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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

G E R M A N O ' , Segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta precedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, i,l procesrso verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto
oongedo i senatori: Arena per giorni 3, Ban-
fi per giorni 4, Bergamasco per giorni 3, Ca-
ron per giorni 3, Chiariello per giorni 3, Ci-
farelli per giorni 5 e Morlino per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi Gonge-
di sono concessi.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del senatore:

CIFARELLI. ~ « Riduzione del numero dei

componenti dei collegi giudicanti d'appello
e di cassazione» (1168).

Comunico inoltre che, a norma dell'arti-
colo 71 della Costituzione, è stato presentato
il seguente disegno di legge d'iniziativa po-
polare:

{{ Interventi a favore dei soggetti con limi-
tate capacità psichiche, fisiche, sensoriali e
dei disadattati sociali» (1167).

Detto disegno di legge, previ accertamen-
ti dei requisiti costituzionali, sarà stampato,
distribuito ed assegnato alla Commissione
competente.

Annunzio di deferimento di disegni di leg-
ge a Commissioni permanenti in sede re-
ferente.

P RES I D E N T E. Comunico che j

seguenti disegni di legge sono stati deferiti
in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno:

TANGA. « Norme sul collocamento a ripo-
so del personale civile delle Amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici» (1159), pre-
via parere della sa Commissione;

alla 3" Commissione permanente (Affari
esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblica fe-
derale di Germania per impedire la doppia
imposizione in materia di imposte dirette
derivanti dall' esercizio di imprese della na-
vigazione aerea, concluso a Roma il 17 set-
tembre 1968» (1070), previ pareri della Sa
e della 7a Commissione;

« Approvazione ed esecuzione dello scam-
bio di Note effettuato a Ginevra il 24-25 giu-
gno 1968 tra il Governo italiano e il Comi-
tato Intergovernativo per le Migrazioni Eu-
ropee (CIME) per l'integrazione dell'articolo
III dell'Accordo del 23 giugno 1967» (1097),
previ pareri della Sae della 10a Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione
permanente in sede deliberante di dise-
gni di legge già deferiti alla stessa Com-
missione in sede referente

P RES I D E N T E. Comunico che, su
richiesta unanime dei componenti la 9a Com-
missione permanente (Industria, commer-
cio interno ed estero, turismo), i seguenti
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disegni di legge, già deferiti a detta Com-
missione in sede referente, le sono deferiti
in sede deliberante:

{{ Assegnazione di un contributo straordi~
nario al Comitato nazionale per l'energia
nucleare» (959);

{{Concessione al Comitato nazionale per
l'energia nucleare di un contributo statale
per l'anno 1970» (1102).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, nel~
le sedute di stamane, le Commissioni perma~
nenti hanno approvato i seguenti disegni di
legge:

3a Commissione permanente (Affari

esteri):

({ Aumento del contributo all' Alto Com-
missariato delle Nazioni Unite per i rifugia-
ti (UNHCR) » (785);

« Contributo italiano agli Stati africani e
malgascio associati (SAMA) e ai Paesi e ter~
ritori d'oltremare (PTOM) per i prodotti
oleaginosi originari dei SAMA e dei PTOM »
(949);

4a Commissione permanente (Difesa):

Deputati MATTARELLI e FORNALE. ~

({ Alle-
vamento e impiego dei colombi viaggiatori »

(673) con modificazioni;

9a Commissione permanente (Industria,

commercio interno ed estero, turismo):

« Integrazione di fondi sugli stanziamenti
previsti dalla legge 3 gennaio 1960, n. 15, sul
completamento e l'aggiornamento della car-
ta geologica d'Italia, e proroga dei termini
per la sua ultimazione al 31 dicembre 1971 »

(1130);

l1a Commissione permanente (Igiene e sa-
nità):

«Modifica dell'articolo 5 della legge 18
marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze
per l'assistenza psichiatrica» (1087).

Commemorazione del senatore
Giulio Maier

P RES I D E N T E. (Si leva in piedi e
con lui tulla l'Assemblea). Onorevoli colle~
ghi, ,si è spento il giorno 6 febbraio a Firen~
Zie,in seguito a malore improvviso che ,lo ave~
va colpito ill 24 gennaro, il senatore Giulio
Maier.

L'immaturità della scomparsa e le elette
qualità del rimpianto collega ci avvertono
della perdita subita dalla nostra Assemblea
che nel senatore Maier ebbe un Questore
di raro equilibrio.

Giulio Maier era nato a Paluzza, nella Car-
nia, il 5 novembre 1913, ma dal 1915 risie-
deva in Toscana.

Diciottenne si diplomò in ragioneria, con-
seguendo poi ~ mentre si avviava alla car-
riera bancaria ~ la laurea in economia e
commercio.

Nel 1935 passò invece all'amministrazione
delle antichità e belle arti, assolvendo molti
incarichi presso la Sovrintendenza di Firen-
ze e ricoprendo la carica di Capo dei servizi
amministrativi e di Direttore del Palazzo Pit~
ti e del Giardino di Boboli.

Dopo aver partecipato alla Resistenza, co~
me rappresentante del Partito d'azione in
seno al Comitato di liberazione nazionale,
svolse nel dopoguerra intensa attività sinda~
cale. Fu segretario dell'Unione provinciale
statali, vice segretario nazionale del Sinda~
cato dei dipendenti dal Ministero della pub-
blica istruzione e dal 1944 al 1968 membro
della giunta della Camera del lavoro di Fi-
renze.

Eletto nel 1956 consigliere comunale di
Firenze per il Partito socialista democratico
italiano ~ di cui fu segretario provindale

dal 1959 al 1962 ~ ebbe l'incarico di asses~
sore anziano con la responsabihtà delle fi-
nanze e tributi. Rieletto consigliere, fu an-
cora Assessore alla previdenza, alle finanze
e tributi e Vice Sindaco, fino all'aprile 1969.

Eletto senatore il 28 aprile 1963, nel col-
legio di Firenze I, e rieletto il 19 maggio
1968, Giulio Maier partecipò attivamente ai
lavori parlamentari rappresentando Firenze
al Senato dal 1963 in poi. Quanti lo conob-
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bero ed in particolare i colleghi del Consi~
gIio di Presidenza, del quale fece parte come
Segretario nella passata e come Questore
nella corrente legislatura, non potranno di~
menticare ill suo tratto af£abile e cortese, le
non comuni doti di intelligenza e di carat~
tere, il suo spirlito sinceramente democm~
tico.

NeHa IV legislatura fu membro delle Com~
missioni permanenti finanze e tesoro ed
istruzione. Fece anche parte della Commis~
sione di vigilanza per il debito pubblico e
della Commissione d'indagine per la tutela
e la valoriz~azione del patrimonio storico,
archeologico, artistico e del paesaggio. Nella
V legislatura passò alla Commissione in~
terni.

Il mandato parlamentare costituì per il
senatore Maier una tribuna ideale per ,raf~
fermazione dei valori di giustizia sociale
e di democrazia che ispkarono la sua esi~
stenza. I suoi appassionati interventi in Aula
e in Commissione testimoniano la varietà
degli interessi che animavano la sua azione
a sostegno delle classi lavoratrici e per una
sempre più corretta amministrazione del
pubblico denaro.

Verso identici obiettivi tesero le nume~
rose proposte di legge da lui sottoscritte
con iniziativa personale, o in collaborazione
con altri senatori.

Onorevoli colleghi, la nobile opera svolta
da Giulio Maier al servizio dello Stato e
della democrazia appare alto esempio di
dedizione e di efficienza, ammirato da tut~
ti noi ed imitabile ~ confidiamo ~ dalle

nuove generazioni.

In quest'ora di accorato cordoglio, inter~
pretando l'unanime sentimento dell'Assem~
blea, la Presidenza del Senato rinnova ai
familiari affranti le espressioni della com~
mossa e solidale partecipazione all'irrepara~
bile lutto. Uguali espressioni rivolge anche
al Gruppo senatoriale del Partito socialista
unitario ed a Firenze, che lo ebbe saggio
e devoto amministratore, appassionato as~
sertore dei valori culturali e artistici, instan~
cabile animatore della rinascita materiale
e morale della città dalle rovine dopo l'al~
luvione del 1966.

22 APRILE 1970

C O L O M B O , Ministro del tesoro. Do~
mando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O L O M B O, Ministro del tesoro. Ono-
revole President!e, mi consenta, a nome del
Governo, di associarmi alle parole cheella
ha pronunciato in ricordo del senatore
Maier. Faccio questo con profonda emo~
zione, con grande rispetto e anche con
grande sentimento di amici~ia, sollecitato dal
ricordo della lunga consuetudine di lavoro
comune.

Il senatore Maier, come ella ha ricordato,
signor Presidente, fu membro attivissimo
della Commissiane finanze e tesoro 'e avem-
mo l' accasiane di poter lavorare insieme e
tutti di poter apprezzare la sua sollecitudine,
la sua grande dedizione al dovere e soprat~
tutto la sua grande coerenza a servizio degli
ideali nei quali egli credeva.

Anche io, carne ricordo personale, deside-
ro rievocare qui quanto sia stata appassiona-
ta l'apera del senatore Maier quando in que~
st'Aula, ed in Commissione prima, noi discu~
temmo la legge per l'alluvione di Firenze e
quante proposte emendative a vantaggio del-
la città e dei territori colpiti dall'alluvione
si devono appunto a lui.

Ma non è tanto questo quanto la sua ope~
ra diuturna che ia desidero ricordare. E de~
Slidero associarmi anche io ancora una volta
al dalore dei familiari e a qudlo del Gruppo
senatoriale del Partito saoialista unitario.

Seguito deUa discussione dei disegni di leg~
ge: {{ Disciplina dei fondi comuni di inve-
stimento mobiliare» (857.Urgenza); ({Di-
sciplina dei fondi comuni di investimento

mobiliare» (361), d'iniziativa del senatore

Belotti e di altri senatori

P RES I D E N T E. L'ordine del giarno
reca il seguito della discussione dei disegni
di legge: «Disciplina dei fondi comuni di
investimento mobiliare )} e: {{ Disciplina dei
fondi comuni di investimento mobiliare }}, di
iniziativa dei senatori Belotti, Colleoni e Se~
gnana.
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Ricordo che è stata chiusa la discussione
generale e che hanno parlato il relatoreed
ill rappresentante del Governo.

Passiamo quindi alla discussione degli ar~
ticoli nel testo proposto dalla Commissione.
Si dia lettura dell'articolo 1.

G E R M A N O ' , Segretario:

TITOLO I.

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DEI FONDI COMUNI

Art. 1.

L'istituziJone ,e la gestiJone dei fondi <comu~
ni di investimento mobiHare, salve le funzio~
ni specificamente attribuite al Miniistro del
tesoro e al Comitato interminirsteriale per il
credito e ill risparmio, sono soggette aHa vi~
gilanza della Banca d'Italia, che la esercita
secondo le dirrettive del Ministro del tesoro.

Per quanto attiene all'eserrCÌzio della vigi~
lanza si applicano lIe disposizioni degli arti~
coli 10 e 16 del regio decr,eto-legge 12 marzo
1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo
1938, n. 141.

P RES I D E N T E Poichè su que-
sto articolo non sono stati presentati emen~
damenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

G E R M A N O " Segretario:

Art. 2.

I fondi comuni di invesltimento mohiliaI1e
possono essere istituiti e gestiti da società
per azioni e in aocomandita per azioni, il cui
capitale sia versato ed esistente per un am~
montare man inferiore a cinque miliardi di
lire, aventi per oggetto esclusivamente ,la ge-
stione di un fondo comune.

22 APRILE 1970

Le società di gestione non possono <costi~
tuirsi senza l'autorizzazione del Ministm del
tesom di concerto col Ministro delle finan~
'Zle,sentito ill parere del Comitato intermini~
steriale per il credito ,ed il risparmio, le sono
iscritte in apposilo albo tenuto a cura del
Ministero del tesoro. Alla stessa autorizzazio~
ne è sottoposta la modificazione dell'atto
oostitutivo deliberata da una società già
esistente per assumere l'oggetto sociale in-
dioato dal primo comma.

La società di gestione deve impiegare i.l
proprio capitale in conformità rulle ,regole
stabilite dall'organo di vigi,lanza e può svol-
gere soltanto le attività strumentali alla ge~
stione del fondo comune.

L'autorizzazione è revocata e la sodetà è
canceHata dall'ailbo quando sia stata pro-
nunziata la decadenza dal,la gestione del fon~
do comune a norma dell'articolo 20.

I provvedimenti di diniego e di revoca del~
l'autorizzazione devono essere motivati.

P RES I D E N T E. Da parte del se-
natore Basso e di altri senatori sono stati
presentati t,re emendamenti al primo <com-
ma. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , Segretario:

Al primo comma sostituire le parole:
«non inferiore a cinque miliardi », con le
altre: «non inferiore ad un miliardo ».

2.3 Bosso, BrAGGI, BONALDI

Al primo comma sostituire le parole: «la
gestione di un fondo comune », con le altre:
«l'esercizio di tale attività »;

conseguentemente alla fine del primo
comma aggiungere le seguenti parole: «in
ogni caso l'ammontare del capitale e delle
riserve deJla società di gestione non deve
essere inferiore ad un cinquantesimo del
valore complessivo netto del fondo comune,
o dei fondi comuni gestiti dalla società, ri-
sultante dall'ultimo rendiconto. Gli aumenti

di capitale necessari a tal fine devono es~
sere deliberati ed eseguiti, a pena di deca~
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denza dalla gestione, entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio ».

2.4 Bosso, BIAGGI, BONALDI

Alla fine del primo comma, aggiungere le
seguenti parole: {( nonchè da banche o da so-
cietà fiduciarie regolarmente autorizzate ai
sensli deLla legge 23 novembre 1939, n. 1966,
costitui,te in forma di società per azioni o in
accomandita per azioni ».

2.5 Bosso, BIAGGI, BONALDI

B I A G G I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha faco1ltà.

B I A G G I. Riguardo all'articolo 2, noi
proponiamo l'abbattimento del valo:re del
capita<le da 5 miliardi ad un miliardo per
evidenti ragioni di opportunità: 5 miliardi
rappresentano un im'pegno notevole di inve-
stimento del capitale e noi pensiamo che ta-
le abbattimento sia opportuno per da:rela
possibilità ad un maggior numero di sotto-
scrittori di adire ai fondi comuni di investi-
mento.

Ail primo comma dell'articolo 2 noi pm-
poniamo di sostiltuire con le parole {(l'eser-
cizio di tale 'élJttività », le parole: {(la gestione
di un fondo comune}) e in conseguenza di
questa nostra proposta dovremo aggiungere
alla fine del primo comma dell'articolo 2 le
parole già lette dal Presidente e che io ri-
leggo per comodità anche del relatore, ossia:
{( in ogni caso l'ammontare del capita,le e
delle riserve della società di ges tlOne non de-
ve essere interiore ad un cinquantesimo del
valore complessivo netto del fondo comune,
o dei fondi comuni gestiti dalla società, ri-
sultante dall'ultimo :rendiconto. Gli aumenti
di capitale necessari a tal fine devono essere
deliberati ed eseguiti, a pena di decadenza
dalla gestione, entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio ». Mi pare che l'emendamento
si illustri da sè.

Per quanto concerne ~l terzo emendamen-
to da noi presentato, noi proponiamo che ai
fondi di investimento possano anche parte-

dpare banche o società fiduciarie regolar-
mente autorizzate ai sensi della legge 23 no-
vembre 1939, n. 1966, costituite in forma di
società per azioni o in accomandita per
azioni.

Su tali ,emendamenti spero che il relatore
vorrà convenire con noi e che l'Assemblea

li approvi.

P RES I D E N T E. Vorrei sapere, se-
natore Biaggi, come colLega remendamento
n. 2. 5 da lei proposto con l'insieme del te-
sto dell'articolo 2, perchè, così come sono
stati presentati, i tre emendamenti hanno bi-
sogno quanto meno di una migliore punteg-
giJatum.

B I A G G I L'emendamento n. 2.5,
preceduto da una virgola, dovrebbe essere
aggiunto dopo il primo comma dell'articolo
2 nel testo della Commissione, mentre lo
emendamento n. 2.4, preceduto da un pun-
to, dovrebbe seguire l'emendamento n. 2.5.

P RES I D E N T E. Occorrerebbe quin-
di una loro diversa collocazione nell'artiço-
10 2. Invito la Commissione ad esprimere il
parere sugli emendamenti in esame.

B E L O T T I , relatore. I tre emenda-
menti presentati dai colleghi del Partito H-
berale sono stati già discussi ampiamente in
Commissione, senza peraltro trovare acco-
glimento: nè quello relativo al minimo di ca-
pitale, ridotto da 5 m~liardi a un miHardo;
nè quello relati,vo alla pmporzione del cin-
quantesimo del valore complessivo netto del
,fondo comune per gli investimenti di gestio-
ne; nè, infine, quello concernente la esten-
sione alle banche e alle società fidudarie dei
compiti pmpri delle società di gestione. Per-
tanto, a nome della maggioranm della Com-
missione, esprimo parere contrario su tutti
e tre gli emendamenti. Cil1ca la lara logica
collocazione lei, signor Presidente, opportu-
namente disse che, ove gJi emendamenti in
parola fossero accolti, si renderebbe neces-
saria una loro logica collocazione, in sede
di ooo:rdinamento, nel primo comma dell'ar-
ticolo 2.
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P RES I D E N T E. Qui.ndi Lei si riser-
va, ave gli emendamenti fossero app:mvati,
di chiedere un loro coordinamento in base
al Regolamento?

B E L O T T I , relatore. Sì, signor Presi-
dente.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parer-e.

P I C A R D I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Signor Presidente, per gli stes-
si motivi illustrati da,l l'datare il Governo è
contrario a questi emendamenti che sono
stati già lungamente discus,si in Commis-
sione.

P RES I D E N T E . Metto ai voti 10
emendamento ll. 2.3, presentato dal sena-
tore Basso e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto lai voti l'emendamento n. 2.4, pre-
sentato dal senatore Basso ,e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 2.5, pre-
sentato dal senatore Basso e da altlri serna-
tori. Chi l'alpprova è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Anderlini sono stati
presentati due emendamenti, il primo dei
quali reca anche la firma di altri senatori.
Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , Segretario:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:
({ Il capitale delle società di gestione deve

essere costitui.to nella misuDa minima del
51 per cento da fondi di proprietà di isti-
tuti di cJ1edito di di1ritto pubbhco, di banche
di interesse nazionale o di sodetà finanziÌ.a-
rie a partecipazione pubblica ».

2.1 ANDERLINI, MAccARRaNE Antonino,
LI VIGNI

Al secondo comma, dopo le parole: ({ Co-
mitato intermini,sterilale per ill credito e il
risparmio}) inserire le altre: «e del Comri-
tato interministeriale per la programma-
ZIone economica ».

2.2 ANDERLINI

P RES I D E N T E. Il senatore Ander-
lini ha facoltà di illustrare questi emenda-
menti.

,,< A N D E R L I N I. È un po' faticoso,
signor Presidente, onorevoli colleghi, ripren-
dere la discussione di questo disegno di
legge, che abbiamo bruscamente interrotto
circa due mesi e mezzo fa. È probabile che
nel corso di questi due mesi e mezzo siano
caduti dalla memoria di alcuni di noi, anche
di coloro che hanno discussa il disegno di
legge in Commissione finanze e tesoro, mol-
ti dei particolari della discussione che in
quella sede fu svolta, ed anche i discorsi sulla
impostazione generale del disegno di legge
che è al nostro esame rischiano di essere
troppo lontani nel tempo perchè oggi la di-
scussione degli emendamenti possa avere
quel senso, per così dire, pregnante, significa-
tivo, che dovrebbe effettivamente avere. Sia-
mo insomma un po' nella situazione di un in-
granaggio che riprende con una certa fatica
il suo corso dopo oltre due mesi e mezzo di
stasi;' e forse si sente un po' di ruggine nelle
ruote di questo ingranaggio prima che esso
passa rimettersi in movimento. Io non nego
che da parte del mio Gruppo si era anche
sperato che, nel corso della crisi e delJe trat-
tative che poi si sono concluse con la forma-
zione del Governo quadri partito, qualcuna
delle posizioni che i colleghi socialisti aveva-
no validamente sostenuto in Commissione
si fosse poi trasformata in emendamenti.
Non negherò d'altra parte che alcuni de-
gli emendamenti presentati, tutto somma-
to, un modestissimo passo avanti rispetto al-

le posizioni di partenza pur lo rappresentano,
anche se nella sostanza di fondo il disegno di
legge resta sostanzialmente quello che era

e quindi non può non trovare il nostro voto
dichiaratamente contrario.
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Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue A N D E R L I N 1). Detto que~
sto in premessa, e senza tirare per le lunghe
una discussione che probabilmente un po'
per le lunghe andrà, visto che c'è un grosso
fascicolo di emendamenti da discutere, ecco~
mi all'illustrazione dei due emendamenti, il
pnmo dei quali firmato anche dai colle~
ghi Maccarrone Antonino e Li Vigni. Con es~
so si vuole che venga inserito un altro com~
ma dopo il primo comma dell'articolo 2. Ve~
diamo nella sostanza di che cosa si tratta.
Chiediamo che il capitale delle società di ge~
stione del fondo sia costituito nella misura
minima del 51 per cento da fondi di pro~
prietà di istituti di credito di diritto pubbli~
co, di banche di interesse nazionale o di so~
cietà finanziarie a partecipazione statale. Io
so che quest'emendamento ha fatto sorride~
re ~~ Gon voglio adoperare un linguaggio che
non sia parlamentare ~ molti dei colleghi

della maggioranza e in particolare; credo, il
nostro caro relatore Belotti: ma come pote~
te chiedere che il 51 per cento dei pacchetti
azionari di gestione dei fondi sia nella mano
pubblica? Le ragioni sono, direi, quanto mai
obiettive e non dovrebbero provocare, in una
situazione politica un po' diversa dall'attuale,
alcun atteggiamento di critica o di irriveren~
te ironia. Infatti ~ parliamoci chiaramen~
te ~ i motivi per cui voi stessi della maggio-
ranza avete per lo meno qualche momento di
perplessità nel far avanzare un disegno di
legge di questo genere in che cosa consisto~
no? Consistono nel fatto che è molto facil~
mente ipotizzabile che i fondi comuni di in~
vestimento in un mercato azionario come il
nostro, che ha le limitazioni che tutti quanti
conosciamo, finiscano con il costituire dei
massi erratki non facilmente controllabili da
nessuno, che finiscano con l'agire sulla rac~
colta del risparmio e sulla direzione degli in~
vestimenti in maniera anche contrastante,
per esempio, con le linee della programma~
zione economica generale.

