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Presidenza del vice presidente M O R L I N O

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

V I G N O L A, segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta pomeridia-
na del giorno precedente.

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

Congedi

Hanno chiesto congedo i senatori: Agri-
mi, Codazzi, D'Agostini e De Cocci per gior-
ni 3, Granelli per giorni 1, Marchetti per
giorni 9 e Murmura per giorni 1.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P RES I D E N T E. E. starto presen-
tato illl seguente dÌiSegno di legge:

dal Ministro della difesa:
({ Concessione di una pensione straordi-

naria al profugo albanese Kujtim Bektash
Karahman Bey Cakrani della Malakastra»
(2061).

Governo, trasmissione di documenti

P RES I D E N T E. U MiI11i,c;tro del
tesoco ba mnvlÌato, ai sensi ddl'aJrtioolo 9
ddJla Jegge 24 germaio 1978, 111.14, la comu-
nicazione oonoomel1Jte la l110milDiadel dot.
10r .Air1!tondo Sailsedo, del dottoc Pietro Col-
retti, del do1Jtor Anrtondo Ricci Alrmamdi, del
dottor Calogero Provenzal110, del dottoc Car-

mdo Sorace, del dOlttor Emzo Badioli, del
dottar Mario Mazzola, del sÌigI1locOnooo
PiI"andiI11ie del dOlttor Aildo Toctagilitnd a
membri della sezione speo:ia!le per il cre-
dito aJ~a coopetrazione presso la Bam.ca na-
2JÌiO!11:atle del lavolI'o.

T~le oomUl1l!Ìcamoneè stata trasmessa, per
oompetel!lza, allila6a Commissione permanel1l-
te (Fmamze e tesoro).

M Ministro deible paJI1tecipazÌOlIl:ÌSitatalti,
con letteJ:1a ÌiIl data 15 ottobre 1982, ha tm-
SIII1eSSO,ai sensi deM'artioolo 5 ddla legge
26 maggio 1975, n. 184, la rreJazioll1e sullo
stato di avam.za:meI1Jtodel progetto Aerjt:aJia~
BoeimJg «767» (Doc. LXVII, n. 2).

Tale documento sarà itnvda10Wle Commis-
sioni permameI1lti sa, 8a e 10".

Corte del conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

P RES I D E N T E. Il presidente della
Corte dei 00l1Iti,riJn adempimento al dispo--
sto dclJ.'artiJCoilo7 dclJ.a \legge 21 marzo 1958,
n. 259, ha ,tiI"aS<IDessole relazioni concernenti
la gestione fÌil1!ane.iarita:

delJa Feoora:2rlone italdama deJ:la caccia,
per ~ eseocÌZi da..! 1977 al 1981 (Doc. XV,
n. 104);

dell'Automobile club d'ItaHa, per gli
eseroitz.i dail 1977 aJ 1980 (Doc. XV, n. 105).

Tadi documenti 'SaI1am1O;inviati alle Com-
mis5'ÌonJi compert:end.

Inversione dell'ordine del giorno

P RES I D E N T E. Dispongo, ai sen-
si dell'articolo 56, terzo comma, del Rego-
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lamento, l'inversione dell'ordine del giorno,
nel senso di procedere subito alla discus~
siane del disegno di legge n. 1975, iscritto
al secondo punto dell'ordine del giorno
stesso.

Approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge:

«Norme sull'esplorazione e la coltivazione
delle risorse mtneraIi dei fondi marini»
(1975) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
« Norme sull'esplorazione e la coltivazione
delle risorse minerali dei fondi marini », per
il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

T A V I A N I, relatore. Onorevole Pre~
sidente, la relazione orale che ho !'incarico
di svolgere riguarda la ricerca mineraria
nei mild profondi. Credo che lo stesso tito~
lo dia l'esatta sensazione dell' estremo inte-
resse per l'industria mineraria italiana e per
1'economia del Paese che riveste questo di~
segno di legge.

Il disegno di legge è ispirato da una po~
litica degli approvvigionamenti ,delle mate~
rie prime basata sui dati relativi alla pre-
senza di notevoli quantità di risorse mine~
ntli sul fondo e sottofondo dell'alto mare.
Dalle indagini scientifichè compiute questi
dati risultano confortanti.

La ricerca di tali risorse sarà disciplinata
dalla Convenzione internazionale sul diritto
del mare, non ancora valevole per l'Italia.
Essa è peraltro già iniziata ad opera di gran~
di consorzi industriali internazionali, appo~
sitamente costituiti. Inoltre, i maggiori Sta~
ti industriali (Stati Uniti, Gran Bretagna,
Francia, Germania Federale) hanno già ema~
nato normative interne per disciplinare tale

1attività.
Nelle leggi degli Stati citati è previsto il

riconoscimento dei permessi di ricerca e di
sfruttamento rilasciati da altri Stati in aree
dell'alto mare solamente a condizione di re~

ciprocità. È per questa esigenza che è stato
presentato il disegno di legge, cioè per con~
sentire tale reciprocità che risulta in modo
particolare nell'articolo 16. Questo articolo,
infatti, definisce lo Stato «reciprocante»
come quello che disciplina le attività di ri~
cerca e sfruttamento delle risorse minerali
dell'alto mare in modo analogo a quello del-
la legge italiana e riconosce i permessi con-
feriti ai sensi della legge stessa.

Mi limito a far presente che già vi sono
operatori italiani dell'ENI che lavorano at-
traverso la controllata SAMIM Spa nel con-
sorzio industriale OMA, nel Pacifico. Inol-
tre la SAMIM Spa si sta interessando alle
risorse minerarie nel mare Tirreno. Infatti,
come noto agli onorevoli senatori, vi è una
profonda fossa nella zona di mare vicina al-
le isole Eolie, che è in comunicazione, tra-
mite una trincea sottomarina, con lo stretto
di Gibiìterra. Ciò è particolarmente impor~
tante ai fini della ricerca mineraria nei ma
ri profondi.

Pertanto, non solo per la ricerca nel Pa-
cifico, ma anche per la ricerca nei nostri
mari (dico «nei nostri mari» in quanto a
noi vicini, perchè si tratta pur sempre di ma-
ri extra territoriali) il disegno di legge è
di grande importanza.

Da queste pur brevi notizie deriva con
chiarezza l'urgenza di un rapido iter.

Devo far presente che stamattina si è riu-
nita la Commissione bilancio, dopo che già
erano scaduti i termini e dopo che la Com-
missione affari esteri aveva esaminato il di-
segno di legge dando parere favorevole. La
Commissione bilancio ha espresso anch'essa
parere favorevole, a condizione, però, che
si modifichi l'ultimo comma dell'articolo 17.
Credo che il Governo abbia già pronto lo
emendamento contenente tale modifica in
modo che si possa giungere alla rapida ap-
provazione del disegno di legge.

P RES I D E N T E. Non essendovi
iscritti a parlare nella discussione generale,
dò la parola al rappresentante del Governo.

F lOR E T, sottosegretario di Stato
per gli affari esteri. Signor Presidente, ono--
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revoli senatori, il Governo condivide e fa
proprie le argomentazioni illustrate dal re~
latore circa 1a legislazione nazionale e le
norme che regolamentano l'esplorazione e la
coltivazione delle risorse minerali dei fondi
marini. Ciò anche per ottenere condizioni di
reciprocità con nazioni come gli Stati Uniti,
l'Unione Sovietica, il Regno Unito, la Ger~
mania, la Francia ed il Belgio che hanno già
introdotto nei loro o:rdinamenti discip'line
analoghe a quelle delineate nel disegno di
legge sottoposto aHa vostra approvazione.

Va, tuttavia, precisato che il presente
provvedimento tende a disciplinare, in via
transitoria, l'attività di esplorazione e di col~
tivazione da parte di persone fisiche o glu~
ridiche italiane, in attesa di una adesione
italiana alla Convenzione internazionale sul
diritto del mare del 30 aprile 1982, conven~
zione che, pur risultando insoddisfacente
per l'Italia e per i paesi comunitari in me~
rito al regime di sfruttamento delle risorse
minerali nei fondali oceanici, costituirà tut~
ta.via uno strumento utile e necessario per
garantire un'estrazione ordinata dei noduli
polimetalIici esistenti nei fondi marini.

Poichè i termini per l'entrata in vigore
della convenzione internazionale appaiono
piuttosto lunghi, il Governo raccomanda la
approvazione del disegno di legge al vostro
esame.

Per aderire all'osservazione della Commis~
sione bilancio e programmazione economica
sul disegno di legge, il Governo presenta un
emendamento di copertura, richie.;to dalla
Commi&sione stessa. Do lettura di questo
emendamento aggiuntivo all'ultimo comma
dell'articolo 17: ({ Tali spese graveranno sul
capitolo 1092 del bilancio del Ministero del~
l'industria, del commercio e del'l'artigianato
per l'esercizio finanziario 1982 e sui coni-
spondenti capitoli di bilancio per gli eser-
cizi successivi ».

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa~
me degli articoli. Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Art. 1.

(Fini)

La presente legge disciplina le attività
di esplorazione e di coltivazione delle risor~
se minerali dei fondi marini da parte di
cittadini o enti italiani o società aventi se~
de in Italia, denominati nei successivi arti~
coli «nazionali italiani ».

La disciplina prevista nella p]'~senle leg~
ge mira a realizzare una gestione razionale
delle risorse minerali dei fondi marini. Es~
sa ha carattere transitorio in vista della
entrata in vigore per l'Italia di una conven-
zione internazionale relativa alla medesima
materia conclusa nell'ambito del1a Terza
Conferenza delle Nazioni Unite wl diritto
del mare.

CE approvato).

Art. 2.

(Definizioni)

Ai fini della presente legge si intende per:

« fondi marini », il fondo ed il sotto-
fondo marini situati al di là delle zone sot-
toposte, in conformità al diritto internazio-
nale, alla giurisdizione nazionale degli Stati
costieri;

« prospezione », la ricogmzI0ne genera-

le dei fondi marini effettuata su vaste su-
perfici e destinata a raccogliere, specialmen~
te attraverso il prelevamento di campioni,
le indicazioni necessarie per localizzare i de-
positi delle risorse minerali;

« èsplorazione », la ricognizione detta-

gliata, eseguita con mezzi tecnici e finanzia-
ri di rilievo, di una superficie determinata
dei fondi marini allo scopo di accertare i
depositi minerari economicamente coltiva..
bili e di stabilire le modalità tecniche e le
condizioni di coltivazione. Nell'attività esplo~
rativa rientra anche il prelevamento di
campioni e l'estrazione di risorse minerali
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in quantità sufficienti per svolgere le speri-
mentazioni preliminari alla coltivazione;

« coltivazione », l'estrazione delle risor-
se minerali a fini economici.

(E approvato).

Art. 3.

(Obbligo dei permessi di esplorazione
e di coltivazione ed osservanza

di norme internazionali)

Le attività di esplorazione e di coltivazio-
ne delle risorse minerali dei fondi marini da
parte di nazionali italiani sono soggette a
permesso rilasciato dal Governo italiano ai
sensi della presente legge o a permesso rila-
sciato da uno Stato che assicuri la recipro-
cità ai sensi del successivo articolo 16.

Il permesso conferisce al suo titolare il
diritto esclusivo di condurre attività di esplo-
razione ovvero di coltivazione su un'area de-
terminata dei fondi marini e non implica
rivendicazione nè esercizio di sovranità o
di diritti sovrani su una parte qualsiasi dei
fondi stessi.

Le attività consentite con i permessi di
cui al primo comma debbono conformarsi
ai princìpi di diritto internazionale ed alle
convenzioni in materia di:

a) uso dell'alto mare, con particolare
riguardo alle libertà di navigazione, di ri-
cerca scientifica e di pesca;

b) protezione e preservazione dell'am-
biente marino;

c) sicurezza e salvaguardia della vita
umana in mare.

:B vietata ai nazionali italiani ogni inde-
bita interferenza su attività condotte in ba-
se ad un permesso rilasciato ai sensi della
presente legge o da uno Stato che assicuri
la reciprocità.

(E approvato).

Art. 4.

(Prospezione)

La prospezione non richiede permessi.
Essa però non può svolgersi in aree già
oggetto di permessi di esplorazione o di col-
tivazione qualora tenda al reperimento del-
le stesse risorse per cui i permessi di esplo-
raz'ione o di coltivazione sono stati rilasciati.

(E approvato).

Art. S.

(Permessi rilasciati da Stati
che assicurano la reciprocità)

I nazionali italiani che domandano a Sta-
ti che assicurano la reciprocità ai sensi del-
l'articolo 16 permessi di esplorazione o di
coltivazione sono tenuti a chiedere contem-
poraneamente al Ministero dell'industria,
commercio e artigianato la registrazione
della relativa domanda.

Le attività svolte sono riconosciute ad
ogni fine utile a far tempo dalla richiesta
di registrazione o da una data anteriore qua-
lora questa sia stata riconosciuta dallo Stato
estero.

(E approvato).

Art. 6.

(Partecipazione di nazionali
in enti stranieri)

L'obbligo di registrazione di cui all'arti-
colo precedente vale anche per i nazionali
italiani che detengano una partecipazione ri-
levante, diretta o indiretta, in società, asso-
ciazioni od altri enti stranieri.

Le attività svolte in relazione alla parteci-
pazione di cui al precedente comma sono
riconosciute ad ogni fine utile a far tempo
dalla richiesta di registrazione o da una da-
ta anteriore qualora questa sia stata rico-
nosciuta alla società, associazione od ente
dallo Stato estero.

(E approvato).
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Art.7.

(Rilascio dei permessi)

I permessi di esplorazione e di coltiva-
zione sono rilasciati dal Ministro dell'indu~
btria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con :tI Ministro degli affari esteri
e con il Ministro della marina mercantile,
previa approvazione dei programmi di la-
voro, sentito il comitato tecnico consultivo
per i fondi marini di cui all'articolo 17 su
tutti gli aspetti tecnici e finanziari relativi
ai programmi stessi.

I permessi possono essere negati quando
il Ministro degli affari esteri ritenga che il
loro rilascio possa arrecare grave nocumen-
to alle relazioni internazionali.

Nel rilasciare i permessi si tiene conto:

dell'esigenza che essi nel loro insieme
non oltrepassino una superficie ragionevole
tenuto conto degli interessi degli altri Stati;

dell'esigenza di tutelare !'interesse na-
zionale ai rifornimenti di materie prime;

dell'esigenza di promuovere lo sv.ilup-
po delle tecnologie necessarie per lo sfrut-
tamento razionale dei fondi marini.

Il richiedente dei permessi deve possede-
re la capacità tecnica e finanziaria in rela-
zione alle esigenze di esplorazione o di col-
tivazione secondo i princìpi ed i fini indicati
nella presente legge.

I permessi possono essere intestati a più
nazionali italiaI1li in possesso dei requisiti
di cui al precedente comma, secondo le quo-
te indicate nella domanda di permesso. I
contitolari sono solidalmente tenuti verso la
pubblica amministrazione per gli obblighi
attinenti all'esercizio delle attività di esplo-
razione ovvero di coltivazione e rispondono
parimenti in via solidale anche nei confron-
ti dei terzi. Tra i contitolari del permesso
deve essere nominato un solo rappresentano
te comune per i rapporti con la pubblica
amministrazione e con i terzi.

Al titolare di un permesso di esplora~
zione è data priorità nel rilascio dei permes~

I si di coltivazione relativi alla stessa area
cui il permesso di esplorazione si riferisce
tenuto conto dei risultati dell'esplorazione
medesima.

In caso di concorso di domande per la
stessa zona si tiene conto tra l'altro della
ramonalità e completezza del programma di
lavoro, delle garanzie offerte per l'esecuzi<r
ne di detto programma, con particolare ri~
guardo alle esperienze acquisite nel settore.
Sono considerate domande concorrenti quel~
le presentate entro tre mesi dalla registra~
zione della prima domanda e che si riferi-
scano ad aree interferenti con l'area della
prima domanda per più del 30 per cento
di tale area.

(E approvato).

Art. 8.

(Durata dei permessi di esplorazione
ed estensione d/dI'area)

La durata iniziale del permesso di esplo-
razione deve essere tale da consentire la
realizzazione del programma presentato e
non può superare 10 anni, prorogabili per
successivi trienni per giustificate esigenze.

L'estensione dell'area oggetto del permes-
so di esplorazione è stabilita tenendo conto
delle caratteristiche conosciute del sito e
del programma dei lavori.

(E approvato).

Art.9.

(Durata dei permessi di coltivazione
ed estensione dell'area)

La durata del permesso di coltivazione
deve essere compatibile con l'economia ge-
nerale del programma e non può superare
25 anni, prorogabili per giustificate esi-
genze.

L'estensione dell'area oggetto del permes-
so di coltivazione è stabilita in modo da
consentire il razionale sfruttamento delle
risorse minerali, tenuto conto delle carat-
teristiche del giacimento da coltivare e del-
le tecniche disponibili.

(E approvato).
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Art. 10.

(Modifica e revoca dei permessi)

Con le modalità di cui all'articolo 7 i per~
messi possono essere modificati o revoca~
ti qualora sia ritenuto necessario sulla base
dell' evoluzione delle conoscenze tecniche e
scientifiche o per motivi di interesse pubbli~
co o per conformarli alle obbligazioni as~
sunte dal Governo italiano sul piano inter~
nazionale. I permessi possono essere modi~
ficati anche a richiesta del titolare per vali~
di motivi.

I permessi possono altresì essere modifi~
cati e revocati, con decreto del Ministro del~
l'industria, del commercio e dell'artigiana-
to, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro della marina mer-
cantile, quando il Ministro degli affari este~
ri ritenga che la loro mancata modifica o il
loro mantenimento possa recare grave no-
cumento alle relazioni internazionali.

(È approvato).

Art. 11.

(Decadenza dai permessi)

Con le modalità di cui all'articolo 7 il ti~
tolare del permesso è dichiarato decaduto,
previa contestazione dei motivi e assegna-
zione di un congruo termine per le deduzio-
ni dell'interessato, quando:

1) perde i requisiti soggettivi, tecnici e
finanziari;

2) non adempie agli obblighi derivanti
dalla presente legge o imposti dal permesso;

3) commette infrazioni gravi in materia
di sicurezza, sanità, lavoro e tutela dell'am-
biente;

4) incorre in una grave inosservanza dei
tempi e delle modalità indicati nel program-
ma dei lavori;

5) cede il permesso senza esserne stato
regolarmente autorizzato;

6) ritarda per oltre due anni il paga-
mento delle somme dovute, in relazione al~
la coltivazione, ai sensi dell'articolo 15.

(È approvato).

Art. 12.

(Cessione e rinuncia)

La cessione del permesso o di una sua
quota è soggetta alla preventiva autorizza-
zione del Ministro dell'industria, del com~
mercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e con il Ministro
della marina mercantile, sentiti, ove del ca~
so, i contitolari del permesso, e valutata la
capacità tecnica e finanziaria del cessionario.

La cessione che non sia stata preventiva-
mente autorizzata è nulla sia tra le parti
sia nei confronti della pubblica amrrnnistra-
zione, salva l'applicazione dell'articolo 11.

La rinuncia ai permessi deve essere richie-
sta dai titolari ed autorizzata dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato, di concerto con il Ministro degli af.
fari esteri e con il Ministro della marina
mercantile, sentito il Comitato tecnico con~
sultivo per i fondi mariru.

(È approvato).

Art. 13.

(Obblighi dei titolari dei permessi)

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla par-
tecipazione aJla Comunità economica eu~
ropea, i titolari di permessi di coltivazione
sono tenuti ad utilizzare, per l'estrazione e
le altre attività minerarie e di trattamento,
nonchè per <iltrasporto delle risorse estrat-
te, navi, galleggianti, installazioni ed aero-
mobili battenti bandiera italiana o imma~
tricolati in Italia.

Essi debbono altresì destinare in via prio-
ritaria al mercato nazionale i prodotti rica-
vati, qualora la lavorazione dei minerali
estratti non venga effettuata in Italia.

Alle disposizioni di cui al primo comma
si può derogare con provvedimento del Mi-
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nistro della marina mercantile, di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell'industria, deI commercio e del~
l'artigianato, ed alle disposizioni di cui al
secondo comma con provvedimento del Mi-
nistro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato, di concerto con il Ministro de-
gli affari esteri e con il Ministro della ma-
rina mercantile, sentito in entrambi i casi
il Comitato tecnico consultivo per i fondi
marini.

(E approvato).

Art. 14.

(V igilanza e controllo)

La vigilanza e il controllo sulle attività
previste dalla presente legge sono esercitate
dal Ministero dell'industria, deI commercio
e dell'artigianato e dal Ministero della mari~
na mercantile din relazione alle rispettive
competenze.

Le spese per l'esercizio della vigilanza e
del controllo sono a carico dei titolari dei
permessi.

Gli ingegneri del Corpo delle miniere, non~
chè i funzionari del Ministero del.la marina
mercantile che ,siano incaricati con decreto
del Ministro ad esercitare la vigilanza e il
controllo di cui al primo comma, sono uffi-
ciali di polizia giudiziaria ai fini della pre-
sente legge.

(E approvato).

Art. 15.

(Oneri finanziari a carico dei titolari
dei permessi)

La richiesta di permesso di cui all'arti-
colo 7 deve essere accompagnata dal paga-
mento di un diritto, da versare alia entra-
ta del bilancio dello Stato, il cui ammontare
e le relative modalità di versamento sone
stabiliti dalle norme di attuazione di cui al
successivo articolo 21.

Ai fini del contributo italiano ai paesi in
via di sviluppo, il titolare del permesso di
coltivaZ!ione ottenuto ad sensi deHa presente

legge è tenuto a corrispondere allo Stato il
3,75 per cento del valore medio di mercato
di minerale estratto dai fondi marini. Pel i
minerali per cui manchi un valore di mer-
cato, con le norme di attuazione di cui al
successivo articolo 21 si determinano i cri-
teri per stabilire un prelievo di valore equi.
valente.

Le somme relative ai versamenti effet-
tuati ai sensi del disposto di cui al prece-
dente comma affluiscono ad apposito conto
corrente istituito, presso ,la Tesoreria cen-
trale dello Stato, dal quale verranno poi
prelevate per essere destinate secondo le
determinazioni da assumere annualmente in
sede di legge finanziaria.

(E approvato).

Art. 16.

(Stati che assicurano la reciprocità)

Ai fini della presente legge possono esse-
re riconosciuti come Stati che assicurano la
reciprocità gli Stati in cui è in vigore una
normativa che:

a) disciplini l'esplorazione e la colti-
vazione delle risorse minerali dei fondi ma-
rini in modo equivalente nei fini e nei risul-
tati a quello previsto dalla presente legge;

b) riconosca i permessi conferiti ai sen-
si della presente legge;

c) escluda il rilascio di permessi su aree
oggetto in tutto o in parte di permessi rila-
soiati ai sensi della presente legge.

La qualità di Stato che assicura la recipro-
cità è riconosciuta dal Ministro degli affari
esteri sentiti i<lMinistro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed il Ministro
della marina mercantilè a seguito delle neces-
sarie intese con lo Stato interessato, a con-
dizione che questo riconosca all'Italia la me-
desima qualità.

Nelle intese di cui al precedente comma sa-
rà perseguito il fine di salvaguardare gli
interessi di cui all'articolo 13, primo e se-
condo comma, anche nei casi contemplati
negli articoli 5 e 6.
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I permessi di esplorazione e di coltivazio-
ne rilasciati da uno Stato che assicura la re-
ciprocità sono considerati equipollenti a
quelli rilasciati ai sensi della presente legge.

CE approvato).

Art. 17.

(Comitato tecnico consultivo
per i fondi marini)

Per i pareri previsti nella presente legge
è ,istituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, che ne as-
sicura la segreteria ed il funzionamento, il
Comitato consultivo per i fondi marini, co-
sl composto:

1) del presidente;

2) di due rappresentanti del Ministero
degli affari esteri;

3) di due rappresentanti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato;

4) di due rappresentanti del Ministero
della marina mercantile;

5) di due rappresentanti del Ministero
del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

6) di un rappresentante del Ministero
deLla difesa;

7) di un rappresentante del Ministero
delle finanze;

8) di un rappresentante del Ministero
del bilancio e della programmazione econo-
mica;

9) di un rappresentante del Ministero
delle partecipazioni statali;

10) di un rappresentante del Ministro
per il coordinamento della ricerca scienti-
fica e tecnologica;

11) di quattro esperti nelle materie tec-
niche ed economiche.

Il presidente del Comitato può chiamare a
partecipare alle riunioni del Comitato esper-
ti per specifiche materie.

Il presidente del Comitato è nominato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e deLl'artigianato d'intesa con
il Ministro degli affari esteri.

I membri di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10 sono designati dalle rispettive Ammi-
nistrazioni. Gli esperti di cui al punto 11
sono nominati dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato dura in carica cinque anni.
Con decreto del Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, di con-
certo con il Ministro del tesoro, sono deter~
minate le indennità spettanti al presidente
e ai membri del Comitato.

P RES I D E N T E. Ricordo che sul-
l'articolo 17 è stato presentato dal Governo
un emendamento. Se ne dia lettura.

V J G N O L A, segretario.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Tl3l1i spese g1faveramnosul oapirolo 1092
del bilancio di previsione del Ministero del-
!'industria, del commercio e deLl'artigianato
per l'esercizio finanziario 1982 e sui corri-
spondenti capitoli di bHancio per gli eser-
cizi successivi».

17. 1

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 17.1, presentato dal Governo.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

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

V I G N O L A, segretario:
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Art. 18.

(Registro)

Presso il Ministero dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato è istituito, nell'am-
bito delle sue strutture, un registro in cui
sono annotate:

a) le domande di permessi presentate
da nazionali italiani ed i permessi rilasciati
a nazionali italiani ai sensi della presente
legge nonchè i provvedimenti relativi alla
proroga, modifica, cessione, rinuncia, revo-
ca e decadenza dei permessi stessi;

b) le domande di cui agli articoli 5 e 6;

c) le informazioni trasmesse dagli Stati
che assicurano la reciprocità.

Sono escluse dalla registrazione le infor-
mazioni di carattere riservato.

Il registro è pubblico.

(E approvato).

Art. 19.

(Sa11zioni)

Il cittadino italiano che svolge attività di
esplorazione o di coltivazione senza il per-
messo di cui all'articolo 7 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire
25 milioni a lire 50 milioni.

Il cittadino italiano che pone in atto atti-
vità in contrasto con il disposto dell'ultimo
comma dell'articolo 3 è punito con la san-
zione amministrativa pecuniaria da Jire 10
milioni a lire 50 milioni.

Le violazioni alle prescrizioni generali con.
tenute nel regolamento di attuazione ed a
quelle speciaU contenute nel permesso so-
no punite con la sannione amministrativa
pecUIIiaria da lire 5 milioni a lire SO mi-
lioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, se dalle violazioni previste nei commi
precedenti deriva pericolo per l'incolumità
o la salute delle persone ovvero un pericolo
di danno grave di inquinamento dell'ambien-

te marino, il cittadino itali.ano è punito con
la reclusione fino a 2 anni e con la multa
da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

Il cittadino italiano che, nello svolgimen-
to delle attività disciplinate dalla presente
legge, arreca danno grave aU'ambiente ma-
rino è punito con la reclusione da 1 a 3
anni e con la multa da lire 20 milioni a lire
100 milioni.

Le disposizioni del presente articolo si
applicano, indipendentemente dalla sua na-
zionalità, anche nei confronti del rappresen-
tante o del dipendente di una persona giu-
ridica italiana o di un ente italiano privo
di personalità giuridica o, comunque, di un
imprenditore italiano che abbia agito nel-
l'esercizio delle proprie funzioni o incom-
benze.

(E approvato).

Art. 20.

(Disposizioni finali)

Le attività di esplorazione e di coltivazio-
ne svolte in virtù dei permessi rilasciati ai
sensi della presente legge sono considerate,
a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali, co-
me svolte in territorio italiano.

Sono puniti secondo la legge italiana,
ovunque commessi, i reati previsti clan'arti-
colo 19 e quelli comunque connessi con le
attività disciplinate dalla presente legge.

Le attività di coltivazione non potranno
comunque avere inizio prima dello gen-
naio 1988.

A decorrere dalla data in cui entrerà in
vigore per l'Italia la Convenzione internazio-
nale di cui all'articolo J non potranno più
essere rilasciati permessi di esplorazione o
di coltivazione ai sensi della presente legge.

(E approvato).

Art. 21.

(Disposizioni di attuazione)

Con decreto del Presidente della Repub-
blica, su proposta del Ministro degli affari
esteri d'intesa con il Ministro dell'industria,
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del commercio e dell'artigianato, con il Mi-
rostro della marina mercantile e con il Mini-
stro del tesoro e, ove occorra, con gli altri
Ministri interessati, sono emanate le norme
necessarie per l'attuazione della presente
legge.

Esse disciplinano, tra l'altro, le misure
necessarie:

per dare, agli Stati che assicurano la re-
ciprocità, informazione delle domande di
permessi e dei permessi rilasciati e per dare
conoscenza delle informazioni trasmesse da-
gli Stati sopra:indicati e che possono inte-
ressare i nazionali italiani;

per l'applicazione della presente legge
in relazione alle esigenze inerenti ai rappor-
ti con gli Stati che assicurano la reciprocità.

(E approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

:ti: approvato.

Discussione dei documenti:
({ Relazione sull'attività dellle Comunità eco-

nomiche europee per l'anno 1981» (Do-
cumento XIX, n. 4);

({Relazione sulla situazione economica della
Comunità economica europea per l'anno
1981 e orientamenti della politica econo~
mica per iJl 1982» (Doc. XIX, n. 4-bls)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione dei documenti: «Re-
lazione sull'attività deIIe Comunità econo-
miche europee per l'anno 1981» (Doc. XIX,
11.4) e « Relazione sulla situazione economi-
ca deIIa Comunità economica europea per
l'anno 1981 e orientamenti della politica
economica per il 1982» (Doc. XIX, n. 4-bis).

Ha facoltà di parIare il Ministro degli af-
fari esteri.

C O L O M B O E M I L I O, ministro
degli affari esteri. Onorevole Presidente,
onorevoli senatori, mentre ringrazio la Giun-

ta per il lavoro compiuto nell'esame di que~
sta relazione, il suo presidente Scelba ed
anche la senatrice Boniver per la relazione
ed il lavoro istruttorio che ha compiuto, vor-
rei aggiungere qualche considerazione per
introdurre il dibattito. Comincio con una
nota pessimistica, cioè il riconoscimento che
negli ultimi dodici mesi non abbiamo com-
piuto progressi apprezzabili sul cammino
delI'integrazione economica europea. Al con-
trario ci troviamo di fronte a delle difficol-
tà gravi e profonde, suscettibili, se non af-
frontate con sollecitudine e anche con un
grande impegno politico, di arrestare lo svi-
luppo della costruzione europea oppure di
avviare un processo di decadenza e di di-
sintegrazione.

Una molteplicità di cause, alcune interne
ed altre esterne ai paesi membri della Co-
munità, hanno contribuito ad accrescere la
fondamentale incertezza del contesto econo-
mico interno ed interna2'!ionale. Ne è conse-
guito che le economie dei paesi membri han-
no registrato un'ulteriore tendenza alla di-
vergenza riscontrabile, tra l'altro, nei forti
scarti tra paese e paese dei tassi di inf1a~
mone, della disoccupazione, del costo del la-
voro per unità di prodotto, dei disavanzi
di bilancio, deIIa produttività e degli inve-
stimenti.

Accennerò separatamente per comodità di
esposizione ai problemi linterni e a quelli
esterni.

Problemi interni. I mutamenti che sono
intervenuti nel quadro economico interno ed
internazionale ci impongono di compiere un
riesame profondo della realtà economka co-
munitaria nelle sue prospettive e nelle sue
ambizioni. II mandato del 30 maggio 1980
aveva offerto l'occasione per un simile rie-
same e avrebbe dovuto, infatti, permettere
di definire una strategia nuova, linee diret-
tJ1ici concrete lungo le quali sviluppare azio-
ni comuni capaci di rilanciare la crescita
interna dell' economia europea nel sùo insie-
me, e nello stesso tempo, di restituire alla
Comunità la sua competitività internazio-
nale.

Io non sottovaluto le Hnee direttrici che
sono emerse dal Consiglio europeo di Lon-
dra deIIo scorso novembre, però, allo stato
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attuale, mi sembra assai improbabile che es-
se possano condurre da sole ai necessari
cambiamenti strutturali nell' economia co-
munitaria, tali da 'produrre nello stesso tem~
po nuovi equilibri di bilancio. La ragione
del mandato era in fondo questa. Gli squili-
bri di bilancio, e quindi la differenza nei
rapporti tra i vari Stati nell'ambito del bi~
lancio, avrebbero dovuto essere colmati da
un completamento, da una revisione della
politica comune in modo da realizzare un
maggior equilibrio.

Questo concetto è stato accolto nel man-
dato del 30 maggio ed è stata anche accolta
questa linea approvata durante il Consiglio
europeo di Londra del mese di novembre.
Tuttavia non basta l'affermazione di princi-
pio: si tratta di fare in modo che a questa
affermazione seguano poi delle concrete rea-
lizzazioni di politica di bilancio.

Queste politiche comuni più avanzate di
cui si parla ill questo documento, non an-
cora definitivamente adottate, riguardano
una serie di settori. Nel campo agricolo a
noi sembra, e del resto il mandato nel suo
documento finale lo riconosce, non dilazio-
nabile un rafforzamento, anzi un riequili-
brio della politica agricola comune che pal
si identifica con un rafforzamento della po-
Jitica mediterranea. Questo risponderebbe
ana duplice necessità di ridurre lo scarto
ormai accumulatosi nel trattamento prefe-
renziale che la Comunità europea ha finora
accordato alle due agricolture presenti nel-
la Comunità stessa, quella continentale e
quella mediterranea, e anche di evitare che
l'allargamento della Comunità alla Spagna
e al Portogallo, che del resto noi abbiamo
sostenuto e continuiamo a sostenere per ra~
gioni politiche importanti, abbia conseguen-
ze negative sulla 'solidità della Comunità e
dunque sullo sviluppo dell'intera azione eco-
nomica europea. Il negoziato comunitario in
corso, relativamente agli ortofrutticoli, al-
l' oJio di oliva, negoziato in cui noi siamo
attivamente impegnati, dovrebbe condurci a
delle soluzioni più rassicuranti.

Sempre con riferimento a queste politi-
che comuni da rivedere vi è queJla che in-
veste il campo industriale. Bisognerà com-
piere progressi sostanziali sulla via della

transizione dalla Comunità degli scambi al-
la Comunità della produzione. Non possia-
mo più contentarci soltanto di una strate.
gia industriale della Comunità, ma abbiamo
bisogno di una politica industriale comune,
che privilegi la ricerca, le innovazioni. Cer-
to la responsabilità primaria rimane agli
Stati membri. Molte delle difficoltà attuali
infatti nascono dal diverso grado degli ag-
giustamenti strutturali realizzati nei singoli
paesi, come conseguenza a loro volta della
diversità delle politiche seguite nei campi
deIJ'investimento, della ricerca applicata e
delle innovazioni.

Nello stesso tempo però occorre che la
Comunità come tale definisca concretamen-
te quadro e linee di sviluppo dell'industria
comunitaria, se vogliamo restituire compe-
titività non solo nei confronti degli Stati
Uniti e del Giappone, ma anche dei paesi
industrializzati. L'aumento delle risorse con
le cosiddette facilitazioni Ortoli, cioè del
nuovo strumento di credito comunitario,
non avrebbe l'efficacia desiderata se gli in-
terventi finanziari avessero luogo in un qua-
dro slegato da una visione comunitaria dei
problemi industriali. Realizzare completa-
mente il mercato interno attraverso l'elimi-
nazione dei residui ostacoli tecnici agli scam-
bi rischierebbe probabilmente di aggravare
alcune situazioni settoriali nazionali se i
principali fattori orizzontali che nei singoli
Stati membri incidono sulla produzione non
vengono resi compatibili fra di loro, se non
verrà favorita la collaborazione tra le im-
prese europee suscettibile di sviluppare una
tecnologia europea, se non completiamo la
politica commerciale comune per coprire an-
che le esportazioni comunitarie.

