della Toscana. ~
« Omogeneizzazione dei trattamenti di quie-
scenza e di previdenza del personale regio~
naIe, degli enti dipendenti dalla Regione,
nonchè degli altri enti locali}) (1628), previ
pareri della la, della sa e della Il a Commis-
sione.

Disegni di legge, canceUazione daH'ord1De
del giorno e conversione in documento

P RES I D E N T E. Il disegno di legge:
Stanzani Ghedini e Spadaccia. ~ «Istitu-
zione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della mafia in Ca~
labria}) (415), poichè è stato presentato ai
sensi dell'articolo 162 del Regolamento, è
cancellato quale disegno di legge dall'ordine
del giorno ed è convertito in proposta di
inchiesta parlamentare di i,dentico contenu~
to (Doc. XII, n. 1), che è assegnato alla 1a

Commissione permanente in sede referente,
previo parere della 2a Commissione.

Inchieste parlamentari,
annunzio di presentazione di proposta

P RES I D E N T E. In data 27 no-
vembre 1981, è stata presentata la seguente
proposta di inchiesta parlamentare d'inizia-
tiva dei senatori:

PACINI, DE GIUSEPPE, DEL NERO, AMADEO,

BOGGIO, GRAZIOLI, LAI, TRIGLIA, BEORCHIA,

SANTALCO, FALLUCCHI, FOSCHI, e MANENTE
COMUNALE. ~ « Istituzione di una Commis~
sione parlamentare di inchiesta sugli adempi-
menti amministrativi, contabili e burocrati~
ci per la corretta applicazione delle leggi
dello Stato da parte di aziende pubbliche e
private nei vari settori economici }) (Doc. XII,
n. 2).

Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E . Il Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato
ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della leg~
ge 24 gennaio 1978, n. 14, 1a comunicazione
concernente la nomina del dottor Alberto
Varisco, ,dell'avvocato Dionigi Pavesi, del
professor Pier Giust Jaeger, del ministro ple~
nipotenziario di I classe Giacomo Attolico,
del dottor Giovambattista Cantiello, del pro~
fessor Salvatore Russo, del dottor France.
sco Ferrante, del dottor Domenico Mucci,
dell'ingegner Federico Renzulli, dell'onorevo-
le Ettore Calvi, del professor Gianfranco
Mazzani, del ragionier Giuseppe Vezzulli,
del dottor Emanuele Caruso, del dottor Mar-
co Griffini, della dottoressa Lucia Scianni
Vanoni, dell'avvocato Gian Paolo Melzi
D'Eril, del commendator Luigi Tripodi, del
S!ÌgIlo[,Giovanni Diligenti, del signor Gior-
gio Filogamo, del signor Giorgio Milani,
dell'avvocato Mario Lunghi, del signor Ser-
gio Parenti, del professor Corrado Bonato,
del signor Alfredo Bellocchio, del signor

I Loris Zaffrà, dell'ingegner Diego Vanoni, del
commendator Pierluigi Marchesi, dell'inge~
gner Guido Conti, del dottor Rosolino Or-
lando, dell'ingegner Giuliano Goidanich, del
dottor Ettore Cantù, del cavalier BaSSallO
Politi, del dottor Carlo Venino, del dottor
Enzo BeltTami, del dottor Ivanoe Fraizzoli,
del ragionier Sergio Melley, del signor Gdan-
nino Turri, del ragionier Ennio Amadori, del
commendator Giuliano Boggiali, dell'inge-
gner Luciano Dell'Orto, dell'ingegner Gio-
vanni Caìì e del ragionier Franco Beretta a
membri del Consiglio generale dell'Ente au~
tonomo «Fiera campionaria internazionale
di Milano It.

Approvazione della richiesta di dichiarazione
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo
comma, del Regolamento, per il disBgno
di legge n. 1644

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la deliberazione sulla richiesta di dichia~
razione d'urgenza, presentata ai sensi del~



VIII LegislatU1 aSenato della Repubblica ~ 17711 ~

2 DICEMBRE 1981339" SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

l'articolo 77 del Regolamento, per il disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione deIJ'Accor-
do relativo all'adesione dello ZiI!lbabwe alla
seconda Concenzione CEE-ACP, firmata a
Lomé il 31 ottobre 1979, in materia di coo-
perazione commerciale, industriale, finanzia-
ria e tecnica}).

F lOR E T, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F lOR E T, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli
senatori, la ratifica degli accordi di adesio-
ne dello Zimbabwe alla seconda Convenzio-
ne di Lomé è urgente perchè ulteriori ri-
tardi rischierebbero di compromettere l'en-
trata in vigore dell'accessione prevista per
il 31 dicembre prossimo venturo.

Le stesse autorità dello Zimbabwe del re-
sto hanno più volte sottolineato l'importan-
za politica che annettono ad una puntuale
ratifica da parte degli Stati membri della
CEE. Da qui la richiesta del Governo di
adottare la procedura d'urgenza per l'appro-
vazione del provvedimento.

P RES I D E N T E. Non facendosi os-
servazioni, la dichiarazione d'urgenza si in-
tende accordata.

Seguito della discussione dei disegni di
Iegge~

« Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1982)>> (1583) ;

« Bilancio dI previsione dello Stato per l'an-
no finanziario 1982 e bilancio pluriennale
per il triennio 1982-1984» (1584)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione dei di-
segni di legge: «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale del-
lo Stato (Jegge finanziaria 1982) }} e « Bilan-
cio di previsione dello Stato per l'anno fi-

nanziario 1982 e bilancio pluriennale per il
triennio 1982-1984}).

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

S P A D A C C I A Signor Presidente,
signor Ministro, colleghi, tratterò come pri-
mo punto, come punto centrale del mio in-
tervento un problema che attualmente è og-
getto di discussione, come problema politi-
co di carattere generale, alla Camera dei de-
putati. Tale problema è assente da questa
legge finanziaria, e credo nOn a caso: si
tratta del problema della lotta contro la
fame nel mondo, dei rapporti Nord-Sud, de-
gli aiuti allo sviluppo.

Mi è stata riferita ~ non ho avuto l'op-
portunità di leggerla ~ la dichiarazione del
ministro Andreatta rilasciata questa matti-
na, al termine di una riunione della maggio-
ranza. Mi è stato riferito che il ministro
Andreatta avrebbe detto che nOn ci sono
disponibilità nè risorse finanziarie per que-
sto problema oltre a quelle già previste dal
bilancio. La stessa risposta mi era stata
data da Andreatta in Commissione, dove
SOnO stato l'unico a sollevare questo pro-
blema, perchè su di esso si era voluto con-
notare, qualificare con successive, solenni,
impegnative dichiarazioni del Presidente del
Consiglio personalmente, ma anche del suo
ministro degli esteri, Colombo. Il governo
Spadolini: una manifestazione di intenzioni
procalmata nel momento del dibattito sulla
fiducia, proclamata in sede internazionale,
a Ottawa, in precedenti consigli dei ministri
della CEE, in risposta agli appelli dei premi
Nobel, in risposta alle sollecitazioni, alle
precise richieste di una recente risoluzione
del Parlamento europeo presa a grande mag-
gioranza, in risposta alle innumerevoli sol-
lecitazioni e agli appelli del Capo dello Stato.

Su questa legge finanziaria, su questo bi-
lancio dello Stato gravano, e graveranno,
scontri di interessi. Gli interessi di classe
fanno parte della vita politica e non sarò
io a scandalizzarmene, ma è naturale che,
in un complesso sistema politico qual è il
nostro, negli scontri di interessi abbiano
sempre la prevalenza quegli interessi che
riescono ad essere organizzati e difesi. Gli
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interessi che qui rappresento in via priori~
taria in questo mio intervento sono inte~
ressi di masse di persone che non hanno
voce, non hanno organizzazione e non han~
no difesa. Sono senza voce, ma sono anche
senza difesa: sono impossibilitate a far giun~
gere fino a noi la loro voce, e sono senza
difesa di fronte a chi? Di fronte a noi, di
fronte ai popoli che ne determinano, coi
loro meccanismi economici, con n loro egoi~
sma, con le loro chiusure protezionistiche,
l'affamamento. E sono maggiormente col~
pevoli i governi di questi paesi e di questi
popoli, i quali quanto più proclamano di
essere sensibili al problema che dichiarano
di conoscere, tanto più fanno seguire a que-
sta dichiarazione di sensibilità prassi con~
traddittorie, scelte politiche che rendono ne-
cessaria ed obbligata la politica dell'affama-
mento come risvolto necessario dell'illusio-
ne del nostro benessere.

Io voglio essere molto chiaro: ho !'impres-
sione che alla Camera dei deputati ~ mi
auguro di no ~ questa truffa si stia con-
sumando. Quale truffa? Poco fa a Palazzo
Giustiniani, ospite del Senato, la Presidente
del Parlamento europeo, ricordando con ac~
centi solenni la recente risoluzione del Par-
lamento europeo, ha detto: «Credo che di
questa risoluzione non ci fosse bisogno per
il Governo italiano data la nota sensibilità
del vostro paese su questo problema, ma
ce n'era bisogno per altri governi e per al~
tri paesi ». E io credo che fosse sincera, per~
chè la Presidente del Parlamento europeo
ha anche essa avuto la sensazione di un
Governo italiano che si faceva promotore
della lotta contro la fame, che si impegnava
nella lotta per Io sviluppo e faceva dei rap~
porti Nord~Sud un problema centrale, un
asse centrale della sua politica internaziona-
le e della sua politica economica. Credo che
questa truffa si stia consumando, perchè cer-
tamente se dal dibattito alla Camera, dopo
le dichiarazioni che abbiamo ascoltato nel
corso degli interventi ufficiali del Partito
socialista e degli interventi ufficiali della
Democrazia cristiana contro la vasta sensi-
bilità spontanea che per la terza o quarta
volta in questo Parlamento ha visto mobili~
tare centinaia di parlamentari di ogni parte

politica, se si uscirà da quel dibattito con
la linea formulata dal ministro Colombo,
si uscirà con una operazione di grande ipo~
crisia, che non consentiremo; la peggiore
ipocrisia possibile, perchè non una vita sarà
salvata dal Governo italiano, e al massimo
il Governo italiano con gli stanziamenti che
annuncia riuscirà a coltivare qualche affare
in più fra i tanti che si fanno in questo
paese.

V I N A Y . Ma i soldi per le spese militari
li trovano!

S P A D A C C I A. Senatore Vinay, è n
secondo punto di questo mio intervento.

Il ministro Colombo, dopo vari dibattiti
parlamentari, l'ultimo quello del 31 luglio
alla Camera dei deputati, in cui si era de~
ciso da una vastissima maggioranza parla~
mentare che il problema della fame doveva
diventare un problema di emergenza per un
progetto di emergenza, si presenta dicendo
che in pratica dobbiamo proseguire soltanto
sulla strada degli aiuti allo sviluppo e, quan~
do parla di emergenza della fame, ne parla
in termini di crediti ai paesi interessati, che
saranno crediti ai loro governi, probabilmen-
te per fare tutto tranne che per sfamare
quelle popolazioni; oppure ne parla in ter-
mini di urgenza alimentare: anche qui n
problema di un intervento rivolto a lottare
contro la fame nel mondo e a promuovere
l'autosufficienza alimentare di quelle popo~
lazioni lo si riduce ad un problema assisten~
ziale di cereali o di altro, senza nessuna ga~
ranzia che questi aiuti in cereali non fini-
scano ~ e sarebbe possibile solo attraver-
so un progetto animato da profonda volontà
politica, solo attraverso un salto di qualità
nei rapporti con n Sud del mondo, un pro~
gramma davvero di emergenza ~ per im~
pinguare i tanti rivali della speculazione in~
ternazionale sui cereali.

Non credo che ci siamo spiegati male noi,
o che gli altri abbiano capito male: credo
che quelli con cui ci siamo spiegati e che
ci hanno ascoltato quando abbiamo parla~
to in Parlamento ci hanno inteso benissimo.
Credo che a questo punto ci troviamo di
fronte, o rischiamo di trovarci di fronte a
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scelte politicheas.sai gravi, letteralmente
omicide, sterminatrici. S.pero che possano
essere .corr.ette nelle ~prossjme ore alla Ca-
mera. Noi ne faremo oggetto della nostra
lotta politica al Senato durante la discussio-
ne della legge finanziaria e del bilancio del-
lo Stato. ]\tla la mia impressione è che si stia
andando verso scelte es.tremamente gravi.
Perchè, che cosa avevamo chiesto? Credo
che nessuno abbia pensato che potevamo ri-
scoprire negli anni '80 l'assistenza caritate-
vole ai paesi in via di Bvjluppo. Ho sempre
detto .che volevamo ,ancorare gli interv.enti,
anche rispe1tQ ad un processo di aiuti allo
sviluppo £inom limitato alle .grandiopere
e che proprio perchè .tali non smuov,ono in-
teressi e non mobilitano le coscienze ,ad
obiettivi div.ersi dagli indicatQri .freddi dello
sviluppo, .che non fanno riferimento a valo-
ri. Abbiamo dett0 che v.olevamo creare una
10cQmotiva ,a cui attaccare il treno dello svi-
lu.ppo, treno che non si è mai messo in mo-
vimento. Si parla dello 0,30 per cento come
media dei paesi DAC. Contiamo per l'Italia
di arrivare a questa cif.ra nel 1983, secondo
le promesse fatte dai ~governi; in realtà le
cifre stanziate e spese nel corso dell'anno
dimostrano che siamo ancora al li;vello del-
lo 0,12.

L'appello di Paolo VI perchè i paesi svi-
luppati dessero ai paesi in via di sviluppo
l'l per cento del loro prodotto nazionale
lordo riferito alle condizioni economiche
d'allora, ben diverse dalle condizioni econo-
miche di oggi, risale al 1970, e la ris.oluzione
dell'ONU che nasce da quell'appello :è del
1971.

Allora non era ;assistenzialismo caritatevo-
le quello che chiedevamo. Chiedevamo in-
nanzitutto di recuperare renorme ritardo
negli stanziamenti. E chiedevamo di sostitui-
re agli indicatori ,dello s:viluppo un indica-
tore più reale e più serio, fornito dai tassi
di mortalità. Ma quale volete che sia l'in-
dicatore dello sviluppo che dobbiamo avere
come riferimento nel Mali o in Etiopia? Che
senso ha far riferimento alla produzione di
un paese sottosviluppato o al rapporto tra
i consumi e gli investimenti di un paese
sottosviluppato? Se vogliamo, partendo dal
problema della fame, affrontare il problema

dello svilu.ppo, l'unico indicatore serio che
può esser.e preso in considerazione è il tas-
so di mortalità.

Questo indicatore, di fronte a gente che
sta morendo., presuppone un dovere non so-
lo morale ma anche :politico, se questo si
ritiene un problema che mina la sicurezza
internazionale e minaccia la pace mondiale.

Certo, c'è anche un problema di assisten-
za diretta, alimentare. Ma c'è soprattutto il
problema di agganciare e affiancare alla
grande opera dello sviluppo ed ai meccani-
smi internazionali ~ che finora hanno pro-
vocato solo disperazione e morte, aumento
del deserto accanto al]e aree cosiddette svi-
luppate, accanto alle aree urbane del Terzo
e Quarto mondo ~ una serie di interventi,
mobilitati dalla volontà politica, dalla colla-
borazione e dall'impegno delle organizzazio-
ni internazionali, dalla volontà degli Stati,
rivolta a promuovere e ad assicurare l'auto-
sufficienza alimentare, quell' auto sufficienza
alimentare che anche la politica seguita fi-
nora dalle organizzazioni internazionali ha
distrutto. Era un economia di sussistenza,
ma era appunto un'economia di sussistenza.
Se guardiamo agli sviluppi dell'agricoltura
nel TerZ(;)e Quarto mondo, spesso quei co-
soddetti sviluppi agricoli sono fattori di ai-
famamento e di distruzione delle popolazio-
ni. Quando interi territori vengono coltivati
a monocoltura, per prodotti e per materie
prime <:he sono destinati ai nostri paesi e
ai nostd consumi, l'affermarsi di quelle mo-
no colture spazza via l'economia.

E che cosa invece vi proponevamo? Che
cosa vi proponevamo, da soli, noi radicali?
Ma è possibile che quello che hanno capi-
to ~ e che noi abbiamo capito da loro ~

alcune organizzazioni internazionali come il
PAM e il PNUD (non parlo delle organizza-
zioni burocratiche più statiche e per questo
anche le più responsabili forse del problema
della fame nel mondo; parlo di quelle che
insieme alla Banca mondiale hanno maggio-
re .agilità, perchè sono gli organismi di pro-
grammazione), quello che abbiamo COInpre-
so dal Consiglio mondiale dell'alimentazione
e quello che essi hanno compreso di ciò che
stavamo facendo in Europa, voi non riuscia-
te a capirlo? Io non credo che noi ci siamo
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spiegati male o che voi non ci abbiate ca-
pito; credo che abbiate operato una vera e
propria truffa. E mi riferisco non ai colle-
ghi parlamentari democristiani, nè ai colle-
ghi degli altri Gruppi parlamentari, alcuni
dei quali spesso mi avvicinano per solleci-
tare un dibattito su questo anche al Sena-
to, ma ai vertici dei loro partiti e a questo
Governo, che sulla fame nel mondo ha pre-
teso di impegnarsi ed ha creato illusioni,
presentandosi non soltanto a tasche e a ma-
ni vuote, ma con una operazione che è una
vera e propria operazione di cinismo irre-
sponsabile. Si sta verificando esattamente
il contrario di quello che abbiamo propo-
sto: non un grande progetto rivolto a com-
battere la fame nel mondo, rivolto quindi
ad assicurare a dei vivi lo sviluppo subito,
a edificare lo sviluppo non a partire dalle
morti che continuano ad aumentare, ma dal-
le vite che si riescono a ~alvare. La salvezza
della vita era stato uno degli elementi che
Spadolini aveva dichiarato di aver coIto in
questo progetto di emergenza, rivolto a so-
stituire agli altri indicatori dello sviluppo
l'unico indicatore davvero serio, e cioè il
tasso di mortalità dei paesi in via di svilup-
po: e proprio questo scompare dal discorso
del ministro Colombo, dal discorso che l'ono-
revole Andreatta pronuncia rispondendo al-
le mie domande in Commissione.

Rimangono gli aiuti allo sviluppo, con i
loro meccanismi micidiali ancorati a indi-
catori che non dicono nulla alle coscienze
dei cristiani, dei comunisti, dei socialisti,
che su questo possono unirsi, che, se siamo
un Governo e uno Stato responsabile, dob-
biamo invitare ad unirsi su questo. Riman-
gono i crediti ai Governi, non per battere la
fame nè per promuovere l'autosufficienza
alimentare, ma per portare avanti le loro
traballanti politiche, nelle logiche che abbia-
mo conosciuto fino ad oggi e che sono lo-
giche micidiali di fame e di morte in au-
mento geometrico: non c'è da farsi illusioni.

Siamo stati protagonisti dello scontro sul-
l'aborto, sul divorzio con la chiesa cattolica.
Oggi alcuni si meravigliano: siamo all'im-
provviso cambiati noi? Sono venute meno
quelle ragioni di contrapposizione? Non so-
no venute meno; probabilmente, se discu-

tessimo di controllo delle nascite, tornerem-
mo a dividerci. Ma è certo che la nostra
coscienza ~ di laici o di cristiani, non im-
porta ~ ci trova oggi in questo davvero
vicini alla chiesa di Giovanni Paolo II, per-
chè siamo uniti in un valore, nel rifiuto del
controllo delle morti che questo paese e i
paesi dell'area industrializzata alla quale ap-
partiene (Est o Ovest non fa differenza) pre-
tendono di sostituire al controllo delle na-
scite. Questa è la schiacciante realtà della
situazione che abbiamo davanti. I Nobel vi
hanno detto che non c'è un dovere morale,
c'è un dovere politico, una necessità politi-
ca: è necessario, ma è necessario perchè è
possibile. Invece ci si risponde che non è
possibile, che dobbiamo guardare ai ritmi
di spesa. Ma a quali ritmi di spesa? Quelli
del dipartimento dello sviluppo, che abbia-
mo costruito con due anni di ritardo? Che
è partito in pratica solo l'anno scorso? Che,
avendo avuto alcuni stanziamenti, è riuscito
a spenderne la metà? Comunque, se guardia-
mo i residui passivi e i dati di bilancio di
Andreatta, anche questo è un miracolo nel-
la nostra situazione politica! La verità è
un'altra: gli interessi si muovono (anche in
questo avevamo visto giusto), gli affari si
cominciano ad avvertire, e va benissimo,
perchè non mi scandalizza il fatto che si
mettano in movimento anche gli affari e gli
interessi. Ho sempre polemizzato con quan-
ti dicevano, obiettavano che non era possi-
bile intervenire perchè sarebbero stati ru-
bati anche questi soldi, si sarebbero avute
tangenti anche sulla fame! È probabile! Ma
forse che non avremmo dovuto investire
per le popolazioni colpite dal terremoto, so-
lo perchè c'era stato il Belice e gran parte
di quelle risorse erano state mangiate da
ben altri che dalle popolazioni interessate?
Forse che il fatto che si possono inserire
furti, affari o tangenti, ci esime dal dovere
di intervenire? E parlo di dovere politico,
non morale, perchè che razza di moralità è
quella di chi si rende conto che un olocau-
sto, uno sterminio si compie per nostra re-
sponsabilità ~ e, a questo punto, per no-
stra complicità ~ e rimane inerte e si cela
dietro il fatto che non c'è possibilità di ri-
sorse nel nostro paese? Questo non è vero:
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sono convinto che se il Ministro del tesoro,
il Presidente del Consiglio, il Ministro degli
esteri facessero appello alla generalità della
popolazione italiana, essa risponderebbe po~
sitivamente. Il popolo italiano troverebbe le
risorse.

Anche in quest'Aula mi è stato detto: ma
credete di trovare voti su questo problema
della fame nel mondo? La gente non vi vo~
terà.

Come se avessimo cercato voti quando ci
siamo occupati di altri problemi! Esiste una
dimensione cui noi siamo fedeli: il dover
essere; riteniamo che non si riesce ad «es-
sere» senza sapere e volere ciò che si deve
essere; altrimenti si finisce col confondere
l'essere con l'avere, e col confondere anche
i propri elettorati con oggetti di padronato,
invece che soggetti autonomi e sovrani di
lotta politica, che premiano o puniscono le
forze politiche per il loro operato.

Avrei capito se il ministro Andreatta o
il Presidente del Consiglio ci avessero det~
to, in base al discorso falso e sbagliato del~
la mancanza di risorse: 3.000 miliardi non
li possiamo stanziare, non possiamo cercare
di salvare 3 milioni di vite, però possiamo
reperire 1.000 miliardi. E poichè 3 milioni
di vite sono un'ampia fascia dell'Africa, ci
confronteremo con il problema della fame
non nell'area dell'Africa a sud del Sahara e
a nord del Sud Africa, ma con il Corno
d'Africa o con una parte dei paesi del Sahel
le cui popolazioni muoiono per fame, care~
restie e siccità. Una affermazione del gene~
re si potrebbe discutere; la riterrei insuf~
ficiente e priva di coraggio, ma dovrei ri~
conoscere che ci si muove verso questo
obiettivo, dovrei riconoscere che questo
obiettivo non è abbandonato.

Credo che in quest'Aula, nonostante diffe~
renze tragiche del nostro passato, tragiche
e perciò vere, perciò piene di nobilità, ormai
non ci sia nessuno, comunista o socialista,
che non riconosca che non si può combatte~
re per l'uomo nuovo sacrificando l'uomo
concreto, vivo, di oggi, che non si può lot-
tare per la società futura e per le genera~
zioni a venire, sacrificando la società con~
creta, reale delle generazioni di oggi: è una
consapevolezza comune della sinistra, che

abbiamo conquistato attraverso fatti lace-
ranti e drammatici. Tutta la politica di Sta-
lin era edificata sul fatto che si massacra-
vano generazioni di contadini del Volga o
del Don in nome dell'obiettivo dello svilup-
po; logica agghiacciante, oggi respinta da
tutta la sinistra, a cominciare dai comunisti
dell'Unione Sovietica probabilmente; ma il
risvolto di questa scelta era Stalin e la sua
politica. Quei massacri, quello sviluppo fon-
dato sui morti o sull'universo concentrazio~
nario, non solo della Siberia, in cui genera~
zioni anche di comunisti hanno dovuto pas-
sare parte della loro vita, hanno avuto co-
me contrappeso l'edificazione di un sistema
politico che oggi è la seconda potenza mon-
diale.

Questo vostro sviluppo, fondato non sulla
vita, ma sulla morte, quale contrappeso e
quale risvolto avrà? Non c'è nessuno Sta-
lin, ma solo i discorsi di Andreatta, dei tec~
nocrati dello sviluppo, dei tanti Andreatta
del mondo, cioè il nulla. Avremo la morte,
ma non avremo lo sviluppo.

A N D R E A T T A, ministro del tesoro.
Abbiamo un'esperienza di 30 anni di suc~
cessi nell'azione di sviluppo.

S P A D A C C I A. Ho qui le relazioni
di Gers e di Morsen e gliele manderò. Lei
ha detto: mi interesso della Banca mondia-
le (certo, con l'amministrazione di Reagan
oggi cambiano le cose; non siamo più ai
tempi di Mac Namara); ma proprio questa
è stata una delle tre o quattro organizza-
zioni che si sono occupate seriamente di
questi problemi. Quello sviluppo che lei
esalta per i suoi successi ha portato al li-
vello dello 0,30 anzlchè dello 0,70 per cento
i trasferimenti mentre la progressione delle
morti è aumentata in maniera geometrica.
Di questi problemi però non si deve parlare;
non ci si dice: se è problema di risorse,
ci incontriamo a metà strada; se ci incon-
triamo a metà strada, mettiamo comunque
in moto un processo che fa fare un salto
di qualità all'Europa.

Se ci occupiamo dei paesi del Sahel, pen~
sate che la Francia di Mitterrand possa ri-
durre i suoi discorsi sul Terzo mondo alla
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visita di Mitterrand in Algeria? Pensate che
l'Inghilterra, fra i paesi anglofoni, potrebbe,
di fronte ad un nostro intervento in Mrica
contro la fame, rimanere assente, con le tra~
dizioni di Commonwealth? Pensate che la
Germania di Schmidt rimarrebbe assente?

Anche voi avete scelto la strada che fa
dei vostri rapporti internazionali un alibi
per non scegliere. Si proclama di dire sì
alla risoluzione del Parlamento europeo in
attesa che anche tutti gli altri nove dicano
sì. Se ciascuno dei dieci aspetterà che gli altri
nove siano tutti d'accordo, passeremo da
una buffonata all'altra. Tutti i discorsi di
Spadolini e di Colombo hanno prodotto !'in-
tervento di Colombo di ieri mattina e que-
sta trovata dalla Conferenza dei paesi do~
natori che si riunirà nella primavera pros-
sima. Quando non si vuole fare, le discus-
sioni diventano alibi per non fare. Si discu-
te, si fa una bella conferenza e poi si de-
libera di farne un'altra ad un'altra scaden-
za: che diavolo farà questa Conferenza dei
paesi donatori, se non consumare un altro
fallimento, dopo il semifallimento che si
è registrato a Cancun, il fallimento che si
era registrato prima nell'UNCTAD, alla Con-
ferenza di Parigi, il fallimento costante che
sembra contrassegnare i rapporti fra i dieci
della CEE all'interno del Consiglio dei mi-
nistri? Ebbene, credo che le domande poste
dalla risoluzione del Parlamento europeo
chiedano ormai degli evangelici sì~sì, no~no.
Gli evangelici sì~sì, no~no sono chiesti su
alcune cose precise: se portare subito allo
0,70 per cento del prodotto nazionale lordo
gli aiuti allo sviluppo; se accompagnare la
entità degli aiuti allo sviluppo con un piano
di emergenza contro la fame e per la pro~
mozione dell'autosufficienza alimentare, sen-
za di che gli aiuti allo sviluppo produrranno
massacro delle popolazioni contadine del
Terzo e del Quarto mondo; se investire il
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
per proclamare su questo problema lo stato
di crisi. Certo avremo l'opposizione dell'Unio-
ne Sovietica, la riluttanza di Reagan e degli
Stati Uniti, ma ci sarà un momento di di-
battito, di iniziativa politica.

Sì~sì, no-no. Mi pare che ~ non so quan-
to evangelico, trattandosi di scelte di mor-

te ~ ci sia il no-no. E, a questo punto, dob-
biamo dire che non ci presteremo a opera-
zioni di truffa. Certo, l'avervi costretto, co-
me abbiamo fatto, ad aumentare comunque
gli stanziamenti per gli aiuti allo sviluppo
apre possibilità di affari, e riapre perfino
alla stanca e inutile politica estera italiana,
capace soltanto di piccole mediazioni per
sollecitare qualche incontro di vertice o qual~
che trattativa, spiragli di politica interna-
zionale. Ma non vi consentiremo di dire che
questo aumento di stanziamenti combatterà
la fame nel mondo e diminuirà la morte nei
paesi del Terzo e del Quarto mondo. Il mi-
nistro Andreatta che dice no all'aumento
degli aiuti allo sviluppo, che dice che non
ci sono risorse per portarli subito allo 0,70
per cento, che dice no agli aumenti che era-
no stati richiamati e previsti da mozioni
parlamentari, che dice no a un progetto di
emergenza contro la fame, è lo stesso Mini~
stro che ci propone in questa legge finan~
ziaria e in questo bilancio un aumento del
35 per cento delle spese militari. Ma quando
lo avremo speso tutto, di quanto sarà au~
mentata la nostra capacità di resistenza di
fronte a un'occupazione nemica? Oggi credo
che sia valutata in pochi minuti: la prolun-
gherà di qualche altro minuto? Quando lo
avremo speso tutto, di quanto sarà aumen-
tata la nostra capacità di difesa di fronte
alla prospettiva, allucinante ma possibile, di
un attacco nucleare? La risposta, a quel
punto, non sarà più nelle nostre mani: non
ci sarà nessuna spesa militare di Lagorio
e di Andreatta che potrà difendere questo
paese, perchè saremo puramente e sempli~
cemente teatro, oggetto di decisioni che sa-
ranno prese sopra la nostra testa. Questo
arsenale, che continuiamo a riempire svuo~
tando i granai, servirà a qualcosa quando,
dopo l'Afghanistan, seguisse malaugurata~
mente la Polonia o quando, dopo il Vietnam,
seguisse il Salvador, al Cile il Nicaragua?
Anche questi enormi arsenali che continuia-
mo a riempire con le spese militari ~ risi-

bili e ridicole, se non fossero tragiche e ci~
niche in un paese che si trova nella situa~
zione in cui si trova ~ possono servire a
edificare l'equilibrio del terrore, ma non
servono a difendere i diritti dei popoli.
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Dico che è semplicemente vergognoso che,
in questa situazione politica, si possa au-
mentare del 35 per cento lo stanziamento
per le spese militari, e contemporaneamente
chiedere il taglio anche di una sola spesa
sociale. Non ci è sfuggito, infatti, il tenta-
tivo ricattatorio (non è sfuggito a noi radi-
cali e spero non sia sfuggito nemmeno ai
compagni comunisti) di contrapporre, in
questo dibattito sulla legge finanziaria e sul
bilancio dello Stato, fame nel mondo a spese
sociali, o spese sociali sulla sanità o sugli
handicappati a spese sociali sull'investimen-
to df'l comuni.

Per quanto ci riguarda, non siamo caduti
e non intendiamo cadere in questo tranello.
Spero che in questo clima di inganni e in
queste tentazioni politiche non cadano nep-
pure i compagni comunisti.

Noi presenteremo, ministro Andreatta, una
serie di emendamenti che il suo atteggia-
mento ci costringe a rendere probabilmen-
te emendamenti di bandiera, mentre spera-
vamo che potessero diventare emendamen-
ti di incontro e di speranza per tutti.

Mi consenta una breve parentesi. Questa
mattina ai tanti appelli di Giovanni Paolo
II, dei vescovi di ogni parte del mondo, si
è aggiunto quello della CEl. So che alla re-
cente assemblea del partito lei ha rivendi-
cato la sua laicità di cristiano, e me ne com-
piaccio. Ma voglio chiedervi ~ in una so-
cietà e in un'opinione pubblica sempre più
consapevole del fatto che il suo benessere
o l'illusione del suo benessere si fonda sulla
morte di altri, sull'assenza di solidarietà con-
creta nei confronti di coloro che stanno mo-
rendo e sono in agonia ~ come riuscirete
domani a fermare la crescita della violenza,
la crescita dell'egoismo che, ad ogni livello,
si diffonderà nella società.