I fondi n'lessi nelle mani di società di ge~
stione private saranno guidati esclusivamen~
te dalla logica del loro profitto. Ed è facil-
mente lpotizzabile il fatto che la logica del
profitto, che sta alla base della gestione dei
fondi, si scontri con la logica della program~
mazione; cosicchè chi sostanzialmente accet~
t::1l'impostazione 'dell'attuale disegno di leg~
ge contraddice se stesso quando poi con~
temporaneamente o in altra sede afferma di
essere un sostenitore della programmazione
economica nazionale.

Io ho già detto, con un'immagine che cre~
do renda abbastanza bene il senso della si~

I tuazione, che ritengo che la costituzione
di questi fondi di investimento somigli un
po' alla condizione in cui si viene a trovare
una nave, una fragile nave, la fragile nave
dell'economia italiana, entro la quale andia~
ma a collocare delle masse assai pesanti di
piombo che si muoveranno liberamente in
una direzione o nell'altra sfasciando una vol~
ta la fiancata destra, una volta quella sini~
stra; una volta dirigendosi verso prua e una
volta dirigendosi verso poppa; e, siccome le
acque nelle quali si muove la navicella del-
l'economia italiana non sono molto calme,
pare a me che lasciare la situazione così co~
me è, con queste palle di piombo all'interno
delle nostre strutture, prima di tutto sia un
grave pericolo per 1'economia nazionale e in
secondo luogo sia una contraddizione espli~
cita con lo stesso principio della program-
mazione economica nazionale. Mi volete in~
fatti dire, colleghi della maggioranza ~ spe-

ro che il collega Belotti me lo dirà nella sua
replica ~ come farete a trovare i 5 mila mi~

liardi di investimenti di cui si parla nel pro~
gramma che ci ha presentato il Governo, dei
quali una parte è di investimenti nel settore
pubblico, una parte nel settore più diretta~
mente produttivo, sia pubblico che privato,
quando nel sistema borsistico ~ finanziario ~

bancario italiano abbiamo introdotto questo



V LegislaturaSenato della Repubblica ~ 14134 ~

267a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

elemento di cui nessuno conserva pratica~
mente il controllo effettivo?

C'è poi da fare un'altra serie di considera~
zioni: stabilendo che il 51 per cento del ca-
pitale della società di gestione del fondo sia
nelle mani pubbliche non facciamo nulla di
assurdo, nè ci avviciniamo, colleghi della
maggioranza, al socialismo, perchè si tratta
sempre di fondi di investimento, e quindi non
si fa un passo avanti verso il socialismo.
Questo invece è soltanto un modo di pren~
dere atto della realtà italiana. Quanti di voi
infatti in quest'Aula francamente, anche in
buona fede, sostengono che l' economia ita~
liana è un'economia di tipo misto, in cui vi
sono aziende a partecipazione statale, il cui
capitale è tutto o in parte, talvolta in mino~
ranza, nelle mani pubbliche, e aziende pri-
vate? Fate il conto e vi accorgerete che, se
teniamo conto delle grandi società industria~
li, di quelle che si considerano le grandi
strutture industriali del Paese, più del 50 per
cento di quelle società è nelle mani dell'IRI,
dell'ENI o dell'EFIM, cioè nelle mani pub-
bliche.

Se andate a guardare il settore bancario
troverete che anche lì gran parte del siste~
ma bancario fa capo alle mani pubbliche. Ve-
ro è che l'IRI si disinteressa delle sue stesse
banche, perchè le affida praticamente alla
tutela del Governatore della Banca d'Italia;
questo però è un discorso diverso, da farsi
in altra sede.

Introducendo quindi il principio che il 51
per cento dei capitali delle società che gesti~
scono i fondi deve essere nelle mani pub-
bliche non facciamo nulla di rivoluzionario,
ci limitiamo invece solo a constatare che la
economia italiana è un'economia mista e che
in certi specifici settori è giusto che la ma-
no pubblica abbia quella garanzia necessaria
perchè il rastrellamento del risparmio e la
direzione degli investimenti possano essere
assunti responsabilmente da coloro che han-
no le chiavi della situazione. Nè si venga a
dire, come ci dirà il senatore Belotti, che ab-
biamo avuto occasione di parlare di queste
cose anche in Commissione e che tutto som-
mato il meccanismo che mettiamo in atto è
talmente complesso che esso serve, attraver-
so la Banca d'Italia e il Comitato intermini~
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steriale per il credito e il risparmio, ad un
controllo dei fondi di investimento. No, non
è così: i controlli, che ipotizziamo nella leg-
ge, da parte della Banca d'Italia o da parte
del Comitato interministeriale del credito e
del risparmio ~ tenete conto che avete esclu~
so il Comitato per la programmazione ~ so-

no solo formali, i'n quanto non riguardano il
merito del rastrellamento del risparmio di-
sponibile e la direzione possibile da far as~
sumere agli investimenti.

Detto questo mi pare, signor Presidente,
onorevoli colleghi, di aver detto l'essenziale
per ciò che riguarda il primo dei miei due
emendamenti. Vengo rapidamente al secon~
do cui ho accennato poc'anzi: chiedo ~ per-

chè sono l'unico presentatore di quest'emen~
damento ~ che al secondo comma, dopo le
parole: «Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio », siano inserite le pa-
role: «e del Comitato interministeriale per
la programmazione economica ». Anche que~
sto emendamento si inquadra in quanto di-
cevo poc'anzi. Non capisco perchè queste
società non possano costituirsi senza l'auto-
rizzazione del Ministero del tesoro, di con~
certo con il Ministero delle finanze, e debba~
no anzi essere iscritte in un albo tenuto dal
Ministero del tesoro, mentre anche il Comi~
tato interministeriale per la programmazio~
ne economica dovrebbe dire una parola su
quest'argomento. Come potete pensare se~
riamente ad una programmazione economica
valida se non accreditate il CIPE nemmeno
al livello in cui si deve decidere se fare o me~
no un fondo, quale tipo di fondo fare e qua~
li dimensioni questo fondo debba assumere
sul mercato nazionale? Chi rifiuta questo
emendamento può anche avere le sue buone
ragioni per farlo, ma non può sostenere di

essere un fautore della programmazione eco-
nomica nazionale perchè le due cose sono in
stridente contraddizione tra di loro.

C O L O M B O, Ministro del tesoro. Que~
sto è un po' eccessivo!

A N D E R L I N I. Allora ella, signor
Ministro, crede in parte a quello che ho det-
to perchè se ha ritenuto tutto questo un po'
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eccessivo, vuoI dire che una parte di vero
in quello che ho detto deve esserci.

c O L O M B O, Ministro del tesoro. Nel
commentare sono stato cortese.

FOR T U N A T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FOR T U N A T I. Onol'evole Presiden-
te, mentire parlava ill senatore Anderlini, rie-
vocavo anch'io la conclusione della di,scus-
sione generale. Dopo la conclusione ho po-
tuto vedere per un attimo il ministro Co-
lombo e non ho potuto intrattenermi con
il relatol'e. Al ministro Colombo dissi in
quell'occasione che era stato abile, ma che,
quando si è interrogati, bisogna sempre ri-
spondere!

All'onol'evole relatore volevo dire che egli
nella sua revlica mi ha attribuito intenzioni
quasi offensive e oltraggiose, che io non ho
avuto mai in tutta la mia vita parlamentare.
Ho sotto gli oochi il resoconto stenografico
del mio intervento. QU3!ndo io ho detto, ,ad
esempio ~ e su questo punto il l'elatore si è
intrattenuto ~ che spesso i responsabili del-

le politiche monetarie, compreso il nostro, si
basano su analisi di superficie dei fenomeni
economici, non intendevo parlare di analisi
superficiali; volevo dire che i vesponsabili
delle politiche monetarie tendono a svolgere
analisi monetarie « pure », ignorando, a mio
giudizio, anche lo stesso insegnamento del-
l'economia classica, che ammonisce, con Ri-
cardo, che bisogna indagare sempre suUa
sostanza reale dell'economia, essendo la vi-
oenda monetaria una espressione di misura
di tendenze oggettive ,di fondo.

Ma veniamo al tema in discussione. Quale
è lo spirito del disegno di legge? È la questo
proposito che il relatore e il Mini'stro debbo-
no rispondere. Lo spirito del disegno di legge
è rendere più dinamico il meroato azionario
del nostro Paese, offrire, per usare una t,er-
minologia di moda, occasioni ai risparmia-
tori italiani per una proficua utilizzazione del
risparmio, e soprattutto non del ri~parmio
dei grandi possidenti che non avrebbero bi-
sogno di fondi comuni, ma di queHo dei pic-

coli e medi operatori economici. Lo scopo
del disegno di legge sarebbe l'istituzione dei
fondi comuni visti come un nuovo volano
propulsore del mercato azionario e come
una nuova garanzia del piccolo e medio ri-
sparmio attratto ora oltre monte e oltre ma-
re o comunque non utilizzato razionalmente.
A questo punto, la domanda che rivolsi al
Ministro del tesoro e al relatore era la se-
guente: come naSOe la società di gestione?
Su quale base di calcolo economico viene
costituita? La società di gestione non può
essere costituita, stando alla proposta di
legge, che sulla base di un calcolo economi-
co di convenienza da parte di coloro che de-
cidono di costituirla, quindi sulla base di
un calcolo economico di profitto. Dissi allo-
ra che, quindi, la logica del disegno di legge
consiste nel presupposLo che la dinamica del
profitto, in sè e per sè, garantirebbe un nuo-
vo tipo di mercato azionario e darebbe un
nuovo tipo di garanzia al piccolo e medio
risparmio. Se così è, dissi allora, bisogna
avere il caraggio di affermare che la pro-
grammazione nel nostro Paese ha puramen-
te e semplicemente lo scopo di garantire, di
conservare, di espandere, di sorreggere, di
stimolare e di puntellare la dinamica del
profitto. Non v'è da soandalizzarsi se alcuni
la pensano in questo modo! Quello che oc-
corre è che ci si esprima con estrema chia-
rezza, perchè tutte le questioni che riguarda-
no i fondi comuni non possono essere sepa-
mte dalla premessa della società di gestio-
ne. Se questa sorge puramente e semplice-
mente sulla base di un calcolo di convenien-
za economica di tipo capitalistico, la gestio-
ne del fondo comune non potrà che essere
guidata da tale calcolo. Ma si può sostenere
che la dinamica del mercato azionario in sè
e per sè signifioa necessariamente un deter-
minato aumento più o meno proporzionale
del processo produttivo vero e proprio o un
certo tipo di qualificazione del processo pro-
duttivo e degli investimenti, solo rinnegan-
do tutti quello che si è affermato a proposi-
to della programmazione economica e solo
ignorando la vicenda reale del mercato capi-
talistico. La programmazione economica nan
ha il compito di incrementare solo un pro-
cesso produttivo o di incrementare solo la
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massa delle risorse da distribuire tra i cam-
ponenti della collettività: ha il compito di
qualificare i settori della produzione e degli
investimenti, ha H compito di qualifical'e le
dimensiani territoriali e saciali che Ia:ssumo~
no i fenomeni produttivi e distributivi. E se
proprio si dà per scontato che l'istituzione
dei fondi comuni incrementerebbe la dina~
mica del mercato azionario, allora c'è da
chiedersi se, proprio per la conclusione sup~
posta, non si metta in moto un volano che
rimette in discussione alcuni dei princìpi
fondamentali su cui è stata basata la pro-
grammazione.

Non ha senso affermare che attraverso i
contralli fissati viene guidato il calcalo ini~
ziale della società di gestione! Non si può I
pretendere che una sacietà di gestione si co-
stituisca sulla base di una logica di profitto,
e poi supporre che la condotta delle società
rispanda ad un'altra logica. Quando, dunque,
il collega Anderlini ed altri vi chiedono che
nella costituziane della società di gestiane
intervengano parametri che non sono puna-
mente e semplicemente calcoli di convenien-
za a breve e medio termine, ma che posso-
no essere calcoli di canvenienza a lungo ter-
mine ~ il che è possibile e lecito agli orga-
nismi pubbHci anche in una sacietà capita-
lista ~, la domanda è pertinente. Non si
tratta di mettere in discussione i fondi comu~
ni e non si tratta nemmeno ~ badate bene
~ di sottrarre un ammontare natevole di
risorse dispanibili agli arganismi pubblici
per la costitùzione delle sacietà di gestiane.
Una società di gestione può essere costituita
con un capitale di cinque miliardi di lire.

Se il capitale pubblico fosse presente in
tutte le società di gestione ~ SI è parlato,
in Commissione, di 1O~20società, in una pro-
spettiva temporale di alcuni anni e quindi al
limite di 50 miliardi ~ significherebbe que-
sto mettere in discussione la funzione pro-
duttiva a la funzione creditizia o la tunzio-
ne economica degli organismi richiamati nel-
l'emendamento proposto? Assolutamente, no.

Si dirà: ma in questo caso i gestori e i :re-
sponsabili degli organismi pubblici passano
comportarsi così come potrebbero, compor~
tarsi i privati, in quanto tali. n prablema
di principio è, però, un altro: glI organismi
pubblici possono basarsi anche su calcoli

di convenienzaecanomica di tipo tI1aJdizio~
naIe, ma, in agni oaso, su cakoli di oonve~
nienza eoonomica can prospettiv,e temporali
assai più ampie di quelle dei calcoli di con-
.venknza economica degli imprenditori pri-
vati.

Non si riesce, francamente, a ,capir.e per~
chè in Commissione la propasta sia st,ata net~
tamente osteggiata; nè si riesce francamente
a capire perchè nella replica nè il Ministro
nè il relatore abbiano speso una parola sulla
natura delle sacietà di gestione.

La domanda era p:recisa: sorgono le 'sade~
tà di gestione per garantire il pIccolo e me-
dio risparmio, per far avanzare il progres-
so economico e sociale del nostro Paese o per
filantropila? Ma le società di gestione, così
come sono configurate, sorgono per guada-
gnare neUa gestiane dei fondi. E quindi la
gestione, la callacazione, la composizione del
portafoglio~titoli, l'esercizio dei diritti di op~
iZiane, saranno, subordinati all'iniziale calco-
'10: cercare di guadagnare il più possibi.1e.
Non c'è via di uscita, e non si capisce quali
altri elementi potrebbero intervenire nel de-
terminare un comportamento ed una condot-
ta. La richiesta della presenza del capitale
pubblico è, dunque, motivata. Tale presenza
non ha di per sè una funzione tau~aturgica
(io non le attribuisco alcuna funzione del ge-
nere); consente, però, condiziani di interven-
to pubblica. Il Ministro delle partecipazioni
statali, il Ministro del bilancia, i Comitati
interministeriali del eredita e della pragram~
mazione possano esercitare una -funziane
orientatrice e selettiva, nel senso di stimola~
re, sì, una dinamica nel mercato, azionaria,
ma una dinamica del mercato, azionario che
abbia, se non a breve e a medio termine,
a lungo termine prospettive di sviluppo di
determinati processi pI1Odutti~i piuttosto, che
di altri, di determinati investimenti piutta~
sto che di altri e quindi di determinati titoli
azionari od obbligazianari piuttosto che di
altri.

Questo è il senso politica ed economica
dell'emendamento, che non mette in discus-
sione la gestione dei fandi comuni e che non
rappresenta una specie di mina, che dovreb-
be far saltare la funziane principaleeserci~
tata dagli organismi chiamati in causa, ma
affida a questi organismi un nuovo compito
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istituzionale, per ulteriormente sviluppare
l'attività che è loro propria in sede di cr'edi~
to, a in 6ede produttiva.

L I V I G N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L I V I G N I. Varr'ei anch'io brevemen~
te sattohneare l'importanza di questo artica~
10 e anche dell'emendamento.

Non a caso questa è la prima presentazio~
ne ~ diciamo ~ concreta del Governo al~

l'indomani di una lunga e tormentata crisi.
Ed è la pvesentazione concreta del Governo
su una materia che fra ,l'altro ~ nan scor~
diamocelo ~ alcuni mesi fa, quando ne di-
scutemmo a lungo e in modo impegnato in
Commisslione e in questa stessa Aula, fu una
materia così tormentata che vide anche divi~
siani e diversi atteggiamenti ~ e non di poco
canto ~ all'interno di quelLe stesse forze
che .oggi compongono la: maggioranza che
sastiene l'attuale Gov,erno. Ora, è vera che
da quando facemmo la discussiane generale
sui fondi sono passati alcuni mesi, ma direi
che si tratta di mesi non da poco, di mesi
che ~ mi sia permesso di dirlo ~ hanno vi~
STOriconfermata una serie di analIsi, una se~
rie di previsioni, purtroppa negative per la
economia italiana, che dai banchi della si~
nistra venivano fatte.

Credo, pertanto, che l'emendamento al~
l'articolo 2 debba essere visto anche aRa lu~
ce di tutto questo. Non 10 si deve cioè vedere
soltanto come una petizione di principio, co~
me una richies,ta quasi feticistica di difende-
re a priori, in senso assoluto, la presenza
maggioritaria della mano pubblica anche
all'interno della società di gestione, ma
lo si deve vedere ~ questo è un po' l'ele~

mento nuovo ~ anche alla luce di una real~
tà economica che, di molto a di poca che
sia ~ non è certo questo il momento per ap~

profondire questo discorso ~ ha vista, dice~
va, aggravarsi alcuni degli aspetti allarmanti
che già caratterizzavano la situazione nella
quale in precedenza diJScutevamo questo di~
segno di legge.

Accenno soltanto agli laspetti più impor~
tanti. I problemi valutari, i problemi rela~

tivi allo stato della moneta sono diventati più
acuti e, per quello che ci riguarda, abbiamo
visto anche accettare oggi, almeno da una
certa parte della stampa tecnica e di infor~
mazione, concetti che una volta erano prati-
camente soltanto nostri. Parlo, ad esempio,
del fatto che oggi anche tal uni rientri mo-
netari dall' esterno nel Paese corrispondono
in realtà a lire che uscirono in un certo pe~
riodo e che oggi ritornano travestite da
dollari o altre monete pregiate.

In questi mesi abbiamo avuto l'esplodere
fino alle ultime conseguenze della battaglia
dei tassi e il conseguente aumento note~
vole del costa del denaro. Mi pare che que-
sti siano elementi ~ ci piaccia o non ci
piaccia, .obiettivamente, spogliandoci ognu~
IDa delle posizioni di parte che possiamo
avere 'su questo disegno di legge ~ che smi~

nuiscono la portata di questo disegno di
legge del quale, se non si vuole affrontare

~ ed ecco l'importanza di questo emenda~

mento ~ un discorso di canattere sociale,
rimane, fin questo stato di cose e di fronte
a questi elementi nuovi, soltanto lo scopo
« seduttivo » della parte fiscale.

Direi allora che il contenuto di questo
emendamento ha maggiore valore in una si~
tuazione qual è quella che si è ulteriormente
puntualizzata e determinata e che corrispon~
de all'affermazione della necessità per il Pae~
se di avere scelte sociali più precise, di ave-
re cioè un progresso, ma un progresso che
non sia soltanto un'affermazione di caratte~
re generale, bensì corrisponda a scelte di
oarattere sociale.

Eoco quindi il valore di questo emenda~
mento. Si tratta cioè di uno sforzo teso a

tal' sì che nella stessa logica, nello stesso
discorso della maggioranza che si riunisce
atto lino a questo disegno di legge concernen~
te i fondi comuni di investimento, si cerchi
,almeno di fare entrare, attmverso la pre~
senza determinante di realtà economiche
pubbliche, la possibilità di adoperare anche
questo strumento per determinare non uno
sviluppo qualunque, non uno sviluppo esdu~
sivamente in termini di agevolazione fiscale
o di guadagno, di speculazione del compar~
to azionario, ma uno sviluppo in senso se-
lettivo. Questo è il concetto che sta al fondo
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di questo emendamento. Credo che afferma~
re e sostenere questo non sia, come dioeva~
no anche gli altri colleghi che hanno firmato
ed appoggiato questo emendamento, chie~
dere un sovvertimento genemle di tutto il
discorso che la maggioranza ha fatto attor~
no ai fondi comuni di investimento, ma vo~
glia dire chiedere che questo strumento ven-
ga legato ai problemi che sono sorti con
maggiore urgenza in questo ultimo periodo.
Mi pare infatti che, se non ci collocassimo
in questo spirito ed in questa visione d'as-
sieme, nella migliore delle ipotesi la mag~
gioranza incorrerebbe in un errore di setto~
rialità, in un errore cioè per i,l quale ai di~
versi contenuti sbagliati che, secondo noi,
questo disegno di legge sui fondi comuni di
investimento ha, si aggiungerebbe anche un
ulteriore elemento negativo, cioè il fatto che
sarebbe staccato ancora di più dalla effet-
tiva necessità di determinare scelte chiare e
in senso sociale nel Paese anche nel com-
parto azionario.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sugliemenda~
menti in esame.

B E L O T T I relatore. Gli argomenti
che sono stati qui sollevati dal senatore An-
derlini e dai colleghi Fortunati e Li Vigni
hanno già trovato ampia trattazione nella
relazione e nell'ampio dibattito in Commis~
sione. Vorrei replicare al senatore Anderlini
che nessun emendamento da lui presentato
in Commissione mi ha fatto sorridere: sem-
mai, mi ha fatto faticare di più, in una fa-
tica comune, nel corso di tredici sedute, di
33 ore effettive di dibattito.

Mi limito ~ non volendo io, di proposito,
ripetere e sviluppare alcuno degli argomen~
ti esposti nella mia replica conclusiva della
discussione generale ~ a ricordare che il
dettato costituzionale pI1evede l'indiI1izzo pro~
grammatico e il controllo sistematico della
iniziativa privata, ma non la sua graduale
confisca ad opera deUa mano pubblica. Il
senatore Andel'lini, col suo primo emenda'-
mento, chiede che la legge in discussione
garantisca, attraverso un apporto rigorosa-

mente maggioritario della mano pubblica
nel capitale delle sodetà di gestione, un pri~
vilegio esclusivo che contrasta col dettato
costituzionale.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

A N D E R L I N I. No.

B E L O T T I , relatore. Sì, ella chiede
nel suo emendamento il 51 per cento, quindi
la maggioranza assoluta del capitale sociale
come privilegio della mano pubblica. Abbia~
ma a lungo discusso questa tesi in Commis-
sione e la conclusione è stata, senza ombra
di equivoco, nettamente negativa.