Altro campo di questa azione comunita-
ria sarebbe la politica regionale. L'attuale
difficoltà in cui trovasi la politica regiona-
le deriva dalle difficoltà per cui si sono bloc-
cati i negoziati comunitari alla revIsione del
regolamento del Fondo regionale. Tali dif-
ficoltà dovrebbero, invece, essere superate e
noi ci adoperiamo perchè un compromesso
ragionevole, comportante una maggiore in~
cisività delle azioni del Fondo regionale,
possa essere raggiunto quanto prima.
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Altro campo della politica comunitaria è
quello che investe il settore monetario. Noi
deploriamo la mancanza di progressi nel
rafforzamento quanto meno tecnico, del Si-
stema monetario europeo, secondo le for-
mule che erano state 'Suggerite dalla Com-
missione. Il rafforzamento del Sistema mo-
netario europeo e il rafforzamento della po-
litica economica sono processi legati tra di
loro che agiscono reciprocamente l'uno sul-
l'altro. Oltre che strumento per favorire la
convergenza della politica economica, il raf-
forzamento dei meccanismi del Sistema mo-
netario europeo ed un ruolo accresciuto del
cosiddetto scudo europeo, sono necessari
per contribuire, tra l'altro, ad un ordine mo-
netario internazionale più stabile. Non vor-
rei che quello che sto dicendo sottovalutas-
se la funzione che il Sistema monetario eu-
ropeo ha esercitato, anche così come è, per-
chè è stato certamente un elemento di sta-
bilità in una fase di profondi scarti e di
differenze nel cambio delle varie monete
mondiali. Ma questo non è un motivo di con-
forto. Possiamo soltanto dire che la scelta
del Sistema monetario è una scelta positiva
che ha, -in.fondo, creato un elemento di raf-
forzamento e di convergenza in Europa. Non
possiamo, peraltro, affermare che basta
quello che abbiamo realizzato, perchè la
concezione che si aveva e si ha del sistema
monetario è molto più completa e profonda
e se vogliamo che essa significhi un elemen-
to fondamentale per !'identità europea e
rappresenti un modo di essere veramente
incisivo della Comunità europea nel mondo
internazionale, bisogna passare agli altri
aspetti che non sono stati ancora realizzati.

Vi sono poi, i problemi di bilancio. Dopo
che noi avremo raggiunto un accordo de-
finitivo ~ speriamo che sia imminente, d
siamo ripromessi di farlo al prossimo Con-
siglio della comunità a fine mese ~ sul rim-
borso alla Gran Bretagna per il 1982, biso-
gnerà affrontare il problema di fondo del
bilancio comunitario. Questo problema ill
fondo, come ho già detto all'inizio, rimane
sostanzialmente legato proprio a questa vi-
sione del rilando delle politiche comunita-
rie. Il bilancio della Comunità non può con-
sistere in una serie di ristorni fatti a que-

sto o a quel paese della Comunità che nel
suo bilancio nazionale si trova in deficit o
in grande vantaggio rispetto al bilancio stes-
so. Se questa idea venisse accettata sareb-
be proprio lo spirito originario di fondo
della Comunità che verrebbe messo in dio,
scussione; sarebbe, come talvolta è stato so-
stenuto dagli inglesi, l'accettazione del prin-
cipio del cosiddetto « giusto ritorno» che è
esattamente la negazione della filosofia su
cui si regge la Comunità.

Invece è appunto il rilancio delle politi-
che comunitarie, è l'elemento di compensa-
zione nei vantaggi e negli svantaggi che le
politiche comunitarie possono portare nei
vari paesi, che possono condurre a questo
riequilibrio.

Ma in presenza di questo dato che riguar-
da il problema del riequilibrio delle politi-
che comunitarie, i problemi di. bilancio e la
ricerca delle soluzioni pongono altre que-
stioni.

Ci avviamo già verso l'esaurimento delle
risorse finanziarie della Comunità attuale.
Dopo il rimborso al Regno Unito nel 1983
la Commissione prevede che il margine del~
le risorse proprie utilizzabile sarà appena di
1.50-0 milioni di unità di conto e che esso
si esaurirà rapidamente dopo tale data.

È chiaro che definire questa scadenza del
1983 po:ae dei problemi politici di grandis-
simo rilievo. Basti pensare, ad esempio, che
nelle elezioni che hanno condotto all'attuale
Governo conservatore inglese vi è l'impe-
gno di non accrescere 1'1 per cento dell'IV A
e che questo impegno è stato alla base delle
elezioni politiche tedesche, che condussero
al Governo la coalizione social-democratico-
liberale, dunque dato politico indubbiamen-
te molto rilevante. Lo stesso impegno che
aveva caratterizzato l'amministrazione Gi-
scard d'Estaing, lo si trova un po' più di-
luito, meno chiaro, meno preciso, meno de-
finito in questo momento anche nella poli-
tica francese. Ma se su questo tema ~ sul
quaJe ritornerò ~ non si troveranno delle
soluzioni, tutta la tesi che abbiamo soste-
nuto, cioè che il riequilibrio del bilancio si
fa attraverso le politiche comuni, è una te-
si che resta puramente teorica, perchè non
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troverà nessun'effettiva realizzazione nella
realtà.

Inoltre abbiamo davanti a noi il tema del-
l'allargamento, che è un problema politico
molto rilevante. Penso che ciascuno di noi
ricordi che, in fondo, uno dei temi che sono
stati alJa base del ritorno della Spagna e
del Portogallo alla democrazia è stato que-
sto anelito verso l'Europa. Questa è stata
una delle giustificazioni politiche per la par-
tecipazione all'integrazione europea, ad una
Comunità di paesi democratici. Questo ne-
goziato ristagna; però una delle ragioni del
ristagno di questo negoziato non è nella im-
possibilità di trovare tutte le soluzioni rela-
tive alle garanzie, per esempio, nel settore
agricolo oppure, per quanto riguarda la Spa-
gna, in particolare, in alcuni settori indu-
striali, ma perchè ancora la Comunità in
sè, indipendentemente dall'allargamento,
non è riuscita a trovare alcune soluzioni che
riguardano il finanziamento e lo sviluppo
di alcune sue politiche.

Quindi anche l'allargamento porta dei
problemi di bilancio, per cui, sulla base del-
l'attuale volume di risorse, non si sarà in
grado di farvi fronte. Su questo tema vi so-
no state delle proposte, di cui alcune fatte
dalla Commissione: non sono ancora propo-
ste ufficiali, ma sono solamente proposte
che circolano e che cercano di prescindere
dall'aumento dell'l per cento dell'IV A. Si
ricercano, cioè, altre fonti di risorse comu-
nitarie. Allo stato attuale, però, non tutte
queste proposte, anzi direi nessuna, sono
capaci di garantire, sul piano della preve~
dibilità e della sicurezza il volume di risor~
se, che invece può essere garantito dall'au-
mento della percentuale dell'IV A. Secondo
noi, nel prevedere o nel provvedere alla for-
mazione di nuove risorse comunitarie, oc~
correrebbe rivitalizzare quei princìpi ormai
un po' indeboliti che hanno ispirato il si-
stema definito nel 1970, e cioè risorse chia-
ramente identif.icabili che affluiscano diret-
tamente al bilancio comunitario e che pro-
vengano da una fonte politicamente non
controvertibile. Un aumento dell'IV A oltre
il suo attuale plafond risponderebbe a que~
sti princìpi. A questi princìpi, or ora men-
zionati, sembra se ne debba aggiungere an~

che un altro, ma anche questo è di difficile
realizzazione: e cioè che il nuovo apporto
di risorse alla Comunità tenga anche con~
to della capacità contributiva degli Stati
membri.

Il bilancio, così ristrutturato, potrebbe ri~
spandere efficacemente alle due funzioni
primarie: cioè di strumento per realizzare
le politiche comuni e anche di strumento e
mezzo per realizzare quei trasferimenti di ri-
sorse che sono al fondo della concezione
della Comunità; in definitiva risorse dai pae-
si più prosperi a quelli meno prosperi.

Questi sono i maggiori problemi interni.
Devo scusarmi se non scendo in un'analisi
più dettagliata, ma certamente se volessi far
questo vi sarebbe bisogno di parecchio
tempo.

Vi 'Sono anche problemi esterni molto
gravi. Uno tra questi è quello delle relazio-
ni con gli Stati Uniti. In questi giorni stia~
ma discutendo questi temi, ma vorrei qui
ricordare che il problema del rapporto con
gli Stati Uniti non è soltanto quello deri-
vante dalla visione che gli Stati Uniti e l'Eu-
ropa hanno, alquanto differente, della po-
litica economica da svolgersi nei confronti
dell'Est. Vi sono problemi che, indipenden~
temente da questo tema, attualmente diffe-
renziano gli europei dagli Stati Uniti. Devo
soltanto ricordare il difficile tema della si-
derurgia per il quale pare che si sia addive-
nuti ad un accordo. Non c'è, peraltro, ancora
la risposta positiva di tutti gli Stati, si segue
in questa settimana la procedura scritta e
si vedrà se tutti gli Stati potranno dare al~
l'accordo la loro adesione, che almeno ri~
salverebbe questa parte del contenzioso. È
però emersa anche in quest'ultimo periodo,
dopo aver covato nella cenere per un lungo
lasso di tempo, la controversia tra Europa
e Stati Uniti riguardante la politica agrico-
la comune, tant'è che su tal uni aspetti del-
la politica agricola comune c'è un ricorso al
GATT proposto dagli Stati Uniti. Queste so-
no manifestazioni di un malessere che cre-
do dobbiamo affrettarci ad eliminare pro-
prio perchè da queste controversie di carat-
tere economico nascono o si approfondisco-
no delle controversie di carattere politico,
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che sono peraltro molto dannose ai fini del~
la solidarietà occidentale.

Ci sono poi problemi che riguardano il
rapporto fra la Comunità europea ed il
Giappone. Questi problemi nascono prima
di tutto ~ ed è bene che lo riconosciamo
soprattutto noi italiani ~ dalla straordina~
ria competitività dell'economia giapponese,
dal rapporto equilibrato del costo del lavo-
ro con l'unità di prodotto che riguarda an-
che il grande sviluppo che ha avuto l'appli-
cazione tecnologica nell'industria giappone~
se. Ci sono però anche dei problemi di ca-
rattere commerciale rispetto ai quali non
si è riusciti ancora a trovare una soluzio-
ne: sono quelli che ci portano a constatare
una impermeabiIità del mercato giappone~
se rispetto non soltanto alla produzione eu-
ropea, ma anche a queHa degli Stati Uniti.

C'è poi un ailtro genere di rapporti ester-
ni che caratterizzano la vita della Comunità
e sono i rapporti tra la Comunità europea
e alcuni Stati appartenenti al novero dei
paesi in via di sviluppo che partecipano al-
l'accordo Multifibre. Questo accordo è sta~
to rinnovato, però ci sono alcuni paesi che
non hanno accettato !'intesa: si tratta di
Hong Kong, dei paesi dell'ASEAN e del Bra-
sile. Questo potrebbe compromettere .J'inte~
1'0 accordo Multifibre e quindi determinare,
in questo settore, difficoltà che avrebbero
delle ripercussioni negative sia per l'econo-
mia interna della Comunità, sia per il rap-
porto tra la Comunità e questi paesi in via
di sviluppo.

Abbiamo poi il prossimo incontro della
Conferenza del GATT che dovrebbe fornire
alle parti contraenti dell'accordo generale la
occasione di affrontare l'insieme dei proble~
mi che oggi minacciano la sopravvivenza
del sistema multilaterale ed aperto degli
scambi mondiali, sia che questi riguardino
i rapporti Nord-Nord, cui abbiamo fatto
cenno prima, sia che riguardino i rapporti
Nord-Sud, cui ho fatto cenno da ultimo.
Dovremo finalmente approfondire e accele-
rare ~ come ho già ricordato ~ i negoziati

di allargamento del~a Comunità alla Spa~
gna e al PortogaUo. Questi negoziati e le
loro conclusioni non sono da considerare
come un problema, ma come una sfida alla

Comunità attuale e ai singoli paesi comu-
ni tari.

Come ho già ricordato, noi consideriamo
l'allargamento deJ11aComunità alla Spagna e
al Portogallo come uno sviluppo storico e
naturale che dovrebbe condurre al comple-
tamento de11a costruzione europea. Confor-
memente al mandato ricevuto dal Consiglio
europeo nello scorso giugno, la Commissio-
ne, con il contributo degli Stati membri,
procede all'attuale inventario aggiornato dei
problemi che l'allargamento stesso propone
alle politiche comuni sia della CEE che degli
Stati membri. Per quanto ci concerne, noi
abbiamo segnalato adla Commissione che
non dobbiamo considerare soltanto le im-
plicazioni derivanti dall'adesione della Spa~
gna e del Portogallo ai paesi membri della
Comunità attuale per quanto riguarda le po-
litiche comuni, ma dobbiamo anche appro-
fondire in quale maniera la Comunità al~
largata possa conseguire la soluzione dei
problemi economici dei due paesi che en-
trano. In altri termini, il problema va visto
dalle due parti e non da una parte sola.
Perchè l'allargamento risulti un'operazione
positiva nel proces'so di consolidamento del-
la costruzione europea, occorreranno misu-
re adeguate volte ad evitare una concorren-
za intollerabile fra le produzioni mediter-
ranee, concorrenza che ridurrebbe ulterior-
mente il reddito degli agricoltori e dei pro~
duttori di queste regioni.

Nello stesso tempo occorrerà, sempre in
relazione al problema dell'allargamento, ri-
solvere li problema delle risorse necessa~
rie per attuare e potenziare le altre politi-
che comuni secondo le linee indicate dal
mandato. Sarebbe certamente preferibile de~
finire, prima dell'adesione dei paesi candi-
dati, tutte le misure necessarie relative al-
l'agricoltura mediterranea (vino, olio d'oli-
va, prodotti ortofrutticoli e frutta secca), a:l-
l'aumento delle r.isorse comunitarie, al raf-
forzamento e potenziamento delle politiche
comuni. Tuttavia, qualora questo processo
si rivelasse incompatibile con gli obiettivi
dell' adesione in tempi ravvicinati di questi
due paesi alla Comunità, potremmo anche
concepire di definire le soluzioni necessarie
durante un periodo transitorio successivo
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all'adesione di questi due paesi, in maniera
che l'allargamento della Comunità risulti
una soluzione positiva non solo in termini
politici ma anche in termini economici.

Concludo questa serie di osservazioni e
l'aggiornamento della relazione ricordando
al Senato che di fronte a queste difficoltà
di carattere economico, in parte derivanti
dall' esterno e in parte derivanti da una cer~
ta sclerosi ~ mi dispiace di pronunciare
questa parola, ma ne sono convinto ~ rea~

lizzatasi all'interno della vita comunitaria e
anche delle stesse istituzioni, viene matu~
rando sempre di più il principio che un ri~
lancio non può essere legato alla realizza-
zione o alla spinta, in questo o in quel set-
tore, di questa o di quella politica. Tuttavia
è necessario ridare alla Comunità economi~
ca europea lo slancio che ad essa derivava
dall'obiettivo finale per cui essa era stata
concepita.

Quando si riunì la Conferenza di Messina
per arrivare alla Comunità economica eu~
ropea, si veniva dal successo della Comunità
siderurgica e dall'insuccesso della Comuni~
tà della difesa. In questi giorni abbiamo
tutti reso omaggio ad un grande francese
che è morto, Mendès France, che però nel~
la sua carriera politica ha avuto la respon-
sabilità di essere stato colui che ha bloccato
al Parlamento francese la Comunità europea
della difesa. Sappiamo tutti che la Comuni-
tà europea della difesa non aveva soltanto
l'obiettivo di mettere insieme le forze ar~
mate dei paesi europei, ma conteneva alcu-
ne norme di sovranazionalità che erano la
vera e reale caratteristica di questa Comu~
nità; non era pertanto l'aspetto militare che
caratterizzava questa Comunità. Quando si
pervenne alla Conferenza di Messina, si ar-
rivò solo ad un surrogato, cioè si riprese
il cammino per settori, ma l'obiettivo finale
doveva essere quello politico: l'unione eu-
ropea.

Nel 1972 al Consiglio europeo si rHanciò
l'unione europea, anzi addirittura i capi di
Stato e di Governo 'si posero come tema e
come obiettivo la realizzazione dell'unione
europea per il 1980.

L'esame della situazione in cui siamo ci
può far dire che i propositi di allora sono

stati suffragati dalla realtà di oggi. Credo
che oggi sempre di più si ponga il tema del
rilancio economico e politico, ad un tempo,
della Comunità, del rilancio dell'unione eu-
ropea. A questo corrisponde, pure nei suoi
limiti che riconosco, la proposta che il
Ministro tedesco degli esteri ed io stesso ab-
biamo fatto per un atto europeo che dovreb-
be rivedere insieme tutti i meccanismi isti-
tuzionali; dovrebbe cercare di coordinare e
rilanciare anche i meccanismi di decisione
all'interno della Comunità, dovrebbe cerca~
re di togliere quel diaframma, che tuttora
esiste, tra i diversi sistemi di decisione, gli
uni derivanti dall'accordo per l'integrazio~
ne, gli altri derivanti dalle intese per la co-
operazione politica, dovrebbe cercare, avvi-
cinando questi diversi sistemi, di arrivare
ad un unico modo di procedere per la ma~
nifestazione delle volontà concrete della Co-
munità. E così via. Infatti ci sono altri set-
tori: l'allargamento dell'unione, oltre che al~
l'aspetto economico, anche agli aspetti della
sicurezza, a quelli della cultura e della ar~
monizzazione delle legislazioni interne.

Su questo vi sono due polemiche che già
si fanno e che io vorrei prevenire. Vi sono
alcuni i quali hanno detto: vi trovate di
fronte ad una difficoltà sul piano economi~
co ed allora spostate l'attenzione sul piano
politico perchè con delle decisioni sul pia-
no politico volete camuffare la vostra im~
potenza sul piano economico. Ebbene, ciò
non è esatto perchè, proprio rivedendo i
meccanismi di decisione, si vuole mettere
in grado la Comunità, anche sul piano eco-
nomico, di funzionare meglio.

Vi è poi un'altra obiezione fatta da alcu~
ni nostri colleghi anche parlamentari euro~
pei, che sono impegnati in modo entusiasta
e costruttivo in questi settori, i quali ci di-
cono: quello che voi avete proposto è po~
co. Ebbene, la nostra risposta è questa:
nella situazione attuale, se non siamo in gra-
do di fare di più, le proposte presentate so~
no aperte ad una qualsiasi forma di inte-
grazione purchè rappresenti un passo avanti
e non un passo indietro. L'unica critica che
ci dispiacerebbe è quella secondo la quale
le proposte fatte sono troppo per l'Europa
attuale.
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Anche noi siamo convinti che si tratta di
proposte limitate che corrispondono soltan-
to a quel comune sentire che potrebbe far-
le andare avanti. Eppure troviamo delle dif-
ficoltà, eppure ci sono dei paesi che fanno
delle obiezioni anche su queste proposte mi-
nime e ce ne siamo occupati ancora nel
Parlamento europeo or sono pochi giorni,
come anche nella riunione informale che si
è tenuta a Nyborg in Scandinavia nei gior-
ni scorsi. Riprenderemo la discussione nel-
l'ambito europeo tra non molto.

Ebbene, la conclusione di questa mia espo-
sizione è la seguente: non dobbiamo pren-
dere alla leggera lo stato di stalla in cui si
trova in questo momento la vita comunita-
ria sul piano economico e sul piano politico.
Ciò che funziona abbastanza bene è la co-
operazione politica, che è già un fatto mal-
ia importante perchè consente agli europei
di avere una visione unitaria rispetto ai pro-
blemi politici. Ma tutto questo non è suffi-
ciente. Non dobbiamo sottovalutare tale si-
tuazione e per riprendere questo cammino
non dobbiamo solo affidarci, ad esempio, al
Consiglio dei ministri e magari fare di que-
sto Consiglio dei ministri l'obiettivo degli
strali e delle critiche. A mio avviso sono
anohe i Padamenti nazionali che devono
intervenire soHecitando i rispettivi gover-
ni; a mio avviso sono le forze politiche, tut-
te le grandi forze politiche che sono alla
base del processo unitario europeo, che de-
vono riprendere nelle mani, in questo mo-
mento, quel processo e rivalutare quello
che si è fatto e giudicare la situazione at-
tuale. Senza questo slancio che viene dalle
forze politiche, dai Parlamenti nazionali e
quindi dai governi, non c'è alcuna speranza
che 'si possa rilanciare, come noi vogliamo,
non solo la Comunità europea ma l'unione
europea. È per questo che concludo queste
mie osservazioni rivolgendomi al Senato af-
finchè anche da questa Assemblea venga an~
cara un contributo tendente, appunto, a ri-
lanciare non solo la Comunità ma l'unione
europea nel suo complesso. (Applausi dal
centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

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

È iscritto a parlare il senatore Fermariel-
lo. Ne ha facoltà.

FER M A R I E L L O. Illustre Presi-
dente, onorevole Ministro, onorevoli colle-
ghi, credo che altri compagni del mio Grup~
po porranno problemi più generali. Deside-
ro intervenire per una testimonianza critica
su un soja tema: mi occupo infatti dei pro~
blemi comunitari soprattutto per la parte
riguardante le politiche regionali. A questo
riguardo debbo francamente confermare il
mio antico convincimento che nelle due re-
lazioni c'è ~ come dire ~ un grosso buco

nero che riguarda appunto il vuoto di una
politica della Comunità in particolare verso
le regioni ad insufficiente sviluppo e, per
ciò che ci riguarda, verso il Mezzogiorno
d'Italia. Questo vuoto di una politica verso
le regioni si accompagna ~ lo ha detto un
momento fa il ministro Colombo ~ con un
marcato offuscamento dell'intera prospetti-
va comunitaria. Ora, ciò che irrita (mi sba-
glierò, ma l'ho notato leggendo i materiali
della Comunità) è la mancanza di una ade-
guata riflessione critica. Direi che !'insieme
del problema non è affatto ripensato; non
solo, ma manca anche una spinta a sbloc~
care l'attuale stalla della riforma del rego-
lamento del Fondo.

Penso, quindi, che abbia perfettamente
ragione la collega relatrice senatore Boni-
vel', che ha svolto una relazione molto in~
teressante, quando dice, se ben ricordo, che
di questo passo si corre il rischio di una
disgregazione della Comunità. Non so chi
può volere questo; non so se sono interes~
sati gli Stati Uniti a questa disgregazione,
come il recente caso del Nuovo Pignone fa
pensare. Ma, se così è, altro che centralità
del ruolo dell'Europa di cui si parla appun~
to nella relazione! In effetti ~ diciamo le
cose come stanno ~ la Comunità sembra
estranea al Mezzogiorno: quello che dico è
grave ma ho !'impressione che sia così. Cer~
to, lì nel Mezzogiorno non mancano i sus-
sidi, i consigli, talvolta le prediche di auto~
revoli personaggi della Comunità che ven-
gono a sostenere il nostro sforzo. Nè man-
cano i tentativi come quelli contenuti nel
« progetto integrato Napoli ». Ma quale co-
munione si può realizzare in pratica, per
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esempio, tra Catanzaro ed Amburgo, giac~
chè, come viene ricordato nei documenti, il
reddito di Catanzaro nel decennio scende
dal 20 per cento del reddito di un ambur-
ghese al 16 per cento di questo reddito? Co-
me possiamo noi vivere in pieno, nell'area
napoletana, ad esempio, i problemi della Co-
munità europea quando ~ ce lo dice un re-
centissimo documento degli industriali di
NapoH ~ in questo momento, abbiamo 245
aziende in crisi con 50 mila operai in cassa
integrazione; quando, per esempio, a Bagno-
li (ne abbiamo discusso a lungo fino ad un
momento fa in Commissione bilancio) l'Ital-
sider presenta i noti ritardi neJla ristruttu-
razione per la mancanza dei flussi finanzia-
ri previsti, determinando una contestazione
di massa nei confronti del Governo e della
Comunità e delle decisioni da essi assunte;
quando abbiamo nell'area napoletana un'oc-
cupazione industriale percentualmente infe-
riore dell'I,6, investimenti inferiori del 30,
il reddito delle famiglie inferiore del 2,1 (e
tutto ciò negli ultimi due anni); quando i
disoccupati iscritti al collocamento sono
520 mila; quando in tutto il Mezzogiorno è
nota la situazione dei servizi?

Non voglio qui squadernare il solito
cahier .de dolèances, però « restate di sete»
ce la ricordiamo tutti, la situazione dell'ener-
gia la conosciamo tutti. A fianco a ciò, co-
me tutti sappiamo, vi è poi una situazione
nella quale diventa sempre più difficile svol-
gere una vita democratica. Anche questo ci
allontana dalla Comunità.

Ieri il generale della finanza Di Muro ha
dato una notizia che ci ha stupito e anche
allarmato: nell'area napoletana centomila
persone vivono intorno alla camorra. Siamo
qui di fronte ad un fenomeno agghiaccian-
te, perchè è un fenomeno che è parte della
società. Di fronte a questi fenomeni mafiosi
e camorristici non c'è uno Stato vincente,
anzi per molti aspetti c'è la resa dello Stato
e vi sono poi sicuri e profondi intrecci tra
momenti delinquenziali e gruppi di potere,
sicchè .la cosa diventa anche difficile da com~
battere.

Ho partecipato l'altro ieri al funerale del
sindaco Giuliano di San Gennaro Vesuvia~
no, un compagno socialista che è stato uc-
ciso freddamente. Ieri hanno ammazzato il

consigliere comunale De Risi di Pagani del-
la Democrazia cristiana. In una riunione re~
centissima di sindaci di quella zona non so-
lamente i miei compagni ma tutti i sindaci
ci hanno detto che ormai è difficile poter
reggere perchè o ci si piega alle richieste
della camorra che attengono a varianti del
piano regolatore e a concessioni di appalti,
oppure si è gambizzati o ammazzati.

Questa è la situazione. Lo dico perchè fa
parte di un quadro che non possiamo di.
menticare a proposito del dibattito sulla po-
litica regionale deJla Comunità. Mi si per-
metta una polemica. Ho molto apprezzato
la riunione fatta dai sindaci dell'avellinese:
erano 160 in gran parte democristiani, che
hanno trattato il tema della camorra con
molto coraggio; ma colleghi della Democra-
zia cristiana, voi dovete chiudere il capitolo
di Granata, sindaco di Giugliano, perchè
nessuna persona per bene può trattare con
questo sindaco che, con Casillo, belva san-
guinaria, ha trattato con Cutolo la libera-
zione di Ciro Cirillo sequestrato dalle bri-
gate rosse. È una pagina che dovete voltare
se volete dare prova di responsabilità e di
autonomia nei confronti dei camorristi.

Il Mezzogiorno è oggi svuotato di produt-
tività e di democrazia e quindi perde pote-
re contrattuale. In questo contesto stiamo
notando anche una sorta di ripresa di raz-
zismo. Mi spaventa la campagna che porta
avanti su «Il Giornale» lndro Montanelli
riguardo a questo Mezzogiorno nuovamente
« pana di piombo» al piede del Nord. Così
facendo si mette in discussione la fonda-
mentale conquista del Risorgimento che è
appunto l'unità nazionale. Mi hanno dato
ieri il volantino lanciato da un gruppo di
sciagurati di Varese, mi pare...

M E R ZAR I O. Di Saranno.

FER M A R I E L L O. Di Saranno.
Sono episodi che ci turbano, amici e com-
pagni. È un volantino che dice ohe non bi-
sogna dare nè case, nè tetto, nè amicizia ai
meridionali. Voglio dire in sostanza che sia-
mo in una situazione in cui le cose comin~
ciano a diventare serie e preoccupanti. Di~
temi voi quale nesso si può stabilire con i
problemi comunitari a questo punto.
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Nei prossimi giorni avremo un incontro
sicuramente polemico con il ministro Dari~
da su un problema specifico, drammatico:
la situazione del carcere di Poggioreale. Per
affrontarla vi sono proposte concrete dei
carabinieri e della magistratura. Ma il col~
lega Darida le respinge preferendo insegui~
re farfalle. La verità è che, nel Sud, la go~
vernabilità ufficiale è fallita. Le forze de-
mocratiche a fatica cercano di realizzare una
governabilità possibile, affrontando i pro-
blemi e cercando di risolverli. Il compito
però è arduo.

Il ministro Colombo che, dalla sua spon~
da, ha combattuto numerose battaglie me~
ridionaliste conosce le nostre difficoltà. Non
mi nascondo le preoccupazioni, che qui non
vedo vissute seriamente, per ciò che riguar-
da gli sbocchi che questo malessere può ave~
re nel Mezzogiorno. Il compito è arduo an~
che perchè, onorevole Colombo, il meridio~
nalismo è unitario; infatti presuppone nuo-
ve politiche nazionali per 10 sviluppo del
paese; ma a questo meridionalismo unita~
rio non sempre rispondono logiche naziona~
li favorevoli al Mezzogiorno; anzi spesso ri-
spondono, al di là delle affermazioni ingan-
natrici e delle chiacchiere, logiche contrarie
al Mezzogiorno.

Allora il rischio è che si verifichi la fran~
tumazione dell'unità nazionale. Certo se il
movimento operaio del Nord sarà fino in
fondo meridionalista, potrà contribuire ad
evitare questo risohio, che però esiste, è rea-
le. In questa situazione possono quindi ma~
turare elementi di ribellione i cui effetti og~
gi è difficile prevedere, ma che non tarde-
ranno a manifestarsi nei prossimi mesi. Nè
si può dire, onorevole Ministro, che daHa
Comunità sia venuto un ,incoraggiamento o
una proposta, a parte le prediche e i sus~
sidi. Ha ragione quindi il professor Sara~
ceno quando dice che il modello della Co~
munità è dualistico. È un modello, a mio
avviso, che esclude consapevolmente la so-
luzione del problema del Mezzogiorno ed
anzi ormai la soluzione del problema del
Mediterraneo. La Comunità non ha mai stu-
diato la diversità dei problemi delle regioni
e non ha saputo nè voluto intervenire. Il
problema perciò non è solo quello di rende-

re vischiosa la questione del regolamento
del Fondo; 10 stesso pensiero sulle regioni
e sul Mezzogiorno è scadente a livello co-
munitario, stando almeno agli atti che si
possono leggere e agli incontri che si van-
no svolgendo. Inoltre, salvo che non avven~
gano ribaltamenti radicali di queste politi-
che, la Comunità non interverrà ~ e di que-
sto sono sicuro ~ perchè la crisi in atto de~
prime le aree di antica industrializzazione
che per la loro ripresa, essendo più forti,
tenderanno ad accaparrarsi le risorse dispo-
nibili. Forse io parlo per vecchia e dram-
matica esperienza, perchè sono nato nel
Mezzogiorno, però temo che questa sia la
verità.

È chiaro quindi che così le prospettive
del Mezzogiorno e dell'Europa mediterra~
nea divengono tragiche e di questo occorre
essere consci fino in fondo. Lei, onorevole
Ministro, ci invitava ad operare per dare
nuovo slancio ai problemi comunitari. Bi-
sogna essere consci che da parte vostra e
da parte di tutti il discorso, se non si affi~
lano le nostre armi, rimane vago.

Vediamo dunque in che modo può essere
condotta questa battaglia ed entriamo nel
merito. Se la Comunità vuole sopravvivere
~ ed in ciò sono d'accordo con il senatore
Boniver e con il Ministro ~ deve conqui-
starsi un quadro organico di politiche da
realizzare definendo meglio le sue prospet-
tive politiche più generali; deve smetterla
di scaricare sugli Stati, in una gara di op~
posti protezionismi e di falsa difesa delle
cosiddette specificità, il peso della crisi eco-
nomica mondiale per tanta parte alimentato
dalle decisioni degli Stati Uniti d'America.
Deve poi cessare di muoversi in ordine spar~
so per realizzare finalmente nuovi livelli di
coordinamento; deve assicurarsi il consenso,
dando tra l'altro potere al Parlamento eu-
ropeo e rilanciando una valida finalità po~
litica.

In questo quadro la Comunità deve ri-
pensare ~ e quindi noi dobbiamo ripen-
sare ~ ai problemi del riequilibrio tra le
regioni. Sono d'accordo con il ministro Co-
lombo sul fatto che il necessario e urgente
allargamento della Comunità ad altri pae-
si del Mediterraneo renderà ancora più acu~
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to il problema. Probabilmente le cose rista~
gnano perchè si ha la sensazione precisa che
il problema diventerà più acuto e forse ir~
risolvibile. I problemi dell'Europa in un
mercato aperto sono quelli della sua compe~
titività per conquistare quote di mercato,
competitività che è resa debole dalla cadu~
ta degli 1nvestimenti per nuove attrezzatu~
re e del tasso di aumento del commercio in~
ternazionale. Questo quadro in Italia si pre~
senta con tinte ancora più drammatiche per~
chè nel Centro~Nord abbiamo gravissimi
problemi di ristrutturazione; nel Sud occor~
rana un milione e 500 mi,la posti di lavoro
nel decennio per uguagliare il tasso di di~
soccupazione del Centro~Nol'd. Occorrereb-
be perciò altro che la crescita zero, ma una
espansione reale della nostra economia.

f!. qui il dramma, è qui che il problema
diventa difficile da risolvere e quindi da qui
discende la necessità di destinare alla ac~
cumulazione di capitale quote maggiori del
prodotto nazionale, di ripartire le risorse
tra consumi e investimenti in modo tale da
realizzare, senza inflazione, i tassi di accu~
mulazione desiderati. Inoltre, si dovrebbe
realizzare una politica industriale in grado
di localizzare nell'area meridionale una con~
grua parte del nuovo capitale produttivo per
!'impiego dei disoccupati. Come stanno in~
vece le cose a questo riguardo? Non vi è
niente di tutto ciò. So che si tratta di un
nodo difficilissimo per tutti, ma, ripeto, di
tutto questo non vi è nulla. Cosa abbiamo
in pratica? Diciamo le cose come stanno;
i soliti decreti abborracciati, bocciati e poi
riproposti. Abbiamo le quotidiane dichiara~
zioni dei ministri più volenterosi e più aper~
ti verso la stampa, sicchè, onorevole Colom~
bo, da molti decenni a questo riguardo si
propongono 1.000, 10.000, 100.000 posti di
lavoro e, a proposito degli stanziamenti per
il Mezzogiorno nel prossimo decennio, si
propongono 30.000, 60.000, 90.000 miliardi.

Ora tutto questo potrà anche verificarsi,
almeno questo è l'augurio, ma noi abbiamo
un po' di esperienza in materia per cui tut~
to ciò sembra essere la solita vecchia solfa.
Quando si chiede al Governo di fare un ap~
profondimento serio di questi problemi che
sono drammatici per tutti la risposta è im-

pacciata, debole e qualche volta, quando si
risolve in una richiesta di impossibili stam-
pelle, persino candidamente arrogante.

Per quanto riguarda la Democrazia Cri~
stiana, che proposta viene fuori? Abbiamo
seguito i vostri congressi nei quali avete
realizzato una serie di operazioni interne;
ma un programma che affronti i temi del
decennio 'SO non esiste, almeno finora. So~
lo di volta in volta, a seconda delle conve~
njenze, o ci si schiera a favore di talune
proposte confindustriali o si rinnova la vo-
lontà di occupare tutte le corporazioni pos~
sibili, mostrando di tenere ben conto del
fatto che per 35 anni, in questo modo, que~
sto partito ha realizzato le sue fortune,
ma ignorando che questa pratica non è più
possibile. Come facciamo ad affrontare i te~
mi di una regione dell'Europa, del Mediter~
raneo, del Mezzogiorno, quando uno dei fon-
damentali partiti del paese esprime questa
pochezza di proposte? Al di là delle discus-
sioni, delle chiacchiere, del fumo, dove so-
no le riflessioni a questo riguardo?

Ho letto ~ non so se qualche collega è
stato sfortunato come me ~ l'articolo del
collega Barbi sul « Mattino» del 17 ot-
tobre. L'articolista, che ignora gli stessi dati
forniti dalla Comunità, esprime la sua vec-
chia passione medievale mettendo ancora
una volta al rogo Maurizio Valenzi. Benis~
sima, mettiamo lo al rogo! Ora il collega Bar~
bi è a Bruxelles e in verità fa meno danni
di quando stava a Napoli. Bi'sognerebbe pro~
muoverlo per una sede più autorevole ma più
lontana. Bisognerebbe mandarlo all'ONU.

Dalla sinistra, che ha iniziato qualche
confronto su alcuni problemi economici, noi
ci attendiamo un approfondimento, una pro-
posta e le necessarie convergenze se si vuo~
le affrontare un problema così complesso e
così difficile e ci attendiamo anche coerenti
decisioni politiche. IJ meridionalismo, come
ho detto, è unitario e riformatore in quanto
affronta il problema del Mezzogiorno come
aspetto di sviluppo per tutto il paese. Oc~
corre perciò in primo luogo ~ e lo ripe~
to ~ che il movimento operaio sia meridio~
nalista se vuole unire il paese e contribuire
al suo sviluppo. Certo, non partiamo da ze-
ro nel paese e nella Comunità, ma vi è mol-
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to da fare, onorevole Colombo. Io sono in
qualche momento scoraggiato. Il collega
Compagna direbbe, se fosse ancora vivo:
il Mezzogiorno è ancora più in salita. Sono
scoraggiato perchè non vedo nessun quadro
politico, nessuna riflessione adeguata per
afifi'ontare i temi che il senatore Boniver
ha posto, e che lei, signor Ministro, qui ha
ricordato relativamente al Mezzogiorno.