Io non riesco a disgiungere, ministro An-
breatta, questo segno negativo sulla fame
nel mondo, che dà il suo Governo e dà lei
personalmente come Ministro del tesoro, da
quell'altro segno inquietante di un Governo
assente e cinico di fronte al rischio di morte
di tre persone che stanno effettuando uno
sciopero della fame. Io credo alla parola del
mio amico Boato, che parla di un pubblico
ministero di ques-ta Repubblica che dichiara

cinicamente che per lui non hanno importan-
za le vite, perchè per lui conta hegeliana-
mente la vita dello Stato. Da sei mesi mi
interesso ~ come posso e quindi poco, pur-
troppo ~ della vita di una quarta persona,
imputata anch'essa di terrorismo ~ terro-

rismo di destra ~ per Bologna, un giovane
che si chiama Pucci. Non faccio differenza
tra queste vite. Devo solo dire, di fronte
alle sezioni istruttorie che rimangono fer-
me, di fronte ai governi che rimangono iner-
ti, di fronte a sezioni istruttorie che liberano
Pucci, uomo ormai da cinque mesi digiuno
non perchè ha scelto di non mangiare, ma
perchè non riesce più a mangiare, e subito
dopo il pubblico ministero gli spicca altro
mandato di cattura, che questi sono segni
agghiaccianti: segni di morte, segni di un
governo della morte e non della vita.

Lei si indigna, ministro Andreatta, quan-
do qualcuno le dice che sta compiendo scel-
te reaganiane; lei dice di non essere la si-
gnora Thatcher. Ebbene, mi auguro davvero
che in Italia, nei prossimi giorni e nelle
prossime settimane, non ci siano morti ir-
landesi.

Ma il messaggio che state dando, col ci-
nismo del suo collega di Governo Darida e
con l'assenza complessiva del Governo, di
una soja parola del Governo su questo pro-
blema, non mi sembra diverso dalla rispo-
sta cinica che state dando sulla fame. Allo-
ra, siccome ho fatto richiamo agli evange-
lici {( sÌ-sÌ », «no-no », spero che mi rispar-
mi !'ipocrisia di altre parole. A me non inte-
ressano, ministro Andreatta, i tormenti del-
la sua coscienza di credente: mi interessa-
no le sue responsabilità di Ministro e di
statista. A me non interessa sapere se con-
ta di più il suo essere laico o il suo essere
credente nel rispondere a queste richieste,
perchè non fa differenza. Non ci sono tar-
tufi laici e tartufi cattolici: i tartufi sono
tartufi e basta, nè laici nè cattolici.

Questo, dunque, è il contributo che dare-
mo con rigore: indicheremo il reperimento
delle risorse. II senatore Carollo mi ha det-
to: voi proponete l'addizionale sull'IRPEF.
Non proporremo l'addizionale sull'IRPEF,
proporremo altro, e ne parleremo, quando
presenteremo gli emendamenti. Proporremo
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!'imposta sui tabacchi, !'imposta di fabbri-
cazione sulle armi, vanificata dai vostri de-
creti a favore dei produttori di armi. Pro-
porremo altre norme, ma, se ci fosse una
volontà politica concorde di ricorrere all'ad-
dizionale, non ci esimeremmo dal farlo.

Dovrò trattare ora brevemente altri aspet-
ti della legge finanziaria; cercherò di sot-
trarmi ai riti del riferimento alla situazione
economica, come faceva ieri il senatore Na-
poleoni, ma un riferimento lo devo pur fa-
re, perchè un obiettivo per essere credibile
deve essere realistico. E gli obiettivi del Go-
verno sono due: il due per cento di aumento
del reddito nazionale, in termini reali, e il
contenimento dell'inflazione al 16 per cento.
Credo che non si possa ignorare che quella
recessione, dalla quale si pensava che l'Ame-
rica potesse presto uscire grazie alla poli-
tica di deflazione di Reagan, è invece appe-
na cominciata, con proporzioni superiori
al previsto e con previsioni legittime di du-
rata di due o tre trimestri. Allora mi chiedo
se questo non modifichi drasticamente tut-
to il quadro economico di questa legge fi-
nanziaria, se possiamo davvero ritenere che
gli obiettivi proclamati come raggiungibili
con questa legge finanziaria possano es-
sere raggiunti o se, invece di andare
verso l'aumento del reddito l'anno prossi-
mo, non si vada verso una diminuzione in
termini reali del due per cento, con il rischio
di avere non i 2 milioni ufficiali di disoc-
cupati di oggi, ma 2 milioni e mezzo, cioè
non ancora i livelli raggiunti dall'lnghilterra
della signora Thatcher, ma comunque da gra-
ve crisi economica.

Certo, gli indizi non mancano da questo
punto di vista: se mancano ancora i dati
della congiuntura di ottobre, abbiamo tut-
tavia alcune previsioni, che sono comunque
pessimistiche, ed abbiamo l'aumento delle
casse integrazioni. Gli unici elementi posi-
tivi riguardano ancora una volta, non a caso,
l'economia sommersa, ma sono anche questi
positivi solo per la parte estera, mentre
la riduzione della domanda interna riguar-
da anche questi settori. Allora credo che que-
sta sia la domanda che è legittimo rivolgere
a noi tutti: se questa legge finanziaria sia
davvero in grado di raggiungere l'obiettivo,

o se quell' obiettivo oggi, dato il contesto del-
la situazione in cui ci troviamo, non sia in-
vece già un obiettivo che possa ritenersi
non raggiungibile da questa legge finanzia-
ria e da questo bilancio dello Stato. Se è
così, i 50.000 miliardi a cui si è ancorato
Andreatta sono già i 50.000 miliardi della
scelta della recessione economica per l'Italia.

Questo è il tema reale del nostro discor-
so sulla legge finanziaria e sul bilancio del-
lo Stato, se non vogliamo ridurlo ad uno
scontro di interessi su quali settori devono
essere meno colpiti, in una situazione in cui
comunque ci prepariamo forse a colpire !'in-
tera popolazione italiana con misure molto
più drammatiche del passato. Devo dire che
vivo con molta delusione e amarezza il mio
rapporto col ministro Andreatta, perchè ~

e in questo sono le contraddizioni ~ ho
stima del modo con cui finora Andreatta ha
fatto il Ministro del tesoro. Ritengo che, per
esempio, in una situazione di difficoltà eco-
nomica il richiamo che Andreatta ha fatto
alle regioni e agli enti locali, il richiamo al-
la tesoreria per evitare oneri per lo Stato
e rigidità ulteriori della spesa pubblica sia
stato giusto; ritengo che il proclamato di-
vorzio Banca d'Italia-Ministero del tesoro
sia stato in un determinato momento della
sua attività ~ anche se credo che non di
divorzio si tratti ma iutt'al più di una cop-
pia aperta, di una mano destra che finge
di non sapere ciò che fa la mano sinistra ~

un atto di responsabilità, ma, proprio per-
chè è stato in quel determinato momento
un atto di responsabilità, mi chiedo se, con
la stessa capacità di essere governante e non
soltanto un notaio di un bilancio dello Sta-
to che altri hanno determinato, oggi il mini-
stro Andreatta non debba cambiare strada.
Le risposte che ci sono venute sui due argo-
menti che ho trattato sembrano indicare che
non ha nessuna intenzione di cambiare stra-
da in nessun campo.

Ma qui vorrei porre subito due problemi.
Si è parlato delle stime delle entrate, e ci si
è scandalizzati perchè si è detto che si met-
tono in discussione le stime delle entrate
fatte dal Governo. Io le metto in discussio-
ne! Il problema è di sapere a quale livello
di volontà politica e su quale intervento del-
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la legge finanziaria si innestano queste sti-
me. Le mie stime possono essere legittima-
mente diverse da quelle di Andreatta, e pos-
so mettere in discussione le sue stime se re-
gistro, come registro, che la volontà politi-
ca di colpire settori che si sottraevano alla
fiscalità dello Stato ~ che si era manife-
stata col ministro Reviglio ~ è venuta me-
no con questo Governo e col ministro For-
mica: lo dico a chiare lettere, nonostante
la stima che pure ho, come uomo capace
di prendere decisioni, del ministro Formi-
ca. Quando precettava gli assistenti di volo,
Formica dimostrava di essere un governan-
te, e lo dimostra anche ora quando sceglie
di non decidere. Lo prendevo sul serio co-
me governante allora, e lo prendo tanto più
sul serio oggi, perchè so che è un ministro
che ha la capacità di decidere, anche quan-
do decide di non decidere. Annuncio qui
che presenterò due emendamenti alla legge
finanziaria. Abbiamo la legge {{ manette agli
evasori », che prevede lo sganciamento del
processo penale dagli accertamenti del con-
tenzioso amministrativo, per quelle truffe
allo Stato che sono le evasioni dai rimborsi
IVA: tale legge è bloccata alla Camera dei
deputati, e non certo per l'ostruzionismo dei
radicali, che l'hanno sollecitata più volte,
ministro Andreatta.

È un segno di volontà politica. E io spe-
ro, signor Ministro, che non mi ripeterà
quello che mi ha detto in Commissione: che
lei non crede ai manifesti politici; lei Ji fa
~~ con i 30.000 miliardi ~ i suoi mani-
festi politici; e quindi le lasci dire al sena-
tore Colajanni queste cose. Io credo che la
volontà politica non possa essere disgiunta
da un annuncio; gli effetti di un annuncio
sono i primi effetti che possono poi deter-
minare le volontà dell'amministrazione e i
comportamenti conseguenti. Ma questo è un
provvedimento che può scattare subito, per-
chè l'entità delle evasioni dei rimborsi IVA
è di alcune migliaia di miliardi, e l'effetto
di dissuasione di una disposizione che al-
trimenti impiegherà un anno per essere ap-
provata, e può invece esserlo subito con la
legge finanziaria, è l'occasione per sostituir-
si all'iter finanziario normale.

C'è il problema dei registratori di cassa;
Reviglio li aveva annunciati come misura
immediata che doveva seguire alla ricevuta
fiscale: ed io proporrò che siano inseriti nel-
la legge finanziaria. Mi dovete dire perchè
non Ji yolete inserire; sarà da parte vostra
una scelta di volontà politica anche questa,
perchè non mi potrete dire che in una legge
finanziaria ~ che da 36 è passata a 90 arti-
coli ~ alcune misure di riforma tributaria
non possano essere inserite e anticipate.

Ma ci sono altri campi in cui intervenire.
Sento spesso aleggiare una polemica: l'INPS,
i ministri che polemizzano con l'INPS, con
i consigli di amministrazione dell'INPS. An-
che qui non scherziamo, ognuno ha le sue
responsabilità, e l'INPS ha le sue. Ma voi
come Ministri non avete nessuna responsa-
bilità? Il più grande investimento elettro-
nico che abbiamo compiuto, cioè il più gran-
de computer d'Italia dopo quello della Ban-
ca d'Italia (ma con ben altra efficacia), non
riesce neppure oggi ad accertare l'entità dei
contributi (parliamo di evasione contribu-
tiva); ma se non accertiamo i contributi che
vengono pagati all'INPS, come saremo in
grado di accertare i contributi che vengono
evasi? Presenterò un ordine del giorno in
proposito, perchè c'è una responsabilità po-
litica del Governo e del Ministero. Il Gover-
no si deve impegnare a far sì che l'INPS
misuri immediatamente tutta l'efficacia di
questo enorme, monumentale sistema elet-
tronico. Noi non facciamo gli investimenti
solo per finanziare l'IBM e l'Olivetti; certo,
sono aziende che vanno finanziate, ma evi-
dentemente non è questo lo scopo primario
degli investimenti: lo scopo primario degli
investimenti è quello di produrre strumenti
più efficienti per lo Stato. Come potremo
colpire l'evasione contributiva se migliaia
di miliardi di salari sfuggono alla contribu-
zione? Se si va avanti così, questo è uno
Stato che agevola il sommerso. Ci sono
quindi degli interventi da fare, delle respon-
sabilità politiche da assumere, anche per au-
mentare le entrate e le stime delle entrate.

E qui vorrei porre anche due altri pro-
blemi, e poi concluderò questo intervento.
Il primo problema riguarda i buoni del te-
soro. Quando ho sentito il discorso del mi-
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nistro Andreatta fatto alle banche: «Al Mi-
nistero del tesoro non siede un delinquen-
te », «il Ministero del tesoro è un pagatore
ritardatario ma è un pagatore onesto », mi
sono detto: diamine, qui siano di fronte ad
un galantuomo; e certamente erano parole
di un Ministro che vuole essere un galan-
tuomo. Però, a questo punto, voglio dire con
estrema chiarezza: se, il giorno in cui si
rendesse necessario il consolidamento dei
buoni del tesoro, Andreatta si dimettesse dal
Ministero del tesoro e si dimettesse da que-
sto P~rlamento, potrebbe salvare davvero
la sua coscienza? Solo perchè a un altro sa-
rebbe affidato il compito di trarre le conse-
guenze di una situazione che lui con la sua
politica avrebbe determinato? È qui che io
mi spiego i 50.000 miliardi. Sì, certo, 50.000
miliardi ~ è stato detto da tutti ~ sono

una finzione: esiste un bilancio sommerso
come esiste un'economia sommersa; i resi-
dui passivi non sono quelli che sono stati
indicati. Non ripeterò cose dette da altri,
ma sta di fatto che in quei 50.000 miliardi
c'è quanto meno (non so se c'è nella conta-
bilità deHo Stato e secondo le regole della
contabilità dello Stato, ma c'è certamente
nella dichiarata volontà politica di Andreat-
ta) UITsistema di coerenza. E sono disposto
anche, al di là dei dati di legittimità, cui pu-
re tengo molto, a prendere questo estrema-
mente sul serio, e quindi do per scontato
perfino il fatto che, certamente in maniera
che posso giudicare più o meno accettabile,
il Ministro del tesoro intervenga a valle sul-
la spesa, sull'ultima fase della spesa, e si
riservi esplicitamente di intervenire, perchè
ve lo dice a tutte lettere nell' originario arti-
colo 39, ora articolo 74, della legge finan-
ziaria: le rimodulazioni trimestrali che co-
sa sono se non questo? Ma in realtà questa

~ che impropriamente è stata chiamata una
finzione ~ è certamente un manifesto po-
litico: è veFe, ha ragione Napoleone Ce-
lajanni, e i0 credo ai manifesti politici;
ma. rispetto a che cosa? Rispetto all'impe-
gno, che il Ministro ha preso con sè stesso,
di finanziare il debito pubblico con saggi di
interesse del 22 per cento: questo è il pro.
blema. È. tollerabile questa politica a lungo?
No, perchè quando si parla di 50.000 miliar-

di come dato che non possiamo toccare ~

io non mi intendo molto di. economia ~ de-
vo dire che un punto in meno sono 1.500
miliardi in meno di oneri per lo Stato; i qua-
li oneri dello Stato sono arrivati a un livel-

: lo ~ mi corregga se sbaglio il Ministro déi,

tesoro ~ di 32.000 miliardi. Allora io pre.
senterò un emendamento sui buoni del teso-
ro. Siccome si parla del16 per cento, di pat-
to sociale, di costo del lavoro, devo dire
che non credo che le cause dell'inflazione
siano tutte e solo in questi fattori: l'aumen-
to del costo della vita, l'aumento delle ma-
terie prime, l'aumento del costo del lavoro.
Credo che il costo del denar.o costituisca un
fattore inflazionistico molto forte. Io ho let-
to Carollo, quando afferma che gli italiani
sono riluttanti rispetto agli investimenti pro-
duttivi: ma come si fa ad investire produtti-
vamente in Italia se non si è ladri o se non
si sceglie di fare il sommerso? Ma se v0i pa-
gate saggi di interesse del 22 per cento sui
buoni del tesero e io dispongo di un miliar-
do, per realizzare quello che voi mi date
esentasse, e con possibilità di rapida com-
merciabilità per quel miliardo, e cioè 220
milioni, per investire produttivamente do-
vrei ottenere un reddito almeno doppio per-
chè poi devo scalare l'IRPEG che aumenta-
te den'S per cento, devo scalare l'ILOR, de-
vo scalare le tasse- sull:utile. Allora perchè di-
ciamo queste sci0chezze?

Io non propongo rivoluzioni avventuristi-
che, non chiedo al Ministro del tesoro di ro-
vesciare la sua politica, altrimenti chiederei
il cambiamento del Ministro del tesoro. Io
gli chiedo di prendere davvero in considera-
zione l'esigenza di un rapido decongestiona-
mento di questa situazione. Nonostante le
parole, il fatto stesso che siano state pronun-
ciate è già un segno di allarme. Del resto,
non può non dire qualcosa al Ministro del
tesoro il fatto che il suo appello a trasfor-
mare le sottoscrizioni trimestrali in annuali
o in semestrali non sia stato realizzato, e
che anche quelle semestrali siano in realtà
trimestrali, perchè sono' riacquistate dalle
banche a tre mesi. Certo', nel medioevo gli
us-urai- che chiedevano più del 6 per cent'O
venivano mandati al rogo; con lo stesso cri-
terio dovremmo mandare rapidamente al ro-
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go il ministro Andreatta... (interruzione del
ministro Andreatta). Le sto dicendo cose
che mi sembrano sensate; poi, se vuole, re-
plicherà.

Se bisogna parlare del 16 per cento di in-
flazione, non è che io proponga cose rivolu-
zionarie: propongo un tetto agli interessi
dei BOT, che non superi più dell'un per cento
l'inflazione. So già che lei mi risponderà che
questa praticamente è la situazione attuale
(mezzo per cento in più o mezzo per cento
in meno). Però è importante il principio se-
condo cui, se scendiamo dal22 al 20, non ri-
mane al 22 ma scende al 21; se scendiamo
al 18, potrà essere portata al 19 ma non ri-
mane al 22. Comunque è tetto massimo, al
disotto del quale si può scendere. Nessuno
obbliga il Ministro del tesoro ad agire per
il recupero delle risorse e delle potenzialità
soltanto su certi settori della spesa, e non su
altre leve dell'economia e della finanza che
sono nelle sue mani.

Annuncio infine una cosa che proporrò;
e anche questo è un manifesto politico, non
mi faccio illusioni: voglio semplicemente su-
scitare dibattito. Ieri, quasi incidentalmen-
te, Napoleoni ha detto che un mercato del
lavoro in cui la Cassa integrazione raggiunge
il livello raggiunto, non è più un mercato del
lavoro, e quindi o lo regoliamo in altro mo-
do e prevediamo interventi correttivi, op-
pure viviamo in una situazione che altera
profondamente qualsiasi possibilità di ripre-
sa economica. C'è la proposta di Novelli; l'ho
messa a raffronto con proposte fatte da
Scotti e Di Giesi, che non mi hanno convin-
to. Il meglio, a volte, è nemico del bene. Bi-
sogna avere il coraggio, per lo meno, di apri-
re un dibattito sulla proposta Novelli: che
questa massa di lavoro pagata con una ci-
fra consistente (l'80 per cento del salario
reale) sia messa a disposizione dei comuni
e di altre amministrazioni, e quindi sia im-
piegata produttivamente. So benissimo che
questo provocherà reazioni corporative. Non
è una misura punitiva, lasceremo delle pos-
sibilità di opzione, ma certamente chi rifiu-
terà una offerta accettabile di un comune
(fisseremo dei limiti, per esempio, di cin-
quanta chilometri di mobilità) non potrà
contiunare a percepire 1'80 per cento, men-

tre chi accetterà l'offerta potrà avere ~ a
carico del comune ~ !'integrazione del sus-
sidio di disoccupazione che riceve dallo
Stato.

Come vedete, intendo proporre una serie
di misure: non solo la riduzione delle spese
militari, ma proporrò anche aumenti di tas-
se e misure di riforma tributaria nella legge
finanziaria; ne proporrò alcune compatibili
tra loro, e altre in alternativa, come ipotesi
subordinate, interventi sulle pensioni, eccete~
l'a. Anche noi siamo ispirati ad un rigore; ma
che rigore è questo, di una rigidità di bilan-
cio che affida tutto alle strettoie della spesa?
Una politica di questo genere, oltretutto, è
una politica di questo genere, oltretutto, è
della macchina dello Stato, perchè una poli-
tica che si affida ai ritardi sistematici, pro-
grammati dello Stato rende funzionali le di-
sfunzioni dello Stato a questa strategia eco-
nomica.

Questi sono alcuni contributi che do; al-
tri li esporrò illustrando gli emendamenti.
Ritengo che la scelta che ci è stata annuncia-
ta dal Governo (attenderemo con speranza le
parole decisive che verranno dalla Camera
dei deputati questa sera) è preoccupante.
Non credo che, in questi momenti, nella leg-
ge finanziaria si possa prescindere da ciò
che accade nel mondo, dalle responsabilità
che abbiamo nel mondo. Possiamo scegliere
tra lottare contro lo sterminio o diventarne
complici, ma dobbiamo scegliere, e il non
scegliere la prima strada, di lottare contro
lo sterminio, significa, signori di questo Go-
verno, scegliere di diventarne complici, con-
sapevolmente o inconsapevolmente non im-
porta, ma certamente, dopo questo dibatti-
to, da parte di tutti sempre più chiaramen-
te e consapevolmente.

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

M O D I C A . Signor Presidente, onore-
vole Ministro, colleghi, devo iniziare questo
mio intervento esprimendo una viva prote-
sta per il fatto che di questa discussione,
che tocca questioni vitali per il nostro paese,
viene data all'opinione pubblica, particolar-
mente dai mezzi dell'informazione radiotele-
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visiva di Stato, una visione assolutamente
incomprensibile, del tutto insufficiente per
far capire al popolo italiano di che cosa si
tratta. Quella stessa radiotelevisione che ha
riempito nei giorni scorsi e continuamente
riempie le case degli italiani di ore e ore di
trasmissioni dedicate all'assemblea di questo
o quel partito, alle dichiarazioni del segreta-
rio o del vice-segretario tal altro, non ha sen-
tito il bisogno di organizzarsi per registrare,
comunicare e informare l'opinione pubblica
di quanto sta avvenendo in quest'Aula.

Devo ancora rilevare che non si può non
osservare che gli uffici della nostra Assem-
blea, nel caso di discussioni di questa rile-
vanza, dovrebbero provvedere con partico-
lari disposizioni a svegliare chi dorme, chi
non si accorge o chi non si vuole accorgere
di questo nostro dibattito. Il ritmo estre-
mamente frettoloso, insolitamente frettolo-
so, impresso a questa nostra discussione for-
se può essere una delle cause dell'insufficien-
te grado di informazione che la stampa e la
radiotelevisione stanno dando all' opinione
pubblica, perchè è ben chiaro che quando
si pretende di proseguire le sedute a ora
tarda della notte, addensando nella stessa
giornata molti interventi, non solo si provoca
disturbo alle previsioni dei Gruppi, che so-
no stati costretti, come nel nostro caso, a
rinunciare ad interventi, ma si creano anche
condizioni meno favorevoli a che la stam-
pa possa svolgere il suo servizio di informa-
zione. Questa protesta spero che venga re-
gistrata per il futuro, affinchè si rimedi. La
discussione non è finita: avremo la votazio-
ne degli emendamenti, avremo le dichiara-
zioni finali, avremo il dibattito sul bilancio.
Voglio augurarmi che quanto sto dicendo
non resti qui, ma abbia seguito, prima an-
cora che si debba riproporre la questione
nella sede della Commissione parlamentare
di vigilanza sulla radiotelevisione.

Ciò premesso ~ mi scuso per questa bre-
vissima parentesi iniziale ~ e passando al-
J'esame della legge finanziaria, desidero sot-
tolineare prima di tutto come la grave situa-
zione economica del paese abbia richiesto
anche al sistema delle autonomie locali (re-
gioni, provincie e comuni) un responsabile
concorso al raggiungimento di obiettivi na-

zionali di risanamento e di ripresa economi-
ca e produttiva.

La risposta a questa richiesta non è certo
mancata: migliaia di rappresentanti delle au-
tonomie locali e delle regioni, consapevoli
di rappresentare le articolazioni della Repub-
blica e non certo corpi separati e indiffe-
renti rispetto agli interessi nazionali, fin dal-
le prime battute di questo dibattito sulle
principali decisioni di politica economica
dello Stato hanno dichiarato la loro piena
disponibilità a partecipare allo sforzo comu-
ne per contenere l'inflazione al di sotto di
un tetto programmato, assicurando il rigo-
roso controllo della spesa corrente e la qua-
lificazione degli investimenti.

Se è ben chiaro, o almeno dovrebbe esse-
re chiaro, il significato politico e istituzio-
nale di questa adesione da parte degli enti
locali, bisogna riflettere anche sulle conse-
guenze che per loro ne deriveranno: abban-
donando un sistema di finanziamento che
poneva a base la spesa e la ripianava a ca-
rico dello Stato con meccanismi differenzia-
ti per i tre fondamentali settori (personale,
oneri finanziari, beni e servizi, in taluni ca-
si anche a pie' di lista), si passa a un siste-
ma che si basa invece sull'entrata, che nella
sua parte principale, cioè quella dei trasfe-
rimenti dello Stato, è parametrata rispetto
allo stesso tetto massimo di espansione, sen-
za distinzioni tra i diversi settori della spesa
che questa entrata dovrà coprire.

Ora non è chi non veda come questa in-
versione di tendenza sottolinei grandemente,
da un lato, la responsabilità degli ammini-
stratori e, dall'altro lato, la certezza delle
risorse poste a disposizione degli enti locali,
princìpi entrambi di crescita democratica
delle autonomie. Ma al tempo stesso deve
essere chiaro a tutti che, se questa scelta di
per sè è giusta, serie difficoltà possono de-
rivare dal fatto che la scelta avviene non in
tempo di vacche grasse, di larga disponibi-
lità di risorse, bensì purtroppo in presenza
di forti limitazioni imposte dalla situazione
economica generale del paese.

Queste difficoltà derivano dal fatto che la
dinamica delle tre fondamentali voci di spe-
sa degli enti locali non è la stessa: la spesa
per il personale è rigida ed ha ritmi di in-
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cremento predeterminati che spesso sfuggo~
no alla libera decisione dell' amministrazio-
ne; gli oneri finanziari per il sostegno del-
l'indebitamento per mutui di investimento
risentiranno sensibilmente nel corso del
1982 degli impegni già assunti per i mutui
accesi finora e resi possibili, anzi addirittu-
ra sollecitati, da disposizioni di legge dello
Stato. È dunque assai probabile che entram~
be queste voci, che coprono in media circa
i tre quarti della spesa complessiva degli en-
ti locali, non siano facilmente contenibili
nei limiti di un incremento monetario del
16 per cento.

Avere accettato questo dato di incremen~
to globale significherà che gli enti locali do~
vranno evitare, o ridurre drasticamente, nuo~
ve assunzioni di personale, pur se legittima-
mente deliberate: e ciò, se in generale po-
trà nuocere all'esercizio di funzioni e allo
svolgimento di servizi, potrà anche giovare
laddove ~ ma sono ben pochi casi ~ ancora
si manifestino eccessi. Gli enti locali dovran-
no inoltre restringere le possibilità di nuo-
vi investimenti, rinviando a tempi migliori
quelli meno strettamente necessari. Ma so-
prattutto essi dovranno operare drastiche ri~
duzioni ~ non solo in termini reali, ma per-
fino, in molti casi, in termini monetari ~

nel settore che presenta minore rigidità,
cioè in quella parte della spesa che media-
mente copre circa un quarto della spesa glo~
baIe e che riguarda la voce beni e servizi.

Si tratterà, dunque, in ogni caso, di una
politica di rigoroso controllo e di forte con-
tenimento. E tuttavia questa sarebbe una
politica praticabile, anche se dura e diffi-
cile, e responsabilmente accettata.

È stata così offerta al Governo e al Par-
lamento una straordinaria possibilità per ot-
tenere la mobilitazione di tutto il sistema
istituzionale del potere pubblico democrati-
co verso obiettivi comuni. Ma questa dispo-
nibilità e questa straordinaria possibilità so-
no state ripetutamente, ostinatamente fino-
ra ignorate e respinte. Non se n'è saputo
comprendere il profondo significato naziona-
le e democratico, e si è preferito invece in-
sistere nella vecchia contrapposizione antiau-
tono mista propria di tutti gli accentratori
di ogni tempo e di ogni regime.

Così, ancora una volta, nel corso di que-
sto dibattito le autonomie locali sono state
poste sul banco degli accusati come fonti
di sperpero del pubblico denaro. Bisogna ri-
conoscere al senatore Andreatta e ad altri
(come quell'affettuoso amico e sostenitore
delle autonomie locali, che si è testè allon-
tanato dall'Aula e che risponde al nome di
Vincenzo Carollo, il quale ha voluto slanciar-
si nella sua relazione in voli di letteratura
etnologica sui totem e sulla fase tribale del-
la società umana, e che c'è da augurarsi che
un giorno o l'altro si svegli da questi sogni
per accorgersi che la sua guerra privata con-
tro le autonomie locali dovrebbe essere fi-
nita da tempo), il merito della franchezza.

Vorrei permettermi di ricordare un prece-
dente d'altri tempi. Correva l'anno 1926
quando il ministro dell'interno Federzoni,
proprio qui nell'Aula del Senato, sentiva al-
meno il bisogno di elogiare le amministra-
zioni locali che avevano dato, tutte o quasi
tutte ~ sono sue parole ~

{( esempi mirabi-
li di abnegazione, di saggezza, di chiaroveg-
genza lungimirante », nel momento stesso
in cui, dopo aver introdotto, ancora come
esperimento (ma sappiamo come andò poi
a finire l'esperimento), i podestà nei piccoli
comuni, faceva adottare provvedimenti di
finanza locale nei quali, come si esprimeva
la stessa n011 sospetta Confederazione nazio-
nale degli enti autarchici, deforme erede fa-
scistica della vecchia e benemerita associa-
zione dei comuni (ANCI), {( era facile» ~

sono parole di questa organizzazione degli
enti autarchici dell'epoca ~

{( discernere il
preconcetto formatosi negli ambienti mini-
steriali, che i comuni in genere eccedessero
dallo stretto necessario per le spese e che
queste potessero e dovessero essere forte-
mente ridotte ».

Ebbene, il senatore Andreatta e gli « am-
bienti ministeriali », che a quanto pare non
hanno molto cambiato il loro orientamento
nonostante i decenni trascorsi da allora,
hanno la responsabilità di avere reso possi-
bile, con l'impostazione data al dibattito sul-
la legge finanziaria, il riaffacciarsi di quel-
l'antico preconcetto e di averJo addirittura
posto a base di assurde e punitive, quanto
impraticabili, misure restrittive, tanto più



V I I I LegislaturaSenato della Repubblica ~ 17724 ~

2 DICEMBRE 1981339a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

gravi perchè venute dopo quattro anni di
un paziente e minuzioso lavoro legislativo
del Governo e del Parlamento, volto a co-
struire il ponte di passaggio verso il defi-
nitivo risanamento della finanza locale. Si
era giunti, prima del 1977, alle soglie della
catastrofe, dopo decenni di quella irrespon-
sabile politica che si basava sul sistema del-
l'indebitamento organico degli enti locali e
del pagamento dei loro debiti mediante altri
debiti. Ma le odierne decisioni rischiano di
far saltare il ponte e di risospingere di nuo-
vo gli enti locali verso l'abisso dal quale so-
no sfuggi ti.

La concezione unitaria della finanza pub-
blica, che si era finalmente imposta (dopo
più di un secolo di subordinazione della fi-
nanza locale alle esigenze della finanza sta-
tale!) come corretta interpretazione delle di-
sposizioni dell'articolo 119 della Costituzione,
che parla di coordinamento e non di subor-
dinazione, oggi viene nuovamente revocata
in dubbio, di nuovo si torna a considerare
la finanza locale come la valvola di scarico
delle difficoltà della finanza pubblica stata-
le, e si rischia così di far saltare un fonda-
mentale presupposto di risanamento della
nostra vita istituzionale, politica ed econo-
mica.