Il secondo emendamento Anderlini per
l'autorizzazione alla costituzione delle socie~
tà di gestione, chiede che oltre al Comitato
interministeriale per il credito e risparmio
venga preventivamente interpellato il Comi~
tato interministeriale per la programmazio~
ne economica. Ora, dal momento che, come
è stato osservato in Commissione, il Mini~

stro per il billancio e la programmazione è,
di diritto, un componente autovevole del Co-
mitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, nè appare ragionevole ipotizzare
una divergenza di impostazioni nell'ambito
governativo e neppure una minore sensibi-
lità del Comitato interministeriale per il cre~
di,to e il risparmio agli impegni di politka
economico~finanziaria nascenti dalrla pro-
grammazione economica, il testo del s,econ-
do comma dell'articolo 2, emendato dalla
Commissione, appare senz'altro raccoman-
dabile.

In conclusione, come relatore sono çontra~
ria sia al primo sia al secondo emendamen-
to Anderlini.
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P RES I D E N T E . Invito il Governo !

ad esprimere il parere.

C O L O M B O, Ministro del tesoro. Ono-
revole Presidente, onorevoli senatori, prendo
la parola in luogo del sottosegretario Picar~
di perchè in qualche modo sono stato chia-
mato in causa soprattutto dal senatore For-
tunati, il quale ha affermato che in Commis-
sione non avrei dato adeguata risposta ad
un suo preciso quesito...

FOR T U N A T I . In Aula.

C O L O M B O , Ministro del tesoro. For-
se è stato per avere l'opportunita di discor-
rere con lei in sede di emendamenti. Vorrei
qui dire qualche parola brevemente. Di che
cosa si tratta?

Con questi emendamenti si vuoI far sì
che il capitale delle società di gestione sia
costituito in prevalenza da istituti di credito
di diritto pubblico, da banche di interesse na~
zionale o da società finanziarie a partecipa-
zione pubblica, cioè praticamente con una
maggioranza di capitale pubblico, anche se,
nell'elencazione di tutti questi enti che do-
vrebbero costituirlo, la parola «pubblico»
non si può dire esattamente appropriata. Ora
si fa Ull collegamento fra questo emendamen-
to e la coerenza con !'indirizzo della pro-
grammazione. Il senatore Fortunati soprat-
tutto dice: ma queste società di gestione,
qualora dovessero essere costituite come so-
no previste dall'articolo 1, quale finalità
avrebbero? Avrebbero la finalità III pratica
ài realizzare un profitto, cioè di investire
questi fondi conseguendone il massimo dI
utilità.

Anzitutto in questa sede, esprimendo il
pensiero che ci ispira, non dobbIamo vergo-
gnarci di dire che il profitto è elemento es~
senziale di una economia di mercato. Quin-
di che istituzioni di questo genere si Ispirino
non diciamo alla logica come elemento deter-
minante, ma si ispirino anche alla logica del
profitto, costituisce un fatto che noi dobbia-
mo affermare con molta chiarezza anche per~
chè è proprio su queste basi politiche che si
differenziano le posizioni dei singoli gruppi
politici e che si dà tranquillità oppure non

tranquillità a coloro che devono operare sul
piano economico. (Interruzione del senatore
Anderlini). Abbia pazienza perchè a poco a
poco le svolgerò tutti gli argomenti; sono
venuto proprio perchè mi sembrava che fos~
se essenziale questo tema.

In sostanza di che cosa si tratta? Si tratta
di favorire la formazione del risparmio. È so-
prattutto nella fase della formazione del ri-
sparmio che agiscono i fondi comuni di inve-
stimento. Ed evidentemente, come l'espe-
rienza ci ha dimostrato, il risparmio si for-
ma ~ e si forma soprattutto a beneficio del-
la nostra collettività ~ nella misura in cui
la collettività è capace di remunerarlo ade.
guatamente. Perchè abbiamo avuto le espor-
tazioni di capitale, senatore Fortunati? An~
che perchè noi abbiamo fatto una politica
intenzionale all'inizio, insufficiente successi~
vamente, di bassi tassi di interesse per favo~
nre lo sviluppo. Ad un certo momento que-
~ta politica di bassi tassi di interesse ha COI.-
zato contro alti tassi di interessi sui mcrc[.ti
internazionali e quindi ha fatto sì che lilla

parte del risparmio italiano venisse assorbito
all'estero. Quindi è importante che ci sia
l'adeguata remunerazione del risparmio.

FOR T U N A T I . Altro è la giusta re-
munerazione del risparmio, altro è il pro-
fitto.

C O L O M B O , Ministro del tesoro. Un
momento, senatore Fortunati. La società di
gestione amministra il fondo comune di in-
vestimento; il fondo comune di investimen-
to che cos'è in sostanza? È questo patrimo-
nio, diciamo così, o questa comunità di be-
ni dai quali deriva per gli investitori una
remunerazione, un profitto; ciop se io in-
vesto i miei denari ~ posto che li avessi ~
in una quota di partecipazione ad un fondo
comune io desidero avere il massimo di re~
munerazione possibile, compatIbile con la
situazione generale di mercato. La società
di gestione in questo non c'entra se non per
!a sua abilità e capacità nell'amministrazio-
ne del fondo. Adesso vorrei dire dove si
realizza il collegamento fra il fondo comu-
ne di investimento e !'impiego del risparmio
ai fini dello sviluppo nazionale: il collega-
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mento si realizza nella gestione del rispar~
mio da parte delle società nei cui titoli so~
no stati investiti i denari dei partecipanti,
cioè le società che sono quotate in borsa.
Dove avviene la sutura tra la formazione
del risparmio ed il suo impiego? Non av-
viene in questa sede, non può avvemre né
nella società di gestione né nel fondo co~
mune di investimento, ma aVVIene alla
fine, cioè quando la società «x» o «y»
quotata in borsa impiega i fondi che ha at-
tinto al risparmio. E come si verifica tutto
questo? Ci sono i vari strumenti di cui la
programmazione in parte dispone e in parte
disporrà. Per esempio, si sa che una delle
norme per la programmazione è quella se-
condo cui le società che abbiano un capitale
superiore a una certa somma debbono pre~
sentare annualmente i loro programmi al
Ministero del bilancio e al Comitato della
programmazione. Ecco dove avviene il lega-
me tra la formazione del risparmio e il suo
impiego: se noi vogliamo farlo in sede di
fondo comune di investimento, dando la
maggioranza al capitale pubblico nelle so-
cietà di gestione, facciamo un fuor d'opera.

n senatore Anderlini diceva prilna che
non è una "norma rivoluzionaria. Io non mi
spaventerei se fosse una norma nvoluzio~
naria, ma utile. Invece è una norma non ri-
voluzionaria e non utile: è soltanto discri-
minatoria.

È questa la ragione per la quale noi sia-
mo contrari.

P RES I D E N T E. Senatare Anderli~
ni, insiste per la votazione dei due emenda-
menti?

A N D E R L I N I. Insisto.

P RES I D E N T E. Metto aMara ai
voti l'emendamento n. 2.1, presentato dal
senatore Anderlini e da altri senatori. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 2. 2, pre~
sentato dal senatore Anderlini. Chi l'appro-
va è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti [l'articoLo 2. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

È approvato.

PasSiiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

G E R M A N O', Segretario:

Art.3.

La società gerente castituisoe il fondo co~
mune mediante l'investimento Ì1Iltitoli delle
samme versate dai partecipanti e provvede
alla sua gestione nelllaro interesse la norma
dell'articolo 9. Per le obbligazioni linerenti
alla gestione del fondo è ammessa azione
esclusivamente su di ,esso.

n fondo è patrimonio comune dei parteci-
panti, distinto dal patrimonio della società
gerente ,e da quelli deipartedpanti. Sul
fondo stesso è ammessa azione saltanto per
le abbligazioni inerenti alla gestione e non
sano ammesse azioni dei cveditori ind>iviÌ~
duali ,sia della società gerente sia dei par~
tecipanti. Le azioni dei credi tori individuali
dei singoli partecipanti sono ammesse sol~
tanto sulle quote di partecipaziane dei me-
desimi.

I dirlitti e gli obblighi velativi alla camu~
niane fra i partecipanti sona disciplinati da,l~
la preslente ,legge e dal regalamento del fon~
do comune.

P RES I D E N T E. Da parte del se-
natore Basso e di altri senatori è stata pre-
sentato un emendamento soppressiva. Se
ne dia lettura.

G E R M A N O', Segretario:

Al primo comma, sopprimere le parole:
« in titoli ».

3.2 Bosso, BIAGGI, BONALDI

P RES I D E N T E. Il senatore Bassa
ha facoltà di illustrare questa emendamento.

BaS SO. Per quanto sarà detto all'ar-
ticolo 12, prevedendo, nai ,!'investimento an~
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che in beni immobiliari, chiedi,a:mo che sia
tolta questa limitazione.

P RES I D E N T E .Invito la Commis~
sione ,ed il Governo ad espJ1imere il pavere
sull'emendamento in esame.

B E L O T T I, relatore. La Commissio~
ne è contraria.

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. {;lGoverno è contrario.

P RES I D E N T E. Senatore Basso,
insiste per la votazione dell'emendamento?

B O S SO. Insisto.

P RES I D E N T E. Metto ai voti ,l'.emen~
damento n. 3.2, pJ1esentato dal senatore Bos~
so e da altri senatori. Chi l'approva è pre~
ga to di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Segnana e di altri
senatori è stato pl'esentato un emendamen~
to soppressivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O', Segretario:

Al secondo comma, sopprimere le parole:
« è ammessa azione soltanto per le obbliga-
zioni inerenti alla gestione e »;

Sopprimere, inoltre, la parola: «indivi~
duali », nei due casi ove essa ricorre.

3. 1 SEGNANA, BUZIO, FORMICA, CIFARELLI

P RES I D E N T E. Il senatore Se~
gnana ha facoltà di illustrare questo emen~
damento.

S E G N A N A. L'emendamento è giu~
stificato da,l fatto che al primo comma di
questo articolo si stabilisoe che per ,le ob~
bligazioni inerenti ana gestione del fondo è
ammessa esclusivamente azione su di esso.
Quindi appave del tutto inutile ripetere lo
stesso concetto al secondo comma, per oui
riteniamo di proporre la eliminazione delle

parole: ({ è ammessa azione soltanto per le
obbligazioni inerenti alla gestione e ». In
questo secondo comma si vuole stabilire che
il fondo è patrimonio comune dei parteci~
panti e che su di esso non sono ammesse in
maniera assoluta azioni di creditori sia delLa
>società sia dei partecipanti. Riteniamo di
proporre la eliminazione dell'aggettivo: ({ in-
dividuali » perchè tale qualificazione dei cre~
ditori sembra restringere la portata del di~
vieto. Di fatto vi possono essere anche cre~
ditori non individuali. La norma è precisa
,e vuole costituire una garanzia assoluta per
i 'partecipanti al fondo. Non vorremmo quin~
di che la quahficazione dei ereditari lascias~
se delle incertezze e risultasse in contrasto
con lo spirito della norma.

D'altronde, quand'anche l'espressione do~
vesse riferirsi ad ogni creditore della sode-
tà di gestione per le obbligazioni diverse
da quelle della società di gestione dei fondi
o ai cl'editori singoli partecipanti, la dizio~
ne: ({ ereditari individuali» arppare inutile.

Questa è la motivazione per la quale ab-
biamo pensato di presentare questo emen-
damento all'articolo 3.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sull'emenda~
mento in esame.

B E L O T T I , relatore. L'emendamento
che ha carattere puramente formale, contri-
buisce ad una più chiara dizione del testo.
Quindi la Commissione è favorevole.

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

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l' emen~
damento n. 3.1, presentato dal senatore Se-
gnana e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emen~
dato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.
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Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , Segretario:

Art.4.

L'istituzione del fondo comune è delibera~
ta dall'assemblea ordinaria della società di
gestione.

La deliberazione istitutiva del fondo ne sta~
bilisce il regolamento.

La deliberazione istitutiva e il regolamen~
to del fondo sono sottoposti all'approvazio-
ne del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro delle finanze, sentito il Comitato
interministeriale per il credito e il r,isparmio.
Il provvedimento che rifiuta l'approvazione
o la subordina a modificazioni, condizioni o
limitazioni dev' essere motivato.

Il provvedimento di approvazione, la deli-
berazione istitutiva e il regolamento sono
depositati, affissi e pubblicati a norma del-
l'articolo 17.

Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano anche per le modificazioni della
deliberazione istitutiva e del regolamento.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato un emendamento aggiun-
tivo da parte del senatore Bosso e di altri se~
natori. Se ne dia lettura.

G E R M A N O', Segretario:

Al secondo comma aggiungere il se-
guente periodo: « Con la stessa deliberazio-
ne costitutiva è stabilito il regolamento del
fondo, è nomÌnato il Comitato di gestione
del quale deve far parte almeno un ammi-
nistratore della società ed è designata la
banca depositaria di cui all'articolo 10 ».

4.3 Bosso, BIAGC,I,BONALDI

P RES I D E N T E. Il senatore Bosso
ha facoltà di illustrare quest'emendamento.

B O S SO. Mi affido alla dizione del te-
sto dell'emendamento.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione e il Governo ad esprimere il parere sul-
l'emendamento in esame.

B E L O T T I, relatore. La Commissio-
ne è contraria.

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Senatore Bosso,
insiste nel suo emendamento?

B O S SO. Lo ritiro.

P RES I D E N T E. Segue un emenda~
mento aggiuntivo presentato dal senatore
Anderlini. Se ne dia lettura.

G E R M A N O', Segretario:

Al terzo comma, dopo le parole: « peril
credito e il risparmio» inserire le altre: « e
sentito il Comitato interministeriale per la
programmazione economka. ».

4. 1

P RES I D E N T E. Il senatore Ander-
lini ha facoltà di illustrare quest'emenda-
mento.

* A N D E R L I N I. Potrei fame a meno,
signor Presidente, se non mi premesse di
cogliere questa occasione per continuare con
il Ministro e con il relatore il dialogo che
del resto da alcuni mesi andiamo intrec-
ciando attorno a questo argomento. Non
voglio far perdere tempo al Senato, perchè
i colleghi sanno quali siano le indicazioni
e i suggerimenti che sono venuti da questa
parte per ciò che riguarda l'iter comples-
sivo della legge, però qui ci troviamo di
fronte ad una questione di notevole rilievo
che il Ministro ha già ripreso nel suo prece-
dente intervento e sul quale vale la pena
di tornare brevemente: vi pare possibile,
colleghi della maggioranza, che si vada ad
istituire i fondi comuni di investimento nel-
la situazione presente, avendo constatato
che il programma quinquennale in corso
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di esecuzione ha fallito in tutte le direzioni
per mancanza di investimenti, mentre c'è
una legge sulle procedure, signor Ministro,
che deve ancora venire, sebbene se ne parli
dal 1964-65? Vi pare possibile che in una
situazione così complessa, mentre magari ci
prepariamo a varare, non so se con grandi
rulli di tamburo o con squilli di fanfara,
il nuovo piano quinquennale, noi in tutta
questa legge non facciamo un solo riferi-
mento al Comitato interministeriale per la
programmazione economica? L'argomento
del senatore Belotti lo conosco già; egli di-
ce che il Ministro del bilancio fa già parte
del Comitato interministeriale per il cre-
dito e il risparmio e che quindi non c'è bi-
sogno di interpellare anche il Comitato inter-
ministeriale per la programmagione econo-
mica. Ma non è la stessa cosa, senatore Be-
lotti. Noi sappiamo come è composto e qua-
le mentalità guida il Comitato interministe-
riale per il credito ed il risparmio e quale
diversa mentalità guida invece il Comitato
interministeriale per la programmazione eco-
nomica. Ho detto guida, ma avrei fatto
meglio a dire dovrebbe guidare il Comi-
tato interministeriale per la programmazio-
ne economica. L'ottica nella quale questi due
comitati si pongono è evidentemente assai
diversa e, anche se il Ministro del bilancio e
il Ministro del tesoro fanno parte di entram-
bi i comitati, questo non significa che i
due comitati non siano due cose ben di-
stinte.

In realtà, senatore Belotti, ella sa bene
che da parte della sinistra e in particolare
da parte di chi sta parlando in questo mo-
mento è giunta più volte la richiesta di abo-
lire il Comitato interministeriale per il cre-
dito ed il risparmio e di trasferire tutti i suoi
poteri al Comitato interministeriale per la
programmazione economica. AlcunI comita-
ti interministeriali, tra cui quello per le
partecipazioni statali, furono incorporati nel
CIPE all'atto della costituzione del CIPE
stesso; oggi si parla di trasferire al CIPE an-
che il Comitato interministeriale per la Cas-
sa del Mezzogiorno, ma ci si è sempr~ ca-
tegoricamente rifiutati di trasferire al CIPE
le competenze del Comitato interministe-
riale per il credito ed il risparmio.
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Il vizio di origine del vostro ragionamen-
to, che vi mette nelle condizioni di rispon-
dere negativamente alla richiesta di fusio-
ne dei due comitati, al primo emendamento
da me presentato e probabilmente anche a
questo emendamento, consiste nel fatto che
voi volete mantenere, come al solito, netta-
mente distinto il momento puramente mone-
tario e finanziario dal momento economico e
strutturale; ma facendo questa netta dIstin-
zione e lasciando guidare il primo momento,
quello monetario-finanziario, dalla pura logi-
ca del profitto, come ha ammesso anche
l'onorevole Ministro...

C O L O M B O, Ministro del tesoro.
Non dalla pura logica; altrimenti lei tra-
visa il mio pensiero.

A N D E R L I N I . Allora diciamo pure
dalla impura o dalla non del tutto pura lo-
gica del profitto, che è poi la logica, ricor-
data anche dal senatore Li Vigni, dei tassi
di investimento o del capitale investito dalle
società di gestione, come diceva il senatore
Fortunati. Collocandovi in questa prospet-
tiva, voi impedite a voi stessi ogni possibi-
lità di effettiva incisione sulle strutture eco-
nomiche e finanziarie.

Del resto, il piano quinquennale che stia-
mo portando per il momento a termine è
fallito proprio per la mancanza di questi
strumenti e per la forte distinzione che si è
voluta mantenere tra il momento puramen-
te monetario-finanziario, di solito nelle ma-

I ni dell'onorevole Colombo, e il momento
della programmazione che è stato per un
certo periodo di tempo ed è tornato oggi nel-
le mani dell' ottimo nostro collega, onorevo-
le Giolitti, il quale rischia, nella maggior par-
te dei casi, di essere, per così dire, un pro-
feta disarmato, come in effetti è stato di-
sarmato il piano quinquennale nel corso de-
gli anni che abbiamo dietro le spalle, e come
resterà disarmato qualunque programmato-
re che voglia fare sul serio ma che non ab-
bia un minimo di possibilità di partecipa-
zione attiva a livello delle decisioni che
riguardano il mondo monetario, finanziario,
bancario e del risparmio. Finchè terrete
distinto il Comitato interministeriale per il
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credito ed il risparmio dal Comitato inter~
ministeriale per la programmazione econo-
mica e finchè rifiuterete questi emendamen~
ti i vostri piani quinquennali resteranno let-
tera morta; ne potete varare quanti ne vo-
lete, ma resteranno sulla carta, magari di-
venteranno anche testi di legge, come quel~
lo che abbiamo precedentemente approvato
articolo per articolo, ma senza nessuna ef-
fettiva operatività nella realtà strutturale
del Paese.

Voglio per ultimo farvi presente, onore-
vole relatore e onorevole Ministro, che que-
sto mio emendamento ha avuto anche l'ade-
sione del senatore Barifi. Fu lUI infatti in
Commissione a proporlo prima ancora di me.
Anche se questa sera il senatore Banfi non è
presente, debbo pensare che il suo pensiero,
almeno su questo punto, non sia mutato. Né
la modifica che vi chiediamo è di tale rile-
vanza da capovolgere il significato generale
della legge. Noi vi diciamo soltanto che, pri-
ma di dare il varo ad un fondo comune di in-
vestimento, sentiate anche il Comitato inter~
ministeriale per la programmazione econo-
mica. Se voi non accogliete questo emenda-
mento, allora significa che volete dire di no
a qualunque seria e motivata richiesta che
venga dall'opposizione.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull' emendamen-
to in esame.

B E L O T T I, relatore. La Commissio-
ne è contraria. In merito al rifiuto di ogni
motivata proposta dell'opposizione, lamen-
tato dal senatore Anderlini, debbo ricordare
che, in sede di discussione generale, anche
l'opposizione ha dato atto alla maggioranza
che in Commissione, forse come non mai in
precedenza, si è verificata un' obiettiva consi~
derazione dell'apporto critico dei colleghi dei
Gruppi di minoranza. Questo riconoscimen-
to è venuto proprio dai banchi dell'opposi-
zione di estrema sinistra.

P RES I D E N T E. Invito il GoveJ1no
ad esprimere il parere.

C O L O M B O, Ministro del tesoro. Ono-
revole Pr,esidente, onorevoli Isenatori, questo
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articolo 4 che riguarda le procedure di ap-
provazione per le delibere della istituzione
del fondo comune ha la finalità anZJHuHo di
permettere l'accertamento della conformità
di tali delibere alla legge che stiamo appro-
vando e nella sostanza di fatto ha una fun~
zione di tutela del risparmiatore. Si tratta
di sapere se coloro che assumono questa
iniziativa lo fanno corrispondendo alle
aspettative di coloro che vogliono deposita-

re'Ù impiegare i, loro risparmi. È questa quin-
di una funzi'Ùne tipica del Comitato per il
credito. Ecco perchè si aooetta un parere del
Comitato per ill credito, mentre avrebbe un
significato molto relativo un pavere o una
approvazione del Comitato :per la program-
mazione.

Quanto al tema più vasto, io mi permet-
terei di rkordare al senatore Anderlini çhe è
da qualche anno che noi stiamo applicando,
nonostante che non sia stata tradotta in nor-
ma (almeno Se ,ric'Ùrdo bene), una prass.i:
doè quando si inizia la formulaZJione del bi-
lancio dello Stato vi è una discussione in
sede di Comitato per la programmazione, il
quale dà al Ministro del tesoro le diI1ettive
per la formulazione del bi!iando. In quella
sede vengono esaminati anohe tutti i proble~
mi relativi ai flussi monetari, alI credito, ,e si
danno gli orientamenti necessa':ri al Comi-
tato per il credito; tanto è vero che noi ab-
biamo agito lungo quest'anno suUa base del-

le deliberazioni adottate dal Comitato per la
programmazione nel mese di luglio o di giu-
gno dell'anno scorso, prima cioè della for-

mulazione del bi:lancio e della approvazione
di queste linee direttrici genemli. È qui çhe

si verifica la sutura tra Comitato per ,la
programmazione e Comitato per il credito.