Queste considerazioni politiche non le ve~
do. Speriamo che maturino. Comunque, sen~
za ottimismo, ma anche senza rassegnazio~
ne, ci auguriamo che questa discussione in
qualche modo possa contribuire a sbloccare
la situazione.

Stamattina, in Commissione bilancio, un
autorevole membro del Governo ha coniato
una nuova espressione, « cauto pessimismo »,
che in qualche modo anche lei, onorevole
Colombo, ha espresso; un cauto pessimismo
~ per così dire ~ sulla situazione comuni-
taria.

Noi ci auguriamo che si possa cambiare,
diciamo in positivo, quello che è attualmen~
te negativo, nell'interesse non solo del Mez~
zogiorno e del paese, ma anche dell'Europa,
che è chiamata ~ come .dice i'1 senatore
Boniver ~ ad assolvere, in un mondo così
inquieto e minaccioso, un ruolo insostitui-
bile e decisivo. (Applausi dall' estrema sini~
stra e dalla sinistra).

P RES I D E N T E. £ iscritto a par~
lare il senatore DeIJa Briotta. Ne ha facoltà.

D E L L A B R IOT T A. Signor Pre~
sidente, onorevole Ministro, onorevoli col-
leghi, i documenti in esame, che la relazio-
ne della collega Boniver ci ha presentato in
modo chiarissimo, offrono un quadro assai
eloquente della difficoltà che la situazione
di grave crisi dell'economia internazionale
frappone al processo di integrazione eu-
ropea.

Non vi è settore della cooperazione nel
quale si siano realizzati significativi pro-
gressi e, al contrario, si moltiplicano le
spinte centrifughe, le istanze protezionisti-
che variamente mascherate e le chiusure na~
zionali. Nè ha senso compiacersi del fatto
che la Comunità nella bufera continui a te~

nere, quando ben si conoscono le fragili ba~
si politiche su cui poggia tale tenuta e si
addensano sempre nuove nubi all' orizzonte.

Prima ancora di entrare nello specifico
dei problemi è necessario richiamare l'atten~
zione sul processo di delegittimazione che
coinvolge, dietro la spinta della crisi eco-
nomica, le istituzioni europee ancor più che
le istituzioni nazionali.

Le ragioni di tale delegittimazione, da par-
te di un'opinione pubblica europea che, an-
cbe in tempi recenti, al momento dell'ele~
zione diretta del Pal'1lamento europeo, si è
mostrata assai sensibile ai problemi dell'in-
tegrazione, sono evidenti. Lo stesso senso
di frustrazione, dal quale sono colpiti i col~
leghi del Parlamento europeo, ce lo attesta~
no e spiegano ~ mi pare che si possa dirlo
~ le stesse contrapposizioni secche cui ac-
cennava poco fa l'onorevole Ministro con ~e
derisioni dei Parlamenti nazionaH.

La costruzione comunitaria, che ha avuto
la sua fase più intensa nel corso degli anni
'60, in una situazione di sviluppo economico
ininterrotto, grazie ad una serie di condi.
zioni interne ed esterne riveJatesi in segui~
to effimere, pur essendosi rafforzata con
l'ingresso di nuovi paesi nel quadro di situa~
z10ni politiche soddisfacenti, stenta penosa~
mente a riemergere nell'assunzione di carat-
teri strutturali e funzionali corrispondenti
all'esigenza di fronteggiare una crisi della
economia mondiale, ricca di riflessi sociali,
territoriali ed istituzionali.

Alla 11igidità dell'attuale assetto comunita-
rio, caratterizzato da patologiche distorsio-
ni che si evidenziano nelle strutture delle
entratè, nella ridistribuzione delle risorse,
nel rapporto fra i diversi ambiti di inter-
vento, corrisponde una diffusa sfiducia sul-
la reale capacità della Comunità, o meglio
di questa Comunità, di fornire risposte ai
problemi primari che travagliano la socie~
tà europea, la ripresa dello sviluppo e l'oc-
cupazione.

Non è facile canceJlare nell'opinione pub~
blica l'immagine di una Comunità impan-
tanata nel problema delle eccedenze lattie-
ro-casearie, impotente o passiva rispetto al-
la tragedia di oltre una dozzina di milioni
di disoccupati (quasi quanto i soldati che
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prestano servizio nelle forze armate dell'Eu~
ropa dei Dieci!) e di fronte al degrado della
situazione economica nei paesi del Terzo
mondo, che sta dirimpetto a noi.

Gli egoismi nazionali hanno ben modo di
estendersi nei confronti di una Comunità
parziale e strabica che, incapace di fare un
vero salto, sopravvive faticosamente a se
stessa continuando ad inghiottire risorse
considerevoli.

Se tuttavia è del tutto inverosimile !'ipo-
tesi stessa di un ridimensionamento della
Comunità economica europea, l'abbandono
del progetto comunitario equivarrebbe ad
un collasso politico-culturale dell'Europa
occidentale. È necessario, quindi, imbocca-
re con decisione la via di una rifondazione,
di una riforma capace di ridare lo spirito
di solidarietà e di cooperazione.

Meritano in tal senso vivo apprezzamento
le proposte di rilancio formulate dall'Italia
e dalla Repubblica federale di Germania ed
è augurabile che il recente mutamento della
compagina governativa tedesca non abbia
ripercussioni negative in proposito.

Con la necessaria gradualità, ma senza
tentennamenti, bisogna andare verso l'am-
pJiamento delle funzioni del Parlamento eu-
ropeo, la revisione del bilancio (ci diceva
poco fa l'onorevole Ministro delle difficoltà
in cui si potrà trovare già nel 1983 e negli
anni successivi), il rafforzamento degli in-
terventi strutturali, che poi è possibile sol-
tanto a condizione che si vada ad una revi-
sione del bilancio, l'ampliamento dei campi
della cooperazione nelle politiche sociali,
culturali, infrastrutturali, della giustizia.

Sotto questo aspetto, a nostro avviso, non
ha secondario contenuto il problema della
legge elettorale per le elezioni dirette del
Parlamento europeo e delle soluzioni che si
troveranno per evitare che nel 1984 si voti
come nel 1979; il che per noi poi significhe~
rebbe privare di fatto di questo diritto un
milione di nostri concittadini (tanti sono i
nostri concittadini elettori residenti nei pae-
si della Comunità economica europea, fuori
dai confini nazionali).

Gli orientamenti della politica comunita~
ria per il 1982 vanno letti alla luce di quan~
to appena affermato: non vi è alcun dubbio

relativamente alla correttezza della imposta-
zione del documento. Gli obiettivi, come pu-
re gli strumenti della politica economica co-
munitaria, sono assolutamente ragionevoli.
È effettivamente necessaria una cooperazio-
ne europea nelle politiche monetarie e cre-
ditizie, salariali e di bilancio, per realizzare
una politica di stabilizzazione che non sia
recessiva, ma, al contrario, crei i presup~
posti dello sviluppo e dell'occupazione.

Tuttavia il documento ha un valore ed
una credibilità solo intellettuali. Manca, in~
fatti, sostanza politica, indicazione specifi-
ca sulle priorità e del resto, quand'anche ta-
le indicazione fosse formulata, manchereb-
bero alla Comunità gli strumenti per fame
pratica attuazione, se si eccettua una gene-
rica persuasione morale, oggetto, a sua vol-
ta, di continui patteggiamenti.

L'impotenza comunitaria, da cui discen-
dono documenti dal sapore più accademico
che politico, di fatto lascia libero il campo
a impostazioni monetaristiche, a una croni-
ca sottovalutazione dei problemi dell'econo-
mia reale, della produzione, dell' occupazio-
ne, degli squilibri regionali e ad una passi-
va subalternità alle scelte monetarie e cre-
ditizie degli Stati Uniti. Mentre gli sforzi si
indirizzano soprattutto verso il mantenimen-
to delle parità monetarie all'interno dello
SME, sforzi che l'andamento depresso delle
economie forti ha peraltro reso meno ardui
per noi, i processi di disgregazione del tes~
suto economico e sociale della Comunità
accrescono il divario tra le aree, tra il Nord
e il Sud, dando !'innesco a fenomeni di de-
industrializzazione e di disoccupazione strut-
turale. E la risposta, il più delle volte, è
il nazionalismo economico che maschera il
protezionismo, impossibile a ripristinare, su
cui si possono innestare forme di xenofobia
(non vorrei usare il termine « razzismo », co-
me ha fatto il collega Fermariello, perchè
significherebbe amplificare un fenomeno
che non ha questa dimensione, ma che co-
munque è preoccupante già oggi per ciò
che ne potrà derivare domani).

La necessità di cambiare rotta è peraltro
ampiamente avvertita: quanto meno, sul
piano delle proposte, il preambolo Ortoli, al
quarto programma a medio termine della
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Comunità, ha contenuti interessanti, laddo-
ve si richiede l'avvio di una seconda fase
dello SME, che dovrebbe, così, cessare di
essere un mero accordo valutario, e sO'Prat~
tutto laddove si ipotizzano nuove forme di
intervento strutturale attraverso strumenti
creditizi nuovi o rinnovati, un maggiore co~
ordinamento della cooperazione nel settore
energetico, un assetto più soddisfacente del
mercato interno, una politica attiva nel cam-
po dell'occupazione, in particolare giovani-
le. Poi ci sono i problemi che interessano a
noi particolarmente, quelli che riguardano
gli emigranti che oggi premono per ottene-
re, sì, diritti economici, ma soprattutto di-
ritti civili e politici. Un esempio per tutti è
lo scarso avanzamento nell'applicazione del-
la direttiva comunitaria per la scolarizza~
zione dei figli dei nostri emigranti, i quali
oggi non chiedono più soltanto assegni fa-
miliari ~ certo anche il mantenimento di
quelli, come avviene ;per la Germania ~ ma
scuole per i loro figli e soluzione dei prob~e-
mi della partecipazione. Certamente questo
è uno dei problemi fondamentali, su cui si
deciderà se la seconda o diciamo pure la ter-
za generazione della nostra emigrazione nel-
l'Europa comunitaria passerà attraverso do-
lorose esperienze come la prima.

Si tratta tuttavia ancora di mere propo-
ste e bisogna dire che i tempi di mutamen-
to nella Comunità non hanno alcun rapporto
con i tempi reali del mutamento dell'eco-
nomia e della società europea.

l motivi di disappunto crescono se con-
frontiamo la lentezza dei processi innova-
tivi con la critica situazione degli strumenti
operativi di cui, allo stato attuale, la Co-
munità può disporre.

La relazione sull'attività per il 1981 ci
informa della situazione di tutte le inizia-
tive di integrazione della politica industria~
le, della riduzione del numero delle stesse
iniziative volte alla eliminazione degli osta-
coli tecnici agli scambi per resistenze di
natura protezionistica degli Stati membri,
della situazione di stallo in cui versano i
tentativi di dare attuazione ad una politica
dei trasporti in cui vanno inclusi anche il
settore marittimo ed aereo, degli 'Scarsi pro-
gressi nel campo dell' energia.

Ma le scatole vuote, o progressivamente
svuotate, dell'intervento comunitario sono
ancora più numerose, specie nel campo del-
la politica sociale e regionale. Mentre si af-
ferma solennemente l'esigenza ,di potenziare
gli interventi strutturali, specie nel campo
deli'occupazione, non si riscontra alcun so-
stanziale progresso nella messa a punto di
strumenti già operativi, sia pure con grossi
limiti. La stessa relazione rÌ'leva il grave
ritardo della politica sociale rispetto ai pro-
gressi compiuti dall'integrazione economica
e denuncia, sia pure in modo generico, le
remore, le incertezze e le difficoltà di vario
tipo che hanno ritardato l'avvio di un'azione
comunitaria. Non a caso la relazione, nel
trattare del Fondo sociale emopeo, dedica
pochi accenni alla realtà gestionale dell'or-
ganismo, dandone per scontati i limiti fi-
nanziari ed operativi ~ credo che in realtà
in tal modo si commetta una sottovalutazio-
ne ~ e soffermandosi, invece, sulle propo-
ste di riforma avanzate dal Parlamento eu-
ropeo, dalla Commissione e dal Consiglio dei
ministri degli affari sociali.

Le riforme proposte si muovono comples-
sivamente in una direzione giusta e potreb-
bero efficacemente contrastare il carattere
frammentario e occasionale degli interventi,
a condizione comunque di un realistico allar-
gamento delle disponibilità finanziarie. Lo
ostacolo maggiore tuttavia è rappresentato
da quelle remore, incertezze e difficoltà, di
cui si è detto, sulle quali non sarebbe inop-
portuno un approfondimento.

Un discorso analogo va fatto a proposito
del fondo regionale. Certamente ci si può
compiacere dell'evoluzione positiva del di-
battito generale su questo tema, che ha con-
sentito di delineare le basi di un nuovo re-
golamento, come pure dei progressi nella
predisposizione di strumenti operativi. Tut~
tavia, nell'esaminare il complesso degli im-
pieghi delle risorse del fondo, in un paese
interessato come l'Italia alle politiche re-
gionali, non si può nascondere la sensazione
che si tratti di un insieme di interventi di
cui non è chiaro cogliere il filo conduttore.
La consapevolezza di tali limiti non deve,
peraltro, in alcun modo condurre ad una
aprioristica sfiducia sull'efficacia delle poli-



Senato della Repubblica ~ 26243 ~

510" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

VIII Legislatura

20 OTTOBRE 1982

tiche regionali, ma deve, al contrario, stimo~
lare la ricerca, tutt'altro che semplice, di
modelli di collaborazione adeguata tra i li~
velli decentrati di governo regionale e le
sedi sovranazionali.

Quanto alla politica agricola comune, si
possono condividere ampiamente le valuta~
zioni contenute nella relazione della Giunta.
Non è certamente pensabile uno smantella-
mento della politica agricola comune che, sia
pure con i limiti ben noti, ha permesso il
raggiungimento di una notevole autosuffi~
cienza alimentare e la salvaguardia di livelli
di occupazione e di reddito strutturalmente
precari, anche se poi non bisognerebbe mai
dimenticare che, come contrappeso, abbiamo
una certa situazione nell'agricoltura dei pae~
si del Terzo mondo, che è conseguenza di-
retta anche di un' agricoltura europea tenu~
ta insieme anche dai forti dazi protettivi sul~
le importazioni da paesi terzi. È tuttavia in~
negabile l'esigenza di correggere meccanismi
distorsivi che incoraggiano produzioni inde.-
finitamente eccedentarie, che premiano set-
tori produttivi, aziende ed aree economiche
già avvantaggiate in termini strutturali; è
questione troppo nota perché se ne riparli
in questa sede.

La politica agricola comune dovrà, nel suo
prossimo futuro, fronteggiare sollecitazioni
provenienti sia dall'interno che dall'esterno.
In primo luogo, l'Europa verde dovrà con-
trastare in termini non di protezionismo, ma
di competitività, l'aggressività della politica
agricola americana, intenzionata a ristabilire
la sua leadership mondiale, come numerosi
segnali stanno ad indicare in modo inequivo-
cabile; dovrà affrontare anche pericoli non

minori che provengono dalla rinascita, an-
che nel settore agricolo, di protezionismi na-
zionali ~ si ricordi la guerra del vino ~

che rischiano di incrinare un ventennio di
cooperazione. Nell'immediato futuro è pos~
sibile che ci siano altre guerre dovute alla
sovrapproduzione che ormai caratterizza
buona parte delle produzioni agricole nel-
l'ambito europeo. I danni che procurereb~
be una crisi, però, della politica agricola
comune, che è poi l'unica politica su cui
esiste un concreto impegno, sarebbero tan-
to più gravi in quanto si arresterebbero pro-
cessi di revisione delle tradizionali forme
di intervento che meritano una particolare
attenzione. Ci riferiamo in particolare agli
orientamenti assunti, nella prospettiva del-
l'integrazione di Grecia, Spagna e Portogallo,
dal rapporto della Commissione al Consiglio
in attuazione del mandato del30 giugno 1980
ed alle conseguenti linee di azione per i
programmi mediterranei.

Il riconoscimento dei criteri di equivalen~
za e di equità nei confronti dell'agricoltura
mediterranea, l'ammissione esplicita delle
posizioni di svantaggio delle regioni meri-
dionali nella fruizione dei benefici comuni-
tari, la previsione di nuovi strumenti di
azione quali i programmi integrati di svi-
luppo, ancora da definire nei contenuti e
nelle dimensioni finanziarie, costituiscono
infatti la premessa di un nuovo corso del~
la politica agricola comune.

Rispetto a tutti questi problemi ~ fatto~

ri di crisi da affrontare, inadeguatezza del~
le misure politiche adottate, incertezze ~ si
possono anche auspicare correzioni e mec-
canismi tecnici.

Presidenza del vice presidente V A LO R I

(Segue D E L L A B R IOT T A )
Concordo con quanto ha detto l'onorevole
Ministro. Egli sa bene quale sia la lentezza
dei tempi di decisione e i «paletti» che si
incontrano lungo la via delle decisioni in
ambito comunitario. Ma non credo che ba-

sti. Noi socialisti non siamo di questa opi-
nione, come ha detto giustamente la colle-
ga Boniver nella sua pregevole relazione
scritta. Occorre trovare soluzioni politiche,
affrontare i problemi di fondo, ricostituire
una credibilità, costruire il consenso popo~
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lare su alcuni obiettivi fondamentali anche
limitati, ma che vengano poi perseguiti. So~
lo a queste condizioni l'Europa potrà tor~
nare al centro dello sviluppo internazionale
ed assumere un ruolo propositivo nel mon~
do, che è quello di cui hanno bisogno tan~
to l'Europa quanto il mondo. (Applausi dal~
la sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore De Sabbata. Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A. Signor Presiden~
te, signor Ministro, colleghi, il punto critico
a cui è giunta la politica comunitaria, ia ne-
cessità di una svolta che rinsaldi la coesio~
ne, blocchi le spinte centrifughe, contrasti
quanto minaccia l'esistenza stessa della Co-
munità sono già indicati come evidenti nella
relazione Boniver in modo leggibile, laddo~
ve si incontra l'affermazione della necessi~
tà di un cambiamento radicale del modello
europeo e !'indicazione dei punti essenziali
di questo cambiamento, che comprendono
un riesame profondo dei modelli di svilup~
po di politica economica, uno sviluppo rie~
quillbrato geograficamente, determinato da
investimenti, la correzione dell'allocazionc
delle risorse con l'eliminazione degli spre~
chi, tale da combattere la disoccupazione
e una politica cnergetica comune. Del re~
sto, appena adesso il ministro Colombo, in~
tegrando la relazione scritta che, in realtà,
aveva un contenuto del tutto inerte a que~
sto proposito, ha parlato di una difficoltà
che rischia di arrestare o di far decadere
l'Europa. Credo che bisogna andare un po'
più avanti perchè avverto che il processo di
decadimento è in qualche modo già comin-
ciato.

La relazione Boniver dice che il rinvio del~
la soluzione di questi problemi alimenta un
clima favorevole allo sviluppo di incontrol~
labiIi egoismi nazionali e in questo senso
offre un quadro realistico della situazione.
Prendo le mosse da qui perchè è un punto
di consenso con la relazione (un consenso
che, del resto, la coinvolge quasi tutta). Lo
stato dell'Europa è dunque grave: lo è per
quanto emerge nella sua situazione interna;
lo è per le forze che sull'Europa premono

in senso non favorevole al risanamento del-
la sua attuale condizione. Mi riferisco al
dollaro e, più specificamente, al complesso
della politica monetaria. Questa politica mo-
netaria ~ viene sempre più emergendo an-
che dalle valutazioni degli studiosi e degli
esperti di politica economica ~ risulta sem~
pre più inadeguata a corrispondere alle esi-
genze della crisi mondiale e, tuttavia, essa
premia ancora in qualche modo il soggetto
più forte, gli consente di aumentare il gap
economico e politico e quindi di trarre van~
taggio, nonostante il rischio di aggravamen-
to di tutte le relazioni mondiali che una po~
litica di questo tipo comporta.

Questa politica, in realtà, iede, così come
oggi viene condotta, un principio vitale per
la sorte dell'Europa che è il principIo di
una partnership equilibrata con gli Stati
Uniti d'America. La consapevolezza di que~
sta situazione è la prima condizione per in~
dividuare i rimedi. Non intendo però ripe-
tere qui un esame generale quale quello con~
tenuto nel documento e nella relazione del~
la collega Boniver.

Per quanto invece mi riguarda, preferi-
sco partire da eventi e situazioni che han~
no un carattere rilevante ed emblematico
per contribuire alla messa in evidenza della
condizione reale e dei giudizi che se ne deb~
bono trarre. Intanto vi è la situazione poli-
tica in Europa che sta subendo dei cambia~
menti su cui ho avvertito anche le preoc-
cupazioni del collega Della Briotta, muta~
menti che non possono essere sottovalutati.
Alludo al mutamento di Governo che è av~
venuto nella Germania federale e all'avven~
to del cancelliere Kohl alla direzione politi~
ca di quel paese. Si tratta di eventi da non
sottovalutare perchè la scomparsa, fra l'al~
tra, dei liberali tedeschi che viene emergen~
do dalle prove elettorali in corso e che si
collega a questo mutamento di guida poli~
tica della Germania ci fa domandare che
dfetto potranno avere queste vicende sui
complessivi equHibd europei e sulla condot-
ta dei rapporti tra Est ed Ovest e anche
come potranno progredire quelle tendenze
che sono presenti negli Stati Uniti e che
spingono l'Europa ad un'uscita illusoria dal-
la crisi verso sbocchi di destra. Ma se que-
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sta uscita è illusoria gli sbocchi di destra
possono in qualche modo temporaneamen~
te affermarsi nella realtà dell'Europa. Que~
sto è un interrogativo che deve coinvolgere
tutta la sinistra europea la quale deve saper
dare una risposta che, certo, diventa più
difficile, ma anche più necessaria in un mo-
mento in cui l'ombra di Strauss si profila
come qualcosa che può assumere un peso
crescente all'interno della Germania e quin~
di, attraverso questa, sulla sorte dell'Eu~
rapa.

n quadro politico non si limita a questo;
direi che riguarda lo stesso progresso del-
l'integrazione europea. Le difficoltà che in~
contra !'integrazione della Spagna, alla qua~
le vengono offerte o con la quale si discu-
tono condizioni di ingresso con un periodo
transitorio talmente lungo da vanificare per
lungo tempo !'integrazione stessa; la condi-
zione della Gran Bretagna, che tende a con~
servare indefinitivamente le particolarità
del suo regime transitorio: queste e altre
analoghe questioni sono state richiamate
dallo stesso ministro Colombo. Si tratta
quindi di questioni che devono essere atten~
tamente valutate, devono convincerei che va
ribadita una strada che conduca all'unità e
all'autonomia dell'Europa, che faceia com~
prendere anche ai ceti economici emergenti
dell'Europa che sono danneggiati dalla po~
litica monetaria .degli Stati Uniti e che, in
definitiva, non bisogna cercare di sfuggire
ai problemi accrescendo la tensione con
l'Est; ciò, in qualche modo, e lo vedremo,
lo si avverte in talune iniziative, ma non è
nell'interesse dell'Europa, è contrario all'in~
teresse dell'Europa e alla sua necessaria e
possibile evoluzione.

Volevo indicare, come ho detto, alcuni
problemi specifici che vanno oltre il qua~
dro politico generale che oggi è presente in
Europa e mi riferisco a questioni che sono
ben presenti nella nostra vita politica na~
zionale; mi riferisco prima di tutto all'em-
bargo, diciamo così, elettronico ~ strategico,
quello che ha colpito i rotori destinati alla
Nuovo Pignone per il significato emblema-
tico, ripeto, che questo fatto ha. Questo em~
bargo viene imposto e non vi è una suffi-
ciente reazione del Governo italiano. Pare

che questa reazione sia troppo blanda, edul-
corata, e non si comprende neanche che
cosa è stato detto a questo proposito nel
vertice di Resselet che pure è stato condot~
to in questi giorni in Danimarca. Sarebbe
stato opportuno a questo proposito che il
ministro Colombo ci avesse dato alcuni rag-
guagli per l'importanza generale che la que-

~

stione ha. Non possiamo nasconderei che
questo embargo viene condotto sotto il pre-
testo di danneggiare l'Unione sovietica e i
suo l interessi strategici, quindi come san-
zione nei suoi confronti. Credo che questa
sia una politica del tutto illusoria che rag-
giunge esclusivamente il risultato di un dan-
no per tutta la politica mondiale oltre che
per l'Europa, e che invece raggiunge un ri-
sultato che è ricercato per esigenze di poli~
tica interna americana. Questo è un punto
che deve essere ben ohiarito. L'America im-
pone l'embargo ai rotori della Nuovo Pigno-
ne e lo fa su prodotti che non sono desti~
nati all'Unione Sovietica bensì all'Algeria,
quasi che la sanzione venisse applicata nei
confronti della ditta che ha rapporti con
l'Unione Sovietica; lo fa con un sopruso al
diritto internazionale, perchè questa azione
è relativa a commesse anteriori alla forma~
zione della cosiddetta lista nera, anterio-
ri non solo nel momento in cui sono state
ordinate, ma addirittura nel momento in cui
sono state eseguite. Nel contempo vende ce-
reali per 23 milioni di tonnellate, soddisfa-
cendo una richiesta dei produttori agricoli
interni.

Occorre quindi chiedersi come mai si con~
senta agli Stati Uniti una vendita le cui con~
dizioni di pagamento si effettuano con va~
Iuta fresca, effettiva, mentre non si consen-
te all'Europa di intrattenere rapporti con
l'Unione Sovietica per quanto riguarda com~
messe in qualche misura meno lucrose, per-
chè più difficili nel pagamento in quanto ri~
chiedono l'anticipazione di fondi con mu~
tui a favore dell'Unione Sovietica. Addi-
rittura poi ci si lamenta che questi mutui
costituiscono un ulteriore vantaggio per
l'Unione Sovietica, senza tener conto che, se
questa necessità esiste, è anche collegata al
fatto che l'Unione Sovietica deve pagare in
contanti i cereali agli Stati Uniti. Stanti que~
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sti fatti, siamo di fronte a una serie di pro-
posizioni che si saldano con la politica mo-
netaria americana alla quale prima facevo
cenno e rispondono ad una logica contraria
alla distensione. Altro che cooperazione in-
ternazionale, altro che regola del vantaggio
reciproco, che sono le uniche strade ricono-
sciute per fare passi avanti sul terreno del~
la distensione! Bisogna valutare tale que~
"tione tenendo conto che essa crea condi-
zioni che possono aggravare la tensione in~
ternazionale, perchè possono essere valuta-
te come atti di vera e prQpria guerra econo~
mica, avvicinando ci ad una guerra di altro
tipo, cioè ad una vera e propria guerra mi-
litare.

Una politica di questo tipo, che si raccor-
di non solo alla politica monetaria, ma an-
che ad una richiesta di riduzione nei no-
stri confronti della produzione delle fibre
sintetiche ed anche alla politica dell'acciaio,
mette in difficoltà anche lo SME. Non vie-
ne infatti facilitato un decollo reale del si-
stema monetario, mentre il ministro Colom-
bo ha voluto ribadire i vantaggi che ha com-
portato il sistema monetario europeo. Cre-
do che coloro che sostengono l'effetto posi-
tivo del sistema monetario europeo non
possano andare oltre la considerazione che
esso è riuscito, se mai è riuscito, ad atte-
nuare le oscillazioni nei periodi intercorren-
ti tra le decisioni di riallineamento, che si
sono sempre dimostrate inevitabili con ec-
cesso di frequenza. E rimasta, invece, im-
pedita la formazione di una vera e propria
base unica e quella di un Fondo moneta-
rio europeo. Proporre un rafforzamento
tecnico è un po' poco, perchè le questioni
sono molto più profonde e se ci sarà un
rafforzamento tecnico non si potrà andare
olrte la considerazione delle oscillazioni che
intercorrono tra i momenti di riaUineamento
che, in realtà, tolgono consistenza agli sco-
pi veri dell'unificazione monetaria europea.

L'altro argomento riguarda quanto è ac-
caduto per l'acciaio; sembra che sia già sta-
ta accettata la riduzione sul terreno delle
fibre sintetiche, ma per l'acciaio ~ non ri-
peto quanto qui è stato detto dal collega
Fermariello ~ vi sono state proposte euro-
pee, vi sono state discussioni in Canada, si

è detto che il piano italiano merita una
considerazione europea; in realtà ci trovia-
mo di fronte ad una pressione per ridurre
la produzione dell'acciaio che comporta una
riduzione dell' occupazione.

I problemi, certo, sono molto ampi: oc-
corre la conversione delle strutture euro-
pee, ma qui abbiamo una pressione vera e
propria per ridurre quanto già è in corso
nei rapporti tra l'Europa occidentale. e gli
Stati Uniti. Vi è la proposta di istituire, co-
me ben sappiamo, dei dazi molto forti con
la conseguenza, non valutata ai fini di una
riconversione, di una riduzione delle espor~
tazioni europee verso gli Stati Uniti.

Anche su questo punto la posizione non
è stata chiara e intellegibile da parte del
Governo, anzi questa mattina sono circola-
te notizie ~ addirittura una dichiarazione
di Davignon ~ in base alle quali sarebbe
stato raggiunto un accordo (la notizia an~
cora non è completa, sarebbe stato interes-
sante che il Ministro Colombo ci avesse da-
to indicazioni a questo proposito, visto che
il Parlamento ha il diritto di essere infor~
mato) superando le residue resistenze della
Germania federale. Di che cosa si tratti an-
cora non lo sappiamo; certo questa è una
delle questioni che sono essenziali e indi-
cative per la situazione dell'Europa, per le
pressioni che vengono dall'esterno di essa,
per il conflitto tra la condotta della poli-
tica economica degli Stati Uniti e le pos-
sibilità di modificazione e di rinnovamento
della politica economica europea.

Terza e ultima questione fra quelle attra-
verso le quali si può individuare la carat~
teristica dell'attuale fase della politica eu-
ropea, è il punto sulla situazione istituzio-
nale che ha trovato un elemento emergen-
te, anche questo indicativo, non unico, non
isolato, se vogliamo neanche il più impor-
tante, nella legge elettorale europea. Ma il
complessivo sistema istituzionale è quello
che ancora ~ lo dico in modo del tutto rias-
suntivo perchè un più ampio dibattito lo
abbiamo già svolto nella Giunta degli affari
europei ~ vede il crescere della prevalenza
del Consiglio dei ministri, il calare del peso
della Commissione ed il protrarsi di un ruo-
lo molto discutibile di scarsa efficacia del
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Parlamento europeo. Unico punto di un cer~
to interesse, ma ancora di non chiaro sboc-
co, è la risoluzione cui è pervenuto il Par-
lamento europeo di istituire (e va ricordato
perchè, naturalmente, occorre, oltre che cri~
ticare ciò che impedisce la formazione e il
progresso dell'integrazione europea, anche
sostenere con una valutazione positiva ciò
che può farJo avanzare) una commissione
ad 1lOCper l'elaborazione di proposte isti~
tuzionali per modificare i rapporti e la con-
dotta della Comunità europea. Certo, ci dob~
biamo chiedere dove potrà giungere questa
risoluzione che è nata dallo stimolo del mo-
vimento cosiddetto del « coccodrillo », se
così deludente è il risultato per quello che
riguarda la legge elettorale.

Voglio chiedere al Governo ~ mi dispia-

ce che non ci sia il ministro Colombo, ma
penso che il ministro Abis si renderà inter~
prete di questa richiesta ~ se non ritenga
opportuno portare in Aula il dibattito su
questo progetto di legge elettorale che è
stato adottato dal Parlamento europeo, per-
chè esso in realtà non realizza un miglio-
ramento delle condizioni dell'elettorato, un
progresso verso l'uniformità dei sistemi elet~
torali europei, ma in qualche senso realiz-
za un peggioramento, oltre al rischio di pe-
nalizzare gravemente, per le ragioni che
non ripeto, che sono state dette davanti al-
la Giunta e che potranno essere riportate in
un dibattito, i nostri emigrati in Europa.

Nè bisogna escludere ~ e mi avvio alla
conclusione ~ da questo dibattito i proble-
mi del nostro diritto interno. Alludo al pro-
getto proposto dal ministro Abis, che riguar~
da soprattutto l'intervento del Parlamento
nazionale nella fase di formazione delle di-
rettive, ma anche l'attuazione delle diretti-
ve stesse.

Mi limito a questo auspicando che tale
progetto venga presto esaminato. Esso è sta-
to presentato all'altro ramo del Parlamen-
to; ma speriamo comunque che arrivi al Se-
nato al più presto, procedendo rapidamen-
te nel suo iter parlamentare, perchè credo
che anche il coinvolgimento dei Parlamenti
nazionali nella formazione dell'unità del~
l'Europa e, comunque, nella legislazione eu-
ropea nel senso generale dell'attuazione del~

le direttive, sia un fatto positivo che facili-
ta l'integrazione europea. Quindi questo di-
scorso va inteso non nel senso di esaltare
un certo provincialismo, ma al contrario nel
senso di coinvolgere le istituzioni naziona~
li nell'attuazione europea.

Per noi che abbiamo il non invidiabile
primato di ritardo nell'attuazione delle di~
rettive fra tutti i paesi d'Europa, ciò sareb-
be un aiuto ad uscire dall'europeismo ver~
baIe ~ che è molto diffuso purtroppo ~,

ma anche dalla faciloneria con la quale si
accettano direttive che poi si ha difficoltà
ad attuare. Ciò, inoltre, riguarda non sol-
tanto le direttive e le attività legislative in
questo senso, ma anche lo scarso utilizzo
dei vari fondi europei che ci contraddi-
stingue.

Mi si consentano ancora due parole sul-
la politica agricola comune, che avvantag~
gia ~ come è stato ripetuto ~ le zone più
progredite e continua a penalizzare le zone
che sono in maggiore difficoltà. Non si può
accettare che le eccedenze di produzione di
questo o quell'altro prodotto siano condan~
nate se si formano in Italia e compensate
se si formano nelle condizioni più progredi-
te nel resto d'Europa; ci riferiamo, fra l'al-
tro, agli allevamenti o ai prodotti lattiero~
caseari. Bisogna, d'altra parte, trovare una
soluzione per la concorrenza agrumaria dei
paesi in via di sviluppo che colpisce solo i
paesi ad agricoltura in maggiore difficoltà.
Bisogna per questo intervenire nelle strut-
ture italiane, ma anche condurre una poli-
tica che favorisca la formazione di coltu~
re più specializzate ~ e quindi anche più
redditizie ~ nei paesi in via di sviluppo.

Concludo, richiamandomi ancora alla ne~
cessità di un rinnovamento della politica
europea per un progresso dell'integrazione.
Le vicende recenti hanno dimostrato quanto
sia necessaria anche una presenza nel Medi~
terraneo e nel Medio Oriente ~ e non ri~
prendo qui il dibattito interessante che è
stato condotto nella giornata ,di ieri in que-
st' Aula ~ e hanno riproposto la necessità
di una posizione comune dell'Europa verso
il resto del mondo, in modo particolare ver~
so il Terzo mondo. Ma l'appello alle forze
politiche che è stato rivolto dal Ministro
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per una ripresa dell'integrazione ha un sen-
so solo se le proposte che si fanno per la
riscossa dell'Europa sono capaci di mobi-
Htare strati larghi di opinione pubblica. Pri-
ma di tutto bisogna affermare il ruolo del-
l'Europa per la pace, per la rinascita eco-
nomica del mondo interno e per la ricerca
e l'affermazione .di nuovi criteri di svilup-
po capaci di combattere la disoccupazione.

Solo con queste prospettive è possibile
trovare le energie necessarie per invertire la
marcia verso !'involuzione, che si può con-
siderare già iniziata.

Io credo che la sinistra, nel suo comples-
so, non verrà meno alle sue responsabilità.
Se si considerano con occhio sufficiente-
mente critico le vicende che ci hanno con-
dotto a questo punto, è facile convincerci
che queste responsabilità sono tanto più
grandi in quanto è ormai evidente che con-
tro e senza le sinistre il processo di inte-
grazione dell'Europa non è in grado di com-
piere passi avanti decisivi.

Per quanto riguarda questa parte del Par-
lamento, si può essere certi che !'impegno
non mancherà; sarà rivolto alla ricerca del
collegamento con altre forze, posto che le
sinistre, se sono necessarie, non possono pe-
rò ottenere da sole il risultato voluto.

Questa parte seguirà il fine di un'Europa
unita ed autonoma: unita ed autonoma in
modo tale che, forte della sua unità e della
sua autonomia, possa contribuire alla co-
operazione mondiale per affermare il suo
ruolo di civiltà. (Applausi dall' estrema si-
nistra) .

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

P E T R I L L I. Signor Presidente, ono-
revoli Ministri, onorevoli colleghi; nel pren-
dere la parola a nome del Gruppo della De-
mocrazia cristiana, non ho bisogno di sot-
tolineare che questa assemblea del Senato
si tiene in circostanze di crescente gravità.