Il ministro Andreatta ~ mi consenta ~

ha anche un'altra responsabilità, risalente,
secondo me, al medesimo, antico preconcet-
to, cioè la responsabilità di aver tentato una
operazione propagandistica ~ di cui non si
sa se criticare di più la perfidia o la stol-
tezza ~ quando ha cercato di addossare al-
le presunte eccessive spese degli enti locali
anche la responsabilità di nuovi, impopolari
balzelli, resi necessari invece (semmai tali si
confermeranno, perchè ciò ancora da dimo-
strare) dagli oneri complessivi di tutto il
bilancio pubblico allargato e non specifica-
mente di questa o quella voce della finanza
pubblica. E vi è ancora nel testo sottoposto
aU'Aula qualche residuo di questa mistifica-
zione, che mi auguro sia rimosso dal Senato:
mi riferisco al penultimo comma dell'artico-
lo 5. Ma come altrimenti si può definire, se
non come frutto di un preconcetto antiauto-
nomista, una posizione come quella consa-
crata finora nelle decisioni della Commissio-

ne bilancio, secondo cui, in presenza degli
attuali tassi di inflazione, le entrate degli en-
ti locali per trasferimenti dallo Stato dovreb-
bero restare bloccate ai valori monetari del
1981, subire cioè in termini reali una dra-
stica riduzione? E ciò mentre per ogni al-
tro settore della pubblica amministrazione
si ammettono incrementi riferiti a un tetto
programmato di inflazione del 16 per cento
e talvolta, come per le spese militari, assai
maggiore, e nonostante il fatto che l'incre-
mento percentuale delle spese correnti degli
enti locali negli ultimi anni, pur considere-
vole, sia stato notevolmente al di sotto del-
l'analogo incremento delle spese correnti del-
l'amministrazione centrale dello Stato.

Si tratta, in sostanza, di circa 2.500 miliar-
di in più in termini monetari rispetto alle
cifre erogate a consuntivo nel 1981 e ripro-
poste quasi nella stessa misura per il 1982,
se queste dovessero essere aumentate del
16 per cento.

Si badi che a questo risultato la Commis-
sione è arrivata con grande fatica, dopo es-
sere partita da una cifra più bassa di ben
1.600 miliardi e dopo l'incredibile vicenda
degli imbrogli sulle cifre del consuntivo 1981,
che solo a prezzo di dure contestazioni nel-
l'aula della Commissione e fuori siamo final-
mente riusciti a far indicare in una cifra
vicina, anche se ancora inferiore, a quella
vera. E devo rilevare con profondo dispia-
cere, manifestando la mia profonda riprova-
zione per questo fatto, che il senatore Vin-
cenzo Carollo, relatore all' Assemblea, ritie-
ne di poter ancora insistere in questo im-
broglio, ritiene di trovarsi di fronte ad una
Assemblea che non è capace di leggere le
cifre di una legge finanziaria, quando a pa-
gina 15 della sua relazione, punto 2, affer-
ma che i comuni e le province, oltre ai
17.580 miliardi costituiti dai trasferimenti,
compresi i 200 miliardi del fondo di pere-
quazione, disporranno ~ sono sue parole ~
« di una quota preminente dei 2.900 miliardi
destinati al ripiano dei disavanzi delle azien-
de di trasporto e previsti dall'articolo 9 del
presente disegno di legge », mentre il sena-
tore Carollo sa benissimo (e, se non lo ha an-
cora imparato, lascio a voi trarre le conclu-
sioni di come si possa fare il relatore della
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Cammissiane bilancia quand'O non si riesce
ad imparare queste case elementari) che i
2.000 miliardi che vanna ai comuni per le
aziende di trasparta nan sana «'Oltre» i
17.580, ma sana campresi in questi. Can
questi artifizi, cansideranda pai più avanti
cifre di investimenta della Cassa depasiti e
prestiti. carne se fassera la stessa c'Osa dei
trasferimenti in c'Onta carrente, Caralla ar-
riva pai a calcalare cifre del tutt'O fantasti-
che di trasferimenta agli enti lacali, per cir-
ca 23.400 miliardi!

Si cantinua nell'imbraglia. S icrede, ripe-
to, che questa Assemblea nan sia in grada
di leggere il testa della legge finanziaria e
di capirne il significata. Ma prendiama pu-
re per buana, per ara, quella cifra su cui si
è atte stata alla fine, dapa tutti questi imbra~
gli e cantestaziani, la Cammissiane bilancia.
Sta di fatta che, se tale questa cifra restas~
se, se ciaè nan venisse aumentata del16 per
cent'O, le canseguenze sarebbera semplice-
mente disastrase: e nai abbiama il davere di
dire questa davanti all'Assemblea del Sena-
t'O e davanti al paese.

La riduziane in termini reali della spesa
per beni e servizi, che, data la rigidità delle
altre vaci di bilancia, sarà necessaria ca~
munque, anche cal 16 per cent'O, raggiunge-
rebbe, senza questi 2.500 miliardi, livelli ca~
tastrofici, in taluni casi fina all'annullamen-
to di interi settari di servizi pubblici a di
servizi saciali. Tenete canta che nel 1981 si
spendana all'incirca, a cansuntiva, 5.000 mi~
liardi in tutta Italia da parte degli enti la~
cali per la vace beni e servizi dei bilanci.
Si può calcalare che questa cifra nel 1982,
se rimanessera ferme le decisiani della Cam-
missiane bilancia, scenderebbe a nan più di
3.000, il che significa in termini reali la
metà di quanta è stata spesa nel 1981. Ogni
nuava investimenta in questa situaziane re~
sterebbe probabilmente preclusa, ma que-
sta stessa decisione di tagliare fina alla me~
tà, di annullare settari di servizi e di ridur-
re al nulla gli stessi investimenti rischiereb-
be di restare in buana misura impraticabile,
se non a prezza di un vera e prapria cralla
di 'Ogni principia di buana amministraziane,
perchè 'Opere iniziate nan patranna tanta fa-'
cilmente essere abbandanate al deperimen-

t'O, perchè servizi cansalidati nan patranna
essere tant'O facilmente s'Oppressi, e nan pa-
tranna essere annullate camunque le spese
fisse che accampagnana 'Ogniservizia esisten-
te e funzianante.

Alcuni esempi. È bene che in quest'Aula,
accanta alle cifre vere a falsificate del sena-
tore Caralla e del ministra Andreatta, ap-
paia anche la realtà della vita delle nastre
città e le canseguenze che su questa vita sa~
rebbera determinate da queste decisiani. Il
camune di Napali davrebbe dimezzare la spe~
sa del 1981 per beni e servizi, e annullare
tutte le iniziative di assistenza agli anziani e
all'infanzia. Il camune di Madena disparreb-
be per i servizi di 13 miliardi in mena, a
frante di un casta camplessiva per il 1981 di
15 miliardi; pressapaca la stessa cifra, per
tutte le scuale materne, gli asili, l'O spart e
la cultura. Il camune di Firenze davrebbe ta-
gliare in termini manetari la metà della spe-
sa per beni e servizi; quell'O di Genava il
75 per cent'O. Prendiama il casa di Rama: vi-
viama in questa città e dobbiama anche
preoccuparci di come questa città passa vi-
vere. Si davrebbe verificare nel bilancia del
camune di Rama un taglia di ben 196 miliar-
di, che rappresentana il 40 per cent'O in ter-
mini. reali del casta di tutti i beni e servizi di
questo camune. Ammessa anche che si passa-
n'O reperire can nuave entrate tributarie una
quarantina di miliardi, come calcalana i tec-
nici della amministraziane comunale, siama
intarna a un livella di taglia di 150 miliardi.
Ebbene, nan saltanta davrebbera essere s'Op-
presse le manifestaziani della tant'O discus-
sa «estate ramana », quelle manifestaziani
che hanna suscitata abieziani e cansensi,
fartunatamente più cansensi che abieziani,
e che castana l'un per cent'O della vace beni
e servizi del camune di Rama (1'« effimera »,
carne si dice), ma davrebbera essere s'Oppres-
si al tempa stessa la refeziane scalastica
per tutta la città; i centri ricreativi estivi; i
saggiarni estivi e invernali; il trasparta sco-
lastica; tutti i centri spartivi di quartiere;
davrebbera essere buttate sulla strada 2.589
persane allaggiate in alberghi e pensiani a
carico del camune perchè sfrattate e prive
di passibilità di allaggia; davrebbe essere
abalita il cantributa allaggia ai bisagnasi;
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dovrebbe essere abolita ogni assistenza alle
categorie disagiate. Ebbene, sommando tutto
questo, dall'estate romana in poi, arriverem-
mo ad un taglio di 56 miliardi, saremmo
cioè arrivati ad un terzo del taglio che si
renderebbe necessario se venisse a mancare
il 16 per cento di cui stiamo discutendo!

Ma, al di là dei singoli casi (si potrebbe
continuare con questi esempi, e se il Gover-
no ci costringerà a fado non mancheremo,
nel corso della discussione, di fado). Voglia-
mo preoccuparci adesso soprattutto delle
conseguenze di ordine generale di queste
scelte, prima di tutto sotto il profilo della
effettiva attuazione di una politica di lotta
all'inflazione.

Non si può dimenticare, in primo luogo,
che la lotta all'inflazione, se non vogliamo
tornare in pieno nella nefasta teoria e pra-
tica dei due tempi, presuppone interventi
volti a determinare un qualificato sviluppo
produttivo, e che il primo obiettivo di que-
sti interventi deve essere la promozione del
Mezzogiorno d'Italia. Sappiamo bene che le
operazioni di finanza locale degli ultimi an-
ni non sono state esenti da critiche, pro-
prio da un punto di vista meridionalista.
Avendo ancorato le risorse dei comuni e
delle province alla spesa storica, si è in qual-
che modo riconosciuta una condizione di
squilibrio nella dotazione di servizi e infra-
strutture a danno del Mezzogiorno. E tutta-
via sappiamo che non vi era allora altra so-
luzione, per passare dal vecchio al nuovo
sistema, e che se non si voleva penalizzare
!'intero sistema delle autonomie, così occor-
reva procedere, introducendo però al tempo
stesso meccanismi di graduale perequazio-
ne che potessero avviare un processo di cor-
rezione dello squilibrio; tale processo di fat-
to si è avviato, come dimostra la crescente
capacith dei comuni meridionali di utiliz-
zare i finanziamenti della Cassa depositi e
prestiti per investimenti.

Sono dati impressionanti questi, colleghi,
che dimostrano quale sia stata in questi
quattro anni di risanamento della finanza
locale la marcia ascendente dei comuni me-
ridionali. Nel 1978, nel primo anno di appli-
cazione dei nuovi provvedimenti, i comuni
del Mezzogiorno sono riusciti ad accedere

ai crediti offerti dalla Cassa depositi e pre-
stiti solo per il 10 per cento del totale; il
90 per cento è andato al Centro-Nord, non
perchè la legge così disponesse (la legge
disponeva il contrario, disponeva una misu-
ra di favore per i comuni meridionali), ma
perchè la capacità di progettazione effetti-
va era a questo livello nel 1978.

Nel 1979 la quota percentuale dei finan-
ziamenti della Cassa depositi e prestiti ai
comuni del Sud rispetto al totale complessi-
vo è salita dallO al 28 per cento. Nel 1980
siamo arrivati al 31 per cento. Due giorni
fa la stampa ha dato notizia del livello calo
colato dalla Cassa depositi e prestiti per
questo anno. Ebbene, sapete qual è la per-
centuale di ricorso ai crediti della Cassa de-
positi e prestiti da parte dei comuni del Mez-
zogiorno nel 1981? Il 45,4 per cento del-
!'intero ammontare su scala nazionale! Ec-
co che si può vedere la crescita effettiva del-
la capacità di intervento e di investimento
dei comuni del Mezzogiorno. Ebbene, se og-
gi gli enti locali, accettando il tetto pro-
grammato del16 per cento, accettano di fat-
to un marcato contenimento della spesa per
beni e servizi, ciò significherà senza dubbio
una brusca frenata soprattutto per quegli
enti che più hanno sviluppato e program-
mato tali servizi, per i quali cioè l'incidenza
percentuale di questa voce sull'insieme del
bilancio è stata più alta. Sia pure con un
effetto negativo sui comuni più dotati, 10
squilibrio potrà quindi ridursi, ma ciò a con-
dizione che i comuni meno dotati possano
conservare sufficienti margini per mantene-
re ed ampliare, sia pure in misura contenu-
ta, i loro servizi. Ma se il taglio sarà drasti-
co per tutti ~ come accadrebbe con !'incre-
mento monetario zero ~ gli squilibri tra
Nord e Sud resteranno, anzi si aggraveran-
no, data la maggiore fragilità dei bilanci
dei comuni meridionali.

Le stesse considerazioni si possono fare
per quanto riguarda l'incidenza sulle spese
di investimento. Occorre dunque che il pro-
cesso di graduale riequilibrio non sia spez-
zato, come accadrebbe con queste decisioni,
e perciò da un lato non si devono compri-
mere oltre un limite tollerabile le risorse di
tutti gli enti locali, e dall'altro lato si devo-
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no al tempo stesso rafforzare strumenti pe-
requativi, come il fondo perequativo previ-
sto dalle disposizioni di finanza locale, o le
norme a favore del Mezzogiorno per l'ero-
gazione dei mutui della Cassa depositi e
prestiti, ciò che invece, fino a questo mo-
mento almeno, la legge finanziaria non pre-
vede affatto; anzi essa prevede di mante-
nere il fondo di perequazione alla medesima
cifra monetaria del 1981, cioè 200 miliardi.

Ancora più evidenti sono gli effetti anti-
meridionalistici della scelta dell'incremento
monetario zero ~ cioè della riduzione in
termini reali ~ se si guarda all'altra fonte
di finanziamento degli enti locali, cioè le
entrate proprie, formate da tributi locali,
tariffe, fitti attivi, rette, eccetera. :È:chiaro
che già il tetto del16 per cento richiede uno
sforzo per tutti gli enti locali per accrescere
almeno del 16 per cento, cioè di circa 800
miliardi ~ che non sono pochi ~ anche que-
sta parte delle loro entrate. Ma è evidente

che questo sforzo darà risultati migliori lad-
dove non solo l'efficienza delle amministra-
zioni, ma anche la capacità contributiva dei
cittadini sono maggiori.

Vorrei ancora osservare a questo propo-
sito che l'enfasi posta da alcune parti po-
litiche, e purtroppo penetrata negli ultimi
anni anche nelle deliberazioni dell'Associa-
zione nazionale dei comuni, sulla funzione
essenziale, sotto il profilo sia finanziario che
istituzionale, da assegnare all'incremento dei
tributi propri, è viziata dalla sottovaluta-
zione degli effetti negativi che ogni accen-
tuazione in tal senso può avere sulla que-
stione meridionale. Una più significativa au-
tonomia tributaria dei comuni è senz'altro
utile e possibile, ma oggi difficilmente può
andare oltre la razionalizzazione di una sfe-
ra di tributi che non possono dare risorse nel
loro insieme apprezzabilmente superiori, nel-
l'ordine di grandezza reale, rispetto alle at-
tuali entrate.

Presidenza del vice presidente FER R A L A S C O

(Segue M O D I C A). La stessa ventilata
imposta immobiliare, che certo di tutte le
proposte è la più significativa, non farebbe
che riordinare e razionalizzare tributi già
esistenti, per assicurare un gettito più o me-
no corrispondente a quello che oggi si rica-
va da questi tributi. Decorrerebbero dunque,
per dare effettivamente respiro all'autono-
mia impositiva locale, ben altre e più pro-
fonde riforme. Occorrerebbe rimettere in di-
scussione le basi del sistema tributario adot-
tato con la legge di riforma del 1971, per
attuarne un vasto decentramento e allo stes-
so tempo istituire fortissimi meccanismi di
redistribuzione a favore del Mezzogiorno,
che quella legge non prevede affatto. Que-
sta sarebbe semmai la soluzione che gli au-
tonomisti dovrebbero sostenere. Ma se non
si intende andare in questa direzione ~ e
oggi ben pochi 10 chiedono ~ o se non esi-
stono ~ come alcuni sostengono ~ le pos-
sibilità obiettive di rivedere dalle basi la

riforma del 1971, ogni esasperazione del
tema dell'autonomia impositiva degli enti lo-
cali non è altro che demagogia, pericolosa
anche perchè può coprire decisioni sostan-
zialmente antimeridionalistiche. Ed è certa-
mente demagogico, oltre che antimeridiona-
lista, pretendere oggi di scaricare sulle en-
trate tributarie dei comuni il recupero dei
mancati trasferimenti da parte dello Stato,
perchè ciò richiederebbe l'incremento di tali
tributi in proporzioni impossibili. Così, ad
esempio, il comune di Pesaro ha calcolato
che per compensare con l'aumento dei tri-
buti propri il mancato trasferimento del 16
per cento, dovrebbe aumentare il gettito dei
tributi (che, non 10 si dimentichi, per la mag-
gior parte sono rigidamente delimitati dalla
legge dello Stato, non sono nella libera di-
sponibilità del comune) di ben il 150 per
cento. E questo è chiaramente impossibile.
Per non parlare poi delle amministrazioni
provinciali, le quali, avendo una finanza che
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per il 90 per cento è di trasferimento e per
l'altro 10 per cento solo in piccolissima par-
te è di ordine tributario, perchè i tributi ri-
masti alle province sono del tutto insigni-
ficanti, da una decisione di questo genere
verrebbero radicalmente penalizzate. Si po-
trà discutere sulla sorte della provincia, ma
è ben chiaro che, finchè esiste l'amministra-
zione provinciale, essa ha il dovere e il di-
ritto di vivere e di funzionare.

Resta dunque, come unica e vera prospet-
tiva, quella del drastico taglio dei servizi so-
ciali, nella misura e con le conseguenze che
ho poco fa illustrato. Sappiamo che anche
su questo punto si sono accese polemiche
da parte di chi ritiene che in determinate
regioni d'Italia alcuni di questi servizi siano
stati anche troppo sviluppati. Altri colleghi,
penso, nel corso della discussione degli emen-
damenti potranno affrontare questo argo-
mento; a me basta ricordare le veementi ac-
cuse rivolte recentemente su questo piano
contro le giunte di sinistra delle grandi città
da esponenti della Democrazia cristiana in
un convegno svolto si a Bologna. CosÌ, per
esempio, l'onorevole Degan, relatore a quel
convegno, rimprovera a queste amministra-
zioni proprio e soprattutto ~ sono sue pa-
role ~ «la attuazione di servizi sociali dif-
fusi nei quartieri e intensi nei settori assisten-
ziali, culturali, sportivi »: questo sarebbe il
reato delle amministrazioni di sinistra delle
grandi città! E l'onorevole Degan contrap-
pone questi interventi alla vecchia politica
delle amministrazioni democristiane, tutta
protesa a realizzare invece « grandi program-
mi operativi », investimenti pesanti in in-
frastrutture (anche se lo stesso Degan non
può negare che ciò che ne venne fuori furo-
no le mostruose e disumane metropoli della
speculazione). In quello stesso convegno non
si è nascosta la speranza che da una crisi
dei servizi sociali, indotta anche dalle restri-
zioni finanziarie, possa derivare il crollo po.
litico delle giunte di sinistra e che la De-
mocrazia cristiana possa cosÌ riprendere la
direzione delle grandi città, « omogeneizzan-
done » le maggioranze ~ ecco un altro vec-
chio e intramontabile preconcetto antiauto-
nomista ~ con quella che regge il governo
centrale.

Il senatore Vittorino Colombo ha avuto
addirittura il cattivo gusto di fare l'elen-
co di tutte queste amministrazioni che egli
e il suo partito si accingono su questo piano
a riconquistare. Sembrava quella vecchia fa-
vola del garzone di sartoria che scrisse sul-
lo stendardo: «sette in un colpo ».

Questa Assemblea è perfettamente in gra-
do di giudicare quanto possa valere una pro-
spettiva di recupero politico siffatta"costrui-
ta sulla pelle dei cittadini, soprattutto dei
più disagiati, che dovrebbero essere privati
di essenziali servizi. Non spetta certo a noi
in questa sede difendere le giunte di sini-
stra: esse hanno forze e capacità sufficienti
per difendersi da sole da questi attacchi. Del
resto esse già una volta hanno sconfitto ~

nelle elezioni del 1980 e del 1981 ~ un'op-

posizione cieca e distruttiva condotta nei lo-
ro confronti, e non si lasceranno certo sot-
trarre il consenso attivo dei cittadini, gua-
dagnato con anni ed anni di paziente lavoro
di risanamento e di sviluppo, dopo i guasti
arrecati da quella politica che tanto ancora
piace all'onorevole Degan; anzi, sapranno
denunciare le responsabilità delle restrizio-
ni, se queste saranno rese insopportabili da
errate decisioni di ordine nazionale.

A noi interessa soprattutto, in questo mo-
mento, mettere in evidenza, più che questi

-aspetti politici, le conseguenze di ordine eco-
nomico generale di una simile scelta. Come
non comprendere, infatti, che altra cosa sa-
rebbe esaminare i problemi del salario, delle
condizioni di vita dei lavoratori, in presen-
za di un diffuso sistema di servizi sociali
che li aiutino ad affrontare il costo dell'esi-
stenza quotidiana delle famiglie, ed altro sa-
rebbe privarli invece di questi servizi, nel
momento stesso in cui si inaspriscono tri-
buti, rette, tariffe, eccetera? Come non com-
prendere che una crisi dei servizi sociali,
non tanto nel senso che non se ne istituiran-
no dei nuovi, quanto nel senso della chiusu-
ra o del drastico ridimensionamento di quel-
li esistenti, non potrebbe non influire pe-
santemente sul comportamento sindacale
dei lavoratori? E ciò alla vigilia di impor-
tantissimi rinnovi contrattuali! Sarà più fa-
cile o più difficile, senatore Andreatta, allo-
ra, sollecitare i lavoratori a contenere le 10-



VIII LegislaturaSenato della Repubblica ~ 17729 ~

339~ 5EDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 2 DICEMBRE 1981

ro rivendicazioni in termini compatibili col
controllo dell'inflazione? E chi ha interesse
ad esasperare in tal modo le tensioni socia-
li e sindacali? Qualcuno pensa forse di sca-
ricare sulle amministrazioni locali, specie
delle grandi città, le tensioni che si stanno
già determinando? Abbiamo il dovere di di~
re che queste irresponsabili intenzioni, se
vi sono, resteranno una pura illusione, per-
chè non permetteremo che ciò avvenga; se
scelte sbagliate e antipopolari della maggio-
ranza e del Governo dovranno provocare si~
mili tensioni e lotte, non mancheremo di es~
sere noi stessi alla testa del movimento di
protesta e di indirizzarIo con tutta la for-
za necessaria e con tutte le possibili conse~
guenze politiche ~ anche per quanto riguar~
da l'attuale situazione politica del paese ~

verso i suoi veri e giusti obiettivi.
Vorrei ancora accennare alle negative con~

seguenze di un blocco degli investimenti de~
gli enti locali, determinato non tanto dal~
l'esaurimento delle loro legittime possibili~
tà di ricorso al credito, quanto dalle ristret-
tezze del bilancio annuale di competenza e
di cassa. Si tratta di uno dei settori più di~
namici ed efficienti della spesa pubblica, e
questo non è negato da nessuno: è un set-
tore che produce occupazione per tutta una
vasta rete di attività e di industrie, specie
piccole e medie.

Oggi il senatore Andreatta (che condusse
negli anni scorsi, anche allora con dati spes-
so manipolati, la ben nota polemica contro
i residui passivi delle regioni) ha cambiato
spalla al suo fucile e considera l'efficienza
della spesa un pericolo e i residui passivi un
ben di Dio che gli fa quadrare il bilancio
di cassa. Per questo, dimenticando che in~
sieme all'inflazione c'è anche da combattere
la disoccupazione e la recessione economica,
non mostra di preoccuparsi della possibile
caduta degli investimenti degli enti locali, nè
si preoccupa della crisi in cui un blocco de~
gli investimenti getterebbe quelle proiezioni
pluriennali di carattere programmatico, che
pure la stessa legge dello Stato ha indicato
come necessarie agli enti locali.

C'è ancora un altro motivo che dimostra
le aberranti conseguenze che avrebbero cer~
te norme della legge finanziaria. È ben chia-

l'O, infatti, che dovrà restare fermo l'obbli-
go legislativo del pareggio dei bilanci degli
enti locali, perchè tutta l'operazione di risa~
namento non salti per aria. Ebbene, già og~
gi, in seguito ai ritardi nell'erogazione dei
trasferimenti dalla tesoreria centrale, si sta
facendo sempre più frequente il ricorso del-
le amministrazioni locali alle anticipazioni
di cassa fornite con interessi onerosi dalle
tesorerie. Una drastica riduzione dei trasfe-
rimenti in termini reali, in presenza di una
spesa che per molti settori sarà impossibile
ridurre nella stessa proporzione, non potrà
che allargare questo fenomeno: riprenderà
così a svolgersi la spirale dell'indebitamen-
to, di cui sono evidenti gli effetti inflazioni-
stici. Il sistema bancario ricomincerà a lu-
crare cospicui interessi, come ha fatto per
tanti anni, sulle spalle del debito degli enti
locali, e il pareggio dei bilanci tornerà ad
essere un'illusione.

I guasti dunque, onorevoli colleghi, signor
Ministro, non riguarderanno solo il fallimen-
to di alcuni presupposti di una politica eco~
nomica antinflazionistica: essi saranno an~
cara più gravi, perchè colpiranno aspetti vi-
tali del nostro sistema istituzionale democra~
tico. Si discute molto, oggi, di rinnovamen-
to istituzionale, di riforme grandi e piccole;
ci si confronta su ipotesi e proposte. Ecco
qui un preciso terreno di confronto. Non
pensate che il risanamento della finanza lo-
cale, che sarebbe reso impossibile da certe
misure di politica finanziaria, costituisca
problema istituzionale di fondamentale im-
portanza?

Valutiamo la legge finanziaria anche sotto
questo profilo. Sappiamo che essa può modi~
ficare norme sostanziali vigenti, ma dovreb-
be farIo nei limiti dell'incidenza strettamen-
te finanziaria di tali norme. Ebbene, così
non è per la finanza locale: il guasto è di
ordine istituzionale; così non è per le stesse
regioni; così non è per il servizio sanitario.

Della finanza locale ho già detto, credo,
abbastanza. Quanto alle regioni, si deve in
primo luogo notare ~ come segno estrema-
mente preoccupante ~ la loro collocazione
del tutto marginale rispetto a questo dibat~
tito. Sembra che, ottenuta la garanzia di un
incremento del16 per cento dei trasferimen~
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ti dello Stato ai loro bilanci, su di esse non
ci sia più nulla da dire. Ma la catastrofe del-
la finanza locale non riguarda forse anche
le regioni? E l'alterazione di fondamentali
princìpi del servizio sanitario e della stessa
autonomia regionale non ci deve preoccu-
pare?

Dico questo con profonda apprensione,
perchè ritengo che ciò derivi dal fatto che,
per errori dei gruppi dirigenti, sia centrali
che regionali, è andato avanti purtroppo un
processo di tacito inserimento delle regioni
in un sistema dei pubblici poteri ben poco
diverso da quello vigente dieci anni or sono,
quando le regioni nascevano con l'auspicio
di essere la molla fondamentale di un rinno-
vamento istituzionale dell'intero assetto del-
lo Stato.

Mi auguro naturalmente che così non sia,
che ancora i giochi non siano fatti; ma in-
tanto si deve registrare il fatto che, al di là
degli aspetti quantativi, che non voglio di-
scutere in questo momento, questa legge fi-
nanziaria compie un'alterazione del sistema
istituzionale della finanza regionale che, ove
non fosse rigidamente riferita solo ad una
fase transitoria e provvisoria, di un solo an-
no, potrebbe avere gravissime conseguenze
per l'autonomia regionale. Infatti, per la pri-
ma volta, le regioni nel 1982 verranno finan-
ziate non sulla base di entrate certe e deter-
minate in via definitiva in riferimento al-
l'andamento del gettito tributario, bensì me-
diante uno stanziamento annuale riferito al-
le entrate dell'anno precedente, aumentate
del 16 per cento. Si estende ad esse, insom-
ma, quello che è stato finora il sistema di fi-
nanziamento degli enti locali.

Ora non è chi non veda come un simile si~
stema sia del tutto incompatibile con quella
autonomia finanziaria che è tassativamente
prescritta per le regioni dall'articolo 119 del-
la Costituzione, e che presuppone la certezza
della disponibilità da parte 'delle regioni, ol-
tre che di tributi propri, anche di quote di
tributi erariali. Se tali quote possono anche
variare in relazione all'andamento generale
dell'economia del paese, esse devono essere
pur sempre, appunto, delle « quote », devo-
no essere cioè sempre somme rapportate al
gettito dei tributi ~ come voleva del resto

la legge di contabilità del 1976, oggi annul-
lata dalle disposizioni della legge finanziaria
~ e non riferite ad altri parametri discre~
zionalmente fissati di anno in anno dal legi-
slatore statale, come sta avvenendo purtrop-
po da gran tempo, in aperto dispregio della
norma costituzionale, per le regioni a statuto
speciale, che da dieci anni sono soggette a
questo tipo di finanziamento.

Il Presidente del Consiglio ebbe la bontà
di giudicare « suggestive », nel suo discorso
programmatico, le indicazioni della Commis-
sione parlamentare per le questioni regiona-
li circa l'impostazione di una nuova legge
per la finanza regionale, rispettosa dei prin-
cìpi di autonomia e di coordinamento fissa-
ti dall'articolo 119 della Costituzione. Ma
deve essere stata una suggestione talmente
forte, quasi fulminante, da provocare la pa-
ralisi di ogni volontà! Invece della riforma
legislativa, di cui era a tutti ben nota l'ur-
genza data la scadenza entro il 1981 delle
vecchie norme, è venuto il regime provvi-
sorio. E nulla è più facile ~ lo sappiamo ~

che rendere definitivo, di rinvio in rinvio,
di proroga in proroga, un sistema provvi-
sorio.

C'è poi il problema della sanità. Non en-
tro nelle questioni di ordine generale (altri
lo faranno ampiamente in questa discussio-
ne), se non per ricordare che i continui rin-
vii imposti dal Governo alla discussione in
Senato del piano sanitario nazionale hanno
vanificato un importantissimo presupposto
della riforma sanitaria: quello cioè che im-
poneva il parallelismo tra l'elaborazione del
piano ~ e quindi l'indicazione dei livelli otti-
mali di assistenza ~ e la legge di bilancio,
destinata a quantificare definitivamente
l'onere sopportabile della nazione.

È ben chiaro che, tendenzialmente, tra
queste due volontà, quella del piano sani-
tario e quella del bilancio, vi è piuttosto con-
trasto che non intesa pregiudiziale, anche se
è assolutamente inaccettabile l'opinione che
sostiene a questo proposito il senatore Vin-
cenzo Carollo nella sua relazione alla legge
finanziaria quando, per respingere una ine~
sistente pretesa di far valere le ragioni del
piano sanitario imponendole al bilancio del-
lo Stato (cosa che mai nessuno ha preteso),
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incorre esattamente nell'errore di segno op~
posto, e cioè dice che la spesa sanitaria de-
ve essere « condizionata» dal bilancio dello
Stato. Personalmente credo sia più giusto
parlare invece di un necessario incontro di
due esigenze che partono da presupposti di~
versi e che devono trovare il punto di compo-
nimento. Spetta appunto al Parlamento come
dice la riforma sanitaria, mettere d'accordo
le diverse esigenze e sanzionarle infine col
bilancio dello Stato.

Oggi ciò non avviene perchè la legge fi~
nanziaria, prescindendo completamente dal
piano sanitario nazionalle, detta vincoli e
impone limitazioni secondo una logica pu-
ramente finanziaria, ignorando gli effetti
anche sconvolgenti che queste decisioni pos~
sono avere nel loro impatto con i princìpi
del servizio sanitario nazionale. Insomma,
sarebbe come se, d'ora in poi, si imponesse
al malato di andare dal ragioniere invece
che dal medico.

Il più grave attacco ai princìpi della ri-
riforma ,risiede senza dubbio nell'introduzio-
ne dei tichets, statali o regionali che siano.
La generalità dell'assistenza garantita dalla
riforma richiede certamente il concorso fi-
nanziario dei cittadini: diritto alla salute,
siamo d'accordo, non s.ignifica erogazione
gratuita dell'assistenza sanitaria a tutti. Si
arriverà forse UI11giorno alla totale fiscaliz-
zazione degli oneri sanitari, ma intanto già
oggi i cittadini pagano, anche se vi sono
larghissime zone di evasione dei contributi
da recuperare. È possibile 'stabiHre che deb-
bano pagare di più, per via fiscale o per
altra wa contributiva, oppure che debbano
ricevere minori prestazioni, ma non si pos-
sono smarrire in queste necessarie operazio-
ni di politica finanziaria, raccordate con ob-
bdettivi di politica sanitaria, i fondamentali
princìpi di giustizia che la riforma sanita-
ria e la Costituzione impongono di rispet-
tare.