Poi lei, senatore Anderlini, dice: ma il Co-
mitato per il credito è diverso dal Comitato
per ,la programmazione pe:rchè la sua oompo-

sizione è diversa e perchè è diversa la men-
talità con cui opera. È chial1O: diverse .sono

le funzioni. Però, senatOJ:1e Anderlini, i Mini-
stlìi che sono da una parte sono gli stessi

dell'ahra parte. O costoro hanno una diret~
viva...

A N D E R L I N I. Ma i funzionari no!
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c O L O M B O , Ministro del tesoro. Mi di.
spiace che lei, nonostante che faccia parte di
una AssembLea politica, sottovaluH fino a
questo punto il significato della pJ:1esenza e
delle del:iberazioni degli uomini politici e
quindi degli uomini di Govemo nei comitatli.
Io invece attribuisco molta importanza e va-
lore istruttorio e preparatorio all'azione dei
funzionari. La prego quindi di non stabiMre
queste differenziazioni che mi sembrano of-
fensive per gli uomini politici. Per quanto
riguarda poi gli uomini ,politici due sono le
cose: o condividono certe direttive o non le
condividono; o comprendono quello che ap-
provano o non lo compr'endono. Se condivi-
dono e comprendono mi pare che non ci
possa essere che uniformità di vlisione tra le
deliberazioni del Comitato per la pmgram-
mazione e le deliberazioni del Comitato per
il cvedito.

FOR T U N A T I. Onorevole Ministro,
ammesso e non concesso che sia tutto valido
quello che lei ha detto, non si riesce a capi-
re peJ:1chè, accanto al MinistJ:1O del tesoro,
ci sia il Ministro delle finanze. Infatti qui si
tratta di vedere se i fondi comuni rispondano
o meno a certi requisiti. Che c'entra il Mini-
stro deLle finanze? Perohè l'avete messo? Co-
me avete messo i,l Ministro deLle finanze po-
tevate mettere il Ministro del bilancio e del-
la programmazione.

C O L O M B O , Ministro del tesoro. Il Mi-
nistro delle finanze in questa matel1ia ha una
sua specifica funzione da esel1citare. Qui noi
concediamo delle esenzioni fisoali le proprio
perchè si concedono delle esenzioni fiscali
spetta anche al Ministro delle finanze di ac-
certare con suo decreto la conformità delle
deliberazioni di istituzione del fondo alle leg-
gi che garantiscono il buon funzionamento
del fondò stesso.

P RES I D E N T E. Senatore Anderlini,
insiste per la votazione dell'emendamento?

A N D E R L I N I. Sì, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento n. 4. 1, presentato dal senatore An-
derlini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.
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Segue un emendamento aggiuntivo presen-
tato dai senatori Soliano e Pirastu. Se ne dia
lettura.

G E R M A N O " Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Le deliberazioni modificative del regola-
mento del fondo debbono essere approvate
dal Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio se, nel termine di trenta
giorni dalla pubblicazione, tanti partecipan-
ti al fondo che rappresentino almeno un
quinto delle quote di partecipazione abbia-
no comunicato per raccomandata al Mini-
stro del tesoro il loro dissenso ».

4.2

P RES I D E N T E. Il senatore Soliano
ha facoltà di illustrare quest'emendamento.

S O L I A N O. Onorevole Presidente,
durante la discussione generale abbiamo avu-
to modo di mettere in rilievo, con ripetuti
riferimenti, come ci fosse una differenza so-
stanziale tra le molte cose dette a tutela dei
piccoli risparmiatori, dei sotto scrittori dei
fondi comune d'investimento, e le norme
contenute nella legge.

Abbiamo ripetutamente affermato che nel-
la sostanza in questo provvedimento non c'è
pressochè nulla che dia ai sottoscrittori dei
fondi, ai piccoli risparmiatori, una qualsiasi
possibilità di intervento nel fondo di gestio-
ne, a tutela dei propri diritti.

L'articolo 5 di questo provvedimento (che
prevede !'istituzione di un regolamento del
fondo) detta una serie di criteri ai quali il
regolamento deve uniformarsi. Molti di que-
sti criteri rappresentano l'istituzione di una
serie di rapporti tra il fondo comune e il sot-
toscrittore.

Sulla base di questi rapporti, sulla base del
modo con cui essi vengono regolati, si deter-
minano anche gli orientamenti dei piccoli ri-
sparmiatori, dei sotto scrittori dei fondi. Que-
sti sottoscriveranno il fondo anche in consi-
derazione del modo con cui i loro interessi,
attraverso diverse norme regolamentari, sa-
ranno previsti e tutelati.
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L'articolo 4 in discussione prevede che, do~
po la delibera istitutiva del fondo comune,
e del regolamento del fondo stesso, si possa
ad divenire a delle modifiche o dell'uno o del~
l'altro. Le modifiche sono sottoposte all'ap~
provazione del Ministro del tesoro. Le modi~
fiche del regolamento del fondo comune pos~
sono incidere in modo sostanziale nei rap~
porti tra il fondo stesso ed i sottoscrittori.
A nostro avviso, la formulazione dell'articolo
4 che, sul terreno della modifica del regola~
mento, taglia fuori completamente i sotto~
scrittori del fondo è una cosa profondamen~
te ingiusta e comunque non corrispondente
alle ripetute enunci azioni di propositi di tu~
tela dei piccoli risparmiatori.

Noi riteniamo sia giusto inserire una nor~
ma che consenta ai partecipanti al fondo di
dissentire da talune modifiche del regola~
mento, di far presente il loro dissenso e di
creare le condizioni per cui questo loro dis~
senso sia preso nella dovuta considerazione.

Onorevole Ministro, rispondendo prima al
collega Anderlini, lei ha affermato che lo sco~
po principale è quello della tutela di coloro
che vogliono depositare ed impiegare i loro
risparmi. Ebbene, se è veramente questo lo
scopo, io credo opportuno stabilire in queste
norme di legge un qualche cosa che metta
questi piccoli risparmiatori, queste persone
che vogliono impiegare, depositare il loro ri~
sparmio in condizione di poter dire la loro
di fronte ad eventuali modifiche nei rapporti
tra il fondo e loro stessi, che potrebbero an~
che intaccare, in pratica, i loro stessi inte~
ressi.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sull'emendamen~
to in esame.

B E L O T T I relatore. Ho ascoltato
con molta attenzione le argomentazioni ad~
dotte dal senatore Soliano, ma debbo dichia~
rarmi contrario al suo emendamento. La
ratio del provvedimento che stiamo esami~
nando prevede al vertice del sistema di ga~
ranzie ai risparmiatori una vigilanza di tipo
pubblicistico. L'emendamento del senatore
Soliano vorrebbe sottintendere una certa sfi~
ducia nella efficacia dell'attività del servizio

di vigilanza, il quale, invece, è istituzional~
mente preposto e responsabilizzato proprio
in funzione della garanzia dei risparmiatori
investitori. È ben chiaro, pertanto, che que~
st'emenùamento contrasta con la ratio fon~
damentale del provvedimento.

Per alLro verso, debbo osservare che attri~
buire ad un quinto dei partecipanti al fon~
do (tenendo ben presente che il fondo
stesso non ha personalità giuridica, ma ha
il carattere di una comunione di scopo
servita, nell'interesse dei partecipanti, dalla
società di gestione con personalità giuridica
e ben precise responsabilità) la facoltà di op~
porsi all'approvazione di deliberazioni mo~
dificative del regolamento significa attribui~
re ad una minoranza la facoltà di paralizza~
re l'eventuale volontà della maggioranza.

Per queste due ragioni, che ritengo fon~
damentali (la vigilanza pubblica come stru~
mento maggiore di tutela dei partecipanti e
l'esigenza democratica di rispetto della vo~
lontà della maggioranza) mi dichiaro con~
trario all'emendamento presentato dal sena~
tore Soliano.

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

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per zl tesoro. Il Governo è contrario all'emen~
damento. Infatti non è che i partecipanti,
come osservava un momento fa il senatore
Soliano, non siano garantiti: essi sono ga~
rantiti appunto perchè il regolamento del
fondo è soggetto alla preventiva approvazio~
ne dell'organo di vigilanza.

S O L I A N O. Essi devono prendere
qualche cosa e stare zitti. Questa è la so-
stanza.

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per zl tesoro. Questo non è vero. La garanzia
è data appunto da questa preventiva autoriz~
zazione dell'organo di vigilanza. Ma vi è poi
l'altro motivo fondamentale che il quinto
dei partecipanti sarebbe arbitro della situa~
zione, e di conseguenza una minoranza ver~
rebbe a sovrapporsi alla volontà della mag~



Senato della Repubblica ~ 14147 ~

22 APRILE 1970

11 Leglslatlu li

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO267" SEDUTA

gioranza. Per questi motivi anche il Gover~
no è coatrario all'emendamento.

S O L I A N O. La sostanza è che voi vi
opponete a che i sotto scrittori possano dire
qualche cosa. Li volete zittire!

P RES I D E N T E. Senatore Soliano,
insiste nel suo emendamento?

S O L I A N O. Insisto, signor Presidente.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen~
damento n. 4. 2, presentato dai senatori So~
hano e Pirastu. Chi l'approva è pregato di al~
zarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

G E R M A N O', Segretario:

Ar t. 5.

TI regolamento del fondo comune stabili~

sce, nell'ambito delle leggi vigenti:

a) la denominazione e la durata del
fondo;

a~bis) la banca depositaria, scelta tra le
aziende e gli istituti di credito che ammini~
strano una massa di depositi per un impor~
to non inferiore a 100 miliardi di lire;

b) le modalità di partecipazione al fon~
do, le caratteristiche delle quote e dei certi~
ficati di partecipazione, i termini e le moda~
lità dell'emissione dei certificati e del rim~
borsa delle quote e le modalità di liquida~
zione del fondo;

c) i criteri relativi alla scelta dei titoli e
alla ripartizione degli investimenti;

d) i criteri relativi alla determinazione
dei proventi di gestione, indicando se si trat~
t a di fondo ad accumulazione ovvero con
distribuzione totale o parziale dei proventi

e in questo secondo caso i criteri relativi al-
la distribuzione;

e) le spese a carico del fondo e quelle
a carico della società di gestione, indicando~
le specificamente. Le spese di propaganda
non possono essere a carico del fondo;

f) la misura o i criteri di determinazio~
ne delle provvigioni spettanti alla società di
gestione e degli oneri a carico dei parteci~
panti per la sottoscrizione e il rimborso del~
le quote;

h) le altre disposizioni eventualmente
occorrenti per il funzionamento del fondo.

1 prospetti illustrativi e il materiale pub-
blicitario distribuiti al pubblico devono re~
care un riassunto del regolamento e ripro-
durre per esteso le indicazioni di cui alle
lettere da a) ad f).

P RES I D E N T E. Da parte dei sena-
tori Fortunati, Pirastu e Soliano è stato
presentato, al primo comma, lettera a),
l'emendamento n. 5.2 tendente ad aggiunge~
re dopo la parola: ({ denominazione », le al~
tre: ({, la sede )}.

Il senatore Fortunati ha facoltà di illu~
strada.

FOR T U N A T I. L'emendamento non
ha bisogno di illustrazione.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ed il Governo ad esprimere il parere
su questo emendamento.

B E L O T T I, relatore. Ritengo pleona~
stico questo emendamento: infatti, quando
si allude alla denominazione di una società,
non si può prescindere dalla sua sede, come
elemento fondamentale per !'individuazione
della società stessa.

Quindi, a mio avviso questo emendamento
può considerarsi superfluo.

C O L O M B O, Ministro del tesoro. Ho
!'impressione che questo emendamento, più
che superfluo, potrebbe forse indurre in qual~
che confusione. Qui noi parliamo del regola-
mento del fondo comune e parliamo della
denominazione, della durata del fondo, ecce~
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tera. Non può esservi, a mio avviso, diversa
sede per il fondo comune rispetto a quella
della società di gestione. Pertanto, essendo
questa obbligata, quando presenta per l'ap~
provazione la sua domanda, ad indicare
anche la sede, come del resto deve fare ogni
società che deve essere iscritta poi in un
albo, mi pare che indicare anche la sede
del fondo possa provocare confusione. (Com~
menti del senatore Fortunati).

Come si può distinguere la sede della so-
cietà di gestione dalla sede del fondo comu-
ne? Si distingue la società dal fondo: il fon~
do non ha una personalità giuridica propria,
mentre la società di gestione ce l'ha. (Interru-
zione del senatore Fortunati).

S O L I A N O . Si potrebbe usare un'al-
tra denominazione.

C O L O M B O , Ministro del tesoro. Ci
sono altre denominazioni come, per esem-
pio, fondo « x » o fondo « y » (non voglio ci-
tarne nessuno perchè non voglio fare propa~
ganda a nessuno).

P RES I D E N T E. Senatore Fortunati,
insiste per la votazione del suo emenda~
mento?

FOR T U N A T I. Sì, signor Presidente.

P RES I D E N T E. Metto allora ai vo-
ti l'emendamento n. 5.2, presentato .dal se~
nato re Fortunati e da altri senatori. Chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Anderlini è stato
presentato un emendamento sostitutivo. Se
ne dia lettura.

G E R M A N O ' , Segretario:

Al primo comma, sostituire la lettera a-bis)
con la seguente:

a-bis) «la banca depositaria, scelta tra
gli istituti di credito di diritto pubblico
o banche di interesse nazionale ».

S. 1

P RES I D E N T E. Il senatore Ander~
lini ha facoltà di illustrare questo emenda-
mento.

* A N D E R L I N I. Il mio emenda-
mento non ha bisogno di eSsere illustra-
to: esso insiste sostanzialmente nella dire-
zione nella quale insistevano gli altri emen-
damenti, stabilendo cioè il principio che la
banca depositaria per il fondo deve essere
scelta tra gli istituti di credito di diritto
pubblico o banche di interesse nazionale.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emenda~
mento in esame.

B E L O T T I, relatore. La Commissio-
ne è stata decisamente contraria a introdur~
re discriminazioni tra gli istituti di credito
abilitati all'esercizio delle funzioni di ({ ban-
ca depositaria », attribuendone l'esclusiva
agli istituti di diritto pubblico e alle banche
di interesse nazionale: ha invece riconosciu-
to l'esigenza di garanzie obiettive specifiche.
Per questa ragione mi dichiaro contrario al-

l' emendamento.

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

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Per le stesse ragioni espresse
dal relatore il Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento n. S. 1, presentato dal sena-
tore Anderlini. Chi l'approva è pregato di al-
zarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Formica, Segnana,
Buzio, Oliva e Cifarelli è stato presentato
l'emendamento n. 5.4, tendente a sostituire
alla lettera a-bis) le parole: ({ 100 miliardi di
lire» con le altre: ({80 miliardi di lire ».

Il senatore Segnana ha facoltà di illustra-
re questo emendamento.

SE G N A N A. Ritengo che quest'emen~
damento non abbia bisogno di particolari il-
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lustrazioni. Abbiamo esaminato la situazione
così come derivava dal disegno di legge e ci
è sembI ato che il limite possa essere senz'al~
tra portato a 80 miliardi di lire, anche per
Jasciare la possibilità di intervenire in que~
sto senso ad una serie di istituti che non rag~
giungono i 100 miliardi di depositi.

FOR T U N A T I. Vorrei sapere perchè
2.vete cambiato opinione. I 100 miliardi li
avete proposti voi!

A N D E R L I N I . Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A N D E R L I N I . Nel primo intervento
che mi è capitato di fare in quest'Aula que-
sta sera io ho affermato che bisognava pur
dare atte;>ai colleghi socialisti che qualche
piccola cosa l'avevano strappata nella trat-
tativa- che si è svolta tra i partiti di Go-
verno ma che i passi erano sostanzialmente
irrilevanti. Voglio a questo punto aggiunge~
re che, se hanno strappato qualche cosa in
alcune direzioni, su questo punto i colleghi
socialisti hanno mollato; qui siamo andati
indietro, perchè se si tratta di dare ga-
ranzie ai piccoli risparmiatori così come è
stato sempre nelle intenzioni, nelle dichia-
razioni e nelle prese di posizione dei co]~
leghi del Gruppo socialista, valeva molto
meglio la cifra dei 100 miliardi che non
quella degli 80 che adesso ci presentate.

L I V I G N I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L I V I G N I. Signor Presidente, sic~
come pare anche a me che quest'emenda-
mento abbia una grossa portata, per lo me-
no di carattere politico, vorrei fare una do~
manda precisa alla quale se è possibile vor-
rei una risposta. Poichè è stato detto che la
cifra di 100 miliardi è stata proposta dalla
stessa maggioranza sulla base di una lunga
discussione in sede di Commissione, non c'è
dubbio che il passare da 100 miliardi ad 80
miliardi deve significare qualche cosa; non
si tratta soltanto di una cifra buttata lì. Ed

allora io domando: passando da 100 ad 80
Ii1iliardi quante e quali banche rientrano in
questo caso nella possibilità di gestire fon~
di di investimento?

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sull'emendamen~
to in esame.

B E L O T T I, relatore. Ritengo che que-
sto emendamento possa essere accolto, per~
chè ha lo scopo di precostituire una più am~
pia sfera di scelta della banca depositaria,
pur nel rispetto di un minimo di dimensioni
sul piano operativo. La dimensione di 80 mi~
li ardI rappresenta una massa di depositi
che dà una sufficiente garanzia agli effetti
dell'affermazione operativa di un istituto di
credito.

Per questa ragione mi dichiaro favorevole
all'emendamento. (Interruzioni dei senatori
Fortunati e Li Vigni).

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

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l' emen~
damento n. 5.4, presentato dal senatore For-
mica e da altri senatori. Chi l'approva è pre-
gato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Fortunati, e di altri
senatori è stato presentato un emendamento
aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Al primo comma, dopo la lettera f), inse-
rire la seguente lettera:

g) « la disciplina dei rapporti fra i par-
tecipanti e la società gerente; ».

5.3 FORTUNATI, PIRASTU, SOLIANO

S O L I A N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
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S O L I A N O Alcune cose sono state
dette prima per vedere di determinare una
certa disciplina tra i partecipanti al fondo e
il fondo stesso, ma senza molta fortuna.
L'articolo 5 stabilisce, attraverso alcune nor~
me, una serie di rapporti con i partecipanti:
Ora, sarebbe bene, per dare completezza a
questi regolamenti, che i regolamenti stessi
disciplinassero i rapporti tra i partecipanti
e la società nell'ambito dell'esplicazione di
tutte le norme che sono previste ai commi
b), c), d) e via discorrendo. D'altra parte que~
sta disciplina dei rapporti tra i partecipanti
e la società gerente era stata prevista anche
dalla s tessa Commissione di studio ~ Com~

missione Di Gregario ~ per la riforma delle
società per azioni. Nello studio sulla riforma
delle società per azioni si è trattato anche
dei fondi comuni di investimento; e in fon~
do questo provvedimento per molti aspetti
ne rappresenta uno stralcio. Ebbene in quel~
la sede quella Commissione, il Comitato dei
ministri che ha supervisionato il lavoro di
essa, sono stati concordi nel ritenere che nel
regolamento del fondo comune debba essere
prevista anche la disciplina dei rapporti fra
i partecipanti e la società gerente. Il nostro
emendamento quindi tende ad inserire nel~
l'articolo 5 anche questa previsione in ag-
giunta a quelle già formulate.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sull'emendamen-
to in esame.

B E L O T T I, relatore. Io non compren-
do la portata di quest'emendamento, non
esaminato in Commissione, perchè la disci~
plina dei rapporti tra i partecipanti e la so~
cietà gerente è proprio l'oggetto della legge
che stiamo discutendo. È la legge, e non il
regolamento del fondo, che stabilisce la
disciplina dei rapporti tra i partecipanti e
la società gerente. (Interruzione del senatore
SaZiano). Il fondo comune non ha perso-

nalità giuridica: costituisce una comunione
(che i giuristi hanno definito una comunio-

ne dì scopo) disciplinata da un complesso
di norme: quelle che noi stiamo, appunto,
discutendo.

Quindi, in effetti, quando si parla di disci~
plina dei rapporti tra i partecipanti e la so~
cietà gerente non si fa riferimento ad altro
se non alle norme contenute nella legge.

Ritengo perciò che questo emendamento
non abbia alcuna obiettiva e plausibile ra~
gione di essere.

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

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è dell'avviso del re~
latore perchè è la stessa legge che in effetti
regola i rapporti tra partecipanti e società
gerenti.

P RES I D E N T E. Senatore Soliano,
insiste per la votazione del suo emenda~
mento?

S O L I A N O. Insisto.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento n. 5.3, presentato dai senatori For~
tunati, Pirastu e Soliano. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emen~
dato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5~bis. Se ne dia let~
tura.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Art. 5-bis.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del~
la presente legge vengono stabiliti, con de~
creta del Ministro del tesoro di concerto col
Ministro di grazia e giustizia, col Ministro
delle finanze e col Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato:

a) lo schema~tipo del bilancio e del con~
to perdite e profitti della società di gestione;

b) lo schema~tipo del rendiconto e dei
prospetti di cui all'articolo 16.
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P RES I D E N T E. Poichè su questo
articolo non sono stati presentati emenda~
menti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Art. 6.

La partecipazione ai fondi comuni è riser~
vata alle persone fisiche e agli enti morali
pubblici e privati diversi dalle società.

Nelle quote di partecipazione possono es~
sere inoltre investiti, anche in deroga al pri~
ma comma, i fondi di quiescenza, previdenza
e assistenza gestiti in forma autonoma, pur~
chè all'amministrazione di essi partecipi an~
che una rappresentanza del personale inte~
ressato, nonchè, nel limite del venti per cen~
to, le riserve e le cauzioni di cui agli articoli
27, 28, 30, 33 e 40 del testo unico delle leggi
sull' esercizio delle assicurazioni private, ap~
provato con decreto del Presidente della Re~
pubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La partecipazione, salve le limitazioni o
condizioni stabilite dal regolamento del fon~
do, può essere assunta in qualsiasi tempo,
tranne i giorni di chiusura delle borse na~
zionali, mediante la sottoscrizione di una o
piÙ quote.