Il clima internazionale è deteriorato dal
moltiplicarsi e dall'aggravarsi dei conflitti
regionali e continua ad esserne scosso fino
alle radici l'equilibrio del mondo.

Si tratta spesso di tensioni latenti, che
possono dar luogo subitamente a violente
esplosioni, come provano gli avvenimenti
più recenti.

Questi conflitti riguardano i rapporti tra
il Nord e il Sud. Essi esercitano comunque
un'influenza destabilizzante sulle relazioni
tra l'Est e l'Ovest, dimostrando !'insufficien-
za di una concezione prevalentemente o
esclusivamente militare dello status qua.

Inoltre, essi mettono in evidenza le cre-
scenti difficoltà che gli Stati Uniti e l'Unio-
ne Sovietica incontrano per tenere sotto
controllo i focolai di crisi, incapaci come
sono di impostare strategie per eliminare o
almeno limitare i fattori di tensione.

Le conseguenze negative di questo stato
di cose sono risentite anzitutto dalla Comu-
nità europea, per il posto che essa occupa
al punto di incontro tra i due assi da cui
dipende il difficile equilibrio del mondo con-
temporaneo: l'asse Est-Ovest, dove si misu-
ra il confronto diretto fra le due superpo-
tenze che guidano i campi opposti, e l'asse
Nord-Sud, dove si misura la distribuzione
della ricchezza tra paesi a diverso livello di
sviluppo.

Questa situazione geografica, come pure
la dipendenza delle nostre economie dagli
scambi esterni, spiega la relativa fragilità
dei nostri paesi di fronte ai rischi di natura
militare e la loro reattività di fronte ad ogni
evoluzione del mercato mondiale che possa
in qualche modo influenzare le condizioni
degli approvvigionamenti e degli sbocchi
commerciali. In effetti la tragica esperienza
dell'Iran e dell'Oriente mediterraneo avreb-
be potuto provare da tempo l'ampiezza dei
rischi che comporta una concezione della
sicurezza che tenga conto solo di prospet-
tive a breve termine, sprovvista come è di
ogni capacità di controllare le cause di ten-
sione prima che diventino ingovernabili.

Dopo l'Afghanistan e la Polonia, dopo la
Cambogia, il Salvador, l'Africa australe, do-
po l'avventura sanguinosa ed assurda del-
le Malvine, l'invasione del Libano e la guer-
ra tra Iran e Iraq sono venute a provarci
una volta di più a che punto la pace sia
fragile, se essa è fondata solo sulla ragione
del più forte. Quali che siano le responsa-
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bilità degli uni o degli altri, gli europei del~
la mia generazione guardano con paura a
questi eventi, che ricordano tanto da vicino
le peggiori tragedie dell'ultima guerra mon~
diale. Come altri fecero allora, l'Europa as~
siste e si limita a gesti simbolici, forse spe~
rando di trarre vantaggio dalla chiusura de~
finitiva di qualche dossier che si trascina
da tanto tempo.

Al contrario, noi sappiamo che di fronte
alla confusione e alle contraddizioni inne~
gabili della politica mondiale, la Comunità
europea deve saper esprimere una alterna~
tiva accettabile. Poichè si moltiplicano pau~
rosamente le occasioni di un conflitto glo-
bale, di cui essa sarebbe la prima vittima,
la Comunità deve uscire dal suo letargo pri~
ma che sia troppo tardi. Per fare ciò non
basta certo dare una specie di avallo comu~
ni1ario a iniziative unilaterali dell'uno o del~
l'altro paese membro. Bisogna, attraverso
una vera e propria concertazione, giungere
alla definizione di una politica comune.

Noi non sappiamo quali siano oggi le pos~
sibilità di una concertazione di questa na-
tura, ma siamo convinti che l'Europa deve
porre la salvaguardia attiva e coraggiosa
della pace tra le sue prime priorità. Ci mi-
naccia il rischio atroce di abituarci poco a
poco all'idea e alla realtà della guerra, ma
vi è ancora, grazie a Dio, una ripugnanza
istintiva e profonda da parte della maggio~
rauza dell'opinione pubblica con un timore
generalizzato del peggio.

Questa è la leva principale cui dobbiamo
appoggiarci per persuadere la gente che non
si possono avere iniziative serie dei nostri
paesi che a livello comunitario, e che la Co-
munità è ancora il più solido baluardo che
noi possiamo levare contro la marea cre-
scente di una nuova conflagrazione, soprat-
tutto se le competenze della Comunità sa-
ranno progressivamente estese ai problemi
della sicurezza e se noi saremo pronti a pa-
gare i costi politici ed economici di una ve~
l'a autonomia.

Si sa d'altronde che oggi le ragioni della
politica sono inseparabili da quelle dell' eco-
nomia, poichè la stessa crisi che si manife-
sta attraverso la moltiplicazione dei conflit-
ti colpisce sempre più gravemente il livel-

lo dell'occupazione e le condizioni di vita
dei popoli, all'interno dei nostri paesi, a co-
minciare dalla Comunità europea.

A questo riguardo, le tensioni tra i paesi
dell'Occidente non sono tali da autorizzare
speranze. Dopo il vertice di Versailles tra i
principali paesi industrializzati nel campo
occidentale, la politica di rilancio dell'espan-
sione ,perseguita dal Governo francese ha
subìto un evidente indebolimento di fronte
al monetarismo che ispira in gradi diversi
la politica economica dei partners della
Francia e di cui la manifestazione più evi-
dente sono i tassi di interesse anormalmen~
te elevati, praticati dagli Stati Uniti.

Nello stesso spirito abbiamo potuto no-
tare anche sintomi di persistenti difficoltà
riscontrati dall'amministrazione americana,
la cui sfida basata su uno sviluppo senza in-
flazione non è stata vinta all'interno del
mercato nazionale, mentre all'estero le con~
seguenze negative appaiono evidenti per il
deterioramento intervenuto nella congiun-
tura internazionale.

Ci si potrebbe domandare se un simile
orientamento non indichi incomprensione
della natura della crisi economica che stia-
mo attraversando, il rifiuto di accettare la
progressiva modifica della divisione inter-
nazionale del lavoro, che l'evoluzione gene~
l'aIe e il mutamento delle ragioni di scam-
bio impongono alle economie industriali.

Noi siamo persuasi che il problema di fon-
do non riguardi tanto l'evoluzione dei rap-
porti commerciali con i paesi dell'Est, di
cui si è tanto parlato al vertice di Versail-
1es, ma piuttosto il ruolo che si deve riser-
vare alla cooperazione Nord-Sud per un ri-
lancio economico generale. Di conseguenza
pensiamo che la debolezza persistente del-
la congiuntura internazionale giustifichi da
sola un interesse deHa Comunità per cer-
te aree geografiche (ad esempio quelle dei
paesi petroliferi, dei paesi di nuova indu-
strializzazione, di un certo numero di paesi
in via di sviluppo) dove ancora si presen-
tano occasioni importanti e condizioni di
investimento.

Non bisogna però credere che obiettivi di
tale ampiezza siano alla portata di tutti i
paesi industrializzati, oppure che una coope-
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razione di questa natura possa rappresenta~
re un'alternativa rispetto all'integrazione
europea.

Senza un vero coordinamento comunita-
rio, politiche nazionali che perseguano simi~
li obiettivi non potranno andare a lungo
contro la corrente che stiamo sperimentan~
do. È ciò che è avvenuto a Versailles, dove
la forza relativa degli Stati ha pesato cer~
tamente di più che la validità delle loro po~
litiche nazionali. Bisogna ricordare queste
verità elementari a quelli che si definiscono
realisti mentre domandano allo stesso tem-
po il rafforzamento del ruolo mondiale del~
la Comunità e una specie di continua rine-
goziazione dell'equilibrio comunitario in ba~
se al principio nazionalista del giusto ri-
torno.

Ma questo non può bastare. In ogni cir-
costanza, in ogni occasione, quando si pro-
pongono o quando si assumono linee di po~
Utica o misure economiche a livello nazio-
nale, è sempre necessario aver presente la
dimensione comunitaria, i suoi vincoli, j

suoi limiti, le sue solidarietà, gli impegni
che essa domanda e che essa concede e re-
stare in ogni caso fedeli e coerenti a quel.
la dimensione.

Spetta anche a noi ricordare che, se or.
mai è incontestabile la diminuzione degli
impulsi all' espansione che provenivano dal~
!'integrazione di mercato, ciò non g1ustifica
in alcun modo un ripiegamento protezioni-
sta verso una dimensione nazionale obsoleta.

Si impone al contrario un'ulteriore evo-
luzione del quadro 'comunitario attraverso
politiche comuni accompagnate da mezzi
finanziari indispensabili, oltre che dal raf~
forzamento delle procedure di decisione.
Questa evoluzione è tanto più necessaria
nell'ottica dell'allargamento della Comunità
ai paesi dell'Europa meridionale, se si tie-
ne conto dei gravi problemi che si pongono
a tali paesi dal punto di vista dello svilup-
po. Senza questa evoluzione l'allargamento
si trascinerà ancora in futuro, perpetuando
l'esclusione scandalosa e intollerabile della
Spagna e del Portogallo.

In questa visione la politica di coopera~
zione con il terzo mondo deve essere con-
cepita in funzione dell'interesse generale

della Comunità, ma deve anche creare con-
dizioni che permettano alla potenziale do-
manda di quei paesi di diventare reale sen-
za che essi abbandonino la responsabilità
del proprio sviluppo.

Si dovrà soprattutto ristrutturare l'econo-
mia comunitaria, con in testa il settore in-
dustriale, attraverso formule di intervento
che permettano di associare la tecnologia
europea alle eccedenze finanziarie di altri
soggetti internazionali.

Ci rendiamo però conto perfettamente che
al momento in cui viviamo propositi di que-
sta natura potrebbero sembrare insensati di
fronte alla manifesta degradazione della so-
lidarietà comunitaria, di fronte al rinasce-
re del protezionismo, al rincorrersi degli in-
teressi particolari, all' esasperazione crescen-
te degli egoismi nazionali. Ma è proprio nel
momento in cui non si può più aver fiducia
nell'automatismo del mercato che si impo-
ne la necessità di una iniziativa politica ca-
pace di proporre un' alternativa al solo li-
vello dove le possibili soluzioni possono an-
cora avere successo, cioè a livello europeo.

Ora, niente mostra così chiaramente i li-
miti degli sforzi, per meritori che siano, che
si stanno compiendo per rilanciare la cosid-
detta cooperazione politica tra gli Stati
quanto la persistente incapacità di compie-
re veri progressi nel quadro del sistema mo-
netario europeo, mediante il quale potrebbe-
ro realizzarsi le condizioni di una maggiore
autonomia internazionale della nostra Co~
munità. Inoltre, bisognerebbe creare le con-
dizioni per un durevole rilancio dell' econo~
mia europea fondato su una realistica e au-
tonoma evoluzione dei nostri interessi eco-
nomici, molto diversi da quelli di altri pac--
si la cui dipendenza dal commercio interna-
zionale è minore.

D'altra parte, anche i problemi dell'occu-
pazione, così urgenti, così cogenti, sono in-
separabili da un insieme di ben noti fattori
legati alle conseguenze sociali del progresso
tecnologico, come la riduzione della mano~
dopera industriale a vantaggio del settore
terziario, come la ricerca di un consenso
sempre più necessario per perseguire la po~
litica dell'energia. Per tutti questi aspetti,
gli orientamenti di politica economica se-
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guìti attualmente dai nostri paesi, pur es-
sendo ovviamente insufficienti, non hanno
serie alternative a livello nazionale. Essi ri-
schiano di trascinare difficoltà sociali cre-
scenti e ~ ciò che più ci preoccupa come eu~
ropei ~ di rendere sempre più difficile, sem~
pre più fragile l'integrazione delle nostre
economie nel quadro della Comunità.

Queste ragioni ci sembrano sufficienti per
concepire una politica europea dell' occupa-
zione che rilanci lo sviluppo economico at-
traverso un rafforzamento della coopera-
zione internazionale come una ulteriore
priorità per la nostra Comunità, strettamen-
te legata al suo impegno in favore della
pace e della sicurezza comune. In ogni ca-
so, perseguire obiettivi di tale ampiezza pre-
suppone con ogni evidenza la crescita isti-
tuzionale della Comunità. Ogni vera ripresa
del processo di integrazione passa attraver-
so una modifica delle condizioni nelle quali
sono prese le decisioni comuni. Lo ha rico-
nosciuto poc'anzi con molta franchezza e
con molta efficacia il ministro Colombo, e
non solo nella esposizione di questa sera.
Collega Fermariello, noi tutti lamentiamo le
carenze di politica settoriale e di politica
regionale, ma quale politica al di fuori di
quella agricola ha oggi dignità e dimensio-
ne europea? E come proporre o assumere
decisioni comunitarie se il sistema decisio-
nale resta quello attuale, di accordo una-
nime tra tutti i governi? La creazione di
una commissione istituzionale del Parlamen-
to europeo ha posto il problema di una re-
visione dei trattati e, anche se indiretta-
mente, quello della creazione di un embrio-
ne di Governo europeo. Non ci nascondia-
mo la difficoltà di questa impresa, ma dob-
biamo essere coscienti che non vi sono vere
alternative ad una simile evoluzione.

È doveroso ~ noi crediamo ~ anche ri-
conoscere che il Governo italiano ha dimo-
strato volontà di accelerare i tempi e di
qualificare i modi del processo di integra-
zione. In particolare al Ministro degli este-
ri, onorevole Colombo, va dato atto di una
notevole iniziativa portata avanti con il suo
collega della Germania federale con grande
impegno e con grande decisione. Ma, per
valide che siano, le iniziative prese finora

anche da altri Governi deUa Comunità non
sembrano capaci di togliere di mezzo le ra-
gioni di fondo della crisi attuale, cioè la
lentezza e la debolezza del processo di for-
mazione delle decisioni.

Il tentativo di rilancio del Parlamento,
dunque, ci sembra promettente almeno in
via di principio, poichè esso attribuisce in
ogni caso alle forze politiche nazionali ed
europee, nuove e più stimolanti responsa-
bilità. Potrebbe risultare anche un recupe-
ro di interesse per la seconda elezione eu-
ropea del 1984, che diventerebbe una specie
di referendum pro o contro le proposte che
il Parlamento europeo sottoporrà ai Parla-
menti nazionali. Bisogna dunque considera-
re prioritaria l'azione di sostegno dei lavo-
ri del Parlamento europeo, persuadendo i
nostri concittadini che il solo livello che
permette soluzioni valide ai problemi delle
nostre società nazionali è ormai il livello eu-
ropeo. Noi ne siamo coscienti, e questo è
il cemento essenziale che ci tiene uniti; ma
purtroppo non abbiamo altro per persua~
dere gli altri, in appoggio a queste af-
fermazioni di principio, che le concrete al-
ternative politiche che discendono dalle no-
stre scelte differenti, cioè in sostanza ciò
che divide noi stessi. Che si tratti di poli-
tica economica o di politica estera, le no-
stre opzioni saranno diverse, forse opposte,
come è normale in ogni società pluralista.
Dobbiamo saperlo, ricordarlo e renderci con-
to che la lotta politica non finirà con la
costruzione dell'Europa, ma continuerà nel-
le istituzioni comunitarie come in ogni isti-
tuzione democratica.

Onorevoli colleghi, in questo senso dob-
biamo anche sottolineare con fermezza ciò
che ci unisce e ciò che ci divide, perchè si
avvicina ormai la seconda elezione europea
e ogni elezione è un confronto. L'accresci-
mento politico della Comunità domanda una
simile differenziazione, anche se la coscien-
za della dimensione europea dei problemi e
della loro soluzione istituzionale resterà
sempre l'elemento unificante di quelli che
hanno fatto la nostra medesima scelta. Mai
dovremo avere timore di essere noi stessi
e di confrontarci senza riguardo perchè, al
punto in cui siamo, è la causa europea che
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ce lo domanda. Facendo così ci accorgere~
ma forse che il problema è più complesso
di quello che noi non crediamo e che la scel-
ta europea spesso attiene ai contenuti del-
la nostra azione politica, creando nuove so-
lidarietà e nuove frontiere. L'avvenire ce 10
dirà. Aspettando dedichiamoci al nostro
compito di oggi.

Con questo spirito, signor Presidente, ono-
revoli colleghi, il Gruppo democristiano di~
chiara di riconoscere la validità della rela~
zione del Governo, illustrata dalla collega
Boniver e di approvarne il contenuto. (Ap-
plausi dal centro e dalla sinistra).

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

G U ERR I N I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, la relazione del sena-
tore Boniver, seppure non affronta in ma-
niera aperta il problema del quale desidero
parlare, sia pure brevemente, in questo di-
battito, cioè il problema della pesca, dopo
varie considerazioni sulla situazione econo~
mica denuncia le contraddizioni struttura-
li e pone una esigenza come quella di pro-
cedere ad una revisione profonda dei mec-
canismi di allocazione territoriale e setto~
riale delle risorse. Questa è una affermazio-
ne che il senatore Boniver fa a seguito di
nna analisi e di considerazioni che a me
paiono importanti. In questo quadro può es~
sere posta l'esigenza della pesca mediterra-
nea e va subito sottolineato che è tradizione
che nella Comunità europea si parli molto
della pesca, ma di quella del Nord At1anti~
co, e poco o nulla della pesca del Mediter~
raneo: e questo è stato un limite anche del-
la presenza italiana nella Comunità europea.

Ho visto nella relazione presentata dal
ministro Colombo dei cenni interessanti e
nuovi che dimostrano una presa di coscien-
za diversa dal passato della questione della
pesca. Dicevo che colgo lo stimolo della re-
lazione della collega Boniver per affermare
che in questo ambito può rientrare piena~
mente la questione della pesca, mentre la re~

lazione del ministro Colombo fa qualche
considerazione del problema ~ come ricor-
davo prima ~ ma del tutto o in parte ina-
deguata, in riferimento sia a ciò che la Co-
munitb. ha già ratto per il Mediterraneo (e
ha fatto pochissimo, signor Ministro), sia,
soprattutto, alla iniziativa italiana.

Nella relazione ci sono dei cenni che in~
dicano una presa di coscienza e che guar-
dano alle strutture finalmente e non più sol-
tanto agli aggiustamenti di mercato. Ma la
iniziativa che deve seguire a questa presa di
coscienza mi sembra debole, mi sembra
scaL'sa perchè i problemi che sono aperti so-
no numerosi ed io, per la brevità dell'inter~
vento 'che intendo fare, signor Ministro, vo-
glio andare per affermazioni più che per ar~
gomeniazioni, affidandomi alla attenzione
sua e dei colleghi, anche perchè credo che
qucstioni di tale natura debbano avere una
trattazione diversa, rispetto al passato, nel-
l'ambito comunitario.

C'è tutto il grosso problema dell'organiz~
zazione comune dei mercati e l'altra questio-
ne della conservazione delle risorse pelagi~
che. A questo proposito desidero ricordare
il contributo che sia nella precedente legi~
slatura che nell'attuale è venuto dal Gruppo
comunista per una presa di coscienza diver~
sa del problema della protezione delle ri~
sorse peJagiche che derivava dal regola-
mento n. 100/76. Non si proteggevano quel~
le risorse, si dissipavano e si trasformavano
e si trasformano tuttora, anzichè in alimen~
to per l'uomo, in fadna ,di pesce o, peggio
ancora, in concime. Noi allora, signor Mini-
stro, abbiamo formulato una proposta alter..
nativa alla posizione che il Governo soste~
neva a Bruxelles e in quell'occasione debbo
ricordarle che in una seduta della loa Com~
missione della Camera per una disattenzio~
ne della maggioranza ~ fortunata disatten~
zio ne ~ abbiamo messo in minoranza il
Governo e si è adottata una risoluzione che
ha fatto giustizia di posizioni arretrate e
che, come ho letto nella relazione, finalmen~
te fa parte della posizione del Governo.

Ci sono rilievi da fare per quanto riguar~
da gli accordi di pesca con i paesi terzi.
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L'unicG:. cosa che si è ottenuta èil rifinan~
ziamento dell'accordo di pesca con il Sene~
gaI. Al riguardo non voglio dilungarmi, ma
occorre avere coscienza che è necessario an~
dare verso motivazioni diverse nella trat~
tadva con i paesi terzi. Non più quindi ac-
quisto soltanto di zone di pesca o pagamen~
to di una possibilità di far perdurare ac-
cordi ineguali o peggio il comune richiamo
che tante volte si sente riecheggiare di una
sorta di politica delle cannoniere: queste
sono cose del tutto inadeguate, sbagliate e
false se si vogliono davvero affrontare i pro-
blemi con i paesi mediterranei per quanto
riguarda la pesca.

Ho notato che per quanto riguarda la l'i
strutturazione della flotta costiera c'è stato
un qualche passo in avanti. I pareri sono
controversi a questo proposito perchè si po-
trebbe arrivare ad un incremento dello sfor-
zo di pesca non selettivo, quando invece tut~
ta la problematica della pesca spinge ad una
selettività nello sforzo di cattura delle ri-
sorse ittiche. Ma da questo punto di vista
ritengo che il regolamento per le strutture
sia stato comunque un passo in avanti, men~
tre invece la parte che riguarda l'acquac01-
tura, nonostante sia stata affrontata con un
finanziamento non del tutto inadeguato,
ignora l'interesse italiano, ossia l'interesse
del tipo di pesca che può essere fatta nei
mari Adriatico e Tirreno.

Vi è tutto il problema della maricoltura
e della protezione dei fondali: alludo a tut~
ta la grossa questione non più soltanto del--
l'acquacoltura ma della utilizzazione di una
esperienza che già è stata fatta ampiamen-
te in Giappone. Anche in Italia qualche cosr
abbiamo fatto: infatti per la prima volta è
stato attuato dal CNR, al largo di Ancona
un sistema di « barriere » artificiali che rie-
sce a sfruttare le capacità grasse del mare
Adriatico per creare, anzichè inquinamento
la mitilicoltura, dando vita a zone di pro-
tezione e di sviluppo delle risorse ittiche.

Debbo rilevare, inoltre, che il Jimite fon-
damentale riguarda le strutture, e la Comu~

nità europea, su questo punto, non ha fat-
to alcun passo in avanti per quanto riguar-
da il Mediterraneo. Il Governo oggi affron-
ta in maniera diversa dal passato la que-
stione, ma a me che ho letto attentamente
1a relazione del senatore Boniver è sem-
brato che essa non venga affrontata diret-
tamente. Del resto, anche per quanto riguar-
da la posizione del ministro Colombo, non
bo visto in che cosa consistano le iniziative
iell'Italia e come queste possano sostenere
:1 confronto con le agguerrite delegazioni
{egli altri paesi a proposito della pesca.

Per concludere vorrei richiamare l'atten-
=ione del Governo su alcune questioni che
mi sembrano importanti per il futuro im-
'nediato della nostra presenza a Bruxelles
!1ella Commissione che sta elaborando un
Drogramma per i paesi del Mediterraneo e
'.::heè presieduta dall'italiano Natali. Vi è la
possibilità di affrontare il grosso problema
dei rapporti con i paesi terzi in maniera
diversa dal passato, ovvero dai famosi trat~
tati a cui facevo prima cenno e che hanno
dato lllogo a distorsioni nei nostri dibattiti
politici relativamente alla cattura dei pe-
scherecci ed alla richiesta di protezione ar~
mata di questi. Con questo non voglio dire
che i nostri pescherecci non debbono essere
protetti, ma intendo affermare che bisog.:1a
sapere qual è il limite di questa politica, che
secondo me sta nel fatto che non bisogna
affrontare tali questioni guardandole con
~li occhi di ieri, bensì con l'attenzione che
ITi deve prestare un paese, qual è l'Italia,
-::heha una vocazione 5ì europea, ma anche
mediterranea, che si allarga anche ai rap~
»orti con il Medio Oriente.

Devo poi affrontare la questione della co~
0perazione nel campo della pesca per rea~
lizzare attraverso essa un giusto canale ver-
<;0 i paesi terzi allo scopo di avere con es~
si un rapporto fecondo. In questo modo si
?otrebbe affrontare la questione della fame
che si soffre in paesi che invece sarebbero
cicchi di prodotti altamente proteici come
i prodotti ittici.
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Presidenza del presidente F A N F A N I

(Segue G U ERR I N I ). Inoltre, a
parte la questione delle società miste, che
non è risolta, occorre assumere una posi~
zione che potrebbe portare ad una iniziati~
va italiana per una conferenza mediterra~
nea sullo sfruttamento comune delle risor~
se. Mi sembra infatti inadeguato quanto ab~
biamo fatto finora e mi sembra necessaria
una grande iniziativa del nostro paese an-
che in vista di una prossima entrata in vi~
gare del limite delle 200 miglia per la zona
economica. Tutta la materia che riguarda la
ricerca, i mercati e la loro integrazione, la
costruzione dei natanti, lo sforzo di pesca,
eccetera, potrebbe essere ,J'oggetto di que~
sta conferenza da promuoversi da parte del
nostro Governo, dopo approfonditi studi, in
modo che il nostro paese sia al centro di
una ricerca di cooperazione in questo set~
tore con i paesi mediterranei per superare
quell'angoscioso stillicidio di notizie di cat~
tura di nostri pescherecci, perchè bisogna
stabilire ~ dato che oggi manca ~ un re~
gime di convenienze per lo sfruttamento co~
mune del Mediterraneo.

Vi è quindi anche una questione ancora
più urgente che nel comitato tecnico-scien~
tifico della Commissione in questi giorni,
in questi mesi, si esamina: i programmi di
ricerca che possono essere proposti da noi
e che possono essere finanziati se da parte
del Governo italiano si pone attenzione a
questo problema. Infatti, signor Ministro,
noi abbiamo fatto una grande legge di ri~
forma, la legge n. 41 per la pesca. Essa do~
vrebbe essere correttamente applicata da
parte del Governo, la cui azione, da un la~
to, è caratterizzata da ritardi e, dall'altro,
invece, pone mano, con il ministro della ma~
rina mercantile onorevole Mannino, a una
applicazione ~ peso le parole ~ che cerca
,di parassitare e di clientelarizzare questa
legge. Mi pare che se noi superassimo tut~
te queste difficoltà ed integrassimo la le~
gislazione italiana con un'azione europea

adeguata, come quella cui brevemente fa~
cevo riferimento, probabilmente questo set-
tore registrerebbe dei progressi verso la so~
luzione della crisi che sta attraversando e
non invocherebbe, come invece giustamente
fa, in assenza di questa politica, misure di
assistenza come ad esempio quella relativa
al gasolio, perchè, se non vi sono alterna~
tive positive, rimaniamo certamente impan~
nati in una politica di assistenza da un lato
e di clientelismo dall'altro. (Applausi dal~
l'estrema sinistt1a).

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

S C E L B A. Onorevole Presidente, ono-
revoli coHeghi, 'la relazione governativa sul~
l'attività deI.la Comunità europea, per l'an-
no 1981, iLlustrata dal senatore Boniver
che, come presidente della Giunta, ringrazio
per aver accettato di buon grado di fare per
due anni consecutivi da relatore, ci offre
un quadro delle gravi condizioni di ordine
economico e sociale in cui versa la Comu-
nità Europea stessa.

Nè il 1982 ci mostra segni di inversione
di tendenza; al contrario, secondo i dati for~
niti dall'Istituto di statistica della Comunità
europea, nell'agosto 1982 i disoccupati avreb~
bero raggiunto la cifra di Il milioni, sfon~
dando per .la prima volta il tetto del 10 per
cento delle forze di lavoro.

Quello della disoccupazione è il dato vera-
mente più drammatico che tutti ci ferisce.
L'Italia è al quinto posto della graduato~
ria, dopo il Belgio, l'Irlanda, l'Inghilterra e
l'Olanda, con un tasso del 10,4 per cento.
Per fronteggiare le gravi difficoltà economi-
che che affliggono gli Stati membri, i ri~
spettivi governi ricorrono a misure nazio-
nali anche in contrasto con i princìpi su cui
si regge la Comunità Europea.

Questo non può non preoccupare quanti
credono che il progresso degli Stati mem-
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bri è legato ad una politica economica co-
mune e alla funzione politica della Comunità
europea nel mondo. La Comunità europea
è nata dalla esperienza negativa del naziona-
lismo economico e politico e dalla convin-
zione delle insufficienze degli Stati dell'Eu-
ropa occidentale di poter soddisfare da soli
le esigenze di progresso dei popoli e come
strumento di pace e di libertà.

La solidarietà è il principio vitale della
Comunità europea. Se il solidarismo non eli-
mina le crisi, provocate anche da fattori
esterni alla Comunità, è certamente in gra-
do di attenuarne gli effetti.

Ad aggravare le condizioni economiche e
sociali della Comunità europea hanno con-
corso r affievolirsi deHa solidarietà e del
processo di integrazione economica, ma an-
che i mancati progressi sul piano delle uni-
ficazioni politiche e della democrazia.

La Comunità europea non è nata con scopi
esclusivamente economici. I fini della Co-
munità europea, indicati nei preamboli dei
Trattati, ribaditi in solenni documenti delle
conferenze al vertice dei capi di Stato e di
Governo degli Stati membri, implicano uno
sviluppo parallelo dell'integrazione economi-
ca e di quella politica.

Nell'unità politica risiedono i motivi idea-
li, idonei a favorire la composizione dei con-
trasti negli interessi economici, nazionali e
corporativi, inevitabili in una comunità di
popoli, così come lo sono i contrasti corpo-
rativi all'interno dei singoli Stati.

Per quanto riguarda la democrazia inter-
na, l'elezione del Parlamento europeo a suf-
fragio universale non ha modificato la situa-
zione preesistente.

L'elezione a suffragio universale non è un
fatto destinato a dare legittimazione all'or-
gano, che non ne difettava neppure quando
i suoi membri erano eletti in secondo grado
dai Parlamenti nazionali. L'elezione a suf-
fragio universale è un fatto altamente poli-
tico, perchè tende ad offrire ai popoli di
essere essi stes-si gli artefici dei propri de-
stini e contribuisce alla formazione di una
coscienza comunitaria europea.

Lasciare le cose così come erano prima
delle elezioni è, a mio avviso, contro lo spi-
rito stesso delle norme dei Trattati.

È grave che i governi democratici eli al-
cuni Stati membri della Comunità europea
persistano nel negare al Parlamento europeo
~ espressione oggi diretta della volontà dei
popoli della Comunità ~ la partecipazione
piÙ larga al potere decisionale, sminuendo
così il valore stesso della consultazione po-
polare.

Mi rendo conto che la via della modifica-
zione formale dei Trattati, con la ratifica
dei Parlamenti dei dieci Stati membri, per
accrescere i poteri del Parlamento europeo,
è lunga e piena di ostacoli. Ma questa non è
la sola via da percorrere per andare avanti.

La storia stessa del Parlamento europeo
ci offre l'esempio dell'acquisizione, durante
il trentennio decorso, di poteri di controllo,
di iniziativa e di decisione da parte del-
l'Assemblea parlamentare attraverso un'in-
terpretazione dinamica dei Trattati, giusti-
ficata dalla crescita della Comunità, e con
accordi pratici tra Consiglio e Parlamento,
che con il tempo sono diventati legge.

La prassi è un elemento importante nello
sviluppo delle istituzioni politiche.

Il pragmatismo inglese ha dato vita ad
un modello di regime parlamentare. La via
della sperimentazione pratica, in una Comu-
nità ancora non di popoli ma di Stati, i cui
Governi hanno idee diverse sullo sviluppo
delle istituzioni politiche comunitarie, a me
pare la più praticabile.

Nessuna norma dei Trattati vieta una au-
tonoma autolimitazione dei poteri decisio-
nali del Consiglio dei ministri a favore del
Parlamento, con accorgimenti pratici, già
sperimentati positivamente.

Il piano Colombo-Genscher mi pare apprez-
zabile, anche perchè contiene proposte at-
tuabili senza modifiche dei Trattati; e io
auspico cordialmente che esso venga ap-
provato.

La prova ormai è fatta: ad una poli-
tica economica comune non si perviene sen-
za un parallelo sviluppo dell'unità politica
e della democrazia interna. La solidarietà
economica è strettamente legata alla solida-
rietà politica e a istituzioni che traggono la
loro forza dal consenso e dalla partecipazio-
ne popolare.
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E se la Comunità europea non ha dato i
frutti sperati, non è per difetto delle sue
ragioni di essere, ma proprio perchè queste
ragioni non hanno trovato il necessario svi~
luppo. Le conseguenze appaiono ovvie. Oc~
corre ridare slancio al processo di integra~
zio ne economica e politica.

Ora l'Italia, che è stata tra le più con.~
vinte fautrici della politica comunitaria, ha
Ull compito importante: sollecitare gli Sta~
ti membri a riconsiderare le ragioni e i fini
della Comunità europea e insistere perchè
si vada avanti nell'attuazione dei Trattati
istitutivi.

Conosciamo le difficoltà e non ci attendia~
ma miracoli; ma senza le insistenze non si
apriranno le porte chiuse.

Perchè l'Italia possa assolvere questa sua
funzione è necessario però che essa per pri~
ma sia sempre in regola con le leggi della
Comunità, il che purtroppo non sempre av-
viene. Non citerò i campi delle nostre disav~
vertenze; mi limiterò soltanto a un campo
sul quale ho richiamato anche in passato
l'attenzione.

Mi sia appunto consentito qui di ripren-
dere un tema sul quale mi sono soffermato
altre volte in passato, cioè il ritardo nel-
l'attuazione delle direttive comunitarie (mi
rivolgo in particolare al ministro Abi,s), ri~
tardo che persiste malgrado i ripetuti ri-
chiami.

In via esemplificativa ricorderò che sono
scadute le direttive comunitarie per la for-
mazione professionale dei medici. Si tratta
di un tema di grande interesse sociale per~
chè è in gioco la salute dei cittadini e anche
di un interesse particolare italiano, perchè
le università italiane sono queHe che sforna~
no il maggior numero di medici, molti dei
quali non trovano da lavorare. La mancata
attuazione delle direttive comunitarie per
il coordinamento delle norme sulla forma-
zione professionale rende più difficile il ri-
conoscimento dei titoli di studio e quindi
la libera circolazione dei nostri medici, di
cui una parte potrebbe trovare occupazione
nei paesi della Comunità e ovunque esistano
numerose collettività italiane.

Sono pendenti, dinanzi al Senato, tre pro~
getti di iniziativa parlamentare e un pro~

getto di iniziativa governativa, anche questo
presentato dopo la scadenza dei termini fis-
sati nelle direttive comunitarie. Chiedo al
Governo di volersi interessare perchè il suo
progetto di legge sia portato avanti il più
rapidamente possibile.

Nè il problema della tempestiva attua-
zione delle direttive comunitarie può risol~
versi con ricorrenti deleghe legislative, che
sottraggono poteri al Parlamento e privano
il Governo dei contributi che il Parlamento è
in graào di dare neJla elaborazione delle leg~
gi, ma va risolto con una efficiente organiz~
zazione dei servizi in sede governativa.

Sappiamo benissimo che una comunità di
Stati, economica, politica e democratica, de~
stinata a prendere il posto degli Stati nazio-
nali, con tradizioni plurisecolari, non si co~
strui sce nel giro di una generazione. E per~
ciò, p;"lr in presenza delle grandi difficoltà
che incontra il processo di integrazione, van~
no respinte le affermazioni di quanti scri~
vano o parlano di crisi irreversibile della
costruzione comunitaria. La richiesta di nuo~
vi Stati di aderire alla Comunità europea è
la prova della sua validità.

Le difficoltà si superano non facendo pas-
si indietro, ma attuando i Trattati e accele-
rando il processo di integrazione economica
e politica, da essi previsto.

E questo si impone anche per dare alla
Comunità europea l'autorità per operare più
proficuamente a favore della pace e della
libertà nel mondo, condizioni queste di pro-
gresso sociale, e che sono poi i fini ultimi
dell'unità europea. (Applausi dal centro e
dalla sinistra).

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

Ha facoltà di parlare il relatore.

B O N I V E R, relatore. Onorevole Pre~
sidente, onorevoli Ministri, onorevoli colle-
ghi, i):1alcuni ambienti politici ed economici
sono sorte preoccupazioni per le analisi e le
indicazioni di politica economica contenute
nella mia relazione sulla situazione e le at-
tivitt~ delle Comunità europee.
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Si è, in primo luogo, rinnovato l'allarme
per il riconfermato sostegno ad una strate-
gia di cooperazione commerciale con quei
paesi in via di sviluppo, soprattutto di area
mediterranea, che puntano sul mercato co-
munitario per alcune loro tipiche esporta~
zioni agrarie concorrenti con importanti pro-
duzioni italiane. Su questo punto noi per..-
siamo che sia necessario fare chiarezza. A no-
stro avviso, è piÙ razionale favorire l'espor-
tazione dai paesi in via di sviluppo metten-
doli in condizione di acquisire disponibilità
finanziarie con le proprie forze, invece di
ostacolarli, gratificandoli più tardi a com-
penso con doni e aiuti. Ci rendiamo ovvia-
mente conto che le esportazioni dei paesi in
via di sviluppo possono colpire realtà pro-
duttive del nostro paese che, viceversa, non
possono essere abbandonate senza difesa.