Il contributo dei cittaddni deve essere
dunque proporzionato non al loro stato di
malattia, ma alloro reddito, e deve confor-
marsi al principio della progressività del-
!'imposizione, sancito dall'articolo 53 della
Costituzione. Ebbene, il ticket stravolge

questo principio, e stabilisce una specie di
infame tassa sulla malattia per cud chi peg-
gio 'sta più paga. Rendendosi conto, forse,
di ciò, ,si cerca, nell'ambito della maggio-
ranza, di rimediare con un sistema di esen-
zioni, ma questo non fa che porre in mag~
giore evidenza l'insostenibilità del sistema
dei tickets. Infatti 'Con le esenzioni non si
potrà mai assicurare un'effettiva progressi-
vità della contribuzione, a meno di non vo-
ler creare un tale sistema di controlli fiscali
da rendere questo servizio estremamente
complicato e costoso, e quindi talle da dive~
Diire assolutamente impraticabile.

Ma, oltre a questa maoroscopica violazione
dei princìpi della riforma sanitaria, che tut-
tavia è una Viiolazione collegata a esigen-
ze di ordine f.i:nanziario, vi sono nella legge
altri meno evidenti attacchi ai pdncìpi del-
la riforma, privi di qualsiasi seria giustifi-
cazione finanziaria e dunque deliberatamente
introdotti per raggiungere finalità diverse da
quelle proprie della legge finanziaria. Co-
me è noto, il principio base della rifo.rma è
l'ancoraggio del servizio sanitario al livello
comunale, mediante una stretta connessdo-
ne tra unità isanitarie e comuni. Ma l'arti-
colo 49 di questa legge introduce un potere
sostitutivo della regione, cioè ~ s.i badi be-
ne ~ non dell'organo tecnilCo di controllo
regionale, che è il comitato di controllo su~
gli atti dell'unità sanitaria, preposto m de--
terminati casi ad esercitare un potere so-
stdtutivo mediante :l'invio di commissari ad
acta, ma dell'organo politico-amministrativo,
quindi della giunta o del presidente della re-
gione. Mentre il primo tipo di intervento so-
stitutivo, se correttamente usato, non viola
l'autonomia, ma tende solo ad assicurare
,l'applicazione di tassative norme di legge,
l'intervento dell'organo politico determina
una sovrapposizione, un'invasione di pote-
ri, che configura la regione ~ cosa che la
riforma volle rigorosamente ed espressamen-
te evitare ~ come un organo di ammini-
strazione attiva della sanità, gerarchicamen~
te sovrapposto sul piano ammiillstrativo al-
l'unità sanitaria e quindi ai comuni.

C'è qui un chiaro contrasto con l'artico.
lo 118, primo comma, della Costituzione, per
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quanto riguarda la tutela degli interessi stret-
tamente locali, e con l'articolo 128 della Co-
stituzione, per quanto riquarda le funzioni
proprie degli enti locali, sempre che, natu-
ralmente, si continui a considerare l'unità sa-
nitaria come appartenente al 'sistema ammi-
nistrativo dei comuni e non a quello delle
regioni.

Sempre in tema di controllo, un'altra in-
novazione è quella introdotta dall' articolo
50. Mentre la riforma sanitaria aveva stabi-
lito che il controllo sugli atti delle unità sa-
nitarie veniva svolto da quelle stesse sezioni
decentrate dell'organo di controllo regionale
che esaminano gli atti dei comuni corrispon-
denti, l'articolo 50 della legge fjnanziad.a al-
tera questo sistema semplicemente modifi-
cando un rnumero, un 56 che diventa 55, in
modo che solo occhi avvertiti se ne possono
acorgel e. Ma qual è il significato di questa
apparentemente modestissima modifica? Si
trasferisce il controllo sulle unità sanitarie
a quel comitato regionale di controllo che
si occupa non più dei comuni, ma delle pro-
vince, e che si occupava in passato degli
enti ospedalieri. Si Slpezza così il rapporto
tra unità sanitarie e comuni e si tende a
configurare l'unità sanitaria non più come
un'emanazione dei comuni, ma come un ve-
ro e proprio ente locale separato e autono-
mo, quali erano appunto i vecchi e non cer-
to benemeriti enti ospedalieri.

Ma solo il legame con i comuni può ga-
rantire che le unità sanitarie non si tra-
sformino ill altrettante piccole mutue irre-
sponsabili verso i cittadind. elettori, buro-
cratiche e costose quanto lo erano le vec-
chie mutue.

r:. molto facile, senatore Carollo, fare de-
magogia, come ella fa nella sua relazione,
su singoli casi di cattiva aIIlII1ÌIll.strazione di
questa o quella unità sanitaria. Ma in questo
modo, cercando di sganciare l'unità sanita-
ria dal controllo dei comuni e cercando di
appoggiare la tendenza a costituirle in orga-
nismi autonomi e separati, praticamente voi
create le condizioni della cattiva amministra-
zione generalizzata in tutte le unità sani-
tarie del nostro paese. Noi siamo d'accordo
profondamente sulla necessità di esercitare

un severo controllo sull'amministrazione del-
le unità sanitarie: non si può permettere
che una riforma essenziale come quella sa-
nitaria venga compromessa da comporta-
menti che è poco considerare soltanto sba-
gliati, che pur ci sono qua e là nel paese.
Credo sarebbe difficile che proprio in que-
sto settore e solo in questo settore, di fron-
te a quellO' che succede in ogni campo della
pubblica amministrazione, non dovessimo re.
gistrare qualche ,difetto. Siamo d'accordo
sulla necessità del controllo, tant'è vero che
dalla nostra parte sono venute proposte po-
sitive di introduzione di strumenti efficaci di
controllo come quelli dell'articolo 53 della
legge finanziaria, che prevede la ricostruzio-
ne degli elenchi degli aventi diritto all'assi-
stenza sanitaria per mettere fine al lucro
sulle anime morte, che si può realizzare quan-
do non cl sia l'intervento sollecito dell'am-
ministrazione nell'aggiornamento degli elen-
chi. Ma se voi per quella strada che avete
imboccato con gli articoli 49 e 50 pensate
di rendere più efficace il controHo, vi sbaglia-
te, perchè per quella strada si arriva solo
a rinnovare le infauste esperienze degli en-
ti ospedalieri., e ci si pone in contrasto ~

ma questo vi interessa di mena perchè i
problemi istituzionali nei vostri schemi van-
no sempre messi all'ultimo posto ~ con l'au-
tonomia delle regioni nell'ordinamento del
sistema dei controlli sugli atti degli enti lo-
cali ~ di cui fanno parte anche le unità sa-
nitarie ~ oltre che con un principio base
della riforma sanitaria.

Sono dunque arrivato, onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, alla conclusione di que-
sto non breve intervento; e questa conclu-
sione deve essere purtroppo severa. Profon-
de lacerazioni e contrasti nel tessuto sociale
del paese; gravi contraddiziom con gli obiet-
tivi stessi di una politica economica antinfla-
zionistica; accentuate tensioni sdndacali e po.
litiche; guasti istituzionali che possono an-
che diventare per certi aspetti irreversibili:
ecco tutto ciò che può derivare, almeno nel
campo da me esaminato, da11e errate scelte
di questa legge finanziaria, ostinatamente vo-
lute, almeno finora, da chi crede possibile
sovrapporre astratte cifre, da far quadrare
ad ogni costo, alla realtà viva .del paese.
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Onorevole Ministro, colleghi, noi ci osti-
niamo, invece, a credere, con tutto il rispet-
to per i ragionieri e gli economisti che le ra-
gioni della nazione debbano prevalere sugli
schemi, i preconcetti, le velleità di chi, poco
importa se consapevole o meno, rischia di ar-
recare tanti danni al paese. È stato offerto
al Governo e al Parlamento ~ lo ripeto an-
cora una volta ~ il terreno per un confronto
obiettivo e per un solidale consenso di tutte
le istituzioni locali alla lotta contro !'inflazio-
ne. Sappia il Presidente del Consiglio, sap-
pia il Governo, sappia il Parlamento, il Se-
nato, cogliere questa storica occasione per
il hene di tutti.

Il senatore Donat-Cattin ieri sera in un
intervento che non si sa bene se considerare
di appoggio o di opposizione al Governo, e
che quindi costituisce esso stesso un inci-
dente all'interno della maggioranza (che in
questi giorni appare particolarmente ricca di
simili e anche più clamorosi incidenti), ci
rimprovera di non avere voluto provocare
in questa discussione incidenti di percorso
al Governo.

D O N A T - C A T T I N. È un elogio.

M O D I C A. A me è sembrato un rim-
provero; mi è sembrato che lei auspicasse
che la nostra opposizione non tendesse a
perseguire i fini che persegue, cioè di modi-
ficare, nell'interesse del paese e dei lavorato-
ri, decisioni sbagNate della maggioranza e
del Governo, ma agitasse strumentalmente
questa tematica per perseguire altri e diversi
obiettivi di ordine politico generale.

D O N A T - C A T T I N. In questo caso
è politicamente daltonico.

M O D I C A. Senatore Donat-Cattin, pur-
troppo ieri sera l'hanno sentita in pochi;
quindi non posso chiamare a testimoni i pre-
senti; ma, ripeto, mi ;pare che il suo inter-
vento abbia costituito uno dei tanti inciden-
ti di percorso della maggioranza in questa di-
scussione, così delicata, della legge finan-
ziaria.

Noi non perseguiamo obiettivi di ordine
strumentale; il nostro obiettivo in questa di-

scussione è di ottenere modificazioni so-
&tanziali di norme sbagliate contenute nella
legge finanziaria; e ciò nell'interesse del pae-
se, non per interessi di parte. Non sono, co-
me avrebbe detto il segretario della DC,
quelle relative alla finanza locale « le propo-
ste dei comunisti» che ,si debbono introdur-
de in questa legge finanziaria; non so se sia
stata smentita questa dichiarazione diffusa
attraverso le agenzie, che sarebbe stata fatta
dall'onorevole Piccoli, il quale avrebbe parla-
to, appunto, di 'richieste« dei comunisti» per
la finanza locale. Non sono le richieste dei
comunisti, a meno che voi non vogliate con-
siclerare comunisti tutti i comuni d'Italia e
il presidente dell' Associazione nazionale dei
comuni, che è il senatore Ripamonti, del vo-
stro partito; queste sono le richieste unani-
mi, unitarie di un ampio movimento in cui
sono presenti tutte le forze politiche demo-
cratiche che agiscono non in nome di interes-
si di corporazione o di parte, ma in nome
dell'interesse nazionale. Non sono esigenze e
a'spiraz,ioni dell'opposizione soltanto quelle
che noi vi presentiamo, ma appartengono a
tutti. Si tratta di evitare ingiuste e punitive
misure antipopolari, e di scongiurare gravi e
pericolose tensioni sociali; si tratta di assi-
curare l'effettivo raggiungi mento di obietti-
vi di risanamento economico e finanziano;
si tratta di salvaguardare il corretto rappor-
to istituzionale fra tutti gli organi in cui si
riparte la Repubblica; si tratta di rispettare
regole fondamentali della democrazia che
vincolano, sì, al senso della sua responsabi-
lità nazionale l'op;posizione, ma che devono
anche imporre alla maggioranza e al Gover-
no la conoscenza dei limiti oltre i quali non
si può andare, se non si vuole sospingere la
crisi del paese verso irrimediabili conclusio-
ni. (Vivi applausi dalla sinistra e dall'estre-
ma sinistra. Congratulaziom).

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

N O C I. Signor Presidente, signor Mini-
stro, onorevoli colleghi, nell'ambito delle pro-
poste di legge finanziaria per l'anno 1982 par-
ticolare rilievo assumono le norme del set-
tore inerente la finanza locale; ciò dn dipen-
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denza di alcuni importanti fattori: l'entità
del trasferimento, ci:rca 18 mila miliardi; la
complessa realtà degli enti locali chiamati
per competenza a fornire servizi .sempre più
adeguati all'evolversi della società, anche e
specialmente quando essa attraversa momen~
ti di crisi economica; i soggetti protagonisti
dell'intera vicenda, gli amministrratori locali.
Questi fattori, in ultima analisi, determinano
sensibilità ed eco di gran lunga superiori
alle cifre finali dei trasferimenti, di per sè
consistenti e meritori di analisi e di susse-
guend controlli. La nostra attenzione dun-
que, nell'ambito del .dibattito, non deve es-
sere attratta esclusivamente daBo spostamen-
to di masse monetarie da un settore all'altro.
Non basta affermare che ci si deve sforza-
re, rasciando fino in fondo il barile, di dare
di più, nè tanto meno proporre tagli inop-
portuni, ma occorre analizzare o quanto me~
no iniziare ora o porsi il problema di come
viene spesa tale massa di danaro, ed in quali
condizioni si trovino gli amministratori nel
far fronte ai complessi problemi della realtà
locale, chiamata a dare risposte delle popola-
zioni.

Agli inizi degli anni settanta, anche per
far fronte a gravi sperequazioni esistenti fra
enti locali, buona fu l'azione di progressivo
accentramento sul bilancio dello stato delle
entrate e del contemporaneo decentramento
delle spese sugli enti locali e territoriali. So~
cialmente valida e politicamente azione qua-
lificata, perchè finalizzata, così come ri-
cordato dal compagno Scevarolli nel suo in.
tervento, a ddurre :ildifferenziale di sviluppo
dei servizi, dando corposo supporto alle
zone economicamente più arretrate del
paese.

A distanza di tempo, ciò che dobbiamo va.
lutare in materia sono alcune consistenti
lacune che si sono manifestate in seguito a
vuoti di oorattere legislativo, quali la manca.
ta riforma delle autonomie locali e della fi-
nanza locale.

Nell'attuale quadro legislativo l'incapacità
impositiva dei comuni e delle regioni, d.
dotta allumicino per i primi e nulla o quasi
per le regioni (va ricordato che il loro bilan-
cio al 95 per cento è formato da trasferi-
menti dallo Stato), ha creato generazioni di

amministratori completamente privi di una
delle massime pecuLiarità degli enti territo-
riali, l'autonomia impositiva. Questo fatto da
una parte ha per1lIleS!so allo Stato l'inizio
di una migliore e più equa azione tributa-
ria sul territor.io nazionale, d'altra parte
però ha posto gli enti locali ed i loro ammi-
nistratori in una condizione nuova, quella
cioè di diventare in troppe occasioni contro-
parte di Governo, onde chiedere di più per
far fronte a Teali esigenze, ma finendo eol
trovar.si ~ e questo è stato grave ~ le spe-
se pagate a piè di lista; e ciò, chiamatelo co-
me volete, ha contribuito a deresponsabiliz-
zare fortemente gli amministratori, relegan-
doli su questioni importanti m ruoli di se-
condo piano.

Con l'evolversi della nostra società, e per
questa nuova condizione in cui sono venuti
a trovarsi gli amministratori, abbiamo tutti
potuto notare ~ e quotidianamente è verHi-
cabile ~ come alcuni indirizzi che hanno
preso piede in tutto il territorio nazionale
siano debordati rispetto alle originarie in-
tenzioni, divenendo fenomeno al quale met-
tere mano onde dargli un minimo di disci-
plina democratica.

Mi riferisco in particolare, fra le altre,
a tutte quelle manifestazioni che vengono
realizzate nei mesi estivi e alle volte anche
invernali dai comuni, e che l'assessore del
comune di Roma Nicolini ha felicemente sin-
tetizzato in «filosofia dell'effimero» Ecco,
cari colleghi, queste enormi masse moneta~
rie, se non verranno al più presto incanala-
te in una vera riforma, finiranno per far
dire fra qualche anno, se non addirittura
oggi, che i bilanci sanati a piè di lista rap-
presentano una azione finanziaria effimera
e contraria sia alle responsabilità degli am-
ministratori che all'interesse agli ammini-
strati.

Lo sforzo che si sta compiendo, quello
cioè di ritornare dal 1982 a dare maggiore
capacità impositiva ai comuni, è un atto for-
temente positivo: è, prima ancora di una
operazione finanziaria, un serio tentativo
sulla strada del recupero dell'autonomia dei
comuni, ridando agli amministratori locali
quella che dovrebbe essere una delle loro
maggiori peculiarità, l'autonomia impositi-
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va, la capacità di determinare nuovi gettiti
di entrata al servizio degli investimenti prio-
ritari della realtà locale.

Ci accorgiamo oggi come sia difficile iden-
tificare dal centro una spesa quale quella de-
stinata agli enti locali, che non può essere
valutata esclusivamente sulla base del pro-
cesso inflattivo; nè totalmente affi,dabili pos-
sono essere i dati desunti dalle precedenti
Leggi finanziarie, perchè non sono tutti com-
patihili fra di loro, e comunque in diversi
settori debbono essere Isommati ad interven.
ti determinati dalle stesse regioni. In questo
quadro, le ,richieste di maggiori disponibili-
tà sono sicuramente legittime, ma nel me-
rito ~ data l'impossibilità di precise valu-
tazioni, che si rendono aleatorie ed anzi ma-
gari fonere di azioni di mercanteggiamento

~ non risultano rispondenti alla soluzione
del problema.

Noi riteniamo che, prima ancora di pas-
sare alla verifica di possibili ulteriori dispo-
nibilità, un minimo di esaane debba essere
fatto su una sovraimposta presente nella
legge in vigore, e ai riferiamo a quella appli-
cata sull'uso non industriale deH'energia elet-
trica; tale sovraimposta poteva essere facol-
tativamente applicata ai 'comuni sino ad un
massimo di dieci lire al Kwh, ed il gettito
conseguente avrebbe sicuramente rappresen-
tato una massa consistente di manovra. Ciò
che ci risulta è che, su 8.000 comuni, più di
5.000 non l'hanno applicata, e fra gli altri
Bologna e Modena, che costantemente van-
tano i più alti tenori di vita pro capite per
ogni loro cittadino.

Ora, in una situazione come l'attuale, ove
ogni miliardo previsto in più in uscita deve
essere coperto da nuovi onpelli, è giusto che
tutti corrispondano anche per chi non ha
voluto chiedetre direttalmente?

Non si può tuttavia essere insensibili di
fronte alla situazione che pone gli ammini~
stratori nella condizione di governare alla
giornata, perchè impossibilitati a conoscere
con il necessario anticipo le linee entro cui
definire i propri programmi di attività. Eo
una circostanza questa che autorizza ogni
sorta di rimostranze da parte delle autono-
mie, poichè sottrae loro la possibilità di
svolgere proprio quel ruolo di immediati in-

terlocutori della collettività che virtualmen-
te le abilita ad adeguare con rapidità opi-
nioni e indirizzi al manifestarsi dei bisogni,
tenendo conto delle disponibilità reperibili.

Fino ad ora le voci che si sono sollevate
per rivendicare questo ruolo di responsabi-
lità sono state tacitate attraverso il rico-
noscimento a tutti gli enti di trasferimenti
in grado di assicurare la spesa storica.

Teniamo presente però che nel frattempo
numerose sono state le modificazioni che
sul piano dei compiti istituzionali hanno in-
vestito i comuni, senza avere le necessarie
coperture amministrative.

Senza voler entrare nel merito dei vari
contenuti, si pensi al decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 616 del 1977, con il
quale si è data una legge-quadro in materia
di redistribuzione dei compiti ai tre livelli
di governo, e alla vera e propria rivoluzione
che esso ha comportato, vuoi per effetto
diretto delle norme nazionali, vuoi per ef-
fetto indotto di quelle regionali di attua-
zione.

Ma non è solo in questo ambito che i
compiti dei comuni si sono allargati, poi-
chè sono numerose e svariate le altre leggi
dello Stato che più o meno direttamente
conferiscono loro nuove funzioni.

In tema di disposizioni per la formazione
del bilancio ~ tanto per restare in argo-
mento con la discussione in atto ~ essi so-
no tenuti a svolgere tutta una serie di com-
piti, quali la formulazione di previsioni di
cassa e di competenza, la predisposizione
di bilanci pluriennali, nonchè statistiche su-
gli andamenti trimestrali dei conti per sod-
disfare l'esigenza di una migliore conoscen-
za dei fenomeni economico-sociali.

Si tratta di questioni che richiedono una
seria e programmata organizzazione e che
non possono essere soddisfatte se la spesa
continua a scoprire indirizzi cristallizzati per
legge e se questi indirizzi continuano ad
essere calati dall'alto, con ritardi inconce-
pibili, come è avvenuto negli ultimi due
anni.

Questo intervento vuole quindi essere una
esortazione rivolta al tempo stesso al Par-
lamento e al Governo, affinchè tutta la pro-
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blematica degli enti locali venga affrontata
e risolta in via definitiva.

Ciò vale contingentemente per la fissa-
zione dell'ammontare dei trasferimenti ai
comuni, su cui si ritiene debba essere adot-
tato un atteggiamento realistico, nel senso
di non limitarsi ad esorcizzare formalmen-
te indesiderate espansioni, che di fatto pos-
sono ricreare disavanzi sommersi.

Le aperture nei confronti delle rivendica-
zioni delle associazioni rappresentative deb-
bono essere quindi senza pregiudizi, e le-
gate alle volontà di migliorare la situazione
presente, anche sulla base delle informazio-
ni che in questi anni il Governo è riuscito
a mettere insieme.

Da parte socialista esiste piena disponi-
bilità a trovare soluzioni migliori, ove ciò
sia reso possibile senza alterare il senso
della manovra complessivamente ipotizzata
per il contenimento delle grandezze di bi-
lancio.

Ma un appuntamento che non possiamo
più mancare è quello della riforma delle au-
tonomie, della finanza locale e della finanza
regionale.

Esiste un bisogno generalizzato di certez-
za del diritto che, se è una esigenza per ogni
singolo cittadino, è per le istituzioni pub-
bliche assolutamente indispensabile, pena la
involuzione della stessa democrazia.

Per terminare ~ e non per ricercare po-
lemiche ~ molto pesanti al riguardo sono
state le dichiarazioni del collega Modica nel
suo intervento, là dove afferma che, qualo-
ra non verranno accolte le loro richieste,
si porranno alla testa del movimento di
protesta, con conseguenze politiche anche
nei riguardi del Governo. Cosa significa ciò?
Che la volontà che anima questa dichiara-
zione di rottura è nei centri periferici? Ciò
ci preoccupa, e nel prenderne atto ci adope-
reremo come socialisti perchè non si giochi
impunemente allo sfascio, perchè i sociali-
sti hanno sempre anteposto e sempre ante-
porranno gli interessi generali del paese a
quelli di partito. (Applausi dalla sinistra.
Congratulazioni) .

P RES I D E N T E. ~ iscritto a par-
lare il senatore Pecorino il quale, nel corso

del suo intervento, svolgerà anche l'ordine
del giorno da lui presentato insieme con
altri senatori. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Il Senato,

considerato che gli oneri derivanti dalla
gestione della riforma sanitaria sono risul-
tati, in sede di attuazione pratica della ri-
forma, eccessivamente gravosi per la forte
dispersione delle risorse disponibili;

considerato che i costi, non sempre ne-
cessari dei vari organismi preposti al fun-
zionamento delle USL, così come i costi del-
le degenze ospedaliere assorbono gran parte
dei finanziamenti a danno della effettiva as-
sistenza ai cittadini bisognevoli di cure;

ritenuto che la legge finanziaria prevede
maggiori controlli sulle gestioni dei servizi
sanitari;

impegna il Governo a riesaminare tutte
le strutture organizzative preposte al corret-
to funzionamento dell'assistenza sanitaria,
a disporre adeguati contenimenti delle re-
lative spese di gestione, ed in particolare di
quelle voluttarie, riducendo, se necessario,
il numero dei componenti dei relativi orga-
nismi, per sollevare il cittadino bisognoso
dalla corresponsione dei vari tickets previ-
sti dalla legge.

9.1583.4 PECORINO, PISTOLESE, RASTRELLI,

CROLLALANZA, FILETTI, FINE-

STRA, MARCHIO, Pozzo

P RES I D E N T E. Il senatore Peco-
rino ha facoltà di parlare.

P E C O R I N O. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, mi occu-
però solo del bilancio della sanità. Quando
nel 1978 si votò per l'approvazione della
riforma sanitaria, noi del Movimento sociale
italiano votammo contro soprattutto per
convinzione, e motivammo la nostra oppo-
sizione con tutta una serie di osservazioni
che nascevano da una lunga esperienza vis-
suta e sofferta con impegno negli ospedali,
al servizio dell'ammalato, a volte esigente,
a volte sospettoso e insofferente, ma sem-
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pre, in quel particolare momento, desidero~
so del contatto intimo e umano con la classe
medica. Votammo contro, convinti che que~
ste nuove strutture sanitarie, inquadrate in
una società sempre più materialista, non po-
tessero lasciare soddisfatta la nostra collet-
tività ~ come in effetti non lo è ~ mentre
paghi, con molta leggerezza, ne restarono
allora i riformatori che questa legge aveva-
no voluto, imponendola e copiandola da chi,
straniero, l'aveva resa operante nella sua
nazione, proprio nello stesso momento in
cui, pentito, cercava di modificarla per cor-
reggerne i difetti, proprio in quel Paese ove
diversa era l'impostazione morale per costu-
me e disciplina, di contro alla mentalità di-
storta, fatalista, accomodante, intelligente-
mente impulsiva ed espediente del nostro
popolo.

Ogni legge è buona quando si ispira alla
morale e alla giustizia e, accontentando il
maggior numero possibile di cittadini, cerca
di evitarne le disattese. Per fare ciò, mi si
permetta, non c'era bisogno di troppa com~
petenza, bastando solo equilibrio e buon
senso per capire che l'assistenza sanitaria,
già declassata, si sarebbe ancora più diluita
e svilita, perchè priva di schemi lineari e
semplici, mentre si andava a creare un solo
organismo mastodontico e complicato cui
doveva fare capo tutta un'impalcatura sani-
taria che diventava per l'occasione più fero-
cemente burocratizzata e, quel che è peggio,
ancor più politicizzata degli enti che si anda-
va a sopprimere, che, se già avevano subìto
l'usura del clientelismo e del malcostume
dell'epoca moderna, pur tuttavia, appunto
perchè meno complessi, erano più facilmen~
te controllabili e più facilmente riconducibi~
li, purchè lo si volesse. Dicemmo allora (e i
fatti oggi ci danno ragione) che, a causa del
decentramento amministrativo, non avrem-
mo avuto un'assistenza uniforme e univoca
in tutte le regioni, creando disparità di strut~
ture, di conduzione e di trattamento fra i cit~
tadini, a volte per noncuranza e nequizia, a
volte per difficoltà nel risolvere pastette e
pretese politiche, e costringendo l'utente,
quando può, ad esulare alla ricerca del me~
glio.

Ed eravamo nel vero quando sostenevamo
che il tempo pieno negli ospedali porta au~
tomaticamente il medico alla sua burocratiz-
zazione, perchè niente lo stimola e niente lo
esorta al confronto e all'affinamento cultu-
rale e pratico, spingendolo ad adattarsi e
adagiarsi all'ambiente pullulante di persona~
le raccogliticcio, pigro, sornione, imprepa~
rato e spesso assente.

"In questi giorni, a supporto, fa cronaca
lo scandalo degli ospedali del Lazio, che vede
coinvolti cattedratici e primari. Sarebbe
inopportuno esprimere un giudizio sulla col-
pevolezza o meno degli incriminati, come in-
delicato diventerebbe interlerire sull'operato
della magistratura, nonostante i dubbi solle-
vati da più parti circa la mancata conces-
sione della libertà provvisoria ad illustri pro-
fessionisti precedentemente incensurati, di
contro ad altre libertà provvisorie concesse
per delitti molto più gravi. Ma la causa di
questa presunta reità è dovuta in parte alla
legge che, fissando un pedissequo orario di
lavoro, ha svuotato di autorità e responsa-
bilità il primario e il direttore sanitario,
che dovrebbero essere i veri responsabili
dei servizi e, a seconda delle necessità gior-
naliere, anticipare, ridurre o prolungare le
ore di lavoro dei loro subalterni, senza far-
li ricorrere a straordinari più o meno giu-
stificabili, perchè la medicina non può es~
sere un impiego freddo e calcolato, ma è
un'arte responsabilmente impegnativa, eser~
citata con zelo, estro e passione a favore di
chi soffre.

Non è costringendo il medico, libero dai
suoi impegni di corsia, a sospirare sulle lan-
cette dell'orologio in attesa che suoni la
campana della libera uscita che si risol~
vano con serietà i problemi della salute, per~
chè per conoscere il rendimento e il profitto
dei sanitari non c'è bisogno dei mezzi mec-
canici, purchè gli amministratori Io vogliano.

Ma vi è di più. Sono caduti gli indizi e
i dubbi che gravavano sull'attività del pro-
fessor Fegiz, e siamo lieti dell'esito che
cancella un'ombra legale su un illustre di-
nico; ma purtroppo resta sempre un'ombra
morale nella pubblica opinione e credo sia
ora di finirla con le incriminazioni facili, a
confronto di altre pesantissime responsabi~
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lità che diventano difficilmente perseguibili.
Ed è proprio questa legge che sollecita la
predisposizione di certi professionisti a ri~
cattare e circuire l'ammalato per arroton~
dare il loro magro stipendio, tentati dai
miliardi che facilmente si accumulano da
altre parti spesso anche con la connivenza
politica.

Libero il sindacalista Benvenuto di denun~
ciare l'assenteismo di alcuni medici, dando
forse prova di coraggio, ma la sua beneme--
renza sfuma, si degrada e si svilisce quando
si va a constatare che lui non ha mai pen~
sato di denunciare l'assenteismo cronico e
inveterato della classe impiegatizia comu~
naIe, provinciale, regionale e ospedali era. La
verità è che i primi non sono aderenti al
suo sindacato, mentre i secondi sono iscrit~
ti alla triplice. E come poteva? Ne andava~
no di mezzo l'autorità e il privilegio sinda~
cale!

Non giustifico i medici permeati di las~
sisma e di corruzione, anzi li disistima; ma
quali accorgimenti hanno preso i governi
che si sono succeduti per evitare gli scan~
dali che hanno coinvolto esercito, finanza,
banchieri e politici a tutti i livelli? Certo,
il medico dovrebbe svolgere un ruolo molto
delicato: quello della salute. Ma egli, in fon~
do, è un uomo anche lui, con i suoi pregi e
i suoi difetti, e vano diventa l'auspicio del
ritorno al medico di famiglia, dopo averlo
svuotato nel corpo, differendogli financo l'au~
mento economico, e nello spirito, fornendo-
gli esempi della corruzione dello Stato e del
parastato.

Dicemmo allora che le amministrazioni
ospedaliere, che si vedono pagati dalle regio-
ni i posti~letto vuoti per pieni, sollevate or~
mai dal peso dei pignoramenti di infausta
memoria, non paventando quindi concorren~
ze, non si sentono stimolate a miglioramen~
ti quantitativi e qualitativi a beneficio scien~
tifico e ambientale dell'utente. Non è nuovo
il caso di vedere amministrazioni scialacqua~
re nell'oro e impegnarsi in spese inutili, ir~
razionali e improduttive per l'ente dietro
compensi ~ si dice ~~ per l'appalto dato,
e con il pericolo di gambizzazione per qual-
che consigliere sprovveduto che osasse op-
porsi, mentre la regione interessata si guar-
da bene dal controllarle.

Dicemmo allora che la caparbia volontà
politica con questa legge cercava di massi~
ficare l'assistenza sanitaria, togliendo al cit~
Ladino sofferente il diritto all'umana com~
prensione nella scelta, e all'operatore sani~
tario il gusto di esercitare l'arte sublime
del medico, che da squisito interprete del
corpo e dell'anima si va lentamente trasfor~
mando in robot meccanizzato e corrotto.

Sostenemmo allora ~ e nessuno ci ha vo~
Iuta ascoltare, come nessuno ci ascolterà
oggi ~ che è inutile, illogico ed errato il
principio dell'assistenza gratuita a tutti i cit-
tadini: inutile perchè non avremmo mai vi-
sto il ricco servirsi dei pubblici servizi, spe~
cie nel Meridione, bensì disdegnarne le strut~
ture; illogico ed errato per il danno econo-
mico che doveva subire l'erario, già oberato
ed oggi al limite del collasso.