La violazione delle disposizioni del presen~
te articolo non è causa di invalidità dei certi~
ficati di partecipazione. Essa importa l'ap~
plicazione delle sanzioni comminate dall'ar~
ticolo 36 e, per i possessori di quote che non
abbiano i requisiti previsti dai commi pri~
Ino e secondo del presente articolo, l'obbligo
di cederle entro 15 giorni dalla data della
contestazione della violazione. Trascorso ta~
le termine, se le quote di partecipazione non
sono state cedute, la società di gestione le
annulla, con decorrenza dalla data di scaden~
za del predetto termine, restando il valore
delle stesse acquisito al fondo comune. Del~
l'annullamento delle quote deve essere data
pubblicità secondo le forme previste dall'ar~
ticolo 17.

22 APRILE 1970

I portatori delle quote annullate hanno di~
ritto al rimborso secondo le norme della pre~
:::ente legge. La data di decorrenza dell'annul~
lamento o, se questa cade nei giorni di chiu~
sura delle borse nazionali, quella del primo
giorno di riapertura delle stesse, è considera~
ta a questo fine come quella di richiesta di
rimborso.

P RES I D E N T E . Su quest'articolo è
stato presentato un emendamento sostitu~
tivo da parte del senatore Basso e di altri
senatori. Se ne dia lettura.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Al primo comma, le parole: ({ diversi dalle
società» sono sostituite con le altre: ({ non~
chè nei limiti delle riserve di bilancio alle

banche o alle società finanziarie ».

6. 3 Bosso, BIAGGI, BONALDI

P ERR I Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P ERR I. Ritiriamo l'emendamento.

P RES I D E N T E. Seguono due emen~
damenti presentati dal senatore Segnana e
da altri senatori. Se ne dia lettura.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Al quarto comma, alla fine del secondo pe~
riodo, dopo le parole: ({ della violazione »,

aggiungere le altre: «da parte della società
di gestione ».

6. 1 SEGNANA, BUZIO, FORMICA, CIFARELLI

Al quarto comma, alla fine del terzo pc~
riodo, sopprimere le parole: ({, restando il
valore delle stesse acquisito al fondo co~
mune».

6. 2 SEGNANA, BUZIO, FORMICA, CIFARELLI

P RES I D E N T E. Il senatore Segna~
na ha facoltà di illustrare questi emenda~
men ti.
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S E G N A N A Gli emendamenti non
hanno bisogno di particolari spiegazioni. Con
il primo si vuole solo precisare che coloro
che non hanno requisiti per possedere quote
di fondi devono cedere le stesse entro 15
giorni daIJa data della contestazione della
violazione da parte della società. Infatti nel~
la precedente dizione risultava imprecisato
questo particolare importante...

FOR T U N A T I. Violazione o conte~
stazione?

S E G N A N A Contestazione della
violazione da parte della società di gestione!

Per quanto riguarda il secondo emenda-
mento, sempre al quarto comma si propone
di sopprimere l'espressione: «restando il va-
lore delle stesse acquisito al fondo comune »,
perchè è in contrasto con quanto dispone il
quarto comma, che stabilisce che i portatori
delle quote annullate hanno diritto al rim-
borso.

Non è quindi possibile rimborsare tali quo~
te, se il valore delle stesse resta acquisito al
fondo. La cosa sembra evidente e non me-
rita quindi altri commenti.

P RES I D E N T E Invito la Com-
missione ad esprimere il parere sugli emen-
damenti in esame.

B E L O T T I , relatore. Favorevole ad
entrambi gli emendamenti, perchè il primo
precisa che la contestazione cui ci si riferi-
sce va intesa: «da parte della società di ge-
stione» ~ una precisazione, quindi, non
pleonastica ~; il secondo elimina una evi-
dente contraddizione sfuggita alla Commis-
sione dopo gli emendamenti approvati al
terzo e quarto comma dell'articolo 6. Appa-
re evidente, infatti, che se i portatori delle
quote annullate hanno diritto al rimborso,
il controvalore delle quote stesse non può
considerarsi « acquisito al fondo comune '>.

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

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è favorevole agli
emendamenti per le ragioni esposte dal re-

latore. Infatti in Commissione sorse que-
stione su questo punto e siccome in effetti
si è introdotta da una parte la norma di ac-
quisire al fondo comune il valore delle quo-
te annullate; dall'altra, nell'ultimo comma,
si sancisce la restituzione, attraverso il rim-
borso, delle quote annullate, appunto per
evitare questa contraddizione è necessario

I

apportare le opportune modifiche. (!llterru-
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B E L O T T I , relatore. L'emendamento
riguarda solo l'annullamento dell'espressio-
ne: « restando il valore delle stesse acquisito
al fondo comune ».

FOR T U N A T I. In questo modo non
è chiaro.

B E L O T T I, relatore. Nel sistema delle
garanzie anche per i partecipanti c'è il di-
ritto di esperire un'azione di responsabilità,
come, del resto, è detto successivamente.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento n. 6.1. Chi l'approva è pre-'
ga to di alzarsi.

:E. approvato.

Metto ai voti l'emendamento
l'approva è pregato di alzarsi.

:E.approvato.

n. 6. 2. Chi

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

:E. approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Art. 7.

I partecipanti hanno diritto di chiedere,
in qualsiasi tempo, il rimborso delle pro-
prie quote, tranne che nei giorni di chiusura
delle borse nazionali, e fatto salvo il termi-
ne di decorrenza dalla sottoscrizione even-
tualmente fissato dal regolamento del fon-
do, in misura comunque non superiore a sei
mesi.
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Il rimborso deve essere eseguito in danaro,
entro otto giorni dalla richiesta. Detto ter~
mine può essere prorogato fino ad un mas~
sima di venti giorni, previa autorizzazione
dell'organo di vigilanza.

P RES I D E N T E. A questo articolo
è stato presentato un emendamento sostitu-
tivo da parte del senatore Segnana e di altri
senatori. Se ne dia lettura.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole:
{{ entro otto giorni}} con le altre: {{entro
quindici giorni }}.

7.1 SEGNANA, BuzIO, CIFARELLI, FOR~

MICA

P RES I D E N T E Il senatore Se-
gnana ha facoltà di illustrare questo emen-
damento.

S E G N A N A . Abbiamo ritenuto op-
portuno proporre questo emendamento te-
nendo conto del calendario di borsa che in-
fatti prevede la liquidazione differenziata
rispetto alla stipula del contratto di com~
pravendita effettuata con il fissato bollato.

Abbiamo pensato che fosse nell'interesse
del fondo poter disporre per il rimborso di
un lasso di tempo di almeno 15 giorni, cioè
di un lasso di tempo medio per il calendario
di borsa.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emenda-
mento in esame.

B E L O T T I relatore. Vorrei sottoli-
neare che il calendario di borsa, prevedendo
le liquidazioni variamente differite nel tem-
po rispetto al giorno delle operazioni obbli~
gherebbe il {{fondo» a provvedere all'anti~
cipo prima dell'incasso del corrispettivo. Lo
spostamento da 8 a 15 giorni del termine per
il rimborso del controvalore della quota di
partecipazione corrisponde a un calcolo me-
dio, tenuto presente il calendario della bor-
sa di Milano, la maggiore in Italia. (Inter-
ruzione del senatore Li V igni).

Aggiungerò, se il Presidente me lo con~
sente, che il termine di 15 giorni può essere
prorogato fino a 20 giorni con l'autorizza-
zione dell'organo di vigilanza, come dice il
testo dell'articolo 7 emendato dalla Com-
missione. È stato osservato che lo scarto
tra 15 e 20 giorni è troppo ridotto. Tutta-
via il termine massimo di 20 giorni garanti-
sce in misura sufficiente, almeno in prospet-
tiva, le esigenze di liquidità dei fondi.

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

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento sostitutivo n. 7. l, presen-
tato dal senatore Segnana e da altri senato-
ri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Basso, Biaggi e Bo-
naldi è stato presentato l'emendamento nu~
mero 7. 2, tendente a sopprimere al secon-
do comma il secondo periodo.

P ERR I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P ERR I . Ritiriamo l'emendamento.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'ar-
ticolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

BER N A R D I N E T T I, SegretarLO:

Art. 8.

Le quote di partecipazione ai fondi comuni
sono rappresentate da certificati nominativi
intestati a norma dell'articolo 4 del regio
decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato
dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e dal-
l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962,
n. 1745.
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l certificati di partecipazione, per essere
validi, debbono essere sottoscritti, a norma
del secondo comma dell'articolo 2354 del co~
dice civile, da un amministratore della so-
cietà di gestione e da un amministratore o
dirigente della banca depositaria. Essi deb~
bono inoltre recare il testo integrale del
regolamento del fondo e gli estremi del de-
creto di approvazione. I certificati devono
avere le dimensioni fissate con decreto del
Ministro delle finanze di concerto col Mi~
nistro del tesoro e devono essere predispo-
sti per le girate e per le annotazioni, in con~
formità ad apposito modello approvato con
il decreto medesimo.

Le quote di partecipazione possono essere
trasferite nei modi e nelle forme previsti per
le azioni di società, osservando le disposi-
zioni dei primi due commi dell'articolo 6 e
con le conseguenze indicate, per il caso di
violazione, dai commi quarto e quinto dello
stesso articolo.

Per l'autenticazione delle girate dei cer~
tificati di partecipazione devono essere os-
servate, da parte dei notai, degli agenti di
cambio e delle aziende di credito, le dispo~
sizioni degli articoli 12 e 28 del regio decreto
29 marzo 1942, n. 239, con l'obbligo di co-
municare, entro 15 giorni, alla società di ge-
stione, gli estremi delle girate autenticate,
ai fini dell'aggiornamento nominativo de! li~
bra dei partecipanti previsto dall'articolo 15,
lettera a), della presente legge.

Le quote di partecipazione, ai fini della
sottoscrizione e del rimborso, hanno tutte
lo stesso valore, determinato in base all'ul~
timo prospetto giornaliero redatto prima
della richiesta di sottoscrizione o di rimbor~
so a norma della lettera c) dell'articolo 16.

P RES l D E N T E . Da parte del se-
natore Basso e di altri senatori sono stati
presentati tre emendamenti. Se ne dia let-
tura.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le quote di partecipazione al fondo sono
rappresentate da certificati al portatore ».

8.3 Bosso, BIAGGI, BONALDI

Al secondo comma le parole: «e devono
essere predisposti p~r le girate e per le an-
notazioni» sono soppresse.

8.4 Bosso, BIAGGI, BONALDI

Il terzo e quarto comma sono soppressi.

8.5 Bosso) BIAGGI, BONALDI

PERRI Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

PERRI
damenti.

Ritiriamo questi tre emen-

P RES I D E N T E Da parte del se-
natore Buzio e di altri senatori sono stati
presentati due emendamenti. Se ne dia let~
tura.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Al quarto comma, sostituire le parole:
({ degli articoli 12 e 28 », con le altre: «de-
gli articoli 12, 13 e 28 ».

8. 1 Buzro, CIFARELLI, FORMICA,SE~
GNANA

Al quarto comma, sostituire le parole:
{{ entro 15 giorni », con le altre: ({entro il
giorno successivo».

8. 2 BUZIO CIFARELLI, FORMICA, SE-

GNANA

P RES I D E N T E. Il senatore Buzio
ha facoltà di svolgere questi due emenda~
menti.

B U Z I O Con il primo emendamento
s'intende richiamare oltre agli articoli 12
e 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239
anche il 13. Questo richiamo si rende neces~
sario per porre a carico di chi autentica
le girate ddle quote di partecipazione con
dichiarazioni in carta libera l'obbligo di
darne comunicazione tempestiva alla socie-
tà gerente. In mancanza di detto richiamo
il predetto obbligo, posto per evitare che le
quote circolino senza che i relativi trasfe~
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rimenti siano annotati nel più breve tempo
possibile nel libro dei partecipanti, potreb-
be essere eluso.

Con la seconda modifica proposta, si ln-
tende ridurre da 15 a 1 i giorni entro l quali
deve essere effettuata la comunicazione dei
trasferimenti. Questa restrizione dei termini
è giustificata dalla necessità di individuare
nel minor tempo possibile chi sono gli effet-
tivi titolari delle quote in circolazione.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

B E L O T T I, relatore. La Commissione
è senz'altro favorevole ai due emendamen-
ti che hanno per scopo quello di cautelarsi
dalla possibilità che le quote circolino sen-
za che i trasferimenti siano annotati nel più
breve tempo possibile nel libro dei parteci-
panti. Quindi questa riduzione dei termini,
questo richiamo in causa dell'articolo 13 del
regio decreto del 1942 e il secondo emen-
damento, che riduce da 15 giorni a un so-
lo giorno il termine entro il quale deve es-
sere effettuata la comunicazione dei trasfe-
rimenti, mi sembrano francamente racco-
mandabili proprio per la loro finalità spe-
cifica.

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

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è favorevole.

P RES I D E N T E . Metto ai voti l'emen-
damento n. 8.1 presentato dal senatore Bu-
zio e da altri senatori. Chi l'approva è pre-
gato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 8.2 pre-
sentato dal senatore Buzio e da altri se-
natori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
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Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne
dia lettura.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Art. 9.

La società di gestione provvede nell'in-
teresse dei partecipanti, osservando le di-
sposizioni del regolamento del fondo cQmu-
ne, agli investimenti, alle alienazioni e alle
Eegoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti
ai tHoli e di ogni altro diritto compreso nel
fondo comune, alla distribuzione dei pro-
venti, al rimborso delle quote di parteci-
pazione e ad ogni altra attività di gestione.

Nell'esercizio dell'attività di gestione la so-
cietà non può vendere titoli allo scoperto,
acquistarne a credito nè venderne o acqui-
starne a premio o a riporto e non può assu-
mere nè concedere prestiti in denaro o in
titoli sotto qualsiasi forma.

La società di gestione non può utilizzare
i titoli inclusi nel fondo comune in modo
da esercitare il controllo, di diritto o di fat-
to, delle società emittenti dei titoli stessi.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
è stato presentato da parte dei senatori Bas-
so, Biaggi e Bonaldi, l'emendamento n. 9.1
tendente ad aggiungere, al secondo comma,
il seguente periodo: «Il divieto di cui al pre-
sente comma non si applica nel caso di fi-
nanziamenti assunti per il collocamento di
piani di investimento rateali ».

P ERR I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

P ERR I. Ritiriamo l'emendamento.

P RES I D E N T E. Metto allora ai
voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia let-
tura.
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BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Art. 10.

I titoli inclusi nel fondo comune e le
disponibilità liquide sono depositati presso
la banca indicata dal regolamento. La ban~
ca depositaria esegue in borsa le operazio-
111relative alla negoziazione dei titoli ed al-
l'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di
ogni altro diritto compreso nel fondo, le
operazioni di riscossione, di distribuzione e
di pagamento e le altre operazioni relative
alla gestione del fondo disposte dalla società
di gestione.

I titoli nominativi sono intestati al fondo
comune con l'indicazione della società di ge-
stione e della banca depositaria.

P RES I D E N T E. Su questo artico-
lo è stato presentato, da parte dei senatori
SegnaTI Q, Cifarelli, Buzio e Formica l'emen-
damento n. 10. 2, tendente a sopprimere, al
primo comma, le parole: {( in borsa )}.

Il senatore Segnana ha facoltà di illustra-
re questo emendamento.

S E G N A N A. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, abbiamo pensato di presen-
tare questo emendamento perchè nell'arti-
colo è stabilito che la banca depositaria
dei titoli deve eseguire le operazioni di ne-
goziazione dei titoli presso la borsa, come
dovrebbe e come senz'altro è logico.

In questo nostrQ disegno di legge si pre-
vede però che vi siano nei fondi anche dei
titoli non quotati e pertanto, se noi stabi-
liamo che la banca depositaria deve esegui-
re le operazioni in borsa, ci domandiamo
come possa eseguire le operazioni in borsa
'per i titOli non quotati.

Abbiamo quindi ritenuto di togliere le
parole {( in borsa}) in quanto riteniamo che
sia pacifico che la banca depositaria per i
titoli quotati in borsa debba senz'altro fare
le negozi azioni in borsa. Questa è stata la
ragione per la quale abbiamo ritenuto di
dover tor;liere le predette parole dall'arti~
colo.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emendamen-
to in esame.

B E L O T T I, relatore. Mi pare che la
ragione addotta dall'illustratore dell'emen-
damento sia sufficientemente chiara. Mi di-
chiaro senz'altro favorevole.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

.'. A N D E R L I N I. Signor Presidente, ho
chiesto di parlare per sottolineare la gravità
dell'emendamento che i colleghi Segnana, Ci-
farelli, Buzio e Formica ci sottopongono.

Se quest' emendamento, come è probabile,
lÌmrà con l'essere accolto, l'articolo suonerà
praticamente così: «La banca depositaria
esegue le operazioni relative alla negoziazio-
ne dei titoli ed all'esercizio dei diritti ineren-
ti ai titoli e di ogni altro diritto compreso
nei tondo. . . }} eccetera.

l\11adove esegue le operazioni? Perchè non
dobbiamo dire: {( in borsa »? La ragione che
VOI adducete è che nel portafoglio del fondo
possono esserci dei titoli non quotati. Ma al-
lora l'emendamento logico che si deduce da
questa vostra posizione è un altro. Dovrem-
mo dire che la banca depositaria esegue le
operazioni relative alla negoziazione per i
titoli per i quali è possibile farle in borsa.
Altrimenti, togliendo puramente e semplice-
mente le due parole «in borsa », in realtà
voi lasciate alla banca (praticamente ai ge-
stori del fondo) una possibilità di manovra
aache in ambiti extra-borsistici di dimensio-
ni non definibili, non delimitabili, entro le
quali tutto può praticamente avvenire.

Se la ragione che vi muove nel proporre
quest'emendamento è il fatto che non possa-
no essere negoziati in borsa i titoli non quo-
tati in borsa che fanno parte del portafo-
glio, allora specifichiamolo in maniera pre-
cisa. Diciamo che per i titoli quotati in borsa
è obbligatoria la negoziazione in borsa e per
gli altri non è obbligatoria, evidentemente.
Se vale il vostro ragionamento che non è
possibile negoziare in borsa i titoli non quo-
tati, allora tanto varrebbe lasciare le cose
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come stanDo; tanto si sa che i titoli non quo~
tati non possono essere negoziati in borsa:
è a fortlOri, è sottinteso, è evidente.

Ma il fatto che voi vogliate togliere ciò
senza nessuna specificazione ci lascia per~
plessi poichè effettivamente così le con~
cessiom possono avvenire al di fuori di ogni
possibile controllo. Se voi tenete presente,
poi, che avete rifiutato e che probabilmente
vi accingete a rifiutare il comma aggiuntivo
di cui si parlerà subito dopo (mi riferisco al~
l'emendamento che porta la mia firma) con~
cerneme la responsabilità effettiva della ban~
ca nei confronti dell'organo di vigilanza, per
quanto riguarda l'applicazione del regola~
mento, vorrei che vi rendeste conto come
l'abolire le due parole « in borsa» possa ve~
ramente rappresentare un pericolo grave per
incentivaI e un'ulteriore serie di speculazioni,
di manovre, di sottomanovre, di plusvalenze,
di giochi vari. Ve li immaginate come i maghi
della borsa ~ che esistono anche da noi e

non solo a Zurigo ~ approfitteranno di una
falla di questo genere che voi andate ad apri~
re nel testo che voi stessi praticamente ci
avevate proposto?

Ecco perchè, onorevole Presidente, vorrei
pregare il collega relatore, se è possibile dal
punto di vista del Regolamento, di formula~
re un emendamento che tenga conto dell'os-
servazione che voi fate, e cioè che i titoli non
quotati non possono essere negoziati in bor-
sa, ma che tuttavia faccia obbligo di nego~
ziare in borsa i titoli che sono effettivamen~
te quotati in borsa.

FOR T U N A T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

FOR T U N A T I. Vorrei far presente
che l'espressione « in borsa» è stata sugge~
rita in Commissione dalla maggioranza pro~
prio con le argomentazioni che ora ha espo~
sto iJ collega Anderlini. Infatti nel testo go~
vernativo l'espressione non figurava. È sta~
ta la maggioranza che ha argomentato la
necessità della specificazione: quella stessa
maggioranza che ora proclama non più ne-
cessaria la specificazione!

L I V I G N I. Togliere una cosa ag~
giunta assume un significato!

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emenda~
mento in esame.

B E L O T T I, relatore. Vorrei chiarire
un punto al quale si sono riferiti il sena-
lOre Anderlini e successivamente il sena~
tore Fortunati. Non possiamo stabilire nel~
la legge che le negoziazioni, per i titoli non
quotati, debbano avvenire nel « mercato ri~
stretto '>, dal momento che ~ come ho mes-
so in evidenza nella relazione ~ si tratta

di mercato non ufficiale, al quale non so~
printende alcun pubblico rappresentante.
Nè appare consigliabile, in mancanza di una
disciplina specifica dei «mercati ristretti »,
introdurre questo istituto in un disegno di
legge.

Comunque su questo punto specifico mi
rimetto al parere del Governo.

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

C O L O M B O, Ministro del tesoro. È
oertamente una questione di dif£icile pene~
trazione, maio sarei dell'opinione di lasciare
il testo senza specificazione. In realtà, !infat~
ti, per i titolI quotati in borsa le operazioni
nOin possono farsi che in bOirsa. Se pOli vi so~
no delle altre negoziaziol1Ji, naturalmente le~
gittime, che possono essel1e fatte fuori dalla
bOirsa, l'espressiOine « esegue in borsa » aV'l1eb~

be un carattere restrittivo. È chiaro però ehe
un t,itolo che è quotato in bOl1sa non può che
essere negoziato in borsa. Quindi per questi
tlitoH è evidente che la banca non può che
prOicedere lungo quella V[Ja. Se poi vi sono

. altJ:1e operazioni diverse dalla negoziazione
in borsa, nOin vedo perchè noi oon questa ne~

, goziazione dovremmo restringere H campo.
Quindi è meglio accoglieJ:1e l'emendamento

proposto dalla maggioranza 'PeJ:1chè la vec-
chia dizione è restriUiva, limitativa e non si
sa dove ci conduoe esattamente.

B E L O T T I, relatore. Domando di
parlare.
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P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E L O T T I, relatore. Signor Presi-
dente, se mi consente una aggiunta tele-
grafica, volevo dire che le garanzie ci sono,
in quanto il valore delle quote è determi-
nato in base alle quotazioni di borsa.