In particolare vi sono, soprattutto nelle
nostre regioni meridionali, produzioni agra-
rie che sono minacciate daHe agricolture di
numerosi paesi del bacino mediterraneo e
di altre zone del Terzo mondo.

Certamente è un compito difficile queUo
di contemperare esigenze meritevoli entram-
be di essere tenute presenti, ma spesso con-
trastanti. La difficoltà del compito non deve
però impedirci di cercare soluzioni soddisfa-
centi. Noi crediamo che esistano gli spazi
per una ragionevole espansione delle espor-
tazioni agrarie dai paesi in via di sviluppo
sui nostri mercati e che, nello stesso tempo,
sia possibile operare con ordine e gradualità
per proseguire la riconversione, il consoli.
damento, o anche il potenziamento, a se-
conda dei casi, delle nostre produzioni agra-
rie concorrenti. Queste ultime in nessun caso
vanno abbandonate senza difesa all'urto del-
la competizione esterna. Non è questa la fi-
losofia della politica agraria comunitaria e
non vi è motivo di disattenderla proprio per
le fasce più deboli della nostra agricoltura.
Ho anche osservato, a questo proposito, nel-
la mia relazione, che può essere interesse dei
paesi in via di sviluppo ~ in molti casi ~

non insistere particolarmente su produzioni
di esportazione quando può essere opportu~
na una loro riconversione verso produzioni
agrarie, come quelle carealicole o zootecni-
che, di cui essi siano carenti. Quindi è una

filosofia che perseguiamo non soltanto per
quanto riguarda la politica comunitaria, ma
anche per quanto riguarda i problemi della
cooperazione allo sviluppo.

Tutta questa materia comunque va gesti-
ta attraverso contatti frequenti con i paesi
mediterranei, sulla base di una programma-
zione della nostra agricoltura che ricompren-
da, tra i dati del problema, la necessità della
cooperazione con economie del Terzo mondo.

Il secondo importante problema che è sta
io sollevato riguarda la proposta da noi for-
mulata di difendere le produzioni italiar;e
di tipo continentale e in primo luogo quella
lattiero-casearia con misure quali le inte-
grazioni di reddito o ac.che con le fissa-
zioni di quote nazionali di produzione. Le
integrazioni di reddito, ovverossia il sistema
di tradizione britannica dei deficiency pay-
ments non sono di agevole applicazione ~~

ce tie rcndiamo conto ~ nella realtà COIf1l1-

nitaria e in quella italiana in modo parti-
colare. A maggior ragione questa considera-
zione vale per il sistema delle quote, attual-
mente vigente, come nel caso dello zucche-
ro, dove peraltro esso ha consentito di man-
tenere in piedi una bieticoltura nazionale,
altrimenti condannata, in regime di libero
mercato, alla scomparsa e quindi di salva-
guardare una ragionevole copertura interna
del fabbisogno di un fondamentale alimento.
In casi del genere occorre ispirarsi al cri-
terio di opporre a mali estremi rimedi estre-
mi. Nella Comunità europea vi è un'ecce-
denza di prodotti lattiero-caseari e, malgra-
do tutte le nostre buone intenzioni e tutti
i nostri programmi di sviluppo, c'è una si-
tuazione di mercato che non favorisce la
zootecnia italiana da latte. A noi non inte-
ressa la verifica dei teoremi sul libero scam-
bio a spese dell'agricoltura, magari dell'agri-
coltura meridionale. Già oggi noi producia-
mo assai meno latte e derivati di quello che
servirebbe al nostro fabbisogno e quindi as-
sorbiamo buona parte dell'eccedenza comèl-
nitaria nel settore. Non siamo affatto d'ac-
cordo che l'ulteriore riduzione di tali ecce-
denze avvenga ridimensionando il già ridot-
to spazio della zootecnia italiana. Se quest'ul-
tima sarà in grado di difendersi da sola sul
mercato, ne saremo lieti, ma, se così non
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fosse, non resteremmo indifferenti a questo
tipo di .problema. In un caso del genere, do-
vremmo operare come operano tutti i paesi
del mondo a difesa delle proprie produzioni
alimentari e di base, cioè seguendo il crite-
rio che ogni strumento può essere adeguato,
comprese le quote di produzione per evi.
tare il tracollo definitivo.

Nel dibattito che si è svolto questo po-
meriggio al Senato sono stati moltissimi gli
interventi non solo di integrazione, ma che
hanno offerto una serie di spunti assai in-
teressanti alla relazione che ho avuto l'ono-
re di presentare alla vostra attenzione e sul-
la quale mi sembra ci sia una concordanza
sostanziale di pareri. Vorrei quindi ringra-
ziare i colleghi che sono intervenuti, i sena-
tori Fermariello, De Sabbata, Della Briotta,
Guerrini, Petrilli e il presidente Scelba, co-
me vorrei ringraziare anche per l'introduzio-
ne il ministro Colombo, che ci ha fatto un
quadro molto realistico e ci ha parlato con
gran.de franchezza delle innumerevoli dif-
ficoltà nelle quali si trova oggi ad operare
la Comunità europea. Fa abbastanza impres-
sione sentire da un europeista così convinto
come l'onorevole Colombo una tale lista di
problemi, una tale complessità di un qua.
dro che per il momento non sembra vol-
gere al meglio.

Dopo 25 anni di attività, caratterizzati dal-
le relazioni pacifiche e dalla solidarietà tra
i popoli, la Comunità europea deve entrare
~ pensiamo ~ in un nuovo stadio del suo
sviluppo, realizzando una fase più avanzata
del processo di integrazione dei paesi del-
l'Europa sul terreno politico, istituzionale,
economico e sociale. La piattaforma di ri-
Jancio dell'Europa comunitaria dovrà, quin-
di, affrontare i problemi di cui si è parlato
questo pomeriggio e che vorrei qui riassu-
mere: si tratta della cooperazione politica e
della intesa comunitaria per la sicurezza e la
difesa, si tratta della politica dei rapporti
esterni, in primo luogo rafforzando la coope-
razione con i paesi in via di sviluppo, sia
in direzione dell'America centrale e meri-
dionale, sia instaurando un rapporto trian-
golare CEE - paesi arabi produttori di pe.
trolio - paesi africani in via di sviluppo e,
in secondo luogo, definendo una politica di

riequilibrio commerciale e monetario nei
rapporti CEE . USA - Giappone. Questo mi
sembra un punto di particolare delicatezza
sul quale si sono soffermati molti colleghi.

Sulla politica economica credo di non ave-
re molto da aggiungere a quanto già rife.
rito nella relazione e alle integrazioni fatte
all'inizio deJla mia replica. Sulla politica so-
cialc occorre realizzare la proposta del pia-
no europeo di lavoro a garanzia della piena
occupazione. Infine va affrontato, con una
politica globale e non spezzettata per setto-
ri, il rapporto tra le forze politiche nazio-
nali e regionali e le politiche della CEE,
definendo anche strumenti adeguati di coor-
dinamento, oggi praticamente inesistenti o
comunque del tutto insufficienti al punto che
l'Italia troppo spesso è considerata come
paese inadempiente nel recepire le normati-
ve comunitarie ~ argomento sul quale si
è soffermato in maniera molto diffusa il pre-
sidente Scelba ~ e incapace di usufruire
delle stesse provvidenze messe a disposizione
dei paesi membri attraverso vari fondi e
strumenti finanziari della CEE.

In questo quadro si colloca anche !'inizia-
tiva del progetto per una nuova legge elet-
torale europea, attualmente in discussione
al Parlamento europeo, che è stata prepa-
rata in vista delle elezioni del 1984. La Giun-
ta, nella riunione di questa mattina, si è
soffermata su questo progetto esprimendo
una serie di valutazioni e di critiche sulle
quali poi si soffermeranno quei rappresen-
tanti della Giunta che si incontreranno nei
prossimi giorni con l'onorevO'le Settinger,
relatore aJla Commissione politica del Par-
lamento europeo che sta appunto redigendo
questo progetto di riforma della legge elet-
torale.

Nell'ambito dei paesi aderenti alla Comu-
nità non mancano, come è noto, pareri dif.
formi e riserve che muovono in senso con-
trario a quanto si sta invece dicendo, a quan-
to si sta cercando di costruire. Uno degli
obiettivi principali della politica estera ita-
liana deve essere quindi quello di favorire,
attraverso il dialogo e la cooperazione, il
superamento di queste riserve e la più lar-
ga convergenza di forze favorevoli alla ri-
presa vigorosa del processo europeistico.
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Aveva ragione il senatore Petrilli quando
si soffermava sul fatto che nulla è più faci-
le in materia europeistica di registrare un so-
stanziale consenso che, evidentemente, non
significa assolutamente unanimità. Vi sono
chiaramente degli obiettivi da perseguire.
Probabilmente le diverse forze politiche pre-
senti non solo in questo Parlamento ma fui-
che ad altri livelli europei perseguiranno gli
stessi obiettivi usando formule e forme di-
verse. Con questo vorrei specialmente sotto-
lineare che quando si parla dell'attuale cri-
si delle Comunità europee, in realtà non si
fa che registrare quelli che sono i mali ti-
pici di un sistema democratico quale certa-
mente è quello che ha dato vita a questo
straordinario progetto di integrazione eu-
ropea, mali che, in questo momento di re-
cessione economica, evidentemente non pos-
sono che essere aggravati.

Vorrei concludere, onorevoli colleghi e
onorevole Ministro, dicendo semplicemen-
te che mi sembra di aver colto dal dibattito
di questo pomeriggio un dato di fatto che
vorrei qui sottolineare, cioè non vorremmo
che da questo ~lungocahier de doléances, che
è stato !'inizio del confronto politico e del
dibattito di questo 'Pomeriggio, si passasse
in modo troppo sbrigativo ed in modo trop-
po ottimistico (anche se forse di ottimismo
c'è certamente bisogno, perchè mi sembra
scarseggiare) ad un ennesimo libro dei so-
gni che rimandi ancora di qualche anno la
speranza e il convincimento di tutte le for-
ze politiohe democratiche in Italia, cioè il
rafforzamento del pensiero, dell'idea di Eu.
ropa. (Applausi dalla sinistra, dal centro si-
nistra e dal centro).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare il Ministro senza portafoglio per il
coordinamento interno delle politiche comu-
nitarie.

A BIS , ministro selnza portafoglio per
il coordinamento interno delle politiche co-
munitarie. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, ho consegnato solo lo scorso lunedì
ai Presidenti dei due rami del Parlamento
il rapporto sugli aspetti e i problemi della

partecipazione dell'Italia alle Comunità eu-
ropee in ottemperanza agli ordini del giorno
votati da questo e dall'altro ramo del Par-
lamento; rapporto al quale mi ero impegna-
to nel corso del dibattito che è avvenuto nel
gennaio di questo anno in occasione della
discussione sull'attività delle Comunità eu-
ropee del 1980. Vi è stato, mio malgrado, un
ritardo sulla data che mi ero proposto e
quindi il rapporto non ha potuto essere
esaminato nel dibattito odierno. Mi auguro
comunque che i dati e le considerazioni in
esso svolte possano dare un qualche contri-
buto all'approfondimento degli argomenti
dei quali stiamo discutendo che sono già
stati ampiamente trattati nella Giunta per
gli affari delle Comunità europee nel luglio
scorso.

L'ampia e pregevole relazione deI senato-
re Boniver e d'altra parte tutti gli intervent.i
di stasera e !'intervento dello stesso Mini-
stro degli esteri hanno messo ampiamente in
evidenza le difficoltà in cui si è dibattuta
nell'ultimo periodo e ancora si dibatte la
Comunità europea, la situazione di stalla in
cui si trova il processo di integrazione, le
remare, i ritardi che incontrano i pur lo-
devoli propositi di revisione delle politiche
comunitarie. Anche per questo siamo nuova-
mente qui a discutere di problemi che sono
alla fine noti e a proporre soluzioni anch' es-
se non nuove su cui ci siamo altre volte sof-
fermati; semmai in alcuni casi vi è un ag-
gravamento, ed è apparso nel dibattito di
questo pomeriggio, della situazione econo-
mica e sociale che rende più urgenti e an-
che difficili le iniziative da assumere. La si-
tuazione occupazionale è diventata sempre
più preoccupante, con gli Il miHoni di
di1soccupati che abbiamo già raggiunto que-

st' anno superando ogni previsione.
L'aggravarsi delle crisi settori ali e di gran-

di gruppi industriali ritenuti un tempo travi
portanti dello sviluppo di intere zone e re-
gioni, l'accentuarsi degli squilibri territoriali
rendono terribilmente attuale l'adozione di
nuove politiche che già lo scorso anno, in
occasione analoghe, furono oggetto di discus-
sione e che la Commissione della Comunità
aveva indicato, a metà del 1981, come neces-
sarie al superamento delle difficoltà in atto



Senato della Repubblica ~ 26260 ~

510a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

VIII Legislatura

20 OTTOBRE 1982

e al rilancio della costruzione europea. L'al~
largamento del raggio di azione della Comu~
nità, con l'adozione di politiche comuni nel
settore industriale, in quello energetico e
della ricerca, la revisione della politica agri~
cola, di qt;.elJa sociale, regionale sono sem~
pre più necessari. A monte va risolto il pro~
bìcrna del biìancio, perchè siamo convinti
che il rilando dell'azione comunitaria Don
pol!'à esseI'd se il bilancio rimarrà compres~
so YlegHattuali limiti e se le varie politiche
o azioni comuni, quelle attuali e quelle nuo~
ve da adottare, verranno decise non per Ja
loro necessità e utilità ma in base a limiti
pregiudizialmente stabiliti dalle risorse fi~
nanziarie comunitarie.

Nè, d'altra parte, le singole politiche set~
toriali possono essere troppo condizioaate,
a rischio di vanificarle, dagli equilibri di bio
Jancio rivendkati dai singoli Stati. L'Europa
sarebbe sempre meno una comunità e il bi~
lancio comunitario nient'altro che una stan~
za di compensazione in termini solamente
contabili delJe varie esigenze e rivendica~
zioni nazionali. Tutto questo suonerebbe a
morto non solo per il processo di integra~ I

zione e per il ruolo più volte rivendicato dal~
l'Europa protagonista insieme alle grandi
realtà delle vicende del mondo, ma anche per
le possibilità concrete di affrontare e risolve-
re i grandi problemi economici e sociali inter-
ni alla Comunità, per i quali ,la dimensione
nazionale è inadeguata. Qua:lche passo seppu~
re timido per sviluppare le indicazioni della
Ccmmissione, contenute nel rapporto sul
« Mandato del 30 maggio », è stato fatto. Ap-
pare apprezzabile soprattutto la ribadita vo~
lontà di attuare azioni comunitarie a favore
delle regioni mediterranee che sono la no~
vità positi1Ja tra le propost:e avanzate in
quest'ultimo anno; ma difficoltà e ritardi
devono essere registrati non solo per quan-
to attiene a uno sviluppo innovativo delle
politiche industriali e alla revisione della
politica agricola comune, n;.a anche al rin~
novo dei regolamenti del Fondo europeo dì
sviluppo regionale e del Fondo sociale euro-
peo. I programmi integrati a favore delle
regioni mediterranee della Comunità dovran~
no costituire un modo nuovo di intervento
per lo sviluppo delle zone arretrate; si trat-

ta di zone a noi note in cui vi è un reddito
relativamente basso e talvolta notevolmente
inferiore a quello medio comunitario, in cui
il tasso di disoccupazione è tra i più elevati
e in cui tra la popolazione attiva gJi addetti
all'agricoltura costituiscono un'aliquota nor-
malmente alta.

Le diffiçoltà a cui deve far fronte l'eco-
nomia di queste zone sono di ordine natu-
rale per ,la situazione periferica in cui si
trovano, per le caratteristiche ambientali e
territoriali poco adatte a moderni sistemi di
produzione agricola o ad insediamenti in~
dustriali; di 0l1dine strutturale per la mancano
za delle infrastrutture di base indispensa~
biJi allo sviluppo deNe attività produttive
nel' il mercato ed, anche, in ordine sociale
ed amministrativo, per ,le carenze dei ser-
vizi di varia natura, dalla formazione pro~
fessionale all'assistenza tecnica ed econo-
mica.

La messa in opera di azioni e di misure
destinate a modificare le strutture si scon-
tra con questa realtà; difficoltà di questo
genere non possono essere superate con sem-
plici aiuti di carattere finanziario, ma ne~
cessitano di una programmazione e di una
strumentazione specifica; si tratta, soprat~
tutto, di realizzare servizi di assistenza tec-
nica e di formazione professionale di lavo~
ratori ed imprenditori, di risolvere probJe-
mi di finanziamento delle infrastrutture del-
le attività produttive, ed attuare interventi
sul mercato del lavoro che agevolino le ri-
strutturazionÌ. Tutto questo implica un'azio-
ne coordinata delle autorità comunitarie, di
quelle naziona1i e locali e la partecipazione
delle forze sociali e degli organismi di ca-
tegoria. Guardiamo con particolare interes-
se ai progressi che su questa strada si vanno
face~1do a livello comunitario e diamo la
nostra collaborazione per giungere a deci~
sioni operative sollecitamente. Per quanto
attiene il piano interno, abbiamo avviato un
dialogo specifico eon le regioni, che sarà
intensificato nei prossimi mesi in sintonia
con i progressi raggiunti in sede comuni~
taria, al fine di predisporre ogni atto ne~
cessario alla migliore utilizzazione delle nuo~
ve azioni che saranno decise.
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Per quanto riguarda il Fondo europeo di
sviluppo regionale continuano i lavori per
modificare il regolamento del 1975. Vi sono
ancora problemi non completamente risolti,
come queJlo della maggiore concentrazione
delle risorse nei paesi e nelle zone meno
sviluppati e dell'aumento della parte fuori
quota, ossia degli interventi legati a speci~
fici programmi di sviluppo, o per far fronte
ad effetti negativi delle politiche comunita-
rie, in cui il potere delle Comunità è più
incisivo. Le ultime proposte al riguardo avan~
zate nell'ambito delle riunioni dei rappre-
sentanti permanenti, che sono un compro-
messo tra le proposte iniziali della Commis-
sione e le posizioni di alcuni Stati favore-
voli nella sostanza a mantenere la normati-
va scaduta, possono sbloccare la situazione e
far giungere in tempi brevi all'approvazio-
ne del nuovo regolamento. Di innovazioni nel
funzionamento del Fondo europeo di svilup~
po regionale c'è peraltro urgente bisogno
perchè l'azione svolta finora non è andata
esente da critiche, la principale delle quali
riguarda la natura stessa dell'attuale politi-
ca regionale attuata attraverso il Fondo eu~
ropeo di sviluppo. Essa, più che una politica
tendente al raggiungi mento di particolm.
obiettivi di sviluppo, è un rimborso ai pae~
si per le spese derivanti da politiche regio-
nali condotte su base nazionale, senza capa~
cità di intervento attivo comunitario e quin-
di con scarse possibilità di ridurre gli squi~
libri all'interno della Comunità stessa.

Per un'azione svolta come è stato fatto
finora, basterebbe assegnare i fondi ai sin-
goli paesi, senza istituire una complessa e
costosa procedura che nella realtà ritarda e
rende meno efficiente, anche come sempli-
ce intervento finanziario, l'azione comunita-
ria.

In definitiva la politica regionale comuni~
taria si è venuta a sostituire e non ad ag-
giungere a quella nazionale, con scarso van.
taggio sul processo di convergenza nello
sviluppo territoriale. E tutto questo senza
considerare che gli scarsi risultati della po~
litica regionale e comunitaria sono connes-
si alle risorse finanziarie ad essa assegnate,
che sono state sempre insufficienti ed ina-
deguate alla gravità dei problemi di sviluppo

presenti in ampie aree della Comunità e,
principalmente, in quelle meridionali. Diamo
molta importanza alla politica regionale rin-
novata che certamente non si attua solo at~
traverso il Fondo europeo di sviluppo, an~
ch~ se questo rimane uno strumento im-
portante. I problemi territoriali debbono es-
sere presenti anche nelle decisioni riguar-
danti le politiche settoriali, a cominciare da
quella agricola fino a quella del credito e
dell'energia. Non bisogna dimenticare che
l'integrazione economica e politica, che resta
l'obiettivo fondamentale della Comunità, sa-
rà taI::.to più perseguibile quanto più dimi~
nuiranno le differenze nelle condizioni di
sviluppo delle varie aree in cui l'Europa si
articola.

Una politica regionale rinnovata con di~
versi e più ampi strumenti di intervento co.
me, ad esempio, le operazioni integrate di
cui si è detto per l'area mediterranea, do~
vrebbe essere anche la via migliore per af~
frontare i problemi sorti dopo la crisi da pe-
tr~lio e le ristrutturazioni che ne sono deri-
vate; problemi che si presentano proprio
con una forte caratterizzazione territoriale.
Una politica del territorio (con interventi so~
prattutto nelle infrastrutture sul mercato
del lavoro) e dei servizi alle imprese può
rivelarsi più efficiente e meno macchinosa
delle tradizionali forme di intervento.

Per quanto riguarda il Fondo sociale euro~
pea il processo di revisione è appena all'ini-
zio, anche se il nuovo regolamento dovreb-
be essere approvato entro il dicembre 1982.
I mesi che ci attendono, pertanto, sono im-
portanti per verificare la volontà politica ed
intervenire in modo innovativo nel campo
sociale; la centralità del problema dell'oc-
cupazione comporta, innanzitutto, un aumen-
to di mezzi finanziari per il Fondo sociale,
che dovrebbe avere un ruolo più attivo nel-
la politica dell'occupazione e più integrato
nel quadro delle politiche strutturali della
Comunità. In particolare, dovrebbe essere
rafforzata l'azione del Fondo per migliorare
la conoscenza e la gestione del mercato del
lavoro, momento indispensabile ad ogni po-
litica attiva del lavoro e rispetto al quale
sono dlevanti le carenze sia a livello comu~
nitario che a livello nazionale. Sarà quindi
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necessario superare le politiche di tipo assi-
stenziale, dirette principalmente al finanzia-
mento dell'attività ordinaria di formazione,
per concentrare gli sforzi sia sulla creazio-
ne di nuovi posti di lavoro, sia sull'attività
di formazione e riqualificazione professio-
nale intese ad agevolare la mobilità della ma-
nodopera e ad evitare il formarsi di una
disoccupazione tecnologica.

Certo l'azione della Comunità in campo
sociale non può essere limitata al Fondo
sociale europeo che, anche se disponesse di
ampie risorse e attuasse un'azione più fina-
lizzata, risulterebbe, comunque, sempre ina-
deguata. Essa deve riguardare, in primo luo-
go, interventi nel campo della normativa so-
ciale che consentano un reale progresso aven-
do attenzione a che non si determinino squi-
libri territoriali e, in secondo luogo, l'armo-
nizzazione della legislazione del lavoro sia
per una più ampia e generale tutela dei la-
voratori, sia per i riflessi che essa ha sulla
collocazione delle risorse, lo sviluppo del-
l'attività produttiva e il commercio interna-
zionale.

Il problema dell'armonizzazione delle le-
gislazioni si impone anche in altri importanti
settori come quello commerciale e societa-
rio, e quello fis1cale alI fine di completare H
mercato comune e, soprattutto, di sfruttare
al meglio tutte le potenzialità di un mer-
cato interno comunitario di 270 milioni di
persone.

Nell'ambito dello sviluppo del mercato in-
terno merita una particolare attenzione il
problema della compatibilità delle misure
nazionali di aiuto alle attività produttive
con le norme comunitarie. Molte delle no-
stre leggi di intervento a sostegno delle atti-
vità produttive ~ cito per tutte la legge
n. 675 del 1977 sulla riconversione e ristrut-
turazione industriale ~ sono state oggetto di
contenzioso con le autorità comunitarie che,
nell'ultimo periodo, sembrano aver intensi-
ficato e irrigidito l'attività di vigilanza svolta
a norma del Trattato.

Il problema non è di poco conto se si
considera che i contrasti sorti con gli or-
gani comunitari hanno intralciato, ritardato
e, in alcuni casi, congelato per lungo tempo
l'applicazione delle misure adottate, facen-

do perdere alle stesse molta dell' efficacia che
avrebbero potuto avere se assunte tempe-
stivamente. Vi è stato un impegno mas-
siccio da parte nostra, intavolando un fran-
co dialogo con le autorità comunitarie volto
ad evidenziare le esigenze che hanno portato
all'açlozione delle misure contestate; così
molte delle obiezioni sollevate sono state ri-
mosse.

Non tutti i casi sono stati definiti comple-
tamente, ma riteniamo che, da un lato, la
nostra disponibilità ad apportare i neces-
sari adattamenti ai provvedimenti assunti,
quando i rilievi della Comunità risultino si-
curamente fondati e, dall'altro, la fermezza
nel salvaguardare la nostra potestà norma-
tiva nell'ambito di una corretta interpreta-
zione delle norme comunitarie, consentano
di addivenire ,sollecitamente alla chiusura
delle controversie in atto.

Non vi è dubbio che la materia ha assun-
to particolare rilievo con !'intensificarsi delle
legislazioni di sostegno, sia su scala naziona-
le che regionale, ma anohe e sOiprattutto per
le mutate condizioni economiche, sociali e
anche culturali attuali, rispetto a quelle pre-
valenti al momento della firma del Trattato
di Roma. Le crisi aziendali a ripetizione e
di interi settori produttivi, con i problemi
sociali che esse generano, hanno imposto cre-
scenti interventi delle pubbliche autorità,
non necessari in tempi di accentuato svi-
luppo. D'altra parte, anche a livello cultu-
rale, i modelli di programmazione, di guida
e di orientamento dell'economia da parte di
pubblici poteri, sono venuti via via affer-
mandosi sui sistemi liberisti e di assoluta
concorrenza che sembrano avere ispirato i
legislatori europei nella fase costituente.

Tutto questo impone un riesame della nor-
mativa comunitaria, o quanto meno un'inter-
pretazione evohitiva della stessa che tenga
conto delle nuove realtà ed esigenze. CIÒ so-
prattutto in carenza di politiche industriali
positive a livello comunitario, ossia di poli-
tiche che non limitino i loro interventi alle
richieste di riduzione di capacità produtti-
va, come avviene in molti settori, ma pon-
gano in essere strumenti comuni per lo svi-
luppo e anche la riconversione, quando è ne-
cessario, delle attività produttive.
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Vorrei ora rispondere agli interventi che
si sono svolti questo pomeriggio, trascu~
rando la parte che attiene all'attuazione con~
creta delle politiche comunitarie nel nostro
paese, perchè chi ha interesse alla materia
può trovare dati e argomentazioni nella re~
lazione che è in distribuzione al Senato e che
io, appunto, ho presentato lo scorso lunedì.
Mi corre l'obbligo qui, rivolgendomi al sena-
tore Fermariello ~ che vedo ancora presen~
te in Aula ~, al senatore De Sabbata e agli
altri intervenuti, di ringraziare tutti per gli
spunti che hanno fornito stasera: ,se aves-
sero avuto l'opportunità di seguire le mie
affermazioni in un'Aula che, mi rendo con-
to, è stanca del lungo dibattito, avrebbero vi-
sto che esse rispondono alle impostazioni,
nel contenuto, che sono state date questa
sera sia dal senatore Fermariello sia dagli
altri intervenuti.

Meriterebbe una risposta specifica il pro-
blema della pesca, della quale si parla diffu~
samente proprio nel documento che ha ri~
chiamato il senatore Guerrini, e cioè nel do~
cumento in preparazione a livello di Com-
missione, ma proprio per questo non è an~
cara attuale discutere in questa sede; pos~
siamo assicurare che stiamo seguendo que~
sto problema con attenzione e nel modo
dovuto.

Dicevo prima che 'l'impostazione emersa
nella discussione non differisce nella sostan~
za da ciò che ho affermato: le cose che ho
detto non differiscono da quelle che sono
state dette dal senatore Fermariello e dagli
altri intervenuti. Devo dire che la posizione
presa dal nostro paese a livello comunitario
è una posizione condivisa all'interno del pae~
se dalle grandi forze politiche e sociali. C'è
da domandarsi, allora: perchè non si reaHz-
za? Perchè non si fanno passi avanti con la
rapidità dovuta? Il perchè a queste doman~
de va ricercato nella situazione esistente a
livello europeo, nell'atteggiamento degli altri
paesi, i quali hanno tutti una serie di re-
mare pensando ~ a mio giudizio, in modo
errato ~ di poter risolvere problemi interni
nazionali mettendo in difficoltà lo sviluppo
della Comunità. Questi problemi potrebbero
invece trovare soluzioni reali se, tutti uniti,
i paesi della Comunità, volessero affrontarli

con azioni comuni e tenendo conto degli in~
teressi comuni.

L'atteggiamento del nostro Governo non è
che non sia chiaro, senatore Fermariello: se
esso non emerge nel rapporto presentato
dal Ministero degli esteri è perchè tale rap-
porto intende rappresentare l'attività comu~
nitaria nel suo insieme e non le posizioni
nazionali. C'è però un qualcosa di più nel
rapporto da me presentato, che attiene, so-
prattutto, alla nostra partecipazione nella
Comunità europea. Cercherò di riassumere
in tre flash, a chiusura del mio intervento,
la posizione italiana sulle principali que-
stioni.

Per i problemi istituzionali c'è una posi~
zione di completa apertura del Governo. E
in questo senso va valutata la proposta avan-
zata dal Ministro degli esteri italiano unita-
mente a quello tedesco, che tende ad un ri-
lancio politico della Comunità anche con un
ampliamento delle competenze del Parlamen~
io europeo.

Sulle questioni monetarie è chiara la po~
sizione dell'Italia circa la realizzazione nei
tempi più brevi possibili della seconda fase
dello SME: è l'atteggiamento costante che
ha tenuto il nostro paese a Londra, nel mo-
mento delle trattative con i capi di Stato e
nei consigli dei ministri finanziari della Co-
munità.

La revisione della politica agricola comu~
ne, con riequilibrio degli interventi a favore
del Mezzogiorno, sia per quanto riguarda la
tutela delle produzioni che le azioni struttu-
rali è uno dei punti fissi della posizione del
nostro paese e ciò comporta modifiche so~
stanziali alle politiche di sostegno, attual-
mente largamente più favorevoli alle produ-
zioni continentali.

L'ampllamento delle dotazioni di bilancio è
un altro punto fisso della politica italiana,
che è stato riconfermato questa sera anche
dal ministro Colombo. La revisione del rego-
lamento del Fondo europeo di sviluppo re-
gionale e di quello del Fondo socia1e vede
particolarmente impegnato il nostro Gover-
no; la proposta per progetti integrati per

l'area mediterranea ha il nostro contributo
fino dalla fase di prima elaborazione nell' ot-
tica di una politica globale per il Mezzo-



Senato della Repubblica ~ 26264 ~ VIII Legislatura

20 OTTOBRE1982510a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

giorno in cui siano coinvolte le diverse azio-
ni e politiche settoriali e non si riduca a
semplici aiuti fuori del contesto comples-
sivo in cui opera la Comunità.

Può darsi che l'impegno preciso sui di-
versi aspetti della politica comunitaria e la
difesa delle nostre posizioni abbiano potuto
anche ritardare qualche accomodamento,
qualche passo avanti sulle proposte del rap-
porto sul « Mandato del30 maggio », ma tan-
te sono le esigenze che sono state prospettate
all'interno del nostro paese e sulle quali c'è
accordo anche con le forze sociali e impren-
ditoriali che hanno determinato il nostro at-
teggiamento, per cui la fermezza dimostrata
è necessaria.

Se non si va avanti, ciò è dovuto ai motivi
già spiegati egregiamente ~ sui quali non
ritorno ~ dal Ministro degli esteri e che
non dipendono da noi.

Desidero spendere ancora una parola per
una domanda specifica che mi ha rivolto il
presidente Scelba, che io ringrazio partico-
larmente per il suo apporto di grandi espe-
rienze al dibattito di questo pomeriggio, di-
cendo che abbiamo compiuto un grosso pas-
so avanti con l'arretrato nell'attuazione del-
le direttive. Infatti, abbiamo attuato tutte le
97 direttive che il Parlamento aveva delegato
al Governo, nei tempi previsti dalla delega,
riducendo di molto il contenzioso e le con-
danne che avevamo già avuto dalla Corte di
Giustizia per non aver adottato tempestiva-
mente quelle direttive. Non tutto è stato fat-
to perchè molte direttive devono essere an-
cora recepite. Per molte vi sono i disegni di
legge in Parlamento, in questo e nell'altro
ramo; alcune delle direttive in questione so-
no molto importanti, come quelle sulle so-
cietà, che ancora non si è trovato tempo di
inserire nel calendario dei lavori (probabil-
mente anche per una carenza di sollecita-
zione del Governo), ma per le quali il primo
passo con le proposte del Governo è stato
fatto.

Ne esistono altre, senatore Scelba, in sca-
denza entro poco tempo ed altre che sca-
dranno a breve tempo; l'esperienza passata
e quella in atto richiamano l'esigenza di ave-
re uno strumento stabile che consenta di
c~:Jn.minare più celermente, sollecitando

l'adozione di una nuova metodologia. È que-
sto che io ho ricercato nel disegno ,di legge
approvato dal Consiglio dei ministri, che è
stato presentato all'altro ramo del Parla-
mento.

Mi sembra, anche nel suo intervento di
oggi pomeriggio, che forse si è data un'in-
terpretazione non conforme a ciò che vole-
vamo con la presentazione di questo dise-
gno di legge. Innanzitutto abbiamo voluto
mettere dei limiti di tempo al Governo per
presentare i documenti, di qualunque natura
essi siano, di adozione delle direttive comuni-
tarie. Non sarà più possibile aspettare anni
prima che si presentino i provvedimenti.
Abbiamo fissato dei tempi ridotti perchè, a
direttive adottate, il Governo assuma le ini-
ziative necessarie per la loro adozione nel
nostro paese.

Abbiamo, poi, proposto di adottare con
provvedimenti amministrativi le direttive di
carattere tecnico che non hanno certamente
bisogno di un grande dibattito, di un inter-
vento e di un controllo di carattere politico,
inserendo il Par.Jamento nella fase iniziale
di elaborazione prima che le direttive ven-
gano approvate. Pertanto, il Parlamento può
intervenire, interloquire ed esprimere il suo
avviso prima che la direttiva divenga tale e
non solo nella fase esecutiva.

Il discorso dell'informativa anche alle re-
gioni completa il quadro delle consultazio-
ni, ridando al Parlamento il ruolo che fino
a questo momento non aveva esercitato per
la diversa metodologia che era stata adotta-
ta. Ma anche in fase di attuazione il Parla-
mento ritorna ed esamina nuovamente i do-
cumenti che il Governo proporrà. È per il
discorso della delega come metodologia che
abbiamo richiesto una delega pluriennale, e
questo tipo di delega mi pare che il presi-
dente Scelba ritiene sia il più difficile da
poter concedere al Governo, almeno stando
all'intervento svolto in sede di Giunta nello
scorso luglio. Viceversa, dando la possibilità
al Parlamento di richiedere che singole di-
rettive, anzichè attraverso la delega conces-
sa al Governo, vengano adottate con dise-
gni di legge specifici per quella delega, lo
si lascia arbitro di consentire che il Gover-
no possa esercitare compiutamente la delega
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o di limitarne l'intervento per determinate
materie e direttive a suo giudizio. Quindi ta-
le metodo lascia sovrano il Parlamento, in-
rranzitutto ~ ripeto ~ di pronunciarsi pri-

ma e poi, nella fase di attuazione, di verifi-
care per ogni singola direttiva se la delega
generale ~ che eventualmente, se vorrà, sarà
stata concessa al Governo ~ possa essere per
singoli argomenti ritirata da parte del Parla-
mento, il quale potrà richiedere la presenta-
zione di un disegno di legge se l'argomento
fosse ritenuto così importante da non poter
essere lasciato nell'ambito di una delega
così ampia.

Termino il mio intervento ricordando che
c'è tutta una questione di operatività all'in-
terno dell'illustrazione, della quale faccio ve-
nia in questo momento al Senato; tuttavia
invito i colleghi che ne avessero interesse ad
esaminare la relazione che abbiamo presen-
tato, che non sarà completa per una serie
di punti, ma che dà conto di un'altra serie
di domande che anche questo pomeriggio
sono state poste in quest'Aula. (Applausi
dal centro, dal centro sinistra e dalla sini-
stra).

Approvazione della richiesta di dichiarazio-
ne d'urgenza presentata ai sensi dell'arti-
colo 77, primo comma, del Regolamento
per il disegno di legge n. 2042.