Che la riforma sia fallita, così come allora
avevamo preventivato, ce lo dimostrano le
lamentele e i disagi dei malcapitati rumo-
reggianti e mormoranti dietro gli sportelli
della SAUB in lunga fila di attesa. E il falli~
mento si trasforma in delusione per il citta-
dino che si vede costretto a pagare un ticket
sui farmaci, sulle visite ambulatoriali e do-
miciliari e, a discrezione regionale, anche
sui ricoveri, dopo essergli stata assicurata
l'assistenza gratuita, che viene invece con-
cessa solo a chi ha un reddito che non su~
pera i 5 milioni e 200.000 di lire.

Troppo basso ci pare, in verità, il limite
fissato per l'esenzione, perchè non c'è oggi
salariato o artigiano che non superi tale
livello; ma ciò non toglie che egli resti sem~
pre un povero travet, con tutta la sua fame.
Non è con la riduzione da 2.000 a 1.500 e
da 4.000 a 3.000 lire del contributo per le
visite, decisa in Commissione al Senato, che
si può risolvere il problema finanziario, pen
chè così più manifesto appare il fallimento
della riforma. Peggio ancora, poi, quando si
dà alle regioni la possibilità di applicare un
ticket sui ricoveri che, colpendo i cittadini
delle regioni più sperperatrici, sta a dimo~
strare la volontà governativa decisamente
discriminatrice e l'incostituzionalità della
legge.

E il malumore aumenta quando si va a
constatare che il popolo, furbo e intelligen-
te, ha subito trovato rimedio approfittando



Senato della Repubblica ~ 17739 ~ VIII Legislatura

339a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO 2 DICEMBRE 1981

dell'ingenuità della legge, che consente a
chiunque di dichiarare sotto personale re-
sponsabilità i propri guadagni, che per l'oc-
casione non supereranno mai il limite fis-
sato per l'esenzione dal ticket, creandosi an-
cora un'altra disparità di trattamento tra
chi sa eludere la legge e chi, impiegato o
pensionato, è costretto a dichiarare il vero.

Si dice che il Governo sia preoccupato
per l'inflazione e per la crisi economica che
incombe sul paese. Nulla da eccepire allo
sforzo che si fa per trovare soluzioni con-
facenti: pur non convinti della bontà dei
provvedimenti presi, mi scusi, signor Mini-
stro, tuttavia non si può non dare atto della
buona volontà.

Ma per quanto si riferisce al settore della
sanità, a me pare che non si siano saputi
centrare i punti ove si possa risparmiare
concretamente senza ricorrere a tagli e
tickets dannosi per la povera gente e che
svuotano di contenuto il populistico asser-
to dell'assistenza gratuita per i tutti i ci-
tadini.

Nel 1978 la spesa sanitaria si aggirava sui
7.000 miliardi, e prevedemmo allora che con
questa nuova impalcatura ~ che tra l'altro

non innovava e non inventava nulla ~ la
spesa si sarebbe più che triplicata e che
noi eravamo nel vero ce lo dimostrano la
realtà e le preoccupazioni del Governo che,
preso dall'economia di bilancio, non sa come
fare per non tornare indietro e per accon-
tentare tutti, pena i voti che potrebbero ve-
nire a mancare.

Il costo viene oggi preventivato in circa
26.000 miliardi, e su questo lo Stato esige
un risparmio di S.OOOmiliardi, nonostante
si sappia che il limite di spesa è già stato
superato, tanto che le unità sanitarie locali
incominciano il nuovo anno indebitate per
spese che esulano, tra l'altro, dai loro com-
piti d'istituto.

P I S T O L E SE. Le macchine blu!

P E C O R I N O. Non solo le macchine
blu, ma le sponsorizzazioni, eccetera. Noi
non vogliamo infierire su coloro che questa
legge hanno voluto (e che oggi, preoccupati,
cercano ancora di difendere, imputandone

il fallimento al mancato raggiungimento del
sette per cento come nei paesi più avanzati),
ma diciamo loro che nessuno può dare più
di quello di cui può disporre, certi che il ri-
sparmio non andrebbe a discapito delle
strutture esistenti nè di quelle da creare, pur-
chè lo si voglia con raziocinio, onestà e co-
raggio.

Una delle lamentele più ricorrenti per lo
sperpero è la ricettazione facile, l'abuso del-
le analisi cliniche e !'internamento in ospe-
dale per malattie facilmente curabili a do-
micilio.

II Governo, incapace di evitare le distor-
sioni, ha creduto di parvi rimedio imponen-
do i tickets che, se da un lato limitano gli
abusi degli aventi diritto all'assistenza, dal-
l'altro, favorendo chi questo diritto non do-
vrebbe avere, esasperano l'erario, mentre
non sarebbe difficile individuare i respon~
sabili guardandone il consuntivo e denun-
ciandoli non al presidente dell'ordine dei
medici, di cui sono i potenziali elettori, ma
alla magistratura, anche per un'eventuale
breve sospensione dall'attività.

Si è mai domandato il Ministro della sa-
nità quali sono i motivi per cui gli ospe-
dali hanno una media di degenza tanto al-
ta, ed è mai intervenuto qualcuno a limita-
re questo spreco di denaro per l'erario e
di tempo per il lavoratore? Si è mai doman-
dato il Ministro della sanità quali sono
i motivi per cui la degenza ospedaliera gra-
va sull'erario per circa 120.000 lire al giorno,
mentre il ricovero in case di cura conven-
zionate per lo stesso tipo di malattie costa
meno della metà e l'assistenza, specie nel
Meridione, è certamente più responsabile
e confortevole, ed il paziente non sverna per
settimane e settimane in attesa di una dia-
gnosi e di una cura?

tÈ una grossa falla economica che bisogna

colmare. E a colmarla dovrebbe essere so-
prattutto il medico, unico, vero gestore del-
l'assistenza sanitaria, proprio quel medico
che la corruzione e questa riforma hanno
svilito nella mentalità, toccandolo anche nel-
!'interesse e umiliando lo con stipendi che
non reggono il confronto con quelli dei loro
subalterni.
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Si è mai domandato il Ministro della sa-
nità quali sono i motivi, leciti o illeciti, per
i quali le regioni concedono agli ospedali
apparecchiature costosissime altamente so-
fisticate che poi rimangono ad ammuffire
per anni e anni negli scantinati, in attesa,
non dico di un medico, ma di un tecnico
che le sappia mettere in funzione, quando
non esiste neanche il reparto? Si è mai do--
mandato il Ministro della sanità se la per-
centuale di personale adibito ai servizi ospe-
dalieri non risulti esuberante di fronte alle
effettive necessità degli enti e degli amma-
lati? Peggio ancora, poi, quando gli ammi-
nistratori, per necessità elettoralistiche pro-
prie o di partito, superano tale limite, a mio
avviso esagerato per gli effettivi bisogni
dell'ente.

Conosco ospedali pullulanti di personale
inutile, a danno delle strutture cadenti e
luride. Ne conosco uno con 1.450 posti letto,
di cui 120 inagibili, inspiegabilmente, da tre
anni in ristrutturazione, con alle sue di-
pendenze personale per 2.469 unità comples-
sive. Ciò in omaggio ai finanziamenti facili...

C A R O L L O, relatore. L'ospedale Vito
torio Emanuele di Catania.

M E R ZAR I O. Ha bisogno di essere
confortato!

C A R O L L O, relatore. Sono siculo, ma
non sono catanese.

P E C O R I N O. Non è che a Palermo
la situazione sia diversa. (Interruzione del
senatore Marchio. Richiami del Presidente).

Chi ha mai controllato ~ nazione o regio-
ni ~ queste cose? E chi ha mai controllato
gli appalti e le forniture che

~ si dice ~

vengono concessi generosamente ad amici
e compari munifici? Perchè non rendere
complementare agli studi medici il tiroci-
nio ospedaliero, sollevando gli ospedali e le
regioni dell'onere gravoso di un apprendi-
stato quasi sempre evanescente, che non ren-
de e non forma per la brevità dei tempi e
per la sua precarietà? Chi se ne occupa?
Nessuno!

Non crediamo nella bontà di questa leg-
ge, come non crediamo nella buona volontà
dei nostri governanti di risparmiare quan-
do, fra l'altro, si insiste, con l'articolo 33, a
far funzionare le unità sanitarie con l'assem-
blea generale e il comitato di gestione, due
organi pletorici, pagati a gettone l'uno e a
emolumento fisso l'altro.

In un momento difficile per la nazione,
come il Presidente del Consiglio ha ribadi-
to alla televisione, l'aver voluto mantenere
un organismo mastodontico, come del resto
tutta la legge, sta a dimostrare la volontà
dello sperpero e l'incapacità voluta di fre-
nare certi appetiti elettoralistici e clientela-
ri, che portano alla ribalta gente imprepa-
rata ad affrontare problemi tecnici così
gravi e vasti, oppure molto discutibile, co-
me qualcuno del Lazio.

Si è mai domandato il Governo quanto
incide la spesa per finanziare tutti questi
parlamentari distribuiti nell'intera nazione?
Ma questa imponente riforma meritava an-
che un sacrificio economico! Altro che tagli
della spesa! Con un po' meno di falsa de-
mocrazia avremmo avuto meno demagogia.

':E,di pochi giorni fa la notizia che i cara-
binieri indagano sulla distribuzione dei me-
dicinali senza fustella ai terremotati. Il fat-
to che il Governo non ci abbia fatto sapere
prontamente se l'accortezza di levare le fu-
stelle sia stata sua, giustifica il sospetto che
tutto sia andato a finire al mercato nero,
dati i tempi che corrono. I passaggi dovreb-
bero essere pochi, però non si è trovato

niente. Questi sono i veri e utili risparmi
nel settore sanitario, a beneficio dell'utente
e a beneficio di opere non previste, ma ne-
cessarie, senza ricorrere a tickets o a tagli
indiscriminati che non si sa dove possono
portare nè chi possono colpire. Per far ciò
bisogna dire basta alle coperture politiche,
responsabilizzando con energia i direttori
generali e i capi divisione, veri tecnici in
materia. Non è umano e morale che si spe-
culi sulla salute altrui. Perciò bisogna ave-
re buon senso e capacità: ci riflettano il
Presidente del Consiglio e il Ministro della
sanità.
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C A R O L L O, relatore. Anche i presi-
denti delle regioni, che hanno potere diret-
tivo.

P E C O R I N O. La prove tecniche po-
tevate dade voi, che sapevate che facevate
male quando gli avete dato questi poteri.
Noi eravamo contro non perchè non vole-
vamo le regioni, ma perchè sapevamo come
sarebbe finita. Ora, dando potere ai comu-
ni, peggioriamo le cose: in un'Italia corrot-
ta come questa, che volete sperare? Manca
l'autorità dello Stato: questo è il problema.

Qualche mese fa l'onorevole Altissimo par-
tecipò a Sorrento ad un convegno di medi-
ci, e là ebbe modo di sentire lagnanze e
doglianze per il trattamento loro riservato
dai governanti, per i preconcetti ostili loro
riservati da varie parti politiche, ma soprat-
tutto per l'avvio della riforma, sulla cui va-
lidità ed esito esprimevano seri dubbi e
preoccupazioni, quegli stessi che in Commis-
sione avevo sentito esprimere pochi giorni
addietro dalle varie parti politiche, non più
entusiaste come all'approvazione della legge.
Il Ministro promise interessamento. Ma una
sola cosa poteva, secondo me, promettere:
di cambiare di sana pianta la legge. La lo-
calità, Sorrento, mi fece riandare indietro
negli anni, ai tempi della mia giovinezza,
al romanzo « La cieca di Sorrento », cui un
famoso medico inglese ridiede la vista. Ri-
cordo ancora la mia commozione, e mi au-
guro che il signor Ministro, che questa leg-
ge certamente non ha ideato e forse non ha
voluto, costretto magari a subirla per le
pastette politiche del suo parttio, sia preso
dalla medesima commozione per i guai della
povera gente, e sappia trovare gli strumenti,
che in altro campo ha trovato, per squarcia-
re le tenebre e rendere appariscenti difetti
ed incongruenze di questa legge, per poter
difendere la salute dei cittadini con buon-
senso ed oculatezza, anche imponendosi ai
componenti del suo Governo. A volte biso-
gna avere il coraggio delle proprie tesi e
ideologie, anche per non passare alla storia
come l'affossatore della salute altrui.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno,
non abbisogna di illustrazione.

M A R C H I O. Signor Presidente, deb-
bo vivamente protestare per l'assenza del
Governo. Con un esercito di Sottosegretari,
si dovrebbe vergognare perchè non c'è nes-
suno a rappresentarlo. (Richiami del Pre-
sidente).

C A R O L L O, relatore. Si è sentito
male!

M A R C H I O. Ci sono 200 Sottosegre-
tari a rubare gli stipendi! E: una vergogna!

C A R O L L O, relatore. Debbo dire che
si è sentito male per ragioni facilmente com-
prensibili, signor Presidente. Questo ho il
dovere di dirIo. (Richiami del Presidente).

M A R C H I O. Mi assumo la respon-
sabilità di quello che dico! 'È una vergogna
che non ei sia nessuno a rappresentare il
Governo! C'è solo la faccia di Spadolini in
televisione. Protesto per l'assenza del Go-
verno!

Dove sono almeno i Sottosegretari? A ogni
crisi di Governo ne sfornano duecento. (Ri-
chiami del Presidente).

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
chiediamo la sospensione della seduta. Non
è giusto che si vada avanti in questo modo;
si chiami almeno un Sottosegretario.

M A R C H I O. E una vergogna, e suc-
cede poi quasi sempre quando deve parlare
un senatore del Movimento sociale. Sospen-
da la seduta. Vengano qui Ministri e Sotto-
segretari invece di riempire i corridoi per
intrallazzare sulle loro vergogne. Stia qui
l'onorevole Spadolini, anzichè farei vedere
il suo faccione alla televisione.

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

P A R R I N O. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, la questione
centrale intorno alla quale si è sviluppata
in Parlamento e nel dibattito economico
l'analisi della manovra di bilancio proposta
dal Governo per il 1982 è quella, ben nota,
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della determinazione in 50.000 miliardi del
fabbisogno effettivo del settore pubblico
allargato. I passaggi finanziari e contabili
attraverso i quali si costruisce questo va-
lore in termini di fabbisogno sono ben no-
ti, e tre possono essere i punti di riferi-
mento. Il primo è il limite massimo di ri-
corso al mercato e la gestione di compe-
tenza del bilancio, comprensiva degli effet-
ti della legge finanziaria, che nel testo ini-
ziale del Governo veniva valutata in 89.516
miliardi, di cui 26.333 per rimborsi di pre-
stlti (si tratta della disposizione di cui al
ben noto articolo 1 della finanziaria, a cui
il Governo ha affidato la tenuta metodolo-
gica della manovra). Il secondo punto di
riferimento è costituito dalla stima del fab-
bisogno di cassa nel settore statale (meno
49.200 miliardi). Infine si perviene al fabbi-
sogno dell'intero settore pubblico allargato
(meno 50.000 miliardi circa), calcolando an-
che il fabbisogno degli enti esterni al set-
tore statale.

Il primo punto da mettere in evidenza è
che, al di là del giudizio che si voglia espri-
mere sulla attendibilità di questa costruzio-
ne contabile finanziaria (e la discussione
presso la Commissione bilancio ha fatto
emergere che questa costruzione, contraria-
mente a quanto veniva affermato da alcune
parti, è sostanzialmente attendibile), essa ha
avuto l'innegabile merito di far compreI!-
dere in Parlamento, e allo stesso Governo
nelle sue articolazioni interne, che la strut-
tura del bilancio, al di là degli aspetti mera-
mente contabili, riflette fenomeni molto rea-
li, che non possono essere ignorati nella
loro sostanza; ha fatto cioè comprendere
che il problema della copertura delle nuove
iniziative di spesa non è un dato meramen-
te di forma o comunque risolvibile nell'am-
bito di una struttura di bilancio indefini-
tamente elastica, una specie ~ è stato det-
to ~ di pozzo di San Patrizia. Il problema
della copertura coincide con un problema
di scelta delle priorità e di scelta di mezzi
idonei a preservare un determinato equili-
brio finanziario.

Ebbene, la discussione presso la Commis-
sione bilancio ha avuto, forse per la prima
volta, il merito di chiarire tutto questo mol-

to bene. Infatti, notevoli modificazioni so-
no intervenute sul versante della spesa in
materia di finanza locale, sanitaria e previ-
denziale. Per questi ultimi due comparti le
modificazioni si configurano come minori
entrate rispetto a quelle previste, ma per
ognuno di essi ci si è sforzati di individua-
re una copertura reale di tipo fiscale, idonea
a non modificare i saldi differenziati che
qualificano la manovra del Governo.

Tutto ciò non è un dato meramente for-
male. Si è compreso che, se si ritiene effet-
tivamente che il nodo centrale della nostra
finanza pubblica sia costituito dal disavanzo
di parte corrente (rapporto tra le spese cor-
renti e le entrate tributarie ed extratribu-
tarie, senza cioè considerare l'indebitamen-
to), il punto su cui operare in via priorita-
ria è proprio la qualità della copertura del-
le spese a carattere corrente o comunque
continuativo. Non si tratta quindi di far ap-
parire, come da taluni è stato detto, che
gli inasprimenti fiscali servono a finanzia-
re i comuni. Si tratta invece di dire con
molta chiarezza che, se si vuole mantenere
questo livello complessivo di erogazioni cor-
renti, la struttura della composizione della
copertura delle spese da iscrivere in bilan-
cio si deve modificare nel senso di un allar-
gamento dell'area delle coperture a caratte-
re fiscale e parafiscale.

Peraltro è proprio a questo punto che si
inserisce l'analisi circa il livello complessivo
della pressione fiscale e parafiscale nel no-
stro paese. Da questo punto di vista, ci
sembra che l'impostazione della prima ver-
sione del piano triennale 1981-1983, poi ag-
giornata, contenesse un elemento di grande
importanza. Vi si diceva con chiarezza che
nel triennia la pressione fiscale complessi-
va doveva rimanere invariata, scaricando lo
allargamento dell'area degli investimenti su
una modificazione della composizione quali-
tativa della spesa (meno spese correnti, più
spese per gli investimenti) e su una forte
accentuazione del recupero di aree di evasio-
ne e di erosione legale dell'obbligo tributa-
rio. Questa impostazione ci sembra giusta.
Peraltro, proprio le vicende della manovra
di bilancio per il 1982 confermano che, a
fronte di nuove decisioni di spesa o comun-
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que di decisioni intese a mantenere inalte-
rato in termini reali il livello di alcuni tra-
sferimenti, ove si voglia evitare un ulterio-
re peggioramento del disavanzo pubblico, e
del disavanzo di parte corrente in partico-
lare, le pressioni finiscono per scaricarsi
sempre su un inasprimento della pressione
fiscale.

Siamo quindi arrivati ad un punto tale
del nostro sistema tributario, per cui se si
vuole effettivamente operare nella direzione
indicata dal piano triennale ~ e cioè stabi-
lizzare la pressione fiscale in termini rea-
li ~ occorre agire con decisione sui due
versanti della riqualificazione della spesa
e della lotta all'evasione. La vicenda della
manovra di bilancio per il 1982 conferma
quindi che la manovra di bilancio trova
mttora dei limiti strutturali e istituzio-
nali ove si intenda utilizzarla come stru-
mento di breve periodo. Nonostante cioè
la pur importante presenza della legge fi-
nanziaria, che ha in parte rimosso alcuni
limiti istituzionali, la vicenda conferma che
con l'attuale struttura della legislazione di
spesa, struttura fortemente irrigidita, l'uni-
ca effettiva direzione in cui si riesce ad uti-
lizzare efficacemente la politica di bilancio
è quella di un tentativo di correzione delle
tendenze spontanee dei trasferimenti cor-
renti. Sul versante della spesa di investi-
mento, è praticamente inutile utilizzare que-
sta leva, in quanto non esistono, o esistono
in misura limitatissima, canali di intervento
pubblico capaci di trasferire in tempi brevi
alla economia impulsi derivanti da un in-
cremento della domanda pubblica. Se ciò è
vero, il compito del legislatore nell'imme-
diato futuro è quello di agire in modo ra-
zionale sui grandi volani di spesa corrente,
prefigurando una situazione di progressivo
riequilibrio finanziario. Per altro verso oc-
corre « pulire » il bilancio da una massa di
residui di stanziamento che non hanno al-
cun effettivo valore di impulso economico.
Da questo punto di vista, la nuova disd-.
plina che il Governo ha proposto per i re-
sidui di stanziamento ~ tre anni come ter-
mine di impegnabilità invece di cinque
ci sembra che vada nel senso giusto.

Anche da questo punto di vista, quindi,
la discussione parlamentare sulla manovra
di bilancio per il 1982 pare positiva. Sembra
emergere il superamento della prassi invalsa
negli anni passati, volta a gonfiare indiscri-
minatamente la competenza per motivi di
pura facciata, creando una divaricazione
~ pericolosa anche nei confronti dell'opi-
nione pubblica ~ tra la realtà dell'interven-
to pubblico e la sua rappresentazione in
bilancio. La crisi economica che da anni
travaglia l'Italia mai come in questi gior-
ni è stata avvertita nella sua complessità
e specificità. Gli italiani, anche quelli che
meno seguono il dibattito politico ed eco-
nomico, sono consapevoli ~ anche perchè
già la crisi si respira abbondantemente ~

che, se la nazione non saprà mobilitarsi con
coraggio, le generazioni future saranno du-
ramente colpite per i vari errori che sono
stati commessi.

Il decennio che va dagli anni '70 agli anni
'80 è stato caratterizzato da squilibri mo-
netari e inflazionistici che in varia misura
hanno colpito i paesi più industrializzati;
in Italia l'inflazione, che mediamente pos-
siamo stimare al di sopra del 22-23 per cen-
to, con i suoi effetti negativi ha messo in
forse le .strutture monetarie ed economiche
del nostro paese. Gli effetti negativi sono
noti a tutti, e sono stati evidenziati da quan-
ti hanno la responsabilità dei dicasteri fi-
nanziari, oltre che dai colleghi che hanno
partecipato ai lavori della sa Commissione.
Pertanto, se ognuno per la sua parte non
farà il proprio dovere nell'interesse della
nazione, l'Italia, tormentata da vari proble-
mi, sarà destinata ad una crisi che, giorno
dopo giorno, potrà essere sempre più peri-
colosa.

L'inflazione presente nel nostro paese me-
rita una analisi attenta, e si presenta in
modo assai differenziato rispetto all'infla-
zione che ha colpito altri paesi, poichè, es-
sendo il nostro un paese industriale-ma-
nufatturiero soggetto a massicce importa-
zioni di materie prime, ha subìto più degli
altri l'inflazione importata, dovuta al rin-
caro del dollaro. Gli elementi destabilizzan-
ti della nostra economia sono molteplici,
e sono stati causati: primo, dall'aumento del
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dollaro sui mercati finanziari internazio-
nali; secondo, dall'aumento del costo del pe-
trolio, a causa della seconda crisi energe-
tica; terzo, da un andamento poco favore-
vole della bilancia commerciale con l'estero,
a causa della perdita di competitività dei
nostri prodotti; quarto, dall'aumento del co-
sto del lavoro, che in questi ultimi due anni
ha raggiunto percentuali di gran lunga supe-
riori all'aumento percentuale degli altri pae-
si industrializzati. L'aumento del costo del
lavoro in Italia negli ultimi due anni ha
avuto un'impennata intorno al 23-24 per cen-
to, e le cause sono diverse e vanno esami-
nate globalmente. Si potrebbe dire infatti
che gran parte dell'aumento del costo del
lavoro sia dovuto alla dinamica della scala
mobile, ma mi permetto di far rilevare che
gli aumenti degli scatti della scala mobile
sono stati determinati, a loro volta, da altri
fattori che hanno messo in moto la spirale
dell'aumento del costo della vita. Voler dun-
que interamente scaricare la responsabilità
dei fattori inflattivi o recessivi sugli effetti
dell'andamento del costo del lavoro è sem-
plicistico, e perciò è necessario che il feno-
meno vada esaminato con maggior obiet-
tività e con un' ottica che tenga conto di
tutti gli elementi che hanno determinato
l'inflazione, che corrode non solo il rispar-
mio ma anche il salario, il reddito fisso e
quant'altro è soggetto all'inesorabile legge
del mercato, sia che ci riferiamo a unità
di prodotti industriali finiti che ai servizi.

Riteniamo che vada fatta un'analisi atten-
ta, che le storture vadano corrette, che deb-
bano essere salvaguardati i diritti delle ca-
tegorie più deboli, e che non abbiano parti-
colarmente a soffrirne i pensionati e i la-
voratori dipendenti a reddito più basso.

È stata al centro della polemica e del
dibattito di questi giorni la preoccupazione
riguardante i tagli della spesa pubblica per
diversi settori, della previdenza, della sani-
tà, degli enti locali. 'È stato detto che l'INPS
è sull' orlo del collasso economico. La legge
finanziaria prevede un prelievo dal Tesoro
di 5.500 miliardi che serviranno ad assicu-
rare l'erogazione delle pensioni. Siamo con-
vinti che, seppure la cifra appare globalmen-
te enorme, tuttavia non sarà sufficiente a

coprire interamente la necessità di erogazio-
ne dell'istituto in questo settore. La rima-
nente parte dovrà essere coperta con prov-
vedimenti che necessariamente dovranno ve-
dere la luce, per far fronte a tutte le esigen-
ze che nel 1982 saranno onerose e gravose.
Ci rendiamo conto che il discorso è com-
plesso e merita un approfondimento anali-
tico per ricercare le cause che hanno creato
questo stato di cose all'interno dell'INPS.
Senza entrare nel merito, desidero eviden-
ziare che alcuni guasti derivano dagli abusi
che si sono perpetrati in certi settori. Sola-
mente per richiamarne alcuni, ricordo che
ancora oggi si continua a mantenere le liste
bloccate degli iscritti negli elenchi anagra-
fici dello SCAD, che risalgono al 1962 (ma
nessuno parla di queste cose), il cui costo
per le prestazioni che ne derivano è supe-
riore ai 3.000 miliardi. Sappiamo che altre
migliaia di miliardi vengono assorbite dal-
le prestazioni ai coltivatori diretti, e che
molte aziende non pagano regolarmente i
contributi previdenziali. Non possiamo fare
a meno di considerare che la cassa integra-
zione guadagni nel 1982 sarà chiamata a
erogare somme ingenti: a causa dell'anda-
mento negativo che registriamo nel settore
industriale, centinaia di piccole e medie in-
dustrie sono in difficoltà, per non parlare
delle grandi aziende. Noi ci auguriamo che
i 7.000 miliardi previsti dalla legge finan-
ziaria siano sufficienti a coprire tanta richie-
sta; e ce lo auguriamo non solo perchè un
maggiore onere per i fondi della cassa in-
tegrazione sarebbe deleterio ai fini del con-
tenimento della spesa, ma essenzialmente
perchè vorremmo che la produzione si nor-
malizzasse e che si ritornasse a un sistema
produttivo autonomo, in grado di contribui-
re alla ripresa socio-economica della na-
zione.

Il contenimento della spesa prevista dalla
legge finanziaria colpisce pesantemente il
settore dell'assistenza sanitaria. Per la pri-
ma volta si è voluto adeguare il finanzia-
mento tenendo conto della disponibilità di
spesa che lo Stato ha stanziato per quel set-
tore, anzichè ancorare le spese alle effettive
esigenze del comparto sanitario.
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Evidentemente ClO crea dei problemi di
non facile soluzione, e ci pone di fronte a
responsabilità che investono uno dei settori
più delicati della sicurezza sociale nel cam~
po della previdenza e dell' assistenza. Se con-
sideriamo che il 60 per cento del fondo sa-
nitario nazionale è assorbito dal settore
ospedaliero, ci rendiamo conto che la ma-
novra di tagli e recuperi deve essere effet-
tuata su altre voci di spesa.

Il ticket proposto dal Governo sulle vi-
site generiche, di lire 2.000 per quelle am-
bulatoriali e di lire 4.000 per quelle domi-
cHiari, sin dal primo momento non ci ha
trovato consenzienti. Il testo emendato dal-
la Commissione e accettato dal Governo ha
modificato il testo originario, e si è passati
a ridurre a lire 1.500 il ticket sulle visite
mediche; e si auspica, come è stato concor-
dato dalla maggioranza e in linea di mas~
sima accettato dal Governo, di escludere
dalla compartecipazione i bambini, i grandi
invalidi e le categorie privilegiate.

Il testo che viene presentato, anche se
migliorato, non ci soddisfa completamente,
e ci auguriamo che in sede di discussione
e di approvazione il Governo possa presen~
tare una manovra alternativa che possa
escludere completamente dal pagamento del
ticket delle visite generiche tutti gli assi-
stiti. I recuperi e i risparmi si potrebbero
effettuare, sempre all'interno del comparto
sanitario, non appesantendo ulteriormente
i cittadini che già compartecipano all'assi-
stenza pagando i tickets sulle medicine.

È notizia ricorrente che gli iscritti al fon~
do dell'assistenza sanitaria sono più degli
effettivi cittadini italiani: ciò è dovuto alla
mancanza di aggiornamento degli elenchi
degli assistiti, per cui lo Stato paga l'assi~
stenza anche per i deceduti dopo l'ultimo
aggiornamento deUe iscrizioni. Evidentemen-
te noi possiamo dare delle indicazioni, ma
è il Governo che dovrebbe trovare una so-
luzione adeguata al problema, per non delu~
dere le aspettative di tutti i cittadini.

È indubbio comunque che nel campo del-
l'assistenza sanitaria il testo del Governo
è stato emendato, e se consideriamo che è
stata ripristinata l'assistenza termale, anche
se correttamente modificata, e che è stata

ripristinata anche l'erogazione di protesi per
le categorie degli invalidi ~ estesa alle gran-
di protesi o alle protesi in generale, che
troveranno esatta descrizione in un atto go-
vernativo che sarà approntato dal Ministe~
l'O della sanità ~ dobbiamo prendere atto
che c'è stata la volontà di ripristinare ero~
gazioni sanitarie alle categorie più bisognose.

Dovendo fare delle considerazioni di carat-
tere generale, riteniamo che il settore sanita-
rio vada seguito con oculatezza e con deter-
minazione. Se consideriamo che spendiamo
per la sanità una cifra enorme, in assoluto su-
periore a quella sostenuta da molti altri pae-
si europei, per avere in cambio un'assistenza
che non è assolutamente adeguata allo sforzo
finanziario che 10 Stato compie, ci rendiamo
contro che bisogna intervenire con oculatez-
za, ma nello stesso tempo con coraggio, per
raddrizzare molte storture ed evitare sprechi.

Per quanto attiene alla finanza locale, la
legge finanziaria prevede uno stanziamento
di 15.780 milian 1i, che corrispondono alle
somme erogate ai comuni e alle province nel~
l'esercizio finanziario 1981. Per le regioni a
statuto ordinario è previsto un trasferimen-
to di fondi pari alla somma erogata nel 1981
maggiorata del 16 per cento, equivalente al
tasso di inflazione previsto dalla manovra
finanziaria per il contenimento della spesa
e del disavanzo, ancorato al tetto di 50.000
miliardi.

Il sistema di finanziamento degli enti lo-
cali attraverso il trasferimento di fondi dal-
lo Stato ai comuni e alle province, mentre
da un lato ha dato la certezza all'amministra~
zione di poter procedere alle spese previste
nei bilanci, dall'altro ha svuotato l'autonomia
programmatoria e di investimento degli stes-
si enti. Come è noto, infatti, i comuni, non
avendo entrate che derivano da facoltà im-
positiva propria, non hanno facoltà di poter
approntare programmi di largo respiro con-
nessi con le esigenze dei cittadini ammini-
strati.

Il voler concedere (poi si vedrà come e in
che tempi) autonoma facoltà impositiva è
un fatto che certamente dà maggiore autono-
mia agli enti locali, ma che pone gli stessi
di fronte a difficoltà oggettive, per la man-
canza dell' organizzazione degli uffici tribu-
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tari che in prima istanza dovrebbero accer-
tare gli eventuali soggetti di imposta. Ma,
a parte questa osservazione di ordine tecnico,
rimane il fatto che la finanza locale va tutta
rivista al fine di eliminare sperequazioni esi-
stenti fra comune e comune e di avviare una
analisi tendente alla perequazione fra i co-
n~une delle varie regioni italiane. Bisogna al-
tresì avviare il recupero delle aree meridio-
nali e della Sicilia, se si vuoI realizzare una
politica finanziaria che non penalizzi le re-
gioni del Sud.