A N D E R L I N I . DQima<ndodi parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

,,< A N D E R L I N I. Prima di mettelie in
votazione l'emendamento sopp:ressivo Ipre-
sentato dall col1ega Segnana e da a,ltri sena-
tori, vorrei avanzare una proposta di emen-
damento: ossia, lasciare le parole «in bor-
sa» aggiungendo, subito dopo, ,le parole:
« per .i titoli quo.taN ».

Si,ocome mi pare che il Govelino 110consi-
deri il più lontano dalle sue po.sizioni, ore do
che debba essere messo in votazione 'Pr~ma
questo mio emendamento aggiuntivo e poi
eventualmente l'emendamento sQiPpr,esslivo
del cQillega Segnana e di ailtri senatori.

P RES I D E N T E. Senatore Belotti,
lei accetta l'emendamento presentato dal se-
natore Anderlini?

B E L O T T I, relatore. Concordo con
l'opinione espressa dall'onorevole Ministro:
sono favorevole, cioè, all'emendamento sop-
pressivo presentato dal senatore Segnana
e contrario all'emendamento Anderlini.

P RES I D E N T E. Senatore Ander-
lini, insiste per la votazione del suo emen-
damento?

ANDERLINI
dente.

Sì, Signor Presi-

P RES I D E N T E. Ci sono otto se-
natori che appoggiano l'emendamento del
senatore Anderlini?

CL'emendamento risulta appoggiato).

Mett') allora ai voti l'emendamento n. 10.4,
presentato dal senatore Anderlini ed appog-

giato dal prescritto numero di senatori, ten-
dente ad aggiungere dopo le parole: « in
borsa» le altre: « per i titoli quotati ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 10.2, pre-
sentato dal senatore Segnana e da altri se-
natori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Anderlini è stato
presentato un emendamento aggiuntivo. Se
ne dia lettura.

G E R M A N O " Segretario:

Dopo il primo comma, inserire II seguente:

« La banca depositaria inoltre controlla.
che le operazioni che esegue per ordine della
società di gestione siano conformi al regola-
mento del fondo e alle prescrizioni dell'orga-
no di vigilanza e deve riferire immediata-
mente a quest'ultimo le irregolarità riscon-
trate ».

10.1

P RES I D E N T E. Il senatore Ander-
lini ha facoltà di i11ustralìe questo emenda-
mento.

,,< A N D E R L I N I. S1gnor P:residente,
!'ispirazione di questo emendamento nQin
mUQive, in maniera diretta, dalla parte PQili-
tica chemp'Presento in questa A:ssemblea.
Chi lin Commissione introdusse e sostenne a
fondo i,l principio della :responsabHizzazione
della banca deposi t,aria fu il collega Banfì
che presentò un emendamento analogo a
quello che io. poi ho dpresentato in quest'Au-
la e che 'Porta il numero 10. 1.

Poichè i colleghi sooial,isti mi pave ohe ab-
biano 'sostanzialmente abbandonato quella
che pure era stata una linea di forza della
loro posizione in CommissiQine, mi sono per-
messo di ripresentare tale emendamento in
Aula. Si tratta in sostanza di responsabiLiz-
zare la banca depositaria in maniera che es-
sa adempia non solo alLe funzlioni di aui ab-
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biamo parlato finora (primo comma dell'ar~
ticolo 10), che sono funzioni esecutive di
ordini ricevuti dal Comitato di gestione, so~
no le operazioni nOI'mali (speriamo che 10
siano) che una banca esegue, inerenti pro~
prio alla sua stessa funzione, a uno dei suoi
oompiti d'istituto, ma anche alla funzione
di controlllo delle operazioni. Si tratta di
stabilire il principio che le operazioni che la
banoa esegue, per ordine della soÒetà di ge.
stione, debbano essere conformi al regola~
mento del fondo e alle prescrizioni dell'mga~
no di vigilanza e che la banca ha l'obbligo
di rifedJ1e immediatamente all'organo di vi~
gilanza le irregolarità che essa eventualmen-
te andasse riscontrando tra le disposizioni
che riceve da1,1'organo di gestione, ill regola~
mento del fondo e le pI'escrizioni delrauto~
rità di vigilanza.

Si dice da parte di qua1cuno che lin questo
modo si complicherebbero troppo le cose,
ohe praticamente introdurremmo una proce~
dura abbastanza complessa che finirebbe con
l'appesantire probabilmente i costi stessi di
gestione. Ma se io penso, signor Presidente,
che poco fa i colleghi della maggioranza, co-
sì senza batter ciglio, hanno cancellato le
due parole ({ lin borsa» aprendo un varco, a
mio giudizio, assai pericoloso a tutta una
serie possibile di manovre in questo campo
~ e noi sappiamo che questo è il campo ti-
pico della manovra borsistica e puramente
finanziaria ~ ecco che l'emendamento, che,
J1ipeto, non è nato come ispirazione della
mia parte politica, ma è nato per volontà dei
colleghi Banfi, Formica ed altri che rappre~
sentavano il Partito socialista nel1a Commis~
sione finanze e tesoro, viene allora ad assu-
mere un significato ancom più impegnativo.
Avete cancellato le parole: {{ in borsa »; per
lo meno adesso accettate di responsabilizza.
re in qualche modo la banca in maniera che
essa risponda di fronte all'organo di vigilan~
za della regolarità delle operazioni che
esegue.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sull'emenda-
mento in esame.

B E L O T T I, relatore. L'emendamento
proposto dal senatore Anderlini incide su

un equilibrio di poteri e di responsabilità
molto delicato. Il çongegno dei fondi co~
muni è fondato sopra l'attività di una so~
cietà di gestione e sopra l'attività di una
banca depositaria che hanno dei compiti
istituzionali ben differenziati. Una delle co-
stanti che affiorano dalla legislazione com-
parata è quella di non ingenerare confusio-
ni di compiti e di responsabilità tra società
di gestione e banca depositaria. Guai se la
banca depositaria venisse investita di pote~

l'i che non le sono propri come banca de~
positaria, che esegue cioè le operazioni
disposte dalla società di gestione. Questo
controllo di legittimità che il senatore An~
derlini chiede venga introdotto ed attribui~
to alla banca depositaria è estraneo alla
cornpetenza della banca stessa: è, invece,
compito specifico dell'organo di vigilanza.
La banca stessa, nelle norme penali, rispon-
de con i suoi funzionari qualora ci siano
state delle corresponsabilità personali o
sconfinamenti ma non sul piano generale
istituzionale. La banca risponde della re~
golarltà delle operazioni che la legge ad
essa specificamente affida; e su questo punto
tutte le legislazioni straniere sono concordi.
La banca depositaria risponde, nell'ambito
delle proprie competenze specifiche, del de~
posito dei titoli, della corretta esecuzione del.
le operazioni responsabilmente disposte dal-
la società di gestione; risponde quando in
sede esecutiva si sia resa colpevole di irrego-
larità.

Per questo motivo non marginale ma so-
stanziale. sono senz'altro contrario all'emen-
damento proposto dal senatore Anderlini.

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

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Onorevole Presidente, condi~
vida le osservazioni fatte dal relatore. Del
resto in Commissione si è lungamente di~
scusso su questo emendamento; e in quella
sede si è ritenuto che in pratica non era
possibile accollare alla banca l'obbligo di
esercitare un controllo che è del tutto estra-
neo alla propria competenza, con la conse-
guenza di farla divenire corresponsabile di
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tutte le operazioni nei confronti dei parte-
cipanti. Le ragioni sono ampiamente illu-
strate nella relazione che accompagna il di-
segno di leggè. Devo anche far notare che
questo obbligo e questa responsabilità so-
no sconosciuti da tutte le legislazioni estere.

È con queste motivazioni che la Commis-
sione ritiene di respingere l'emendamento
che a suo tempo fu presentato. Per queste
stesse considerazioni il Governo è contrario
all'emendamento ora in discussione propo-
sto dal senatore Anderlini.

A N D E R L I N I. E se il comitato di
gestione ordina alla banca di acquistare ti-
toli fuori borsa?

natore Anderlini. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Basso e di altri
senatori è stato presentato un emendamen-
to aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BER N A R D I N E T T I , Segretario:

Al secondo comma, dopo le parol~: «i
titoli nominativi », sono aggiunte le se-
guenti: «emessi da società ed enti italiani ».

10.3 Bosso, BIAGGI, BONALDI

BELOTTI,
tato di gestione.

P RES I D E N T E . Il senatore Basso
ha facoltà di illustrare questo emendamento.

relatore. Non c'è il comi-

I

A N D E R L I N I. Se il consiglio di am-
ministrazione della società di gestione dà
ordine alla banca di comprare titoli fuori
borsa (oggi è possibile dopo l'emendamen-
to che avete apportato), la banca esegue o
non esegue?

A L BAR E L L O. Mi pare che ci sia
un silenzio preoccupante.

P RES J D E N T E. Onorevole relato-
re, lei vuole aggiungere qualcosa?

B E L O T T I, relatore. No, signor Pre-
sidente.

P RES I D E N T E. Il Governo vuole
aggiungere qualcosa?

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Neppure il Governo ha da
aggiungere nulla.

P RES I D E N T E. Senatore Anderlini,
insiste per la votazione dell'emendamento?

A N D E R L I N I. Insisto.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento n. 10. 1, presentato dal se-

B O S SO. Quanto è stabilito al se-
condo comma dell'articolo non può riferir-
si a titoli stranieri e quindi occorre l'emen-
damento proposto.

P RES I D E N T E Invito la Com-
missione ed il Governo ad esprimere il pa-
rere sull'emendamento in esame.

B E L O T T I, relatore. La Commis-
sione si è già dichiarata contraria all'avviso
che è stato tradotto nell'emendamento del
senatore Basso. Quindi mi dichiaro senz'al-
tra contrario.

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per "il tesoro. Anche il Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Senatore Basso,
insiste per la votazione dell'emendamento?

B O S SO. Insisto.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento n. 10.3 presentato dal se-
natore Basso e da altri senatori. Chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

~ approvato.
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Passiamo all'articolo 11. Se ne dia let-
tura.

BER N A R D I N E T T I , Segretario:

Art. 11.

La società gerente risponde della gestione
del fondo comune nei confronti dei parteci~
panti secondo le norme relative al mandato.
Qualsiasi clausola del regolamento del fondo
e qualsiasi patto che escludano, limitino o
attenuino la responsabilità della società so-
no privi di effetto.

Gli amministratori della società di ge-
stione sono soggetti all'obbligo di prestare
cauzione individuale, anche in forma assicu~
rativa, stabilita, in deroga al disposto del-
l'articolo 2387 del codice civile, nella misu-
ra di un centesimo del capitale della società
di cui al primo comma dell'articolo 2.

Ciascun partecipante può esercitare l'azio~
ne di responsabilità verso la società di ge-
stione nei limiti del proprio interesse, a me-
no che l'azione stessa non sia stata eserci~
tata nell'interesse comune di tutti i parteci-
panti a norma del quarto comma dell'arti-
colo 19.

P RES I D E N T E. Da parte dei se-
natori Basso, Biaggi e Bonaldi è stato pre-
sentato l'emendamento n. 11. 2 tendente a
sopprimere il secondo comma.

B O S SO. Lo ritiro.

P RES I D E N T E . Da parte del se-
natore Fortunati e di altri senatori è stato
presentato un emendamento aggiuntivo. Se
ne dia lettura.

BER N A R D I N E T T I , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma: I

« La banca depositaria, quando sia in col-
pa, risponde verso i partecipanti, in solido
con la società gerente, delle operazioni non
conformi alla legge, al regolamento del fon-
do e alle prescrizioni dell'organo di vigi-
lanza }).

11. 1 FORTUNATI, PIRASTU, SOLIANO

22 APRILE 1970

SOLI ANO Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S O L I A N O. Le argomentazioni che
i,l relatore ha addotto nel dire di no ai due

emendamenti presentati dal senatore An~
derlini all'articolo 5 e all'articolo 10 mi esi-
mono dal dire molte parole a spiegazione
di questo nostro emendamento; proprio per
quelle ragioni, per i compiti che la banca
ha, proprio perchè i fondi comuni, come lei
ha detto, onorevole relatore, sono basati sul~
le iniziative delle società di gestione e delle
banche depositarie ben specificate nella leg-
ge, il nostro emendamento tende ad intrò~
durre nel provvedimento, così come è già
previsto per la società gerente e per gli am-
ministratori, una norma che chiami la ban-
ca a rispondere verso i partecipanti quando
per colpa della banca stessa si siano com-
piute delle violazioni alla legge, al rego-
lamento e alle prescrizioni dell'organo di vi-
gilanza.

Mi sembra che l'emendamento sia tanto
chiaro da non richiedere ulteriori parole di
illustrazione.

P RES I D E N T E Invito la Com-
missione ad esprimere il parere sull'emen-
damento in esame.

B E L O T T I, relatore. Sono contrario
per le ragioni ampiamente esposte in pre-
cedenza.

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

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Sono contrario perchè l'emen-
damento è collegato direttamente all'emen-
damento n. 10. l, già respinto.

P RES I D E N T E. Senatore Soliano,
insiste per la votazione del suo emenda-
mento?

S O L I A N O. Insisto.

P RES I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento n. 11. 1, pl'esentato dal sena-
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tore Fortunati e da a1tri senatori. Chi l'ap-
proV'a è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia let-
tura.

BaR S A R I, Segretario:

Art. 12.

Le disponibilità liquide del fondo comu-
ne, derivanti dai versamenti dei partecipanti,
dall'alienazione o negoziazione dei titoli e
dei diritti di opzione e da ogni altro pro-
vento non distribuito, sono investite in ti-
toli pubblici e privati quotati nelle borse
nazionali o estere o in titoli dei quali l'ente
o la società emittente si impegna nel pro-
spetto di emissione a chiedere la quotazione.

L'investimento in titoli esteri è ammesso
nella misura stabilita dal Ministro del te-
soro, su conforme parere del Comitato inter-
ministeriale per il credito ed il risparmio,
'in funzione della programmazione, delle esi-
genze del mercato finanziario interno e del-
l'andamento della bilancia dei pagamenti.

L'adeguamento degli investimenti in titoli
esteri alla misura di cui al comma prece-
dente avviene con le modalità e nei termini
stabiliti dal decreto ministeriale che deter-
mina tale misura.

L'investimento in titoli non quotati, salvo
diversa disposizione del Ministro del tesoro
su conforme parere del Comitato intermi-
nisteriale per il credito e il risparmio, è
consentito nel limite complessivo del cinque
per cento del valore netto del fondo risul-
tante dall'ultimo prospetto trimestrale re-
datto a norma della lettera b) dell'arti-
colo 16.

È vietato l'investimento in quote di par-
tecipazione ad altri fondi comuni, in azio-
ni e in obbligazioni emesse dalla società ge-
rente e da società controllate o controllan-
ti, nonchè in titoli emessi da società o enti

dei cui organi fanno parte gli amministra-
tori della società di gestione.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati due emendamenti ag-
giuntiv;i, da parte del senatoDe Anderlini e di
altri senatori.

Se ne dia lettura.

BaR S A R I, Segretario:

Al secondo comma, dopa Ie parole: {( Mi.
nistro del tesoro », inserire le altre: {(e co-
munque nella misura massima del15 per
cento ».

12. 1 ANDERLINI, LI VIGNI, MACCARRONE
Antonino

In via subordinata all'emendamento 12.1,
al secondo comma, dopo le parole: {( Mi-
nistro del tesoro », inserire le altre: « e co-
munque nella misura massima del 20 per
cento ».

12. 2 ANDERLINI, LI VIGNI, MACCARRONE
Antonino

L I V I G N I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L I V I G N I. Lo scopo di questi emen-
damenti è quello di riaprire un discorso che
abbiamo già fatto in Commissione, ma che
a noi pare valga la pena di riprendere, data
la sua importanza: arrivare a porre un li-
mite alle possibilità che nei fondi siano com-
prese anche azioni di società straniere. Per-
chè è necessario che nei fondi ci siano azio-
ni di società straniere? Sappiamo benissi-
mo che il motivo di fondo è che il rendi-
mento delle azioni italiane è in generale
abbastanza basso.

Ebbi occasione nella discussione generale
di ricordare che in molti casi le azioni ita-
liane sono di lombi magnanimi, ma di frut-
ti assai scarsi. Ecco l'opportunità quindi di
elevare un rendimento complessivo di que-
sto monte azionario e di unire azioni di so-
cietà italiane ad azioni di società straniere.
Non neghiamo in linea di principio questa
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appartunità e questa necessità, però ci pare
giusta e lagica parre un limite a queste pas-
sibilità.

Nan mi pare che sia un discarsa assalu-
tamente al di fuari della realtà e che non
valga la pena di fare. Per la mena per quel-
lo che riguarda nnverso, il fatta ohe s.i sia
sentita rIa necessità di pone un limite ai
fondi stmni,eri che agiscana in Italia, ab-
bligandoli ad avere almena il 50 per cento
di aziani italiarne dimastra che questa
è un prablema attarna al quale vale la pena
di discutere. Ricarda sala per memaria che
l'attuale relatare, il callega Belatti, nel sua
pragetta ari gin aria paneva sastanzialmente
un limite del 25 per centa alle aziani stra-
nieri nei fandi di investimenta italiani. ln-.
vece, anche dai lavari della Cammissiane è
uscita un testa per il quale il Ministro del
tesaro ha facaltà a questa prapasita, ma nan
ha abbliga e limite alcuna. Va bene, da un
pa' di tempa lei, anarevale Calamba, rap-
presenta la cantinuità della linea ecanamica
del nastra Paese, ma siccame le leggi durana
nel tempa è interesse anche della maggio-
ranza l'indicaziane di un limite, nan fasse
altra che per il fatta che, lascianda valta
per valta al Ministra di decidere per agni
singala fanda quale sia la quata di aziani
di sacietà straniere che vi patranna essere,
la canseguenza sarà che avrema fandi che
avranna una certa percentuale di aziani stra-
niere, mentre in altri tempi avrema altri
fandi che avranna un'altra percentuale. Per
cui, siccame tutta è legata alla passibilità di
un certa rendimenta, avrema una discrimi-
naziane tm gli stessi fondi: ne aVI'ema oioè
di quelli che, almena satta la voce della quan-
tità di aziani straniere al lara interna, pa-
tranna avere un trattamenta migliare rispet-
ta a quella riservata ad altri fandi.

Per tutti questi mativi riteniama che val-
ga la pena di parre un limite alla passibilità
cancessa al Ministro del tesaro; limite che
viene indicata appunta can due cifre. Riter-
remma tuttavia più giusta la misura del 15
per centa e, in via subardinata, del 20 per
centa.

P RES I D E N T E Invita la Cam-
missiane ad esprimere il parere sugli emen-
damenti in esame.

B E L O T T I, relatore. La maggiaranza
della Cammissiane si è dichiarata cantraria,
dapa ampia discussiane, a fissare nella leg-
ge l'aliquata di titali esteri acquisibili ai
fondi, in relazione alla mutevolezza del-
la cangiuntura e alla necessità di cansentire
alle nastre autarità manetarie il margine più
ampio di manovra, stabilenda di volta in
volta le modalità e i termini dell'acquisi-
zione.

P RES I D E N T E. Invita il Governa
ad esprimere il parere.

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governa è contraria agli
emendamenti. È infatti necessaria trovare
un equilibria tra l'esigenza di mantenere
aperta il nostra mercata e quella di evi-
tare che quate molta elevate del capitale
nazionale vadano all'estero. Questa equili-
bria è suscettibile di spastamenta da fase
a fase della cangiuntura ecanomica, per cui
fissare un limite preciso ci sembra del tut-
ta inopportuna.

A N D E R L I N I. Si tratterebbe di fis-
sare un limite massimo.

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. D'accordo, ma paichè la con-
giuntura non può essere predeterminabile,
è necessaria consentire questa elasticità, in
ma da da poter intervenire apportunamente
e stabilire il limite nel momento in cui i ma-
vimenti cangiunturali si manifestano.

ANDERLINI
capitali è autorizzata!

Allora la fuga dei

P RES I D E N T E. Senatore Ander-
lini, insiste per la votazione dei suoi emenda-
menti?

A N D E R L I N I. Insisto.

P RES I D E N T E. Metto allora ai
voti l'emendamento n. 12.1 presentato dal
senatore Anderlini e da altri senatori. Chi
l'approva è pregata di alzarsi.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento n. 12. 2 pre-
sentato dal senatore Anderlini e da altri se-
natori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue un emendamento aggiuntivo pvesen-
tato dal senatore Basso e da altri senatori.
Se ne dia lettura.

B O R S A R I, Segretario:

Alla fine del terzo comma sono aggiunte
le seguenti parole: «l'investimento in beni
immobili è consentito nel limite complessivo
del venti (dieci) per cento di tale valore ».

12. 4 Bosso, BIAGGI,BONALDI

P RES I D E N T E. Il senatore Basso
ha facoltà di iUustrare questo emendamento.

B O S SO. Credo che questo emenda-
mento sia precluso dalla non aooettazione
dei precedenti; quindi lo ritiro.

P RES I D E N T E. Segue un emenda::..
mento aggiuntivo presentato dal senatore Se-
gnana e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I, Segretario:

Al quarto comma, dopo le parole: «titoli
non quotati », inserire le seguenti: «per i
quali non vi sia !'impegno di chiederne la
quotazione, ».

12.3 SEGNANA, BUZIO, FORMICA, CIFA-
RELLI

P RES I D E N T E. Il senatore Se-
gnana ha facoltà di iUustrare questoemen-
damento.

S E G N A N A. Negli articoli preoedenti
è stato stabili:to che il fondo può acquisire
anche titoli non quotati in borsa. Così come
è formulato, l'articolo potr<ebbe essere inter-
pretato nel senso che il fondo può possedel'e
solo titoli non quotati e per i quali vi sia
!'impegno di chiederne la quotazione. Que-
sto sarebbe però in contrasto con quanto

previsto per i titoli non quotati. Ci sembra
quindi di dover proporl'e 1'emendamento per
chiarire qualsiasi eventuale equivoco in or-
dine ana partecipazione al fondo dei titoli
non quotati.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione e il Governo ad esprimere il panene
sull' emendamento in esame.

B E L O T T I, relatore. La Commissione
è favovevole.

P I C A R D II, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è favovevole.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento n. 12. 3 pvesentato dal senatore Se-
gnana e da altri senatori. Chi lo approva è
pregato di alzal'si.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo <emen-
dato. Chi l'appvova è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo l2-bis. Se ne dila let-
tura.