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la deliberazione sulla richiesta di
dichiarazione di urgenza, presentata ai sensi
dell'articolo 77, primo comma, del Regola-
mento, per il disegno di legge: «Modifica-
zioni alle disposizioni in materia di ora le-
gale ».

Non facendosi osservazioni, la dichiarazio-
ne di urgenza si intende accordata.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dal-
la la Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, terzo comma, del Regola-
mento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni,
del decret~legge 27 settembre 1982, n. 681,

concen1ente adeguamento provvisorio del
trattamento economico dei dirigenti delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e del personale
ad essi collegato» (2053) (Approvato dal-
la Camera dei deputati).

«Conversione in legge del decreto-legge 30
settembre 1982, n. 688, recante misure ur-
genti in materia di entrate fiscali» (2040).

«Conversione in legge del decreto-legge 1°
ottobre 1982, n. 696, recante misure ur-
genti per l'accelerazione dell'opera di ri-
costruzione nelle zone colpite dal terre-
moto del novembre 1980 e del febbraio
1981 ». (2041).

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la deliberazione sulle conclusioni
adottate dalla la Commissione permanente,
ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del
Regolamento, in ordine al disegno di legge:
{{ Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, con-
cernente adeguamento provvisorio del trat-
tamento economico dei dirigenti delle Am-
ministrazioni dello Stato, anche ad ordina-
mento autonomo, e del personale ad essi
collegato », già approvato dalla Camera dei
deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A N C I N O, relatore. Signor Presi-
dente, su questo disegno di legge di conver-
sione la Commissione affari costituzionali ha
espresso a maggioranza parere favorevole
per la sussistenza dei presupposti di cui al-
l'articolo 77 della Costituzione. Vi è stata
un'obiezione da parte del Gruppo comunista
sulla reiterazione di decreti-legge che, mes-
sa ai voti, non ha ottenuto Ja maggioran-
za. Ribadisco, perciò, in Aula il parere fa-
vorevole della la Commissione affari costitu-
zionali, che ha riconosciuto la sussistenza
dei presupposti di necessità e urgenza ri-
chiesti dall'articolo 77 della Costituzione
per la conversione del decreto-legge n. 681.
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M A F F I O L E T T I. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Vorrei anzitutto
integrare ~ non oso dire correggere ~ la
relazione del senatore Mancino, per mette~
re in evidenza che il Gruppo comunista non
ha condiviso il parere della Commissione
affari costituzionali, espresso a maggioran~
za, non solo perchè ha posto una questio-
ne di non reiterazione del decreto~legge, ma
perchè ha ritenuto che la giustificazione dal
punto di vista costituzionale fosse parziale.
In verità, basta leggere il testo di questo de-
creto~legge per vedere subito che l'oggetto
del provvedimento indicato nell'articolo 1 è
la proroga di un trattamento economico che
veniva a scadenza. Quindi nessuno può con-
testare, tanto meno noi, che vi sia urgenza
di provvedere: scade un termine di un trat~
tamento provvisorio, perciò fino alle paro-
le «al 30 giugno 1983» del primo capover-
so dell'articolo 1 del decreto, a nostro giu-
dizio, ricorrono i presupposti di necessità
e di urgenza.

Ma il problema nasce dopo, e il dopo è
costituito da una serie corposa di articoli
che sono una vera e propria riforma legi-
slativa che non ha nessuna giustificazione e
nessun collegamento con i presupposti co-
stituzionali.

Certo, abbiamo fatto anche una questio-
ne di reiterazione del decreto, che riguarda
anche altri provvedimenti al nostro esame:
questo perchè il Governo non ha tenuto con-
to che qui, oggettivamente, nella seduta del
17 settembre della Camera, si è verificata
una non conversione come fatto oggettivo
che implicitamente, ma in modo evidente, si
collega ad un riconoscimento (per fatti, per
atti) che non vi erano i presupposti dell'ur-
genza, altrimenti non si sarebbe lasciato de-
cadere un decreto-legge così urgente del Go-
verno. Se andasse avanti questa reiterazione
continua, anche in caso di mancata conver-
sione si avrebbe in sostanza non solo il tra-
volgimento dei termini costituzionali dei 60
giorni, che sono tassativi per quanto riguar-
da la vigenza dei decreti-legge, ma si avreb-

be una specie di conversione governativa dei
decreti-ùegge. Abbiamo sollevato questo pro-
blema che riguarda la legittimazione del Go-
verno ad emanare un provvedimento d'ur-
genza.

Cir-ca poi i presupposti della necessità e
dell'urgenza, abbiamo fatto una distinzione
chiedendo una votazione per parti separate,
come facciamo anche in quest'Aula, per quan-
to riguarda l'articolo 1 fino al primo capo-
verso rispetto al restante corpo del decreto-
legge.

Chiediamo questo, signor Presidente, per~
chè il resto del decreto-legge riguarda un
trattamento economico basato su un siste-
ma di scatti e sul recupero di anzianità pre-
gl'essa che riguarda il personale dirigenzia-
le dello Stato, che naturalmente è qualcosa
che innova rispetto all'attuale disciplina e
confligge con un disegno di legge attualmen-
te all'esame della Camera, che riguarda ap-
punto la riforma dell'assetto della dirigenza
statale. È già all'esame del Parlamento un
disegno di legge che riguarda questa mate-
ria, per cui introdurre un sistema di questo
genere significa pregiudicare la riforma fu-
tura. Infatti, con questo decreto-legge, il Go-
verno fa una vera e propria controriforma,
compie un' opera di stravolgimento di quella
che era la configurazione della dirigenza sta-
tale prevista dal decreto n. 748, che aveva
delineato una normativa basata sull'auto-
nomia, responsabilità, professionalità della
dirigenza. Questa normativa è stata disap-
plicata dal Governo; è fallita nella sua ap-
plicazione perchè non è stato mai attuato
quel processo selettivo basato sulla forma-
zione professionale dei quadri amministra-
tivi, mentre va avanti tutto un processo di
mortificazione e di dequalificazione della di-
rigenza statale attraverso le promozioni in
blocco, per merito comparativo, come vuole
un disegno di legge all'esame del Senato e
come si fa con vari atti che riguardano i
singoli ministeri: promozioni e accesso alla
qualifica superiore, accesso alla dirigenza
con il criterio del merito comparativo.

Tutto questo vuole dire stravolgimento
dell'impianto della dirigenza statale e so-
prattutto configurazione di una sorta di di-
rigenza dequalificata, estesa; tanto più che
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si riaprono i canali di accesso alle carriere
ad esaurimento. Si configura un accesso in~
discriminato che aumenta la platea di diri~
genti che non svolgono, in realtà, funzioni
dirigenziali, e si mortificano quelli che real-
mente le svolgono. Noi avevamo proposto,
caso mai, un sistema che valutasse le ca-
pacità professionali e le funzioni effettiva~
mente dirigenziali, mentre con questo siste-
ma di progressione economica basato sulla
mera anzianità, recuperando addirittura
quella acquisita nella carriera precedente,
non si premia certo la professionalità del
dirigente. Si va per una china pericolosa
che è quella che del resto piace, da un lato,
alla Democrazia cristiana che ama una di-
rigenza vasta sì, ma praticamente subordi-
nata al potere dei ministri e, per altri versi,
piace anche ad altri settori della maggioran~
za che tentano peraltro, come fanno a volte
i ministri socialisti, di superare questa de~
qualificazione della dirigenza attraverso la
introduzione di amministrazioni parallele.
l'inserimento di esperti e di tecnici, allar~
gando la sfera di competenza nei gabinetti
dei ministri, come fa adesso il ministro An-
dreatta il quale, attraverso un decreto mini-
steriale, riordina non il gabinetto del' mini-
stro, ma gli uffici che sono preposti alla di~
retta collaborazione con l'attività del mini-
stro, facendo, quindi, una sorta di riforma
del Ministero del tesoro attraverso un de~
creta ministeriale, introducendo esperti e
collegando questa specie di superfetazione
ministeriale con le direzioni generali del Mi.~
nistero in modo funzionale e permanente.

Si riconosce quindi oggettivamente con
queste tendenze che si dequalifica la diri-
genza, la si mortifica, la si estende e la si
regola in base ad un sistema in cui la re~
tribuzione è ormai agganciata all'anzianità
ed ha una progressione automatica. Ci si
lamenta degli automatismi e si reintroduce
un automatismo così pesante, si introduce
un sistema retributivo incontroIlabile che
non si sa se rientri nelle compatibilità san~
cite, enunciate e proclamate dal Governo
nella legge finanziaria. Forse che i «tetti»
riguardano soltanto gli impiegati, la classe
operaia? È una domanda lecita di fronte al
fatto che nessuna tabella ci è stata presen~

tata per chiarire il meccanismo inserito nel
decreto~legge e i suoi effetti retributivi con~
creti. Non c'è quindi alcuna controllabilità
della politica retributiva del Governo, ma,
anzi, uno svincolo dai criteri di razionalità
che appare chiaramente quando non si bloc~
cano altri provvedimenti e se ne affastellano
di diversi. Alcuni ne ho ricoI1dati e vi sono
altre tendenze che sono in atto nella politica
del Governo relativamente, per esempio, ai
compensi per lavoro straordinario e così
via. Ma come si compone questa retribuzio-
ne, come si sviluppa, come si collega con le
funzioni realmente esercitate? Questo non
ce lo avete detto perchè non ce lo potete
dire, signori del Governo.

Questo è un provvedimento che, in realtà,
mina alle basi la possibilità di realizzare
una dirigenza più ristretta, più funzionaI-
mente legata alla professionalità, più retri~
buita, certo, ma in collegamento alle fun-
zioni realmente esercitate. Il sistema mec~
canico, automatico di valutazione retributi-
va legata all'anzianità è la negazione della
professionalità. Una platea estesa di dirigen-
ti che non svolge alcuna funzione dirigen~
ziale, almeno nella grande maggioranza, è
la negazione di un ruolo effettivamente di~
rigentc di questa categoria così importante
del pubblico impiego.

Soprattutto dobbiamo dire, infine, ma
con molta chiarezza, che tutto questo arti-
colato, che è una vera e propria riforma le-
gislativa che confligge con il disegno di leg~
ge attualmente all' esame della Camera dei
deputati, non ha alcun ancoraggio non solo
alla necessità di provvedere ad una politica
retributiva basata sulle famose compatibi~
lità e sui tetti, ma neanche all'urgenza per~
chè, a differenza del primo capoverso che
riguarda la proroga, questo sistema va in
vigore nel tempo a partire dai bienni che
verranno.

Quindi non c'è alcun riferimento all'ur~
genza di provvedere nel tempo, in quanto
l'applicazione di queste norme si proietta nel
futuro, tanto che ci si è preoccupati, nel-
l'ultimo articolo del disegno di legge di con-
versione, di prevedere un rapporto con il
futuro assetto normativa della dirigenza.
L'articolo 6-quater parla chiaramente di un
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trattamento economico definitivo che dovrà
essere determinato, ma dovrà tener conto
dell'anzianità pregressa.

Avete messo dei pilastri sbagliati a una
riforma nella quale non credete e che avete
già pregiudicato nella sostanza perchè i
trattamenti economici non sono collegati al~
la funzione che svolge il personale dirigen-
te, tant'è vero che il Senato, in quest'Aula,
il 10 luglio 1980 aveva votato un ordine del
giO;:110che aveva collegato un nuovo asset-
to retributivo a nuove responsabilità e nuo-
ve funzioni dei dirigenti.

Qui non c'è alcun rapporto con questo
voto, anzi c'è un travisamento completo
della linea di tendenza che il Senato aveva
espresso a conclusione della sua discussio-
ne sul rapporto Giannini. Non esistono quin-
di collegamenti validi, sostenibili, con i pre~
supposti costituzionali nè di urgenza nè di
necessità e direi neanche di razionalità e
di legittima riproposizione di un decreto-
legge che in sostanza è un decreto di rifor-
ma senza alcuna giustificazione nell'urgenza
e nella necessità volute dalla Costituzione.

Vale per questa urgenza solo H primo ca-
poverso: una proroga dei trattamenti in at-
tesa che il Parlamento licenzi ~a riforma del-
la dirigenza. In questo senso noi ci oppo-
niamo al riconoscimento, per questa ultima
parte, della sussistenza dei presupposti di
costituzionalità. (Applausi dall' estrema si-
nistra).

P RES I D E N T E. Senatore Manci-
no, nella sua qualità di relatore, ha niente
da osservare su quanto è stato proposto?

MANCINO
Presidente.

relatore. No, signor

S C H I E T R O M A, ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica. Do-
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A, ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica. Signor

Presidente, il collega Maffioletti ha fatto
chiaramente un discorso di merito. Sulla
correttezza costituzionale della materia de-
cisa con questo decreto-legge si è in buona
sostanza già pronunciato il Senato quando
lo scorso anno, nell'agosto 1981, ha provve-
duto 8Jla conversione di altro decreto-legge
ben più ampio che riguardava il trattamen-
10 economico di tutto il personale statale
dipendente. In quella occasione si era de-
ciso definitivamente, in un decreto-legge
molto articolato, molto arricchito, che non
pl'ovvedcva cioè solo al finanziamento di
quanto era necessario per l'attuazione del
decreto presidenziale in conseguenza della
contrattazione del triennia 79-81, di preve-
dere anche numerose norme di regolamen-
tazione di tutto il personale dipendente.

Il Parlamento ritenne allora, in primo luo-
go la Camera, di trattare la dirigenza in ma-
niera provvisoria, in quanto si doveva impe-
gnare il Governo a presentare un disegno
di legge di riforma della dirigenza entro bre-
ve termine. Il Governo puntualmente, al
termine prefisso per la fine dello scorso an-
no, ha presentato un disegno di legge di ri-
forma della dirigenza che, guarda caso, se
anche fosse stato approvato il mese scorso,
avrebbe portato di nuovo ugualmente alla
esigenza di provvedere ancora con decreto-
legge nel giugno 1983, in quanto la legge de-
lega prevede nove mesi di tempo per l'eser-
cizio della delega stessa da parte del Gover-
no. È tanto vero che 'l'eccezione sollevata non
riguarda tout court il decreto~legge, chè lo
stesso collega Maffioletti ne ammette la
correttezza costituzionale, quanto meno per
il primo comma deLl'art. 1. È per tale ra-
gione che il di,scorso scivola nel merito;
ed il Senato ricorderà che a mala pena ot-
tenni la semplice proroga nel gennaio scor-
so, perchè mi si rimproverava ancora in
quella occasione di non aver provveduto per
i professori di università; il che significava
che avrei dovuto provvedere al di là della
semplice proroga anche per gli altri diri~
genti.

Il Governo è stato spinto dunque a que~
sto arricchimento al di là della semplice
proroga da precisi documenti soprattutto
del Senato, ma anche della Camera, nonchè
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dalla constatazione che in pratica il tratta~
mento provvisorio dei dirigenti, alla cui pro~
raga non si oppone il collega Maffioletti,
copre a mala pena il triennia di contratta~
zione, che ha portato miglioramenti defini~
tivi a tutto il personale dipendente. Di con~
seguenza oggi ci troviamo con un rapporto
tra commesso ed ambasciatore che in dieci
anni grosso modo, da 100 per il commesso
e 900 per l'ambasciatore è sceso a 100 per
il commesso e 300 per l'ambasciatore, con
il rischio di ulteriori appiattimenti; perchè
tra l'altro è già in fase avanzata la contrat-
tazione per il miglioramento economico di
tutto il resto del personale, a cui è stato
offerto per i prossimi tre anni un aumento
di retribuzione a testa, sia pure a regime, di
2 milioni circa.

Come sapete, la dirigenza è sottratta alla
contrattazione e di ciò occorre tener conto.
Comunque nessuno si è opposto nell'altro ra-
mo del Parlamento al fatto che per queste
ragioni occorreva dare miglioramenti anche
cospicui alla dirigenza. C'era solo un emen~
damento alternativo che voleva dare gli
stessi miglioramenti...

M A F F I O L E T T I. Ma qui siamo
al Senato.

S C H I E T R O M A, m.inistro senza
portafoglio per la funzione pubblica. Certo,
ma ho sempre detto che per quanto
riguarda le riforme di tutto il settore di
mia competenza non è coinvolta salo la
maggioranza perchè esse necessitano del
più ampio consenso ~ e la dirigenza
è una riforma di struttura ~ e del più
ampio confronto. Perciò anche al Senato ci
confronteremo certamente e con la massi~
ma serenità, spero, sulle questioni di merito.

Quanto all'ipotesi alternativa, devo dire
che abbiamo ritenuto motivatamente di non
dare ancora semplici acconti, ma di entrare
nel vivo delle questioni e risolverle per il
passato, proprio per essere poi più Jiberi di
decidere per il futuro.

Sull'ultimo articolo tanto criticato dal
collega Maffioletti faccio osservare che si
tratta di un emendamento comunista in

base al quale il nuovo ordinamento della
dirigenza determinerà un trattamento eco-
nomico definitivo che terrà conto dell'anzia~
nità pregressa. Noi invece abbiamo ritenuto,
ripeto, di provvedere subito pur con le mo~
deste somme a disposizione per quanto ri-
guarda l'anzianità pregressa. Dimodochè
quando andremo a definire il trattamento
definitivo si potrà tener conto essenzialmen~
te dei criteri di professionalità. Per questo
ho accettato l'emendamento quando è stato
corretto nel senso che si dovrà tenere conto
« anche)} dell'anzianità pregressa, ma so~
prattutto della professionalità.

Signor Presidente, ritenevo di non dover
entrare nel merito della questione, perchè
questa non è la giusta sede, ma ci sono sta-
to spinto dalla necessità di fare cenno del-
le argomentazioni che il Governo e la mag-
gioranza svilupperanno a sostegno del pro-
prio punto di vista.

P RES I D E N T E. Onorevoli sena~
tori, avete sentito che il senatore Maffio-
letti ha avanzato una richiesta di votazione
per parti separate tendente a distiguere,
nell'articolo 1, la parte relativa alla proroga
dall' altra che si riferisce alle modifiche. lV1i
pare una proposta giusta e del resto lo stes-
so relatore non ha avuto nulla da obiettare.
Non facendosi osservazioni, tale richiesta
s'intende accolta.

Metto quindi ai voti le conclusioni adot-
tate dalla la Commissione, limitatamente al
primo comma dell'articolo 1 del decreto-
legge fino alle parole: «30 giugno 1983)}.

Chi le approva è pregato di alzare la
mano.

Sono approvate.

Onorevole Schietroma, come vede, lei che
cercava l'unanimità almeno per quanto ri~
guarda la proroga l'ha ottenuta.

Metto ora ai voti le conclusioni adotta-
te dalla 1a Commissione per la parte restan~
te dell' articolo 1 e per gli altri articoli del
decreto-legge. Chi le approva è pregato di al-
zare la mano.

Sono approvate.
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Sono stati quindi riconosciuti i requisiti
di necessità e di urgenza richiesti dall'arti-
colo 77, secondo comma, della Costituzione.

Passiamo alla deliberazione sulle conclu-
sioni adottate dalla 1a Commissione perma-
nente, ai sensi dell'articolo 78, terzo com-
ma, del Regolamento, in ordine al disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto-
legge 30 settembre 1982, n. 688, recante mi-
sure urgenti in materia di entrate fiscali».

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A N C I N O, relatore. Si tratta, si-
gnor Presidente, di un complesso organico
di misure rivolte ad assicurare maggiori en-
trate all' erario. Su questo disegno di legge
di conversione vi è stato in Commissione
affari costituzionali un articolato dibattito
che si è concluso a favore della sussistenza
dei presupposti di costituzionalità, a mag-
gioranza: la Commissione aveva accolto
proposte di votazione per divisione, relati-
vamente agli articoli 9 e 22 del decreto-leg-
ge, di cui parlerò di qui a poco.

In effetti, questo decreto-legge all'articolo
1 contempla gli aumenti delle aliquote re-
lative ai prodotti petroliferi; all'articolo 2
il raddoppio dell'imposta di fabbricazione
della birra; all'articolo 3 l'aumento dell'im-
posta erariale di consumo sulle banane' al-
l'articolo 4 il versamento dell'accont; da
parte degli istituti ed aziende di credito per
un importo uguale alla differenza tra la
somma complessivamente versata per il
periodo di imposta precedente e quella ver-
sata al 30 giugno 1982; all'articolo 5 le ele-
vazioni dal 15 e dal 17 rispettivamente al
18 e al 20 per cento delle ritenute d'accon-
to; all'articolo 6 l'elevazione al 30 per cen-
to della aliquota della imposta gravante sul
reddito delle persone fisiche; all'articolo 7
strumenti di rafforzamento delle strutture
del sistema informativo del Ministero delle
finanze; all'articolo 8, in stretta correlazio-
ne con l'articolo 7, un adeguamento degli

organici della Guardia di finanza; all'arti-
colo 9 la individuazione di misure di poli-
tica economica volte al risanamento del de-
ficit pubblico attraverso interventi in mate-
ria di abusivismo edilizio.

Successivamente VI e una serie di misu-
re sempre relative ad entrate erariali: al-
l'articolo 22 vi è la previsione, già contenu-
ta, sia pure a latere, nel primitivo disegno
di legge di conversione, di misure in mate-
ria di aggi esattoriali.

Il Gruppo comunista ha votato comples-
sivamente contro tutte le misure di cui al
decreto-legge, ma in via subordinata aveva
chiesto che si votasse contro, in particola-
re, l'articolo 9 relativo alla minisanatoria
urbanistica e l'articolo 22 che riguarda gli
aggi esattoriali.

L'argomento che è stato sottoposto alla
attenzione della Commissione affari costitu-
zionali da parte del Gruppo comunista è
press'a poco analogo a quello che è stato
testè svolto dal collega Maffioletti: viene,
cioè, lamentata la reiterazione di un de-
creto-legge che il Parlamento, secondo l'as-
sunto del collega Maffioletti, era in grado
di convertire in legge, ma che, proprio per-
chè indirettamente ritirato da parte del Go-
verno con la riproposizione di un a'ltro de-
creto-legge, sostanzialmente aveva perduto i
connotati dell'urgenza e della necessità.

Peraltro, le argomentazioni di merito, co-
me quelle asco'ltate a proposito del prece-
dente decreto-legge, dovrebbero essere estra-
nee al dibattito relativo all'accertamento
della sussistenza dei presupposti di cui al-
l'articolo 77 della Costituzione.

Mi rendo conto che molte volte è diffici-
le non entrare nel merito del provvedimen-
to, al fine di esaminare se sussista davve-
ro il presupposto stesso; però anche in que-
st' occasione il Gruppo comunista, entrando
nel merito delle misure adottate dal Gover-
no per combattere l'inflazione, ha lamenta-
to sul piano più generale il rischio conte-
nuto nella reiterazione di decreti-legge non
convertiti, che sostanzialmente si concreta-
no in una sorta di prorogatio di un potere
legislativo che il Governo dovrebbe usare
in via eccezionale.

Questa è, però, lamentela di carattere ge-
nerale ohe, nel caso di specie, con riferimen-
to all'articolo 77 della Costituzione, ha ri-
levanza secondaria: è un rilievo di caratte-
re generale, peraltro sempre mosso in que-
st'Aula al Governo, invitato, ahimè invano,
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a non ripetere una serie di provvedimenti
a contenuto normativo di carattere urgente.
Peraltro, la stessa disciplina assunta nel Re~
golamento del Senato era ed è rivolta ad
evitare che ci possano essere, da parte del
Governo, usi ed abusi ricorrenti di decreti~
legge.

Quanto all'accertamento della sussistenza
dei presupposti, onestamente io devo rile~
vare in quest'Aula che non vi è nessuna nor~
ma costituzionale violata per il fatto di aver
ripetuto un decreto~legge che il Parlamento
non è stato in grado di convertire in legge.
Anche l'assunto che questo decreto~legge sa~
rebbe stato abbandonato e quindi indiretta~
mente il Governo lo avrebbe privato dei pre~
supposti dell'urgenza e della necessità è
espediente difensivo, che non ha nessun pre~
gio di natura costituzionale.

Sul piano generale, io qui ribadisco il pa~
rere della maggioranza della Commissione
affari costituzionali, favorevole alla sussi.
stenza dei presupposti.

Quanto al contestato articolo 9, relativo
alle misure di condono nel settore urbani~
stico, e all'articolo 22, devo fare presente
che è vero l'assunto secondo cui in Senato
fu presentato anche dal Governo un emen~
damento soppressivo e la conseguenza fu
che l'Aula soppresse l'articolo 6 del prece~
dente decreto~legge. Ma ciò che significato
può avere in questa fase di esame prelimi~
nare? Significa che è impedito l'esame da
parte del Senato, in quanto il nostro Rego~
lamento non consente, prima che non sia~
no decorsi sei mesi, l'esame di un disegno
di legge precedentemente non approvato da
parte dell'Aula? Il nostro Regolamento par~
la di disegno di legge, non di .decreto~leg~
ge; noi stiamo discutendo del decreto-legge
del Governo e, perciò, di un articolo ~ l'ar~

ticolo 9 ~ che è contenuto nel decreto~
legge del Governo. In questa sede non è
tempestivo il richiamo al Regolamento, per~
chè esaminiamo presupposti di costituziona~
lità. Su questo argomento non vorrei qui
rilpetere quello che ho detto in Commis-
sione affari costituzionali: e, cioè, che l'esa-
me preliminare proprio perchè preliminare
viene prima .di ogni altro; cioè precede ogni
altro esame, anche di carattere regolamen-

tare. In sede di esame di merito, e solo aJl~
lora, sarebbe possibile valutare se si possa
approvare l'articolo 9 r~presentato ~ dico
in via non del tutto corretta ~ dal Governo.

Il punto è questo: in questa fase possia-
mo discutere della improcedibilità dell'esa~
me relativo a questo articolo? Io ritengo
di no, perchè questo esame, semmai, va fat~
to successivamente anche da parte della
Commissione affari costituzionali, allorquan~
do il provvedimento tornerà per l'esame di
merito sulla costituzionalità, ma non sui
presupposti di costituzionalità, di cui all'ar-
ticolo 77 della Costituzione e all'articolo 78
del Regolamento del Senato.

Quanto all'articolo 22, relativo agli aggi
esattoriali, si è rilevato da parte del Grup~
po comunista che questa norma era stata
introdotta a latere del decreto~ legge, così
come peraltro recita l'articolo 78 del nostro
Regolamento. Ma questo non significa che
il Governo non possa ritenere urgente l'ar-
ticolo relativo agli aggi esattoriali. Questo
ha fatto il Governo e, peraltro, io ritengo
di poter qui riassumere anche su questo
punto il parere a maggioranza della Com-
missione sulla sussistenza anche in questa
ipotesi dei presupposti di costituzionalità.

Concludo ribadendo che sull'intero de~
creto vi è parere favorevole della Commis-
sione; ma, se il Gruppo comunista chiede
una votazione per parti separate, non c'è
niente in contrario da parte del relatore a
che si proceda a tale votazione, fermo rc~
stando, e voglio ancora una volta ripeter~
lo, il parere favorevole sul contesto generale.

P RES I D E N T E. Ricordo che, ai
sensi dell'articolo 78, quarto comma, del Re~
golamento, sulle conclusioni adottate dalla

1" Commissione può prendere la parola un
senatore per Gruppo, per non più di dieci
minuti.

B E N E D E T T I. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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B E N E D E T T I. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, più di
una fondata ragione consente di affermare
che il decreto~legge in esame è privo di pre~
supposti di costituzionalità. Si tratta di un
provvedimento sostituito de futuro ad altro
decreto che il Governo, per sostanziali con~
trarietà emerse anche all'interno dei Grup~
pi di maggioranza, ha concorso ad insabbia-
re prima dello spirare del termine di con~
versione chiedendo alla Camera, il 28 set-
tembre 1982, per intervento del Ministro
delle finanze, il rinvio in Commissione, ac~
colto dall'Assemblea.

Il decreto~legge 31 luglio 1982 n. 486 è,
per intenderci, il de cuius de1l'attuale, in
compagnia di altri fantasmi che vagano nel
provvedimento odierno grazie ad un vero e
proprio pastiocio 5<ul piano costituzionale:
mi riferisco alle norme sull'abusivismo edi-
lizio, già soppresse dal Senato, e a quelle
sui prodotti petroliferi e sugli aggi esatto~
riali fulminate, quanto a possibilità di ul-
teriore decretazione in merito, dal giudizio
di incostituzionalità espresso dalla Camera.
Quel provvedimento fu emanato nell'insie-
me di una più vasta manovra di politica eco-
nomico-finanziaria che, seppur definita una
svolta storica, non è stata certo intesa co~
me tale dal Parlamento e dallo stesso Mini-
stro delle finanze sicchè, in sostanza, si può
dirc, per le vicende dei singoli provvedimen~
ti racchiusi in quella svolta, che la carenza
dei presupposti di necessità e di urgenza ha
investito la stessa deliberazione politica che
si è tradotta nei singoli decreti-legge.

Per quanto riguarda il decreto del 31 lu~
glio 1982, vanno sottolineati, tra gli altri, i
seguenti farti politici costituzionalmente ri~
levanti: nel corso della discussione al Sena~
to è venuto a mancare in due distinte se~
dute (quella del 14 e quella del 21 settem~
bre scorsi) il numero legale; la reiterazione
dell' episodio esclude l'infortunio o il fatto
comunque accidentale e denota la chiara vo-
lontà dell'Assemblea e, al suo interno, della
maggioranza che sosteneva e sostiene il Go-
verno di non voler procedere alla conversio~
ne. Il Governo non si limitava a prendere at-
to di questa volontà. La sua richiesta di rin-

vio in Commissione ~ vera e propria so-
spensiva, almeno negli effetti ~ veniva for-
mulata in tempo ancora utile alla conver-
sione. Nè si ha notizia di pressioni svolte
dal Governo nei giorni che vanno dal 23 al
28 settembre in merito al sollecito, urgente
corso del provvedimento. Il che contrasta
con i ritenuti ed assunti presupposti di ne-
cessità e di urgenza, a conforto dei quali
non soltanto non si è fatto ricorso agli stru-
menti disponibili, politici e istituzionali (il
richiamo alla disciplna di maggioranza, il
ricorso al voto di fiducia), ma si è addirit-
tura scelto di assecondare la decadenza.

Il Governo, assecondando con comporta-
mento positivo, e non con atteggiamento
omissivo, la decadenza del decreto, ha so-
stanzialmente riconosciuto l'insussistenza
delle ragioni di necessità e di urgenza.

Converrà ricordare a questo proposito
che, se la verifica di quei presupposti spet-
ta in prima lettura ~ per così dire impro-
priamente, me ne rendo conto ~ al Gover-
no, è vero però che tale verifica deve esse-
re assistita ~ e questo è il punto ~ nel
corso del procedimento parlamentare di no-
vazione, da una continua e costante coeren-
za con quelle ragioni.

Senza dubbio il giudice della conversio-
ne è il Parlamento, ma il comportamento
del Governo entra come una componente,
una motivazione politica nel processo for~
mativo dell'atto (intendasi per atto anche
quello che ~ in questo caso fin troppo
chiaramente per i suoi significati ~ risulta
da decisione implicita). Bisogna aggiungere
anche che la necessità da parte del Governo
di un comportamento coerente ai presuppo-
sti costituzionali del decreto è confermata
perfino da quella interpretazione indulgen-
ziale ~ ed è la maggioritaria ~ per cui in

sintesi l'urgenza sarebbe riferibile al puro
provvedere piuttosto che al contenuto di cia-
scun provvedimento. Risulta evidente, in-
fatti, che proprio perchè si tratterebbe dei
modi del provvedere non è consentito al Go-
verno il lusso che si sconfessi 1'affermata
urgente necessità di quei modi dopo che si
è fatto ricorso ad essi. Questo invece è quan-
to è accaduto nel corso della discussione
del decreto-legge 31 luglio 1982.
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Ancora qualche rapida considerazione. La
dottrina più rigorosa, subito dopo l'entrata
in vigore della Costituzione, ricorreva in te~
ma di mancata conversione alla figura del~
la condizione risolutiva, con l'ovvia conse-
guenza del divieto rigido di reiterazione del
decreto comunque non convertito. Nel caso
che stiamo esaminando non c'è nemmeno
necessità, in concreto, di ancorarci al più
stringente rigore dottrinario. Sono sufficien~
ti le interpretazioni più prudenti e restrit~
tive, cioè quelle che non escludono ~ tan~

to ci basta e ci avanza, se consentite ~ che
la decadenza possa essere considerata, caso
per caso, reiezione implicita. D'altra parte
l'esempio più ricorrente in senso contrario
~ non ne vedo altri nella dottrina ~ è
quasi esclusivamente quello dell'ostruzioni-
smo, peraltro con le opportune distinzioni
che molti autori fanno. Ma questo non è
avvenuto nel caso in esame. La reiezione im~
plicita, realizzata attraverso fatti politici ne-
gativi ~ in questo caso consacrati anche
da momenti del procedimento parlamenta~
re ~ costituisce preclusione effettiva della
possibilità di reiterazione di questo decreto~
legge decaduto.

Direi che è illuminante il dibattito che c'è
stato ~ e continua in dottrina ~ sul tipo di
responsabilità del Governo in caso di reie~
zione espressa. In questa ipotesi la Costi-
tuzione ha posto un'esigenza di certezza sul
piano formale. Infatti, è noto che il dubbio
sul presupposto della colpevolezza introdu-
ce al proscioglimento pieno della responsa-
bilità. Occorreva pertanto un presupposto
formalmente certo: la bocciatura della con~
versione attraverso il voto, emendabile, per
le responsabilità, con il procedimento pre-
visto nell'ultima parte dell'articolo 77. La
reiezione espressa produce quindi responsa-
bilità, con possibile deroga, e preclude in
assoluto la reiterazione.

La reiezione implicita è valutabile nei con~
tenuti soltanto ai fini della preclusione di
reiterazione. Questa preclusione ~ e mi pa-
re che la considerazione che sto per fare, e
che del resto non è mia, sia molto impor-
tante ~ è resa ancor più evidente da una
altra decisiva ragione. È stato giustamente
osservato che la reiterazione può alterare,

ed altera, in maniera insopportabile per l'or-
dinamento le attribuzioni tra Governo e
Parlamento. La semplice reiterazione ~ ma
se si giunge a questa conclusione, come
escludere una reiterazione a catena, una rei-
terazione all'infinito? Questo è il punto di
qualità ~ iscriverebbe una pesante ipoteca
sulla progran1mazione dei lavori parlamen-
tari, incidendo quindi sull'autonomia del
Parlamento.

Inducono a questa soluzione il principio,
per così dire, di finaÌità e quello di ragio-
nevolezza. La rigorosa previsione della ne-
cessità e dell'urgenza ha un valore per i suoi
contenuti, sì, ma vale sopTattutto per la
finalizzazione della norma volta a tutelare
il primato legislativo del Parlamento. Il cri-
terio di ragionevolezza non può essere ri~
dotto ad elementari espedienti di piccola
aritmetica: non si può supporre di consen-
tire la reiterazione per una, due o tre volte
e poi basta; se la si consente, bisogna avere
il coraggio spregiudicato di accettarla all'ln~
finito. A questo punto, onorevole Presidente
~ mi consenta il tono confidenziale ~ mi
chiarisca lei dove va a finire l'autonomia
del Parlamento nella programmazione e nel-
la formazione del calendario dei lavori! È
questa un'amara conclusione che dovrebbe
indurre ad una attenta riflessione i colleghi
degli altri Gruppi politici. Nè varrebbe obiet-
tare ~ lo dico sorvolando ~ l'assenza, in
questo caso, del divieto di riproposizione nei
sei mesi, operante invece per i disegni di leg~
ge respinti. La soluzione va ricercata infatti
nell'insieme dei criteri che mi sono sforzato
di illustrare e alla fine nei biJanciamento
con quel bene primario, costituzionalmente
protetto ~ e, insisto, protetto in via prima-
ria ~ che è l'autonomia del Parlamento.

A base del convincimento di preclusione
che mi sto sforzando di illustrare ci sono al-
tre due considerazioni molto serie; esse sono
connesse, e quindi le vedo un po' nell' eco-
nomia generale del discorso, anche se le
cose connesse sono pure separate, e l'isti-
tuta della connessione processualmente è an~
che un istituto di straldo. Le chiedo, signor
Presidente, di consentÌrmi di trattare tali
questioni molto rapidamente. Come ho già
detto all'inizio padando di fantasmi, mi rÌ-
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ferisco al:le disposizioni sull'abusivismo edi-
lizio contenute nel precedente decreto al~
l'articolo 6 e soppresse con voto del Senato.
Il punto è questo: nell'ambito dell'implicita
reiezione del tutto, il dato sostanziale e for~
malmente certo in questo caso è quello della
previa soppressione di quelle norme da par-
te di un ramo del Parlamento, per l'esattezza
il Senato. La Camera avrebbe potuto rein~
trodurle con un emendamento? Ma la Came~
l'a ha rifiutato, concorrente il Governo, la
stessa conversione. C'è stato un espresso ri~
fiuto di novazione e tuttavia il Governo ~

ecco un altro punto delicatissimo e, ritengo,
grave ~ ha prorogato gli effetti di quelle
disposizioni: questo è un fatto di rilevante
gravità sotto l'aspetto costituzionale.