Il Governo, rendendosi conto che la cifra
globale degli stanziamento prevista per il
1981 era insufficiente, attraverso una mano-
vra correttiva del disegno di legge finanzia-
ria, ha elaborato un piano di interventi legi-
slativi comportanti maggiori entrate per un
totale di 2.064 miliardi, per coprire le mag-
giori esigenze dei settori della sanità, della
previdenza e degli enti locali. La manovra
proposta prevede una maggiore risorsa per
la finanza locale di 1.600 miliardi che, assom-
mata ai 15.780 previsti dalla legge finanzia-
ria, portano lo stanziamento complessivo a
17.380 miliardi.

La legge finanziaria, al fine di intervenire
nei settori produttivi e al fine di combattere
la disoccupazione e la sfida tecnologica dei
paesi industrializzati più progrediti, ha pre-
visto lo stanziamento di 6.000 miliardi di lire
da destinare al sostegno dell'occupazione e
degli investimento. Noi riteniamo che le par-
tecipazioni statali, con gli appositi fondi di
dotazione, debbano essere messe in condizio-
ne di operare con il proposito di raggiungere
nel medio termine autonomia finanziaria e
competitività dei prodotti finiti, onde poter
stare al passo con le tecnologie avanzate degli
altri stati europei ed extra-europei.

Raccomandiamo inoltre il sostegno finan-
ziario a tutte quelle forme di incentivazione
che mirano a dilatare l'occupazione e la pro-
duzione. La Commissione, facendosi carico
delle necessità di finanziamento dell'Artigian-
cassa, ha proposto al Governo di inserire con
proprio emendamento nella legge finanziaria
lo stanziamento di 150 miliardi quale fondo
eli dotazione. Siamo certi che il Ministro del
tesoro risolverà il problema della copertura,
tenendo conto che il rifinanziamento di que-

sto settore è un fatto estremamente positi-
vo, perchè la disponibilità finanziaria inne-
sca un processo di investimenti che certa-
mente darà largo respiro al settore artigia-
nale. In questo momento dunque, così grave
per il nostro equilibrio economico, bisogna
fare un'analisi compiuta, tenendo presente
che, se saranno le classi più deboli a pagare,
si alimenterà ancora di più quella sfiducia
nelle istituzioni così pericolosa per la nostra
democrazia.

Tn questo momento così delicato tutte le
forze democratiche e responsabili debbono
mobilitarsi per salvare la dignità di un paese
che, tuttavia, ha al suo interno, assieme a tan-
te piaghe, tanta energia morale che può per-
mettere non solo un recupero di credibilità
economica, ma principalmente un recupero
di valori e di ideali degni di questo nome.
(Applausi dal centro-sinistra. Congratula-
zioni) .

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Merzario. Ne ha facoltà.

M E R ZAR I O. Signor Presidente, ono-
revole Ministro del tesoro, colleghi, in queste
ultime settimane di intenso dibattito politi-
co tra le forze sociali del nostro paese, che
ha reso sempre più ravvicinato lo stesso
confronto parlamentare, sono stati numerosi
i colleghi, anche dell'area di maggioranza,
che hanno sollevato una domanda nella qua-
le, credo, sono frammiste sincere preoccupa-
zioni e ragioni di contrarietà rispetto alla
manovra finanziaria complessiva del Gover-
no. Il contenimento del disavanzo pubbli-
co ~ ecco il senso dell'interrogativo che pa-
re abbia turbato la coscienza di molti nostri
interlocutori ~ deve essere conseguito quasi
esclusivamente agendo sulla leva delle spe-
se destinate a interventi in campo sociale e,
tra questi, in modo assai più marcato nel set-
tore della sanità?

Se dovessi commentare l'unanime pronun-
ciamento della 12a Commissione igiene e sa-
nità del Senato, le prese di posizioni dei re-
sponsabili delle commissioni nazionali di la-
voro dei partiti che compongono la maggio-
ranza, dei settori sindacali non influenzati
dall'opposizione, dei presidenti e degli asses-
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sori di tutte le regioni italiane, dei dirigenti
di qualificate associazioni e di enti rappresen-
tativi della volontà popolare, potrei conclu-
dere che raramente si è registrata tanta osti~
lità e disapprovazione di principio e di meri-
to su scelte di politica finanziaria giudicate
punitive per gli strati sociali meno protetti,
misure inique, prive di socialità, perfino im-
praticabili nella loro contorta formulazione
legislativa.

Altrettanto sintomatico ci pare il fatto che
nessun uomo di governo, tranne gli autori
deHa relazione che accompagna la legge fi-
nanziaria, abbia difeso con particolare vigore
talune misure, di cui è perfino difficile rin-
tracciare la paternità. E non a caso circola-
vano ieri certi dispacci di agenzia e alcune di-
chiarazioni di ripensamento del segretario
del partito di maggioranza relativa. Ma i col-'
leghi che sono riusciti a leggere la relazione
del senatore Carollo potrebbero obiettare
che, nonostante tutto, nonostante cioè i pa-
reri di segno negativo, le censure per impedi-
re che il dissenso si manifestasse attraverso
emendamenti a firma di parlamentari della
Democrazia cristiana, la latitanza dal dibat~
tito sui problemi della sanità degli stessi col-
leghi della Democrazia cristiana, il Governo
è riuscito pur semre a trovare uno zelante e
perfino patetico sostenitore di tesi che fran-
camente non avevamo più sentito in circola-
zione da molti anni a questa parte. Lo ha già
ricordato il collega Modica nell'intervento
che mi ha preceduto. Ciò che stupisce non è
tanto, nella prosa del senatore Carollo, il
maldestro tentativo di contrabbandare come
« rivoluzionario » ~ cito testualmente ~ ciò
che invece è autentica restaurazione, non è
tanto l'inno al pagamento dei tickets « come
un dovere» dei poveri, e neppure l'ostilità al-
la riforma come segno di grande saggezza e
lungimiranza; sorprende piuttosto, e ama-
reggia, il totale ribaltamento della verità, an-
che d~quel~, rappresentata dai numeri, l'as-
soluzione incondizionata degli atti governa-
tivi (che il senatore democristiano Del Nero
giudica invece espressione di sordità). Il se-
natore Carollo manifesta ancora una volta
una specie di animosità critica, e la più esa-
cerbata, nei confronti del sistema delle auto-
nomie. Quindi non sarà per saccenteria, ono-

revoli colleghi, se i pochi riferimenti alla re-
lazione scritta andranno considerati quasi
del tutto casuali, essendo per noi impratica-
bile un terreno di dialogo sul quale non si ci~
mentano neppure gli stessi colleghi di Grup-
po del senatore Carollo.

Ci rendiamo conto che un tale giudizio può
apparire troppo perentorio a quanti ritengo-
no di dover circoscrivere, in modo erroneo e
abbastanza sbrigativo, un reale contrasto a
due presunti modi di concepire la necessaria
battaglia al fenomeno inflazionistico: da una
parte le forze riformatrici «insensibili al pro-
blema della riduzione del disavanzo pubbli-
co », dall'altra alcuni illuminati ministri che,
a costo di sfidare le leggi non della gravità
ma dell'impopolarità, si ergono ad inflessibi-
li custodi dei « limiti invalicabili della spesa
sanitaria », intesa quale fattore determinan-
te della crisi economica che travaglia in mo-
do tanto acuto il nostro paese. Ma davvero si
può tracciare questa arbitraria linea di de-
marcazione rispetto ad un contrasto che non
attiene ai princìpi nè tanto meno alla consa-
pevolezza, che in noi è profonda, della batta-
glia che bisogna condurre per favorire una
politica di invesitmenti e di sviluppo? La di-
vergenza, onorevoli colleghi, si manifesta
semmai attorno ai contenuti ed agli articoli
della legge finanziaria.

È pur vero che gli argomenti prodotti a
sostegno dell' originale teoria secondo cui oc~
corre colpire un settore cosiddetto impro-
duttivo come quello sanitario sono scientifi-
camente fragili e politicamente evanescenti,
ma clonondimeno il tentativo più insidioso
rimane quello di accreditare come validi pres-
so la pubblica opinione banalissimi luoghi
comuni di questo tenore: ({ il costo insoppor-
tabile della riforma» ~ l'abbiamo sentito

ancora questa sera ~, « l'esorbitante livello
di spesa» è causato, si dice, dal nuovo siste-
ma, che avrebbe reso ingovernabile il settore
favorendo «una nevrosi spendereccia» che
avrebbe contaminato in modo uguale le nuo-
ve articolazioni dello Stato preposte alla tu~
tela della salute; la pretesa assurda, si dice
ancora, di voler « dare tutto gratis a tutti »,
trasformando il servizio sanitario nazionale
in un forno inceneritore delle pubbliche ri-
sorse. C'è da aggiungere che con gli ultimi
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slogans siamo al parossismo. Titoli cubitali
di giornali che vanno per la maggiore sosten-
gono che ({ la riforma è una fabbrica di de--
biti », e che « ne uccide più la riforma che le
malattie ». Non tentando un bilancio il più
possibile obiettivo ancorchè impietoso, (stan-
te il carattere disfattista dell'offensiva in
atto), dopo che in Assemblea si è parlato po-
co e solo in alcuni interventi marginali, men-
tre siamo al cospetto di un orientamento go-
vernativo che, come viene puntualizzato (pa-
ragrafo 15 l'ella relazione finanziaria), si pro-
pone di adottare ({ provvedimenti di conteni-
mento della spesa pubblica investendo pe-
santemente il settore della sanità », ci sem-
brerebbe, onorevole Presidente, pur econo-
mizzando sulle parole e sull'ampiezza di un
intervento, anche se mi rendo conto dell'ora
insolita, di diventare in qualche modo COI'-
responsabili di una situazione che produce
malessere ed inquietudine in larghi strati
popolari.

La prima verifica da farsi è se davvero la
riforma sanitaria ha provocato una dilata-
zione della spesa. Siamo convinti, senatore
Andreatta, sino a dimostrazione contraria
che nessuno ancora ha voluto produrre (an-
che se da due anni la invitiamo ripetutamen-
te e vanamente ad onorarci della sua presen-
za nella Commissione sanità, e nonostante
qualche battuta di spirito che sentiamo ogni
tanto intorno alla riforma sanitaria), che la
spesa non è esplosa in questi ultimi tempi,
e neppure è diventata incontrollabile dopo
l'entrata in vigore della legge n. 833. Al con-
trario, il costo del servizio in tutte le sue com-
ponenti, negli ulti tre anni, è cresciuto ad un
ritmo eguale, anzi leggermente inferiore al
tasso inflattivo; ma quand'anche ciò non fos-
se avvenuto, nessuno poteva ritenersi auto-
rizzato a gridare allo scandalo, giacchè una
riforma di tale portata doveva comportare,
almeno inizialmente, dei costi aggiuntivi se
gli obiettivi dovevano restare quelli del po-
tenziamento degJi interventi di prevenzione
oltrechè del raggiungimcnto di uniformi li-
velli assistenziali di base. La spesa è stata
contenuta malgrado le difficoltà organizzati-
ve connesse al riassetto istituzionale, nono-
stante i gravami economici derivanti dal nuo-
vo contratto di lavoro e dalle convenzioni,

malgrado il permanere dei gravissimi oneri
del deficit sommerso, ereditato dal vecchio
sistema assicurativo e risarcitorio fondato,
come i colleghi sanno, sul modello mutuali-
stico. Ed è strano che proprio il Governo si
dimentichi di quanto era scritto nella ({ rela-
zione sulla situazione economica del paese
1980}) e cioè che nel quinquennio 1975-1979
le variazioni della spesa sanitaria rappresen-
tavano solo l'adeguamento in moneta corren-
te del prezzo dei servizi erogati. Da allora vi è
stata l'estensione della copertura assisten-
ziale a tutta la popolazione, incrementi retri-
butivi e aumento della spesa farmaceutica ri-
spettivamente del 27 e del 32 per cento (mi
riferisco solo all'esercizio finanziario del
1979); e quindi troviamo oggi conforto nel
rapporto Censis, in fase di pubblicazione in
questi giorni, laddove viene riconosciuto che
«con la riforma si è verificato un conteni-
mento della spesa in termini reali ». E non
avendo noi la prosopopea di chi è solito mon-
tare in cattedra, riconosciamo che forse ab-
biamo sbagliato quando ci siamo opposti ad
includere nella legge di riforma il limite di
spesa in rapporto al prodotto interno lordo.
Sarà che la nostra istintiva diffidenza nei con-
fronti delle teorie sui tetti invalicabili deriva
dal fatto che certi parametri, quando sono
frutto di immaginazione e non vengono ac-
compagnati da comportamenti coerenti, si ri-
ducono alla fine a formulette simboliche.

Certo, il problema di programmare la spe-
sa sanitaria, e più in generale di programma-
re le risorse e gli investimenti, esiste e non ci
ha mai visti indifferenti come Gruppo comu-
nista. Nella stessa relazione che accompagna-
va il testo di riforma veniva rilevato che negli
anni 1970-75 in Italia la spesa sanitaria era
passata dal 4,8 al 7,4 per cento, rispetto alla
media europea che era del 5,6. Venivano di-
saggregati i costi mutualistici (aumentati del
76 per cento) e quelli ospedalieri (cresciuti
del 52 per cento). E pur non disprezzando la
quota assestata raggiunta negli anni seguen-
ti (attorno al 6,8 per cento), scrivemmo noi
stessi che « la spesa sanitaria aveva raggiun-
to già nel '77 il livello più elevato nell'ambito
dei paesi industrializzati, presentando un tas-
so di accrescimento rispetto a quello del pro-
dotto interno lordo talmente cospicuo da de-
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terminare serie preoccupazioni, anche in re-
lazione agli obiettivi di quel riJancio produt-
tivo che si vuole perseguire per difendere
l'occuppazione, offrire garanzie di impiego ai
giovani e avviare a soluzione i drammatici
problemi aperti nel nostro Mezzogiarno ».
Preoccupazioni che sembrano, onorevoli col-
leghi, dei giorni nostri: invece eravamo nel
dicembre del 1978. Dopo tre anni la situazio-
ne economica non è migliorata; le ragioni le
ha già spiegate il collega Bollini e non ci tor-
no, ma è comunque azzardato fare della ri-
forma il capro espiatorio.

Bene, se avessimo accettato il coefficiente
per la spesa sanitaria del 6, 5 per cento ri-
spetto al prodotto interno lordo, come vole-
va l'onorevole Ugo La Malfa, oggi potremmo
vantare il merito di averlo ridotto al 5,4 per
cento!

Intendiamoci, onorevoli colleghi, è lonta-
na da noi !'idea ~ sarebbe una sciocchez-
za ~ di sostenere che vi sono oggi dei margi-
ni per dilatare i costi di altri 5.000 miliardi di
lire. Interessava soltanto dimostrare che in
Italia non si spende troppo per la salute, e
che restiamo largamente al di sotto delle me-
die europee, (oltre il 7 per cento) e di quella
americana (10 per cento) dove vige il ({ libero
sistema» e non ci sono i gaps della medi-
cina pubblica. Piuttosto, questo sì, in Italia
si spende male e si investe una percentuale
risibile, direi vergognosa, nella prevenzione
che è dell'l per cento rispetto alla spesa cor-
rente totale della sanità. Si spende male per-
chè le prestazioni sono fortemente caratteriz-
zate da inefficienze (non c'è bisogno che ce lo
spieghino il senatore Carollo e il senatore Pe-
corino: non foss'altro perchè in Sicilia avete
contribuito a costruire il campionario di que-
ste inefficienze), sprechi, sacche di improdut-
tività che, pure noi lo riconosciamo, hanno
raggiunto livelli intollerabili. Potremmo ag-
giungere a questo punto una seconda rifles-
sione autocritica: aver prestato forse un pre-
valente interesse ai problemi della spesa, sot-
tovalutando e delegando alla scarsa volontà
del Governo tutto il capitolo delle entrate e
del finanziamento del fondo sanitario nazio-
nale. Qui devo dire che i conti abborracciati
dai Ministri dopo puntigliose nostre richieste,
ribadite una infinità di volte, non ci hanno

convinto per la semplice ragione che non ri-
spondono a dati oggettivi più voIte da noi
evidenziati. Se fosse possibile condensare in
poche parole un giudizio, che non è più sol-
tanto nostro, ma anche dei colleghi della mag-
gioranza che lo hanno espresso in autorevoli
sedi ufficiali, si potrebbe dire che l'ammon~
tare dei diversi contributi che concorrono
(o dovrebbero concorrere) ad alimentare l'en-
trata del bilancio dello Stato per la spesa sa~
nitaria, nonostante le aree di evasione che
vanno comunque ridotte a dimensioni moral-
mente dignitose, rende già oggi alla fine del
1981 il fondo nazionale più che autosufficien-
te. Alla luce delle informazioni, onorevole Mi-
nistro. . .

A N D R E A T T A, ministro del tesoro.
Io credo che sia però necessario arrivare

ad un procedimento di accertamento perchè
quest'azione che lei ed aItri svolgono da alcu-
ni mesi su cifre che possono essere accertate
trovi spazio in qualche luogo di questo Par-
lamento, poichè credo che con questa vaghez-
za di informazioni, con questo uso strumen-
tale delle informazioni, sia impossibile un se-
rio dialogo e un approfondimento. Credo di
avere dato tutti gli elementi per un giudizbio
sereno. Non sono sufficienti?.. Ma non è
possibile che le forze politiche italiane sia-
no trascinate in questa incertezza!

M E R ZAR I O. Onorevole ministro, le
stavo dicendo appunto che ho molto rispet-
to per la sua prestigiosa personalità. Ma anzi-
chè dimenarsi molto per dimostrare che noi
non siamo nel giusto, dovrebbe fare lo sfor-
zo di riservare il suo ingegno per convincere
anche i numerosi colleghi riottosi del suo
partito che condividono le nostre critiche
esprimendole, lo ripeto, in sedi autorevoli ed
ufficiali. Questa sera (lo confidavo prima a
qualche collega), mentre osservavo i suoi
contorsionismi, onorevole Ministro, pensavo
che forse noi comunisti intervenuti in questo
dibattito generale abbiamo esagerato un tan-
tino nel trasformare il Ministro del tesoro in
un robusto parafulmine, scaricando su di lui
tutte le saette della manovra economico-fi-
nanziaria. Perchè se davvero il senatore An-
dreatta avesse tutto quel potere decisionale
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che gli viene attribuito dalla pubblicistica co-
mune ~ ed anche dal mio Gruppo ~ ciò vor~
rebbe dire che per la nostra Repubblica si
prospettano tempi davvero difficili, nel senso
che si comincia anche a « tagliare » la colle~
giaJità del Governo. Lei deve credere, ono~
revole Ministro, che aHa luce delle informa-
zioni ~ non dei pettegolezzi di corridoio che
non ci interessano mai ~ fino ad ora prodot~
te dai Tesoro, a cui lei si riferiva dianzi, e
sottoposte (provi ad informarsi dai suoi auto~
revoli funzionari) a riscontri incrociati in se~
de tecnica, e ~ mi sia anche perdonata la ma-
Jignità a questo punto, onorevole Ministro ~

alla luce anche dei silenzi, delle non ~ rispo-

ste alJe nostre documentate valutazioni, ri-
peto basate non sopra elementi soggettivi
ma prendendo come veritieri i dati emergen-
ti dai documenti contabili dello Stato (i bi-
lanci di previsione, i consuntivi, i vari asse~
stamenti, le relazioni di stima al fabbisogno
di cassa), noi siamo pervenuti alla conclu-
sione ~ sta a lei poi dimostrare il contra-
rio ~ che, ritardando l'operazione verità sul
reale gettito contributivo, si finisce innanzi-
tutto per giustificare le esenzioni e in se-
condo luogo per non combattere le vergogno-
se evasioni che ci sono (ed è toccato al Grup-
po comunista, in seno alla sa Commissione,
sollevare questo problema con una certa te-
nacia), e per tollerare gli attuali rapporti spe-
requati tra il lavoro dipendente e le catego-
rie autonome delle fasce a più alto reddito;
per cui, tra evasione, difettosi accertamenti
e misure di condono e di sanatoria (non mi
vorrà dire che anche questo è frutto dell'in-
venzione dei comunisti), noi abbiamo oggi
una sottrazione di una massa imponibile cer-
tamente superiore ai 50.000 miliardi. Allora,
vogliamo una buona volta ragionarci sopra?

Noi accettiamo l'invito che lei ha voluto ri-
peterci, e sarebbe, ad esempio, per noi vera-
mente interessante, oltre che di qualche inse-
gnamento ~ perchè dai lei intendiamo anche
imparare qualche volta ~ la spiegazione che
lei può darci su come vengono elaborate le
previsioni di spesa per i bilanci poliennali.
Per quanto riguarda la sanità, abbiamo avu-
to dalla stessa fonte queste stime: 16.597 mi-
liardi per il primo piano, 25.415 per il secon-
do piano, poi si scende a 21.910 per il terzo

piano. Fatta pari a cento la previsione per
l'anno 1982, come mi suggerisce adesso il
collega Bellinzona, contenuta nel bilancio
poliennale 1980-1982, nel volgere di due
successivi piani la stessa previsione as-
sume valori oscillanti di 153 e 132. Lei
capisce, onorevole Ministro, che, al co-
spetto di oscillazioni che arrivano fino
al 67 per cento della stima iniziale, è
difficile programmare l'uso delle risorse,
ed è agIi organi di programmazione ministe-
riale, quindi, che vanno rivolte le critiche più
severe e la richiesta di una maggiore serietà
e tempestività nel fornire i dati che il Parla-
mento chiede. Lei ci invita al dialogo ma al-
cuni precedenti purtroppo dimostrano che
non esiste tanta disponibilità a questo con-
fronto pacato e ragionevole.

Nella seduta plenaria del17 novembre, po-
co tempo fa quindi, abbiamo sentito in que-
st'Aula l'onorevole Ministro del tesoro ripe-
tere con una certa enfasi una tesi che gli deve
stare particolarmente a cuore, tanto appare
ostinatamente ossessiva la consueta proposi-
zione che ricavo dal resoconto sommario, per
non indurre ancora l'onorevole Ministro a
dubitare della nostra sincerità. Lei, onorevo-
le Ministro, ha detto che « è deprecabile l'au-
mento torrentizio della spesa sanitaria ». Se-
condo: «l'attuale sistema decentrato è estra-
neo a qualsiasi principio di economicità ».
Ora, che !'incremento della spesa sanitaria
abbia assunto proporzione alluvionale o tor-
rentizia è tutto da verificare, essendo vero il
contrario, come noi modestamente abbiamo
cercato prima di evidenziare; e che occorra
poi mettere le manette ai polsi degli organi
elettivi, come se il potere centrale fosse un
modello di oculatezza e di rigore, credo che
almeno questo andrebbe valutato con una
maggiore serenità, senza rimanere prigionie-
ri di un rigido schema antiautonomistico.

Apro una parentesi per spiegare a che cosa
intendo riferirmi con questa affermazione.
Ho qui davanti, onorevole Ministro, lo steno-
grafico di una seduta del Senato (per il mo-
mento non dico la data) che riporta due suoi
passaggi aventi una incredibile somiglianza,
quasi identica, con i due giudizi, sempre suoi
e che ho ricordato prima. Cito alla lettera:
« Le norme di controllo non sono sufficienti