B O R S A R I, Segretario:

Art. 12-bis.

Il Ministro del tesoro, su conforme panere
del Comitato interministeriale per il credito
e <ilrisparmio, stabilisce una quota riservata
all'investimento in titOlli italiani a reddito
fisso in una misuI1a non inferiore al 5 per
cento del valore netto del fondo, quale risul.
ta dall'ultimo prospetto trimestrale redatto
a norma della lettera b) dell'articolo 16.

P RES I D E N T E. Da parte dei se-
natori Basso, Biaggi e Bonaldi è stato pre.
sentato l'emendamento n. l2-bis. 1 tendente
a sopprimene l'articolo.

Il senatore Basso ha facoltà di illustrare
questo emendamento.

B O S SO. Ci eravamo battuti in Com-
missione per eliminare quella che riteniamo
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una sto l'tura e una diffel'enza sostanziale ri-
spetta al regolamento dei fo.ndi esteri, cio.è
che siano immessi nei fondi comuni dei ti-
to.li a reddito fisso.. Lo sco.pa di questo. di-
segna di legge è proprio quello di favorire
l'investimento in t,itoli azionari, di ria:nima~
re la borsa e di cmare un afflusso di rispar-
mio verso il oapitale di rischio delle società.
Quindi noi riteniamo che sia un grave erl10re
inserire nel fo.ndo il titolo a reddito. fisso
ed incrementaI'e ulteriarmente il rastI'ella~
mento, anche per questa via, di risparmio da
destinairsi alle abbligazioni degli enti di
Stato.

Per questo no.i chiediamo la soppressiane
dell' articolo..

P RES I D E N T E. Invito la Cammis-
sianee illGoverna ad esprimere il pareI'e sul-
l'emendamento in esame.

B E L O T T I, relatore. La Commissiane
è contraria.

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governa è oontrario.

P RES I D E N T E. Paichè sull'arti-
0010 12-bis è stato presentato un sO'la emen-
damento soppressiva dell'intero articalo,
metto ai voti l'artico.lo 12-bis. Chi l'apprava
è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'artioolo 13. Se ne dia lettura.

B O R S A R I, Segretario:

Art. 13.

Nel fondo comune non possano ess'ere in-
clusi titoli emessi da una stessa società a
ente per un valore superiar,e al cinque per
oenta del valore netta camplessivo del fo.nda
indicato nell'ultimo praspetto trimestrale l'e-
datto a norma della lettera b) dema<rticolo
16, nè azioni con diritta di vota emesse da
una stessa sacietà per un valo.re nominale
superiare al cinque per oento del valore no-
minale complessiva di tutte le aziani con

diritto di vato emesse dalla sooietà mede-
sima.

I limiti stabiliti dal comma precedente
possono essere superati, per un periado di
tempo. non eocedente sd mesi, in conse-
guenza dell'esercizio dei di11itti di opzione,
deIle distribuzioni di azioni gmtuite e degli
aumenti gratuiJti del valore nominale delle
azioni.

P RES I D E N T E. Da parte del se-
natare Fartunati e di altri senatori è stato
presentato un emendamento. sostitutivo. Se
ne dia lettura.

B O R S A R I, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: «va-
lore superiore» con le altre: «valore di co-
sto superiore ».

13.2 FORTUNATI, PIRASTU, SOLIANO

S O L I A N O. Damando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S O L I A N O. Così came sembra a noi
dal1a formulazione del primo comma dello
articolo 13, passano presentarsi degli equi-
vaci, tenuto presente che, trattandosi di ti-
toli, abbiamo. due valori di riferimento, un
valore nominale e un valaI'e di costo.. Il no-
stro ,emendamento quindi tende a precisare,
in quanto, stando alla formulazione del pri-
mo comma, vi può ,essere canfusione di in-
terpretazione.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il pal'ere sull',emenda-
mento in esame.

B E L O T T I, relatore. La Commissione
è contmlria a questo emendamento, perchè
il testo del primo comma dell'articola 13
emendato dalla Cammissiane appare già suf-
ficientemente chiaro.

P RES I D E N T E. Invito il Gaverno
ad esprimere il parere.
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P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Il Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Senatore Soliano,
insiste nel suo emendamento?

S O L I A N O. Sì.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento sostitutivo n.B. 2, presentato dal
senatore Fortunati e da altri senatori. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Fortunati e di altri
senatori è stato presentato un emendamen-
to sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I. Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: «del-
l'articolo 16 », sostituire la congiunzione
« , nè » con le seguenti parole: «. Nel fondo
e nell'insieme dei fondi gestiti da una stes-
sa società non possono essere incluse ».

13.3 FORTUNATI, PIRASTU, SOLlANO

S O L I A N O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S O L I A N O. Stando sempre alla for-
mulazione dell'articolo in esame, sembra
che una stessa società possa anche gestire
più di un fondo comune. Ora i limiti che
sono posti dall'articolo 13, qualora ci si
trovasse di fronte ad una gestione di più
fondi, verrebbero ad essere superati. Ecco
perchè il nostro emendamento tende non sol-
tanto a limitarsi al fondo ma si estende agli
eventuali fondi gestiti da una stessa società.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sull'emenda-
mento in esame.

B E L O T T I, relatore. Questo emen-
damento è, forse, superfluo, dal momento
che il primo comma dell'articolo 2 parla
di «gestione di un fondo comune », cioè
di gestione « unifondo ». Mi riservo comun-

que di proporre, al termine della discussio-
ne, la modifica precisando ad abundantiam
che deve trattarsi di «un solo fondo co-
UlUne ». (Interruzioni dei senatori Soliano
ed Albarello).

P RES I D EN T E. Lei insiste, sena-
tore Soliano?

S O L I A N O. Signor Presidente, se il
Ministro assicura che si tratta di un solo
fondo, lo ritiro.

c O L O M B O, Ministro del tesoro.
Questa è !'interpretazione che io do al pri-
mo comma dell'articolo 2.

FOR T U N A T I. Vale a dire che si
tratti di un solo fondo comune; però in
italiano uno non vuoI dire uno solo.

c O L O M B O, Ministro del tesoro.
Forse sarà meglio precisare la norma po-
nendo le parole: un solo fondo comune.

P RES I D E N T E. Senatore Soliano,
insiste nell'emendamento?

S O L I A N O. Lo ritiro.

P RES I D E N T E. Segue l'emenda-
mento n.B. 5 presentato dai senatori Bas-
so, Biaggi e Bonaldi, tendente ad aggiun-
gere, al primo comma, le parole: «le azioni
privilegiate sono computate in ragione di
un quarto del loro valore nominale

»"

Il senatore Basso ha facoltà di illustrare
questo emedamento.

B O S SO. Come è noto, il limite mas-
simo di azioni con diritto di voto emesse
dalla stessa società che possono essere in-
cluse nei fondi comuni è stabilito allo sco-
po di evitare che i fondi possano essere
utilizzati come strumento per acquisire po-
sizioni di controllo nella gestione della so-
cietà emittente.

Data questa finalità, appare evidente che
non vi è ragione per contenere il possesso
di azioni privilegiate con voto limitato nel-
la stessa misura delle azioni ordinarie. In-
fatti è noto che le azioni privilegiate attri-
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buiscono il diritto di votare soltanto in oc~
casione delle assemblee straordinarie, nel~
le quali la maggioranza speciale per la va~
lidità delle deliberazioni è di un terzo del
capitale sociale. Perciò il numero di azio~
ni necessario per raggiungere delle posizioni
di controllo è enormemente più elevato del
numero di azioni ordinarie occorrente nelle
assemblee ordinarie.

D'altra parte l'aumento da uno a quattro,
come si propone, del numero di azioni con
voto limitato che possono essere incluse nel
fondo presenta il grosso vantaggio di con~
sentire ai fondi comuni, nell'interesse dei
loro partecipanti, il possesso di un numero
complessivo di azioni sufficiente, secondo
l'articolo 2429 del codice civile, per denun~
ciare al tribunale le gravi irregolarità even~
tualmente rilevate nella gestione della so~
cietà emittente; facoltà questa che mi pare
molto interessante poter garantire nel di~
segno di legge.

Per questo motivo io insisterei a che que~
sto emendamento fosse accettato.

P RES I D E N T E. Invito la Commis~
sione ad esprimere il parere sull'emenda-
mento in esame.

B E L O T T I, relatore. La Commissio~
ne è contraria.

P RES I D E N T E Invito il Gover~
no ad esprimere il parere.

P I C A R D I, Sottosegretario dI STato
per il tesoro. Il Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Senatore Basso,
insiste per la votazione dell'emendamento?

BaS SO. Ritengo che questo emenda~
mento sia così importante che mi trovo nel~
la situazione di ritirarlo per non vederlo ri~
gettato, in quanto spero che in un futuro
possa essere ristudiato ed eventualmente ap~
provato.

P RES I D E N T E. Segue un emen~
damento aggiuntivo presentato dal senato~
re Anderlini. Se ne dia lettura.

22 APRILE 1970

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Dopo il primo comma, inserire il seguen~
te: {( Se il capitale della predetta società
supera i 50 miliardi di lire, le sue azioni
con diritto di voto incluse nel fondo non
possono superare il 3 per cento del valore
nominale complessivo di tutte le azioni con
diritto di voto emesse dalla società mede~
sima ».

13.1

P RES I D E N T E. Il senatore An~
derlini ha facoltà di illustrare questo emen~
damento.

* A N D E R L I N I . Abbiamo già toccato
con interventi dei colleghi Soliano e Basso
l'argomento centrale di questo articolo 13.
A nostro giudizio c'è la possibilità che i fon~
di di investimento servano come strumenti
di controllo di determinate società per azio~
ni: possono essere la scala che serve ad ac~
quisire determinate posizioni~chiave in una
società, possono essere l'elemento che fa ve~
rificare un crollo in borsa in un determinato
settore o per una determinata società, posso-
no prestarsi ad una serie di manovre di va-
rio genere. Del resto l'esperienza, che si è
fatta e si fa fuori d'Italia, dello strapotere
che i fondi hanno acquisito nel sistema fi~
nanziario ed economico di determinati Pae~
si, per lo meno in alcuni momenti del loro
sviluppo ~ ed in Italia questo momento po~
trebbe essere proprio quello degli anni che
ci stanno immediatamente davanti ~, sta
a dimostrare che anche da noi le cose po~
trebbero andare in questa direzione. Ora io
credo che su questo punto la opposizione
possa dire di aver conseguito un certo ri~
sultato in sede di Commissione. Vede, sena~
tore Belotti, che anche io sono capace di
darle qualche riconoscimento ogni tanto. In~
fatti dalla cifra del 10 per cento, di cui al~
l'originario testo governativo, siamo passati
in Commissione al 5 per cento del valore
netto complessivo del fondo indicato nell'ul~
tlmo prospetto trimestrale.

Ma. a nostro giudizio, anche questo 5 per
cento può, in alcuni casi, essere pericoloso,
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può servire da strumento di intervento nella
vira delle società azionarie. E per quanto si
possa statuire ~ nei successivi articoli ci

sono delle norme che riguardano questo ar-
gomento ~ che i fondi non debbono interfe-
rire nella vita delle società, sta di fatto che
l"esperienza fatta a livello mondiale ~ diritto
comparato, senatore Belotti ~ dimostra in-
vece che queste interferenze ci sono state, ci
sono e probabilmente ci saranno anche lad-
dove la legge ha stabilito che invece inter-
ferenze non ce ne debbono essere. Basti pen-
sare al fatto che la sola assenza da una as-
semblea può determinare una maggioranza
in un senso o nell'altro. Ma proprio nella
storia italiana di questi mesi abbiamo da-
vanti agli occhi l'esempio di come un pac-
chetto azionario, anche modesto, dell'ordi-
n ~ dell'lo del 2 per cento, possa servire o
non servire, a seconda della volontà da cui
si è animati, a controllare o meno una de-

telminata società. Lei sa, senatore Belotti,
che io mi riferisco al caso specifico della
Montecatini-Edison. A quel che se ne è sa-
puto, pare che l'elemento determinante per

una certa operazione, di cui non conosciamo
ancora bene gli sbocchi, fu uno 0,75 per cen-
to che era nelle mani, praticamente, della
Banca d'Ita,u,a, se non del suo Governatore
(fondo speciale per i dipendenti della Ban-

ca d'Italia). Fu proprio quello 0,75 per cento
che ad un certo momento determinò una nuo-
va situazione, un nuovo schieramento, un
nuovo sindacato di maggioranza, come cre-
do si dica in termini tecnici.

Ecco quindi perchè con il mio emenda-
mento, pur lasciando fermo il limite del 5
per cento di cui al primo comma, vorrei che
si stabilisse il principio che, nel caso di so-
cietà il cui capitale superi i 50 miliardi di
lire, le azioni con diritto di voto (tengo con-
to anche di alcune osservazioni del senatore
Bosso) incluse nel fondo non possono supe-
rare il 3 per cento del valore nominale com-
plessivo di tutte le azioni con diritto di voto
emesse dalla società medesima. Mi pare che
l'emendamento non si presenti in termini
drastici. -Forse è stata più drastica la ridu-
zione, che pure in Commissione la maggio-
mIlza su nostro suggerimento accettò, dal
10 al 5 per cento.

P RES I D E N T E _ Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

B E L O T T I, relatore. La tesi del se-
natore Anderlini, tradotta nel suo emen-
damento, è stata ampiamente dibattuta in
Commissione. La maggioranza ha optato per
la soluzione raccomandata dalla dottrina e
dall'esperienza internazionale: cioè il dop-
pio limite del 5 per cento. Mi dichiaro, per-
tanto, contrario all'emendamento Anderlini.

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Sono contrario per gli stessi
motivi espressi dal relatore.

Vorrei rilevare ~ come del resto fu rile-
vato in Commissione ~ che il limite del

5 per cento è il più basso tra quelli previsti

dalle legislazioni estere sui fondi comuni.

A N D E R L I N I. Non guardiamo quel-
lo che succede all'estero!

P RES I D E N T E. Senatore Anderli-
ni. insiste per la votazione dell' emenda-
mento?

A N D E R L I N I. Sì.

P RES I D E N T E. Metto allora ai
voti l'emendamento aggiuntivo n.B. 1, pre-
sentato da,l senatore Anderhni. Chi l'appro-
va è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Segnana e di altri
senatori è stato presentato un emendamen-
to aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BER N A R D I N E T T I, Segretario:

Al secondo comma, dopo le parole: «I li-
miti stabiliti dal comma precedente », inse-
Ylre le altre: «e quello fissato dal quarto
comma dell'articolo 12 ».

13. 4 SEGNANA, BUZIO, FORMICA, CIFA-

RELLI

P RES I D E N T E Il senatore Se-
gnana ha facoltà di illustrare questo emen-
damento.
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S E G N A N A. Nel primo comma di
questo articolo si stabilisce che i limiti di
investimento del fondo in titoli di una stes~
sa società non devono superare il 10 per
cento del valore netto del fondo e non più
del 5 per cento del valore complesivo nomi~
naIe di tutte le azioni della stessa società.

Nel secondo comma si stabilisce però
che tali limiti possono essere superati per
ragioni particolari, quali l'esercizio dei di~
ritti di opzione, le distribuzioni di azioni
gratuite e gli aumenti gratuiti del valore no~
minale delle azioni. Tali limiti sono proro-
gati per un massimo di sei mesi.

Tali ragioni particolari devono essere te~
nute in considerazione anche per i titoli
non quotati e quindi sembra opportuno che
pure per questi titoli il limite del 5 per
cento del valore netto del fondo possa esse~
re superato per un periodo non superiore ai
sei mesi. È per questa unica ragione che
noi riteniamo di dover proporre il richia~
ma al quarto comma dell'articolo 12, quel-
lo relativo ai titoli non quotati in borsa.

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

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

0'0A N D E R L I N I. Volevo fare osserva~
re al collega Segnana che con queste dero~
ghe lo stesso limite del 5 per cento ~ che
pure voi avete fissato, mentre io proponevo

il 3 per cento, per alcuni tipi di società ~ ri~

schia di saltare per aria. Infatti quando voi
stabilite che, per un periodo di tempo non I
eccedente i sei mesi, i limiti del comma
precedente possono essere superati in conse~
gucnza dell'esercizio dei diritti di opzione, I

delle distribuzioni di azioni gratuite e degli
aumenti gratuiti del valore nominale delle
m'ioni (e queste operazioni si ripetono di so~
11to o possono anche ripetersi, non dico per
]a stessa società, ma per le diverse società

del fondo una volta l'anno), dovete rendervi
conto di come i limiti fissati comincino ad
oscillare molto fortemente, talchè le mano-
vre che si rendono possibili, proprio per le
scalate di cui parlavamo prima, trovano in
questo secondo comma dell'articolo 13 una

ulteriore possibilità di penetrazione. Non so~
no contrario al principio che, se si fa ecce~
zione per gli uni, si debba fare eccezione an~
che per gli altri; pertanto capisco la logica
del suo emendamento, collega Segnana.
Quella che non capISCO è la logica dell'in-
tero secondo comma.

P RES l D E N T E. Invito la Commis~
SlOne ed il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

B E L O T T I, relatore. Sono favore-
vole a questo emendamento, perchè in ef-
feiti esso mira ad estendere al comparto
dei titoli non quotati lo stesso respiro di
sei mesi concesso al fondo comune per
adeguarsi al limite stabilito dalla legge nel
preciso intento di evitare turbative in bor~
sa connesse alla necessità di provvedere a
smobilizzi in via urgente. E non mi pare
affatto vero che l'operazione di aumento
di capitale avvenga con una certa frequen~
za o una volta l'anno, come diceva il sena-
tore Anderlini: è un'operazione eccezionale,
straordinaria nella vita di una impresa so~
cietaria.

A N D E R L I N I. Non è soltanto l'au-
mento di capitale, sono tre i casi.

B E L O T T I, relatore. Ma anche i
diri tti di opzione si riferiscono proprio a
questi casi, sempre di natura eccezionale
nella' vita di una società. Comunque, il re~
spiro di sei mesi è stabilito nell'interesse
del fondo, per dargli la possibilità di prov-
vedere all'adeguamento senza operazioni
precipitate.

P I C A R D I, Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Anche il Governo è favore~

vale all'emendamento.

P RES I D E N T E Metto ai voti

l'emendamento n. 13.4 presentato dal sena-
tore Segnana e da altri senatori. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emen~
dato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussivne alla
prossima seduta.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del~
la mozione pervenuta alla Presidenza.

B O R S A R I, Segretario:

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSA~
NICH, DINARO, FRANZA, FIORENTINO,
FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, LAURO,
PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI.

~ Il Senato,

con riferimento alla sistematica espul-
sione degli italiani dal regime {( socialista »

libico, italiani che lasciano in quella terra,
fecondata dal sudore e dalle opere di ge~
nerazioni, ogni possibilità di vita; al conti~
nuo fermo di motopescherecci italiani per
presunti sconfinamenti nelle acque territo~
riali; alla unilaterale chiusura delle frontie-
re; al clima creato dalla stampa ufficiale
ed ufficiosa che invoca inasprimenti con~
tra i connazionali, chiedendo che {( non sia
lasciata term libica nelle mani di pochi av~
venturieri », offendendo così un'opera co-
stante di civiltà, di cultura e di incentiv.azio~
ne economica e finanziaria;

in considerazione che gli italiani sono
circa (erano almeno) 30.000 e che i loro beni
ammontano a circa 180 miliardi di lire ita~
liane ~- a parte il patrimonio morale ed
il debito di civiltà ~ onde è necessario che

vengano definite, senza equivoci, le condi-
zioni dei profughi delle famiglie superstiti,
dei lavoratori e degli operatori economici;

poichè nelle comunicazioni del Gover-
no l'onorevole Rumor, ignorando il proble-
ma, anzi capovolgendone i termini, ha affer-
mato: {( Merita una particolare menzione la
Libia, oggi impegnata in una difficile ope-
ra di rinnovamento, non solo per la sua

vicinanza e per gli interessi comuni, ma
anche perchè vi risiedono diverse migliaia
di italiani che con illora lavoro hanno gran~
demente concorso al suo sviluppo ed ai qua~
li siamo particolarmente legati. (Interruzio~
ne del senatore N encioni). È dunque da
augurarsi che Italia e Libia si manifestino
reciproca fiducia ed è su questo assunto che
noi intendiamo, al di là di spiacevoli episo-
di finora verificati si ~ e che ci auguriamo

che restino episodi ~ basare la nostra poli-
tica », dando così agli italiani di Libia una
ennesima cocente, amara delusione;

premesso quanto segue:

la collettività italiana in Libia ha una
formazione storica particolare perchè non
trae la sua origine dai normali flussi emi~
gratori, ma è costituita in gran parte dai
superstiti della fiorente collettività colonia~
le, che già prima della proclamazione del-
l'indipendenza libica aveva piantato salde
radici in quel territorio, dedicandosi al com-
mercio, all'agricoltura ed all'esercizio del~
le professioni e dei mestieri;

si tratta di una massa ragguardevole di
pionieri e di fieri lavoratori, i quali, dopo
aver patito, in conseguenza della nostra scon-
fitta militare, le più umilianti condizioni di
vita, sono riusciti, con la loro geniale capa~
cità e soprattutto con una condotta mora~
le ineccepibile, ad imporsi al rispetto ed alla
considerazione della popolazione indigena;

contro questa laboriosa collettività ita-
liana, che in Libia costituisce certamente
elemento essenziale di civile progresso, si
è sempre accanita l'ostilità preconcetta del~
la nuova classe dirigente araba, insediatasi
in occasione della creazione del nuovo Sta~
to indipendente, classe dirigente composta
da elementi improvvisati ed assolutamente
impreparati all'esercizio del potere politico,
quasi tutti pervasi da un deteriore fanati~
smo orientato in senso italofobo per influen-
za della propaganda inglese che, a mezzo
dei" suoi agenti dell'« Intelligence Service»
collocati nei posti chiave della Pubblica Am-
ministrazione, non ha mai cessato la sua de~
leteria opera demolitrice della collettività
italiana;
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con la scusa di dover attuare gradata~
mente un programma di libicizzazione del-
l'Amministrazione statale, il Governo libico,
seguendo un piano preordinato, cominciò
nell'anno 1960 ad emanare vari provvedi-
menti legislativi tendenti a limitare. Del' gli
stranieri residenti nel territorio, l'esercizio
dei diritti civili;

l'esecuzione di questo piano venne ini-
ziata con un sistematico boicottaggio della
lingua italiana e con la promulgazione della
legge sulle proprietà immobiliari che fa
divieto agli stranieri di comprare beni im-
mobili e di acquisire comunque l'uso od il
godimento di qualsiasi diritto reale;