L'altra questione riguarda le norme sui
prodotti petroliferi e sugli aggi esattoriali
(articoli dal 10 in poi del decreto-legge) già
contenute in un decreto che la Camera ha
ritenuto sfornito dei presupposti di costitu-
zionalità e quindi ha respinto, il che ha avu-
to tanta rilevanza da determinare l'ultima
crisi di Governo. Quelle norme erano state
reintrodotte sotto forma di emendamenti nel
disegno di legge di conversione del decreto
31 luglio 1982. Allora, a questo punto non
possiamo non fare un riferimento espresso
aHa natura delle leggi di conversione per
ricordare che i presupposti giustificativi dei
decreti~legge non possono comunque venire
concepiti come limiti delle leggi destinate
a convertirli. Su questo la dottrina costitu~
zionalistica è pacifica. Con !'inserimento di
quelle norme nella legge di conversione del
decreto-legge 31 luglio 1982, decaduto, il Se-
nato aveva mostrato molto chiaramente di
voler prendere atto della decisione della Ca-
mera, di condividere il giudizio di carenza
dei presupposti di necessità e di urgenza,
di voler disciplinare quei rapporti nell'am~
bito della normalità legislativa. Mi sentirei
di aggiungere che aveva voluto prevenire un
colpo di mano del Governo, ipotizzabile per
la ventilata riproduzione di quelle norme
sotto forma di decreto.

Nella seduta del 23 settembre di questo
anno il senatore Chiaramonte, intervenendo
per dichiarazione di voto a nome del Grup~
po comunista sul decreto-legge 31 luglio

1982, affermava che la ripresentazione dei
decreti in scadenza avrebbe rappresentato,
come la reiterazione così pasticciata di que-
sto decreto rappresenta, una vera e propria
sfida al Parlamento. Di questo, cari colle-
ghi, si tratta questa sera, sia sul piano co-
stituzionale che su quello politico.

È per tutte queste ragioni che il Gruppo
comunista esprimerà voto contrario alle con-
clusioni adottate dalla Commissione. Per la
particolare rilevanza della materia che stia-
mo trattando vorrei sottolineare ~ di fron-
te alla dottrina che spesso ha accusato il
Parlamento: c'è infatti un autore, che tra
l'altro è un addetto ai lavori, il quale scrive
che nell'anno tale il Parlamento «ha incas-
sato» tanti decreti~legge; come a dire: «ma,
insomma, voi in Parlamento che ci state a
fare? }}

~ vorrei sottolineare anche l'impor-
tanza della svolta ~ questa, sì, veramente
una svolta ~ che si è avuta con la modifica
regolamentare e quindi con l'affermata ne-
cessità che il Parlamento effettui i controLli
con una valutazione Istringente e comples-
siva.

Riprendendo il discorso noi vogliamo chie-
dere ai colleghi degli altri Gruppi (per la
particolare rilevanza di questa materia che,
per il provvedimento che ci riguarda, con-
tiene in sè credo ~ mi pare lo confermasse
con un suggerimento poco fa il Presidente
del mio Gruppo, senatore Perna ~ anche
elementi di assoluta novità sul piano della
prassi parlamentare e della dottrina) il mas-
simo di riflessione. Perdonate !'immodestia
e !'imbarazzo di questo appello che deve
necessariamente essere fatto da colui che
sta parlando: vogliamo però anche esprime-
re la speranza che questo invito non sia
inteso ~ perchè tale non è ~ come una
clausola di stile destinata a rimbalzare su
posizioni precostituite di maggioral1za. (Ap~
plausi dall' estrema sinistra).

A N D E R L I N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faco1tà.

A N D E R L I N I. Mi è capitato altre
volte, signor Presidente, in occasione di di-
scussioni analoghe a questa di dire che mol-
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ti dei decreti che il Governo ci ha presen~
tato negli ultimi tempi somigliano a dei tre~
ni alquanto sconnessi, con una vaporiera,
una forza traente costituita da uno o due
articoli che rientrano probabilmente nello
ambito dell'articolo 77 della nostra Costitu~
zione e con una serie di vagoni e vagoncini,
che non hanno i requisiti della straordinaria
necessità ed urgenza, ma che il Governo ag~
gancia alla locomotrice nella speranza di
vedere arrivare tutto insieme il treno alla
stazione dell'approvazione finale. Se dovessi
trovare una immagine per dare un'idea di
quel che io penso del decreto al nostro esa~
me non potrei, però, più ricorrere all'ipo~
tesi locomotiva e vagoni: non sarebbe una
immagine adeguata. Al contrario, direi, il
decreto al nostro esame ~ che a mio avviso,
difficilmente può essere qualificato come un
decreto~ legge ~ mi fa pensare ad una specie
di mostro medioevale, diciamo un ircocervo,
un po' serpente, un po' aquila, un po' ca~
prone, un po' qualsiasi altro animale strano
vogliate.

FORNI
sinistra?

Cos'è? un dipendente di

A N D E R L I N I. Non sto parlando
di lei, onorevole collega, non ci sono riferi~
menti alla sua persona in quello che sto
dicendo. Sono pronto invece a darvi atto
rapidamente di questa mia fantasiosa im~
maginazione. In realtà i primi sei o sette
articoli, quelli che si riferiscono alla benzi~
na, alle banane, alla birra, all'IRPEF e al~
l'IRPEG rientrano ~ anche se rper gli ulti~
mi due si può avere qualche dubbio ~ nel~

l'ambito della costituzionalità prevista dal~
l'articolo 77. Ma poi per questi primi quat~
tra o cinque argomenti che ~ badate ~

difficilmente potrebbero stare insieme in un
decreto (meglio e più corretto sarebbe stato
se fossero stati presentati come decreti se~
parati) comincia il rosario delle materie, le
più strane. I colleghi lo sanno, ma vale la
pena di ripeterlo: all'articolo 7 c'è una mi~
niriforma del Ministero delle finanze con
tanto di stanziamento dell'ordine di 1.000
miliardi circa; all'articolo 8 c'è una miniri~
forma della Guardia di finanza. Si dice: si

può andare di connessione in connessione.
La FormUila deHa connessione è diventata tal~
mente ~arga, collega Mancino, neH'esposizio~
ne che lei ha fatto, che tutto alla fine può
essere dichiarato connesso con questo decre~
to. Sono sicuro che se il Governo avesse in-
serito un articolo riguardante ~ per esem~
pio ~ il nostro regime consolare all'estero,
probabilmente avremmo trovato la maniera
di dichiarare che era in qualche modo con-
nesso con uno degli articoli già a sua volta
connessi con la locomotiva costituita dai
primi quattro o cinque articoli.

Andiamo avanti. Dopo la miniriforma del-
la Guardia di finanza, ritorna il famigerato
articolo 9. Dico famigerato, perchè anche il
collega Mancino, che pure è venuto a reci-
tare la lezione della maggioranza, ha avuto
qualche esitazione nel riconoscere la perfet-
ta costituzionalità di questo articolo. Ren~
diamoci conto, colleghi: si tratta di un con~
dono, di una sanatoria nei confronti del co-
siddetto miniabusivismo che non è .poi tan~
to « mini» (quando andremo a discutere nel
merito ce ne potremo occupare seriamente)
che il Senato aveva regolarmente cancellato
con un voto d'Aula sulla base di proposte di
soppressione dell'articolo che erano venute
dal Governo e da alcuni Gruppi di questa
Assemblea e che adesso ci vediamo ripresen~
tare per ragioni molto probabilmente non
confessabili, colleghi, perchè non possono
essere confessabili le ragioni che hanno spin~
to il Governo ad operare in questa maniera.
È un articolo che il Ministro delle finanze
ha chiesto di sopprimere in quest' Aula non
più di qualche settimana fa e che il Gover-
no inopinatamente, per ragioni che vorrei
fossero chiarite ma che probabilmente non
lo possono essere, ci ripresenta lintegralmen~
te. La pressione alla quale il Governo è sta~
to sottoposto ~ perchè a una pressione si
deve pure pensare ~ derivante da interessi
corposi e corposamente costituiti è stata ta~
le e talmente forte da indudo a una viola~
zione così patente e così evidente non solo
dell'articolo 77 della Costituzione, ma di
ogni regola di giusta applicazione dei nostri
Regolamenti e delle corrette procedure par~
lamentari.
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Basterebbe un mInImO di buonsenso da
parte del Governo per rendersi conto che
tutto era possibile meno che reintrodurre
in questa forma, sotto forma di decreto-leg-
ge, un articolo che l'Aula del Senato aveva
regolarmente bocciato su richiesta del Mi-
nistro delle finanze.

lI/la l'ircocervo, cari colleghi, non finisce
qui, perchè dopo l'articolo 9 vengono gli ar-
ticoli che riguardano la movimentazione dei
prodotti petroliferi. È un argomento che il
Senato affronta, credo, per la terza volta. Pri-
ma questi articoli sono stati presentati sot-
to forma di decreto-legge (H numero 430) che
cadde alla Camera; e vorrei che qualcuno mi
spiegasse adesso come si fa a ripresentare,
sotto forma di decreto-legge, una serie di ar-
ticoli identici al testo che la Camera stessa
ha già bocciato non più di due o tre mesi
fa. Ebbene, la prima versione di questo te-
sto è nel decreto n. 430, quello che ha pro-
vocato la crisi di Governo.

Quando il decreto sulla benzina, banane
e birra ritornò in Senato, su proposta del
Gruppo comunista ~ bisogna pur dido ~ si
pensò di inserire questi articoli nella legge
di conversione del decreto, volendo con ciò
intendere chiaramente ~ e credo che la Pre-
sidenza di questa Assemblea ne sappia qual-
cosa ~ che era esclusa la possibilità che
fossero inseriti nel decreto come tale e che
solo seguendo un regolare, normale proce-
dimento legislativo si potevano recuperare
quegli articoli che la Camera aveva boccia-
to per incostituzionalità. Adesso ci vediamo
ripresentare tutti gli articoli sulla movimen-
tazione dei prodotti petroliferi nel testo del
decreto-legge com:piendo così, a mio avviso,
una flagrante violazione di ogni norma co-
stituzionale e di ogni corretta interpretazio-
ne dei rapporti che devono pur intercorrere
tra Governo e maggioranza.

Ma non è finita qui, perchè l'articolo 19
parla del rimborso dei diritti doganali alla
importazione, una materia del tutto diver-
sa da quella della movimentazione dei pro-
dotti petroliferi. L'articolo 21 prevede l'ob-
bligo alla riserva strategica dei prodotti pe-
troliferi, argomento diverso dalla movimen-
tazione, mentre l'articolo 22 ~ che si colloca,
dal punto di vista formale, lungo la stessa

strada degli articoli riguardanti la movimen-
tazione dei prodotti petroliferi ~ ha su di sè
l'ombra della mafia siciliana, perchè si trat-
ta di esattorie e di aggi esattoriali, argomen-
to connesso direttamente con la situazione
della mafia siciliana. Altre volte mi è capi-
tato di fare nomi e cognomi, ma per ragio-
ni di brevità non mi voglio ripetere. Sappia-
te però che su questo articolo 22 si allunga
l'ombra della mafia che ha trucidato negli
sco!'si mesi gli uomini che tutti conosciamo
per nome e per cognome. (Applausi dalla
estrema sinistra).

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E SE. Signor Presidente,
sarò breve perchè gli argomenti che mi ac-
cingo ad illustrare sono già stati ampiamen-
te illustrati ed in particolare mi rifaccio al-
la dettagliata e giuridicamente precisa espo-
sizione del senatore Benedetti, che ha richia-
mato i precedenti giurisprudenziali che an-
che io avevo preparato, ma che mi astengo
dal rileggere.

Riteniamo che il decreto-legge sia incosti-
tuzionale sia nel suo complesso sia in parti-
colare per quanto riguarda gli articdli
7, 8 e 9, per 'le ragioni che illustrerò, anche
se sono state già sottolineate da altri colle-
ghi. La reiterazione è senz'altro uno degli
atti più assurdi che possono essere fatti in
Cluesto Parlamento perchè, se il Governo rei-
tera continuam..mte i suoi decreti, si dica
chiaramente che abbiamo dato una delega in
bianco al Governo ad emanare norme giuri-
diche. Non voglio ripetere questa espressio~
ne, perchè mi richiama alla memoria la fa~
mosa legge n. 100 del 1926, con cui veniva
data una delega in bianco al Governo per
l'emanazione di norme giuridiche e questo,
se non attraverso una legge, lo stiamo fa-
cendo di fatto.

P RES I D E N T E. In tal caso non
potremo dire che l'abbiamo data, ma do-
vremo dire che se l'è presa.
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P I S T O L E SE. Comunque, al-
meno l'altra volta è stata presa attraverso
un provvedimento legislativo, mentre ora il
Governo ha acquisito questi poteri come at-
to di imperio ed autoritario. Quando i de-
creti vengono reiterati si prorogano i loro ef-
fetti per cui, anche se il decreto venisse re-
spinto, gli effetti si produrrebbero ugual-
mente e saremmo costretti ad approvare le
famose leggi di copertura, di sanatoria, dan-
do così atto del fatto che, nonostante il de-
creto sia stato respinto, gli effetti si SOliO
verificati.

Queste sono le ragioni che riguardano il
disegno di legge al nostro esame. Già l'altra
volta presentai delle pregiudiziali di inco-
stituzionalità. Mancò proprio in quell'occa-
sione il numero legale, dimostrandosi in tal
modo il disinteresse della maggioranza su
un provvedimento di tale importanza. Oggi
ci troviamo ad esaminare lo stesso decreto-
legge che ~ ciò è ancora più offensivo ~

non ha tenuto conto delle decisioni di que-
st'Aula che aveva soppresso il famoso arti-
colo 6, oggi articolo 9. Il Senato aveva già
adottato un provvedimento in questa mate-
ria e il minimo che ci si poteva attendere
era che il Governo, reiterando il decreto, lo
avesse per lo meno reiterato nella forma ap-
provata da!! Senato senza reinserire il fa-
moso articolo 6, oggi articolo 9, sull'abu-
sivismo edilizio.

Riteniamo che il decreto-legge sia incosti-
tuzionale per difetto dei presupposti perchè,
mentre si chiarisce che il decreto-legge ha
la funzione di sanare il deficit dello Stato,
ovvero di intervenire per diminuire il defi-
cit stesso, poi con lo stesso articolo 7 si
stanziano 1.400 miliardi di prelievo per rior-
ganizzare l'amministrazione finanziaria.

Quindi, oltre tutto, vi è anche un contra-
sto tra le finalità del decreto fiscale e l'uti-
lizzo immediato di una parte di quei prelie-
vi che erano destinati, viceversa, a ,sanare in
parte il deficit fiscale. Pertanto, riteniamo
che l'articolo 7 e l'articolo 8 siano incosti-
tuzionali perchè esulano dai caratteri di ne-
cessità e urgenza, in quanto H Senato aveva
approvato un provvedimento più organico
sulla ristrutturazione dell'amministrazione
finanziaria, provvedimento che portava il

numero 1014 e che giace alla Camera che
non lo ha ancora approvato. Il Governo, su-
perando questa situazione parlamentare,
emana un decreto sintetizzando, natural-
mente a modo proprio e non secondo le
impostazioni del Senato, alcuni punti che
riguardano l'amministrazione finanziaria.

Lo siesso dicasi per quanto riguarda lo
abusivismo edilizio, perchè anche lì il Sena-
to aveva approvato il disegno di legge nu-
mero 959, organico, ampiamente discusso,
sull'abusivismo, mentre il Governo inseri-
sce in questo decreto-legge un piccolo stral-
cia che non ha nessun carattere d'urgenza
in relazione alla manovra finanziaria che
si intende fare col decreto-legge al nostro
esame.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi
sulla movimentazione del petrolio ~ ne ha
già parlato Anderlini ~ effettivamente lei,
signor Presidente, ricorderà le acrobazie che
si sono dovute fare per inserire gli emen-
damenti, non nel decreto, in base al nostro
Regolamento, ma nel disegno di legge di con-
versione; ma oggi, dimenticando anche quel-
la abile soluzione per avere almeno un mo-
do di uscire con eleganza da una situazione
difficile, il Governo, senza tenere conto di
queste indicazioni corrette che il Senato
aveva dato, inserisce tutto nel decreto leg-
ge come se niente fosse, violando le nostre
norme regolamentari. Su questo punto ri-
torneremo in sede di esame dell'articolato;
sono stati violati sia il Regolamento della
Camera sia il Regolamento del Senato per
la parte in cui si riferiscono ai decreti re-
spinti, perchè i due Regolamenti stabilisco-
no che, quando un decreto-legge non è stato
riconosciuto costituzionalmente valido, es-
so viene considerato respinto. Questa espres-
sione si pone di fronte alle difficoltà che
tutti conosciamo circa la necessità del de-
corso di 6 mesi dalla data della reiezione
del precedente provvedimento.

Per queste ragioni riteniamo che tutto il
provvedimento sia incostituzionale ma, in
maniera particolare, sono certamente inco-
stituzionali gli articoli 7, 8 e 9 del provve-
dimento, che, d'altra parte, erano stati ri-
conosciuti tali anche dal Ministro che ne
aveva proposto la soppressione; il Senato
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aveva votato tale soppressione e non si com-
prende perchè, superando queste decisioni,
il Governo abbia nuovamente riproposto
quelle norme, con ciò dimostrando che in
precedenza non vi era urgenza, in quanto il
Governo aveva ritenuto di ritirarlo. Adesso
invece ci ha ripensato. Quelle norme sono
diventate urgenti nel lasso di tempo che va
dal voto testè ricordato all'attuale presen-
tazione del decreto.

Per queste ragioni siamo del parere che
il decreto non sia costituzionalmente legit-
timo.

FOR M I C A, ministro delle finanze.
Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FOR M I C A, ministro delle finanze.
Onorevole Presidente, mi rimetto alla rela-
zione pregevole del relatore che condivido
completamente.

D E S A B B A T A. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A. Signor Presiden-
te, prendo la parola per chiedere la vota-
zione per parti separate per i motivi indi-
cati dal collega Benedetti.

L'articolo 9 ha dei motivi specifici: è sta-
to bocciato il 22 settembre con l'approva-
zione di un emendamento del Governo, al
quale peraltro in Assemblea erano affianca-
ti altri tre emendamenti anch'essi soppres-
sivi; l'urgenza è rinata il 30 settembre. Non
è quindi la nO'l'ma del Regolamento, cui ha
fatto riferimento il collega Mancino, che vie-
ne invocata a questo proposito contro la rei-
terazione; si tratta, invece, della mancan-
za di urgenza: l'urgenza non si può rico-
noscere otto giorni dopo la bocciatura di
questa Camera. Motivi specifici ci sono an-
che per la parte del decreto che va dall'arti-
colo 10 fino alla fine, e a questo proposito

mi richiamo a quanto ha detto il senatore
Benedetti.

Chiedo, quindi, che si votino, sulla sussi-
stenza dei requisiti di necessità ed urgenza
prima con riferimento agli articoli da 1 a S,
poi all'articolo 9 e infine a quelli dallO
in poi. Si tratta, in sostanza, di tre vota-
zioni.

P RES I D E N T E. Vorrei sapere,
per ragioni di organicità, se rarticolo 23 deve
essere posto ai voti insieme a quelli dall'l
all'S.

D E S A B B A T A. Trattandosi di
una norma di stile, mi rimetto alla sua de-
cisione.

P RES I D E N T E. Non facendosi
osservazioni, la richiesta di votazione per
parti separate, avanzata dal senatore De
Sabbata, si intende accolta. Metto quindi ai
voti le conclusioni adottate dalla la Com-
missione permanente in ordine agli articoli
da 1 a S e 23. Chi le approva è pregato di
alzare la mano.

Sono approvate.

Votazione a scrutinio segreto

P RES I D E N T E. Comunico che i
senatori Panico, Fragassi, Ruhl Bonazzola,
Granzotto, Guerrini, Stefani, Romeo, Chiel-
li, Marselli, Sega, Merzario, Mola, Carlassa-
ra, Berti, Bacicchi, Maffioletti, Pieralli, Mo-
randi, Ziccardi, Graziani, Ciacci, Ferrucci e
Fermariello hanno richiesto che la votazio-
ne sulle conclusioni adottate dalla 1a Com-
missione permanente in ordine all'articolo
9 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio
segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla
bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-
na nera. I senatori contrari deporranno pal-
la nera nell'urna bianca e palla bianca nel-
l'urna nera. Coloro che intendono astenersi
dovranno mettere le due palline, la bianca
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e la nera, insieme nella terza urna che è al
centro tra le altre due.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio
segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Accili, Amadeo, Anderlini, Angelin, Anto~
niazzi, Avellone,

Bacicchi, Baldi, Barin, Barsacchi, Bellin~
zona, Benassi, Benedetti, Beorchia, Berlanda.
Berti, Bertone, Bevilacqua, Boggio, Boldrini,
Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi,
Bonifacio, Borzi, Bozzello Verole, Branca,
Brugger, Bufalini, Busseti, Buzio, Buzzi,

Calarco, Canetti, Carlassara, Carollo, Caz~
zato, Cengarle, Cerami, Chiarante, Chielli,
Ciacci, Cipellini, Coco, Colajanni, Colombo
Ambrogio, Colombo Vittorino (Lombardia),
Colombo Vitiorino (Veneto), Conterno Degli
Abbati, Conti Persini, Corallo, Cossutta, Co--
sta,

Damagio, D'Amelio, D'Amico, Da Root, De
Giuseppe, Della Bdotta, Del Ponte, Deriu, De
Sabbata, De Vito, De Zan, Di Lembo, Di Ma~
rino, Di Nicola,

Faedo, Fallucchi, Felicetti, Fermariello,
Ferralasco, Ferrara Maurizio, Ferrara Nico-
la, Ferrucci, Filetti, Finessi, Flamigni, Fonta~
naTi, Forma, Formica, Forni, Foschi, P.ra~
gassi,

Gatti, Gherbez, Giacometti, Gozzini, Gran-
zotto, Graziani, Grazioli, Grossi, Gualtieri,
Guerrini, Gusso,

Iannarone,
Jannelli,
Lai, Lapenta, La Russa Vincenzo, Lazzari,

Libertini, Longo, Lucchi.
Maffioletti, Mancino, Manente Comunale,

Margotto, Mariotti, Marse1li, Martinazzoli,
Mascagni, Masciadri, Mazza, Mazzoli, Melan-
dri, Merzario, Mezzapesa, Miana, Milani Ar-
melino, Milani Giorgio, Mineo, Miraglia, Mi-
roglio, Mitterdorfer, Mola, Montalbano, Mo-
randi,

Nepi, Neri, Noci,
Oriana, Orlando,
Pacini, Pala, Panico, Papalia, Parrino, Pa-

storino, Pavan, Pecchioli, Perna, Petrilli, Pe-

tronio, Pieralli, Pinto, Pistolese, Pittella, Pol~
lidoro,

Ricci, Roccamonte, Romanò, Romeo, Ro-
sa, Rossanda, Rossi, Ruhl Bonazzola,

Santalco, Saporito, Sarti, Scardaccione,
Scevarolli, Schiano, Schietroma, Sega, Se~
gnana, Segreto, Sestito, Sica, Spano, Spezia,
Spinelli, Stefani,

Talassi Giorgi, Tarabini, Tedesco Tatò, To--
ros, Tropeano,

Ulianich, Urbani,
Valenza, Valori, Vecchietti, Venanzi, Ven~

turi, Vernaschi, Vinay, Vincelli, Vitale An-
tonio, Vitale Giuseppe,

Zavattini, Ziccardi.

Sono in congedo i senatori:

Agrimi, Codazzi, D'Agostini, de' Cocci,
Granelli, Marchetti, Murmura.

Chiusura di votazione

P RES I D E N T E. Dichiaro chiusa
la votazione e invito i senatori segretari a
procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla nu-
merazione dei voti).

Risultato di votazione

P RES I D E N T E. Proclamo il ri~
sultato della votazione a scrutinio segreto
sulle conclusioni adottate dalla la Commis-
sione permanente in ordine all'articolo 9:

Senatori votanti
Maggioranza

Favorevoli
Contrari

193
97

109
84

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Metto ora ai vo-
ti le conclusioni adottate dalla la Commis-
sione permanente in ordine agli articoli da
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10 a 22. Chi le approva è pregato di alzare
la mano.

Sana appravate.

Passiamo alla deliberazione sulle conclu~
sioni adoitate dalla la Commissione perma-
nente, ai sensi dell'articolo 78, terzo com-
ma, del Regolamento, in ordine al disegno
di legge: «Conversione in legge del decre-
to-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante mi-
sure urgenti per l'accelerazione dell'opera di
ricostruzione nelle zone colpite dal terre-
moto del novembre 1980 e del febbraio
1981 ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A N C I N O, relatore. La la Commis-
sione permanente ha riconosciuto alla una-
nimità la sussistenza dei presupposti di ne~
cessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77,
secondo comma, della Costituzione, per la
conversione in legge del decreto-legge 1° ot-
tobre 1982, n. 696.

P RES I D E N T E. Metto ai voti le
conclusioni adottate dalla la Commissione
permanente in ordine al disegno di legge
n. 2041. Chi le approva è pregato di alzare
la mano.

Sona appravate.

Rinvia in Cammissione del disegna di legge
n. 1955

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di leg~
ge: «Disposizioni per l'assestamento del bi-
lancio dello Stato e dei bilanci delle azien~
de autonome per l'anno finanziario 1982 ».

D E V I T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* D E V I T O . Signor Presidente, la
Commissione bilancio, nel licenziare il di~

segno di legge n. 1955, lo fece nella consa-
pevolezza dell' esigenza che il documento
fosse approvato rapidamente prima della
interruzione estiva, pur essendo stata av-
vertita dal Governo della presentazione di
alcuni emendamenti in Assemblea. Questi
emendamenti non furono presentati e ven-
gono presentati adesso. Ma la loro consisten-
za non solo dal punto di vista quantitativa
ma anche dal punto di vista delle variazio-
ni che essi apportano al bilancio e, inoltre,
la considerazione che il Governo nella gior-
nata di oggi ha presentato ulteriori emen-
damenti all'assestamento del bilancio, con
ciò intendendo utilizzare quella possibilità
che l'artico.lo 17 deUa legge n. 468 dà al
Governo di presentare una ultima nota di
variazione entro il mese di ottobre, indica-
no l'opportunità di concludere l'esame di
tutta la materia relativa al bilancia 1982,
ivi compresa anche la nota di variazione
prevista all'articolo 17, entra la fine di atta-
bre. Propongo pertanto a nome della 5a Com-
missiane il rinvio in Cammissione per un
rapido esame del disegno di legge n. 1955
in modo che l'Assemblea possa essere mes-
sa di fronte ad una valutazione globale di
tutto l'assestamento., compresa la nota di
variazione.

B A C I C C H I. Domanda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

* B A C I C C H I. Signor Presidente,
intervenga per dichiarare il nostra accorda
con il rinvio in Commissione, ma anche per
notare la grave responsabilità del Governo
in questa vicenda. Siamo. al 20 ottobre e il
bilancio non è stata ancara assestato. Ciò
comporta gravissime conseguenze per l'am-
ministrazione pubblica, essendo. questo an-
che un bilancio di cassa, come tutti sappia-
mo, e comportando autarizzaziani di cassa
invalicabili per la spesa. Il fatta che si deb-
ba necessariamente tornare in Commissio-
ne provocherà un ulteriare allungamento dei
tempi e ulteriori guasti da questo punta di
vista, con l'inevitabile trasporto di una mas-
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sa ingente di residui paSSIVI dal bilancio
1982 a quello 1983. Occorre notare, e biso~
gna pur farlo, il fatto che questo Governo
chiede, giustamente ritengo, che il bilancio
dello Stato sia approvato dalla Camera dei
deputati entro la fine di novembre. Tutta-
via rischia di non aver approvato, per sua
esclusiva responsabilità, l'assestamento del
bilancio 1982 entro quella data. Siamo in
una situazione paradossale che deve neces-
sariamente essere sottolineata per la critica
che inevitabilmente deve essere mossa al
Governo in questa vicenda.

P RES I D E N T E. Senatore De Vi-
to, ha sentito questa sollecitazione a far
presto per quanto dÌipende dalla Commis~
sione?

Non facendosi ulteriori osservazioni, la
richiesta di rinvio in Commi.ssione si inten-
de accolta.

Rinvio in Conunissione dei disegni di legge
costituzionale nn. 31 e 1272 e del disegno
di legge n. 1281

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione, in prima delibera-
zione, dei disegni di legge costituzionale:
« Modifica dell'articolo 96 della Costituzione
e degli articoli 12 e 15 della legge costitu-
zionale 11 marzo 1953, n. 1 », d'iniziativa del
senatore Martinazzoli e di altri senatori;
«Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135
della Costituzione e nuove norme sui pro-
cedimenti e sui giudizi d'accusa costituzio-
nali », d'iniziativa del senatore Gualtieri e
di altri senatori e del disegno di legge:
« Nuove norme sui procedimenti d'accusa)}
d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino.

G U A L T I E R I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

'* G U A L T I E R I. Signor Presidente,
propongo a nome del mio Gruppo, e lo fac~

cio con una certa difficoltà, che non si pro-
ceda all'esame del provvedimento oggi per-
chè .si torni, per un periodo che a mio giu-
dizio dovrebbe essere brevissimo, in Com-
missione. Le difficoltà sono relative all'im-
portanza che abbiamo sempre riservato ana
riforma dell'Inquirente e al conseguente ri-
tardo che, ne sono consapevole, deriva dal-
la mia richiesta. Le ragioni del rinvio le di-
chiaro apertamente. Valutati gli emenda-
menti già presentati al testo da parte della
Commissione, quelli conosciuti, e quelli che
si è tentato di elaborare nelle ultime setti-
mane per consentire un'approvazione la più
larga possibiie del provvedimento su un te-
sto condiviso possibilmente da tutte le par-
ti, ne è risultata una condizione di non una-
nimità e il persistere di posizioni divergen-
ti; una condizione quindi abbastanza im-
propria per un provvedimento di così so-
stanziale modifica costituzionale, una condi-
zione che non può essere arbitrata da voti di
maggioranza finchè c'è la speranza di ave-
re una convergenza più ampia. Ecco le ra-
gioni della proposta di rinvio.

La Commissione, d'altra parte, mi sembra
la sede pill propria, data la presenza di tut-
te le parti, maggioranza e minoranza, per
un confronto reale, fatto alla luce del sole.
Prego, pertanto, di accogliere la proposta
di rinvio in Commissione.

F I L E T T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la
proposta di rinvio dell' esame del testo già
licenziato dalla la Commissione permanen-
te, concernente modificazioni alla vigente di-
sciplina dei procedimenti e dei giudizi di
accusa ministeriali o costituzionali appare
totalmente ingiustificata e pretestuosa. La
comunicazione della relazione del senatore
Bonifacio risale a un tempo assai remoto,
al lontano 10 maggio scorso. La discussio-
ne generale è stata chiusa, pur dopo mia
prolungata sospensione, da alquanto tempo.
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Appare del tutto evidente, dal complesso
dei numerosi emendamenti presentati dal-
la maggioranza pentapartitica, che non si
intende effettivamente innovare le disposi-
zioni che incongruamente regolamentano in
atto la materia e che di fatto si sono con-
cretizzate in meri espedienti atti ad ancora~
re l'accusa, l'istruzione e il procedimento re~
lativi ai cosiddetti reati ministeriaH, a deter~
mi nazioni e decisioni unilateralmente impo~
sie da maggioranze precostituite, con fine
di affossamento sostanzialmente assoluto-
rio. Le modifiche costituzionali sono da tem~
po reclamate e attese dall'opinione pubbli-
ca che non tollera disparità di trattamento
tra ministri e cittadini in tema di giurisdi-
zione e respinge ogni e qualsiasi artificio
che possa suonare immunità od impunità.

Il mio Gruppo ritiene doveroso per il Se~
nato non ritardare ulteriormente l'esame e
il licenziamento del testo legislativo, e per~
tanto esprime per mio tramite voto netta-
mente sfavorevole alla proposta di un ter-
zo rinvio che l'Assemblea senza nessuna fon-
data giustificazione ed anzi sine causa do-
vrebbe ancora una volta adottare pur decor~
si cinque mesi dal giorno in cui è stata in~
vestita dell'accidentato provvedimento.

MAFFIOLETTI
parlare.

Domando di

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I. Signor Presi-
dente, su questo disegno di legge gli emen~
damenti presentati sono assai divergenti e
non appare che vi sia una maggioranza nei
contenuti. Comunque già la maggioranza che
si formò sulla richiesta di rinvio, in data
23 luglio, ci chiese un periodo di riflessione
per arrivare ad una proposta unificante di
fronte ad alcuni emendamenti di segno op-
posto: emendamenti socialisti che configu~
ravano l'istituzione di una procura specia~
le presso la Corte costituzionale, emenda-
menti socialdemocratici che configuravano
un collegio d'accusa, emendamenti della De-
mocrazia cristiana che incidevano sulla com~

petenza del giudice ordinario. Allora prote-
stammo perchè ritenevamo che questa ri-
flessione non avrebbe riportato ad alcun ri-
sultato. I fatti di questa sera confermano
che la nostra valutazione negativa era fon-
data perchè come risultato di quella rifles-
sione si sono avuti altri emendamenti non
unificanti bensì ulteriormente divaricanti e
specifica tori di ulteriori proposte riguardan-
ti la riforma dei procedimenti d'accusa.

Perciò queste riflessioni vanno in una di~
rezione non costruttiva; in realtà quando si
deve riflettere costruttivamente il Parlamen-
to è organizzato per arrivare a decisioni pro~
ficue, che sono quelle che l'Aula può dare.
Quando invece si richiede di riflettere per
altre vie è perchè non si vuole affrontare
un giudizio definitivo. Per la verità questa
sera ci troviamo di fronte ad emendamenti
che sono peggiorativi della stessa soluzione
prospettata dagli emendamenti apportati il
23 luglio al testo originale. Inoltre gli emen~
damenti di questa sera sono peggiorativi,
soprattutto quelli firmati dal senatore Sapo-
rito e da altri senatori, perchè ci ripropon~
gono una sorta di Commissione articolata
per i due rami del Parlamento, per cui di
una Inquirente se ne fanno due, con il sup-
porto di un collegio di magistrati eletto dal-
la Cassazione, con l'incongruenza grave pe-
rò che si vengono a turbare i compiti istitu-
zionali dei magistrati di Cassazione, per una
funzione di supporto e di consulenza assai
modesta, che può essere del tutto disatte~
sa dalla Commissione parlamentare, che può
benissimo negare il fondamento della rela-
zione che i magistrati di Cassazione svol~
gono circa la sussistenza di elementi posti
a base dell'imputazione. Questo costituisce,
naturalmente, una vanificazione di un ruo~
lo giudiziario o di consulenza giudiziaria
che viene affidato a questa parte di magi~
strati di Cassazione eletti nel seno della
Corte.

Quindi, in definitiva, si tratta di una con-
suJenza che può essere benissimo disattesa
da un voto di archiviazione o di assoluzio-
ne, che può essere dato senza neppure più
quella maggioranza qualificata che invece
deve aversi con l'attuale sistema dell'Il1qui~
rente.
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AHara parliamoci chiaro: qui la riflessio-
ne deve andare in una direzione di supera-
mento della cosiddetta giustizia politica, di
mggiore affidamento nei confronti della spe-
ranza dei cittadini di vedere finalmente ri~
salto questo problema. Si tratta di ribadire
tutti i limiti della cosiddetta giustizia poli~
tica o si tratta di aggravare il sistema dei
filtri? Io credo di no: se la Commissione
deve esaminare una via risolutiva ohe veda
ripristinata la seduta come del Parlamento,
istituita una sorta di magistratura speciale,
anche attraverso !'istituzione di un organo
speciale e poi dare un potere assolutorio o
di archiviazione alle maggioranze come ta-
li, io mi domando quale sorte avrà il di~
segno di legge pur varato dalla Commissio-
ne. Questo testo costituisce un punto di ri~
ferimento sul quale noi vogliamo lavorare
per approfondirlo, aperti a miglioramenti,
ma non per stravolgerlo, non per introdur~
re organi di giustizia speciale di qualsiasi
tipo e filtri con poteri così assolutori in
mano alle maggioranze. Dignitosamente, non
è proponibile una via che volesse raggiun-
gere questi obiettivi.