.;,enato della Repubblica VIl I Legislatura~ 17751 ~

2 DICEMBRE 1981

~~ uU~~uUuu~uUu
~~~uuuuu~~u_Uuuubh u u~~~u~~ ~uuu ~u uu~~~u

_

~__

~'uuu..u~

uu~_~~uu
u_u~u_u~uu~~__ uuuu~~~~~u_~uuu uuu~~~ U

339a SEDUTA ASSr:l1BLEA
_

RESOCONTO STENOGRAFICO

perchè un servizio così decentrato possa esse"
re mantenuto nei limiti delle somme previste
dal bilancio, dalla programmazione economi-
ca generale e dal piano sanitario ». Più avan"
ti aggiungeva: «Non accumulare dei deficit
è il minimo che si possa fare di fronte alla
prospettiva, indicata da tutti gli studi a livel.
lo internazionale in materia, di un movimen-
to a valanga delle esigenze finanziarie in que-
sto campo ». Qualche collega mi ha consiglia-
to di non insistere molto su questo paralleli-
smo, perchè significherebbe riconoscere una
ferrea coerenza al Ministro del tesoro, quali-
tà questa che gli ha anche riconosciuto pri-
ma il collega Modica. Ma se la coerenza è una
virtù poco diffusa, non è detto che l'obiettivo
che attraverso essa si vuole perseguire sia al-
trettanto apprezzabile, tanto più se conside-
riamo almeno tre circostanze: la prima è
che eravamo nella seduta notturna del 14 di-
cembre 1978, e quindi alla vigilia dell'appro-
vazione di una legge vi era già chi ne decre-
tava la bancarotta. La seconda è che il ricor-
so a queste espressioni: spesa alluvionale,
torrentizia, a valanga, è più consono ad espri-
mere fenomeni di calamità naturale, e credo
che nessuno vorrà vestirsi da Barbanera, pre-
sagendo per ogni riforma una disgrazia in
maniera ineluttabile. La terza è che il prono-
stico apocalittico non si è avverato, onorevo-
le Ministro, mentre i deficit vengono sem-
mai creati con i tagli di quest'anno e con
quelli in elaborazione, avendo occhio al fatto
che si interrompono le erogazioni dopo che
erano state preventivamente garantite e quin-
di alla periferia, diciamo così, programmate.

Ieri sera, riferendosi al Ministro del teso-
ro, il mio collega Bollini è ricorso alla simpa-
tica raffigurazione ~ lei non c'era, e non so
se Bollini rivendica i diritti riservati ~ della
donnola, animaletto che svuota l'uovo senza
alterarne il guscio. Devo dire che per la sa-
nità la tecnica è meno raffinata, perchè qui si
rompono le uova e si sfascia anche il nido del-
la riforma!

Per dimostrare che si tratta di un vizio sta-
gionato, o se volete, per usare una maggiore
eleganza, di una vocazione collaudata del Mi-
nistro, vorrei citare un emendamento del se-
natore Andreatta che prevedeva, sempre a pa-
gina 15.487 del resoconto del 14 dicembre

1978, VII Legislatura, questo passaggio: «le
regioni, ove rivelino, dai rendiconti trimestra-
li, insufiìcienza dei fondi ad esse assegnati
dal piano nazionale, per assicurare i livelli
assistenziali fissati ai sensi dell'articolo 3,
provvedono all'integrazione degli stessi, di-
sponendo dei tickets (partecipazione degli as-
sistiti) alle spese sanitarie, ovvero la riduzio-
ne dei livelli delle prestazioni, rispetto a quel-
le previste dal piano sanitario nazionale ». Da
questa indubbia coerenza, traspare oltretutto
anche un assioma, che cioè vi è molto orgo-
glio e pregiudizio nei suoi atteggiamenti. Ma
se allora a chi vi sta parlando risultò facile,
in qualità di relatore di maggioranza, chie-
dere e ottenere dall'Assemblea un voto am-
piamente contrario alle tesi del senatore An-
dreatta, oggi mi sarà almeno consentito di
osservare che ogni riferimento al piano sani-
tario nazionale mostra la corda perchè il Go-
verno (come è stato più volte rilevato dalla
12" Commissione, e anche questa sera davan-
ti al Ministro della sanità, come abbiamo di-
mostrato con una lettera al presidente Fan-
fani e, dietro nostra richiesta, anche al Pre-
sidente del Consiglio) ha fatto di tutto per
impedirne l'approvazione. Da 946 giorni il
piano sanitario è in attesa di essere appro-
vato: per un pretesto o per un altro, per i ri-
pensamenti dei vari Ministri, non siama an-
cora riusciti ad avere questo strumento di
programmazione. Non ci pare giusto premia-
re le mancanze dell'Esecutivo, scaricandone
il prezzo sulla collettività.

Questo fatto 10 consideriamo di gravità
eccezionale. Nel piano sanitario nazionale, ol-
tre a fissare i livelli delle prestazioni e i rela"
tivi vincoli, dalle generiche alle specialisti-
che, dall'assistenza ospedaliera a quella far-
maceutica, alla protesica, alle cure idroter-
mali, vengono anticipati criteri di indirizzo
per l'integrazione dei servizi, per la formazio-
ne e la riqualificazione professionale degli
operatori sanitari (tutti sappiamo quanto ce
ne sia bisogno), per impostare almeno un si-
stema informativo capace di avviare una cor-
retta gestione e quindi un'efficace controllo
delle risorse disponibili e dei flussi di spesa.
Infine il piano sanitario nazionale avreb-
be dovuto costituire un valido punto di
riferimento per la programmazione regiona-
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le, in modo da rendere vincolanti le misure
di controllo sulla spesa e le condizioni per
evitare indebitamenti ingiustificati. Mancan-
do la bussola programmatoria del piano sani-
tario nazionale, credo che sia da condividere
la tesi lucidamente espressa pochi giorni fa
dal professor Borgonovo in un qualificato
convegno di studi, che partiva da una duplice
considerazione: la prima afferma che incide-
re in maniera prioritaria sulla sanità signifi-
ca penalizzare i bisogni della salute rispetto
ad altri bisogni, e ciò è stato fatto sulla base
di una serie di valutazioni preconcette e sen-
za fondate motivazioni; la seconda riguarda
la misura e la qualità della manocvra di que-
sti 4.750 n~.iliardi, attraverso la leva delle mi-
nori spese e delle maggiori entrate. Abbiamo
fatto i calcoli, e abbiamo visto che il 40 per
cento della manovra riguarda la riduzione
delle prestazioni, cioè un abbassamento dei
livelli di prestazione da erogarsi; un altro 40
per cento riguarda i tickets o compartecipa-
zione degli utenti; solo il 14 per vento è im-
putabile ad adeguamenti contributivi. La mo-
rale da trarre è la seguente: il Governo si di-
mostra impotente ad agire in profondità su..
gli sprechi del sistema; si limita a ritoccare
le prestazioni superflue; affida la manovra al-
l'inasprimento delle tasse sulla salute, che sa-
rebbe più giusto chiamare tasse sulla malat-
tia, e trascura quasi completamente di coin-
volgere gli operatori sanitari, specie i medici,
che, come è universalmente riconosciuto,
hanno, questi sì, potere decisionale quasi as-
soluto nel determinare i consumi e, quindi,
i relativi costi. Ecco perchè per noi è inac-
cettabile, in quanto non sincera, l'indicazione
del Governo di ricorrere agli apporti dei cit-
tadini ~ cito testualmente ~ « come estre-

ma misura per conseguire il pareggio tra fon-
do sanitario e spese da sostenere ».

Quest'affermazione non si regge in piedi,
onorevoli colleghi, perchè il 76 per cento del-
la manovra finanziaria ~ cioè 3.545 miliar-
di ~ ricade sui cittadini, soprattutto attra-
verso la partecipazione tariffaria e la sospen-
sione deHe prestazioni, facendo diventare il
ticket non già un'estrema misura, come lei
afferma, onorevole Ministro, ma il pilastro
portante di tutta l'operazione di taglio della
spesa pubblica per il prossimo esercizio fi-
nanziario!

Proviamo per un momento a considerare
la voce ticket sulle visite ambulatoriali e do-
miciliari. Non ravvisiamo l'opportunità di
dimostrare ancora una volta che l'introito
stimato in 1.000 miliardi è una perla da con-
segnare più alla storia della comicità che agli
annali o ai manua1i di ragioneria: è una sti-
ma cervellotica, perchè rappresenterebbe 01-
tretutto il 90 per cento della spesa sostenuta
fino ad un anno fa nel comparto della me-
dicina generica. Ci riserviamo, quando svilup-
peremo i nostri emendamenti all'ex articolo
27 della legge finanziaria, di ripresentare i
conti sul paradossale cottimo a cui andreb-
bero sottoposti i medici di famiglia, che, ol-
tre a trasformarsi in esattori, dovrebbero
concludere le trenta visite superapide medie
giornaliere con raffiche di prescrizioni farma~
ceutiche, peraltro strandardizzate. Consiglia-
mo infine il ministro Altissimo di non cimen~
tarsi più nell'ardua impresa di contestare le
nostre deduzioni estrapolando una debole
controprova dai dati obsoleti forniti dalla
Confindustria, che ~erto fa il suo mestiere,
per cui i dati sono già truccati. Se poi li estra-
poliamo, vengono fuori degli sgorbi di carat-
tere contabile e anche finanziario.

Interessa qui rilevare che il provvedimen-
to contraddice una delle finalità fondamen-
tali della riforma, quella cioè dello sviluppo
della medicina preventiva. Infatti si vuole in~
durre una caduta del ricorso al medico di ba-
se nei momenti iniziali degli eventuali pro-
cessi patologici, costringendo nella fase suc~
cessiva gli stessi cittadini a rivolgersi neces-
sariamente a presidi sanitari più sofisticati,
più complessi e quindi più costosi.

Nè questa misura si giustifica. in regime di
quota capitaria, e ancor meno senza adotta-
re con testualmente un provvedimento di ri-
duzione di questa quota elevata nella nuova
convenzione, a partire dal 10 gennaio del
prossimo anno, ana misura di 36.000 lire an-
nue per compensare ~ avevate detto voi al
Presidente della Repubblica ~ il maggiore
lavoro dei medici. Non si può premiare il
« maggior» lavoro, aumentare la quota ca-
pitaria dell'80 per cento e poi, senza colpo
ferire, dire che la medicina generica ha biso-
gno di correttivi. Sappiamo tutti che in una
casa si comincia con il consultare il medico
di famiglia per passare poi alle analisi ed



Senato della Repubblica ~ 17753 ~ VIII Legislatura

2 DICEMBRE198133q't SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

eventualmente al ricovero o a visite speciali-
stiche. In alcune realtà si fa di tutto poi per
scaricare gli assistiti in ospedale, al costo
giornaliero di 100.000 lire. In questo modo
non si fa un lavoro serio per le finanze dello
Stato.

Onorevoli colleghi, crediamo di aver dato
sufficienti prove di non essere certamente noi
i più indulgenti nel tollerare qualsiasi imi-
tazione dei modem gestionali viziati di buro-
cratismo e di inefficienza. Qualche collega ci
ha chiesto se avevamo motivo di rincresci-
mento per il fatto che la maggioranza, in se-
de di sa Commissione (bilancio), ci aveva re-
spinto le propohte più qualificanti, mentre al
termine della lunga contesa veniva accolto
un nostro emendamento all'ex articolo 33-bis,
oggi articolo 52",nel testo della legge finanzia-
ria che stiamo esaminando. Vorrei ricordare
ai colleghi (l'onorevole Ministro lo ricorda
certamente perchè era presente) che tale ar-
ticolo prevede norme rigorose per i controlli
amministrativi e per obbligare gli organi de-
centrati, in primis le regioni, a rispettare le
scadenze previste dall'articolo 51 della legge
di riforma per la rendicontazione: pena il
non riconoscimento delle spese eccedenti il
passato esercizio.

Avevamo preannunciato in Commissione
quest'emendamento, e nessuno ha voluto to-
glierci !'iniziativa. Ebbene, noi l'abbiamo ri-
presentato (e quindi è diventato un articolo
operante) per dimostrare che, quando si trat-
ta di fare le cose serie, non abbiamo bisogno
di farci tirare per la giacca.

Perchè nessun rincrescimento, onorevole
Ministro? Perchè noi restiamo persuasi che
occorre dimostrare davvero serietà e rigore,
con i fatti, manifestando attraverso atteggia-
menti conseguenti l'effettiva e non fittizia
volontà di lottare contro l'inflazione e le
spese improduttive. Non ci pare che il Go.
verno abbia imboccato la strada più giusta
per ottenere questo duplice risultato che noi,
ripeto, riconosciamo di grande attualità e
indubbia validità.

Restando alla sanità, non può bastare l'os-
servazione ~ che ci sentiamo spesso avanza-
re e che qualche volta anche noi ricordiamo

~ che nel giro di un decennio, almeno in

questo arco di tempo in cui faccio parte del-
la 12a Commissione, senza soluzioni di con-
tinuità, abbiamo visto avvicendarsi ben 12
Ministri al dicastero, dei quali gli ultimi due
con la doppia corsa di andata e ritorno. Cer-
to, ognuno di questi Ministri deve farsi il
suo bagaglio conoscitivo, per imparare la ma-
teria del contendere.

Ora che ci penso, noi abbiamo avuto an-
che l'onorevole Gaspari alla Sanità, e, se la
memoria non mi tradisce (e non mi dovreb-
be tradire, perchè in quel periodo abbiamo
polemizzato con il ministro Gaspari sulla leg-
ge per il fumo), devo dire che si è trattato
di una breve parentesi gestionale, tutt'altro
che avara di soddisfazioni per la zona abruz-
zese dove il Ministro esercita (e come la eser-
cita!) una forte influenza elettorale. Se i da-
ti che mi ha riferito Giovanni Berlinguer ri-
spondono a verità, il paese miracolato con.
ta pochi abitanti, diciamo 3.000, e viene do-
tato di un moderno ospedale, con una capa-
cità ricettiva che, se pienamente soddisfat-
ta, richiederebbe una popolazione ospedalie-
ra, tra personale e ammalati, da far impalli-
dire tutte le statistiche dell'Organizzazione
mondiale della sanità. Però siccome anch'io,
come Bollini, sono un tantino diffidente e
anche pignolo, ho voluto sincerarmi oggi di
questa realtà abbastanza emblematica; il
collega Graziani può correggermi se sbaglio.
La conferma sta in queste crude cifre, ono-
revole Ministro: l'ospedale viene a costare
30 miliardi, per un paese di 3.000 abitanti;
assumerà 312 persone, tanto per comincia-
re, ovviamente; a venti minuti di strada vi
è un centro urbano assai più importante, va-
sto di fatto e Vasto di nome, dove è stata
denunciata la non agibilità della sala ope-
ratoria del locale ospedale, per ragioni igie-
niche e anche per ]a vetustà delle attrezza-
ture.

Cosa aggiungere di più? Un piccolo par-
ticolare: sindaco di questo comunello su-
perdotato di posti-letto (Gissi) è l'onorevole
Gaspari, il quale (non è presente l'onorevo-
le relatore ma ci sarà senz'altro qualcuno
che glielo riferirà) è anche esponente dell'uni-
tà sanitaria locale, cioè di quegli organismi
che turbano il sonno...
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C I A C C I . È anche presidente dell'uni-
tà sanitaria locale?

M E R ZAR I O . Sì, gli incarichi e le
disgrazie non vengono mai soli. Comunque,
siccome il relatore Carollo ha dichiarato di
non dormire più perchè ha i sonni turbati
dalla facenda di queste unità sanitarie locali,
che sarebbero dei pozzi di san Patrizia, mi
domandavo se il ministro Gaspari sarà grato
al senatore Carollo. Credo però che centi-
naia di altri presidenti di unità sanitarie lo~
cali che fanno davvero il loro dovere non po-
tranno autorizzare il senatore Carollo a trat-
tarli come se fossero tutti un'associazione a
delinquere. Non si può dire che i 680 presi~
denti deIJe unità sanitarie locali sperperino
il pubblico denaro; e laddove qualcuno ab~
bia sbagliato, è dovere del Governo di inter-
venire, e di non autorizzare i commissari di
Governo, come in Lombardia, ad apporre il
visto su leggi che sono davvero il veicolo
peggiore per sperperare il pubblico denaro.
E affinchè non si ingeneri, tra di noi alme-
no, l'impressione che stiamo imbastendo un
gratuito processo alle intenzioni, vorrei ri-
chiamare in sintesi tre ordini di responsa~
bilità, che vanno molto al di là di quelle pre~
sunte o reali dei presidenti delle unità sani-
tarie locali. Innanzitutto le inadempienze del
Governo in questi tre anni, in secondo luo-
go le leggi di segno contrario alla riforma,
attraverso l'uso e l'abuso della decretazione
d'urgenza, in terzo luogo gli atti amministra~
tivi che hanno impedito la qualificazione
della spesa. E credo che tra le inadempienze
più gravi vada collocata la mancata attua~
zione della politica prevenzionale. Doveva es-
sere questo il perno del progetto riformato-
re, attorno al quale si poteva far ruotare !'in-
tera strategia di promozione della salute: or-
ben!;;, il Governo non ha predisposto le leggi
di sua .:ompetenza. Nessuna ne ha preparato
in tre anni: dalle norme previste dall'arti-
colo 4 per uniformare le misure anti-inquina-
mento, l'lgiene degli alimenti e la prevenzio-
ne neJle fabbriche, al nuovo testo unico in
materia di sicurezza del lavoro. Il Governo
non ha emanato tempestivamente neanche il
decreto previsto nell'articolo 63, se non in
extremis, per le modalità di pagamento in
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collegamento con le dichiarazioni dei reddi~
ti di quanti hanno beneficiato dell'assisten-
za sanitaria.

Manca tuttora una legge in materia di me~
dicina legale, e restiamo in attesa di una di-
sciplina organica sui farmaci: quattro arti-
coli della riforma sono in vetrina, a futura
memoria, senza che sia stato adottato un so-
lo provvedimento per razionalizzare un set-
tore che sperpera miliardi a non finire.

Il Governo si è perfino dimenticato di ag-
giustarsi la casa, dal momento che l'articolo
58 della riforma prevedeva la ristrutturazio-
ne del Ministero. Abbiamo assistito al sin-
golare fatto per cui i Ministri hanno appal-
tato questo lavoro a un'agenzia italo-america-
na per decine e decine di milioni, per aggiu-
stare la casa di cui sono inquilini. Questo è
l'emblema della inefficienza...

A N D R E A T T A, ministro del tesoro.
Anche la Banca d'Inghilterra si è fatta assi~
stere da quell'agenzia che lei chiama italo-
americana. È la più grossa agenzia del
mondo.

M E R ZAR I O. Onorevole Ministro, non
avrei voluto tirar fuori un'altra perla. Lei,
che influenza ancora l'AREL, saprà che po-
chi giorni fa è stato ingaggiato, per uno stu-
dio meritorio, un clinico, un grosso studio-
so americano. Probabilmente credevate che
quello studioso sarebbe venuto in Italia, in
una conferenza stampa, per dare una mano
a chi parla male della riforma. Ho letto su
{{ Il Sole -24 ore ,} dell'altro ieri che questo
illustre professar Perkoff (USA), molto più
prudente di voi del Governo, ha detto che è
intempestivo e prematura un gildizio sulla ri-
forma soltanto a tre anni di distanza, e poi
ha enunciato tutti i difetti del sistema. E
noi ci identifichiamo nella denuncia degli
stessi difetti! Non è che ce l'abbiamo con gli
italoamericani o con gli svizzeri; diciamo
solo che a ristrutturare un Ministero debbo-
no essere gli stessi funzionari del Ministero,
o comunque tecnici che capiscano qualcosa
di programmazione degli uffici, perchè oltre-
tutto quello studio che lei sta vantando è
~tato fa1.1.0sulla base di 16.000 miliardi di
spesa, mentre siamo già arrivati a 25.000.
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Ciò vuoI dire che le eccessive stagionature
non servono a niente e che dietro la mania
di grandezza si nasconde la non volontà di
affrontare i problemi più semplici.

Possiamo passare subito agli atti non con-
formi al disegno riformatore. È risaputo che
lo schema di legge-quadro richiede una se-
rie di atti legislativi di competenza naziona-
le e regionale e numerosi decreti attuativi
espressamente previsti dalla legge. Il Gover-
no doveva emanarli utHizzando H parere del-
la Commissione bicamerale composta da die-
ci deputati e da dieci senatori, molti dei qua-
li sono qui presenti nonostante l'ora tarda.
Questa Commissione, ha lavorato sodo per
molti mesi, superando difficoltà di ogni ge-
nere. A conclusione di questa mortificante
esperienza, possiamo affermare che H Go-
verno non ha tenuto affatto conto dei no-
stri pareri e che i vari provvedimenti assun-
ti obbediscono alla sola logica di recuperare
poteri centralistici, senza rispettare la volon-
tà del Parlamento, manipolando addirittura
le date e i contenuti dei vari schemi legisla-
tivi dopo l'approvazione del Consiglio dei
Ministri.

Non si è tenuto conto dei pareri per H rior-
dino della Croce rossa italiana e per la di-
sciplina del trattamento economico e giuri-
dico del personale. Si tratta di 600.000 perso-
ne, che dovevano passare al nuovo Servizio
sanitario nazionale. Le relative norme con-
corsuali non sono ancora state varate, nono-
stante H blocco delle piante organiche e il
disservizio di molti presìdi. Così è stato an-
che per l'assistenza agli italiani all' estero,
per H personale navigante, eccetera.

Il tempo non mi consente di intrattener-
mi sul decreto relativo al riordino degli isti-
tuti di cura a carattere scientifico, una pa-
gina, onorevoli colleghi, inficiata dal peggio-
re clientelismo, dal disprezzo totale per la
vera ric~~ ',biomedica, dai tentativi ancora
in atto di sottrarre ingenti patrimoni al con-
trollo democratico, per cui avviene che sul
servizio pubblico si scaricano i costi, le per-
dite di esercizio, gli oneri bancari e le accu-
se più indiscriminate di poca oculatezza ge-
stionale, mentre alle consorterie speculati-
ve si cerca di assicurare prebende, vantag-
gi clientelari e magari l'encomio di efficien-

za scientifica, come nel caso di quell'istitu-
to di Roma che è al centro della cronaca ne-
ra di questi giorni.

Se H Ministro del tesoro, che sappiamo
particolarmente attento e giustamente punti-
glioso nell'esigere norme di rigore compor-
tamentale non solo teorico, ritiene di dover
ricercare prove più convincenti delle cose
che ho detto ~ e so che sono cose pesanti

~ può consultare gli atti del Senato, quando
facemmo naufragare i tentativi di mercanti-
lismo sanitario, chiamando più volte in cau-
sa la responsabilità primaria degli ultimi
Presidenti del Consiglio, cui forse risultava
difficHe consigliare minore spregiudicatezza
a quei colleghi di Gabinetto fattisi ispiratori
di proposte sconvolgenti per la tenuta del
processo riformatore e per H corretto impie-
go delle risorse.

Per uscire dalla metafora, alludo al fatto
che si è tentato, prima con gli istituti scien-
tifici e poi con la teoria dei presìdi multizo-
nali, di alienare patrimoni di migliaia di et-
tari di terra, in modo che le USL ed i comu-
ni non potessero esercitare H loro controllo,
in modo da « chiamarsi fuori» dal Servizio
sanitario nazionale e creare un servizio pa-
rallelo: quindi, ai comuni i debiti ed ai pri-
vati H vantaggio di beni patrimoniali per
centinaia di miliardi. Valga infine come
esempio, tra le varie pecche del Governo in
materia di decretazione d'urgenza, l'ultima
vicenda dell'ENPI e dell'ANCC, vicenda al
di fuori di ogni immaginazione.

Dopo H voto del Parlamento, H Governo
ha ripresentato un testo modificativo a di-
stanza di soli 15 giorni. Per quattro volte
consecutive la Camera ed H Senato non han-
no consentito la conversione dei decreti, ed
ogni volta l'Esecutivo ha riproposto testi as-
surdi, tali da costringere persino i relatori

~ non della mia parte politica, ma della
Democrazia cristiana ~ a dimettersi per tu-
telare la loro dignità: e noi ne diamo atto.
Siccome da tre anni non viene risolto questo
meschino dualismo tra i Ministri della sa-
nità, dell'industria e del lavoro, per non ri-
nunciare a piccole fette di potere, con poca
o nessuna sensibilità verso i probelmi della
nocività degli infortuni, di cui deteniamo H
primato europeo di segno negativo, si cal-
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pestano le più elementari regole di serietà
legislativa.

In questi tre anni, per ragioni di riserva.
tezza, non ho tirato fuori un documento
che però vale la pena esaminare. Alla Ca-
mera veniva approvato il testo della rifor-
ma in prima lettura, e dopo due giorni il
Ministro del lavoro dell'epoca, che aveva vo-
tato con noi, « maggioranza delle grandi in-
tese », indirizzava una lettera al Presidente
di allora del Gruppo democratico cristiano

~ ho la copia originale ~ in cui lo invita-
va ad impegnare tutti i senatori del Gruppo
democristiano a bocciare la parte riguar-
dante la prevenzione, perchè dava fastidio al-
la Confindustria. Poi ci si lamenta del fatto
che siamo usciti da quella maggioranza, che
eravamo troppo intempestivi, troppo presi
dal furore massimalista: questa è solo una
delle tante prove che caratterizzavano la fa-
se involutiva di una esperienza per noi non
più ripetibile.

Appunti altrettanto critici andrebbero ri.
volti ai decreti di rinvio del regolamento sul-
la materia dell'alimentazione e al decreto
che instaurava il ticket sulle analisi cliniche,
pochi mesi fa, e che è stato ritirato ~ dopo
che ci si è coperti di ridicolo in tutta Eu-
ropa ~ perchè anche allora la stima delle
entrate era cervellotica, le procedure buro-
cratiche fastidiose, cosicchè l'introito è ri-
sultato inferiore al costo dei moduli stampa-
ti per l'accertamento dell'esenzione. Sicco-
me ogni senatore ha un collegio in cui vi è
una città ed un comune, basta che vi rivol-
giate all'amministrazione comunale per rile-
vare come questo colpo di ingegno del Go.
verno di applicare il ticket sulle analisi dia-
gnostico-strumentali si sia ridotto a pura
perdita: si prevedeva un'entrata di molti
miliardi, e si sono raccolti una manciata di
milioni. Questo fallimento economico si ac-
compagna al fatto di aver creato nell'opi-
done pubblica uno stato di insofferenza per
le code interminabili e per le procedure bu-
rocratiche defatiganti. Per non seguire i no-
stri consigli, avete tirato in piedi impianti
burocratici che costano più di quanto si pos-
sa sulla carta prevedere di ottenere. Sotto il
profilo politico ed istituzionale ci dispiace
di dover rilevare che, nonostante l'apprezza-
bile impegno assunto in occasione delle di-

chiarazioni programmatiche dal presidente
del Consiglio Spada lini, i fatti sono stati di-
versi, soprattutto per quanto riguarda la
sanità. Quella che il senatore Modica chiama
l'acutezza patologica della decretazione d'ur-
genza supera ogni record storico: siamo or-
mai arrivati ad una media di tre decreti ogni
due mesi, a partire dal primo gennaio fino
ad oggi. Vediamo questi decreti nascere, ca-
dere, risorgere. Vengono ritirati e ripresen-
tati sempre in edizioni corrette e peggiora-
te, perchè nel frattempo, onorevole Ministro,
si cerca di recuperare i ritardi e di calami-
tare le richieste categoriali; potremmo fare
li.'1lungo inventario delle richieste della mag-
gioranza, le più estemporanee, come quella,
ad esempio, di concedere la libera professio-
ne ai medici che lavorano alla direzione cen-
trale del Ministero: una doppia attività che
avrebbe costituito un precedente di illegitti-
mità per tutti gli impiegati dello Stato; per
recuperare le spinte clientelari, misure di
slittamento e le continue sanatorie che sono
all'ordine del giorno della politica sanitaria
del Governo. Nè ci si rimproveri di essere
usciti dal tema, perchè questo modo di le-
giferare non conferisce certezza di diritto
a nessuno; non si stimola in questo modo
l'opera di bonifica e di risanamento, che noi
consideriamo importante; e la mancanza di
rigore incide poi sul volume della spesa e
sull'indebitamento del settore pubblico. Nes-
suno di noi può essere tanto ingenuo da ri-
tenere che si possa uscire dalla crisi attra-
verso le tradizionali scorciatoie; e vorrem-
mo che anzitutto il Ministro del tesoro si
convincesse che voler risparmiare significa
attuare la riforma, qualificando i servizi,
operando un' effettiva riconversione della
vecchia politica sanitaria incentrata sul mo-
mento curativo, consentendo la ottimizzazio-
ne dell'uso delle risorse e, in prospettiva,
la loro riduzione in termini reali.

Io stasera ho fatto male-, e chiedo scusa,
ad interrompere il senatore Carollo, perchè
dialogava o cinguettava con il rappresen-
tante del Movimento sociale, e facevano tut-
ti e due la gara per parlare male della Sici-
lia, uno di Catania e l'altro di Palermo; ho
fatto male; ma avrei voluto ricordare al se-
natore Carollo ~ che ha sempre impugnato
la palma del primo della classe partecipan~
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do alla crociata antiriforma ~ che non ab-
biamo mai sentito nè lui, nè altri esponen-
ti della Democrazia cristiana, prima della ri-
forma, spendere una parola di critica per il
fatto che in due anni abbiamo approvato
Il decreti di ripianamento dei disavanzi del-
le mutue ~ INAM, coltivatori diretti, com-
mercianti,professionisti ~; allora andava
bene .tutto! :t sufficiente oggi che una USL
abbia a presentare conti non completamente
in paregigo, perchè si scateni la cateratta
delle critiche più irrazionali. Nessuno pote~
va .aspettarsi .d'altra parte che si ripetesse
nella relazioNe scritta per l'Aula una teoria
già sviluppata in chiave di pressappochismo
in seno alla Commissione bilancio, allor-
quando lo stesso relatore ebbe a replicare
ai nostri interventi sul capitolo della sanità.
E cioè che ormai «tutte le decisioni sono
rimesse alle autonomie locali », lasciando al
povero Ministero della sanità o... al meno
povero Ministero del tesoro soltanto compi-
ti residuali e del tutto figurativi. Anche que-
sta è una fola del tutto gratuita, che va tolta
dalla circolazione perchè finisce per costi-
tiure un alibi alle mancanze del centro, sca~
ricando danni e discredito sulle istituzioni
articolate dello Stato repubblicano; e, sen~
za passare qui in rassegna le competenze
statali ~ che sono circa una trentina, dal-
l'articolo 3 al 4, 5, 6 della legge n. 833 ~ e
tralasciando quelle pill specifiche che ho già
richiamato affrontando i temi dei rimr.di e
delle inadempienze ministeriali, mi permette-
rei di ricordare non tanto al senatore Carollo
(prima perchè in questo momento non è pre-
sente, in secondo luogo perchè certe cose
le sa, anche quando finge di avere un attac-
co di amnesia) ma a noi stessi che l'Esecu-
tivo centrale decide sempre l'entità e la qua-
lità della spesa, persino applicando tecniche
di rendicontazione trucca1a, pur di non con-
sentire il controllo del Parlamento, come ha
dimostrato con la consueta lucidità e com-
petenza il collega Bollini nel suo intervento
di ieri sera. In concreto, gli stessi vincoli
esterni ~ o costo dei fattori ~ che spazio
lasciano ai centri erogatori del nuovo Ser-
vizio sanitario? In materia di convenzione,
di trattamento giuridico-economico del per-
sonale, di rapporti con le strutture conven-
zionate, di prezzi amministrati, in partieo-

lare per i farmaci nel duplice aspetto della
prescrizione e del costo, chi decide nel be-
ne e nel male? Le unità sanitarie locali, o
decide il Governo? E chi decide come finan-
ziare il fondo sanitario nazionale e i rela~
tivi parametri? Sul cosiddetto versante delle
entrate io mi sono prima sforzato ~ e mi av-
vio alle conclusioni ~ di dimostrare che nel-
la lotta per il recupero contributivo non ab-
biamo aspettato tre anni per tacitare la no-
stra coscienza con polemiche retrospettive.
E oltrettutto all'interno del movimento ope~
raio non suona più come grande originalità,
onorevole iMnistro, la pur coraggiosa anche
se tardiva sua ammissione, quando, di con-
certo con i suoi colleghi del Bilancio e del-
le Finanze, ha scritto nella relazione che il
settore dei lavoratori dipendenti, con 12
milioni di unità, versa allo Stato, per la sa-
nità, 12.000 miliardi, mentre il settore dei
lavoratori autonomi, dei liberi professionisti,
quelli che sono magari più critici verso la
riforma, con 5 milioni di unità hanno for-
nito finora un gettito di 900 miliardi circa.
Noi abbiamo dimostrato che maggiore è la
consistenza del gettito derivante da questa
massa retributiva. Senza rifare dei calcoli
complicati che nessuno, ripeto, è riuscito
ancora a confutare, la medaglia presenta
queste due facce, dalla logica facilmente de~
ciÒ-abile: o esiste in Italia un area di eva-
sione così dilatata da superare ogni stima
pessimistica e comunque tale da obbligare
il Governo, a questo punto, ad intervenire
subito, prima ancora di azzardare qualsivo-
glia ipotesi di ticket, oppure bisogna archi-
viare ~ lo dobbiamo dire anche ai nostri
amici sindacalisti ~ senza indugi tutto il
confronto sul oosto del lavoro, perchè il sa-
lario medio dei lavoratori dipendenti deve
essere rimasto al livello non tanto delle gab-
bie salariali di infausta memoria, ma nean-
che del Terzo mondo. Non si scappa: o è ve-
La l'una cosa, o è vera l'altra. E lasciamo al
Ministro, che ci ha detto prima che ha già
studiato tutto, di darei queste risposte, pos~
sibilmente prima che si concluda il dibatti-
to generale.

Ma a prescindere da questa constatazione,
che andremo ripetendo fino a quando non
riusciremo a scuotere dall'apatia chi ha il
dovere di procedere a verifiche puntuali, noi
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non avvertiamo difficoltà alcuna a giudica-
re significativo il richiamo del Governo alla
sperequazione oggi esistente tra le varie cate-
gorie. Io credo che la classe operaia abbia
già dimostrato parecchie volte di fare il pro.
prio dovere. Bisogna avere il coraggio di
ritoccare certe aliquote con criteri di pro-
gressività, certo, perchè gli autonomi, come
molte volte diciamo, non sono tutti nelle
stesse condizioni reddituali.

Anche per quanto riguarda le uscite e il
contenimento degli sprechi, non è verso
questi banchi che il Governo deve indirizza-
re i suoi strali. A parte le conseguenze ne-
gative (alcuni miei colleghi mi hanno consi-
gliato di rare la ricostruzione delle occasio-
ni mancate) sul piano strettamente legislati-
vo, vi sono poi una serie di atti amministra-
tivi che chiamano in causa vari Ministri e
la responsabilità solidale del Governo. Tre
sono i casi che devo citare per doveroso
omaggio alla verità. Cominciamo dalla con-
venzione per i medici di famiglia, che è sta-
ta rinnovata dopo molte peripezie e con
un onere aggiuntivo dell'80 percento. Noi
prendemmo atto con sorpresa del fatto che
la stessa controparte medica si sarebbe ac-
contentata di quote capitarie inferiori rispet-
to a quelle pattuite su generosa proposta del
Ministro dell' epoca (eravamo alla fine del
1980) e poi controfirmate da lei, onorevole
Ministro del tesoro. Merita inoltre una preoc-
cupata riflessione il trucco contabile escogi-
tato per strappare la benevolenza del Pre-
sidente della Repubblica. E pochi giorni fa
il trucco è stato tradotto in qualche modo
nell'ultima nota di variazione di bilancio,
con proiezioni negative sulle stime del 1982:
una furbizia tutt'altro che responsabile,
quella di tagliare dal fondo sanitario nazio-
nale 334 miliardi che non erano mai stati
previsti e contabilizzati. E siccome l'ora è
tarda vi risparmio la confessione sincera del
Ministro della sanità di adesso ~ non quello
di allora ~ che dice: sì, prima nella rela-
zione al Presidente della Repubblica si fa-
cevano certe ipotesi per «non influenzare»
la trattativa e per ottenere la firma, oggi in-
vece non ne vale più la pena, questi 334 mi-
liardi che vengono tagliati non sono mai esi-
stiti, neanche nelle pieghe delle altre voci.

Il secondo esempio ci viene dal settore
farmaceutico, onorevole Ministro, per il
quale sono state emanate delle circolari che
non hanno certamente favorito il conteni-
mento della spesa e la efficacia dei prodotti.
E mentre si ritarda la definizione di una cor-
retta strategia della politica farmaceutica,
si continua, ad esempio, a finanziare la ri-
cerca che viene fatta dalle multinazionali in
terra straniera ~ mentre già vengono paga-
te e retribuite da quegli Stati ~, quelle stes-
se società multinazionali ~ anche questo va
detto, dal momento che disponiamo di inop-
pugnabili documentazioni ~ che sono riu-
scite sino ad oggi a bloccare alla Camera la
legge sulla brevettabilità dei farmaci, che