sopravvennero poi altre leggi restrittive
e ÌÌmitatrici delle attività economiche e com~
merciali, fino a che nel corrente anno 1969,
e precisamente nel periodo che precedette il
colpo di Stato, si ebbe l'ultimo e fatale giro
di vite persecutorio, che ha precluso agli
italiani ogni possibilità di lavoro e di civile
convivenza;

le disposizioni restrittive emanate dal
precedente regime monarchico si compendia-
no per gli italiani:

a) nel divieto sopraccennato degli ac-
quisti immobiliari;

b) nel divieto di gestire farmacie, rap-
presentanze commerciali, depositi fiduciari
di merce, agenzie marittime ed agenzie di
assicurazione;

c) nel divieto di costituire società com~
merci ali anche se vi sia la partecipazione
maggioritaria di cittadini e di capitali libici;

d) nella cessazione delle funzioni nota-
rili stabilita per i notai italiani per il gen~
naia 1971;

inoltre, lo straniero residente in Libia
non gode di libertà di stampa nè del diritto
di associazione e di riunione, non può la-
sciare il territorio libico nè rientrarvi senza
l'autorizzazione della polizia e non può con~
tare in modo assoluto sull'altrui rispetto del~
la personalità umana;

ora il nuovo regime repubblicano, suc-
ceduto recentemente al regime monarchico,
pur avendo fatto nei primi giorni del suo av-
vento al potere sperticate dichiarazioni uffi-

ciali di amicizia verso l'Italia, ha invece ina-
sprito le precedenti disposizioni restrittive,
emanando nuove ed assurde norme di carat~
tere persecutorio che hanno irrimediabilmen-
te aggravato le condizioni degli italiani;

infatti:

a) le vendite delle proprietà italiane
sono state sottoposte al preventivo nulla asta
governativo, con palese ed inaudita violazio~
ne del diritto internazionale privato;

b) sono state «libicizzate» con atto
d'imperio le locali filiali del Banco di Roma
e del Banco di Napoli nelle cui sedi si sono
arbitrariamente insediate apposIte commis~
sioni direttive unilateralmente designate dal-
le autorità libiche, dandosi inizio alla nuova
gestione senza previ accordi con la banca in-
teressata;

c) sono stati esclusi gli agricoltori ita-
liani dal beneficio della tariffa ridotta per il
consumo dell'energia elettrica ad uso agri~
colo e per la provvista di carburanti e dei
fertilizzanti destinati all'agricoltura;

d) è stato imposto in tutti i rapporti
con la Pubblica Amministrazione e nella re-
dazione degli atti notarili l'uso esclusivo del~
la lingua araba, con divieto di redigere testi
bilingui;

e) è stato imposto a tutte le aziende
commerciali private l'obbligo della tenuta
della contabilità in lingua araba;

f) è stato disposto che la carta intesta-
ta da usarsi nella corrispondenza commer~
ciale e privata deve essere stampata esclusi~
vamente in lingua araba, escludendo si ogni
dizione bilingue;

g) è stato disposto che la segnaletica
stradale e tutte le tabelle, insegne e targhe
di cui sono usualmente muniti i negozi e gli
uffici commerciali e professionali devono es-
sere solamente in lingua araba, con divieto
di uso promiscup di altre lingue straniere;

dopo quanto è stato sopra esposto, ri~
sulta chiaro ed evidente che la sorte degli
italiani residenti in Libia è ormaI segnata e
che altra alternativa non resta per la mag-
gior parte di essi se non quella del rimpa~
trio e dell'abbandono del focolare dome-
stieo;
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rientreranno quindi in gran numero in
patria folte schiere di lavoratori, con un far~
dello di dolorose esperienze e di amare de~
lusioni, ma con la certezza di trovare con.
forto ed assistenza nella comunità naziona~
le e di poter continuare in seno alla stessa
le proprie attività lavorative;

oltremodo disperata ed insanabile sa~
rebbe la loro delusione se lo Stato italiano
non si dimostrasse capace di attuare pron~
tamenie apposite e speciali provvidenze as~
sistenziali che risolvano in pieno il proble~
ma del reinserimento del profugo nei settori
nazionali del lavoro e delle attività produt~
tive,

delibera di invitare il Governo a pren~
dere i seguenti provvedimenti:

1) proclamare lo stato di necessità per
i profughi della Libia mediante apposito de~
creta del Presidente del Consiglio dei mini~
stri, affinchè essi possano usufruire delle
provvidenze di cui alla legge 25 febbraio 1963,
n. 319;

2) assicurare al profugo, con apposi~
te norme legislative, il libero esercizio nella
madre patria delle professioni, dei mestieri
e delle attività economiche e commerciali
già esercitate in Libia;

3) attuare l'equiparazione giuridica
degli impiegati assunti con contratto locale
alle dipendenze dei grandi complessi econo~
mici ed industriali italiani operanti in Libia
affinchè essi, rientrando in patria, possano
continuare nelle sedi nazionali le stesse at~
tività lavorative disimpegnate nelle filiali li-
biche (Banco di Roma, Banco di Napoli, « Ali~
talia », eccetera);

4) svolgere un' energica aZIOne diplo-
matica presso il Governo della Libia per ot-
tenere che venga ripristinata per gli italiani
che rimpatriano definitivamente la facoltà
dei trasferimenti valutari dei risparmi e del-
le economie domestiche e che vengano altre
sì trasferite presso il nostro Istituto nazio~
naIe della previdenza sociale le posizioni as-
sicurative dei lavoratori italiani ai fini del
trattamento previdenziale e dell'assistenza
sanitaria da fruire in Italia;

5) stanziare appositi fondi nel quadro
dell'« edilizia popolare sovvenzionata» per

risolvere il problema della casa per il profu-
go lavoratore, affidando la gestìone di tali
fondi, ed in genere l' organizzazione assisten~
ziale dei profughi della Libia, alla benemeri-
ta Opera per l'assistenza ai profughi giu-
liani e dalmati ed ai rimpatriati, Ente mora~
le dotato di un'attrezzatura tecnica ed am-
ministrativa di prim'ordine, retto da perso~
nalità di provata esperienza e di indiscussa
probità, i cui fini istituzionali prevedono l'as~
sistenza a tutti i rimpatriati;

6) disporre, infine, speciali provviden-
ze bancarie e creditizie per il finanziamento
di tutte le attività imprenditorialI ed artigia-
nali che il profugo volesse intraprendere
nel territorio nazionale. (moz. ~ 51)

Annunzio di interpellanze

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interpellanze pervenute alla Presidenza.

B O R S A R I, Segretario:

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSA~
NICH, DINARO, FRANZA, FIORENTINO,
FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, LAURO,
PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri dell'interno e della pubblica istru~
zione. ~ Con riferimento:

alla degenerazione della situazione della
Università di Milano, per quanto concerne
la sede del rettorato e delle facoltà di legge,
lettere, filosofia e scienze politiche, pratica~
mente abbandonata dal rettore in mano ad
una banda armata comandata dal Capanna;

all'abbandono delle facoltà da parte di
studenti, iscritti si all'Università cattolica e
all'Università di Pavia per sottrarsi alla per~
secuzione fisica ed alla violenza che non tro-
va limite alcuno, nè da parte delle autorità
accademiche, nè da parte delle autorità cui
è affidato l'ordine pubblico;

alla guerriglia imperversata per tre ore
nel centro della città, con lancio di oggetti
metallici, corpi contundenti, cubetti di por-
fido, aste, bastoni, ringhiere, bottiglie {{ mo-
lotov» e tegole, azione che ha costretto gli
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agenti dell'ordine ad indietreggiare più volte,
impotenti di fronte alla violenza, subendo
numerosi feriti;

alla quasi completa distruzione dei ser-
vizi igienici e sanitari della sede, all'invasio-
ne dell'economato e della ragioneria, con di-
struzione di macchine contabili e schedari,
ed ai danni che ammontano, per dichiara-
zione del rettore, ad una cifra ingente;

ad una denuncia da parte del rettore
« contro ignoti» che è un'offesa alla verità,
perchè tutti (dal rettore alle autorità) cono-
scono gli autori e soprattutto gli organizza-
tori che avevano spregiudicatamente annun-
ciato l'azione di guerriglia da una settimana,
con un manifestino in cui si poteva leggere
che la manifestazione sarebbe stata {{ politi-
camente armata contro reazioni fasciste e
poliziesche »,

gli interpellanti chiedono di conoscere se
i fatti corrispondano a verità e quali prov-
vedimenti intenda prendere il Governo per
tutelare, oltre 1'ordine pubblico, il diritto
allo studio della sana gioventù studentesca,
coscientemente abbandonata in mano agJi
eversori che hanno fatto della violenza il
loro mito e della rivolta contro i poteri del-
lo Stato il loro obiettivo. (interp. - 309)

CUCCU, LI VIGNI, MASCIALE. ~ Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed ai Ml-
nistri degli affari esteri, dell' agricoltura e
delle foreste e del tesoro. ~ Per conoscere:

1) qual è il quadro effettivo delle ecce-
denze produttive, per il periodo di applica-
zione dei regolamenti comunitari, nei sei Pae-
si del MEC ed a quanto ammonta in tale
quadro il conto passivo del nostro Paese ed
il costo relativo, gravante in termini mone-
tari sui consumatori italiani e sulla nostra
bilancia dei pagamenti ed in termini econo-
mici sulle nostre aziende agricole operanti
nelle stesse coltivazioni eccedentarie;

2) quali motivi sono alla base delle ina- i

dempienze del MEC in ordine alla mancata
attuazione ed al continuo rinvio del regola-
mento vinicolo, nonchè dell'acquiescenza del
nostro Governo davanti allo stato di caren-
za del sistema comunitario in tale settore,
e quale gravame ~ evidente, se non esclu-

sivo ~ ne derivi al nostro Paese, in termini
sia monetari che di sviluppo economico;

3) quali misure il Governo intende pro-
muovere e sollecitamente attuare per garan-
tire all'interno un ordinato e rapido svilup-
po dell'economia vitivinicola e, nel quadro
degli impegni del MEC, un'efficace difesa
delle posizioni di mercato del vino italiano,
acquisite ed acquisibili;

4) se, infine, il Governo ritiene mature
le condizioni di fatto per un radicale ripen-
samento sugli accordi comunitari in gene-
rale, ed in particolare sui troppo onerosi
condizionamenti che essi comportano in or-
dine al riassetto urgente della nostra eco-
nomia agricola, e sui costi che il nostro
Paese deve ogni giorno sostenere per il ri-
spetto delle altrui produzioni eccedentarie,
senza alcuna contropartita a sostegno delle
nostre più diffuse tradizioni e vocazioni pro-
duttive. (interp. - 310)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B O R S A R I, Segretario:

GIANQUINTO. ~ Al Presidente del Con-
siglio dei ministri ed al Ministro delle fi-
nanze. ~ Per avere assicurazione:

che nessuna isola che sorge nel bacino
lagunare di Venezia e che attualmente è del
demanio statale sia a qualsiasi titolo trasfe-
rita a privati (persone fisiche o società);

che tali isole, come gli altri terreni de-
maniali di interesse turistico del compren-
soria lagunare, siano riservate agli Enti lo-
cali, eccettuati gli Orti del Cavallino, già de-
stinati ai soci della locale cooperativa di col-
tivatori diretti. (int. or. - 1578)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

VERONESI, BALBO. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agri-
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coltura e delle foreste e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. ~ Premesso:

che il consumo cumulativo per ogni 1000
ettari di terreno agrario è di 150 tonnellate
di azoto in Olanda, 93 in Belgio, 63 in Ger~
mania occidentale, 42 nel Lussemburgo, 29
in Francia ed appena 23 in Italia e che egua~
le divario si verifica nel consumo dei conci~
mi fosfatici;

che tali bassi consumi condizionano la
produttività dell'agricoltura del Paese, con
gravi conseguenze in ordine alla competiti~
vità della nostra agricoltura in campo co~
munitario,

gli interroganti chiedono di conoscere se
e quali iniziative concrete il Governo riten~
ga di prendere urgentemente per incremen~
tare fra gli imprenditori agricoli il consumo
dei concimi azotati e fosfatici onde allinear~
lo ai livelli in atto negri altri Paesi della Co~
munità. (int. SCI'. ~ 3467)

SPASARI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri del bilancio e
della programmazione economica, delle par~
tecipazioni statali e del lavoro e della pre~
videnza sociale. ~ Per sapere:

le ragioni per le quali finora il Governo
non ha sentito il dovere di passare dalle pa~
role ai fatti, avviando una politica di radi~
cale revisione dell'occupazione nel Mezzo~
giorno, e specialmente in Calabria, dove i
lavoratori, non trovando una occupazione,
sono costretti a lasciare da anni, e purtrop~
po con sempre maggiore intensità, le pro~
prie disagiate famiglie per cercare lavoro
in altre regioni e all'estero;

perchè si continua a persistere in una
politica che ha creato tra la Calabria e le
altre regioni, anche nello stesso Mezzogior~
no, enormi squilibri, e quindi un Sud nel
Sud, non essendosi realizzati investimenti
industriali di Stato ad alto livello occupa~
zionale nella regione calabrese, costantemen~
te a tal fine ignorata tanto da far morire
o languire anche le poche iniziative eccezio~
nalmente sorte;

se risponde a verità che il Comitato dei
ministri per la contrattazione programmata
intenda escludere la Calabria (come già av-

venne per la FIAT per il triennio 1970~72)
anche dagli investimenti « Pirelli» destinati

al Mezzogiorno per il predetto triennio,
quando prossimamente si tratterà di localiz~
zare detti investimenti.

Si fa infine presente che ormai le popo~
lazioni calabresi sono arrivate al limite di
ogni sopportazione, per cui s'impongono in
favore della negletta Calabria urgenti e ripa~
ratrici decisioni nel settore delle realizza~
zioni industriali di Stato a forte presa occu~
pazionale, come quelle meccaniche e side~
rurgiche.

Con riserva, ove non si avessero sollecite
e concrete assicurazioni, di trasformare la
presente i'l]Iterrogazione ,in interpellanza, an~
che perchè l'inteJ:1rogante lamenta di non
aver avuto ,ri,sposta ad analoga interrogaz,io-
ne presentata il 19 gennaio 1970, sii ,attende
Uina 'risposta che valga a rasserenare ed a
ridare fiducia aUe ormai ,esa'sperate pOlpola~
zioni calabresi, le quali hanno pur diritto
alla vita. (int. scr. ~3468)

PELIZZO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se è a conosoenza
che ,il giorno 6 aprile 1970, a Padova, pmsso
l'Istituto {{ Scancerle », si sono svolte le pro~
ve sc6tte per l'abilitazione all'insegnamento
della filosofia ed aItre materie negli a.statuti
secondari. A sos,teneI1e la prova si sono pre~
sentati circa 450 >Candidati. All'ingresso al-
cuni giovani consegnavano un cidostibto
che conteneva un esplicito inv,ito a boicot~
tare gLi esami e proponeva un calendario di
manifestazioni e di {{lotta» in alcune sedi
d'esame.

Dopo !'identificazione dei ca'l1!didati c'è
stato, da parte di a1cuni, l'invito a tutti ad
una riunione ,in assemblea, per discutere sia
sugli esami, sia su problemi di più vasta
porvata, e caò prima che il p'l1esidente leg-
gesse i temi deUa prova scritta di fi,losofia
e di storia. Oltre 300 candidati si sono riu-
niti, dopo un inoerto andkivieni lungo i cor-
ridoi, nell'aula magna dell'Istituto per dar
vHa ad un'assemblea. GH interventi, pur toc~
crundo i problema. della scuola, finivano, qua-
le più quale meno, per essere una critica al
{{sistema» della nostra società, e ,la riunione
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assembI,ea~e assumeva sempre più i toni del
comizio politico.

Dopo circa tre ore il presidente, accoglien-
do una richiesta dell'assemblea, leggeva i
testi delle prove ai microfoni dell'aula ma~
gna e poi dettava lo stesso testo a tutti co-
loro che, rimasti nelle aule, intendevano svol-
gere Ìa regolare prova scritta, non aderendo
essi alla proposta della « prova collettiva »,
com'era stato deciso dai «contestatari », i
quali, però, ben presto decidevano di non
passare nemmeno allo svolgimento della pro-
va collettiva, mentre circa 100-150 candidati
erano impegnati nello svolgimento della con-
sueta prova scritta.

Allorchè i contestatori hanno preso atto
che molti loro colleghi non intendevano asso-
ciarsi alle loro proteste, hanno cercato di
persuaderli, dapprima, a non continuare la
prova, perchè, secondo loro, era ormai inva-
lidata; poi hanno cercato di dissuaderli con
pressione «psicologica»; infine, hanno cer-
cato, in ogni modo, di generare disturbo e
confusione, creando un clima di tensione e
di lotta.

Il presidente, i commissari ed i membri
di vigilanza si sono adoperati perchè non
avvenissero incidenti di rilievo e tutto fosse
limitato a qualche scambio di battute tra le
due parti.

La prova individuale di tutti coloro che
intendevano sottostare alle legittime dispo-
sizioni è stata, senza eccezioni, portata a ter-
mine in tempo utile e le buste, con gli ela-
borati, regolarmente consegnate ai membri
di vigilanza.

Rimane il fatto grave del clima di tensione
nel quale si è lavorato e che non ha certa-
mente contribuito a far sì che ogni candi-
dato «non contestatore» esprimesse il me-
glio di sè, in una prova che è fondamentale
per la carriera d'insegnante. Ma coloro che,
dando prova di fermezza di carattere, non
hanno accolto le tesi estremiste e, con co-
scienza, coraggio e volontà, hanno svolto il
loro elaborato, attendono ora fiduciosi la
« convalida» dei loro esami: se questi, in-
vece, come i «éontestatori» affermavano,
verrano annullati, l'animo di coloro che cre-
dono ancora in uno Stato di diritto si riem-
pirà di profonda tristezza e sarà inutile la

loro testimonianza per un vivere civile, ordi~
nato ed obbediente alle leggi della comunità.

Se i fatti come sopra esposti rispondono
a verità, l'interrogante chiede di conoscere
il punto di vista del Ministro al riguardo,
e cioè se ritenga assolutamente ineccepibile
la prova d'esame, alla quale si sono sottopo-
sti i 100~150 candidati che hanno presentato,
nel termine e nei modi stabiliti, il loro ela-

, barato, e se, di conseguenza, non sia deciso,

a respingere ogni tentativo inteso ad invali-
dare la prova regolarmente svoltasi da parte
di chi vi ha partecipato. (int. scr. - 3469)

ROMANO. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se non ritenga di dover assecon-
dare le reiterate richieste dell'Amministra-
zione provinciale di Salerno per la copertura
dei posti vacanti di personale subalterno ed
ausiliario nei licei scientifici e negli istituti
tecnici, sulla base delle precise disposizioni
di legge in materia.

Allo stato attuale della situazione, risulta-
no scoperti 28 posti di bidello, 32 di assisten-
te, 4 di aiutante tecnico, 14 di applicato, 4 di
segretario, 5 di magazziniere, per un com-
plesso di 87 unità, con gravissimo disagio
delle scuole interessate, ostacolate o talora
addirittura impedite nell'assolvere ai loro
compiti. (int. scr. - 3470)

PICARDO. ~ Ai Ministri dell'interno e
della pubblica istruzione. ~ Per conoscere
a chi risalga la responsabilità di un'indagine
recentemente effettuata in un liceo di Cal-
tanissetta, mirante ad individuare fantoma-
tici spacciatori di droga e ad accertare ine-
sistenti reati contro il buoncostume, e se
tale indagine ~ condotta con metodi inop-

portuni ~ abbia ottenuto qualche risulta.
to, oltre al discredito degli organi responsa-
bili della scuola presso la pubblica opinio-
ne ed ai disagi creati si tra le famiglie degli
alunni.

Per conoscere quali provvedimenti inten-
dano prendere, ciascuno per la propria com-
petenza, anche per evitare il ripetersi del
grave inconveniente lamentato. (int. scr. -
3471)

DINARO. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se è a conoscenza
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che nell'Istituto tecnico commerciale di
Ostia Lido la presidenza, senza alcuna au-
torizzazione ministeriale, ha preso l'inizia-
tiva di attribuire a tutti gli alunni, qualun-
que fosse il grado di preparazione e di pro-
fitto da essi raggiunto, un unico voto tri-
mestrale conclusivo espresso in sei decimi,
come è stato riferito recentemente da un
quotidiano sotto il titolo «Ottanta pagelle
col voto unico di sei)}.

Per conoscere, altresì, see quali provve-
dimenti intenda adottare per eliminare l'ar-
bitrio che ~ mentre vanifica le disposizio-
ni vigenti in materia, creando disorienta-
ment6 e perplessità negli studenti e nelle
loro famiglie, nonchè risentimento nei do-
centi che ravvisano nella illegittima inizia-
tiva motivo di annullamento del loro lavo-
ro creativo e formativo ~ determina di
fatto un livellamento in basso delle coscien-
ze e delle intelligenze ed arreca anche grave
danno ai discenti, i quali vengono in tal
modo privati della possibilità di usufruire
del diritto all'esenzione dalle tasse scolasti-
che, a premi di rendimento e ad altri be-
nefici previsti dalle leggi in vigore, e posti
su un piano di diseguaglianza e di inferio-
rità rispetto agli studenti degli altri istituti.
(int. scr. - 3472)

RUSSO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Per conoscere se ritiene di prendere in

esame l'ordine del giorno (18 marzo 1970)
del Consiglio comunale di Fasano (Brindisi)

relativo al tracciato della superstrada E-2
nei pressi di Torre Canne.

n documento espone con ogni chiarezza
i motivi per cui quel comune, che ha premi-
nenti interessi da difendere, invoca respon-
sabilmente che siano rivisti i piani ANAS
per soluzioni che siano pari alla delicatezza
dei problemi che vi sono connessi. (int. ser.
- 3473)

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 23 aprile 1970

P RES I D E N T E. n Senato tornerà
a riunirsi domani, giovedì 23 aprile, in due
sedute pubbliche, Ìa prima alle ore 11,30 e
la seconda alle ore 16,30, con il seguente
ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di
legge:

Disciplina dei fondi comuni di investi-
mento mobiliare (857-Urgenza).

BELOTTI ed altri. ~ Disciplina dei fon-
di comuni di investimento mobiliare (361).

La seduta. è tolta (ore 20,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell 'Ufficio dei resocontl parlàmentari