Debbo dire che, se la maggioranza non si
forma tuttavia su questi emendamenti e non
c'è accordo, questo potrebbe anche essere
un segno di ripensamento iniziale, per cui
il rinvio in Commissione potrebbe anche
aprire una via diversa, dato che non si in~
siste per la votazione di questi emendamen~
ti in questa sede (Commenti del senatore
Perna); però votare oggi questi emendamen-
ti sarebbe stato grave e forse non ve la sie-
te sentita, signori della maggioranza, oltre
che per il fatto che non eravate concordi,
anche perchè era un cattivo inizio.

Noi, invece, giustamente abbiamo posto
al primo punto la questione della riforma
dell'lnquirente. Al comitato per lo studio
dei problemi istituzionali, noi comunisti ab-
biamo posto il problema dell'lnquirente co~
me primo punto tra le questioni istituziona-
li. Infatti grandi o piccole riforme del no~
stro ordinamento non sono proponibili
quando non si rimette in moto un rapporto
di fiducia tra i cittadini e la Repubblica.

Noi crediamo che questa legge che rifor-
ma i procedimenti di accusa abbia, assie~
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me ad altre cose quali le incompatibilità
parlamentari e le immunità parlamentari,
un grande valore per la credibilità delle isti-
tuzioni, per cui questa sera non ve la siete
sentita di esaminarla, perchè comprendete
anche voi che valore abbiano tali questioni.

In Commissione è percorribile la via di
superare questi emendamenti e di tornare
su quella giusta considerazione del testo va~
rata originariamente a cui apportare qual-
che miglioramento e perfezionamento? Dai
fatti sembrerebbe di no perchè, come la
maggioranza si è atteggiata, come si è svi-
luppato il lavorio di riflessione, lo consta~
tiamo da emendamenti che sono uno peggio~
rativo dell'altro, che tutti rimangiano il pro-
posito di riforma, annunciato solennemente
da taluni nelle Aule parlamentari, di liqui~
dare il sistema basato sulla Commissione
inquierente: quindi i segnali oggettivi sono
negativi.

È negativo anche il fatto che ci sia una
volontà di maggioranza di formare conver-
genza su emendamenti in un ambito che evi~
ta il confronto parlamentare con l'opposi-
zione in una logica maggioritaria, anche
questo contro tutti quegli auspici, quegll
appelli, quei proponimenti che hanno sem~
pre intravisto come necessario il fatto che
su così grandi temi di ordinamento non
vale la separazione tra maggioranza e op_
posizione, tra Je forze che hanno dato vi-
ta al patto costituzionale, ma occorre la
convergenza tra di esse; questa convergen-
za, in questo periodo di riflessione, dobbia~
ma dido con amarezza, non è stata nè ri-
cercata nè voluta.

Volete voi percorrere ancora questa stra~
da? Volete ricercare un accordo così diffi-
cile tra voi, chiusi in una logica di maggio~
ranza?

Sono interrogativi fondati, inquietanti,
gravi, ai quali i fatti che si sono succeduti
in questi mesi danno risposte ancora più
allarmanti. Ecco perchè ci opponiamo ad
un rinvio non motivato da sicure e fondate
certezze di lavoro e di approfondimento da
parte della Commissione affari costituzio-
nali e critichiamo la condotta della mag-
gioranza, impegnandoci a lavorare comun-
que perchè il testo non sia stravolto e per~
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chè si torni rapidamente in Aula a varare
una riforma attesa dal paese come segnale,
primo fra tutti, per il rinnovamento delle
nostre istituzioni. (Applausi dall' estrema
sinistra) .

MARTINAZZOLI
parlare.

Domando di

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

M A R T I N A Z Z O L I. Se non tcmes~
si, signor Presidente, di sottoporre i col1e~
ghi ad una punizione eccessiva, stante l'ora,
cercherei di essere un po' pill esauriente
nella motivazione; mi accontenterò invece
di dar conto delle ragioni per le quali, sen-
za pretendere di svolgere un discorso rap-
presentativo di tutte le motivazioni che con-
ducono alla stessa conclusione, ritengo di
sottolineare un voto positivo nei confron-
ti della richiesta di rinvio in Commissione.

Secondo me le ragioni che rendono con-
veniente questo ritorno indietro, se illimpi-
dite da una inevitabile e del resto legittima
polemica, SODOquelle che ha espresso un
momento fa il collega Maffioletti. So bene
che anche in una fase formativa, processua-
le, si danno comportamenti sui quali veri-
fiche e giudizi politici sono più che mai con-
sentiti, anche se forse occorrerebbe essere
un poco avari di eventuali opportunismi
propagandistici. Tuttavia, si dà il caso che
vi sia un dato di convergenza, almeno dal
mio punto di vista, su questa necessità, qua-
H che siano le diverse opinioni espresse, tut-
te rispettabili, pur essendo io uno di quelli
che hanno immaginato una certa soluzione
riformatrice, che non ha cambiato opinio-
ne e non è stato persuaso dell'esigenza di
cambiarIa.

Proprio per questo sarei molto preoccu-
pato della circostanza che oggi si aprisse in
Aula una fase conclusiva di quella riforma.
Non tutti sono d'accordo perchè è difficHe
formare una volontà comune, non dico una
volontà di maggioranza, come hanno confer-
mato alcuni di noi e lo stesso relatore Bo-
r.:.ifacio per primo. Su questo terreno ci deve

essere una ricerca paziente e persino osti-
nata di ampi margini di consenso. Ma sa-
rebbe altrettanto improprio, pensare che
una maggioranza di Governo si frantumi su
una questione di questo tipo.

Quindi registro una difficoltà; ma, dal mio
Duuto di vista, la difficoltà decisiva è quel-
la che ci facesse immaginare una operazio-
ne di innesto su un testo, su una proposta,
su una congettura normativa di cose che
certamente lo stravolgerebbero. Anche quei
colleghi che hanno presentato emendamenti,
del resto assolutamente legittimi, che io ri-
spetto e che probabilmente sono motivati
da raoventi assolutamente apprezzabili (e
sono io il primo a rendermi conto di come
si rischia avventurandosi su rotte scono-
sciute in questa materia), dovrebbero ren-
dersi conto che bisognerebbe avere tutti in-
sieme 1'accortezza di capire che non ci sono
territori illimitati per le fantasie combina-
toric. Alcune cose non rassomigliano ad al-
tre e quindi si tratta di scegliere; secondo
me il rischio peggiore sarebbe quello di in-
serire in questa fase ~ e così inevitabilmen-
te accadrebbe ~ su una immaginazione le-
gislativa di una certa qualità e di una certa
misura cose che sono assolutamente con-
traddittorie. Allora sì che dovremmo dire
di aver pronunciato parole riformatrici, com-
piendo però gesti non dico controriformisti,
ma certamente abbastanza inspiegabili alme-
no sotto il profilo tecnico. Sono più che
mai convinto che anche questa esemplifica-
zione minimale ~ e lo dico molto sommes-
samente, molto rispettosamente e senza nes-
suna pretesa di ironia nei confronti di chi
predica grandissime riforme ~ dovrebbe
m;erCÌ insegnato, in questa vicenda almeno,
che si può fare tutto tranne che pensare a
pret-à-porter di riforma istituzionale. Ci so-
no razionalità normative, istituzionali, che
non vanno impunemente scalfite perchè al-
trimenti anche le migliori intenzioni rischia-
no di portare a risultati abbastanza scaden-
ti. Ognuno teme quello che teme, alcuni si
assumeranno le responsabilità che vorran-
no assumersi, ma certo siamo al punto, se-
condo me, in cui conviene riportare all'ori-
gine il discorso per tentare ipotesi rif~rm~-
trici; saranno quelle che saranno, ma, lQ dI-
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co, dovranno essere di segno precisabile e
verificabile: tutto dovranno essere, cioè,
tranne quello che qui rischierebbe di acca-
dere. E. per questa ragione che io consento
sulla proposta di rinvio. (Applausi dal cen-
tro e dal centro-sinistra).

J A N N E L L I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N E L L I. Ho ascoltato molto
attentamente quello che ha detto il collega
Maffioletti e quello che ha detto or ora il
senatore Martinazzoli. Capisco tutte le ra-
gioni per le quali il senatore Martinazzoli
ritiene opportuno il rinvio in Commissione
e noi non ci opponiamo al rinvio dal mo-
mento che, in definitiva, una riflessione
maggiore in sede di Commissione può essere
anche opportuna. Tuttavia non vorrei che
questa discussione precludesse poi in Com-
missione alcune soluzioni che sono già state
prospettate e che, per alcuni aspetti, pos-
sono ritenersi in qualche misura soddisfa-
centi.

Tutta la conflittualità che si verifica in
Commissione per i procedimenti di accusa
attualmente ha per oggetto l'acquisizione
delle prove: se interrogare il teste Tizio, se
interrogare il teste Caio, se acquisire il do-
cumento ipsilon, se acquisire il documento
zeta. Ed allora si tratta di dare l'avvio sul
delicato punto ad una soluzione che possa
trovare un consenso molto esteso nell'Aula
parlamentare. Proprio per evitare questa
conflittualità sull'indagine istruttoria, ave-
vamo pensato di svincolarla dalle pressioni
e strumentalizzazioni di carattere politico e
di affidarla ad un collegio di magistrati.
Non c'è assolutamente nulla che stravolga
princìpi costituzionali; non c'è assolutamen-
te !'intenzione di dare ai magistrati un po-
tere decisionale che spetta sempre, in ulti-
ma analisi, al Parlamento. E credo che an-
che nella proposta originaria del senatore
Martinazzoli questa rivendicazione del ruo-
lo parlamentare, in ordine ad accuse che ri-
guardano ministri e presidenti del Consi-

glio dei ministri, sia ancora affidata e at-
tribuita al Parlamento attraverso la Giun-
ta per le autorizzazioni a procedere.

Quindi, signor Presidente, noi socialisti
non vogliamo assolutamente frapporre osta-
coli al rinvio in Commissione del testo di
legge. Tuttavia si tenga conto che determi-
nati accordi sono stati raggiunti tra alcune
forze politiche.

P E R N A. Che è materia di maggio-
ranza di Governo questa?

J A N N E L L I. E poi speriamo che
in Commissione ci confronteremo, ma su
proposte serie, caro senatore Edoardo Per-
na! Perchè non è possibile che voi in modo
così rigoroso puntiate verso una giurisdizio-
ne ordinaria, senza tenere conto che c'è pu-
re da rispettare le attribuzioni del Parla-
mento, in quanto è il Parlamento il centro
motore della nostra democrazia. E così, an-
che per quanto attiene alla cosiddetta giusti-
zia politica, il Parlamento non deve essere
scavalcato ed escluso. Questa è la logica su
cui noi ci muoviamo e ~ lo dico subito ~ ci
muoveremo sempre. (Applausi dalla sini-
stra).

P RES I D E N T E. Metto ai voti la
proposta di rinvio in Commissione dei di-
segni di legge nn. 31, 1272 e 1281. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Autorizzazione alla relazione orale per il
documento VIII, n. 7

D E V I T O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E V I T O. A nome della sa Commis-
sione permanente, chiedo, a norma dell'ar-
ticolo 77, secondo comma, del Regolamento,
che sia concessa l'autorizzazione alla rela-
zione orale per il Documento VIII, n. 7, li-
mitatamente al rendiconto delle entrate e
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delle spese del Senato per l'anno finanzia~
ria 1980, essendo già stata presentata rela-
zione scritta per il progetto di bilancio in-
terno del Senato per l'anno finanziario 1982.

P RES I D E N T E. Non facendosi
osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Senato, composizione

P RES I D E N T E. Informo che la
Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari ha comunicato che, occorrendo
provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della leg~
ge elettorale per il Senato, all'attribuzione
dei seggi resisi vacanti nelle Regioni della
Toscana e della Calabria, in seguito alla mor-
te rispettivamente dei senatori Franco Cala~
mandrei ed Elio Tiriolo, ha 'riscontrato nella
seduta odierna che:

per la Regione Toscana risulta primo dei
non eletti il candidato Pierluigi Onorato.
Poichè il predetto candidato è già stato elet-
to deputato, con lettera inviata al Senato ha
dichiarato che egli pur trovandosi nella con-
dizione di essere proclamato senatore in so-
stituzione del defunto senatore Franco Ca-
lamandrei, preferisce continuare ad apparte-
nere alla Camera dei deputati. La Giunta per-
tanto, preso atto della predetta dichiarazio~
ne, ha accertato che fra i non eletti del me~
desimo Gruppo, dopo il candidato Onorato,
risulta che ha ottenuto la maggiore cifra in~
dividuale il candidato Luigi Giuseppe Cor-
tesi;

per la Regione Calabria, il primo dei can-
didati non eletti del Gruppo, cui il defunto
senatore Elio Tiriolo apparteneva, è il signor
Francesco Smurra.

Do atto alla Giunta di questa sua comuni-
cazione e proclamo senatori i candidati Luigi
Giuseppe Cortesi per la Regione Toscana e
Francesco Smurra per la Regione Calabria.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti
dei nuovi proclamati, il termine di venti gior-
ni per la presentazione di eventuali reclami.

Informo che la Giunta delle elezioni e del~
le immunità parlamentari ha comunicato
che, nella seduta odierna, ha verificato non
essere contestabile la elezione del senatore
Luigia Barin per la Regione Veneto e, con-
correndo nell'eletta le qualità richieste dalla
legge, ha dichiarato valida la predetta ele~
zione.

Do atto alla Giunta di questa sua comuni-
cazione e dichiaro convalidata tale elezione.

Interrogazioni,
annunzio di risposte scritte

P RES I D E N T E. Il Governo ha
inviato risposte scritte ad interrogazioni
presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fa-
scicolo numero 70.

Interrogazioni, annunzio

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

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.),
segretario:

SAPORITO. ~ Ai Ministri degli affari este-
ri, della pubblica istruzione e del tesoro. ~
La situazione delle scuOlle iÌta!lia:ne neHa Re-
pubb1i<oa federole di GermaniÌa ed in Sv:iz~
~e["a, mn seguito a!1l'entfaJta !in vigOiI"e deLla
legge 10.. 604 del 1982, suLla s'ail1,atoI'ia del
preoari'alto aLl'este'oo, è dramma:tioa in qUaln~
to moltd corsi milnaccia:no di essere sop-
pressi con cLaaJJlliOgravissimo per lÌ figLi dei

OOl1JOÌitJtadillliiemiglI".aJÌ!Ì, che h<aillJl1JO pubbLica-
mente espresso illloro malocmtenro aMe no~
Sitlre alutodtà diplomatiche e OOIlJsol:aJri.

In relazione a tanto, l'interrogante chiede

di conoscere quali urgenti interventi si in.
tendono adottare, anche in via amministrati-
va, per soddisfare le legittime esigenze delle

sopra citate comunità italiane all'estero.

(3-02201)



Senato della Repubblica ~ 26287 ~ VIII Legislatura

20 OTTOBRE 1982510a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

VITALONE. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Per canoscere le valutaziani del
Governo sulla destinaziane del dottor Guida
Marino ad avvocato generale pressa la Corte
d'appello di Firenze, dapa che il medesimo
magistratO' era stata rimosso d'ufficio, ex
articalo 2 del regio decreto-legge 31 maggio
1946, n. 511, dall'incarico di procuratare del-
la Repubblica presso il Tribunale di Bolo-
gna, in esita agli accertamenti disposti dal
Consiglia superiore della Magistratura sulle
gravi irregolarità e sui contrasti verificatisi
nel corso dell'indagine sulla strage della
stazione.

Al riguardo, si sottolinea:

1) il dottor Marino viene destinata ad
una dei più alti incarichi della Magistratura
requirente proprio nell'ufficio giudiziario
che, ai sensi dell'articolo 41-bis del codice
di procedura penale, dovrà giudicare dei pre-
sunti reati contestati ai magistrati balagne-
si con i quali il Marino si è trovato in quei
gravi pubblici contrasti che hanno determi-
nato l'intervento dell'argano di autogover-
no ed il trasferimento di tutti i magistrati
in contesa;

2) in tal modo il Marino viene investito
del potere di controllare lo svolgimentO' di
processi rispetto ai quali è direttamente in-
teressato;

3) il dottor Marino, trasferito d'ufficio
per l'incapacità rivelata a dirigere la Procura
di Balagna con il prestigiO' richiesto dal-
l'ordine giudiziario ~ specie con riferimen-
to al delicatissimo contesta dell'inchiesta
sulla strage, che imponeva a tutti gli istrut-
tori grande linearità di comportamenti e,
nella naturale dialettica dei rispettivi ruoli,
la ricerca di armoniche ed efficaci forme
di collabaraziane per il conseguimentO' di
tempestivi risultati di verità, al di fuori di
distoglienti e screditanti polemiche ~ viene
promosso a più alto incarica, senza che se
ne canascano le plausibili giustificazioni.

Si chiede, inaltre, di sapere se la proce-
dum seguita dail Consiglia Isuperiore della
Magistratura sia stata regolare e, specifica-
mente, se sianO' stati rispettati i termini per
!'inoltro delle domande degli aspiranti e se

l'istanza del dottor Marino sia stata presen-
tata a termini ormai scaduti.

(3 -02202)

DI MARINO, TALASSI GIORGI, MIRA-
GLIA, ZAVATTINI. ~ Al Ministro dell'agri-
coltura e delle foreste. ~ Premesso:

che, in assen:zJa di idonei pravvedimeIllti,
la situaZ!Ìoil.1'e ecanomica-fin~aria del-
l'IRVAM risulta gravemente compromes1sa,
tanto da mettere in forse sin da ora la pro-
secuziane dell'attività e il pagamentO' degli
stipendi ai lavaratori dipendenti;

che la precarietà della situazione è resa
ancora più pesante dalla minaccia di sfrat-
to d~ll'attuale sede di Roma, Jn via Castelfi-
dardo n. 43, sfratto che la società subentrata
nella proprietà dell'immobile minaccia di
rendere esecuttvo con l'usa della farza pub-
blica;

che il clima interno dell'istituto appare
fortemente deteriorato a causa di un tipo
di gestione degli attuali vertici amministra-
tivi fartemente criticato per decisioni arbi-
trarie e violazioni del cantratta collettiva di
lavoro, sicchè le organizzazioni sindacali uni-
tarie haDlnO'chiesta la sostituzione del com-
missariO' ,straordinar.io e del segretarria gene-
rale perchè la lara permail1'enza in oarka vie-
ne giudi1cata un elemento di turba'biva della
vita dell'IRV AM;

gli interroganti chiedano al MinistrO' se
nan ritenga di dover adottare provvedimen-
ti immediati per assicur.are aJil'IRVAM i fi-
nanziamenti indispensabili per la prosecu-
zione 'regolare dell'attività e per dilpagamen-

tO'degli 'stiJpendi e se nan ritenga ormai giun-
to il mO'mento di a~fidare la gestione del-
l'istituto a peI'sane che, per competenza, ca-
pacità amministrativa e quaHtà marali, slia-
no in grado di dir.igere l'IR VAM in questa
fase casì delicata che precede la definiziO'-
ne di UIlla legge di riforma cui il Parlamen.
to dovrà al più presto pervenire.

(3 -02203)

BONIVER, DELLA BRIOTTA, CI PELLI-
NI, SIGNORI, BARSACCHI, SCEV AROLLI,
MARAVALLE, BOZZELLO VEROLE, JAN-
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NELLI, DA ROn, SEGRETO, NOCI, PE-
TRONIO, DI NICOLA. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed al Ministro degli
atfari esteri. ~ Per conoscere:

quali iniziative concrete ed urgenti il
Governo, singolarmente o d'intesa con gli
altri Governi della CEE, intenda assumere
a seguito degli ultimi sviluppi della situa~
zione polacca che da un lato vede la messa
al bando di « Solidarnosc », mentre d'altro
canto si registra un intensificarsi della resi~
stenza da parte della popolazione che non
accetta questa ennesima gravissima viola~
zione degli accordi tra le parti;

quali passi il Governo reputi necessari
per ottenere il rilascio di tutti i prigionieri
politici, l'abrogazione dello stato di guerra
e il ripristino del dialogo sociale.

(3 ~02204)

GRANZOTTO, BACICCHI. ~ Al Presiden~
te del Consiglio dei ministri ed al Ministro
del tesoro. ~ Premesso:

che a seguito del disastro del Vajont
~ 9 ottobre 1963 ~ giornali, radio e televi~
sione promossero l'iniziativa della raccolta
di aiuti in denaro per le popolazioni colpite
e che le somme così raccolte confluirono
nella cosiddetta « Catena della solidarietà »;

che per la gestione del fondo venne co-
stituita un'apposita Commissione interpro-
vinciale ~ decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri del 31 ottobre 1963 ~ la
cui presidenza fu affidata al prefetto di Bel~
luno, come si ritenne da parte dei promo-
tori e dei comUiIli interessati per ragioni di
praticità ed opportunità e non perchè il
fondo avesse alcuna natura « istituZ'ionaile ]t;

che le somme furono erogate dalla Com~
missione ai sinistrati sotto fonna sia di
aiuto, sia di anticipazione sui contributi
percipiendi daUo Stato in base ana ,legge
31 maggio 1954, n. 357, e successive integra~
zioni e modificazioni;

che la Commissione si autosciolse nel
1974 con il consenso della Presidenza del
Consiglio dei ministri, espresso nella nota

n. CA/9580/12402 del 26 ottobre 1974, sta~
bilendosi che i fondi disponibili sarebbero
stati ripartiti tra i comuni interessati per
essere utilizzati, con apposita gestione, a
scopo di previdenza ed in opere riguardanti
direttamente gli interessati, come in effet-
ti avvenne;

che le 'somme :rientrate o in COO"SOdi
rientro dalle anticipa1jioni aocoodate ai si-
nistrati appartengono di conseguenza ai co-
muni;

che da parte deLla lTefettura di Bellu-
no si insiste sull'obbligo dei oomUiIlddi ver~
sare alla Tesoreria di Stato le somme 'ap~
partenenti ail detto fondo di 'SOlidarietà, e
ciò in applicazione dell'articolo 1 de:lia leg~
ge 25 novembre 1971, n. 1041;

che il Mims.tero del tesoro aiIlcora, eon
la nota n. 113136 del 16 marzo 1973, aveva
espresso aVV'Ìso che :ill fondo 'Predetto non
è di. per-tmenza dello StaJto ed è qumdi esclu-
so dalla previsione di cui alla citata legge
n. 1041;

che tuttavia la Presidenza del Consiglio
dei ministri manifestava diverso avviso nea~
la nota n. CAj12402.3.0.9 del 27 novembre
1980,

gl'i interroganti chiedono di conoscere qua-
li provvedimenti si intendano attuare urgen-
temente per la soluzione deil conftlitto inter-
no agli organi statutari e tra alcuni di que~
sti ed i comuni del Vajont, al fine di attri~
buire de£initiv.amente a questi i.J diritto di
utilizzare con gestione propria i fondi mc-
colti dal'la solidarietà nazionroe 'Per d fini
indicati dai promotori delI'inmtiva.

(3 - 02205)

D'AMICO. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e
del tesoro. ~ Per oonoscere !ioprovvedimeruti

che ritengono cl[ dover a.dottare a segudrto
ddla estremamente grave dedsione cui, a
qU:aJI1tosi sa, sono pervenuti gli organi tec-
nici e di vigillalIlm del Mimstero dei n-a-
sporti, di sospendere per motivi di Sikurezza
l'esercizio anche de1la t'ratta Archi-CasteJ cl[
Sangro della ferroVlÌa adriatic(};saII1grit,ooa,
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già OO'Ilcessa ai1l'omonima società ed Mlt:ua[~
merute in gestione oommissarialle govema~
tliva, pe1'altro prossdma aMa scadenza, decd~
sione che, pllirtroppo, segue quclle già ope-
ranti nei 'rigl1lalrdi de1le tratte della stessa
ferrovJa OJ:ltona~rooetta e Lanciano-Archi.

Richiamate, a memoria stolrÌoa, le IllUme-
rose liniziative di cui lO.eItempo si SOIO.Ofatte
caiI1Ìoo Je AmmilIldMmzion:i locaJld e, nolO.
meno, queJ1le aSSU11Jtea Mvcllo paiI11amentare
per porre Iripetutamente aM'attenzione del
Governo il progressivo degrado deI,la citata
ferrovia, in conseguenza de1l'iÌinsufficienza
deNe dotaziOlIli frÌtnIaIO.ziamie,della lentezza
degli iIIllterventi opemtivi di orditnari.a e
straordin.aria manUltenzione quando dispo~
sm e delll':itncelrreZza mamifestata suMa sua
sOll"tedefilnditiva lO.elqUialdro dei pÌ:ain:Ìe pr0.-
grammi di drSalIllamenlt:oteonioo-economico
dclle femovie iIIl concessione;

atteso, aLtresì, che con le stes'se iIIlizia-
tive si è sempre sottolineata f~mpOl'tanza
oggettiva di queHa mfrastTUt1ura, SelIlza al-
cun dubbio 1O.0lldi sodo iIIlteresse ilooai1e
oltre tutto peirChè a servizio di due regim,
l'Abruzzo ed ddMolise, e perchè aVelIlte neÙJ1a
tmtta San Vi,to-Castel di Sangro le camtte-
ris1J.ichedi asse di petnetlrazione dintema e di
oongi1mgente più breve dell' Adria1:iioocon iJ
11irreno, CÌircos1::aJlua,questa, chiammente
posta iIIl luce lO.eldisegno di [egge n. 1306,
da tempo rimesso aM'esame deJùa 8" Com-
mi:sSÌiOniepermanente del Senato !iJnsriemeaJ
disegno di legge n. 790;

preso actto con evidente soddisfazione
deWleanailoghe conclusiolO.i cui risuJ..ta essere
gi1..1lThtoil MiiIliiSooro dei trnsporti, che om
iIIldica la sangnitana tra le iJ.ri.neeinaludibm
neLla rete dei1leferrovie deHo Stato, clcom-
prendoodone [Il reLativo onere nel piano de]
quatle attende dal Tesoro la copertura fi:oon~
zia,ria,

l'inteITogante, nel 11ileva,red'anomalia del1a
situazione lO.eLLa quatle essa fuprovia v:ilenea
tirovall"siaJLlorquando, da una paTte, a liveHo
governa1:iivo, acqUiÌisendosi ~e vailUltaziolIlJÌdi
sempre de~ enti looallii e da uJt!ÌiIl1odeLla
Regione, se ne ncOlO.lOscOlIloufficiallmelDll:e
fimportanza e la funzione e, daM'alltlra, se
ne dispoIIle la sospensione deIJ'esercizio ~

sia pure per dichiarnte ragioni di sicurezza
che andrebbero megil:io verificate ~ anche
di quella parte che deLl'intera mfrastiruttura
è da considerare fondamentale, ,si augura che
la risposta che gli verrà fOITl,ita ~ attesa
oon tirepidaziOiIle dwLle popoJazioni interes~
salte ~ COII1tenga eioementi di certezza in
ordme ai provvedimenlt:i che siÌ Tell1dono !I1e~
ces'Sami per assd.cumre Helil'immediato l'agi~
bi1ittà del,la funrovia sangritana nella pro~
spettiva, tuttavia, del nuovo ruOllo che eSM
è destilDJata ad assumere lO.ellCQntes'to degU
iIIlteressi genemld dell Paese ed a supporto
liindi'spensabile deU'economia dcll'area più
dÌll"etitamente sernta, propirÌo nel momento
in cud vi si è mnesoato un ilDJtensoprocesso
di ,sviluppo indusrtri:a!le destiÌrnato a farua
usdre dalla seoo1are condi2)ione di sottosvi-
duppo che finora l'ha m'Stamente carntte~
,rizzata.

(3 -02206)

FLAMIGNI. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per sapere se risponde a vedtà quanto dif~
fuso da una nota di agenzia ANSA, secondo
la quale il Mmistro della difesa, a seguito
di accertamenti svolti sui colloqui avuti da
alcuni rappresentanti dei servizi segreti nel
carcere di Ascoli P.iceno con Raffaele Cutolo
durante la vicenda Cirillo, avrebbe appumto
che gli ufficiali del SISMI BelmonJ1:ee Mus~
sumeci si incontrarono nel carcere di Ascoli
Piceno con i1 boss della oamOITa senza avere
ricevuto alcun ordine dai loro diretti supe~
dori e che compkono tale missione in segui~
to ad una loro personale iniziativa.

(3 ~ 02207)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

RICCI. ~ Al Ministro del lavoro e della

previdenza sociale. ~ Premesso:

che la società FER, « Fonderie Ernesto
Radaelli }), già esercente fonderia nel comu~
ne di Torrecuso (Benevento), a seguito an-
che del passaggio di proprietà ad altri ope~
ratori, è stata posta in liquidazione;
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che la detta azienda, come si evince da-
gli studi e dalle ricerche effettuati dall'IASM,
può considerarsi potenzialmente in attivo e
che la reale passività è dovuta aH'inefficien-
za ed al disinteresse degli imprenditori inte-
ressati;

che la FER è l'unica fonderia in lega leg-
gera del Meridione fornitrice di prodotti a
grandi fabbriche, quali 1'« Alfa Sud », 1'« AI-
fa Romeo », 1'« Innocenti », la « Magneti Ma-
relli », la FIAT di Grottaminarda, di Cassi-
no, di Termoli, eccetera,

!'interrogante chiede di conoscere per qua-
li motivi non possa essere concessa agli ope-
rai disoccupati la cassa integrazione guada-
gni in modo da consentire o un diverso as-
setto societario dell'azienda, o !'intervento
della GEPI, assecondando così le richieste
delle autorità regionali e comunali.

(4 -03248)

BAUSI. ~ Ai Ministri del tesoro, dell'inter-
no, del bilancio e della programmazione eco-
nomica e del lavoro e della previdenza so-
ciale. ~ Premesso che, con sentenza n. 92 del
9 apri<le 1981, la Corte costituziona!le ha di-
chiarato -l'illegittimità CO'stituzianale delrar-
ticolo 6 della 1egge 9 ottobre 1981, n. 824, nel-
la parte in cui non indica con quali mezzi i
comuni, le aziende munidpalizzate ed i rela-
tivi consorzi faranno fronte agli oneri iìinan-
ziari posti a loro carico derivanti dai benefi-
ci per il coltocamento a riposo degli ex com-
battenti ed assimilati ai sensi deHa legge 30
giugno 1970, n. 336;

venuto a conoscenza che gli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro e l'Isti-
tuto nazionale as'sistenza dipendenti enti 10-
eali (INADEL), a seguLto di questa sentenZia,
che non garantisce loro la relativa copertura
finanziada, hanno ,sospeso la ~iquidazJione
delle pensioni e dell'indennità di fine sem-
zio, ca!lcolata o da c:a:lcolarsi con i benefici in
argomento, creando così una grave situazio-
ne per tutte le categorie di pensionati a cari-
co dei predetti istituti;

considerato che da notizie recenti risul-
ta che addirittura sono stati convenuti di-
nanzi all'autorità giudizi.wia alcuni pensio-

nati e vedove di pensionati per sentire ordi-
nare la restituzione ,di somme per loro in-
genti;

ritenuto che questo atteggiamento de-
gLi l'stituti surnrnenzionati è lesivo dei diritti
che i lavoratori ex combattenti ed assimitlati
hanno acquisito con la legge n. 336 del 1970,
in alcun modo intaccata ciraa ,la sua Jegitti-
mità costituzionale da parte della suprema
Corte, che nemmeno la sentenza in argomen-
to della medesima Cmte ha !inteso togliere
tale diI'itto e che comunque non si può riva-
lere sui pensionati il disagio conseguen,te ad
un conflitto tra enti,

!'interrogante chiede di conoscere:

quale azione intendono svolgere il Gover-
no ed i Ministr.i competenti per far liquida-
re le pensioni e le indennità di fine servizio
o di buanusdta a coloro che haI1JI1ochiesto
H oollooamento anticipato a riposo con i be-
nefici di cui aH'articolo 3 della ~egge n. 336
del 1970;

quali iniziaìive il Governo intende met-
tere in atto per sanare le conseguenze pro-
dotte dalla citata sentenza della Corte casti-
tuzionale, ridare certezza finanziaria agli i&ti-
tuti che devono erogare le prestazioni pensio-
nistiche e previdenziali derivanti dai bene-
fici del citato articolo 3 delila ~egge n. 336
del 1970, mettere in grado i comuni, le azien-
de municipalizzate ed i relativi consorzJi, di
sapere veramente che cosa devono stanziare
in merito nei propri bilanci e, infine, iridare
certezza del proprio avvenire a famiglie che
vedono pregiudicati, per motivi burocratici,
i propri mezzi di su<ssistenz'a.

(4 - 03249)

RIGGIO. ~ Al Ministro dei lavori pub-

blici. ~ Pelt" conoscere come intende Ìr:ruter-
venLTe peT il ripvi'Stino del tvansÌJto sulla
strada a scorrimento veloce Palermo-AgrI-
geruto ,interrot1'O [l'el trott-o Misilmeri-Bolo-
gnetta, dato che, a distanza di 'Oltre due
mesi, nessuna imizi~tj.va I1isUJlta:Unessere per
~l ,rjpìI1Ì~tdm.odeH'iimportantissima arteria.

(4 -03250)
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BUSSETI. ~ Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. ~ Per co-
noscere quaM dJn:iziativeamminÌ!sltmbive o le-
gislative [nte:nda assumere a fronte dei di-
sagi diffus-amente avveI1titi e denU[ldaJtii. da
tutte Je oa1JegOirieÌ:11Jteoossate1im.ordine aJ-
l'applicazione di adcUlue norme della Jegge
n. 441 del 1981, meglio no1:'a come qUeJ1la
« del peso netto ».

Per conoscere, ailtresì, l'autorevole opil.OJio-
ne del Mindsrtro in ordine all,la più oonsQ-
stente tra le mohe proposte emendaItive
prospettate, e cioè quella concernente la
previsiO!l.1iedello sdoppLamOOfto della voce
« contenÌitOlre» da qU€lliladclla merce com-
pmvenduta, nel contesto della stessa fatturo
commercia2le.

Sta di faJtto che, soprattutto per i pro-
duttori agirLooM, commissQonoo, grossd:su,
dettagManti ed autotr.aspo;rta,tori, La previ-
sione normativa vigente rela1iva alla deter-
minazione del prezzo « ad n:etto» comporta
<illgrave daruno della ilITocuperabilità del co-
sto dei CO!l1!tendtoiI1Ìche, quindi, si scmica
praticamente sui produttori, senza che al-
cun vantaggio concreto s':Ì!aconseguito dai
consumatori.

(4 ~ 03251)

BUSSETI. ~ Al Ministro della sanità. ~

Per conoscere:

se siano mai state disposte indagini vol-
te a conseguire informazioni certe mtorno
al fenomeno della diffusione dell' alCOOliSilllO
nel nostro Paese, specie in rel3.Èione alle
aUarma:n:ti notizie portate da recenti servizi
gdo:ma1istJici;

quali siano allo stato gli interventi pre-
disposti per la prevenzione e la oura del~
l'akoolismo e quali gli esiti sin qui accertati;

l'opinione del Mini'stro intorno aH'ini-
ziativa, da più parti invocata, di un adegua-
mento dclla nostra legislazione a quella di
altri Stati in ordine all'obbligo, da prevede-
re ;per legge, dell'accertamento dello stato
di sobrietà dei conducenti di automezzi,
quanto meno in occasione di incidenti stra-
dali.

(4 ~03252)

BUSSETI. ~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per sapere quale
reale fondamento abbiano le cospicue criti~
che, che vengono rivolte alla gestione dei ser-
vizi tecnici della RAI, di colpevole sperpero
di pubblico danaro consumato nelle ricor-
renti occasioni di distruzione di apparecchia-
ture tecniche (di trasmissione, registrazione,
eccetera) appena ritenute obsolete e non più
utilizzabili per l'esercizio.

Sta di fatto che quelle apparecchiature,
ancorchè non più idonee a perfette trasmis-
sioni, anzichè essere distrutte, potrebbero
essere offerte in vendita, così come avviene
per altri mezzi meccanici e tecnici in dota-
zione a enti o amministrazioni pubbliche,
specie laddove si tratJti di beni di notevole
valore anche sul mercato dell'usato.

(4 ~ 03253)

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 21 ottobre 1982

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani, gio-
vedì 21 ottobre, alle ore 16, con il seguente
ordine del giorno:

I. Discussione dei documenti:

1. Rendiconto delle entrate e delle spe~
se del Senato per l'anno finanziario 1980
(Doc. VIII, n. 7).

2. Progetto di bilancio interno del Se-
nato per l'anno finamiario 1982 (Doc. VIII,
n. 8).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. PACINI ed altri. ~ Norme per il re-
cepimento delle direttive comunitane in
materia di attività venatoria (1652).

2. Deputati MENEGHETTI ed altri. ~

Norme per il recepimento delle direttive
comunitarie in materia di attività venato-
ria (1915) (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Per il rinvio in Commissione).

La seduta è tolta (ore 21,25).

Dott. FRANCESCO CASABlANCA

Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