ebbe un voto unanime qui al Senato, in se-
de deliberante. E non si tratta, onorevoli col-
leghi, di una legge finalizzata agli interessi
esclusivi della classe operaia del settore chi-
mico, ma di una legge prevalentemente utile
al fine di non rendere irreversibile il proces-
so di smantellamento di piccole e medie
aziende nazionali abituate ~ anche questo
va detto ~ in passato a vivere con espedien-
ti di dubbia Jiceità. E tra questi espedienti
di dubbia liceità ricordo ancora ~ e mi au-
guro sia l'ultima volta, onorevole Ministro
~ la vicenda del recupero degli 800 miliar-
di dovuti dagli industriali farmaceutici allo
Stato, conseguentemente alla abolizione del
vecchio sconto mutualistico del 19 per cen-
to, e che il Governo (con un accordo ape
legis, nel senso che è stato un accordo rag-
giunto in camera caritatis con la mediazio-
ne del Ministro del lavoro), dimostra di non
incassare, dopo aver concesso un autentico
credito agevolato di notevole entità, attra-
verso interessi di sconto risibili (prima al
5,25 per cento e successivamente al 7,25) e
scadenze che arrivano alle soglie del ventu-
nesimo secolo! Credito agevolato anche a
gruppi di industriali che dicono di « marcia-
re a gonfie vele », come abbiamo visto (22
novembre scorso) su « Il Sole - 24 Ore »: si
è aumentato il fatturato (vedi la Carlo Erba),
g1i utiJi e si è avuto il superamento di ogni
previsione formulata all'inizio dell'anno. Stu-
pisce come possa un nostro autorevole colle-
ga scrivere sul « Corriere» di domenica che
tutto va male nel settore dell'industria e quin-
di bisogna adottare misure ancor più incenti-
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vanti. In attesa che il Governo ci fornisca
i dati richiesti circa le somme pregresse da
recuperare, torno qui a ripetere, assumen~
done la responsabilità, che con quella cifra
indebitamente dirottata fuori dall'erario del~
lo Stato si compensava l'intera manovra dei
tickets e non si arriverebbe oggi a depenna~
re progetti e obiettivi come quelli materno~
infantili, della salute nei luoghi di lavoro,
degli anziani e degli handicappati, che do-
vrebbero costituire l'impegno più qualifican~
te per liberare la sanità dal piccolo cabotag-
gio mercificato, affrontando e risanando le
piaghe più dolenti aperte nel corpo della
nostra società.

Alludo alla lotta alle tossicodipendenze,
alle neoplasie. Pensiamo un momento, colle-
ghi, a questa malattia degenerativa che co-
stituisce il flagello dell'epoca moderna. So-
no i tecnici a confermare che, su 550 mila
morti all'anno nel nostro paese, 120 mila
muoiono di cancro, cioè il 25 per cento. Al-
tri 90 mila cittadini vengono guariti con i
mezzi oggi disponibili. Orbene: 30 mila col-
piti dal cancro potrebbero salvarsi se la ma-
lattia fosse individuata precocemente; 20
mila potrebbero esserlo se i mezzi curativi
fossero meglio coordinati e disciplinati, e
più adeguati. Invece lo Stato investe per gli
studi antitumorali in Italia solo lo 0,7 per
cento rispetto all'investimento nella ricerca
sicentifica, cioè 5 volte meno della Gran
Bretagna. Per chi ragiona con i parametri
monetari, dobbiamo ricordare non soltanto
gli sconvolgimenti umani di migliaia di fa~
miglie, ma la cifra di 10 milioni di giornate
di degenza, che equivale ad una spesa di
700 miliardi, cui andrebbe aggiunto il costo
della mancata produttività. Ripeto, al di là
delle cifre che di fronte a un dramma di
queste dimensioni il Governo si trastulla a
tagliare persino le già precarie voci di spe~
sa che riguardano questo settore. Non si fa
più niente neanche di un problema che, se
affrontato, si tradurrebbe anche ~ mi spia~
ce fare un discorso così brutale ~ in mo-
neta sonante.

Il terzo episodio riguarda più da vicino
lei, onorevole Ministro del tesoro: alludo
alla stipula della diari a giornaliera per le
case di cura private. Vi è stato il solito vi-
zio di portare le trattative alla fine dell'an-

no, e qui non mi interessa affatto stabilire
se l'analisi dei costi sia stata valutata con
il rigore necessario. Conoscendo la serietà
dei titolari delle cliniche private, penso che
i conti siano stati fedeli al centesimo. A me
interessa piuttosto risolvere un quesito, che
sto proponendo da un mese a questa parte,
per la quarta volta consecutiva, ai rappre~
sentanti del Governo, e al quale non si vuo-
le rispondere. Mentre nella legge finanziaria
si fa danzare il dato del 16 per cento attor-
no al totem del livello massimo consentito
per il deficit pubblico (di 50 mila miliardi),
mentre si tagliano per il lungo e per il lar~
go le voci sanitarie più importanti, come ho
cercato prima di dimostrare, mentre si chie-
dono sacrifici ai cittadini attraverso la raf-
fica di tickets, il Ministro del tesoro in data
26 settembre firma un telegramma autoriz~
zativo che porta la retta da 45.000 lire gior-
naliere a 57.000 lire, con un incremento del
26 per cento. Dopo la nostra protesta, il se-
natore Andreatta non ha contestato il docu-
mento telegrafico, di cui abbiamo qui copia
autentica. A me pare significativo il fatto
che i proprietari delle cliniche private han~
no dimostrato, 5 giorni dopo questo tele-
gramma, di essere più realisti del re, e han-
no concluso la trattativa a 56.000 lire al gior-
no. Sono fatti, questi, emblematici di un
certo modo di ragionare; fatti che, onore-
vole Ministro, potrebbero autorizzare a que-
sto punlo (chi è senza peccato scagli la pri-
ma pietra) ogni categoria, con questo esem-
pio, a pretendere uguale trattamento di favo~
re, con le conseguenze che lascio ai colleghi
valutare. Tutto al16 per cento, si dice, ma ai
proprietari delle cliniche, di colpo, il Mini~
stro manda un telegramma e dice: «vi do
il 26 per cento ».

Se questa verità viene riconosciuta (e non
potrebbe essere diversamente), comprende-
rete allora una certa personale irritazione
quando alcuni colleghi esibiscono certificati
di benemerenza, quasi diventasse in loro il'-
refrenabile la pretesa di essere i primi della
classe sempre e comunque. Mi spiace di do~
vel' rivolgere queste osservazioni ai colleghi
del Partito repubblicano, che pur avevano
dato un apprezzabilissimo contributo quan~
do si trattò di inserire nella legge di rifor~
ma alcune norme programmatorie. Non l'i-
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tengo di aver titoli o autorevolezza per ricor-
dare al collega senatore Gualtieri, capogrup-
po repubblicano (in questi giorni, nella fre-
nesia, sembra diventato il capogruppo di
tutta la maggioranza, e magari pensa di di-
ventare anche nostro capogruppo; ma noi
ne abbiamo già uno, e non intendiamo certo
cambiario con il senatore Gualtieri), la per-
manente validità della massima che consi-
glia di guardare alle travi prima che alle
pagliuzze, ma ci pare del tutto ingeneroso
il fervore di questo senatore nel voler gene-
ralizzare vere o presunte pecche di qualche
neonata USL, dando così un colpo di spu-
gna assolutorio alle ben più gravi responsa-
bilità del Governo. Penso invece di potermi
rivolgere con serenità di spirito al senatore
Pinto, che vedo in Aula e che da 10 anni
consecutivi mantiene con noi una collegan-
za operativa in seno alla 12a Commissione,
e quindi è in grado di testimoniare come in
ogni occasione la coerenza del Gruppo comu-
nista abbia potuto manifestarsi, indipenden-
temente da interessi politici contingenti:
quando eravamo all' opposizione, quando era-
vamo neJl'area di governo, quando siamo ri-
tornati all' opposizione.

Rimane l'ultima questione ~ non certo in
ordine di importanza ~ che per semplifi-
care chiamerei della moralizzazione. Onore-
voli colleghi, ci ha fatto piacere che Giorgio
Benvenuto abbia stimolato un più vivace
confronto attorno alle distorsioni sanitarie;
distorsioni che, in verità, non sono più acu-
te a Roma che altrove, anche se nella ca-
pitale d'Italia le amministrazioni popolari e
democratiche di questi ultimi anni hanno
dovuto colmare storici squilibri, recuperare
le arretratezze dei fabbisogni e dei presìdi
pubblici accumulatesi per un lungo arco di
tempo, per cui diventava inevitabile scon-
trarsi con un sistema di potere incrostato di
interessi e speculazioni di vario genere. Più
in generale, sono da apprezzare i dossiers
e i libri bianchi, quando alle denuncie si
fanno seguire proposte risanatrici, senza
strumentalismi, senza fughe demagogiche in
avanti e facili generalizzazioni.

Ci sentiamo di poter augurare di cuore al
segretario generale della UIL e al presiden-
te della giunta laziale Santarelli (che tal-
volta sembra dimenticare una certa sua con-

tinuità gestionale della regione Lazio) di
aver maggiore fortuna di quanta sia stata ri-
servata a noi quando, e per parecchio tem-
po, abbiamo illustrato, divulgato, difeso i va-
lori e le potenzialità della legge n. 833, do-
po che altri avevano scelto la tattica del di-
simpegno e della latitanza per dirottare il
malcontento verso una parte soltanto dello
schieramento democratico (per essere chia-
ro, per scaricare la rabbia nei confronti del
Partito comunista). Certo, siamo preoccupa-
ti del malcontento che c'è nella gente: non
è un malcontento artefatto, manovrato, ma
in .larga misura è un malcontento reale, giu-
stificato, spontaneo, soprattutto in quelle
regioni dove si sono accumulati colpevoli ri-
tardi.

Il senatore Carollo attacca tutte le USL e
tutte le regioni italiane; ma perchè non ci
dice che la sua regione, la Sicilia, ha votato
le unità sanitarie soltanto quest'ultimo mar-
tedì e ha aspettato tre anni per darsi una
organizzazione? Certo, prima interessava co-
struire le cattedrali nel deserto, spendere i
soldi negli ospedali e far ratificare dalle am-
ministrazioni comunali tali decisioni.

Sbaglia, a nostro avviso, chi si meraviglia
sempre della sensibilità popolare, dimenti-
cando che la gente semplice giudica la real-
tà sanitaria in base al funzionamento dei
servizj: se è migliore o peggiore questa as-
sistenza, se si perpetua la discriminazione tra
i vari ceti sociali, se si allungano le liste di
attesa, se diventano insopportabili le pastoie
burocratiche. Ci sentiamo inoltre di lamen-
tare vistose smagliature nella pratica della
partecipazione dei singoli e delle organizza-
zioni sociali alle scelte che attengono al fun-
zionamento dei servizi, e che interessano
così da vicino intere comunità. È quindi
davvero stupefacente la disinvoltura con la
quale il Governo, motivando i tagli previsti
nella legge in discussione, abbia ad include-
re perfino gli interventi per l'educazione sa-
nitaria: cioè il Governo ~ per i colleghi
che non lo sanno ~ ha deciso di tagliare
anche gli stanziamenti per l'educazione,
quando c'è bisogno di uscire dal limbo del-
le astratte enunciazioni per entrare nelle ca-
se, nelle scuole, nei posti di vita e di la-
voro.
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La vecchia gestione mutualistica ci ha la-
sciato una pesante eredità, dovuta a spese
improduttive e antieconomiche.

Dobbiamo tutti assieme combattere una
lotta seria soprattutto contro gli sprechi.
Perfino i servizi del vecchio INAM (devo
ammetterlo, pur essendo molto critico ver-
so gli istituti mutualistici) esercitavano un
minimo di controllo sul rapporto « costi-ef-
ficacia », sulle anomale risultanze di certi
iperconsumi sanitari, sulle analisi ripetitive,
sulle prestazioni specialistiche, sulle protesi,
sulle prescrizioni farmaceutiche.

Non è da oggi che indichiamo l'esigenza di
combattere parassitismi e sprechi ovunque
si manifestino. Se ci permettiamo di consi-
derare un tantino istrionica e alquanto stuc-
chevole ~ devo dire ~ la rampogna del re-
latore, quando ci attribuisce il vezzo di chie-
dere «senza offrire mai concrete scelte al-
ternative », è perchè ci siamo sempre bat-
tuti coerentemente, come risulta in tutti gli
atti parlamentari, nelle Commissioni e in
Aula. Nelle assemblee più turbolente, dove
la franchezza procura dissapori, e non i van-
taggi del paternalismo, siamo andati a chie-
dere, per esempio, agli operai della ATM di
Milano di rinunciare alla loro mutua inter-
na, che era un patrimonio storico, mentre
invece abbiamo visto uomini della Democra-
zia cristiana, e purtroppo anche compagni
socialisti, (di cui non vedo in Aula nean-
che uno), che pure hanno condotto le bat-
taglie insieme con noi, dire a tutti di sì, sen-
za avere il coraggio di dire di no nè ai gior-
nalisti, nè a tutte le altre categorie. In que-
sto modo non si fa riforma, ma si fa clien-
telismo!

Dette queste cose, credo che abbiamo di-
mostrato di aver fatto la nostra parte. Mi
riferisco all'ultimo esempio, che taglia, co-
me si suoI dire, la testa al toro. Il giorno 8
aprile di quest' anno noi avanzammo delle
proposte emendative al piano sanitario na-
zionale, per disciplinare il ricorso all'assi-
stenza indiretta, per stabilire i livelli di pre-
stazione, per regolamentare meglio le cure
idrotermali, per autorizzare in qualche mo-
do l'accesso alle strutture private conven-
zionate. Ebbene, i Gruppi governativi, die-
tro l'artificioso mito della libera scelta (cioè,
la scienza medica non ci tocca), misero in

minoranza non tanto noi, che ci siamo abi-
tuati, ma addirittura il Ministro in carica,
che non poteva certamente respingere il no-
stro emendamento.

Già allora noi evidenziammo subito la ten-
denza a dilatare la spesa, «fattore scarsa-
mente compatibile » ~ cito testualmente ~

«con la situazione economica del paese ».
Ci siamo sostituiti a lei, senatore Andreat-
ta, proponendo il rinvio immediato di quel,
la discussione per sentire i Ministri finan-
ziari circa le misure che il Governo aveva
in programma di attuare. Aspettammo inva-
no altri tre mesi e, perdurando la latitanza
del Governo, ancora il 15 luglio di quest'an-
no noi rilevammo i ritardi imposti al piano
sanitario, !'indeterminatezza e gli errori del-
la stima.

Credo di poter risparmiare ai colleghi, a
quest'ora, le proposte concernenti l'aumen-
to delle entrate. Per quanto riguarda la spe-
sa, noi confermiamo questa sera il pacchet-
to di proposte che abbiamo già illustrato
nell'aprile di quest'anno, e che in modo più
dettagliato abbiamo riproposto nel corso
del dibattito in Commissione sulla legge fi-
nanziaria; tali proposte riguardano, in modo
circostanziato, i quattro settori fondamenta-
li: ospedaliero, farmaceutico, delle conven-
zioni e del personale dipendente.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro,
colleghi, il discorso è stato lungo: vi chiedo
scusa. Le critiche sono state copiose, e se ho
abusato del tempo più del previsto è perchè
intendevo rendere sufficientemente chiara e
documentata ~ questa almeno era la mia
intenzione ~ la nostra posizione.

Vi sarebbe una seconda giustificazione.
Io sono l'unico membro della Commissione
sanità che interviene nel dibattito generale,
su 25 intervenuti. Altrettanto è già capitato
in seno alla Commissione bilancio, dove noi,
che pure avevamo espresso un voto contra-
rio, ci siamo fatti portavoce del parere della
maggioranza. È vero che questa sera ha par-
lato un rappresentante del Movimento so-
ciale che mi pare sia ancora ~ o forse non
lo è più, non mi interessa ~ membro della
Commissione, ma, dal momento che non lo
vediamo mai, non lo consideriamo, diciamo,
negli organici. Il fatto di essere soltanto noi
a parlare di sanità non mi lusinga, perchè al-
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tri colleghi della maggioranza, pur corag~
giosi nel rilasciare interessanti interviste,
potevano dare il loro contributo, senza di-
menticare peraltro che il Senato sta discu-
tendo di una manovra che interessa il 50
per cento di questa Cenerentola: di questo
« settore improduttivo », come lo chiama lei,
onorevole Ministro.

Ci auguriamo comunque che il buon sen-
so e la logica della ragione possano consi-
gliare di non prendere decisioni avventate
e di effimera efficacia economica, ancorchè
di sicura impronta antipopolare. Non sap-
piamo se gli stessi settori della maggioran-
za terranno fede alle dichiarazioni e agli
impegni di non disponibilità ad assecondare
una manovra giudicata ingiusta e socialmen-
te punitiva; avremo modo di misurarne il gra~
do di coerenza quando tra due giorni si vo-
terà l'articolo 43, per intenderci il famige-
rato ex articolo 27, quello che raggruppa
tutti i tickets.

Resta fermo comunque !'impegno nostro
a sviluppare in tutto il paese iniziative di lot-
ta, di sensibilizzazione e di mobilitazione de~
cise dagli organi dirigenti del nostro Grup~
po e del nostro partito. Sappiamo che le at-
tese sono vive, largamente presenti in ogni
strato sociale, sì da impegnare in un rinno-
vato slancio le organizzazioni sindacali, le
categorie professionali, le assemblee elettive,
i singoli cittadini.

È soprattutto da questo schieramento ar-
ticolato ~ che noi auspichiamo sia davvero
il più unitario possibile ~ che può venire
il contributo determinante per non affos-
sare la riforma e soprattutto per non affos-
sare con essa le speranze di quanti credono
e lottano per il cambiamento e il rinnova-
mento della nostra società. (Vivi applausi
dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni).

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

Interpellanze, annunzio

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

G I O V A N N E T T I , segretario:

DI MARINO, MIRAGLIA, SASSONE, TA-
LASSI GIORGI, CHIELLI, ZAVATTINI. ~

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~

Per conoscere quali sono i concreti risulta-
ti che si sono avuti dopo la promulgazio-
ne della legge sull'assegnazione di terre in-
colte e! o insufficientemente coltivate alle
cooperative, in specie di giovani, e a singoli
coltivatori, e quali orientamenti si perseguo-
no per una utilizzazione delle terre di pro-
prietà dello Stato e degli enti pubblici a
vario titolo, o gravati da uso civico, che ne
aumenti la produttività e consenta uno svi-
luppo dell'impresa coltivatrice e della coo-
perazione a conduzione associata.

Agli interpellanti risulta che non solo la
concessione di tali terre è stata estremamen~
te ridotta, in specie alle cooperative, ma
che, anche laddove si sono avute concessio~
ni di terra alle cooperative, queste non so-
no state assistite sul piano tecnico e finan-
ziario pur avendo in molti casi realizzato
risultati di grande valore economico e so-
ciale, sicchè si può parlare di un vero e pro~
prio sabotaggio della legge nell'interesse del-
la proprietà più assenteista e parassitaria,
quando non si è arrivati a vere e proprie per-
secuzioni verso i giovani cooperatori sotto
i più vari pretesti.

La stessa concessione di un'integrazione
di 100.000 lire mensili ai giovani di cui alla
legge n. 285 impegnati nelle cooperative agri-
cole non è stata quasi mai erogata dal Mi-
nistero del lavoro.

In vari casi, essendo stata la concessione
di terra fatta dalle Commissioni prefettizie
sulla base della legge Gullo~Segni ~ che è
tuttora quella più agevolmente utilizzata, ma
della quale si avvicina la scadenza ~ tali
terre, già notevolmente valorizzate e sulle
quali sono in corso processi di ulteriore qua-
lificazione produttiva, dovrebbero essere ri~
consegnate ai proprietari assenteisti, ricac~
ciando detti giovani nella disoccupazione e
defraudandoli del tutto degli investimenti
fatti con enormi sacrifici personali.

Gli interpellanti chiedono, pertanto, di co~
noscere quali orientamenti il Governo inten~
de seguire per affrontare, sulla base delle
esperienze compiute, in modo più efficace,
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coerente e rapido, sia il problema dell'allar-
gamento delle basi produttive e della più
razionale utilizzazione e valorizzazione delle
terre pubbliche e private non sufficientemen-
te coltivate, sia il problema dell'assistenza
tecnica e finanziaria alle cooperative in mo-
do da stimolare un ampio e fattivo impegno
di un largo numero di tecnici e di giovani
nell'attività agricola per una nuova e mo-
derna imprenditorialità singola e associata.

(2 - 00368)

BAUSI, ROSI. ~ Ai Ministri delle finanze
e dei beni culturali e ambientali. ~ Pre-

messo:

che in data 27 settembre 1965 morì a
Firenze il signor Ugo Bardini, noto anti-
quario, amatOife e profondo conoscitore di
oggetti d'arte;

che con il suo testamento chiamava in
primo luogo a suo erede la Confederazione
elvetica che, peraltro, non accettava l'ere-
dità che, eLi conseguenza e salvo l'adempi-
mento di alcuni oneri, si devolveva allo
Stato italiano (è da tenere presente che l'ere-
dità Bardini potrebbe costituire attrattiva
culturale e ricchezza di per sè sola per ogni
città);

che i pezzi di antiquariato che fanno
parte della collezione sono cilI"ca 75.000, i
locali che costituiscono la villa, il palazzet-
to e gli annessi sono oltre 200 e il parco,
un prezioso polmone nel cuore della città,
supera i 5 ettari.;

che dalla morte del testatore, è cioè da
oLtre 16 armi, tutto è in condizioni di deplo-
revole trascuratezza, niente è stato fatto e
ciò che doveva essere amorevolmente custo-
dito è abbandonato e chiuso al godimento
della città che pur ne avrebbe diritto;

che l'episoclio è sintomatico di una si-
tuazione quale quella delle donazioni di ope-
re d'arte, alla quale sembra da parte del
Governo volersi ponre finalmente rimedio,

gli interpellanti chiedono di conoscere:
quali provvedimenti si intendano adotta-

re per assicurare l'idonea manutenzione dei
beni dell'eredità Bardini e la loro messa a
disposizione del pubblico;

quali provvedimenti si intendano, altre-
sÌ, assumere per assicurare che le collezioni, e ,

in genere le cose d'arte, che vengono gene-

rosamente donate possano godere di un dop-.
pio riconoscimento: quello ,di calI'attere fi-
scale a favore dei donanlti e la loro immedia-
ta valordzzazione e adeguata custodia.

(2 -00369)

Interrogazioni, annunzio

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

G I O V A N N E T T I , segretario;

PAPALIA. ~ Al Ministro dell'interno.
Premesso che il segretario generale di 1a

classe titolare presso il comune di Padova
ha lasciato scoperta tale sede nell'autunno
1979, avendo vinto il concorso a Trieste, l'in-
terrogante chiede di conoscere:

1) perchè il Ministero ha inviato a reg-
gere l'incarico a Padova il signor Filippo Di
Gregorio, segretario comunale di un comu-
ne in provincia di Latina con poco più di
10.000 abitanti e figurante nel ruolo dei se-
gretari comunali di 2a classe al 3500 posto,
ossia indietro di 50 posti rispetto al segre-
tario comunale di Albignasego (Padova);

2) perchè il Ministero, che aveva l'obbligo
di bandire il concorso per il posto vacante
e di concluderlo entro sei mesi, non ha reso
operante, dopo più di due anni, la gradua-
toria dei vincitori;

3) perchè il trattamento economico, fissa-
to dal Ministro con l'atto d'incarico alla reg-
genza di Padova, per il signor Di Gregorio
è addirittura pari a quello di segretario ge-
nerale della classe 1a_B,anzichè pari a quel-
lo di cui è titolare, oltre a un compenso di
reggenza conforme a quanto stabilito dall'ar-
ticolo 39 della legge n. 604 del 1962;

4) se il Ministro non ritiene che in tutta
questa vicenda si siano realizzati da parte
degli uffici ministeriali evidenti favoritismÌ,
tenendo presente:

a) che da oltre due anni il signor Di Gre-
gorio mantiene detta eccezionale reggenza;

b) che tale reggenza potrebbe ancora es-
sere fatta durare a lungo dato che recente-
mente al comune di Padova è stata ricono-
sciuta l'assegnazione del segretario genera-
le di classe 1a_A(vanificando il concorso di
classe 1a~B effettuato da circa due anni e
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messo «in sonno », probabilmente in lega-
me alla vicenda);

5) se il Ministro non ritiene di dover in-
tervenire per mettere in luce la responsabi-
lità degli uffici ministeriali e per porre fine
ad una situazione che appare scandalosa.

(3 - 01667)

COCO, MANCINO, CODAZZI, DEGOLA,
BAUSI, GRAZIOLI, BOMBARDIERI. ~ Al
Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che il Parlamento e il Governo hanno
il dovere di prendere iniziative chiare e pre-
cise sulle vicende degli imputati Valentino,
Pironi e Paparo che hanno deciso di suici-
darsi con lo sciopero della fame;

che finora si sono registrate giuste ini-
ziative, ma anche le solite voci di coloro
che, invece di accusare, dovrebbero medi-
tare sulle proprie responsahi.Iità perchè,
avendo in vari modi giustificato e sorretto
il fenomeno terroristico, hanno contribuito
a svalutare il valore naturale ed inviolabile
della vita umana;

che la lungaggini della giustizia penale
debbono essere corrette legislativamente con
le riforme già attuate o progettate, soprat-
tutto quella del codice processuale, men-
tre non è accettabile che anomali mezzi di
pressione ~ anche i più drammatici ~ alte-

rino i tempi o i contenuti dell'attività giu-
risdizionale;

che d'altra parte, però, il Parlamento,
il Governo, la Magistratura e tutte le isti-
tuzioni deJlo Stato debbono affermare solen-
nemente e praticare coerentemente il prin:-
cipio secondo il quale la vita umana deve
essere difesa ed il suicidio, anche se non
costituisce reato, deve essere impedito con
tutti i mezzi idonei,

gli interroganti chiedono di conoscere qua-
li iniziative ,il Ministro intende assumere e
quali direttive ha impartito o intende im-
partire per impedire il suicidio dei predetti
Valentino, Pironi e Paparo, o di qualsiasi
altro detenuto, anche praticando le forme
di alimentazione forzata che non offendono
la loro dignità umana.

(3 - 01668)

BAUSI, ROSI, PACINI, DEL NERO, FAE-
DO, PETRILLI. ~ Ai Ministri delle finanze,

dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato e dei beni culturali e ambientali.
Premesso:

che con atto del 23 gennaio 1967
rep. 5239, fase. 275 ~ ill Demanio dello Stato
ebbe a dare in concessione, aM'Ente auto-
nomo mostra mercato nazionale dell'artigia-
nato, il compendio immobiliare demaniale,
sito in Firenze, denominato «Fortezza da
Basso »;

che la concessione, come risulta dall'at-
to citato, veniva data per gli usi statutari
dell'Ente mostra mercato nazionale dell'ar-
tigianato, e che pertanto (testualmente)
«non è consentito alcun uso diverso ed è
anzi inibito sotto pena della risoluzione del-
la concessione });

che lo statuto sopra richiamato, a sua
volta, attribuiva all'Ente mostra lo SCOp0di
promuovere, organizzare ed allestire ogni
anno in Firenze «con criteri pratico-com-
merciali, la raccolta, l'esposizione e la ven-
dita dei prodotti dell'artigianato italiano,
nonchè l'esposizione selettiva degli stessi
prodotti e di quelli dell'artigianato stesso,
da attuare con criteri qualitativo-estetici »;

che, a seguito dell'entrata in vigore del-
la legge n. 641 del 21 ottobre 1978, la Re-
gione Toscana è subentrata all'Ente mostra
e, pertanto, anche nei contratti da questo
stipulati e negli obblighi e negli impegni
assunti;

che mentre l'Ente mostra, con i buoni
uffici del prefetto di Firenze, aveva defini-
to una complessiva sistemazione della pre-
ziosa area per una utilizzazione conforme
agli impegni assunti nell'atto di concessione
(sistemazione altrove della scuola esistente,
sistemazione delle famiglie occupanti alcuni
appartamenti, intesa con la Soprintendenza
per i locali adibiti a sede di laboratori di
restauro, eccetera), la Regione Toscana non
ha curato minimamente l'attuazione delle
intese corse ed ha abbandonato ogni inizia-
tiva volta a dare un'organica sistemazione
al complesso, sia per rispondere a quanto
contrattualmente previsto, sia per non la-
sciare in abbandono un complesso che po-
teva e può costituire, in un interesse che
è sia cittadino che di economia nazionale,
una università dell'artigianato, un centro na-
zionale dell'artigianato, nelle sue dinamiche



VIII Legislatura.:Jenato della Repubblica ~ 17765 ~

2 DICEMBRE 1981339a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

articolazioni, sia espositive che amministra-
tive ed operative;

che il disinteresse della Regione Tosca-
na determina conseguenze non solo politi-
che, ma anche contrattuali,

gli interroganti chiedono di conoscere qua-
li interventi si intendano effettuare per por-
re termine alla situazione di disinteresse del-
la Regione Toscana per il complesso della
« Fortezza da Basso)} e se non si ritenga di
revocarne la concessione in forza del con-
tratto del 23 gennaio 1967.

(3 - 01669)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BARSACCHI, SIGNORI, FINESSI. ~ Ai
Ministri dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato, della marina mercantile e del
tesoro. ~ Premesso:

che il provvecllimento straordinario che
prevedeva l'erogazione di un contributo a
favore della pesca marittima, concesso con
legge 29 febbraio 1980, n. 57, e prorogato
con legge 26 giugno 1981, n. 329, è sca-
duto;

che la pesca marittima si trova in gra-
vi difficoltà per i rilevanti aumenti del ga-
solio che fanno regi'strare una pesante inci-
denza sui costi di gestione, sia per la pesca
mediterranea che per la pesca oceanica;

che 'le associazioni di categoria prean-
nunciano manifestazioni di protesta con il
fermo dell'attività della pesca, a causa del
nuovo aumento del gasolio,

gli interroganti chiedono al Governo tem-
pestivi ed opportuni interventi finanziari di
sostegno alla categoria.

(4 - 02440)

PETRONIO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Premesso che, con decreto-
legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in leg-
ge il 14 agosto 1974, i dipendenti dello Sta-
to ex combattenti sono stati collocati in pen-
sione per contingenti annuali del 20 per cen-
to dal 1976 al 1979 secondo l'età e che tut-
ti i richiedenti sono stati posti sullo stesso
piano di parità anche se i collocamenti sono
risultati decorrenti in tempi successivi;

constatato che, a causa dei miglioramen-
ti economici e di carriera intervenuti nel
predetto quinquennio, nonchè per la man-
canza di una norma che garantisca, a pari-
tà di funzione e di anzianità utile, 10 stes-
so trattamento di quiescenza, si sono veri-
ficate situazioni pensionistiche, sempre a pa-
rità di situazioni, notevolmente differenziate;

preso atto che i cessati fino al 1976 so-
no rimasti esclusi dai benefìci del contratto
1977-79 ed i cessati fino al 1978 sono stati
esclusi dai sensibiH aumenti del contratto
1979-81, nonostante che la scelta dell'anno
di cessazione non fosse dipesa dalla loro vo-
lontà, ma dallo scaglionamento quinquenna-
le disposto dall'Amministrazione,

l'interrogante chiede di conoscere se è al-
lo studio una soluzione correttiva della spe-
requazione verificatasi (peraltro destinata ad
accentuarsi nel tempo), onde riconoscere a
tutti i dipendenti ex combattenti collocati
nel contIngente quinquennale 1975-79 i be-
nefìci del contratto 1979-81.

(4 - 02441)

GATTI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

conoscere lo stato della pratica inoltrata
dal cittadino inglese Thyer Paul, residente
a Legnano (MHano) dal 1973, coniugato con
prole, il quale ha presentato da oltre cinque
anni la domanda di naturalizzazione italia-
na, atteso che iJ Thyer, dopo aver integra-
to più volte, su segnalazione della Prefet-
tura di Milano, la documentazione di rito,
non ha finora avuto alcuna risposta.

(4 -02442)

BAUSI, ROSI. ~ Al Ministro del tesoro.
Premesso:

che i dipendenti di diversi enti pubbli-
ci, oltre a quelli dei comuni e deLle pro-
vince, sono iscritti ai fini pensionistici alla
CPDEL;

che, richiedendo le procedure di liqui-
dazione delle pensioni alcuni anni, con l'ar-
tkolo 6 della legge 10 novembre 1978, n. 702,
venne autorizzata la liquidazione di accon-
ti nella misura dei 9/10 della pensione pre-
vista, con preavviso di tre mesi al,le Direzio-
ni provinciali del Tesoro;

che, con recente circolare del Ministero
n. 600 del 30 giugno 1981, è stata disposta
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l'estensione degli acconti al personale delle
Unità sanitarie locali recentemente istituite;

che i dipendenti, invece, delle Aziende
autonome eli cura, soggiorno e turismo, che
sono ugualmente iscritti alla CPDEL, conti-
nuano ad usufruire di acconti in misura
dei 4/5 da erogarsi da parte dell'ex dato re
di ,lavoro;

che tale discriminazione è da ritenere
immotivata, wtre che ingiusta,

gli interroganti chiedono di conoscere se
il Ministro non intenda eon tutta sollecitu-
dine aggiungere i dipendenti degli enti tu-
ristici pubblici e tutti gli altri iscritti aHa
CPDEL tra gli aventi diritto agli acconti
nella misura dei 9/10, conforme a quanto
disposto, solo per alcune categorie, con la
circolare n. 600 del 30 giugno 198!.

(4 - 02443)

FOSCHI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura
e delle foreste e del tesoro. ~ Preso atto
che le diverse riunioni con [e Regioni non
hanno portato ad un'intesa circa ,la riparti-
zione da parte del CIP AA dei finanziamenti
di cui alla legge n. 423 dello agosto 1981,
« Interventi per l'agricoltura »:

tenuto conto che detti finanziamenti si
riferiscono a strutture ed impianti esisten-
ti e destinati a problemi gestionali e non
ad investimenti;

ribadita la crescente urgenza di trasfe-
rire alle Regioni i fondi in argomento, allo
scopo di consentire una rapida erogazione
agli operatori agricoli, singoli ed associati;

avuto presente che Ie stesse Regioni so-
no in attesa di una rapida determinazione,

l'interrogante chiede di conoscere se i Mi-
nistri competenti non ritengano di propor-
re in sede CIP AA una decisione autonoma
immediata per rendere in breve tempo pie-
namente operante la citata legge n. 423,
allo scopo di scongiurare un ulteriore
peggioramento economico-finanziario delle
aziende agricole beneficiarie, già in gravi
difficoltà.

(4 - 02444)

FOSCHI. ~ Al Ministro dei beni culturali
e ambientaTi. ~ Premesso:

che al Museo civico di Rirnini è emersa
una grave situazione caratterizzata da elisor-

dine, irregolarità, provvisorietà e cattiva ge-
stione;

che tale grave situazione si riferisce,
fra l'altro, alJa cattiva conservazione dei
beni affidati, peraltro manipolati anche da
persone estranee al Museo; allo smarrimen-
to di opere di pregevole valore artistico;
alla negligenza ed all'incuria della custodia,
senza controllo delle stesse chiavi di acces-
so ai locali; a1la distruzione di reperti ce-
rarnici sotto il rullo compressore di una
impresa edile; alla mancanza ~ allo stato
attuale ~ dei registri, previsti da:lle norme
vigenti, per i movimenti di entrata e uscita
dei materiali;

che tale situazione è stata oggetto di
un'articolata e preoccupata interrogazione
rivolta all siil1daco di Rimini da parte di
numerosi gruppi consiliari,

!'interrogante chiede di conoscere se il
Ministro non ritenga di predisporre i più
opportuni interventi al fine di salvaguarda-
re il patrimonio artistico del Museo civico
di Rimini, quale prezioso patrimonio che
appartiene alla cultura e alla storia deLl'in-
tero Paese.

(4 - 02445)

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 3 dicembre 1981

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi domani, giovedì 3 dicembre, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la
seconda alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1982) (1583).

2. Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1982 e bilancio plurien-
naIe pel il triennio 1982-1984 (1584).

La seduta è tolta (ore 22,50).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


